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L'lstituto Nazionale di Economia Agraria, regolato dal 

R. Decreto 10 maggio 1928, n. 1418, e un Ente parastatale, avente 

personalita giuridica e gestione autonoma, sottoposto alIa vigilanza 

del Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste. 

Esso ha i seguenti. scopi : 

0) promuovere ed eseguire indagini e studi di economia 

agraria e forest~le, con particolare riguardo alIe necessita della Ie

gislazione agraria, dell'amministrazione rurale e delle classi agricole 

nei loro rapporti sindacali; 

b) promuovere, in conformita di direttive da esso stabilite, la 

graduale costituzione di uffici di contabiiita agraria; 

c) indirizzare e coordinare I'attivita di Osservatori lo::ali di 

economia agraria. 

Tali scopi' I'lstituto persegue mediante i propri organi centrale 

e periferici. AI centro e un Comitato direttivo, il quale presiede al 

funzionamento tecnico e amministrativo dell'lstituto stesso. AlIa pe

riferia sana ~stituiti quattro Osservatori regionali: tre (per la Lom

bardia, per I'Emilia, per la Campania) con sede, rispettivamente, 

pres so Ie Cattedre di Economia rurale .dei Regi Istituti Superiori 

Agrari di Milano, di Bologna, di Portici e uno (per laToscana) 

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

sono inoltre tre Uffici di corrispondenza' e cioe: uno per iI Pie

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

rino, uno per Ie rre Venezie, presso iI Consiglio Provinciale del

l' Economia a Verona e uno per la Sic;ilia, con sede presso rOsser

vatorio economico del Banco di Sicilia, in Palermo. 
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FREJV\ESSA 

Le indagini preliminari, eompiute non appena ci venne ~ollferito l'inea
rico di studiare la proprieta coltivatrice formatasi in Piemonte nel periodo' 
successivo aHa guerra, oltre a permettel'ci ill individuare ampie zone nelle 
quali dal1919 il passaggio della terra in proprieta di lavoratori manu ali non 
e avvenuto, 0 ha avuto luogo con una intensita poco diversa dal normaie, ci 
consentirono ill identificare, in. modo soddisfacente, alcuni territori ove il 
fenomeno si era manifestato con una appl'ezzalJile intimsita pl'esentando, 
inoItre, carattel'i illtel'el'lsanti e meritevoli di specinle osservuzione. 

Ritenemmo cosl opportuno, come del resto era nelle finalita dell'inchiesta 
promossa daH'Istituto Nazionale di Economia Agraria, di non estendere 
l'indagine sistematica a tutta la regione piemontese; ma di limitare 10 stu
dio, analitico ed approfondito, aIle plaghe ove la recente formaziolle di pro
prieta coltivatrice apparve maggiormente cospicua,' anche nei c'onfl'onti del 
periodo prebellieo, eseguendo per ciascullo dei Comuni in esse compl'esi, i 
rilievi e Ie ricerche richieste dalla Guida-questionario dettata dal Prof. G .. Lo
renzoni, illrettore tecnico generale deIl'inchiesta (1). 

Tali indagini speeifiche, i cui l'isultati SOllO esposti nella Parte seconda 
di questa monografia, furono eseguite negli anni 1929-1930 raccogliendo Ie 
necessarie notizie da Autorita locali (Podesta, Segretari politici e comunaIl, 
Parroci), da agricoltori e, il pin spesso, dagli stessi proprietari-contadini" 
che sempre ebbero a l'isponderci, come avemmo pin volte modo di controllare, 
con la maggiore sincerita e con la desiderata esattezza. 

Nello svolgimento del lavoro trovammo una utile collaborazione nel per
I 

sonale delle Cattedre ambulanti di agricoltura, i cui Direttori provinciali e 

(1) Non ci i! stato possibile, date insormontabili difficolt1L di varia natura, raeco
gliere elementi per la compllazione delle monografie e bilanei dl famiglie di contadini
proprietari richiesti dal Cap. X della Guida-<}uestionario. 
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gran parte dei Reggenti di Sezione ebbero a fornirei numerosi dati e notizie 
e spes so ci furono di guida nei vari sopraluoghi. 

A tutti sentiamo il dovel'e di l'ivolgere Ie nostre, vive e rieolloseenti 
espressioni di grazie. 

Avendo dovuto ritardare Ia pubblicazione dei risultati dell'indagine e 
date Ie non lievi val'iazioni di natura eeonomiea verifieatesi nell'ultimo trien-

, , 

nio, abbiamo nella deeOI·sa. estate proeul"ato di ,l'aeeogliel'e direttamente su 
Iuogo (1) ed indirettamente ~ a mezzo di un apposito questioml-rio-supple
two} predisposto dal Direttore dell'inehiesta - nuove informazioni, Ie quali 
ci hanno consentito di dare, con quanto esponiamo nella Parte terza} una 
visione delle eondizioni della pro prieta eoltivatriee in Piemonte pill rispon
dente all'attuale momento. 

(1) In queste recl:'nti ricerche dirette avemmQ una efficace collaborazione da parte del 
R. I8pettore regionaie agrario e dei dipendenti funzionari. 



PARTE PRIMA 



CAPITOLO I. 

L'AMBIENTE AGRARIO ED EOONOMICO-SOCIALE (1) 

L'agricoltura. 

. II Piemonte si estende per kmq. 29.354,15 (2) ed occupa la parte occi
dentale della valle del Po. E'circondato dall'arco montuoso forma to dalle 
Alpi occidentali e. dall'Appennino ligure-piemontese, arco che volge la sua 
con.ca\"i~a verso la pianura padana racchiudendo vaste distese collinari 
- date dai contrafforti appenninici che, giungendo fin presso Torino, costi
tuiscono Ie Langhe, il Monferrato e l' Astigiano, e dalle colline che in sinistra 
del Po, a guisa di fascia pio. 0 meno estesa, si distaccano daIle Alpi _. ed 
una m~no ampia zona pianeggiante formata dalle aIluvioni accumulate dalle 
aellne provenienti dalle sovrastanti plaghe montuose e collinari. 

La multiforme costituzione geologica, il diverso regime idrico - in gran 
Pflrte dipendente da. quella - la apprezzabile differenza riscontrabile nei vari 
fattori che determinano il clima, hanno dato origine ad ambienti economico
agrari assai vari. Peraltro, Ie maggiori differenziazioni nell'ordinamento eco-

(1) Parte delle notlzie qui esposte, in specie quelle relative. aUa. distribuzione della 
proprietA, ai rapport 1 fra questa, l'impresa ed il lavoro manuale, ai contratti agrari, 
sono desunte da un recente studio ·dell'Istituto Nazionale ai Economia Agraria: Rapporti 
fra proprieta, impresa e mana d'opera nell'agricoltura italiana - Dr. G. Ruatti - Pie
flHJllte - Roma, Treves 193o-VIII. 81 nota ehe la nostra documentazione statistiea non 
sempre corrisponde a quella del Ruatti anehe perche, con la fusione di numerosi Comuni, 
e venuto a modificarsl 11 territorio costituente Ie regioni agrarie di montagna, collina 
e planura. 

(2) La superficie Indicata e ricavata dal Diziottario dei Oomum del Regno a'Italm, 
pubblicato dall'I stituto Olmtrale at Statistica. nel 1930, dal quale risulta, inoltre, che il 
Piemonte ha nna superficie produttiva (agraria-forestale) di kmq. 25.746,81. Nel volume 
del .lJit1,istero ai Agriooltura, inaustria e commercio - Ufficio di Statistica agraria - Super
/icie territoriale e lIuperficie agraria e forestale dei Oomuni ael Regno a'Italia. al 10 

I/('J/IlUlo 1919. Roma, 1913, la superficie terrltoriale del Piemonte e determinata in 
kmq. 29.353,65 e quella produttiva in kmq. 25.641,35. Tali differenze sono lievi nel com
J1Jesso del Compartimento; e peraltro da osservare ehe per tutti i Comuni nei quali 
dopo il 1913 si e compiuto il Catasto geometrico si hanno differenze pili 0 menD sensi
blli. tanto nella Buperficie territoriale quanto in quella produttiva. Questo fatto rite
niamo sla dovuto pili esatte rilevazioni delle superfiei compiute dagli Uffici del detto 
Catssto geometrico. 

II presente lavoro era gia in bozze di stampa quando e uscito il BoZlettino menilile 
di Stati/ltioa agraria. e fON!stale dell'Istituto Centrale di 8tatistica (Fasc. I, gennaio 1934) 
recsnte: cr Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario (1929) n. Dai dati in 
esso pubblicati risulta per il Piemonte una superficie territoriale di kmq. 29.353,46 ·e 
produttlva di kmq. 25.369,40 con una rlpartizione per qualita di coltura alquanto diversa 
da quell a da noi jndicata. 
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nomico-sociale e nella struttura rUl'ale sono determinate dall'altitudille pel' 
c~i ~ utile, l1i fini del presente studio, suddividere il Piemonte nelle tre re
gioni agrarie di montagrw" collina e pi4nura (1). 

La regione agraria pin vasta ~ quella di montagna, ehe oceupa 131 meta. 
della superficie del eompartimento comprendendo 131 eerchia alpina ed una 
:piceola plaga appenninica; altimetricamente da m. 4807 del monte Bianco 
seende a m~ '195 311 lago Maggiore ed a m. 190 in provincia di Alessandria. 
11 territorio collinare, mediamente eompreso fra m. 150..;- 600, interessa il 
28 % della superficie eomplessiva, mentre 131 regione di pianura e Ia pili. 
ristretta e va da un minimo di m. 35 ad un massimo di m. 725. 

Come PUQ desumersi dal seguente prospetto notevolinente varia'e l'esten· 
sione delle singole regioni agrarie nelle sei provincie: 

-

I I 
Su 100 

·Monlagn. Collin. P;anura TOT ALE di superficie territoriale 
PROVINCIE 

Montagna I I ettar! 
Collin. Pianura 

AI .... ndria .' 40.558 340.837 126.473 507.868 8 67 25 

Cuneo. 393.859 204.790 139.838 . 743.487 54 27 t9 

Torino. 266.253 109.129 172.802 549.184 49 20 31 

Aosla. 401.945 52.537 21.464 475.946 84 It 5 

Vereelli 111. 359 73.247 115.492 300.088 37 24 39 

Novara 244.574 46.462 68.806 359.842 68 13 19 

! 1.463.548 

---------
PIEMONTE 827.002 644.865 2.935.415 50 28 22 

I 

L'utilizzazione agricola del suolo presenta caratteri ben definiti in cia
scuna regione, nonostante sieno qua e la riscontrabili zone di transizione 
ed al monte, per la varieta delle eondizioni I1mbientali, possa rilevarsi una 
utilizzazione che dal tipo pastorale e silvo-pastorale gradatamente passa al 
tipo agrario. 

La montagna e' individuata dalla notevole estensione dei terreni silvo
pastorali, degli incolti e delle aree improduttive; 131 eollina dalla diffusione 
della eoltura viticola e la pianura dalla prevalenza dei seminativi, per buona 
parte con arborature, e dei prati permanenti. Inoltre, la superficie lavombile 
- cioe quella ove mediante il lavoro umano viene esercitata una effettiva 
influenza sulla quantita e qualita della produzione terriera - al monte 
rappresenta solo il 12 % della superfieie eomplessiva, nella regione colli-

(1) Questa suddivislone ~ quella adottata dal Catasto e dalla Statistica agrarla come 
e indicato nella pubblicazlone dell'Jstituto Oentrale ttL StatiBtica - Annali di Statistica -
ReviBior1.6 delle sone agrarie secondo le circoscrizioni amministrative dei Oomulli {,,, 
CSBe compteBi al 21 aprile ,1981-X, serle VI, vol. XXII. Roma, 1932-X. 



-11-

nal'e si estende ad oltre i 3/5 per l'aggiungere pin dell'S3 % in quella 
di piano. 

La ripul'tizione della snperficie nelle singole regioni agl'arie per qualita 
di coltura risulta: 

Montagna Collina Pia,lUra rn complesso 

QUALITA DI COLTURA. 

I I I I eUari % ettari % cUari % eUari % 

Scminath i semplici 57.781 3.9 177.053 21,4 27d.788 43,2 513.622 17,5 

Seminaliv i COD plaote legnose 23.358 1,6 110.454 13,4 149.551 23,2 283.363 9,6 
--

Seminativi 81.139 5,5 287.507 34,8 428.339 66,4 796.985 27,1 

Collom legnose specializzate. 11.064 0,8 164.863 19,9 16. 61~ 2,6 192.545 6,6 

Prat! permanenti 84.552 5,8 52.039 6,3 94.359 14,6 230.950 i ,9 

Super/icie lavorabile 176.755 12,1 504,409 61,0 539.316 83,6 1.220.480 41,6 

Pascoli permanenti . 468.244 32,0 SO. 705 9,8 20.669 3,2 569.618 19,4 

Superficie agraria 644.999 44,1 535.114 10,8 559.98S 86,8 1.790.098 61,0 

Superficie forestale. 403.235 27,5 176.206 21,3 aa.094 5,9 617.535 21,0 

Incolto produtlivo • 133.370 9,5 21.645 2,6 7.033 t,l 167.048 5,7 

Supel'jicie prodtdtiva 1.186.604 81,1 782.965 94,7 605.112 93,8 2.574.681 87,7 

Aree improduttive: 276.944 18,9 44.037 5,3 39.753 6,2 360.734 12,3 

Superflt:ie territoriale 1.463.548 100,0 827.002 100,0 644.865 100,0 2.935.415 100,0 

L'irrigazione e notevolmente sviluppata intel'essando pin del 15 % del 
tel'l'itorio produttivo.e cioe ha. 389.471 (1); di questi ha. 7000 in vari Co
JUuni della provincia di AleslSandria sono irrigati con acque sotterranee. 
I terreni irrigui predominano nella regione di pianura e si estendono in 
misul'a divel'sa nelle singole provincie (2). 

/1) efr. AIinistcro del Lavori Pubblici -- Servizio ldrografico - Oarla delle imga- . 
:;01/1 pi€lIwlltc8i. Roma, 19aQ-VlII. 

(2) La superficie irrigata e cosl distribuita: 

I Montagna ColliDa Pianura 

PROVINCI£ 

I 
I 'XI deUa I % della I % della 

ettari superficie ettari superOcie ettari superficie 
produttiva produttiva produttiva 

A.lessBndria - - 4.458 1,4 24.676 21,1 

uneo . 14.175 3,9 22.469 U,5 85.718 65,0 

Torino. - - 9.772 9,4 62.591 38,6 

Aosla - - 1.496 3,0 12.108 58,9 

Vereelli. - - 12.053 17,6 92.114 84,1 

Novara. - - 2.501 5,7 45.340 69,9 

PIBMO~TE 14.175 1,2 52.749 6,7 322.547 53,3 
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In montagna i terreni a coltura, quantunque si spinganosino ai limiti 
piu elevati, si riscontl'ano piu di sovente nel fondo valle, nelle pendici a. 
solatio ed inprossimita. degli abitati. I seminativi, generalmente di ullssa 
produttivita, sono coltivati a segale e p;1tate nelle zone piu aIte, a grano. 
granturco, avena ed orzo nelle intermedie, mentre in quelle piu basse· questi 
cereali vengono coltivati alternativamente con Ie leguminose foi'aggere; qui 
i seminativi sono arborati con'viti 0, piu spesso, con gelsi. Le colture legnose 
specializzate, quasi sempre viti, in prevalenza si riscontrano nelle plaghe 
meno elevate e, non di rado,si spingono pure ad altitudin{ notevoli. I :frutti
feri, in genere meU, si trovano nei prati posti nelle plaghe piu fertili. I boschi 
sono costituiti da essenze svariate con predominanza di aghifoglie nelle plaghe 
piu aUe; esteso, specie in provincia di Cuneo, e il castagneto da frutto. 

I seminativi pei 4/10 della 101'0 estensione sono al'borati, con gelsi () 
con viti, nella regione di collina ed in essi e principalmente coltivato grano, 
mais, patate, trifoglio, medica. II prato permanente e poco esteso eper 
questo assai ricercato dagU agricoltori. II vigneto, che puo dirsi occupi I'in-

. tiera superficie destinata alla coltura specializzata di piante legnose, e assai 
di.fl'uso e nel Monferrato e nell' Astigiano riveste la maggior parte dei fianchi 
collinari. La coltura dei peschi, nell' Albese, dei pel'i e dei meli, anche spe
cializzata, va sensibilmente estendendosi. Parte non piccola della supel'ficie 
boschiva e coperta da castagneti da frutto, sensibilmente difl'usi nelle Langhe. 

Nella regione di pianura circa 1/3 dei seminativi ha arboratura di gelsi. 
In essi troviamo maggiormente coltivato frumento, granturco, talora avena 
e segale, pat.a.te e leguminose da foraggio; nelle zone irrigue del Vercel, 
lese, del N ovarese e nel territorio Casalese in sinistra del Po e difiusissim() 
il riso; in vicinanza di Alessandria si colt iva la bietola zuccherina ed in pros
simita di Torino si hanno colti,'azioni di ortaggi, di piante al'omatiche, di 
saggina. II vigneto e poco esteso e la coltura dei frnttiferi va difiondendosi, 
specie nei dintorni di Torino. II prato permanente, spesso irriguo, e difius() 
e la superficie forestale e in buona parte rappresentata da cedui e pioppeti. 

II bestiame, piuttosto pregevole, e nel complesso del Compartiment() 
abbondante, sebbene la sua densita risulti inferiore a quella di altre regioni 
della valle Padana. Negli ultimi anni si sono conseguiti notevoli migliora
menti qualitativi nei bovini il cui numero e anche sensihilmente aumentato; 
aumentati pure sono i suini e, notevolmente, i cavalli, che n'ngono impiegati 

. in·misura. maggiore.di un tempo nei lavori f'llmpestri. Vna contrazione sen
sibile si e verificata nel numero degli altri el)uini e forte in I)uello degli oviui 
e dei caprini; questa diminuzione e da att,l'ihuire alIa min ore attivita agri
cola della lIlontagna conseguente al suo spopolamento. Dai dati che si espon
gono e possibile rilevare l'entita e)e val'iazioni quantitntive del pa trimoni() 
zootecnico piemontese: 



SPECIE 

Cavalli . 

Mini 

Mull e bardott: • 

Do"ini. 

Suini 

viDi o 

'Ca 

C 

prlnl 

apl grossi (*) 
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CEIISIME!lTO 1930 

DensitA per kmq. 
dl superUcie produttiva 

Capl S 

I 
.. 
I I 

c c .. !! 
0 ~ .= " E :a c c .O! .£ 0 tJ '" numero c:. :I! 

, 
73.553 2,9 0,3 3,2 7,4 

13.093 0,5 0,5 0,6 0,4 

24.611 0,9 0,6 1,1 1,4 

1.021.756 39,7 19,3 49,2 67,3 

203.193 8,1 1,7 9,1 19,3 

175.807 6,8 7,8 

"'1'" 90.2,6 3,5 4,8 ,3,8 0,7 

1.21S, 329 47,3 22,7 57,1 82,0 

Aumento (+) 0 diminuzione (-I 
percentuale 

8ul cellsimento del 1908 

" 

I 
j 

I I 
-= 

.. !! 
0 .= '" E :a " c .. .!! 0 u 0:: Co :I! 

+ 22,5 - ;10,2 + 13,6 + 36,3 

-12,2 + 6,0 - 27,3 -17,1 

- 8,4 + 12,1 - 3,8 - 24,5 

+ 5,1 - 10,3 + 17,0 + 5,1 

+ 11,8 - 6,3 + 26,0 + 8,1 

- 30,6 - 18,6 - 35,8 -47,0 

- 39,1\ - 47,5 - 22,0 - 5,2 

+ 4,1 - 11,7 -14,1 + 5,9 

(*) La riduzlone a capl grossi ~ latta conslderando equivalenti ad un capo glOssa' suini ed 8 ovini 0 caprioi. 

La maggiore ricchezza zootecnica del Piemonte e data dai bovini, in 
gran parte di razza. piemontese di pianura a triplice attitudine. In pro
vincia di Novara prevalgono queUi di razza bruno-alpina, razza ,pure dif
fusa nel Vercellese e nella pianura Torinese; nella montagna della provincia 
di Aosta predominano i bovini valdostani, che si riscontrano anche in provin
cia di Torino; nelle vallate montane del Pinerolese sono diffusi bovi,ni di razza 
tarina., Pei lavori agricoli nelle pl'ovincie di Alessandria, Vercelli, Cuneo 
si adoperano cavalli cremonesi. L'allevamento suino ha importanza nella 
pianura e Ie vecchie razze vengono gradualmente sostituite con quelle per
fezionate. Gli ovini, phi. frequenti in montagna e nelle colline della provincia 
di Cuneo, in maggioranza appartengono aIle razze delle Langhe e biellese. 
Una minore dotazione di bestiame si ha nelle provincie di Aosta e Vercelli': 
nella prima per il suo carattere montuoso, nella seconda per I'ordinamento 
colturale della zona di pianura, ove prevale 180 risaia con conseguente linti,
tata superficie a colture foraggere. ' 

Il grado di atti-vita colturale, ossia I'impiego dUavoro umano per unita 
di superficie, raggiunge in montagna limiti elevati, quantunque l'.esercizio 
dell'agricoltura consenta redditi ben lontani dal rappresentare un adeguato 
compenso del lavoro stesso; nella regione di collinli e alto, specialmente nelle 
plaghe viticole ed in quelle m'e predomina la coltura promiscua; nella pia, 
nura e notevole nelle zone risicole, decresce in· quelle orto-frutticole edan
cora nelle rlmanenti ove e pur tuttavia discretamente 'elevato. 

L'impiego di capitali fondiari (escluso la terra nuda) e di.' esercizio per 
unita di supel'ficie, vale a dire il grado di intensbta, e in montagna in rela
zione aIle possibilita produttive del s11010 e quindi bassissimo; nella. collina 
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alquanto eleva to ed in gradual~ aumento in conseguenza della continua in
tensiticazione colturale j maggiore risulta nella regione di pianura, nella 
quale raggiunge i limiti massimi nelle zone risicole. 

Secondo Ie determinazioni della Zattini, il Piemonte, come valore della 
produzione agraria lorda, occupa il terzo posto fra i compal:timenti italiani 
con L. 414 per ettaro (Regno L. 290 nei nuovi e L. 302 nei: vecchi contini) 
calcolato sui prezzi dell'anteguerra e ('on L. 2070 (Regno L. HG7) in base a 
quelli del qnadriennio 1921-192,1 (1). 

Peraltro, un indice piu attendibile della produttivita del suolo piemon
tese e offerto dalla rendita imponibile catastale. Nel 1925 questa ammontava 
a L. 153.00G.733 (2) corrisponutmti a L. 59,,13 per ettaro di supel'ficie prouut
tiva, cioe di poco superiore alla media del Regno di L. 51,57. Per regioni agra
rie cosi si ripartisce: 

REGIONI AGRARIE 

Montagna 

Collina . 

Pianura. 

Rendita ceosuaria imponibile 

(Lire oro di conto) 

Citre assolute 

16.510.501 

60.509.249 

75.986.981 

153. 006. 731 

I Per eltaro di 
supert. produttiva 

t3,91 

77,28 

125,58 

59,43 

La diversa capacita produttiva delle regioni agrarie e individuata dalle 
cifre surriportate (3). 

(1) ZA1TINI G., l'alutazione della produziotlc lorda deWagricoltura italiafla. Mini
'stero per l'Economia Nazionale. Roma, 192ii. 

Pur dovendosi interpretare i dati di questa pubblicazione con molta riserva. da 
essi ancora risulta che per regioni la produzione agraria lord a del Piemonte prima 
della guerra aveva per ettaro i seguenti valori in confronto a quelli del Regno nei suoi 
ve('('hi contini: 

-------------------------.------~------~------
rndire del Pie-

REGIONI AGRARIE Piemonte Regno monte per it 

lire lire Regno = 100 

Montagna 131 169 78 
Col1ina 5i4 298 193 

Planura . 762 526 145 

In comple~o 414 302 t3; 

'(2) Tale ammontare, de.sunto da elementi raccolti per Comune, differisee da quello 
di L. 151.794.000 1ndieato nella pubblicazione del Ministero delle Finanze: La gestionc 
dello impo8to dirctto d41 191.j a.l 1925. Roma, 1926. 

(3) Una maggiore precisazione sl ha distinguendo 1n ciascuna regione agraria i 
singol1 terri tori provincial!. Per Ia montagna Ia media rendita censuaria per ettaro va 
da un minima di L. 9,45 (Aosta) a un massimo d1 L. 3,8,00 (Alessandria); per Ia rollina 
sl passa da 1.. 61,04 (Vereelli) a L. 91,97 (Alessandria); per Is pianura da L. 85,43 (Aosta) 
a L. 166,24 (Vercell1). 
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La popolazione. 

II Piemonte, seconllo il censimento del 1931, ha una popolazione resi
dente di 3.5,16.813 abitanti e presente di 3.498.199, con una densita per kmq. 
di superficie territoriale rispettivamente di 121 e 119 abitanti. . 

Tenendo conto delle attivita economiche esistenti nelle tre regioni agrarie 
e, in specie, delle loro diverse possibilita agricole, puo constatarsi: a) il 
monte, che ha un'economia quasi totalmente basata sulla utilizzazione del 
suolo - ill quale da tempo si mantiene ad un basso livello di produttivita _ 
denohl un eccezionale carico demografico; b) la colIina, nonostante un sensi
bile s"iluppo industria Ie, la maggiore utilizzazione e la pift elevata produt
til'ita del suoIo, presenta pure una accentuata pressione demografica; c) il 
piano per Ie molteplici risorse industriali, per la maggiore produttivita ter
riera e per Ie possibilita di una sua ulteriore intensificazione, come pure 
pel' condizioni di carattere sociale, ha una densita di popolazione suscettibile 
IIi incl·emento. 

:Xon essendo ppssibile determinare Ia densita degli abitanti in relazione 
aIle reali risorse economiche di un territol'io, nel seguente prospetto, con 
l'indicazione della popolazione residente e presente di ciascuna regione agra
ria e della densita riferita alIa sUPerficie territoriale (1), f riportata la 
denliita qegli abitanti per kmq. di area lavorabile; questo con 10 scopo di 
3n-alQrare quanto sopra e detto e di meglio delineare il quadro della situ a
zione Ilemografica piemontese. 

Popolazione al censimcDto del 21 aprile 1931 

REGIO\I .\GR.\RIE fE"sidente prese.lte 

• I per kmq. di superficie I per kmq. di superficie 
a~soluta 

territorialc I lavorabile 
asso!uta 

territoriale ! lavorabile 

I 

Montagna 655.062 45 311 617.521 42 349 

COllina 1.238.29i 150 2~6 1. 216. 600 141 241 

Piaoura 1.653. ':;7 256 301 1.664.078 258 309 

PltiMOSTE 3.5~.813 121 291 3. ~9J.199 1t9 281 

(1) E' utile, peraltro, rilevare come notevolmente varia risulti la densitll. degli 
abltanti nelle diverse provincie e nelle loro regioni agrarie. Limitando l'esame aHa 
pOJ)oJazione residpnte, ill qunnto quella presente si ripartisce analogamente, troviamo 
che la provincia meno popolata e quella di Aosta (49.8 abitanti per kmq, di superficie 
territoriale) la pin popolata quella di Torino (~,5 c. s.); la regione di montagna ha 
un mlnimo di abitanti in provincia dl Aosta (26,8 c. s.), un massimo in quella di Vercelli 
(81,2 c. s.); dei territori collinari il pin densamente popolato e qllello della provincia di 
Novara (193,0 c. s.), n meno quello della provincia di Cuneo (136,2 c. s.); nella regione di 
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II Piemonte e il compartimento a pill basso indice di natalita del Regno 
e, nonostante che la mOl'talita abbia pure un indice poco elevato, l'accresci. 
mento naturale della popolazione risulta minore che in tutti gli altri com· 
partimenti (1). 

Dal 1871 si e avuto in Piemonte :un incremento pill 0 meno accentuato 
nella popolazione sia residente sia presente (2);, ma questo aumento e infe· 
riore al medio coefficiente d'accrescimento naturale della popolazione e puo 
quindi dirsi che il Piemonte da tempo denota una vera decadenza demografica. 

Inoltre, limitando l'esame al periodo 1901·1931, seppure in questo tempo 
si e avuto un aumento del 4.1 %, nella popolazione residente e del 5.3 % in 
queUa presente, studiando l'anda,mento demografico delle tre regioni agra· 
rie, troviamo per la popolazione residente e presente, rispettivamente, in 
montagna una diminuzione dell'1l.5 % e del 10.1 %, in colUna una diminu· 
zione del 4.5 % e ~el 4.8 %, in pianura un aumento del 21.9 % e del 23.0 %, 
che e essenzialmente dovuto alIa presenza di una citta. come Torino. Devesi 
aggiungere che Ie variazioni nel numero degli abitanti hanno avuto ~aratteri 
di continuita, come puo rilevarsi dalle cifre qui esposte che danno il numero 

pianura la pin bassa densitll ai ha in provincia di Vercelli (123,4 c. s.), la mlk"Sima, 
specialmente dovuta alia presenza del capoluogo del Piemonte, in quella di Torino 
(510,7 c. s.). 

Notasi ancora come la iIOla provincia di Torino abbia una popolazione presente 
dllpcriore a quella residente; questa in tutte Ie provincie e maggiore della popolazione 
presente nei te-rritori di collina e, sensibilmente, in quelli di montagna, mentre in pia· 
nura in tutte Ie provincie, ad eccez!one di Aosta, troviamo che la popolnzione presente 
supera, sebbene di poco, la residente. 

(1) Su l(HlO abitanti nel triennio 1920-1922 si ebbero in media questi indici annut di 
natnlitll e mortalitll: 

REGIONI AGRARIE ~at.lit1t Mortalila I Eccedenza 

Montagna 23 19 4 

Collins. 22 15 7 

Pianura. 18 16 2 

P'EMO~TB 20 16 4 

Nello stesso periodo nel Regno la natalitll fu il 31 0 /
00

, la mortalitll il 18. con una 
eccedenza del 13 0/ • efr. Istbtuto CE'rItrale di Stu.fi.stica - Annali di Statistica - Le ('a
ruttet';sfic1le delle ~ooe u9ralie deZ Regno. Serle VI, vol. V. Roma, 1929-VII. 

(2) In efl'etto, col censimento del 1921 venne rilevata una popolazione presente al
quanto minore che nel 1911; rna se sl tien conto che 11 eensimento del 1911 fu effet
tuato in giugno e quello del 1921 in dicembre, di modo chI' col primo ful'ono censiti 
molU di coloro che emigl'ano stngionalmentt.' e che non el'ano presellti nell'inverno 
del 1921. non e errato pensare che III constatata diminuzlone sill pin apparente che reale. 
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indice della popolazione ai censimenti del 1911, 1921 e 1931 fatto eguale a 
100 quello del 1901: 

Numero iodice della popolazione faHo eguale a 100 quella del 1901 

REGIO~l AGRARlE 
residenre ai ceosimenti 

I 
pres-ente ai. censimenti 

1911 I 1921 I 19:11 1911 I 1921 I 1931 

Montagna. 93,5 95,2 88,5 9~,9 92,2 I 89,9 
Collina. ' 99,6 98,7 94,5 98,8 !j6,7 95,2 
Pianura 1fl8,1 112,8 121,9 109,6 • 112,0 123,0 

PIRMOSTE 102,8 
I 

103,5 104,1 102,2 101,9 105,3 

Variazioni pit) significative si sono avute nelle regioni ,agrarie di cia
scuna provincia. Cosi, sempre per l'ultimo trentennio e considerando la sola 
popolazione residente - in quanta su di essa meno intluisce il diverso pe
riodo dell'anno nel quale e stato eseguito il censimento - troviamo: 

- per la montagna: un aumento (1.2 %) solo in provincia tli iNo
vara, ,nella quale, peraltro, si ha una diminuzione dal 1911 in poi; in quella 
di Vercelli una diminuzione del 5.1 %, quantunque nell'ultimo decennio si 
sia verificato un 'certo aumento; nelle altre una diminuzione continua e pro· 
gressiva, che per Ie pro'dnde di Cuneo e Torino e superiore al 20 % ; 

- per la collina: una progressiva diminuzione nelle provincie di 
Alessandria ed Aosta (10.9 % e 13.1 %); un auinento del 4.4 % in quella 
di Novara, benche nell'ultimo decennio vi sia stata una non lieve diminu
zione; neUe rimanenti provincie la popolazione e stazionaria; 

- per la pianura: stazionarietl1 in provincia di Alessandria; un 
pl'ogressivo, notevolissimo aumento (49.4 %) in quella di Torino ed un mo
desto aumento nelle provincie di Cuneo e Novara (5.8 % e 8.2 %); dimiil.u
zione sensibile in queUe di Aosta (11.9 %) e Vercelli (7.6 %), ma mentre nella 
prima essa ha avuto caratteri di continuita nella seconda dal 1921 e suben
tl'ato un sensibile allmento. 

Al censimento del 1921 il 24.9 % degli abitallti abitava in case sparse 
e per regioni agl'urie la distribuzione topografica della popolazione risulto: 

CENl'RJ 
Su 1000 abitanti pres.nli Abltanti vivevano in 

REGIO .... l AGRARIE 

I I 
in case sparse 

popolazione per kmq. 
numero media centri case sparse di area lavorabile dl ciascuno 

Montaglla 2.532 187 746 

I 
25~ 90,8 ' 

Collin. 1.876 "35 65~ 3~ 84,1 
Pianura 717 1,748 832 I 16~ 47,3 

PIBMOIllTE .. 5.125 I 496 751 I 249 69,0 

2 
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In montagna la maggior parte della popolazione abita nei fondo. valle. 
Nella. ·disr,osizione dell'a.bita.to - sulla qua.leinfiuirono l'ubicazione -dei ter· 
reni 11 coltura., Ie risorse idriche, l'origine della popolazione .-:.. t;i nota no 
villaggi piuttosto accentrati (vallate Torinesi, bassa montagna. Vercellese e 
Novarese) ed abitazioni isolate 0 raccolte in-raggruppamenti di poche unita, 
disseminate nell'intiero territ~rio comunale, tipo questo che .predomina nelle 
vallate dell' Aostano e del Cuneese. . 

La. popolazione vive, invece, in paesi accentratineHe collIne del Nova·
rese, del Biellese in quelle Torinesi cispadane. Un apprezzabile decentramento 
dell'abitato si ha nelle coUine del Cuneese (popolazione spa~'sa 46.2 '% della 
presente), nel Canavese ed in quelle Torinesi traspadane. 

Abitati decentrati si trovano di frequente nella pianura della. provincia 
di Cuneo, .nella Quale sono numerose'le abitazioni disseminate per la cam· 
pagna (abitanti in case sparse 37.8 %). La. popolazione risulta, invece, piut. 
tosto agglomerata nelle rimaneilti zone dipianur,a, nonostante non munchino 
in esse fabbricati rurali dislocati in campagna. ' 

Le faruiglie rurali, cioe quelle il cui capo ha un'occupazione agricola, 
al censimento del 1921 erano 380.772 (44.6 % delle famiglie naturali) con 
1.775.117 componenti, di modo che la popolazione rurale rappresentava iI 
52.5 % di quella presente (1). . 

Col censimento agricolo del 1930 (2) si censirono 2.005.428 agricoli (3); 
dei quali il 50.4 % maschi. II numero di colora che esercitavano l'ngl'icol· 
tura come occupazione principale risulto di 824.009 (di cui 65.8 % maschi). 
~ome occupazione secondaria 448.071; si 1).a 'cosi un totale di 1.272:080 (di: 

(1) 'Su mille famiglie, quelle rurali sono 521 nella. regione .di montagna, 603 'in quella 
di collina e 203 in quella di pianura. 

Per regioni agrarie Ia popolazione rurlll~ si distribuisce come e indicato nel se
guente prospetto, nel quale e pure segnata III densit!i della popolazione .lltessa perkmq. <1; 
superficie territoriale e Illvorabile: . 

POPOLAZIONE RURALF. 

REGIOM AGRARIE I' su % I 
densitil pE'r kmq. di superficiE' 

a~soluta. di popoJaz~one 

I prest"nte lel'riloriale la\'orabi:E' 

Montagn. 4Il6,90S 64,3 23 230 

Collin. 842.805 68,2 102 16i 

Pianura 525,~ 34,7 81 97 

PIBMONTB 1. 775.117 52,5 60 Ho;' 

Da queste dfre, Ie I]uali pongono in evideriza Ia densitlt della popolaziolle espli· 
cante attivltil. agricole in rllpporto at terreni a coltura, puo rilevnrsi, in mnniera piu 
aderente aLIa realtlt, n diverso cartco demografico delle r~ioni agrarie ed a-vere una 
conferma di quanto a questo proposito abbiamo gilt detto. 

(2). Cfr. Ri8ulta.ti 80mmaN e provvisori del Censimenti agricoli' de! 19 marzo 1930. in 
« Bollettino", cit. 

(3) La popolazlone rurale di 2.005.428 equiyale al 57,3 % della popolazione presente 
al 1981. ' 
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cui 53.6 % maschi) addetti all'agricoItura poco diverso dal, totale della popo
lazione agricola (abitanti di oltre 10 anni occupati nell'agricoltura) rilevato 
col censiII/.ento del 1921 che, con Ie correzioni proposte dal Coletti (1), ri
suite) di 1.205.691 (42.1 % della popolazione di oltre 10 anni) con una per-
centuale di maschi del 52.1. ' 

L'emigrazione. 

Come Ie altre regioni socialmente piiI progredite, il Piemonte dette dap
nrima i maggiori contingenti alI'emigrazione per l'estero. 

Dopo il 1890 il numero di emigranti piemontesi, nonostante sia aumen
tato fino al principio della guerra, e notevolmente dagli anni successivi al 
1905, si mantenne. in relazione agli abitanti, inferiore a quello medio del 
Uegno e rappresento suI tot ale dell'emigrazione italiana una percentuale di 
molto inferiore a quella del decennio 1876-1885. Negli anni del dopoguerra 
il movimento migratorio piemontese, pur essendo progressivamente dimi
nllito, e risultato senslbilmentesuperiore, in confronto. agli abitanti, a quello 
medio del Regno. 

L'emigrazione transoceanica, f'ssenzialmente diretta verso l' Arg~ntina, 
e sempre stata proporzionatamente inferiore a quella del Uegnoed e note
vol mente diminuita dal 1919. La maggior parte degli emigranti si dirige nei 
paei!i europei e di preferenza in Francia; questa emigrazione specie quella 
alimentata dalla popolazione montana, era principalmente stagionale. 

Nel cinquantennio 1876-1925 i rurali annualmente partiti rappresenta
rono in media il 40.0 % degli emigranti di oltre 15 anni, percentuale supe
riore aIla media del Regno che fu per 10 stesso periodo del 37.7 % (2). 

(1) Senza taU modificazioni la popolazione agricola era di 1.030.096, eioe il 36 % degli
abitanti dl oltre 10 anni. 

(2) L'intensitll. ed alcUni caratteri dell'emigrazione piemontese per l'esterQ risultano 
dal sIO'guente prospetto, com pilato sui dati dell' A.nnlla,rio Statistico dell'emigrazione ita
liana dal 1876 al 1925 edell' A.nnllario StatiBtico Italiano per gli anni suecessivi 11-1 1925. 

PlllMqNTIl REGNO Emigranti' 

ClIre aSSOIUI.\ 

Emigranti I Perconluaie Emigrant: \ Percentualc ]liemolltesi 
PERIOI;I della della su 1000 

8U 100,000 emigrazione 
su 100,000 enligl'azione emigl'auti 

ab;tanti abitanti 
·residenti transoceanica l'Csidenti tl'ansoceauica DellRegno 

~ulla t6tale sulla tot ale 

1876-1885 29.726 935 17,8 454 32,6 226 
1886-1895 30,466' 925 42,2 772 08,2 127 
1896-1905 35.563 1.0440 40,2 1,311 54,5 8'1 
1906-1910 61,563 1.758 43,3 1,817 60,4 95 
19l1-IOU 62,017 1,771 37,4 1,811 56,2 96 
I 9 \!J..t 925 46.057 1.306 21,8 885 49,0 135 
1926-1931 24,937 703 19,3 495 39,7 121, 

Aggiungiamo ('he fra gli emigrant! plemontesi' i partiti isolutamente e Ie femmine 
hanno semllre figurato con una. percentuale 8uperiore alla media del Regno; inoltre, i 

'rural' dal 1876 al 1905 risultarono 11 49,2 % degli emigranti di oltre 15 anni (Regno 
44,8 ~:) mentre dal 1905 .al 19'>...5 (eselusi gli -1lnni di guerra) questa' pereentuale diseese 
al 27,6 e fu inferiore alla media del Regno per 10 stesso periodo (as,8 %). 
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11 contributo pill elevato all'emigrazione per l'estero e fornito, in pro
porzione al numero degli abitanti, dalla regione di montagna ove, sia Ie con
dizioni di ambiente sia Ie risorse economiche, impongono agli abitanti di 
cercare un'occupazione aItrove 0, per 10 meno, un lavoro stagionale per 
integrare 10 scarso bilancio familiare (1). 

Negli anni successivi ~lla guerra, specialmentefino 311 1925, si ~anife
sto un esodo accentuato di abitanti della campagna che, richiamati dalle 
maggiori possibilifa. di guadagni, abbandonarono Ie occupazioni rm'ali per 
recarsi a lavorare negli opifici trasferendosi, non di rado, n(!lle citta indu
striali. Nello stesso periodo si ebbe in Piemonte una sensibile immigrazione 
di operai, ed anche di contadini, da aItre regioni italiane; a questa immi
grazione, in gran parte divenuta definitiva, il Veneto contribui in misura 
rilevante. 

II movimento migratorio per l'interno ha in Piemonte molta importanza 
ed e principalmente di carattere agricolo. Gli emigrati rappresentano quasi 
1'8 0

/ 00 degli abitanti: solo pel 7 % sono operai industl'iali e pochi si recano 
fuori del compartimento. Elevatissimo, maggiore che in ogni altra regione, 
e il numero degli immigrati (circa 75.000 cioe oltre il 22 0/ 00 degli abitanti) 
con un'eccedenza sugli emigl'ati di quasi 50.000 unita; rimmigrazione per 
4/5 e dovuta ad operai agricoli e per oltre 2/3 e alimentata da provenienti 
da provincie di aItre regioni (2). 

La notevole entita delle migrazioni interne dipende, essenzialmente, 
dull a coltura risicola; il maggior spostamento di luvorutori si ha, infatti, 
nelle provincie di Vercelli e Novara (per Ie quali e elevata l'eccedenza degli 
immigrati, dei quali i 3/5 sonG femmine) collimando i massimi mensili del
rimmigrazione con i lavori di monda (giugno) e di mietitura (settembre) 
del riso. 

Nella provincia di Cuneo il movimento migratorio Pier l'interno e tra
scm'ubile; una certa importanza ha. in quelle di Aosta e di Alessandria, ove 
l'emigl'azione supera, specie nella seconda, l'immigl'azione. In pro,-incia di 
'l'orino e apprezzabile l'immigrazione, quasi total mente di carattere indu
striale. Peraltro, nell'insieme di queste quattro prm-incie il numel'O com
plessh'o degIi emigrati e immigrati ruggiunge solo il 23 % del moYirnento 
migratorio interno piemontese. 

L'industria ed iI commercio. 

Queste attivita hanno una notevole influenza sull'economia piemontese. 
Dal censimento industriale e commerciale del 1927, risulta in esse occupato 

(1) I montanan plemontesi fino ad aicunl annl fa trovavano un'OC('upuzione sta
gionaie, invernale 0 prhnaverlle a second a delle .vallate, nl"gli Stntl vicinI. DI pol. ll€'r 
vari", ragionl, questa emlgrazione temporanl"a e dlvenuta in gran parte permanente. 

(2) Le provincie dl Placenza, Reggio Emilia, Pavia, Mantova sono qnelle che for
nlscono 1 magglori contlngentl. 
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oltre il 20 % della popolazione residente al 1921 (1), con forte preponderanza 
degli addetti all'industria. 

Le industrie piu importanti sono Ie tessili e Ie meccuniche. Leprime 
o('cupano oltre il 27 % degli addetti all'industria e sono s¥iluppatissime nel 
lliellese (il 55 % degli addetti all'industria della provincia di Vercelli e 
illlpiegato nell'indulStrie tessili) ed in provincia di Torino; Ie secol1de pre
dominano in questa. provincia ove occupano pili dei 2/3 degli aduetti all' in" 
dUlStria meccanica di tutto il- Piemonte. 

Le imprese commerciali per la maggio"r parte sono piccole occupando 
queste il 57 % degli addetti al commercio; pel'altro, il commercio all' in
grosso assume una sensibile importanza, specialmente a Torino. 

Per meglio delineare la fisionomia economica dei vari territori non sara 
fUOli luogo accennare alIa distribuzione ed all'importa)lza delle aziende in
uurstriali. 

In pianura si hanno 5 esercizi industriali. per kmq. di superficie terri-" 
toriale. Accentuatissimo e 10 sviluppo delle industrie nella pianura Torinese 
(9.6 imprese pel' kmq. con una media per ciascuna di 12 aduetti) ed in esse 
e occupato il 26 % d~lla popolazione; nel territorio piu prossimo a Torino 
si hanno stabilirnenti ed opifici di og~i genere, nei quali si svolge una intensa 
a ttivita, che richiama una falange di operai" da aItre regioni e dalle vicine 
campagne con un'influenza sensibile sull'economia agricola locale. Nel piano 
Cuneese come ne.na pianura Canavesana modesto e 10 sviluppo industl'iale 
e, quantunque in qualche punto si abbiano industrie di un certo rilievo, il 
cal'uttere econo)Dico di queste plaghe e essenzialmente _ agricolo. Maggioi'e 
importanza hanno Ie industrie nelle zone di pianura delle aItre provincie, 
specie in quella di Novara; rna per quanto vi sieno notevoli centri industriali 
prevale anche qui un'economia di carattere rurale. 

Nella regione di collina il Biellese ha uno spiccato carattere industriale 
(26 % degli abitanti addetto all'industria) che influisce notevolmente suI
l'agricoltura, specie per il forte assottigliamento che detel'mina nei ceti 

(1) .sulla scorta dei dati di tale censimento e compilato il seguente prospetto che pone 
in evidenza l'importanza delle imprese industrlall e commerciali nelle regioni agrarie: 

INDUSTRIA COMMIlRCIO 

Addelli Add e II i 
REGJO:'<I A.GRARIE 

in "' media I ~~~~~? Esercizi in I media I ~~t.!~~~ Esercizi 

complesso pe~ . residenti compl~sso pe~ . residenti 
eserClzlo Del 1921 eserClZlO nel 1921 

Montagna. . ,. 11.654 99.614 8,5 141 16.210 ~.295 1,7 40 
Collins. . 23.229 145.790 6,3 ff3 29.246 51.411 1,8 40 
Pianura 32.2:l8 303.6'2 9,4 198 41.552 99.4.05 2,4 65 . 

--- --- --------- --- ------
PIEY01iTB 67.111 5'9.046 8,2 156 86.008 179.111 t;1 I 51 

• 
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l'uralL Sensibilmente sViluppate sono Ie industrie nelle colline del Cana,'ese 
(Ivrea) ed in quelle Torinesi, ove numerosi" opifici imprimono al territorio 
una tisionoinia economic a intermedia fra l'industriale e l'agricola. lVIinore 
influenza viene esercitata sull'agricoltura dalle industrie disseminate nelle 
colline del Novarese. In gran parte delle colline della provincia di Alessan
dria 10 sviluppo industriale e modesto, quantunque non manchino localita. 

.ove l'industria e prevalente, e cosl pure e a dire per Ie zone collinari di 
Cuneo. 

In montagna si ha meno di un'impresa industriale per kmq. ill super
ficie territoriale; rna gli addetti all'industria rappresentano una percentuale 
di popolazione residente pill elevata che in collina e maggiore e pure il nu
mero medio degli addetti a ciascuna impresa. Lo sviluppo industriale e dl 
limitata entita nelle vallate delle Aipi Marittime e circoscritto ad alcuni 
punti della zona sub-montana; qualche attivita, principalmente di carattere 
artigiano, si ha nelle valli l\Iacra e Varaita, mentre uelle parti inferiOl'i di 
quelle Pinerolesi e di Susa Ie attivita industriali sono sViluppate. Alcuni cen
tri industriali importanti si trovano nella valle d' Aosta e nelle zone inferim'i 
delle montagne del Canavese; mentre un accentuato sviluppo industriaIe, 
Dlaggiore delle altre zone montane, denotano Ie montagne del Vercellese e 
del Novarese con i centri adiacenti al Biellese, e cou Borgosesia, Domodos
sola ed Intra. 

La proprieta ,ed i rapporti fra proprieta, impresa e lavoro manuale. 

Gli Enti pubblici in Piemonte risultano tuttm'a proprietari di non meno 
del ;!O % della superficie produttiva (1). I terre~i degli Enti sono per Ia 
maggior parte situati in montagna ed hanno in generale prevalente utilizza-

(1) Dalla Relazione BuWazienda del Dem-anio forestale di Stato (1914~192fj e dalla 
Rela.zione Bulla consistenza dei terreni e fabbl-icati di pro prieta dello Stato at 30 giu
gno 1928; risulta che gil Enti pubblicl posseggono: 

ENTI 

Stato I Beni demaniali . 
Heni palrimon.':ali . 

Comuni. 
Ent! morali 

Sommano 

Supedlci.e 

ettari 

2.305 
1.973 

4.273 

467.728 
41. 233 

513.239 

I 
Percentuale 

su~~~acie dei .beni'. 
Produttival degh Ent. 

. 0,09 0,4 
0,08 0,4 

0,17 0,8 

18,17 ~1,0 
1,60 8,2 

19,94 100,0 

I,a sUIJerficie indicata e sicuramente inferiore ulla effetHva poiche tale statistica 
si riferisce agli Ent! cbe hanno proprieta a prevalente carattere silvo-pastorale. C~o 
nonostante. secondo tali dati. la proprieta di Enti occupa quasi il 30 % della superficle 
)lrodnttiva nelle provincle di Cuneo, Aosta e Torino; circa il 15 % in quelle di No
vara e Ven'elli, mt>ntre ha una lllodesta entlta in quella di Alessandrill. 
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zio~e silvo-pastorale. Per oltre i 9/10 appartengono a Comuni: quasi sempl'e 
si tl'atta di proprieta inalienabili vincolate aIle necessita degli abitimti, gra
vate cioe di usi civici di pascolo, legnatico, erbatico e simili, sebbene di fatto 
in molti casi il Comu~e ne usi come se costituissero beni'di sua libera dispo
nilJilita (patrimoniali). In varie zone montane sono frequenti ed estesi i beni 
sih'o-pllsto~ali appartenenti a consorterie di utenti (domini collettivi), come 
pure quelli in cui la proprieta e promiscua (promiscuita). 

Ai proprietari l'riva.ti appartengono in montagna, oltre a parte dei beni 
silvo-pastorali ~. generalmente quellisitu;tti nelle plaghe' meno elevate -
quasi tutti i terreni lavorabili, suddiv:isi in complessi fondiari di modestis
sima ampiezza (nella grande m:iggiol'anza minore di 2, ettari) e notevolmente 
fl'allllllentati, di modo clle rare Ilono leproprieta uutonome, vale a dire suffi· 
cienti ad a~sol'bire il lavoro di una normale famiglia di contadini (1) ed a 
fOl'niI-e lid essa i mezzi di sussistenza; solo nella provincia di Cuneo risultano 
un po' pit) numerose Ie proprieta di 3+ 5 ettari. Eli lla dun que in montagna, 
per quanto si' riferillce ai terreni lavorabili, prevalenza assoluta di piccola 
proprieta (2), qua-si sempre coltivatrice (3)e non autonoma; pei beni silvo~ 
pastorali, nonostante l'estensione di alcuni fondi, si ha pure prevalenza di 
piccola proprieta. La grande proprieta privata e inesistente in montagna. 

Nella regione di collin a , bencM il frazionamento della proprieta ter
rie1'l1 sia pure notevole, si banno unita fondlarie piu organiche, complete 
e mellO frammentate, La grande nroprieta, l!uperiore a 60, ettari di terreno 
a: coltura agraria,. e sporadica;· fa media, piu frequente nelle provincie di 
Alessandria, e Cuneo, occupa forse il 20 % dell'area lavorabile; la piccola, 
minore di 8 + 10 ettari, e in prevalenza autonoma, quantunque nelle pro
villcie di Torino, Vercelli Ii Novara sia diffu'sa, nelle zone industriali, quella 
polverizzata, che non supera i 2. ettari. 

Piuttosto frequente e la grande proprieta nella regione di pianura: pre
domina- nelle plaghe risicole del Novarese e del Vercellese, e si riscontra 
llUl'e nella pianul'a Torinese fra il' Po ed il Sangone. La media proprieta e 
diffusa (si estende a; circa meta dell'area lavorabile) e prevale nelle provincie 
di Cuneo e di Alessandria. La piccola proprieta particellal'e; sebbene fre-

(1) Per oo-ntadiJno Intendiamo. chi lavora manualmente la terra, sia esso proprie
tarlo, affittuario, colono 0 salariato, 

(2) Per distinguere la proprletll in gmnde, media e, picoola ,sl st;gue n c~iterio in
trodotto dal Serpieri(cfr. Guida a ricerohe tU Eoo-nomta Agrana) rife~endoci al ~a~
giore 0 minore valore del fondo posse.duto'; si considerano pertanto plCcole proprleta 

. QueUe aventi un annuo reddito' fondiario minore di L, 10_000, medie se da 10_000 a 
100_000 e grandi se superiori a L, 100,oo<i. I limiti di ampiezza superficiale che indicht; 
remo per ciascuna categoria di proprietll, sl riferiscono al 1929; per .le muta~e _ condl
-zloni economiche oggi (1933) tali limiti dovrebbero alquanto elevarsl affinclle II rea-
dito fondiar\o corrlspondet1se a queUo suindicato_ . 

(3) La proprietrl ooZtivatrio6 si ha quando il proprietario, che assume l'lmpresa. 
la,-ora manualmente il fondo con la famiglia. 
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quente attorno ai centri abitilti, occupa una modesta estensione; quella pii'! 
ampia, capace di assorbire il lavoro di una normale famiglia di contadini, 
e in complesso diffusa e frequentissima nella pianura TOl'inese settentrionale 
nel Canuvese e nelle zone non risicole della pianura Vel'cellese e Nm'arese. 

Accennato alIa distribuzione della proprieta, esaminiamo i rapporti che 
si stabiliscono fra Ie varie persone economiche· cooperanti alIa produzione 
terriera. ' 

In montagna nei terreni lavorabili predomina in modo assoluto l'im
presa assunta dagli stessi contadini-proprietari (proprieta coltivatrice). 8i 
hanno, peraltro, pill di frequente imprese lavoratrici non autonome, riscon
trandosi un certo numero di autonome solo in provincia di. Cuneo ed in 
alcune plaghe di quella di Torino. Le imprese lavoratrici, autonome e non 
autonome, dispongono anche di terreni pascolivi e boschivi ed i 101'0 con
duttori trovano talvolta una parziale integrazione delle 101'0 attivita nel
l'esercizio di diritti di uso civico su beni silvo-pastorali. D,i _ rado gli im
prenditori propretari-contadini ricorrono in modo permanente a manu 
d'opera estranea alIa 101'0 famiglia; ancor pill ral'i sono i proprietari im
prenditori che si servono di mano d'opera (capitalisti): solo nella zona sub 
montana della provincia di Cuneo se ne ha un numero deguo di rilie,'o ed 
essi allidano a coloni i 101'0 terreni. 

L'affitto e sporadico pei seminativi, pei prati e perle colture arooree 
non forestali~ 8i ha quasi esclusivamente pei terreni appartenenti ad Enti 
ed a borghesi, che di solito affittano a contadini-proprietari non autonomi 
piccoli, singoli appezzamentL E' invece frequente l'affitto dei terreni pasco
livi di proprieta privata e comunale, spes so assunto da malgari. 

La proprieta. imprenditrice predomina pure nella regione di collina. l\In 
qui l'affitto - di preferenza fatto a contadini e pill di frequente per singoli 
appezzamenti - si estende ad una quota di superficie lavorabile inaggiore 
che nella regione di montagna e si riscontra in misura pill larga nelle pro
vincie di Alessandria e di Torino. In pill di 2/3 della superficie la,'orabile si 
ha proprieta coltivatrice, prevalente nel Canavese e nelle colline che da questa 
zona si estendono fino al Ticino ove, anche in relazione allo sviluppo indu
striale, spes so non e autonoma. Poco numerosi sono gli imprenditori capita
listi-contadini (pill rari dei proprietari risultano gli affittuari); la 101'0 pre
senza e da escludere nelle colline delle provincie di Aosta, Vercelli e Novara. 
l\Iaggiormente estes a e la superficie lavorabile (circa 1/6 della totale) nella 
quale si hanno imprese assunte da capitalisti; questi, puo dirsi sempre, 
sono proprietari del fondo ed il lavoro 10 affidano a famiglie di coloni 
con rapporti di mezzadria e spesso misti di quasi affitto 0 di quasi sala
rio. Le imprese capitalistiche a colonia sono diffuse in provincia di Cuneo, 
nelle colline Torinesi cispadane e traspadane e nel Monferrato; nelle altre 
zone collinal'i hanno una diffusione modesta, rna qui i piccoli proprietari 
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borghesi cedono spesso i terreni, specie se con colture arboree, a contadini 
cumpensati con una quota parte, di solito meta, del prodotto. Nella regione 
collinare predomina dun que, come in quella di montagna, la conduzione a 
tipo familiare, prevalelldo in modo assoluto la proprieta appoderata. I sa
lariati sono scarsamente rappresentati: alIa deficienza di mana -d'opera fa
miliare si provvede con ,10 scambio di giornate lavorative e solo i ca..pita
Ih;ti-contadini si servono di famigli e garzoni. 

Nella regione di pianura l'affitto Ie diffuso e, si riscontra all'incirca su 
meta dela superficie. E, peraltro, opportuno distinguere Ie zone risicole dalle 
rimanenti, in quanto, mentre in queste 131 proprieta, imprenditrice e prepoll
derante, nelle prime prevale in modo assoluto l'affittanza a carattere indu
striale (capitalistica). Inoltre, in quasi tutta la pianura risicola, come in 
parte non piccola dell' Alessandrino, manca l'appoderamento. Negli altri ter
ritori di pianura prevalgono, invece, Ie conduzioni 'familiari: i piccoli pro
prietari contadini sono frequenti nel Canavese e nelle parti non risicole della 
pianura Vercellese e Novarese; in quest'ultime e nella pianul'a di Cuneo e 
pure diffuso l'affitto 311 contadino, che non di rado e un piccolo proprietario 
non autonomo. 

I capitalisti assumono l'impresa in circa '1/3 della superficie lavol'abile 
della pianura (per 2/3 diquesta sono affittuari e per 1/3 proprietari) e la 
101'0 diffusione e diversa nei vari settori. Le imprese capitalistiche hanno 
trascurabile importanza nel Canavese e nelle plaglre non risicole della pia
nura di Vercelli e Novara; alquanto diffuse sono in provincia di Torino, ove 
di poco prevalgono quelle di proprietari; anche nell' Alessandrino sono lie
vemente prevalenti quelle assunte ,da proprietari, rna qui Ie imprese capita
listiche si estendono a quasi meta della superficie; nel Vercellese e nel No
varese oltre i' 2/3 delllj. superficie a coltura risicola vengon<! condotti da 
grandi imprenditori capitalisti con notevolissima preponderanza di affittuari; 
nella pianura di Cuneo, infine, circa 1/3 della. superficie e condotta da ca.pi
talisti, il pill spesso proprietari del fondo. In quest~ultima provincia e nelle 
plaghe ad essa adiacenti della pianura Torinesela maggior parte delle im
prese capitalistiche e a colonia; nelle rimanenti zone di pianura il lavoro' 
a 101'0 occorrente e dato da salariati, che rappresentanp un ceto rurale nu
meroso, costituito da salariati fissi. spesso qualifica.ti, e da giornalieri locali 
ed immigrati. . 

I contrattiagrari; 

Nell'affttto di 'solito si riscontrano questi patti principali: 

~ durata pill di frequente triennale, con inizio all'll novembre e con 
divieto di subaffitto; pei contratti di pill lunga durata e di norma stabilita 
la revisione delcanone ogni ire anni; 
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- can one in denaro, oltre alcuni appendizi 0 regalie, con pilgamento 
in due 0 tre rate anticipate e corresponsione di una cauzione fruttifera 0 di 
ulla garanzia ipotecaria da parte dell'affittuario; nelle zone risicole e nel· 
l' Alessandl'ino e diffuso, per Ie oscillazioni che si verificano nel mercato dei 
prodotti, l'uso di stabilire il canone con riferimento al prezzo di determinate 
derrate; 

- spese di registrazione, consegna e riconsegna a carico dell'affittua
rio; imposte fondiarie, opere di manutenzione ed assicurazione dei fabbri· 
cati a carico del proprietario; 

- obbligo 'neWaffittuario di tenere nel fonda un determinato quan
titativo di bestiame e d.i scorte, di seguire un prestabilito ordinamento col· 
turale, di man tenere l'integrita delle piantagioni legnose, di consumare nel 
fonda i foraggi e Ie paglie, di vigilare p,erche i contini, Ie pertinenze ed i 
diritti del fonda non siano alterati; 

- i miglioJ'amenti fondiari ordinari, per Ia cui esecuzione deveesserd 
il conse~so del proprietario, s'intendono acquisiti al fonda senza diritto a 
com pen so nell'affittuario; per quelli straordinari prima deIl'esecuzione e 
fissato il compenso spettante all'affittua,rio. 

Nessuna sostanziale differenza v'e fra il grande affitto e quello assunto da 
contadini: gli affitti di piccoli appezzamenti sono il pio. spesso verbali. 

Fra i contratti colonici, la mezzadria ha durata di due 0 tre anni, con 
inizio per San Martino' (11 novembre); e rinnovabih~ per uno 0 treanni 
salvo disdett3t,entro il marzo. La direzione spetta 311 locatore che consegna 
il fondo corredato di fabbricati e scorte; il colono provvede al l,avoro ma
nuale, ai piccoli attrezzi, al pagamento delle imposte e tasse di sua spet
tanza e gode di un appezzamento per uso di orto. II bestiame e Ie macchine 
per la fienagione vengono conferite a meta fra Ie parti. I prodotti del fondo, 
della stalla e di eventuali industrie annesse, sono divisi a meta, il che pure 
avviene per Ie spese di acquisto di materiali, di assicura~ione incendi delle 
scol'te, gl'andine e mOl'talita del bestiame. 

Diffusi, specie nelle provincie di Cuneo e di Torino e nel Biellese; solio i 
contratti di quasi-affitto (affitto colonico), localmente detti di tnezz'adria, 
parzial~ j essi differiscono dalla mezzadria per il fatto che il colono corl'i
sppnde un canone di affitto per i prati del fonda ed e di sua esclusiva pro
IJl'ietii il bestiame - di cui e stabilito il quantitativo di capi grossi da im
mettere nel podere - e tutti i suoi redditi. 

Altri caratteristici contratti colonici misti aventi durata annua, rinno
"" oBi salvo dis<1etta, SOllO la 8chiavenza a compartecipaziotle nella provin
cia di Alessandr~a e la bOOI';.a a dar tutto e a paghe, diffusi specialmente 
nella pianura di Saluzzo. Nella 8chw.venza, la famiglia della schiavandarO
provvede a tutti i lavori del fondo, essen do a suo carico Ie spese' pe~' mana 
d'opera avventizia, gode dell'alloggio ed e retribuita' con una somma di 
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denaro - in relazione ai suoi componenti maschi oltre ad una donna -
con una partecipazione al prodotto del granturco e con una determinata 
quantitll, di prodotti. Nella hoaria a dar tutto il boaro con la sua fa
miglia ~ tenuto a tutti i lavori del fonda ed alIa cura delbestiame; ha 
casa, legna, orto e riceve una paga in denaro pei lavori ai prati stabili, 
un corrispettivo iq natura pei seminativi, una partecipazione ai prodotti 
(ajaturaj di determinate colture_ Con la boaria a paghe, oitre l'alloggio, 
legua I'd orto, ~ assegnato a tutti 0 ad alcuni membri della famiglia un 
salario annuo in denaro e in derrate, l'ajatura' sui prod otto del granturco e 
dei bozzoli ~d il diritto di seminare per proprio conto i fagioli sulla stoppia ; 
I!ono obblig!lti al lavoro flolo gli uomini che hanno paga, gIi altri sono liberi 
e, se occorre il loro'lavoro nel fondo, vengono volta per volta retl'ibuiti. 

I contl'atti di lavoro agricolo per Ie varie categorie di lavoratol'i hanno 
qneste pl'incipali carattel'istiche: 

- pei salariati fissi il contratto e annuale con inizio I'll novembre ed 
e rinnovabile, salvo'disdetta nelluglio; hanno dimora sui fondo, sono adibiti 
~Ii lavol'i campestri ed al governo del bestiame e ricevono un salario in <le
naro, in rate mensili, ed in <lerrate settimanalmente. Nelle grandi aziellde 
hallllospecifiche fUllzioni: fattori 0 cam pari, bergamini 0 'mungitori, bo
vari 0 bifolchi, cavallanti, acquaioli, ecc. Nella pianura di Alessandria 
Jolpesso si ha la schiavenza, semplice, che ~ un contratto di salario simile alla 
schiavenza gill, descritta, ma 'nel quale non vi ~ partecipazione al prodotto 
del gl'anturco; 

- i famigli, garzoni, set'vi hanno alloggio, vitto ed una paga mensile 
in denaro; 

- gli avventizi locali lavorano a giornata e vengono pagati; in inisura 
l"Itl'iabile It seconda del sesso, dell'eta e del lavoro da compiere, in denaro; 
generalmente abita no nei paesi circostanti aIle aziende nelle quali prestano 
la lo~'o opera e spesso sono contadini, proprietari 0 affittuari, non autonomi 
-che impiegano cosi Ie 101'0 giornate disponibili; 

- pel' gli avventizi immigraU, per lavori stagionali, specialmente di 
Monda (donne) e di l'accolta ed essicazione del riso, la retribuzione giorna
liera ~ fissata in un determinato quantitativo di riso 0 nel corrispon(iente 
valore in denaro e l'imprenditore ~ obbligato a fornir 101'0 i locali di rico
,'ero e qnelli per la preparazione del vitto. 



CAPITOLO II. 

LA FORMAZIONE RECENTE DI PICCOLA PROPRIETA COLTIVATRICE 

Generalita. 

La distribuzione della proprieta terriera e la diffusione di quelll!- col
tivatrice, come gia abbiamo cercato di· porre in evidenza, sono oggi in 
Piemonte, analogamente a quanto si veri fica in altri compartimenti, fonda· 
mentalmente diverse nelle tre regioni di montagna, coUina e pianura. Tale 
diiferente situazione puo essere meglio caratterizzata lllediante cifre, sia pure 
largamente approssimative; queste cifre - che togliamo dal citato studio del 
Ruatti - fissano in percentuali dell'area lavorablle, tanto la superficie appar
tenente a proprietari di meno di ba. 10, quanto la diffusione della piccola pro
prieta coltivatrice, e possono tornare utili per quello che andremo esponendo : 

Montagn.u . 
Collina. 
Planura 

PIEMONTE 

Proprietll 
minori di ha. 111 

Piccola proprieta 
.. coltivatrice 

(in percentuali approssimate deB' area lavorabile) 

98 
79 
33 

III 

96 
66 
32 

56 

II Piemonte denota quindi un sensibile ,frazionamento di proprietu ed un 
notevole sviluppo di quella a conduzione famigli:tre; frazionamento e svi. 
luppo in stretta correlazione e che vanno fortemente accentuandosi man mano 
che dalla regione di pianura si passa a quella di montagna. 

A determinare un simile statu di fatto hanno sicuramente contribuito 
ragioni di carattere ambientale; ma anche, e forse piu, vari fattori di ordine 

. storico e sociale quali l'abolizione della servitu della gleba, la rivoluzione 
francese, la dominazione napoleonica, l'incameramento e l'alienazione della 
proprieta ecclesiastica, l'evoluzione ipdustriale, 1 'tmigrazione. Fa ttori che, 
nel tempo, consentirono prima .nelle zone montane, d:t secoli colonizzate, la 
formazione di numerosi e ditIusi nuclei di contadini·proprieta~·i, che gradual
mente assorbirono la quasi totalita dei terreni coltivabili; permisero poi 
nella regione collinare e, in minor misura, in quella di piano, l'acquisto della 
terra sia ai ceti contadineschi locali (coloni e flttavoli in principal modo) sia 
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ai piccoli proprietari del monte, spinti alIa discesa dalla prospettiva di un 
maggiore benessere, date Ie sempre pin deficienti risorse agricole della ~on· 
tagna. 

Puo affermarsi che al principio del secolo quasi tutti i terreni lavorabili 
della montagna. erano pl'oprieta, se non sempre di diritto certamente di 
fatto (1), di contadini. E' cosi da l'itenere che nell' ultimo trentennio nessuna 
\"al;iazione apprezzabile si lSia verificata in questo territorio per quanto ha ri· 
ferimento alIa diffusione uella proprieta. coltivatrice. 8i sono avuti, eben vero, 
in tale periodo, non pochi fl'azionamenti di terreno in dipendenza di divisioni 
pel' successioni ereditarie e vari trasferimenti di proprieta, rna cio ha solo 
prouotto una ulteriore suddivisione terriera - che in alcune plaghe. hac as· 
sunto aspetti preoccupanti- ed una sostituzione di proprietari contadini 
ai precedenti; fatti questi diversi da quello che dobbiamo indagare, rna che 
pur hanno non trascurabili riflessi nel campo economico·sociale. 

Una pin 0 menu accentuata trasformazione nel regime fondiario e nei rap· 
porti terrieri ebbe invece a manifestal'si anche dopo il1900 nelle colline e nella 
pianul'u. II notevole e rapido incremento delle industrie richiamo nelle zone 
ove queste si diffusero non pochi agricoli che, attratti dalle maggiori retribu· 
zioni del 101'0 lavoro, si tralSformal'ono in operlli industriali; l'elevarsi delle 
mercedi agricole, in conseguenza della rarefazione della mana d'opera .rurale 
- cui non manco di contribuire la maggiore emigrazione per l'estero - ed 
il modesto l'eddito dei patrimoni terrieri, colpiti talvolta da crisi di PrQdotti, 
illdulSsero allOl'a all'alienazione, specialmente nelle zone collinari, dl non po· 
che pl'oprieta, che spesso furono acquistate dai contadini rimasti fedeli alla 
terra. Anche la piccola propl'ieta borghese, per Ie cause sopraindicate, con· 
tl'i1mi alIa formazione di nuove proprieta contadine ed in prossimita dei centri 
industl'iali ebbe a verificarsi, in misura non trascurabile, l'acquisto di pic· 
cole estensioni di terra da parte di operai occupati nell' industria. E' inoltre' 
da tenere presente che la nuova borghesia dell' industria, dei commerci ed 
anelle dei campi ebbe mouo di sostituirsi, nella proprieta terriera, in parte 
notevole alla vecchia nobilta; in quelSti trasfel'imenti non di rado si verifica· 
rona frazionamenti dei quali usufruirono i pitl modesti ceti agricoli pel' costi· 
tuirsi una piccola proprieta. I maggiori guadagui, I'emigrazione, il lavoro 
tenace ed assiduo, la sohl'ietl1 e, non di l'ado, speciali favorevoli contin· 
genze, pel'misero ai lavoratori l'acquisto della terra ed un sensibile incremento 
della propl'ieta coltiva'tri~e, lSia nella zona collinare e sia, rna pin modesto, in 
Ijuellu di pianura. 

(1) Estens:oni nel complesso non piccole di terreno di proprietll comunale erano, ed 
in purte sono tuttora, abuslvamente occupate dagli abitanti. Si aveva cosi non poca pic· 
cola proprietll coltlvatrlce, che pur essendo tale dal punto di vista economico non 10 era 
gluridlcamente. Con il riordlnamento degJi usi civici, come vedremo in seguito, per molte 
di queste piccole proprietll si e regolarizzata anche la situazione giurldica. . 
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Ii forte rivolgimento che la zrande guerra e l'immediato periodo post
bellico produssero nel campo economico-sociale non manco anche in Piemonte, 
come un po' dappertutto in Halia, di riflettersi sia. sulla ripartizione deUa 
proprieta terriera, sia sulla diffusione di quella contadina, apportandovi un 
mutamento che se nel complesso non raggiunge l'intensita "con la Quale ebbe 
a manifestarsi in altre regioni italiane - e questo principalmente perche in 
Piemonte la suddivisione'terl'iera era gia notevole e la piccola proprieta col
tivatrice molto estesa - fu certo assai apprezzabile, specie in alcune zone. 

Le possibilit~ di una ricerca quantitativa. 

Utile ed importante sarebbe poter fornire una nozione quantitatiya certa, 
se pure sintetica, del frazionamento della proprieta e del costituirsi di nuova 
proprieta contadina nell'ultimo trentennio, distinguendo il periodo post-bel
lico da quello pre-bellico,onde poter convenientemente valutare !'influenza 
che la guerra ebbe in tale importante settore dell'economia l'urale. 

Ma, putroppo, mancano in proposito dati numerici precisi. Un indice 
approssimativo dell'ulteriore suddiYisione della proprieta fondiaria ci e for
nito, e vero, dal variare del numero degli articoli di 1'uolo dell'imposta 
terreni (1), rna esso e dj. ben limitato valOl'e. Per quanto poi 1'iguarda l'incre
mento della propl'ieta coltimtrice l'unico contributo, ben modesto e spesso 
incerto, e solo offerto dalle cifre dei censimenti della popolazione. 

Cio premesso vediamo, in ogni modo, di espo1're questi elementi, poiche 
la 101'0 con"oscenza non sara inutile pel' prospettare Ie linee generali del feno
meno in studio e potra servire a porre dei confronti istruttivi fra quanto e 

(1) E' rlsaputo che: 
a) il numero degli articoll <Ii ruolo non corrisponde a quello dei proprietllri; 
b) Ie 101'0 modificazionl nel tempo dlpendono sia: 

- da nuove iscrizioni: per acquisto, divisione ereditaria, sciogli.me.llto di comu
nlone, frazionamento; 

- da cancellaz:oni: per vendita totale, per morte; 
c) gli acquisti da parte di gia proprietari iscritti nei ruoli dell'impostll e Ie "E'ndite 

parziall non producono variazioni nel numero degli articoli; 
d) parte non piccola delle voiture catastali e spesso eseguita ~n ritardo, anche di 

qualche anno, 
Di tutto questo, come dell'osservaz:one che dalla statistica degli articoli di ruolo non 

sl puo Ilvere una chiara nOl'Jone della concentrazione della proprieta 0 del variare della 
sua ampiezza e del tutto che, durante il periodo cons;derato, in molt! Comuni e stato atti
vnto il nuovo entasto - il che ha portato, normalmente, ad una contrazione nel nnmero 
degll articoli stessi - occorre tenere conto nell'interpretazione dei dati che riportiamo 
Del testo, 

Escludiamo, inoitre, che da tale statistira sia possibile d~'durre elementi quantitativi, 
Don solo precisi rna neppure approssimati, circa la costituzione di nuova proprietn col
tivatri('('. Bast! a tale proposito, infatt!, anrora pensnre: II). n frazionamento di una 
grnnde 0 Uiedia proprletn in medie e piccole, pur portando un aumento di nrticoli pub non 
avere avuto come consegueuzn l'aumento di proprieta contadina; b) gli accrescimenti delle 
Ilroprieta di proprietarl-conta~Uni particellari non int\uiscono suI numero degli articoli. 
in quanto 1 nuovi acquisti da 101'0 effettuati sono registrnti alIa pnrtita precedentemente 
ad essi Intestata: quindi, pur eslstendo il fenomeno, manca un correlativo aumellto di 
articoll di ruolo. 
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lIVVt-UutO, a questa PI'Oposito,in Piemonte e nel Regno, e ad illuminare, in 
un certo Menso, i dati approssimativi raccolti nella nostra inchiesta dh·etta. 

a) La statistica degli .articoli di ruolo deU'imposta terreni (1). 

L'andamento degli al'ticoli di ruolo dei terreni, di triennio in triennio, 
nei periodi 1901-1913 e 1914-i920 in Piemonte appare dal seguente prospetto, 
che ~ integrato degli indici, per il Piemonte e per il Regno, calcolati: per la: 
I!el'ie !!tatilStica delperiollo prebellico, con base 1901=100, per quello succes
sivo con base 1914=100 • 

. \I'ticali Numero indice AI1icoli Numr.fo indice 
di fuoto 1901 = IOU di ruo!o 1914 = 1011 

ANNI terreni ANN I terre-nj 
In 

Piemonle I in 
Piemonle I Piemonte R~zno Piemonle Rc.>gno 

19111 1. 030 000 100.0 100.0 1914 1.153.124 100.0 100.0 

1904 1. 05~.608 102.~ 101.9 1918' 1. 1M. 325 102.7 100.0 

1907 J. 088. 404 105.7 1O~,9 1921 1.194.525 103,6 109,3 

1910 1.092.342 106. t 10j,2 1924** ]. 227. 298 . to6, ~ 120,5 
(11~,6) 

1913 1.139. f89 110,6 ttt ,5 1927 1. 236. ESI 107,2 126,0 
(119,0) 

1930 1.2:3.843 t09,6 130, ~ 
(12~,2) 

(.) ~ancafa rormazione del ruoli nel territorio inva9o. 
(U) Col 19~" ha inizio la riscos!!ione dell'imposta e quindi la IOl'mazione dei l'uoli Delle terre redente. L'indice 

tra pareme6i ~ relativo al Regno negli antichi conOni.; que'ito l! giusto pel 19240, mentJ'e per gLi anni successivi e 
lie~emente in eccesso esseodo stati aggregati aile vecch~ provincie alcuni terrilorj redeoti (Ampezzano e Belluno pel' 
etlempio). 

Nel tredicennio anteeedente alIa guerra l'incremento degli artieoli di 
1'uol0 in Pie monte non fu molto dissimile da quello del Regno: quindi il fra
zionamento tel'l'iero aVl'ebbe seguito un proeesso di pressoche eguale inten
"ita. Nel dopo guerra in Piemonte l'aumento e stato del 9,6 %, mentre nel 
Hegno, nei suoi antichi contini, Ita superato il 24 % ; questo starebbe a signi
fieare una suddivisione della proprieta fondiaria notevolmente meno aeeen
tuata inPiemonte. 11 prospetto indicherebbe aneora per il Regno il veriti-

/l) I lIati sono desunti da pnbblicazioni del Ministero delle Finanze: I>er il .periodo 
19111-11113 dall'annuale Relazione ttfJlla Dirmio~e generale delle imposte dirette e ttfJl Ca
flU/to; per 11 successivo da [,0, gestirme delle impaste dirette dal 1914 a11925 e La gestione 
delle impoRte dirette flal' 1926 4J, 1930. . 

Per 11 Piemonte, allo SC()po di accertare l'andamento statistiro degli artiroli dl ruolo 
per region! agrarie e per determinati territori si ~. pr!\\lso Ie Agenzie deU'imposte dlrette, 
per gli Rnnl 19;1.4-1918-1921-1924-1927-1930-1983 raccolto il 10ro nnmero per Comune_ I risul
tut! global! per provincia cui slamo pervenuti differisrono ben poco da quelli delle in<li
cate pubblicazioni, se 81 eccettuanl> quelll <lei 1918. Per quest'anno per la provincia di 
Torino e per I'lntiero Plemonte a noi sono rlsnltati 100000 articoll In piu. E' da ritenere t'li 
trattl dl nn enore dell'indlcata pubbUcaz:one - Jlerch~ non ~ giustificabile per la provin-
cia dl Torino un simile andamento: 1917 art. 395.672; ;L918 art. 2!}5,879; 1919 art_ 397.212 -

. e pe-rclb per l'anno 1918 conslderiamo in Plemonte 1.184.325 articoli in luogo di Ul84.325 
della pubblicazione. 
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carsi di una suddivisione terriera pill intensa negli anni del dopo guerra; 
per il Piemonte ci direbbe, invece, che essa fu maggiore prima della guerra 
(tredicennio 1901-1913 aumento del 10,6 % ~egli articoli di ruolo, tredicen
nio .1918:1930 aumento del 6,7 %)_ 

Senonche queste conclusioni, aIle quaIi porterebbe 10 studio degli arti
coli di ruolo, non trovano conferma nella realta da noi direttamente ossel'
vata sui luoghi. Le discrepanze fra i risultati della nostl'a indagine e queUi 
suggeriti dal variare degli articoli di ruolo, crediamo debbano in buona parte 
attribuirsi al fatto che nel dopo guerra si ebbero in Piemonte sopratutto 
allargamenti di piccole proprieta preesistenti (fenomeno questo non rileva
bile dalla statistica degli articoli di ruolo), mentre nelle altre regioni fu pili 
frequente la formazione eal-novo di proprieta coltivatrice, il che porto un 
maggior aumento nel numero degli articoli di ruolo. 

Ad avvalorare del resto la nostra convinzione, che nel dopo guerra SI e 
avuto in Piemonte un frazionamento terrier{) non minore di quello di tutto 
il Regno, puo servire quanto puo trarsi da ulteriori elaborazioni degli ele
menti offerti dai ruoli stessi dell'imposta terreni. 

Basti a tal uopo ricordare che nel settennio 1918-192! i contribuenti del
l'imposta terreni furono suddivisi in cinque gruppi (scaglioni) sulla base di 
queste quote d'imposta: a) fhio a L. 10,00; b) da L. 10,01 a L. 50,00; ()) da 
L. 50,01 a L. 300,00; d) da L. 300,01 a L. 500,00 ; e) oltre L. 500,00. 

Si dispone cosi per ciascun scaglione del numero degli articoli di ruolo 
e del compiessivo ammontare delI'imposta. Questo, oltre a permetterci di dare 
un' idea della distribuzione della proprieta per categorie di reddito, ci ha 
consentito .di compilare Ia seguente tabella, di costruire il grafico di contro 
e di calcolare il mppol'to di concelltrazione della proprieta nei due anni so
praindicati. 

,",ume .. o indie. (l918 = 100) degli articoli di ruolo terrenl nel 1924 

8 carico • carico dl .Itrl conlribu.nlti per quote d'imposla 
'fERRrroRI CONSIDERUI del in Dprnanio 

ass.e 
n I da I d. I da I olhe comple!!so 

t'('clesiastico, L 1'0 ~O L. 1U.01 L. 50.01 L.300.01 L 500.00 
ecc. . . • 1..50. U1 • L. 300. UO • L. 500.00 . 

Provincia di Alessandria 99,S 102,3 108,2 103,2 80.8 U.5 103,2 . » Cuneo 107,2 10i,5 10S,7 105,3 83,11 70,6 10-1.,4 

» » Torino. 10S,8 103,2 98,8 98,6 77,9 58,6 102,7 . )1 Novara . 103,9 105,4 102,5 98,4 79,2 ,g,8 104,9 

--- ------------
PIEMONT& ; lOS, 7 103,8 103,9 101,8 80,5 . 73,1 103.6 

------ --- ------
RSGNO 103,9 109,4 106,6 99,7 88,7 84,1 103,6 



RJPARTIZIONE 

PER QVOTf D'IMPOSTA, 
DELL'JMPOSTA TERRENI 

NEGlI ANN. 1918e 192 

472 

1918 1924 1918 1924 1918 1924 
ALEJJANDRI/\ CUNEO TORINO 

1918 1924 

NOVARA 

PIEMONTE 

---------1918 1924 

o f}emanio 

1918 1924 

REGNO 

A C'arico di allri C'ontribuenfl per 9'vote 
d'/mposta: gda/SaOld/J'Oo.OO 

~ fino a.l'. to.OfI lIB da / JOO. 01 .. .($00.11. 

_da{tO,ola{.so.1JI n!:i'!,'·~ oltre £ fOO.OO 
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Come si vede per ciascuna delle quattro provincie piemontesi esistenti 
lino al 1927, nonche per l'intiero Piemonte e per il Regno (1) nella tabella e 
rirOl·tato, con riferimento al 1918 (eguale a 100), l'indice del numero degli 
articoli di ruolo compresi in ciascun gruppo; nel grafico e posta a confronto, 
invece, 130 ripartizione, per mille, .dell'imposta terreni nell'anno 1918 e nel-
l'anno 1924 secondo Ie quote citate. • 

Dal 101'0 esallle, considerando gli articoli di ruolo con imposta inferiore 
a 300 lire relativi a piccole proprieta, si rileva per il Piemonte una notevole, 
maggiore contrazione che nel Regno del' numero degli articoli di ruolo gra
vati di imposta superiore a L. 300,00; cio, nonostante che l'aumento di quelli 
con imposta inferiore a L. 50,00 sia sensibilmente minore. Si nota inoltre 
una maggiore, seppure lieve, riduzione percentuale delle quote d'imposta al 
disopra di L. 300,00. 

rna apprezzabile maggiore suddivisione tel'riera in Piemonte, in con
fronto al complesso del Regno nel settennio in esame, e pure segnalata dalla 
pio. elevata diminuzione dei rapporti di concentrazione della proprieta. Dal 
calcoio di tali rapporti, che sono moltiplicati per 100 per rendere pitl spedito 
il raffronto, per i vari territori risulta infatti (2): 

Rapporto di concentrazione della propriclA. Diminuzione 
nel del 

TERRITORI CONSIDERATI 

I 
rapporlo 

1918 1924 di concentrazione 

Provincia di Alo .. andria 69,33 67,64 1,69 

· di Cuneo • 71,65 69,88 1,77 

· dl Torino. 67,50- 65,53 1,91 

· di ~ovara. 75'09 72,07 3,02 

PmMONTE 71,65 69,50 2,15 

REGNO (*) SO,06 78,99 1,07 

(*) Vedl nota (1) In calce. II rapporlo di concentrazione per it Regno negli attuali conRni dilferisce di poco da 
quello indicalo noll a labella, risullando 78,33. 

La statistica degli articoli di ruolo per quote d'imposta' offre dunque 
peril periodo 1918-1924 un indizio, che crediamo attendibile almena quanto 

(1) Nella tabella e nel graflco i dati del Regno invece di riferirsi al territorio nazionale 
del 1924 escludono Ie provincie annesse e Ie provincie invase nel 1918: do per renderli 
comparabili con quelli disponibili per tale anno. 

I:!) 11 rapporto di concentrazione e calcolato con la formula: 
5000 - I (a n + 1 - an) 1 (~D 3 _bn + I) 

5000 
dove an irldica Je percentuali degU articoli di molo ordinati in seri~ ~cente e bn 
queUe dell'imposta egualmente ordinate. efr. L. LIvI: EZementi di statlshca. - Padova 
- Cedam, 1933-XI. 
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quello ricavabile dalle semplici loro- variazioni numeriche, di un fraziona
mento terriero pift accentuato in Piemonte che nel Regno; cosa questa non 
rilevabile dal prospetto riportato a pag. 31 che anzi, come abbiamo visto, 
induce a conclusioni opposte. Tale diversita di deduzioni conferma, eviden
temente, quanto gil)' si e detto e cio-e che in varie regioni del mezzogiorno 
della suddivisione terriera <:ompilitasi nel dopo guerra profittarono nume
rosi gia nullatenenti (quindi accensione di molti nuovi articoli), mentre que
sti fm'ono relath-amente scarsi in Piemonte. 

A completare l'esposizione di quanta puo essere ricavato, in riferimento 
aUa suddivisione della proprieta, daU'esame dell'andamento statistico degli 
al'ticoli di 1'uolo, potra giovare la lora elaborazione pel' regioni agrarie. Pel' 
il Piemonte i risultati di tale elaborazione sono raccolti nel prospetto che 
segue, nel quale, a facilitare i raifronti, si riporta, per gli anni indicati, in 
luogo della dfra assoluta, il numero indice fatto eguale a 100 il quantita
tivo del 1918. 

Numero indic. (191~ = 100) degJi .r!icoli di ruolo !en .. ni 
ANN I 

Montagna Collin. Pianura 

1914, 95,6 98,8 100,1 
1918, 100,0 100,0 100,0 
1921, 100,9 101,2 101,0 
1924, 102,4 104,2 104,6 

1927. 104,1 105,4 105,5 

1030. 106,3 108,2 107,7 

lD33. l'J8,5 110,2 110,1 

II pift eleva to incremento verificatosi nelle regioni di coUina e pianura 
sta ad indicare che in queste regioni e avvenuto un frazionanlento 1erriero 
pift intenso. Supponendo - come puo essere logico data l'estensione del ter
ritorio ed il sufficientemente lato periodo di tempo - che l'incremento dovuto 
aU'iscrizione di nuovi articoli di ruolo per divisioni sia pressoche eguale nelle 
tre regioni, non e errato concIudere che in pianura ed in coUina l'aumento 
e dovuto ad una apprezzabile formazione di nuova proprieta. 

Cio collima con quanto abbiamo in pl'ecedenza accennato drca la loca
lizzazione del fenomeno oggetto del nostro studio e sa 1'.). confermato dai risul
tati deU'indagine diretta che esporremo. 

b) I censimellti della popola.::i<)//e. 

Come e noto, coi censinlenti la popolazione presente al disopra di una 
data eta (10 anni nei tre ultimi censimenti, 9 anni in quello del 1901, fatto, 
questo, che crediamo non inliuisca di molto sui raifronti che istituiremo) e 
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classificata secondo il sesso e la professione e, a partire dal censimento del 
1921, Ie famiglie naturali sono distinte in base alIa condizione sociale del capo. 
Da queste classificazioni, che fanno una categoria a parte degli agricoltori 
conducenti terreni propri 0 !lelIa famiglia - categoria grosso modo corri· 
spondente ai proprietari-contadini - dovreb~ero trarsi gli elementi da cui 
dedul'l'e notizie quantitative sullo sviluppo nel tempo della piccola pl'opriet~ 
coltivatl'ice. 

Nella indicata classificazione della popolazione presente ai quattl'o ultimi 
censimenti, in Piemonte e nel Regno risulta appal'tenere aIle categorie degli 
agl'icoltol'i che conducono tel'l'eni pl'opri p della famiglia ~ degli entiteuti ed 
utilisti (1), il numel'O di persone riportato in migliaia nel seguente pl'ospetto: 

Agricoltori' conduct'uti terreni proIlri e della tamiglia - Ennteuti ed utili!Soti 

Piemonte Regno 

CE'SnJE'iTi Maschi 1 Maschi. ~ lemmine Ma'Schi 1 Masch! e lemmine 

Numoro I Indice Numero I . NumelO I Indice Nurnero I I . 
(migll.ia) (migliaia) Indlce (migliaia) (ruigLiaia) m;hce 

1901 lehbraio 9 365,5 100,0 66>,8 100,0 1.630,1 100,0 2.633,8 100,0 

1911 giugDo 10 265,3 72,6 453,6 67,8 1.131,4 69,4 1.744,7' 66,2 
1921 1icembre 1 394,5 107,9 659,2 

98'61 
2.106,9 '129,2 3.139,9 119,2 
2.318,1 100,0 • 3.463,1 100,0 

1931 april. 21 . 383,2 104,8 499,8 74,7 2.423,7 104,6 3.021,6 87,3 

Delle due serie di cifre segnate per il Regno nel1921 la prima, confron
tabile con Ie pl'ecedenti, riguarda l'antico territorio nazionale, la seconda il 
nuovo; l'indice del Regno per il 1931 e riferito al 1921 negli attuali contini; 
sulla stessa base (1921=100) gli indici del 1931 per il Piemonte sono 97,1 
pei maschi e 75,8 pei maschi e femmine. 

Appare subito che i confronti pel complesso dei maschi e delle femmine 
l'isultano molto aleatori e poco attendibili, in quanto non e da ritenel'e cor
l'ispondente a' realta ·una notevole diminuzione 0 una stasi del numero delle 
femmine di fronte ad un apprezzabile aumento dei maschi. Cio e sicuramente 
da attribuire al fatto, gia. rilevato dal Coletti e che nell'ultimo censimento si 
e senza dubbio verificato su pili vasta scala, che molte delle donne di questi 
agl'icoltori si denunciano come attendenti a casa quantunque buona parte 
della 101'0 attivita. sia dedicata alIa terra. 

l\Ia un fatto anCOl'a piu appariscente pongono.in evidenza Ie cifre del pro
spetto ed e la notevole diminuzione degli appartenenti a queste categorie al 

(1) Gli enjiteuti e gli utilisti rappresentano, al censimento, una categoria PQco nume
rosa ed assai affine a quella degli agrico!toti comtucenti terreni propri 0 della !arniuZia. 
I.e due categorie sl 80no riunite per rendere confrontabili i dati dei cens:menti prece
dent! con quem del 1931, nel quale esse non sono distinte. 
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censimento del 1911, il che ha indotto alcuni, che ebbero a raffrontare Ie sole 
risultanze dei censimenti del 1911 e del 1921, a credere che gli agricoltori con
ducenti terreni propri siano in quel decennio quasi raddoppiati. 

Prima di discutere i dati riportati credia~o opportuno vedere Ie varia
zioni che ai diversi censimenti .le categorie agricoie considerate hanno subito 
nei rapporti con la popolazione di oltre 10 (9) anni, con gli aventi una pro
fessione e con la intiera popolazione agricola. Per quanto si e osservato sopra 
questi confronti si istituiscono per i soli maschi: 

Piemonl.e Regno 

CENSIMENTI 

Ma~hi· agcicoUori conducenti terreni propri 0 della tamiglia. 
enOleuti ed utilisti 8U 1000 m .. chi 

di oltr. I aventi I 
10 (9) anni pror~'::'~one agrlcoli I di oltr. I aventi I 

10 (9) aooi pro~'::'~oop agrico~i 

1901 !cbbraio 9 282,8 325,0 556,8 130,0 148,4 254,2 

19i1 giugno 10 201,4 22!l,8 436,8 87,7 100,6 186,9 

1921 dicembre 1 . 283,4 323,0 627,7 145,4 167,1 309,6 
153,1 176,2 327,1 

1931 april. 21 267,2 298,9 683,1 156,8 179,9 370,3 

Se si esclude il 1911, la entita proporzionale delle categorie in esame e 
andata sempre aumentando nel Regno, mentre in Piemonte nel19311'aumento 
si nota solo in rapporto agli agricoli. Inoltre, quantunque dalle cifre assolute 
risulti un pin alto incremento di agricoltori conducenti terreni prop1'i nel 
Regno, per il Piemonte si ha che essi hanno assunto una maggiore impol'tanzu 
nei confronti della popolazione agricola. 

La segnalata forte diminuzione degli agricoltori conducenti terreni prop1'i 
nel 1911, che il censimento ebbe a 1'ileva1'e per tutti i compa1'timenti, non 
crediamo abbia avuto riscontro nella reaIta. Pur non escludendo possa 
essersi verificato un assorbimento delle piu minuscole p1'oprieta. contadine. 
dovuto all'inurbarsi di varie famiglie proprietarie di parcelle di ter1'eno 
insufficienti al 101'0 man.tenimento (1), non e pensabile che la constatata 
dimimizione sia dovuta ad un generalenotevole accentramento di proprieta 
terriera 0 ad un appariscente e diffuso fenomeno di passaggio di te1'reni 
da contadini ad altri ceti; fatti che non ebbero ce1'tamente a verificarsi in 
misura notevole in un periodo nel quale, in moIte regioni, l'emig1'azione e 10 
sviluppo delle industrie, ad esempio, favoriI'ono il costituirsi di una nuova 
pl'oprieta. contadina. InoItre, non e da credere che detta diminuzione possa 
dipendel'e dall'avere eleva to di un anno il limite di eta delle persone consi-

(;1) Questo, peraltro, dovrebbe interpretarsi non come un regresso della piccola pro
prietll, ma come una manifestazione della sua tendenza a conseguire e mantenere una 
amp:ezza atta a consentire un sulliciente grado di convenienza ecoDomica_ 
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derate, ehe allora dovevasi avere una quasi parallela contrazione nell'entita 
della popolazione classificata per professioni. D'altra parte poi, va rilevato 
ehe la contrazione del numero degli agricoltori conducenti terreni propri 
non trom riscontro nell'andamento degli articoli di molo dell'imposta ter
reni i quail, si e vis to, sono in continuo aumento dal1901 in poi. 

E probabile, invece, che il fatto rilevato vada imputato ai diversi criteri 
t;eguiti nella qualificazione professionale e, forse pin, ad errori di dichiara
zione da parte dei censiti che spesso,"specie gUaddetti all'agricoltura, hanno 
una occupazione promiscua e non sempre ben definibile e classificabile_ Errori 
questi indubbiamente commessi in tutti i censimenti, difficilmente eliminabili 
e che nel 1911 furono forse pin frequenti. 

La diminuzione, nel 1931, degli agl'icoltori conducenti terreni propri in 
Piemonte e, crediamo. dovuta aIle stesse cause. DaIle indagini eseguite ab
biamo tratto 131 convinzione che nell'ultimo decennio i contadini proprietari 
sono aumentati: se in montagna illoro numero ~ diminuito e, in questi ultimi 
anni, si sono qua e la verificate cessioni di proprieta da contadini a borghesi, 
questo non puo avere riassorbito assai pin della piccola proprieta colth'atrice 
costituitasi dopo il 1921. A questo proposito e pure da accennare che forse il 
censimento de11921 accerto un numero di agricoltori conducenti terreni propri 
superiore al reale: ci consta, infatti, che allora tutti colora che si erano de
nnnciati contadini e figurava pagavano imposte vennero classificati fra gli 
agricoltori conducenti terreni propri anche se la 101'0 occupazione predomi
nante, che non appariva nella scheda di censimento, avesse potuto 'far 101'0 

attribuire una diversa qualifica professionale. 
Dopo quanta abbiamo esposto e rilevato non e errato concludere che il 

contributo quantitativo portato a quanta stiamo indagando dalla classifica
zione professionale della popolazione e quanta mai modesto, impreciso ed 
incerto. 

Elementi che forse hanno maggiore attendibilita, in quanto nelle 101'0 

linee generali sono piu aderenti alla effettiva situazione .da noi accertata, si 
ottengono dalla classificadone delle famiglie naturali. Non disponendo per 
il 1931 dei dati del Regno, limitiamo l'esame al Piemonte, distinguendo per 
regioni agrarie Ie famiglie che hanno a capo un agricoltore conducente terreni 
propri, enfiteuta 0 utilista: 

·Famiglie di a~ricoltori Numero indice 1931 (1921 100) 
conducenti terreni propri roc. famiglie 

REGIONI ,AGRARIE 

I 
di agricollori I 

I 
in 

1921 1931 conducenti rurali comple3So 
terreni propriecc. 

Montagna. 65.839 62.861 95,5 86,9 104,0 

Co llina 127.932 132.127 103,2 93,9 106.1 

Pianura . 50.5~1 52.308 103,4 96,3 119,4 

PI8MONTB 244.~2 247.29jl 101,2 93,0 1fI,8 



- 38-

Non sara fuori luogo, per una pili esauriente interpretazione, integrare 
questi dati con i seguenti : 

Famiglie di agricoltorl conducenti terreni propri, ecc. 8U 1000 famiglie 

I 
--

REGIONI AGRARIE di rurali in comple~~o 

1921 I 1931 1921 I 1931 

Montagna " 750,4 824,8 395,6 363,1 

Collin. . 714,6 785,5 430,6 418,8 

Pianura . 443,9 476,6 129,6 112,2 

PIBMOhTB 641,9 698,2 286,2 259,0 

Fra il 1921 ed il 1931, dunque, Ie famiglie di agricoltori conducenti 
terreni propl'i sono aumentate nel complesso, sebbene nella regione di 
montagna abbiano subito una sensibile contrazione, che i dati dei censi
menti non den uncia no per Ie zone montane delle provincie di Alessandria e 
Cuneo; inoltre, con una avprezzabile generale diminuzione di famiglie ru
rali (1), si ha che l'aumento vel'ificatosi per gli agricoltori conducenti terreni 
propri e sensibilmente lllinore di quello avvenuto nel numero totale delle fa
miglie censite. Nei 101'0 rapporti con Ie faniiglie rurali e con Ie fallliglie com
plessive si ha percio un aumento e una diminuzione pili 0 llleno accentuati in 
ciascuna regione. 

Cio nonostante, e chiaro che i dati esposti sono da ritenere sufficiente
mente probatori per dedurne un approssimato in dice quantitativo della svi
hIPPO della proprieta coltivatrice. 

Con l'accertamento del numero dei proprietari (di soli terreni e di ter
reni e fabbricati) i censimenti della popolazione dovrebbero fornirci un aItro 
elemento per 10 studio del frazionamento della proprieta terriera, che ab
biamo gia procurato di quantitativamente indagare attraverso l'esame stati-

(1) L'assottigliamento del numero delle famiglie rurali dipende da un forte minore 
numero di famiglie di salariati, braccianti eec. censite in ciascuna provincia ed in cia
seuna regione agraria. Pur essendo credibile sin avyenuta nel decennio una reale trasfor
mnzione dl quasti capi famiglia in proln"ietari di terreno, fittnvoli, mezzadl"i, gran parte 

,della riievata difIerenza in meno ~ da rit€'llere provenga da un diverso metodo di accecta
mento: nel 1921 coloro che In Comuni di campagna sl d(>finirono braccianti, salariati ecc. 
furono compresl nelle categorie del rurali; nel 1931, Invece, richiedendo la scheda di 
censimento la indicazione se tale attivita era svolta nel campo dell'agricoltura, dell'indu
stria, del commercio ~ 8tato possibile un accertamento pin esatto della qualifiea prof('ssio
nal('. Questo vale anche per ia classificazione professionale deUa popoluzione di oItre 11} 
annl. Riteniamo chI.' nei 1931 sl sia cons('guita una maggiore aderenza aUa r('altll I.' che In 
forte dlmlnuzlone del ceto dei saiariati e braccianti rural! non dipendu illti('rumente da 

'un 101'0 passaggio In cat('gorie contadille pin eleyate socialmente ed econom:camellte (mez-
zadrl, amttuarl, l}roprletar.!). 
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RtiCO degli articoli di ruolo dell'impoRta terreni. .1Ia a questo riguardo si 
hanno risultati ancora. piii imperfetti, Ie cui divergenze da quella che l'ite
niamo sia la situazione di fatto sono maggiormente difficili a spiegal'e. 

Nel 1921 furono censiti in Piemonte 516.619 propl'ietari (di soli tel'reni 
3-15.589, di tel'reni e fabbricati 171.030) nel]'antico territorio del Regno 
2.997.5-12 (di soli terreni 1.088.002, di terreni e fabbricati 1.909.540). PUr 
ammettendo che Ie condizioni del paese, quando si svolse il censimento 
del 1921, inducessero alcuni a non denunziare la lora qualita. di proprietari, 
eben difficile trovare ragioni - non essendo sufficiente pensare solo a. timori 
di carattere fiscale - tali da giustificare Ie diversita di questi dati, qui poste 
in evidenza: 

:'\umero indice (18tU = 100) dei proprietari 

CE:o.SUID,' di ~oH tel'reni 

I 
di terreni e rabbricati 

I 
nell'insiemp . 

I I Piemonte Regno Piemonte Regno Pi("monle I Regno 

1001 168.4 153.1 83.1 84.0 106.8 98.1 

1911 290.8 194.3 35.0 65.l 94.6 91A 

1921 244.8 taU,3 36.8 81.6 85.3 89.4 

c) Le modaliUt da seguire per 'una indagine quantitativa. 

Da quanta siamo andati esponendo appare evidente che gli elementi stati
stici disponibili possono darci solo un orientamento circa l'andamento del 
fenomeno che stiamo indagando, ma non ci consentono di dedurre, relativa
lIIente alIa sua entita. quantitativa, sia pure in linea approssimata, nessun 
elelllento decisamente probatorio. 

'Per conseguire, quindi, una attendibile nozione quantitativa dell'incre
mento della piccola proprieta coltivatrice nei periodi che interessano, rite
niamo sal'ebbe indispensabile, aHo stato attuale delle rilevazioni statistiche, 
eseguire ex-novo un'indagine sistematica., che indubbiamente risulterebbe 
non poco complessa e quanta mai laboriosa. 

A nostro parere simile indagine dovrebbe consistere nella spoglio e 
nell'esame di tutte Ie trascrizioni ipotecarie dipendenti da contratti di COIn

pra-vendita di terreno stipulati negli anni che interessano, da integrare con 
opportune indagini locali e' con eventuaH ricerche presso gli Uffici distret
tuali delle imposte dirette (1). 

(1) Dobbiamo, peraltro, far presente ('he, an('he ('osi pro(,l'dendo, verrebbero a sfuggire 
all'a('eertamento i passaggi di proprieta avvenuti di fatto e non anrora regolarizzati in 
linea di diritto, vale a dire quelli eseguiti mediante SemI)liee eompromesso e non eon rego
Ilire aUo di ('ompra-vendita. II ('he non ~ da trascurare per('h~ molti a('quisti di piccole 
llropl'ieta vennero eO'ettuaU ('on pagamento dilaz:onato; in questi ('asi Ia vendita risulto 
da un remprome8S0, attendendosi a stlpulare l'atto definitivo ('he il prezzo di vendita 
fosse integralmente ('orrisposto. 
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Abbiamo detto esame delle trascrizioni ipotecarie e non dei contratti 0 

delle volture catastali (non di rado eseguite con ritardo di ann i) in quanto 
la rice rca avrebbe modalita pill spedite, anche per il fatto che Ie circoscri
zioni territoriali delle Conservatorie delle ipoteche sono pili vaste di queUe 
degli Uffici del registro e delle Agenzie delle imposte. 

Con 10 spoglio delle trascrizioni ipotecarie, di ogni passaggio di pro
prieta si puo avere, in modo'relativamente rapido, conoscenza del nome delle 
parti contraenti, del prezzo corrisposto, della super fide e del reddito imponi
bile del terreno oggetto di co~trattazione. Rilevati questi elementi sarebbe 
facile selezionare ed abbandonare tutti i passaggi di proprieta relatid a com
plessi fondiari da non ritenere costituenti piccole proprieta (tenendo princi
palmente pre senti rendita imponibile e superficie). 

Di poi, l'indagine locale sarebbe necessaria per accertare se l'acqnirente, 
. 0 gli aquirenti sono in effetto contadini 0 non piuttosto persone che non lavo

rano manualmente la terra, che se cosi fosse, pur trattandosi di nuov:! pic
cola proprieta, questa non sarebbe coltivatrice; come pure per conoscere i casi 
nei quali il venditore era gia un manuale coltivatore, giacche allora, e Cf'rto. 
non si e avuto nuova formazione di propl'ieta coltivatl'ice, se l'acquirente e un 
contadino, mentre se questi e un borghese si avra notizia del fenomeno in
verso di quello in studio. Queste ricerche consentirebbero, inoltre, il contem
poraneo rilievo della posizione sociale che avevano i nuovi acquirenti, se erano 
cioe salariati 0 giol'nalieri agl'icoli, mezzadri, coloni, piccoli affittuari, operai 
non agricoli, artigiani, cosa questa Ia cui conoscenza e di non trascurabile 
importan~a (1). 

Definita in tal modo l'entita supel'lficiale della terra passata a contadini, 
qualOI'a si volesse avere nozione di quanta e andata a costituire nuove pro
prieta coltivatrici autonome e non autonome e quanta ha servito ad incre
men tare proprieta coltivatrici preesistenti, sempreche non si volesse anche 
per questo ricorrere all'indagine diretta, l'isulterebbe utile procedere a ricer- . 
che, limitate ai nominativi dei 1ll10\-i acquirenti contadini, presso gli Uffici 
catastali (2). 

(1) Gli Indlcatl accertamenti )O<'uli potrebbero sostituirsi con una indB.gine indiretta, 
conslstente nel rlchiedere ai singoli Comuni se Ie persone corrispondenti ai vari nominativi 
rllevati sono 0 no, t'rano 0 no, proprietari-contadini e la loro posizione sociale prima del
l'al'quisto della terra. 

(2) 81 e detto che dalle trascrizioni ipotecarie puo rlcavarsi anche il prezzo pagato; 
bisogna notare che questo e quello indicato nel contratto di. passaggio, che di solito e 
lnfel'iol'e all'effettivo corrisposto, Per ayere su cio elementi pin attendibili, ill quanto un 
accel'talllento d;retto singolo non selllpl'e pub essere possibiJe, occorrerebbe pl'endere vi
slone presso gil Ufllci del registro delle somme successivalllente concord ate pel' la liquida
zlone della tsssa di registro, 
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I risultati quantitativi dell'indagine eseguita. 

La non indiifel'ente lahol'iosita di tale pl'ocedimento - che d'a.ltra. parte 
~ dll considel'are il ,pitl semplice fra qutlnti ne possono essere es("ogitati -
ci ha impedito, dati i mezzi di cui eravamo in grado di disporre, di seguirlo 
nella nost!'a inchiesta, anche perche Ie finalita di questa non erano di ordine 
statistico, 

Abbiamo avuto, peraltro, cura di raccogliere, pei territori nei quali non 
si e condotto uno studio specifico ed analitico, tutte Ie notizie che ci pones-
8ero in grado di identificare Ie plaghe neUe quaIi la formazione di proprieta 
coltivatrice ebbe luogo, in misul'a piu 0 meno accentuata,· sia negli ultimi 
anni pl'e-bellici sia negli anni successivi alla guerra e di determinare un 
dato quantitativo circa la consistenza del fenomeno stesso nel periodo post-bel
lico, Questa determinazione, e bene dido esplicitamente, non ha, ne potrebbe 
avere, alcuna pretesa di essere esatta; essa puo solo servire .ad indicare 
l'ol'dine di grandezza raggiunto dal fenomeno, 

Infatti, nella reaIta, non e da escludere :vi possano essere scostamenti 
sensibili delle cifre che ci e statu possibile accertare e questo specialmente 
in (IUeIle determinate per Ie singole zone di rilievo, Cio e facilmente intui
bile quando si ricordino due ol'dini di fattori e precisamente: 

- che, all'infuori dei tel'ritori di cui si riferisce nella Parte seconda, 
III nostra indagine fu essenzialmente condotta con il metodo per informa
zioni, l'ivolgendoci aUe persone locali l'itenute piu adatte a fornire Ie notizie 
che, nonostante siano state convenientemente controllate e vagliate, hanno 
pur sempl'e queI certogrado di deficienza che e insito nel metodo adottato; 

- mentl'e in varie l'egioni, specie del mezzogiol'no (Sicilia, Calabria, 
Lucania) la nuova piccola proprieta contadina ha avuto origine prevalente
mente, se non quasi esclusivamente, dalla lottizzazione di feudi e latifondi 
facilmente individuabili, in l'iemonte, oItre al fatto di una pl'ecedente note
vole diifusione della proprieta coItivatrice, fu ben raro il frazionamento di 
vuste unita terI'iel'e: l'acquisto di terra da parte di contadini fu, in gene
rale, possibile perIn suddivisione di medie proprieta, di quote parti di grandi 
e perla cessi()ne di piccole pl'oprieta di hOl'ghesi; gli acquisti stessi, talvoIta 
fl'azionati e successivi, if piu spesso ser\'il'ono ad incremental'e preesistenti 
proprieta coltivatrici non autonome. 

'Dopo questocenno, indispensabile per lumeggiare Ie difficolta di un 
accel'tamento quantitativo e doveroso per mettere il lettore· ingrado di con
venientemente valutal'.e quanto scriveremo, passiamo ,ad esporre i risultati 
finali dei noshi rilievi. 
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Pel' il periodo prebellico, successivo ·al 1910, si souo raccolte notizie ill 
894 COllluni sui 1066 (84 %) oggi esistenti in Piemonte. Da queste risuIta, 
come e indicato nel prospetto seguente, che in 304 - rappresentanti un ter· 
ritorio produttivo di circa ha. 694.000 (27 % della superficie pl'oduttiva pie
montElSe) - si ebbe forlllazione, piii 0 menu accentuata, di propl'ieb\ colti
vatl'ice: 

Comuni nei quali si ebbe formazione 
Comuni di proprieU\ coUiyalriC'e 

REGIO~I AGRARIE Comuni per I quali 

I 
% si hanno notizie I ~ del nuniel'o .• 

Dum£'ro lolnl. deJia superOcie 

dei Comuni pmduUiva 
nllmero numt"fO 

Montagna 326 235 26 8 6,9 

Collioa fo95 416 164 33 38,1 

Pianura. 245 223 114 46 fll,S 

PIE MONTE ),066 89i 304 28 2i,O 

Nella regione di lUoutagua l'acquisto della terra da parte di contadini 
fu sporadico, poco diffllSO e di entita molto modesta. Nelle aItre due regioui 
Ill. costituzione di nuova proprieta, coltivatrice ebbe luogo su di una super
ticie pressoehe eguale; ma ill eollina, sebbene il fenomeno si manifestasse in 
un territorio proporzionalmente meno esteso de in pianura, senza dubbio 
raggiunse una intensit:\ maggiore. 

A tale affermHzioue ShUllO indotti, ~Itre ehe da accertamenti indiretti 
e tli carattere genera Ie, uuche dal ratto {'he nei 124 Comuni direttamente stu
diati (vedi Pa·rte Seconda.), eomprendenti nell'inl'ieme una supedicie produt
tim di hu. 325.4;6, abbiumo potu to rilemre che nel quinquennio 1910-1914 
circa. ha. 8000 andarono a eostituire nuom proprieta. .coIth;atrice. Di questi 
COllluni, 29, per una superficie di ha. 53.490, sono nella regione collinare ed 
in essi passarono a eontudini approssimutivamente ha. 2:500; mentre i rima
llellti hu. 5500 furono lIequistati da contadini nei 95 comuni di llianura. Si e 
dunque ,-erificato che l'estensione eomplessiva della nuova propriet;\ eoIth-a
trice di poco supero il 2 % della superficie produttiva nel territorio di pia
nura considerato e raggiunse il 4,50 % in quello di eollinn. 

Gli elementi ruceolti non ci eonsentono ulteri.)ri deduzioni di una qual
ehe attendibilita. ~on siamo pereio in gratIo di stabilire, neppure con una 
lata approssimllzione, una cifra che stia ad indiellre la complessiva entita 
superficiale elle il fenomeno ebbe in Piemonte nel periodo 1910-1914. 

Per gli anni del dopo guerra si sono avute notizie per 909 COllluni, che 
I'appl'esentuno l'85 % del nHlllero totale ed un territol'io produtth-o di 
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ha. 2.198.807, equivalente all'85,4 % della complessiva superficie produttiva 
del Piemonte. La diffusione del fenomeno ed un certo indice della sua inten
.sita po.ssono essere desunti da quantoe qui riportato ~ 

a) in relazione al numero dei Comuni: 

Comuni Comuni DE"i quali 
(Wi quali si ehbe IOl'mazione di piccola proprieU coUivatricE' 
~i hanno 

I I 
REGJO" O\GRO\RJE notizic 

I 
in complesso 

% limilata mejia nolevole 
riel numerO I % lolal~ Dumero nel DUme(D 

Dnmero numero numero folale 

}footagoa ;8 8 - - 8 2 

Co Hioa 81 99 30 2S 1>4 31 

Pianura 92 47 47 42 136 56 

PIEMON1.B 85 154 77 67 293 28 

b) in ruerimento aHa superficie pl'oduttiva: 

Percentuale di superOcie produttiva 

REGIONI O\GMm-E pel' la quale ave si ebbe formazione di piccola pl'oprietA coitivatricp. 

si hanno 

I I I notizie IImit.t. media nolevate 
io 

complesso 

Montagna 80.6 3.2 - - 3.2 

.collina 87.8 24.2 6.2 6.8 37.2 

Pianura . 91. 7 24.4 20.2 19.3 63.9 

PIP-MONTH 85.4 14.6 6.6 6.6 27.8 

Non puo sfuggire l'ossel'vuzione che tali l'isultanze sono troppo generiche 
ed indizial'ie per permettere di tl'arne un quadro, delineato e circoscl'itto, sul
l'intensita e l'importanza assunta dal fenomeno di costituzione di propl'ieta 
a conduzione familial'e. 

Meglio che dagli elementi esposti, una nozione precisa dell'entita del 
fenomeno puo 'cel'tamente desumersi da cure che diano la possibilita di sta
bilil'ne 1a consistenza superficiale. 

Orbene, negli anni del dopo guerra, in Piemonte, i contadini acquistarono 
terreni per una complessiva superficie che non dovrebbe essere troppo discosta 
-da 46.500 ettari. Questa cifra che, ricordiamo, va assunta con Ie risel've di cui 
.gia abbiamo fatto parola, comprende cosi i terreni che servirono a costituire 
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eOlJ-novo proprieta coltivatl'ici come. quelli ehe andarono au increment are Ie 
preesistenti non autonome (1). 

Per provincie e regioni agrarie la terra acquistata da contadini e cosi 
repartita : 

Supcrncie ass:oluta 
Su 100 .ttari ·di superflcie produttiva eUori 

f'ROV[IICIE 

montagnal I 
montagnal' 

I 
collina pianura I in Pianur.1 In coHina 

comp.eSfo comples!o 

I 
Alessandrl •. 50 9.700 2.500 12.250 0,2 3,0 2,1 2,6 

Cuneo .. 6.)0 4..4()0 7.550 12.600 0,2 2,3 5. i 1,8 

Torino .. 350 7.550 7.900 .. 0,3 4,7 1,6 

Aosla. .. 575 1.225 1.800 .. 1,2 6,0 0,5 

V.re.1Ii . .. 850 •. 800 5.650 .. 1,2 4,4 2,1 

Novara .. 2.950 3.350 6.300 .. 6, i 5,2 2,2 

------------------
--4,-5-,--',-8-

PIEMO~TE 700 1~.825 26.975 4.6.500 0, I 2,4 

• 
Maggiore significato, pill completo ed espressivo, avremo riferendo Ie 

riportate cifre assolute alIa superficie lavorabile e stubilendo l'approssimata 
percentuale d'incremento vel'ifieatosi nel dopo guerra nella proprieta. colti
vatrice daIl'inizio del 1919. 

(1) La superficle suindicata non eowprende, come e naturale. la proprietll. eoltivatriee 
alIa cui Iavoraziolle non e sufficlente, in via normale, Ia mano d'opera fornita dalla fa
migUa del proprietario-contadino - Ie qual! sono perc1b da qualifieare medie e ehe meglio 
possono dirsi capitllUstico-coltivatricl - ne Ie piccole proprietll. non lavorate manualmente 
dal proprletario. 

Della proprietll. coltivatrice di nuova cosUtuzione il 61,2 % 81 e formato nei 124 comuni 
direttamente studiat! (vedi Parte 8econda); questo pub permettere di conslderare la clfra 
complessiva di ba. 46.500 meno aleatorla per il fatto che solo ha. 18.050 risultano da aeeer
tamentl Indirettl. In quest! 124 comuni l'intensitll. di formazlone post-belliea di proprietll. 
coltlvatr:ce e carattel"izzata: 

Terrelli passati a contadini (nCI't"mento 
SuperOci. I pcr 100 ettarl di superOei. 

')<, della 
REGIONE AGRARIA Cornunl produtliva proprietll 

.ttarl 
produttiva I lavorabile 

coUh"atrice 

eltnri 
.,ist. al 1919 

Coliina 29 55.'90 6.'20 U,6 14,2 3'2 

Planura . 95 269.986 22.030 8,2 9,0 3'1 

SOMMANO 12' 325,'76 26.4.50 8,7 9,8 32 
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Oosi fucendo abbiamo: 

Su 100 ettari di supecOcie lavorabile rncremento pcrcenluale 
della proprietA coltivatricc esistente al1919 

PROVI;\CIE 

montagnal I pianur. I i~ montagna I I collina ('ollina . I in comp eSEO planura comple3so 

Alesflandrla . 0,6 3.9 2,2 3,3 1 6 I 7 6 

Coneo 1,3 4,0 6,0 4,4 1 8 25 10 

Torino .. 0,6 6,0 3,6 1 18 7 

Aosta. .. 1,9 8,6 2, t .. 2 14 2 

Vercelll . .. 2,4 4,7 3,9 .. 3 31 11 

Novara .. 10.5 5,7 5,9 .. 14 .29 10 
------------------ ------

PJEMON:TB. 0,4 3,7 5,0 3,8 .. 6 19 7 

Nel dopo guerra, dunque, la formazione di proprieta coltivatrice in. mon
tagna ~ stata insignificante, sensibilmente infedore a quella degli ultimi 
uuui pre-bellici ed anche territorialmente pill circoscritta, essendosi limitata 
ad alcune plaghe prealpine del Ouneese e a parte della montagna appenninica 
della provincia di Alessandria (1). Anzi, in stretta correlazione con il preoc
eupante ed ormai ben nota fenomeno del depauperamento demografico della 
montagna, notevolmente accentuatosi ed aggravatosi nel dopo guerra, si sono 
veriticati in questa regione. non pochi casi, oltre a quelli molto numerosi di 
detieiente attivita colturale e assai frequenti di abbandono completo di ter
reni coltivati, di cessione di proprieta contadina con conseguente diminuzione 
del numel'O dei piccoli proprietari coltivatori. 

Apprezzabile e Ill. neo-formazione di proprieta. coltivatrice nella regione 
di eollina, quando si tenga conto della sua precedente diffusione. Ma, oltre 
al fatto di aver ragghinto in vade plaghe un'intensita minore dell'anteguerra, 
essa risulta anche variamente distribuita. Nelle provincie di Torino, Aosta 
e Vercelli ha interessato il territorio di pochi Oomuni nelle diverse zone agra
rie e fu quasi trascurabile neUa prima, modesta nella seconda, pill appari
scente nell'ultima, ove in maggior parte si e costituita in Comuni delle Col
line moreniche biellesi e vercellesi. La, superficie acquistata da contadini e 
piuttosto elevata nelle provincie di Cuneo ed Alessandria: pill frequente e 
diffuso il fenomeno ebbe It manifestarsi nella Basso, langa di Alba, nelle Col
line in sinistra del Tanaro ed in quelle di Mondovi in provincia di Cuneo; 
Delle CoUine deWalto Mon/errato e val Borbera, nelle Colline delle valli 
Belbo, Tiglione e destra Tano;ro, nelle CoUine del medio Mon/errato e nella. 

(1) In quest! anni anche in montagna i passaggi di proprfetll. sono stat! molto nume-
1'081 e 1'requenti; rna si ~ trattato d1 trasferimenti ira proprietari-contadlni. 
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Media collina deU'Astigiano in quella di Alessandria. l\Ia e nelle colline del 
Novarese, e precisamente nel territorio costituente la zona agraria del Colle
piano del medl10 Novarese, che la nuova formazione di proprieta coltivatrice 
ha raggiunto un'intensita maggiore che in ogni altra plaga collinare e che 
e veramente ragguardevole, specie in relazione all'incremento subito da quella 
preesisten teo 

Nella regione di pianura il fenomeno in esame Ila assunto maggiori e pill 
noteyoli proporzioni e si e verificato, per diifusione ed intensita, con un'im
portanza assai rilevante nei confronti del periodo prebellico. Solo in una parte 
della pianura della provincia di Aosta si e ayuto passaggio di terreni in pro
prieta di contadini e per quanto si riferisce alla provincia di Alessandria e 
la Pianura OMo,lese quella che denota una pill accentuata formazione di pro
prieta coltiyatrice. Le plaglle in cui il fenomeno ha prod otto il pill elevato 
incremento di proprieta contadina sonG quelle oye questa era poco rappre
sentata e cioe Ie due zone risicole del Vercellese e Ie due zone di pi anura della 
provincia di Novara, nelle quali e pure notevole l'estensione dei terreni acqui
stati da contadini. Assai pin estesa e questa superficie nella pianura delle 
provincie di Cuneo e Torino: in tutte Ie zone agrarie vi e un numero maggiore 
o minore di Comuni nei quali il fenomeno si e verificato in misura ph) 0 menu 
accentuata. 

II riordinamento degli usi civici nei riguardi· della piccola proprieta 
coltivatrice. 

L'applicazione della legge 16 giugno 1927, n, 1766, nella qua Ie fu conYer
tito il R, Decreto-Iegge 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento 
degli usi civici ha portato, anche in Piemonte, all'emanazione di vari prov
vedimenti interessanti, pill 0 menu direttamente, la consistenza e Ia efficienza 
economica della proprieta coltivatrice, di modo che riteniamo non inutile 
procedere ad un 101'0 rapido esame. 

In diverse l'egioni del Piemonte, specie laddove Ia proprieta fondiaria 
privata era inadeguata aIle necessita dell'economia agricola locale, parte dei 
terreni di propl'ieta demaniale del Comune fu da tempo immemol'abile oecu
pata e coltivata dagli abitanti, Nonostante i Comuni non mancassel'o di aifeI'
mare i 101'0 diritti su qnesti terreni, con gli anni gli usurpatori, quasi sempre 
piccoli agricoltol'i, ne consolidarono il possesso e fecero s1 elle, pur attra,-erso 
un anormale stato di fatto, non pochi tel'reni costituissel'o, non in diritto ma 
nei l'iftessi economici, piccola propricta cQItivatriee. Una tale precaria situ:t
zion~, che ('ontribuiva ad a,ffievolire nel contadino 10 spirito di attacc:uuento 
ana terra ehe i:1vorava, per la continua incertezza del possesso e per Ie fl'e
quenti eontroversie cui dava luogo, e stat>! opportunamente risolta dalla legge 
citata mediante l'istituto della legittimazione delle occupazioni. 
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Le tIeliuerazioni em esse a tale proposito dOll R. Commissa rio per la Uqui
tlazione degli usi civici fino al 30 giugno 1933 (1), hanno interessato 74 Co
muni. 8i e cosi stabilito di legittimare il possesso, trasformandol0 in diritto 
tIi proprieta, di oltre 9000 ettari di terre comuni, per la maggior parte a 
(,oItm'a agraria, abusivamente oggi occupati da pin di diecimila possessori e 
tli reintegrare i Comuni nella pro prieta di ha. 613 di terre dellUtniali, illegit
timamente godute da circa mille possessori (2). Le operazioni compiute, non 
sempre favorevolmente accolte dagli interessati, specie quando unponevano 
la restituzione al Comune. del fondo da tempo posseduto, sono riassunte per 
regioni agrarie qui di seguito: 

LegiUimazioni di pOlse3"O RCintegre 

REGIONI AGRARIE 

comunil I SuperOci. I Ca~ilal" I comunil Dille Canone Dilte .\ Superficic 
eUari afTl'ancazione 

annuo 
ettari 

Montagna. 48 7.976 6930,31 2.056.113 13.919 26 884 495,83 

Collina 13 1.370 1449.84 537.741 7.930 7 113 103,81 

Pianura 7 841 663,39 180.1~ - 4 9 U,10 

------ ---------
PIRMONTB 6~ 10.187 9048,54 2.773.979 21.849 37 1.006 613,74 

A.i possessori, per normalizzare la 10ro situazione di fatto e divenire 
legalmente proprietari dei terreni occupati, sono occorse in complesso, capi
talizzando i canoni annui al 100 per 4, L. 3.320.200 vale a. dire una. media 
di circa L. 365 per ogni ettaro di terreno .. 

(1) Trattasi di tutte quelle pubblicate fino al giugno 1933 dal Ministero dell'Agricol
tura e Foreste nel Bollettino aegZi 'Usi oivici (Anno III, fasc. VI). 

(2) Considerando Ie piccole proprietll dl cui e 8tato legittimato 11 possesso come pic
cole proprietll di nUDva formazione (come e detto possono cos! ritenersi in linea di diritto, 
rna non dol punto di vista economical nel dopo guerra sarebbero passati in Piernonte a 
contadini, non tenendo conto delle reintegre, ha. 55.544 di terreno ed il prospetto ripor
tato a pogo H risulterebbe cos! modificato: 

TerrE-ni divenuti proprieta di contadini n",1 dopo guerra 

PROVI~CIE Superficie assoluta (ettari) au 100 ettari di lluperricie produttiva 

montagnal cGUina I pianura I 'n com~1esso montagnal collina I pianura I in ('omple.sso 

Alessandria 126 9.700 2.500 12.326 0,4 3,0 2,t 2,6 

Cuneo. 2.06S ".812 7.551 14~431 0,6 2,5 5,7 2, I 

Torino. 4.885 1.338 8.213 14.486 2, I t,3 5, f 2,9 

Aosta 320 575 1. 225 2.120 0,1 1,2 6,0 0,6 

Vercelli. .. 850 ".SOO 5.650 .. . 1,2 4,4 2,1 

Novara. 231 2.950 3.350 6.531 0, I 6,7 5,2 2,3 

--------- ---------
PI.BMONTB 7.630 20.275 27.639 55.544 0,5 2,6 4,6 2,2 
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Questi provvedimenti non ancora sono stati emessi Del territol'io Ilella 
provincia di Vercelli, sebbene anche qui non manchino occupazioni di terrl' 
comuni da parte di privati, e solo nelle provincie di Cuneo e Torinu le deli
berazioni fin'oggLprese si riferiscono a Comuni situati oItre che in montagna 
anche in collina e pianura; in quest'ultima provincia si e legittimato il pml
sesso di ha. 6586 in 6128 ditte e sono stati reintegrati circa ha. 350 nella pro
prieta demaniale di 25 ComunL 

Si aggiunge che Del terl'itorio del comune di Bergamasco (Alessandria, 
da oItre 400 anni era goduto in comunione fra Ie famiglie ol'iginarie del co
mune un tenimento di ha. 132,47; nel 1918 la maggiol'anza degli utenti di 
questo dominio collettivo ne delibero la divisione in 216 appezzamenti, eli 
modo che ora tutto il fondo e trasformato in vigneti e seminativL Lo stato 
di fatto COS! creatosi e stato legaHzzato dal Commissa rio per gli usi ClnCI. 

che ha legittimato Ie occupazioni attraverso l'imposiziune di un canone Ili 
natura enfiteutica. 

Se i provvedimenti di cui si e fatto paroia hanno influito sulla piccola 
proprieta coltivatrice contribuendo - con il sanzionare un diritto di pro
prieta laddove fin ora si aveva solo un precal'io possesso - ad incremental'e la 
sua consistenza quantitativa, quelli relativi alIa afi'rancazione degli usi ei\-ici 
sui beni privati, al riconoscimento ed alIa regolamentazione degli stessi :mlle 
proprieta comunali, allo scioglimento delle promiscuita e comunioni, assu
mono un'importanza non trascurabile Dei confronti della proprietu c.:olth-a
trice. E questo avviene specie Delle zone montane, dove il razionale gollimento 
degli usi civici, Ia libera e piena disponibilita della terra, la sapiente riorga
nizzazione delle proprieta comunali e dei dominii collettivi, possono conse11-
tire ai piccoli proprietari, con una integl'azione delle 101'0 attivitu e dei 101'0 

cespiti d'entrata, una maggiore efficienza economica. 
Le terre di proprieta privata fin ora liberate dagli usi eiyici e promise-ui 

risultano: 

ACTrancati ml'diante COl'['('Spon$ione-
al Comune di 

REGIO:'i1 AGRARIE Comnni Ditt. SupC'rOde 

I 
capital. I canone terreoni 

di arrrancalione anIlUO 
{'Hari ('tlari 

Montagna 25 1.016 17.240,93 681.039 7.043 4.838,04 

Collin. 5 93 117,77 83.548 - 11,41 

Pianura. 5 59 247,4] 683.577 - 21. 3:! 

r----
PIEMOhT8 35 1.168 17.606,12 1.448.164 7,048 4. SiO. ,;, 

Nella regione di Dlontagna fra il numero delle ditte sonG ('ompresl' 16 
consorterie uYenti nn numero non piccolo di consorti. In provincia eli Alt·s-. 
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sandria, ove gli usi civici hanno ben modesta importanza, nessun provvedi
men to ~ stato emesso; l'affrancazione di terreni' privati dagli usi civici ha 
avuto luogo solo in due Comuni di montagna nella provincia di Vercelli, in 
sei di montagna ed uno di collina in quella di Aosta, mentre nelle altre pro
\'incie sono stati affrancati anche terreni posti in pianura. 

Dei terreni liberati dagli usi civici e promiscui sono dunque rimasti in 
proprieta dei privati ha. 12.735,35 (72,3 %); questi hanno inoltre corrisposto 
ai Comuni, capitalizzando sempre al 100 per 4 i canoni annui imposti, la 
somma di L. 1.624.264. In comune di Pagno (Cuneo) ha. 11,41 rappresentanti 
la parte di terreno assegnata al Comune per l'affrancazione dall'uso civico 
di ha. 25,13, venne l'ipartita, ne11927, in ventidue quote con l'obbligo nei quo
tisti della corresponsione di un canone annuo di L. 7013,35. 

La estensione dei beni il cui godimento - per esservi distinta la pl'oprieta 
del suolo e del pascolo da quella degli alberi - era promiscuo fra due 0 piii 
Comuni e fra Comuni e frazioni e di quelli di proprieta comune, peri quali 
si ~ proceduto allo scioglimento della promiscuita 0 della comunione asse
gnando in libera proprieta a ciascuno degli enti aventi diritto una determi· 
nata superficie, ~ di ha. 7029 nell'intiero Piemonte ed e cosi distinta per 
provincie: 

Cuneo ha. 2.703,39 Vercelli ha. 397,63 
Torino D 823,71 Novara » 1. 870,34 
Aosta' » 1.233,99 

Le promiscuita disciolte, riferendosi a beni di prevalente utilizzazione 
silvo-pastorale, erano situate in montagna ad eccezione di due: una di ha. 215 
posta nella regione collinare della provincia di Torino, ed una di ha. 1,37 
situata nella regione di pianura di quella di Aosta. Sono stati conservati 
agli usi promiscui in provincia di Cuneo ha. 390 in due promiscuita. 

Abbiamo indicato l'entiti1 dei provvedimenti finora emessi. Cio offre gia 
elementi per giudicare quanto il riordinamento degli usi civici possa avere 
influito sulla piccola proprieta coltivatrice. Peraltro, per dare un'idea del
l'importanza che potra assumere, nei riguardi di questa, la integrale e com
pieta applicazione della necessaria ed opportuna legge del 1927, ci limitiamo 
a far presente che in Piemonte si sono accertati (1): u8i civici 8u1 demanio 
comunale in 620 Comuni, oltre a 170 Comuni che hanno·incluso fra i beni pa
trimoniali il demanio; u8i civici 81(, beni privati in 51 Comuni; occupaziJoni 
di beni demaniali in 229 Comuni; prOlni8cuitd in 98 Comuni; domini collet

tivi in 154 Comuni. 

(1) A. GARITTA: Gli u8i eivim in Piemonte e Liguria in « Bollettino degli usi clvici ». 
Anno I, fasc. 1, gennalo 1931-IX. 
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1 principali caratteri della formazione di piccola propriet~ coltivatrice. 

a) Pri4na della guerra. 

II benessere economico che, in misura relativamente diffusa e superiore a 
quella di un tempo, si paleso durante l'ultimo quinquennio precedente aHa 
grande guerra nei ceti rurali di non poche zone del Piemonte, e da conside
rare come il pill. importante se non l'essenziale fattore che, con una piu appa
riscente modificazione del regime di distribuzione della proprieta fondiaria 
e dei rapporti terrieri, provoco una costituzione di proprieta coltivatrice pill. 
·cospicua del solito. 

1'ale maggiore benessere, con conseguente maggiore disponibilita di de
naro, conquistato dai contadini ed anche dagli operai attraverso una notevole 
ed encomiabile attivita -di lavoro - gia fin d'allora retribuito in misura piu 
·elevata - svolto nei campi e in occupazioni extra-agricole, un morigerato 
e sobrio tenore di vita,. un'apprezzabile quantita di risparmi effettuati con 
l'emigrazione, indusse i lavoratori ad impiegare i 101'0 capitali nell'acquisto 
·di terreni, iI che rappresentava la 101'0 principale aspirazione. Si ebbe cosi 
una maggiore richiesta di terra, di fronte alIa quale non manco di 'corrispon
·dere una conveniente offerta da parte di non pochi proprietari borghesi a 
·cio consigliati dal diminuito reddito dei terreni, dalla deficienza della manu 
·d'opera 'agriGola, da speciali contingenze quali, ad esempio, in quasi tutte Ie 
-colline viticole, e specie nel Monferrato, la crisi del vino. Non va, inoltre, di
menticato che la vendita frazionata di una vasta tenuta (La Mandria di 
'Chivasso), iniziatasi nel periodo che consideriamo, e Ie vendite con pagamento 
ratenle effettuate da alcuni Comuni delle eolline nova.resi apportano un con
tl'ibuto non trascurabie alIa formazione di nuova piccola proprieta colti
,-atl'ic.e. 

La maggior parte della terra acquistata da contadini fu alienata du. melli 
proprietari. Nelle provincie di Novara, Cuneo ed Aosta· prevalse la cessione 
di gl'andi pl'oprieta e Ie vendite·di terreno da parte di Enti pill. di frequente 
ebbero It riscontrarsi nelle colline del Novarese e nelle zone di pianura di 
Cuneo e Torino. 

In "ia del tutto approssimata e col solo scopo di meglio fissure Ie idee. 
lIel seguente prospetto e indic.ato, in cifre percentuali, Ia provenienzll dei 
terreni divenuti proprieta di contadini: 

Regione agraria 
PROPRIIlTARI PRI'A.EDENTl 

I I 
Pie-monte 

monta;zna cal1ina pianura 

Euti puhbljcl 5 10 5 8 

Grandi propriotari . 5 30 35 30 

Modi proprielari 60 45 50 48 

Piccoli proprietari horghesi ; 30 15 10 U 

T01'AI B 100 100 100 100 
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II piti spesso Ie vendite avvennero assai frazionate ed ebbero per oggetto 
Hl'l'ezzamenti di limitata estensione. I contadini gia piccoli proprietal'i acqui
.. taJ·ono un numero notevole di tali appezzamenti e cosi pote aver luogo un 
sell1sibile incremento nella consistenza superficiale di molte proprieta parti
cellari ed un'apprezzabile trasformazione di quelSte in fondicapaci di assor
bire intieramente il lavoro della famiglia del proprietario (piccola proprieta 
autonoma). lIa non menD numerosi furono gli acquisti di parcelle di terreno 
dlt parte di piccoli affittuari, di giornalieri di campagna (provincie di Torino 
ed Alessandria), di operai di industrie (Biellese, territorio prossiino a Torino) 
e non di rado di piccoli artigiani, di modo che lSi ebbe una nuova formazione 
di proprieta coitivatrice non autonoma cospicutt, come estensione intel'essata 
e rilevante come numero. Qua e la, rna con pitl frequenza nella pianum Cu
neese, Canavesana e Vercellese, non mancarono i contadini, mezzadri e pic
coli atlittuari locali ed anche piccoli proprietari della montagna, che acqui-' 
starono terreni in quantiti1 sufficiente a costituire e:I!-novo una azienda auto
noma. 

Con gli elementi a disposizione si e potuto stabilil'e che i terreni acqui
stati da contadini ebbero, grosso modo, a percentualmente ripartirsi come 
appresso: 

Regione agraria 

CATEGORJA Dl PROPRlETA 

I I 
Piemorite 

montagna callina piaoura 

Coltivalrice autonoma di nuova formazione . 20 15 25 18 

Coltivatrice 8utonoma per complctamento di 
preesi~tente particellare 0 soJa accl'8scimenlo 

50 60 35 SO di questa . . 
Particellare di nuova lormazione 30 25 40 32 

TOTALB 100 100 100 100 

I denali provenienti tla risparmi accumulati con l'emigrazione permi
sero ai cODtadini di acquistare 1;1 maggior pai,te della terra nella l'egione di 
montagna. Anche agli acquisti avvenuti nelle, plaghe collinari contribui in 
misura pill 0 menD elevata, rna non mai predominante e quindi sempre m~
nore che in montagna, ii risparmio degli emigranti ; mentre in pianum solo ,in 
alcune zone, principalmente nel Cuneese, Saluzzese, Pinerolese; Canavesano, ' 
soltanto Hna modesta parte delle somme occorrenti all'acquisto provenne da 
(IUesto risparmio. 

b) NeZ dopa gue1"ra. 

La situazione economica derivata dalla guerra e mantenutasi per alcuni 
anni dopo la pace facllito, come si e visto, il eostituirsi'di non j:>oca nuova 

piccola proprieta. contadina. 
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II fenomeno, di ragguardevole intensita in aicune plaghe, fu dovuto. a 
VUl'~ fattori: qui non sara fUOl'i luogo accennare a quelli di carattere generale, 
rim and an do per gli altri specifici di determinati territol'i a quanto si espone 
nella Parte seconda.· 

Fra i primi SOllO da annoveral'e: 

- una notevole disponibilita di capitali, mai fino aHora verificatasi nei 
ceti contadineschi: se prima il diffuso ed elevato spirito di economia e la tena
cia nel lavoro, caratteristici di questi contadini, consentivano 101'0 di accu
mulare dei risparmi, la nuova situazione creata dalla guerra e protl'attasi per 
alcuni anni fece si che Ie possibilita di economia si accrescessero enOl'memente, 
I giornaliel'i e i salariati agl'icoli, gli operai in genere ed anche i proprietari 
particellari videro incrementare in rilevante misura i 101'0 guadagni per il 
pl'ogressiYo Ilumento delle mercedi, favol'ito e spesso ·imposto, rna non sempre 
equamente e logicamente, dall'azione svolta da alcuni partiti politici. Gli 
imprenditori contadini integrali (pl'opl'ietal'i, affittuari) e parziari (coloni, 
mezzl\ch'i) furono in grado di accrescel'e illoro benessere economico per il con
tinuo allmentare dei pl'ezzi dei prodotti del fonda (1), i qnali ehbero nn anda-

111 A documentazione dl qUE'sto valga l"esposizione dei prezzi di alcuni prodotti 1'1-
portati nel seguente proSlletto, nel' qnale la cifra in' corsivo indica il numero imlice, con 
. base 1913 = 100, al dlversi anni: 

PRODOTTI I 1913 I 1914 I 1916 I 1918 I 1920 I 1922 I 1924 I 1926 

Gl'ano. q.le L. 27,89 27,66 37,89 65,00 91.25 118,98 114,79 194,38 
100 99 136 223 327 421 412 697 

Granturco .. · IH,4' 18,13 28,42 45,00 60,50 101,48 92,49 114,16 
100 98 1M 244 328 5[>0 .601 619 

111sone origin,rlo .. .. 23,94 19,75 25,48 54,00 96,00 112,60 124,38 145,80 
100 82 106 226 401 470 520 609 

Ri~o hianco . .. · 37,85 29,41 38,21 70,00 215,00 173,00 180,70 219,09 
100 i8 101 185 568 457 4i7 519 

Vin~ hI. D 38,92 30,66 89,10 126,15 263,73 229,19 152,32 204,59 
100 19 229 324 618 589 391 526 

"~ieno maggengo q.le u 10,92 9,52 12,98 16,50 31,50 55,51 40,25 72,05 
100 81. If~ 15/ 288 508 369 660 

Latle bl. · 17,00 17,50 22,00 58,00 116.00 115,37 106,411 114.61 
100 103 129 341 682 6i9 626 674 

1\0 .. 011 mg. · 36,29 42,38 50,45 141,6S 229,," 289.36 243,2" 304,19 
100 Ifl 139 390 632 791 670 838 

8i avverte chI! I lIrezzi indlcllti rapllresentano la media del mercati: 
11"(141,0: 1913 + 1916 Novara, Mondovi e VerCl'llI; 3.918 Novara e Mondovi; 1000 No

vara e Alessnndria; 1922+ 1!)26 Novara, Vercelll, Mondovi e Alessandrln; 
granturcQ: 1913 + 1916 Novara e Vercelll; 1918 e 1920 Novara; 1922 + 1926 Novara, 

Vercl'lli e Alessandria; 
ri8one: Navara e Vercelll, ('selusi 1918 e 1920 solo Novara; 
riso bianoo: Novara; 
ViM: 1913 -;-. ).918 AsU, Casale e Mondovi; 1920 + 1926 AsU, Casale, Mondovi e 

Alessandrin; 
fterw e latte: 1913 + 1920 Novara; 1922 + 1926 Novara e Alessandria; 
IlOzzolj: 1m3+ 19;18 Novara e Cuneo; 1920+ 1926 Novara, Cuneo e Alessandria_ 
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rento nOll in relazione con la svalutazione monetaria rna a questa superiore. 
Tale lleneticio non era loro assottigliato, come in molte imprese capitalisti. 
dIe. l1agli aumenti dei salari e neppure dall'aumento di costo di altri servigi 
JIJ'Odlltth'i, in quanto Ie imprese contadine ricorrevano all'acquisto di essi in 
milmra llen limitata. Ed ancora i piccoli affittuari furono favoriti, senza 
uullhio in misul'a pill marcata dei benetici 101'0 arrecati da quanto sopra, dal 
I'egime \'incolistico degli affitti (1): basti accenllare che non cedevano il 10ro 
dil'itto suI fondo neppul'e per un canone pill che decuplo di quello da essi cor
I'h'posto al propl'ietario ill forza di contratti prebellici ancora in vigore 0 pro
I'Clgati dalla eccezionale legislazione del dopo guerra; 

- la continua snilutazione della lira e In insistente dOmanlhl: di terra 
fel't'1'O lSi che il pl'ez7.0 di questa l'aggiungesse limiti note\'oimellte elevati, non 
pill ill relazione ai redditi che da essa era possibile ritral're. Questo perche i 
l'edditi erano fortemente decurtati, nel casu della: proprieta impl'enditl'ice 

(1) Per dare un'idea dei l)rOvvedimenti eme~si a tale proposito e della 101'0 impor
tunza nel riguardl del contadini-affittuari, ricordiamo: 

a) proroga a tutto l'anno agrario sueeessivo a quello in cui sara pubhUcata la pace 
dl tutti 1 contratti agrari, verbali 0 serltti (Decr. luog. 6 maggio 1917, n. 871): proroga 
lilllitata alia fine dell'anno agrario 1!Y.l9-20 (R. Decreto legge 2 ottobre 1919, n. 2014); 

b 1 . possibilita, pel contratti dl affitto agrari con canone fisso in denaro dl au
lllelltare questo di non oltre n 20 %, quando l'affittuario abbia conseguito un reddito su
periore al dOI)pio di quello dl'l biennio 19).2-1913 e faeolta nel locatore di riehiedere un 
UUlllento non maggiore al 15 %, quando la poslzlone rispettiva delle parti eontraenti sia 
rim38ta llote\'olmente alterata a favore del conduttore (Decreto luog. 30 giugno 1918, 
n. "-"")1; 

('I facolta nel locatore e nel conduttore dl chiedere. I)er i eontratti verbali 0 serltti 
di allitto di fondi rustic! e di pascoli, stipulati prima del 30 giugno 1918 ed in corso dl 
esecuzlone, con callone tisso. in denaro, un equo aumento 0 una dlminuzione di questa 
a partire daU'anno agrario 1920-21 e fino a tutto l'anno 192;1.-22; l'aumento non potra 
eccedere 1'80 % del canone originario ed il 30 % quando si tratti di affitti a contadini 
tlegge 7 aprile 1921, n: 4U'i); 

d) diritto a percepire nel 1922-23 10 stesso canone del 1921-22 da parte di coloro, 
che In forza delle disposizioni b) e 0) ottennero un aumento di canone; diritto a chie
d .. re 111'1 19'22-23 un aumento corrispondente a quello subito daUe imposte e sovr:mposte 
gravanti sui fondo successivamente aU'ultimo aumento di canone, per coloro che conse
guirono un aumento in forza della legge del 7 aprile 1921; diritto da pa·rte di coloro che 
non fl'Ulrono delle disposizioni b) e c) di conseguire pel' il 19'22-23 un aumentO dl·ca
none pari all'aumento subito dalle imposte e sovrimposte gra\'anti il fondo, dopa la sca
(Ienza del termine. utile ·per chiedere l'applicazione delle dette disposizioni 0 dopo Ie 
decisioni a 101'0 sfavorevoli (R. Decr. legge 14 novembre 1922, n. 1487); 

('.1 estensione di parte delle disrlOSizion! precedent! ai contratti di affitto con· ca
none in denaro stipulati anche dopa il 30 giugno 1918 (R. Deer. legge :I dicembre 1922, 
n, 1583); 

fJ <liritto nei locatori di fondi rustic; dl cui in d) ed e) a percepire .per gli ann! 
1!12.1-24 e 1924-25 10 stesso canone stabiUto con i locatori 0 dall'autorita per il 1922-23; 0, 
altrimenti, di percepire un canone pari all'originario aumentato del 2/5 della differenza 
ira questo e quello che si potrebbe ottenere con la libera contrattazlone (R. Decr. legge 
·10 settembre 1923, n. 2(23); 

rll estensione degli aumenti di cui al precedente decreto aIle annate agrarie 1925-26, 
se a questa sl limita la durata del contratto, e 1926-27 (R, Decr. legge 8 luglio 1~, 
n. 1279), 
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non eontadina, dal progressivo aumento delle spese di produzione, sulle qnali 
veniva ad ineidere notevolmente l'alto eosto dei salari, 0, nel easo ehe il pro
prietario avesse loeato il fondo, erano di poco variati in dipendenza della 
quasi stazionarieta dei eanoni di affitto., In tali eondizioni, la alienazione 
totale 0 parziale della proprieta terriera eostitutiva un ottimo affare perrlle, 
con la vendita, era possibile realizzare un eapitale elle, altrimenti iIlYestito, 
permetteva di eonseguii'e dei redditi notevolmente superiori: furono cosi 
assai numerosi i proprietari imprenditori eapitalisti e non imprenditori. 
privati ed Enti, ehe con maggiore faeilita di un tempo alienarono i terreni eli 
101'0 proprieta; 

- la possibilita, verifieatasi di frequente, ehe ebbero i contadini di 
acquistare la terra, corrispondendo al venditore, al momento del trapasso. 
uua parte del prezzo, spes so a titolo di caparra, e di ratizzare il residuo in 
un numero maggiore 0 minore di quote, in genere annue; 

- la frequenza con la quale, nei numerosi passaggi di grandi e medie 
proprieta, ehe caratterizzarono gli anni dell'immediato dopo guerra, ebbe a 
verifiearsi da parte dei nuovi aequirenti la eessione a eontadini di appezza· 
menti pill 0 meno estesi. E cio, tanto per il fatto ehe il fondo aveva un valore 
superiore aIle 101'0 possibilita eeonomiehe 0 era troppo'vasto per Ie 101'0 neees
sita, quanto pereM da queste cessioni di piccole superfici di terreno era pos
sibile ritrarre un pl,'ezzo unitario sensibilmente superiore a quello medio del 
fondo e veniva COS! a ridursi il costo della proprieta residua; 

- il formarsi, in vista degli utili ritraibili dal commercio della terra. 
di una vasta eategoria di persone che trovo, pel' conseguire utili maggiori, 
un mezzo opportuno nella vend ita frazionata dei terr~ui ai contadini; qnesti 
ebbero, in tal modo, facilitato, pur attraverso una forma di speculatio~ tal
"olta gravosa ed eccessiva, il desiderato acquisto del fondo in quella misura 
che pill rispondeva aIle 101'0 necessita e P9ssibilita; 

- la accentuata deficienza di mano d'opera agricola, attratta llegli 
opifici industriali e nelle citta dalle elevate retdbuzioni degli anni dell'imme
diato dopo guerra; 

- il continuo, progressivo accrescersi delle imposizioni fiscali e Pee
cessiva elevatezza delle blsse di successione; 

- la preoceupante situazione politica degli auni dell'immediato dopo 
guerra, il diffuso timore di radicali, prossimi sovvertiinenti soeiali, l'occupa: 
zione di terreni, l'imposizione di patti gravosi per i proprietari terried, i eon
tinui scioperi, i fluali non manearono di influire sUll'animo di aleuni e di 
spingerli a vendere.le 101'0 proprieta; 

- la relatiya faeilita con la quale, in relazione alIa forte disponibilitil 
di somIlle Uquide, fu coneesso, da privati e da Istituti, il eredito ai lavoratori 
ehe intendevano impiegare danaro nell'acquisto di terreni. 
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Nel complesso, a costituire la nuova proprietA contadina contribuirono 
in misura pili. elevata Ie medie pl'oprieta, e cio ebbe a l'iscontrarsi anche nelle 
singoie regioni agrarie; pin bassa la piccola pl'oprieta di borghesi. La ces
sione di terreni da parte diEnti fu, specie nella regione di pianura, Pl'OPOl'
zionalmente pin accentuata che nell'anteguerra. 

Dalla elabol'azione dei dati raccolti e stato possibile dedurre Ie seguentL 
cifre percentuali che; pur essendo di larga massima, possono servire a sta
bilire concretamente a chi prima appartenevano i tel'reni andati a fOl'mal'e 
nnom pl'oprieta coltivatrice,: 

PROPRIETARI PRECEDENT! I 
Regione agraria 

I Pie monte 
montagna collina I pianura 

Ent! pubblicl ,8 6 13 10 
G.anul proprietar! , 25 30 32 31 

Modi proprletarl. 40 47 44 45 

Piccoli proprittari borghesi . 27 17 ' 11 U 
" 

TOTALE 100 100 100 100 

A meglio cal'atterizzare da questo punto di vista il fenomeno, non sara 
male aggiungel'e che'dei terreni acquistati,da contadini in provincia di No
vara, tanto in collina quanto in pianura, oltre il 70 % appartenevano a gl'andi 
proprietari; nella provincia, di Aosta la meta circa costituiva, proprieta fon
diaria di Enti; Ie piccole proprieta di borghesi rappresentavano poco menu 
del 20 % in provincia di Torino e quasi il 40 % nella zona collinare di quella 
di Vercelli. 

UentrE' neIl'anteguel'ra metil, dei tel'reni venne acquistata da contadini 
gia proprietari particellari e fu relativamente modesta 1a quota, percentuale 
di superfieie da. cui ebbero origine,nuove proprieta t!oltivatrici autonomp, nel 
ppriodo cbe ora considel'iamo Ie due quote - che rappresentano poco menu 
dei 4/5 dei terreni comprati da contadini - quasi si equivalgono. Peral
tro, circa meta. della terra e servita nella regione di pianura a costituire 
nuova propriet:}' autonoma di con'tadini, in quelle di collina e montagna 
a incrementare pI;eesistenti proprieta particellari, alcune delle quali diven· 
nero autonome. La, propriet:}' coltivatrice autonoma costituita eilJ-no'Vo pre
vale nella regione di collina della provincia di Cuneo (45 %) ed in. quella di 
pianura della stessa provincia (60 %) e delle provincie di Torino (52 %). 
Vereelli (47 %) e Novara (45 %). La propriet:}. particellal'e di n~()va forma
zione e notevole, superando il 30 % dei terreni acquistati da contadini, nella 
regione di collina delle provincie di Aosta e Vercelli ed in quella di pianura 
delle stesse provincie e di Alessandria. 
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Hiassumiamo, qui di seguito e con percentuali approssimath"e, come ehbe 
a ripartirsi, pel' categorie di nuovi proprietari contadini la terra da 101'0 

comprata nel dopo guerra: 

I 
Regione agraria 

Coli. TEGOI\IA [;[ PROPRlET\ 

I I 
Piemonle 

montagna collion pianura 

Coltivatl'icc autonoma di nuova formazione. 26 30 48 40 
Coltivafrice aulonoma JX'r ('ompletameQto di pree!'i-

sistente particeLiare 0 solo accrescimento d·j questa. 50 48 29 38 
Particellal'e di nuova formazione . 24 22 23 22 

'Total. 100 100 100 I 100 

Nuove proprieta. coltimtrici autonome vennero piii spesso acquistate cIa 
affittuari nel Cuneese, Pinerolese, VerceUese; da mezzadri e coloni dell' Ar
quese, Monregalese, Saluzzese (qui furono frequenti anche i boari) e up-lie 
colline Novaresi. In alcuni territori si ebbero vari casi di acquisto Ili pro
prieta autonome da parte di gia piccoli proprietari, scesi in numero apprez
zabile daUe montagne del Cuneese, che venderono il precedente possesso. 
I giornalieri ed i salariati di rado furono in grado di acquistare un fondo 
sufficiente a costit~ire una piccola azienda autonoma. 

Fra col oro che prima non possedevano terreni ed ebbero la possibiliti\, 
di acquistare in qU,esti anni qualche appezzamento, predominano in generale 
gli agricoltori gia piccoli affittuari, braccianti, boari, mentre non sono troppo 
numerosi i coloni. In alcune plaghe circoscritte, come neUe vicinanze di To
rino e di altri importanti centri, nella pianura Casalese e Canavesana, sono 
frequenti casi di operai non agricoli e di artigiani divenuti piccoli propretari 
particellari; questi casi, peraltro, si riscontrano un po' ovunque, unitamente 
a quelli di acquisto di terra da parte di piccoli negozianti, di carrettiel'i e IIi 
aItri lavoratori. 

Le vendite dei terreni ai contadini avvennel'O in maggior numero nel quin
quennio 1919-1924 e con piii elevata intensiti\' negli anni dal 1919 al 19~2. 
In vari territori furono, invece, pressoche egualmente distribuite nell'indicato 
quinquennio; in altri si sono avuti trasferimenti di terreno in proprieta di 
contndini anche negli anni surcessivi e fino al 1930. 

mezzi di acquisto, i modi di trapasso e i prezzi nel pe.riodo post-bellico. 

Dei capitali impiegati dai ceti contadineschi nelI'acquisto della terra 
In. parte maggiore, come e facile dedurre dopo quanto si e detto, provenne 
dn risparmi accumulati durante la guerra e negli anni immediatamente suc
cessivi. 

II risparmio eJIettuato attraverso l'emigrazione vi cOlltribui nell'insieme 
ill misura assai modesta. ln quantita apprezzabile ebbe a figurare nella pia-
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nura Pinerolese e nelle colline del NOnlrese, nelle quali forse rappresento 
il 5 % delle somme investite in terreni; nel Saluzzese, nell' Albese e nella 
pianur3 Canavesana ove, presumibilmente, tale' percentuale si aggiro at
torno al 10. 

lia i risparmi disponibili, pur rappresentando una cifra vera mente co
spicua, non furono sufficienti a pagare integral mente all'atto dell'acquisto 
i tel'reni che i contadini compl'al'ono. Non pochi di questi, fidando che Ia 
apparente prosperita del dopo guerra durasse 3 lungo, che Ie fonti pL"incipali 
del 101'0 risparmio - alti prezzi dei prodotti e dei salari - non si isterilis
sero, acquistarono, talvolta per non lasciarsi sfuggire quella che ritenevano 
una favorevole occasione, piii. di quanto in quel momento era consentito dalle 
101'0 disponibilita di denaro. 

Si ebbe cosi un indebitamento relativamente diffuso, in qualche plaga 
pinttosto notevole, della cIa sse dei nuovi proprietari contadini. Alcuni pote
rooD con venire con i venditori, fra cui anche Enti, favorevoli combinazioni 
di pagamento in quanto non infrequenti, specie in gran parte della provincia 
di Alessandria, nel basso Vercellese. e nelle colline de Novarese, furono Ie 
stipulazioni con dilazione: parte del prezzo da corrispondere in un certo nn
Dlero di rate, di solito annue, con un interesse del 5-6 %. Altri, e questi fnrono 
i piii. numerosi, ricorsero a prestiti presso privati, spesso parenti 0 amici, ed 
altri intine si rivolsero a Istituti bancari. La concessione di credito da parte 
dei privati il piii. delle volte fu di carattere fiduciario, cioe mediante rilascio 
di obbligazioni 0 di cambiali, mentre presso Ie Banche il piii. spesso furono 
contratti mutui ipotecari, talvolta con cambiali, di breve durata. Il denaro 
fu ottenuto, di solito, a condizioni migliori dai privati, che in generale si ac
contentarono di un annuo interesse del 5-6 %, quando Ie Banche non conce
devano prestiti se non ad un interesse del 7-9 % e con l'aggravio delle mag
giori spese per la diversa forma del mutuo. 11 costo del denaro fu piii. elevato 
nel Saluzzese ove anche i privati, in via normale, fruirono di un tasso 'eguale 
a qnello degli Istituti di credito. 

Come larga media puo ritenersi che circa i 3/4 del valore dei terreni sia 
statu pagato all'atto dell'acquisto. Pill accentuato il ricorso al credito fu 
nell' Alta pianura Vercellese Jove meno della meta del valore dei terreni fu 
subito pagato; il minore nelle zone piii. prossime a 'l'orino in quanto qui po
chissimi furono i contadini che ricorsero al credito. I prestiti bancari furono 
maggiori degli altri nel Novarese, in qualche plaga del Monferrato e nella 
pianura Canavesana. 

11 trasferimento di propriet<1 da Enti a contadini avvenne in via nor' 
male direttamente, mediante asta pubblica alIa quale talvolta erano ammesse 
solo determinate categorie di lavoratori. 
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Dei terreni alienati da privati la maggiore parte, circa il 60 % della 101'() 

complessiva superficie, prima di divenire proprieta coltivatrice pas!!o perle 
mani di intermediari speculatol'i. I passaggi diretti fra vendi tori e nuovi pro
prietari contadini furono pin frequenti, essendosi riferiti a circa i 2/3 della 
superficie da questi acquistata, nella regione di montagna, menu in qllella 
di pianura, ove solo 1/3 della terra fll vend uta senza intermediari; nella 
regione collin are l'intervento di intermediari si ebbe pel' quasi il 55 % della 
terra passata a contadi.ni. 

Ulteriori, 'fot'se non inutili dettagli sono offerti dalIe ciire 'sottoriportate' 
che, senza pretendere possa.no avere una esattezza statistica" riteniamo ser
vano ad indicare, in modo largamente approssimativo, Ie singole percentuali 
di tel'l'eni gia appartenenti a proprietari privati e passati a contaliini me
diante l'interposizione di intermediari: 

PROVI NCIE 
montagna 

. Alessalldria . . 

Cuneo. 37 

Torino 

Aosla. 

VereaUi 

Novara 

PIRMOSTB 

Re~ione agraria 

collin. 

50 

72 

36 

47 

12 

52 

pianura 

62 

88 

50 

75 

42 

70 

64 

In 
complesso 

53 

80 

50 

66 

38 

63 

59 

Nei primi anni del dopoguel'ra gli intermediari non furono troppo uume
rosi ed il pill spesso sl trattava di persone da tempo dedite a speculare j:JUi 

trasferimenti della proprieta. fondiaria. Successivamente, il gran numero di 
affari che facilmente e senza eccessivi rischi era possibile concludel'e, gli. 
utili non piccoli che da essi era dato ritrarl'e, invoglial'ono un nllmero non. 
piccolo di persone a speculare con la compra-vendita e la lottizzazione dei 
terreni, 

L'intervento degli intermediari, se tal volta . costitui un onere gravoso. 
del quale hanno risentito e tuttOl'a l'isentono alcuni dei pl'opl'ietari-l'ontadini 
del dopo guerra, non fu del tutto inutile pel'c1u\ come gilt abbiamo avnt() 
occasione di accennare, contribui in misura non piccola a favol'ire una mag
giore costituzione di proprieta coltivatrice, di modo che puo dirsi che essi 
abbiano rappresentato un male necessario, Molti svolsero illoro lavoro seuza 
disporre' di l'ilevanti capitali, acquistando spesso con semplice compl'omess() 
ed anticipando piccole somme a titolo di capal'l'a 0 ricorl'endo al credito. rhe-



- 59·-

alcuni Istituti 101'0 accordarono anche per cifre elevate. Nelle plaghe ove pill 
frequente fu il 101'0 intervento si ebbero delle vere e proprie societa di fatto, 
che operarono· su vastissima scala e non sempre scrupolosamente, tanto da 
mel'itare, localmente, delle denominazioni non troppo lusinghiere. 

Una nozione suflicientemente precisa della maggiorazione subita dal 
prezzo dei terreni in dipendenza dell'intervento di questi speculatori, vale. 
a dire dei guadagni da essi realizzati, eben difficile· a dare anche con sem
plici cifre percentuali. Pel' arguire come essi siano stati notevolmente vari 
basti ricordare: che fino circa il 1926 il prezzo dei terreni ando conti. 
nuamente aumentando e percio in tale periodo l'utile fu maggiore se il 
tempo intercorso fra l'acquisto e la rivendita fu piil.. lungo ;che Ie specu
lazioni effettuate successivamente e quelle non ancora completate al mo
mento della rivalutazione monetaria assai spesso si risolsero in perdita; che 
Ie "endite a piccoli appezzamenti, come sempre avviene, consentirono lucri 
pit'i elevati in quanta il pl'ezzo rinitario di questi fu normal~ente superiol'e a 
{Jllello dei complessi terrieri pill vasti; che la domanda el'offerta della 
tel'l"a non ebbero ovunque la stessa. intensita. 

Cio non pertanto crediamo di essere non tl·oppo lontani dal verodicendo 
che, nell'insieme, I'utile degli int~rmediari to di circa il 25-30 % del prezzo 
da questi eoTrisposto all'originale venditore. Risulto, di norma, pill elevato 
nella pianura Vercellese, nella zona risicola della provincia di Novara, nelle 
colline dell' Astigiano e del l\ionferra to e si ebbero casi, non rari, nei quali i 
contadini pagarono la terr:t anche il doppio di quanto era costata all'inter
medial'io. 

I prezzi ai quali i contadini acquistarono la terra subirono oscillazioni 
notevoli nel tempo, per Ie variazioni della capacita di acquisto della moneta 
e pel' III diversa entita di domanda e offerta del mercato terriero. Inoltre, 
poiclH~ Ie contrattazioni si riferirono a terreni di varia natura, fertilita, ubi
cazione, destinazione colturale, a fondi di diversa ampiezza, corredati 0 no 
di fallbricati, ed i trasferimenti elJlJero luogo senza 0 attraverso intermediari, 
nnehe nella stesso periodo di tempo, i prezzi furono assai vari e compresi fra 
estremi molto lati. Sarellbe, quindi, un fuor d'opera voleI' fornire la misura 
della 101'0 entita pel' grandi territori, in quanta questa verrebbe indicata, per 
considerare una cosi grande vadeta -dicasi, con cifre assai distanti fi'a 101'0 

e ehe offriI'eblJero un'idea tI·oppo imprecisa del costo della nuova piccola 
IJl'oprieta coltivatrice. 

Sembra pill opportuna, ed anche sufficiente ~ pel' dare, in modo relati
va mente aderente alla l;ealta, il senso dell'andamento dei prezzi' di vendita 
dei terreni passati in pr'oprieta di contadini nel dopo guerra - la consuI
tazione di quanto e esposto nella Parte secondo, e di quello che qui l'iportiamo 
pel' alcune plaghe della pro,-incia di Alessandria: 
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Prezzo ad ettaro in migliaia di lire 

TERRITORI 
1915-1913 1919 1921 1922-1926 1929 

Pianura di Alessandria: 

Terreni Bsciutli . 2,0- 3,0 4,0-6,0 18,0-24,0 12,0-15,0 
Terrcni irrigui 4,0- 6,0 8,G-I0,O 22,G-30,O 15,G-22,O 

Collin. dell' Acques.: 
Seminallv! 4,5- 6,5 9,0-12,5 14,0-22,0 10,G-15,O 
Vigncti 6,5- 9,0 12,5-13,0 18,0-27,0 12,5-20,0 

Colline del Monferr.to: 

Seminallvl 5,5- 7,8 17,5-24,0 15,G-20,O 12,G-16,O 
Vigneti 8,G-12,O 25,G-35,O 22,G-30,O 14,0-22,0 

Collin. dell' Astigi.no : 
Semlnatiyj 5,0- 7,5 10,0-17,5 15,0-20,0 12,G-15,O 
Vigneli 8,5 12,5 4,527,5 23,5-30,0 15,0-20,0 

Tutto questo non esclude che si siano un po' ovunque avuti casi, ed auche 
non sporadici, nei quali la terra in piccoli appezzamenti ell in speciali con
dizioni, e stata pagata perfino in ragione di L. 50.000 e pili per ettaro. 

Non sara male aggiungere che dal 1929 i prezzi dei tel'reni sono dapper
tutto discesi, ed in misura talvolta assai notevole. 

Inoltre non e fUOl'i luogo osservare: 
- nella Pianura Casalese i prezzi si accrebbero continuamente anche 

dopo il1926, ebbero un successive periodo di stazionarieta, per subil'e col 1930 
una forte contrazione. Furono maggiormente elevati nel periodo 1922-1926 
nelle rimanenti plaghe di pianura della stessa provincia di Alessandria e 
nelle zone collinari, ove i prezzi maggiori si ebbero nel i\fonferrato e nell' Asti
giauo; 

- nella provincia di Cuneo gli anni di prezzi pili elevati furono quelli 
uell'immediato dopo guerra nelle colline uelle Langhe e del Snluzzese; del 
periodo 1922-1926 nelle rimanenti plaghe, eccetto la zona dell' Altopiano del 
Tanaro, ove i prezzi massimi si ebbero nel 1928 e subirono col 1929 un forte 
l'ibasso, e Ie coUine del ~Ionl'egalese nelle quali i prezzi raggiunti lIel 1926 
si mantennel'O fino a tutto il 1929; 

- anche nelle proYincie di Torino, Aosta e Yercelli i prezzi rnggiunsero 
il 101'0 limite massimo negli ultimi anni del periodo 1922-1926 e, mentre nel 
1929 erano in generale an cora superiori a quelli dell'immediato dopo guerra, 
ora. risultano sensibilmente inferiori; 

- nella regione di coUina della provincia di Noyara si ebbe un anda
mento di prezzi poco diverse da quello indicato pel' Ie tre precedenti provin
cie: furono pit) elevati nel 1926 e la lora diminuzione, ancora Illodesta nel 
1929, e oggi llon Heve; i maggiori ('osti unitari si ebbero nella Pianura ri-
8icola. 
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II contadino per divenire proprietario, oltre al prezzo della terra, ha 
donlto sostenere altre spese, quelle di trasferimento, il cui ammontare se e 
in genel'ale gl'avoso, diviene addirittura pesante per compl'e-vendite di mo
desta entita in quanto per questi casi Ie dette spese l'isultano propol'zional
mente phI elevate. Valga in proposito la seguente esemplificazione: 

Per valori di lire 
SI'ESE DI TR.\S~·ERUIEHO 

1000 5000 10.000 25.000 I 50.000 

Operazioni notarili (oDorari e spE'''e per tulle Ie 
operazioni di trasterimento). 160 250 300 400 500 

Ta .... di registro (6 %)e traserizione lpotecaria (1 %) 70 350 700 1. 750 3.500 
Jdentificazione catastale ed eventuale tipo di Ira-

zionaJDento . 50 75 100 150 200 
Medlazlone ordinaria (2% da parte del compratore) 20 100 200 500 1.000 

Sommano (*) 300 775 1.300 2.850 5.200 

Per cento del valore trasrerito 30,0 f5,5 13,0 11,4 10,4 

c*) Per trasrerimenti che avvcngono entro tre aoni dl una precedE'ote compra-vendita Ie tasse di registl'o e tl'a-
8crlzione ipotecaria 80no rjdolte di un quarto. 

A queste spese neandrebbero aggiunte altre indirette (viaggi, giornate 
di lavo1'o, eventuale assistenza legale, ecc.) che pur essendo variabili non cre
Bcono in 1'elazione a1 val ore dei beni trasferiti ma sono, come queUe indicate, 
propol'zionalmente piu elevate pei piccoli trasferimenti. 

Per concludere sulla questione del prezzo di costo della nuova proprieta 
colt iva trice dobbiamo rilevare che la terra ai contadini e venuta, senza dub
hio, a costal'e pel' unita di superficie cifre superiori, e spesso notevolmente, 
a quelle corrisposte per medie e grandi proprieta. Inoltl'e, pur convenendo che 
spede l'immediato dopo guerra fu per i contadini un periodo di relativa
mente facile acquisto della terra, dobbiamo riconoscere che non di rado essi 
impiegarono i 101'0 capitali a un saggio d'inte1'esse piuttostobasso (divenuto 
al inomento attuale bassissimo). Ma questo non puo e non deve meraviglia1'e, 
in quanto il contadino non vede nella p1'oprieta terriera un investimento di 
capitale, non vi cerca un reddito del proprio l'isparmio, ma la considera come 
IIll mezzo di la"oro per s~ ed i suoi, la l'itiene indispensabile per la propria 
indipendenza ed elevazione sociale. E' cosi che anche oggi, pur attraverso ad 
innegabili e gravi difticolta, egli fa di tutto per non alienare la terra, che pur 
sempl'e gli permettera di conseguire dal suo lavoro utili sl1flicienti per vivere. 

Le trasformazioni colturali. 

Delle trasformazioni, fondiarie ed agrarie, efJ'ettuate dai nl10vi proprie
tal'i contadini ~ detto, per Ie plaghe direttamente studiate, nella Parte se· 
cunda. l\fa non sara qui inutile pa1'larne hrevemente ed in forma riassuntiva. 

Didamo subito ehe in PienlOnte i1.sensibile accrescimento della proprieta 
coltivatl'ice ve1'ificatosi nel dopo guerra Ita, in generale, dato luogo a modi-
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ticazioni di non grande rilievo nell'ordinamento colturale e nei metodi di 
sfruttamentQ terriero: non si hann~, cioe, da registral'e in questo compul'ti
mento, quale diretta conseguenza del trasfel'imento della terra in pro prieta. 
di contadini, miglioramenti fondiario-agrari di notevole importanza ed ese

.guiti su vasta scala come e dato di riscontrare in altre regioni del Regno. 
A rendere ragione di cio va ricordato - con il fatto che, di massima, nei 

proprietari-contadini non si hanno ne preparazione tecnica ne possibilita. 
economic he sufficienti pel' introdurl'e ed applicare notevoli miglioramenti, 
specie di carattere fondiario - come in Piemonte i terreni suscettibili di 
opere di trasfol'mazione economicamente convenienti hanno una limitata 
estensione in confl'onto di quanto e in altre plaghe; come la maggiore parte 
dei terreni passati a contadini costituivano aziende nelle quali gia si era per
venuti ad una sistemazione fondiaria e ad una ol'ganizzazione produttiva 
tecnicamente sufficienti, non di rado anche progredite, che, pur non essendo 
sempre opportunamente utilizzate e sfruttate, non richiedevano ulteriori inno
vazioni, bensi solo dei convenienti adattamenti e perfezionamenti. 

Ma non basta. In precedenza si e visto quanto nelle classi la\'orntrici 
fosse accentuato il desiderio di divenire proprietari terl'ieri e come, forse 
troppo di frequente, pel' realizzare questo encomtabile desiderio, non si sia 
esitato ad impiegare nell'acquisto della terra tutto il risparmio disponibile, 
ma anche ad impegnare, mediante il ricorso al credito, Ie economie che si rite
neva di poter realizzare in un breve volgere di anni; e cosi che numerosi fu
rono i nuo\'ipl'Oprietari-contaaini trovatisi con po("o 0 senza denaro da inve
stire in migliorie. 

Nonostante tutto questo, la nuo\'a proprieta coltivatrice non pote\'a esi
mersi dall'introdurre quelle trasformazioni che, sebbene in generale fossero 
di non grande entita., erano indispensabili per rendere il fondo acquistato pili. 
adel'ente alle necessita. familiari, pili rispondente ad una razionale e proficua 
sua utilizzazione, cui occorre\'a assolutamente pervenire se il propriet<lrio
contadino ·intendeva muntellersi nella posizione sotiale fatieosamente rag
giunta. Ed a questo, in linea di lllassima, si provvide pili con l'aulllentare il 
~I'ndo di attidti\ colturale, che con l'incremental'e il grado di intensitii. 

Infatti, nel pin dei casi e un po' ovunquej l'ordinamento fondiario rilll<lSe 
inmriato. Venne moditicato, invece, quello colturale mediante l'illlpiego di 
una maggiore, talvolta note\"ole, quantita di lavoro - di rado con rim'esti
mC:'uto di quah:he po' di capitale di esC:'rcizio - attraverso la quale la produt
tivib)' del suolo pote C:'gualmente incrementarsi e consentire, almeno nei primi 
muli del dopo guerra, un cel'to benessere ed anche la possibilitii. di qualche 
e~onomia, necessaria a non pochi dei nuO\'i propl'ietari-contadini per fr(mtt-g
p;iul't' gli impegni cbesi erano assunti per l'acquisto della terra. 

Ma laddove la sola intensificazione dell'attivita colturale non pel'metteva 
di raggiungere nel fondo un'udeguata produzione, UIla cOllveniC:'nte sistema-
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zione. un J"azionaie adattamento aIle esigenze familiari, ma era indil'lpensa
bile l'impiego di somme pel' investimenti fondiari 0 per l'esercizio dell'im-
1"'elSa, iJ nuovo proprietal'io invece di accontentarsi di un sicnro minore ren
dimento, non manco di impol'Si sacrifici per raggranellare il denaro a cio oc
cOl'rente 0 di ricorrere ulte1'iormente al credito. 

Delineato l'indirizzo, I'd accennato alle cause che ebbero a determinarlQ, 
gelleralmente seguito dai nuovi proprieta1'i-contadini nell'effettuare Ie tra
"fol'mazioni colturali l'assiamo a succintamente esaminarle, cominciando da 
(Iuelle fondiarie di maggiore entita. 

Nelle provincie di Novara e Vercelli non sono pochii terreni d,i brll!lhiera 
e di bara!lyia i quali, attra"e1'so l'opera volenterosa ed anche intelligente dei 
1I110vi piccoli prop1'ieta1'i, fm'ono dissodati e trasformati in seminativi, spesso 
il'rigui, in prati, in vigneti; ed e cosi che, laddove prima si ritraeva un ben 
limitato prod otto di legname da ardere e di stramaglia, si hanno oggi abbon
IIallti produzioni di l'ereali, di fOl'aggi, di uYa, Ed anche n~lle altre provincie. 
ISl'hheue ill propOl:zioui pitl modeste e meno appariscenti, i nuo"i proprietal'i
cOlltadini non hanno mancato di eseguire i miglioramenti necessari per porre 
a coltm'a i terreni boschivi ed incolti, per utilizzare nel modo migliore, ma
gari eon piantagioni, i relitti di terreno improduttivo, che ebbero ad acqui
IStlll'e. 

~ligliol'ie fondiarie che pure richiesel'o investimenti di capitali, e non 
di Iie"e entita, sono que lie dipendenti dalla costruzione di fabbricati per abi
tazione e per uso rustico, che si riscontrano piu 0 meno numerosi in tutte 
Ie pI agile ove si sviluppo la nuova pro prieta contadina, specie quella auto
noma. E questa, anzi, una delle trasformazioni fondiarie maggiormente dif
fuse, in quanto prima cura deicontadini fu quella di corredare la' propria 
aziellda di adeguati loeali per l'esercizio dell'impresa, ben conoscendo come 
Ia tena )luo essere meglio curata se l'abitazione e suI fondo. Anche ,nei casi 
nei quali non mancaYano i fabbricati, si provvide a riattarli, sistemarIi, am
plilll'Ii pel' renderIi piu consoni aIle nuo"e necessita e, con i fabbricati di abi
tazione. fm'ono pure sistemati ed ampIiati i 10caIi pel ricovero degli animaIi, 
dei prodotti~ delle scorte. 

rn'apprezzabile intensificazione delle piantagioni legnose e pure riscon
trabile in moUe delle nuo"e piccole proprieta. Notevole, specie in alcune zone 
collilluri della provincia di Alessandria, e la superficie su cui si e proceduto 
alIa rirostituzione "iticola; "igneti e fl'utteti di nuovo impianto si hanno in 
non poche plaghe coUinari e di pianura e qui non mancarono, nei primi anni, 
nuove piantagioni di gelsi e di pioppi. Dappertutto, poi, i nuovi proprietari
contadini provvidel'o a sostituire Ie piantab>ioni deperite. 

In alcnne plaghe e piu spesso nella provincia di Cuneo, si ebbe, in con
seguenza dello sviluppo della piccola proprieta, 'Ia cl'eazione di non poche 
opere irl'igue, unche mediante l'utilizzazione di acque del sottosuolo, 
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Inoltre, i nuovi proprietari-contadini non mancarono, e non mancano, 
di provvedere ad una piu razionale ed accurata sistemazione superficiale del 
suolo, a mantenere efficienti Ie opere di scolo. 

Ma Ie modificazioni di carattere agrario ebbero applicazioni pit) ge'nerali 
e furono essenzialmente volte ad imprimere aIle aziende un ordinamento col
tllrale a prevalente tipo familiare: solo nei territori pros simi ai grandi 
centri fu adottato un ordinamento tendente a produrl'e in pill larga misura 
per il mercato e qui fu dato apprezzabile sviluppo alIa coltivazione di piante 
da orto. 

I miglioramenti agrari introdotti portarono una piu estesa adozione di 
razionali avvicendamentl colturali in sostituzione di quelli in precedenza 
seguiti; un piu elevato impiego di sementi selezionate e di razze elette; una 
maggiore diffusione delle colture foraggere, specie leguminose; il migliora
mento dei prati nl1turali, sia asciutti sia irrigui; l'aumento del patrimonio 
zootecnico e dei s1!0i prodotti, in relazione alI'incremento della produzione 
foraggera; un pill largo uso di concimi organici, in dipendenza della mag
giore dotazione di scorte vive, e chimici; un pit) diffuso impiego di maechine 
per la lavorazione del terreno e per la raccolta dei prodotti; un pill esteso 
aUevamento del baco da seta, rna questo solo finrhe il prezzo dei bozzoli fu 
sufficientemente remunerativo; un sensibile incremento nell'aUevamento degli 
animaIi di bass a 'corte per il consumo familiare e per iI mercato. 

Le opere indicate sonG state eseguite in generale e salvo Ie naturali ecce
zioni, tanto nella piccola proprieta autonoma, quanto in queUa partieellare. 

E' ben vero che queste trasformazioni, la. maggior parte delle quali ;. 
dovuta al generale miglioramento della tecnica rolturale pit) che alla forma
zione di nuova proprieta contadina, possono riscontrarsi, e, forse in misllra 
piiI accentuata, anche in altl'eforme di proprieta e conduzione terriera_ Inol
tl'e, esse non han no nel complesso modificato, ne sostanzialmente ne profon
damente, il preesistente ordinamento colturale, eccezione fatta per queUe 
plllghe ove furono messi a coltura agl'aria terreni saldi 0 vennero eseguite 
queUe oppre di miglioramento fondiario, di cui gia abbiamo fatto parola. 

Ma se si pensa aUa maggiore quantita di la,'oro profuso dai num'i pro
prietaJ'i-contadini, alla maggiore accuratezza ron la quale questi compiono 
Ie operazioni cqlturali, e al fatto che gran parte della terra acquistata da 
contadini era quella me no razionalmente coltivata e piu trascurata, non sarl\' 
ditJicile ronvenire che la diffusione della proprieta coltivatrice ha porta to. 
oltre a sensibili benefici di carattere economico-sociale, un incremento up
Jll'ezzabile nella produzione agraria lorda. Questo incremento, ehe non P 
8empliee da determinare, ha contribuito, in primo luogo, a far si che Ie ron
dizioni economiche dei piccoli proprietal'i si migliorassero e ha faeilitato, ma 
in misllra. modesta, l'approvvigionamento dei mercati 10caH. 
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CAPITOLO I. 

PROVINCIA DI ALES SAND RIA 

La zona studiata. 

a) Caratteri generali. 

La zona di cui dobbiamo occuparci comprende una parte della Pia'num 
Oasalese e precisamente i comuni di Balzola, Casale Mon/errato, Ji'mssineto 
Po, Uccimiil-no, Ticineto, Valnuwca, aventi la superficie di ha. 17.539 dei 
quaJi 2076 (11.8 %) sono improduttivi. 

II corso del Po divide questa tenitol"io lasciando alIa sua sinistra a 
nord e ad est, circa 6000 ettari pianeggianti (1) che da m. 120 declinan~ a 
m. 50; del territorio in destra del Po circa 6/7 e piano e compreso fra i 
Hmiti altimetrici indicati, pel rimanente e collinare e si eleva a m. 275. 
Le colline per la maggior parte sono eoceniche e costituite da marne, argille 
e calcari argillosi, per modestissima estensione mioceniche (marne ed are
narie sabbiose); Ia zona pianeggiante lIa terreni di v,aria fertilita forrnuti 
da alluvioni sabbioso-ghiaioso-ciottolose del quaternal'io recente ed e irri
gata, con acque derivate dai canali Cavour e Lanza (2), ad eccezione dei 
terreni piu prossimi al Po, i quali vanno Iiloggetti aIle sue inondazioni. 

Fra Ie temperature meuie si ha llna forte escursione; l'inverno e rigidt) 
e I 'estate alquanto calua e siccitosa. Le precipitazioni atmosfericile, non 
abbondanti, risultano di maggiore entita in primavera ed in autunno t3). 

La uensita della popolazione, unche pel' il fatto che nella zona e com
presa la cittil di Casale, e sensibilmente elevata essendosi nel 1921 censiti 
45.067 abitanti residenti (257.0 per kmq. territoriale) e 44.618 abitanti pre
senti (254.4 ~. s.) (4). Nel 1921 viveva sparso nella campagna il 24 % degli 

(1) Comune di Balzola e parte di quelli di Casale, Frassineto, ValmaCC'll. 
(2) In tutto il territorio sono irrigui circa ha. 9"250. 
(3) La media -aDnua e a Casale di mm. 663, dei quali 156 in inverno, 181 in prima-

vera, 148 in estate e 178 in autunno. . 
(4) Nel periodo 1901-1911 nella popolazione presente si verificb un modesto aumento 

del 2,4 % (da 44.647 a 45.731 abitanti). Nel decennio successiv~ si ebb~ u.na ~imin1l:zione 
<1i abitanti in tutti i Comuni eccetto quello di Casale: nella zona la dimIDuzlone rlsulto 
del 3.1 % nella popolazione resldente (abitanti 46:492 nel.1911) e del. 2,4 % i!1 quell~ 
presente. Durante il periodo 1921-1931 In popolazlOne resldente e sallta a 4~.225 ~lbI
tanti e quella presente a 47.363 con aumenti, suI 1921, del 4.8 % e .6.2 % rlspettiva
mente; questo iatto e, peraltro, dovuto all'incremento della. popolazlOne del co~une 
di Casale, in quanto negli altri si e avuto, come nel decenmo precedente, una PIU <, 
mellO elevata diminuzione. 
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abitanti con una densita (77.1) per kmq. produttivo apprezzabile (1). La po
polazione agricola, oltre che sparsa nel territorio, abita anche nei vari capi
luogo di comune. Le costruzioni rurali, in generale, sono costituite di due 
·corpi distinti: uno a due piani per abitazione e stalla con fienile, uno per 
tettoia, portico, magazzini. 

Prima della guerra l'emigrazione era alquanto' accentuata e diretta 
principalmente oltre Oceano; nel dopo guerra si e di molto ridotta (2). L'emi
grazione temporanea e tuttora di un certo rilievo. 

11 carattere economico prevalente nel territorio e agrario quantunque 
a Casale siano sviluppate l'industria tessile e, in misura maggiore, quella dei 
cementi (3); in questa trovano occupazione anche numerosl abitanti dei Co
muni vicini. 

11 mercato nel quale .e venduta la maggior parte della produzione agri
cola e Casale, ove e pure fatto l'approvvigionamento delle materie indust£iali 
occorrenti. Per il vino; di cui in alcuni paesi non si ha una produzione suffi
ciente, si ricorre ai vicini centri collinari. 

Estesa e la rete delle 'strade provinciaIi e comunalit; rna queste ultime 
non sempre si trov·ano in buone condizioni <Ii manutenzione. La viabilita. 
vicinalee campestre e discretamente ampia, ma, difettando di manutenzione, 
.e impraticabile durante l'inverno e, in seguito alle pioggie, anche in estate. 
II terl'itorio e attraversato <Ia varie linee ferroviarie che si concentrano a 
Casale; peraltro, i' capilu~go di Frassineto, Occimiano, Ticineto, Valmacca 
sono notevolmente distanti da esse (4). 

Buone risulta·no Ie condizionit sanitarie deHa zona ed opere assisten
ziali adeguate aIle necessita si trovano a Casale. L'approvvigionamento oi 
acqua potabile lascia alquanto da desiderare e solo la citta. di Casale e for
nita di acquedotto. 

Scuole elementari, frequentate con regolarita, si trO\'ano in tutti i paesL 
L'istruzione agraria e sufficientemente impartita mediante corsi professio
llali tenuti dalla Sezione di Cattedra ambulante di agricoltura di Casale, In 
quale provvede pure ad un'organica opera di propaganda agricola e di yolga
l'izzazione tecnica. 

(1' La minor percl>ntuale di popolazione Sllarsa I!i ha nI'l eomune di Tidneto. 
(2) Nel perlodo 1906-1913 si ebbero in media 576 emigranti per anno (858 nel 1913) 

vale a dire 12.4 per mllle abitanti residenti nel 1911; nel biennlo 1919-1920 discesero a 
:.l61) (II per mill~ abitantl residenU nel 1921). 

(3) Gll eserdzi industrial1 esistenti nella plaga al Cflllsimento indusfriale del 19.'27 
risultarono 1;t.35 con 7626 addetti (6.7 per I>sercizio) e quindi pt'r mille abitanti resi
dentl nel 1921 si hanno 149 addetti all'industria. Oltre aUe industrie suindicate a Ca
sale ~ una fabbrica di concimi chimici, una di seta artificiale, una di. eternit. un eno-
polio e varie segberie. . 

(4, Hanno stazlone ferroviaria Cusnle Popolo, Terranova, frazioni del comune di 
Casale, e Balzola. Per Ocdmiano passava Ill. tranvla Casale-Alessandria ora non pili 
In eserclzio e questo paese ~ oggi coUeguto a Casale da un s~'rvizio automobilistico: 
i!, Inoltre, servito dalla stazione ferroviaria di Borgo San Martino, che dista circa 
km. 3.5 I' della quale pure sl serve Tlrineto distante da e~8U oltre l;:m. 3. 
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b) Caratteri agrari. 

Mediamente elemta e la produttivita del territOl'io consiclerato, come 
pili} anche desumersi dalla rendita imponibile catastale clle e, in meclia, di 
J ... 138,64 pel' ettaro produttivo. . 

Della superficie complessiva di ha. 17.539 sono pl'oduttivi ha. 15.463 
("8.2 %). I seminativi, pel' la quasi totalita con gelsi 0 con viti (1), si esten
dono ha. 10.500 (59.8 %); il 13.9 % e occupato du prati permanenti (2); il 
3.4 % da vigneti, che si hanno in comune di Casale; 1'11.1 % du boschi, 
quasi esclusivamente situati lungo il Po, in parte di proprieta comunale ed 
in premlenza costituiti du pioppo eanadese. 

:Nei seminativi maggiormente coltivato eil granD (36 %); ad esso se
guono i .prati artifieiali di trifoglio e medica (30 %), il granturco (14 %) 
ed il riso (9 %) ehe e coltivato solo, e non in tutta, lao plaga ill sinistra del 
Po. Nel comune di Casale sono diffuse Ie eolture ortensi in orti specializzati 
e in pieno campo: i 101'0 prodotti vengono esportati a Torino, Genova ed an
che all'estero. 

Le colture erbacee nei seminativi si seguono d'ordinario secondo Ie 1'0-

tazioni quadriennale e quinquennale; dove si ha la eoltura risicola l'avvicen
damento e: riso per un6 0 due anni, grano, prato di leguminose. 

Il bestiame mantenuto nel territorio e piuttosto abbondante e in questi 
IIltimi anni quello equino e boviono e in sensibile aumento (3). Per il lavoro 

• 4 

nelle aziende pin vaste, e anehe in alcune delle piccole, vengono adoperati gli 
equini. I bovini sono di razza piemontese 0 incroci piemontese-svitto nelle 
aziende m'e ad essi si rieorre peril lavo1'o 0 si tende all'allevamento per il 
macello. Diffuso e l'allevamento dei bovini· svitto perla produzione del latte, 
rhe ill parte e trasformato in burro e formagglo ill caseifiei condotti da indu
striaE 0 da agricoltori-industriali. 

c) Distribuzionc e conduzione della proprieta rurale. 

La proprieta terrieru e non poco frazionata (4), l'iscontraudosi la pic
cola, non superiore aha. 8-10 e phI specialmente la piccolissima, inferiore 

(1) I seminativi 
nente con viti. 

(2) ~olo il 12 % 
H! ne sillno. 

(3) II patrimonio 
19:]0 era: 

con piante legnose sono per 1'8; ~~ arborati con gelsi pel rima

elei prati permanenti l! asciutto. Pascali permanenti pub dirsi non 

zootecnico rilevato nella zona col censimento elel 1908 e nel 

1908 1930 

Capi compless;'·i 10.828 10.4.% 
Capi gro"i. . . . 9.395 9.579 
Capi gross! su 100 capi .. 86,8 ~f ,8 
Bovini su 100 cap;, . 68,5 6~tg 
Capi grossi per kmq produttivo ,60,8. 

(~) Se si tiene presente l'be nel 1927 ad ogni articolo eli ruolo clell'iJnposta. terreni 
figura\,ano i'S('ritti. in media. ba. 1.9'2 eli superfici€' pl'oeluttiva !Ii puo 3Vel'e un'idea elel 
frazionamento elella propriet!l. 
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aha. 2-2.5, frequentissime nei dintorni di Casale e nelle immediate vicinallze 
di tutti i centl'i abitati. 

Dei 13.100 ettari di area lavorabile circa i 3/5 sono ripartiti tra piccoli 
(40 %) e piccolissimi proprietari (20 %); fra questi ultimi, pur non man
cando in numero apprezzabile gli operai di industrie, prevalgollo i braccianti 
agricoli c i piccoli affittuari cui in complesso appartengono circa -1,.5 dplla 
pro prieta particellare; tra i piccoli proprietari si trovano pure alcuni bor
gltesi, commerciantii, profess~onisti, che in maggioranza affittano la terra. 

II l'imanente 40 % deU'area lavorabile e PPi' 1/5 suddivisa in grant!": 
proprieta di ~Itre ha. 60, che si riscontrano .nei terl'itori di Casale, Balzola, 
Valmacca. Gli aItri 4/5 costituiscono medie proprieta, in maggior parte di 
oItre 30 ettari, che in buon numero appartengono, specie queUe meno am
pie, a proprietari imprenditori che, oItre a lavorare manualmente con la fa
miglia, i-icorrono a mann d'opera saluriata (capitalisti-contadini). 

Pochissima superficie raggiungono nell'insieme i terreni appartenenti 
ad Enti e Comuni. 

L'impresa nella grande proprieta e in prevalenza assunta da uffittual'i 
quasi sempre capitalisti-contadini; anche nella media proprieta l'affitto e 
sensibilmente diffuso (40 %) ed in grande maggioranza gli imprenditori sono 
pure dei capitalisti-contadini. Cio nonostante con una certa frequenza si l'i
scontrano dei contadini che prendono in affitto parcelle di terreno apparte
nenti a medi ed anche grandi proprietari. Pel' illavoro occorrente gli impren
ditori capitalisti, proprietari 0 affittuari, essendo sporadici i patti di colonia, 
l'icorrono quasi sempre a salariati, egualmente a quanto fanno i capitalisti
contadini. 

Formazione di piccola propriet~ coltivatrice. 

a) Prim-a d-ella guerra. 

Gil), nell'anteguerra nella zona considerata ebbe a manuestarsi nei ceti 
l'ul'ali pit) accentuata del consueto Ia tendenza ad acquistare Ia terra ove 
impiegal'e il proprio lavol'o. E' cosi che, fin d'allora, in tutti i Comuni, ad 
eccezione di quello di Balzola, si vel'ifico una piil 0 meno intensa formll
zione di proprietu coltivutrice. L'incremento da questa subito puo l'aggua
glial'si, grosso modo, al 10 % della piccola pl'oprieta allor8. esistente, poiehe 
flll'OllO Ilcquistati da contudini oltre 500 ettari di tel'reno. 'fale fenomebo 
va lIttribuito, principalmente, alIa possibilita che i luvorutori ebbero di fare 
dei l'isparmi, in conseguenza della Iaboriosa attivita che andavano svolgendo 
nei cnmpi 0 in occupazioni non agl'icole Iocalmentee, nei mesi invernali, 
nelle citta. 

La maggior parte di coloro che comprarono terrc,ni erano giit propl'ietal'i 
<Ii modeste estensioni, insuflicienti ad assorbire il 1avoro proprio e della fa-
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miglia I'd 11 fornire 101'0 qllUlIto e indispensubile alla vita (proprietal'i-conta
dilli non antonomi 0 particellari); in parte erano piccoli Ilffittuari, giorna
lieri di campagna ed am'he operai delle varie industrie esistenti nella plaga. 
La tena pas8ata in propl'ietil tii la\'oratori manuali per circa 9/10 era prima 
l'"~~ell\1ta tia grandi (40 %) e medi (50 %) proprietari, per il resto da Enti 
(3 %) e piccoli proprietari non coitivatori (7 %). Approssimativamente, col 
10 % di essa 8i formo un numero modesto di nuo\'e propl"ieta. coltivatrici auto
nome, acquistate in genera Ie da ghl piccoli afflttuari; i contadini che erano 
proprietari particellari ne acquistarono circa 6/10: alcuni incrementarono il 
101'0 plJlSse!!l!O senza raggiungere l'autonomia r rna un numero non indifferente 
tli questi pote costituirsi un'azienda autonoma; il residuo 30 % dette luogo It 
varie nuo\'e proprieta particellari acquistate da qUlllche piccolo affittua.rio, 
mOl pili tii frequente da operai agricoli e non agricoli. 

b) Nel dopo guerra. 

Dal 1915 al 1918 i casi di compl'a-vendita di terreno furono addirittura 
sporadici e non solo per IJU~llltO si, riferisce ad acquisti da parte di conta·dini. 
Peraltro, con la cessazione della guerra suI mercato fondiario si !lvolse una 
accentllOlta attivita di contrattllzioni che facilitarono ed intensificarono, in 
confronto III periodo pl'e-bellico, il passllggio dei terreni in pro prieta dei 
lavoratori. 

La formazione di proprieta coltivatrice si inizio subito, I'd in misum ac
centuata, nel 1919 e continQo, con ritmo pressoche unuOl'me, fino al 1925, 
dal quale anno e quasi del tutto cessata. Dal principio del 1919 ad oggi i ter
reni divenuti proprietii di contadini e da ritenere abbiano nell'insieme una 
supertieie di circa ha. 1350, che corrisponde a pressoche il 25 % della su
perticie posseduta dll contadini alla fine della guerra. Un tale incremento 
pote aver luogo sia per la maggiore disponibilita. di capitali da parte dei 
contadini, in relazione agli accresciuti 101'0 guadagni, sia perla maggiore 
facilita con la quale i proprietari terrieri erano disposti a cedel'e i 101'0 

possessio Questo per III diminuita capacita. di acqui~to della moneta e. pel' 
la insistente domanda di terra che consentivano loro di ritrarre dalla ven- ' 
ditn un capitale capace. se diversamente investito, di fornire una rendita· 
di assai superiore a quella ritraibile daIla terra che, per Ie sempre crescenti 
spese di produzione, se ne erano imprenditori, 0 per la stazioDarieta. del red
dito, se l'avevanoceduta in affitto, non si adeguava al corrispondente val ore 
ad essa attl'ibuito dul mercato. 

Dei terreni acquistati dai contadini, l-a cuI estensione fu proporzionul. 
mente pin elevata nei comuni di Ticineto, Balzola ed Occimiano, solo una 
piccolis~ima quota ern pos/olednta da. Enti e non pin del 6 % appartenevu a 
piccoli proprietari non coltivatori. La parte maggiore lcirca i 2/3 della lore 
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complessiva. superficie) costituiva delle grandi proprieta ed il residuo 25 % 
apparteneva a mem proprietari. 

In tutti i Comuni buona. parte della terra. fu acquistata da. contadini gia 
piccoli proprietari (45 % della superficie) e la quasi totalita di questi pic
colis simi proprietari con i nuovi acquisti e l'ieseitu a cl'earsi una azienda 
che non Ii obbliga pill ad impiegare altrove illavoro proprio e dei famigliari. 

Mezzi sufficienti per costituirsi una proprieta terriera l'ebbero molti di 
color!> che nell'anteguerr,a erano nullatenenti, rna pochissimi riuseirono ad 
acquistare un fonda abbastanza ampio da non essere obbligati ad impie
gare altrove il lor:o lavoro. Acrentuata risulta questa proprieta partieellare 
di nuova formazione giacche, approssimativamente, interessa oltl'e 1/3 dei 
terreni acquistati da lavoratori manuali. 1"ra i nuovi proprietari particellari, 
pur non mancando i giapiccoli affittuuri, risultano maggiorlllente rappre
sentati i salariati ed i giornaliel~ agricoli; nel comune di Balzola meta circa 
di questi nuovi proprietari sono llluratori, che hanno acquistato pareelle di 
terreno di modesta superficie, ed in quello di Casale sono frequenti gli operai 
occupati nelle cave di pieh'a da. cementa e nei vari opifici industl'iali della 
citta. 

Limitata, anche nel dopo guerra, fu la formazione di nuova proprieh\ 
coltivatrice autonollla, poiche solo il 20 % dei terreni eomprati da eontadini 
passarono ad essi in unita capari di richiedere tutto il lavoro di una 110rlllale 
famiglia. 

La \-endit,a della terra a~ nuovi proprietari coltivatori ha avuto luogo 
per trattative dirette fra venditore ed aequirente in quasi tutti i trapassi 
'avvenuti in comune di 1"rassineto, mentre in quello di Balzola la. maggior 
parte venne acquistata attraverso intermediari speeulatori, ehe provvidero 
alIa sua lottizzazione; negli altri Comuni l'intervento di intermediari fu pid 
o menu fl'equente. Nell'insieme della, zona e ,da supporre ehe 1/3 dei terreni 
passati a contadini siano IiItati da questi direttalllente acquistati dai prere
denti proprietari. 

I guadagni netti realizzati dagli intermediari non furono elevati, in 
quanta essi rivenderono, in generale, i terreni quasi subito dopo l'acquisto. 
Furono maggiori in comune di Balzola e, per talune vendite, in quello di 
Occimiano, ove ebbero da aggirarsi attorno al 30 % del prezzo pagato dagli 
intermediari; minori nei passaggi verificatisi nel comune di Casale, avelldo 
di solito di poco superato il 10 %. 

I contadinl comprarono a contanti in comune di Frassineto; anche in 
quello di Casale quasi tutti pagarono subito. Nel comune di Ticineto una 
parte degli acquirenti stipulo rontratti con pagamento dilazionato e del com
plessivo valore della terra passata a contadini circa il 10 % rimase da pa' 
gal'si a rate, ehe oggi sono da ritenere intieramente saldate. Nel coroune di 
llalzola i pagamenti l'ateali, con interesse del 4 %, ebbel'o luogo su pili larga 
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scala, tanto e vero clle a contanti fu pagato circa meta del valore globale 
dei terreni; un modesto numero di acquirenti, forse it' 5 %, non e stato in 
grado di pagare, specialmente per la sopravvenuta crisi nel prezzo del riso, 
e si e trovato nella necessita di rivendere. Ad Occimiano Ie vendite furono 
quasi sempre fatte a contanti, rna un discreto numero di acquirenti dove 
ricorrere a prestiti, quasi sempre fiduciari presso privati ed oggi completa· 
mente rimborsati, pel· circa il 50 % della somma complessivamente occorsa 
pel' l'acquisto dei terreni. Degno di rilievo e il fatto che quasi tutti i gia pic
coli proprietari comprarono a contanti. 

.hsai \"ari furono i prezzi ai quali i contadini acquistarono la terra. In 
()glli Comune dalla guerra ad oggi i1 valore dei terreni e andato continua
meute aumentando ed e anclle al presente (1929) elevato, al eontrario di 
(JlIlllltO si e verifieato quasi dappel'tutto, ove da11927-1928 il costo dei terreni 
ha subito pili 0 menu notevoli diminuzioni. Durante 10 stesso periodo anehe 
i telTeni di eguale fertilita e destinazione colturale sonG stati pagati dai 
(~olltadini somme senslbilmente diverse; su questo ha in principal modo 
influito l'ampiezza del fondo contrattato e la presenza 0 no di intermediari. 

COil larga approssimazione i prezzi di mercato di un ettaro di terreno 
pel· fondi uventi circa 1/3 della superficie a prato frriguo, si sono media
Ul('ute nggirati: 

durante la guerra 
nt·gli ann1 immediatamente successi\"i 
fra il 1922 ed il 1926 
attualmente (1929) 

L. 3.000- 5.000 
» 5.700- 8.000 
» 15.000-24.000 
» 20.000-25.000 

I terreni irl'igui, in via normale, lIanno avuto un prezzo di circa il 40 % 
slIperiore ugH aseiutti. A Casale e pin specialmente a Balzola il valore della 
terra si e mantenuto piil elevato ehe nel resto del territorio; nel secondo 
comune ne11927 si sono raggiunti pl'ezzi in qualehe casu superiori a L. 40.000 

per ettaro. 

Trasformazioni colturali avvenute. 

Le modifieazioni colturali introdotte dai nuovi proprietari contadini 

non sono, in generale, di sensibile rilievo. 
A spiegazione di questo occorre tener presente quanto abbiamo detto in 

merito ai mezzi finanziari cui ebbero a disporre i lavoratori manuali per· 
l"acqnisto della terra. Dato che molti non furono in gra~o di pagar subito 
il fondo, e naturale che spesso si sieno trovati senza capitali 0 con somme 
esigue da impiegare pel' una razionale cOllduzione dell'azienda. Non avendo 
l'itenuto opportuno ricorrere ad ulteriori prestiti, furono costretti a rimediare 
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a questa insulficienzl1 profontIentIo nella ('oltura un pill inten;;o lavo1'o, uude 
evitare di veder ridotti i 101'0 redditi in misura eccessiva. E' bene, peraltro, 
rilevare c4e prima del 1926 a molti fupossibile rimborsare Ie passivita con· 
tratte per l'acquistodel fonda e costituirsi pure una dotazione di capitale 
adeguata aIle esigenze dell'impresa, che 101'0 consenti anche l'esecuzione tIi 
alcune piccole trasformazioni. Purtroppo Ie mutate condizioni economic he . 
hanno di poi assottigliati i redditi dei piccoli proprietari ed il 101'0 capitale 
di esercizio i! ora modesto ed in qualche comune (Balzola, 'ficineto) puc, 
dirsi nullo. ' 

Nel territorio in esame, quindi, il lavoratore manuale che acquisto tel" 
reni nel dopo guerra ha, quasi sempre, ·limitato la sua opera di imprenditore 
ad indirizzare l'azienda verso quell'ordinamento coltm;ale che, richiedendo 
un maggior impiego di lavoro, poteva risultare maggiormente rispondente aUe 
necessita economiche della sua famiglia .. Fondamentalmente, senza introdurre 
apprezzabili innovazioni, ha procurato di intensifirare la produzione delle 
colture da lui meglio conosciute, attravel'SO l'impiego (li una pin elevata quan
tita di manu d'opera, pill che mediante l'investimento tIi capitali per miglio
ramenti fondiario-agra.ri 0 l'impiego di somme pel' incremento d'intensita eli 
esercizio. 

Ben pochi sono i nuovi fabbricati costruiti dai piccoli proprietari, an
che per il fatto che buona parte di colora ehe acquil:;tarono terreni nel pe
riodo post-bellico gia possede\,:lllo un po' di terra e can questa una :1hi
tazione, che fu da 101'0 sistemata ed in qualche casoampliata. Le pianta
gioni legnose non hanno sublto ne aumento ne miglioramento sensibili per 
opel'II. dei nuovi proprietari-contadini, .in quanto essi si sono in generale Ii
mitati aHa sempIice sostituzione delle piante deperite. Un incremento quan
titativo di qualche importanza 8i e avuto nell'allevamento del bestiume boo 
vino ed in quello degU animali di bassa corte, Peraltro, e nelle pit) abbon
danti concimazioni, organiche e chimiche,' nell'impiego di sementi sele
zionate e di razze elette, nella lavorazione meccanica del terreno che l'opera 
svolta dai proprietari.coltivatori si e munifestuta. Nella plaga risicola e 
degno di rilievo il fatto che, mentre prima i fittavoli ben poco curuvano la 
sistemazione ed il livellamento dei terreni, come pure 10 spurgo delle cana· 
Iizz3zioni, i proprietari-contadini hanno volta a queste operazioni t,utte Ie 
101'0 attenzioni. 

Ma dove la nuova proprieta coltivatrice ba dato originI' a delle note
voli trasformazioni colturali! e nelle zone ph) prossime ai centri abitati del 
territorio di Casale situato in destI~a del Po. Qui la .maggior parte dei ter
relli passati a contadini' e stata destinata alIa coltivazione di piante ol'tensi 
e l'ordinamento aziendale e venuto cosi a risultare piu adeguato aIle possi. 
bilita. lavoratrici della famiglia del nuoyo pl'opl'ietnrio. l\1a questa utile e 
cOllveniente trasformazione non puo dil'si una innOYllZione dovnta alIa in-. 
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telligente sugacin dei proprietari coltivatori poiche questi non hanno fatto 
altro che seguire un indirizzo colturale gill largamente pl'aticato nel ter
I'itol'io. 

Oggi l'ordinamento delle aziende lavoratric~ poste in simili condizioni 
di ambiente non offre sostanziali differenze; e questa si constat a tanto se 
appartengono a contadini-proprietari, e si sono costituite prima 0 dopo In 
guerra, quanta se vengono condotte da fittavoli. 

Un apprezzabHe incremento della produzione agral'ia lorda, in dipendenza 
del passaggio della terra in proprieta. di lavoratori manuali verificatosi ne
gli anni post-bellici, e rilevabile solo laddove si e estesa la coltura delle 
piante da orto. 

Le condizioni della proprieta coltivatrice e Ie lora cause. 

a) Di quella di nuova formazione. 

Esaminate l'intensita e Ie modalita con, Ie qua Ii la proprieta coltiva
trice I; andata costituendosi in questa territorio negli anni successivi aHa 
guerra e dopo aver accennato aile trasformazioni colturali in essa verificatesi, 
e opportuno indagarne Ie condizioni economiche attuali. 

I piccoli proprietari, tanto qllelli pervenuti a capo di una azienda lavo
ratrice autonoma integralmente acquistata nel dopo guerra 0 formata con 
l'arrotondamento di una preesistente proprieta particellare, quanto col oro 
che compl'arono appezzamenti di terreno insufficienti ad assol'bire totalmente 
il 101'0 lavol'o, 8i trovano nel momento attuale in condizioni da ritenersi, nel 
maggior numero di casi, soddisfacenti se non addirittura buone. 

Condizioni pin prospere e _dato riscontral'e nella proprieta coltivatric~ 
costitnitasi nell'ultimo decennilo in comune di Occimiano; ma anche quella 
creatasi, nei camuni di Casale, Frassineto e Ticineto non presenta alcun sin· 
tomo che possa far dubitare della sua vitalita. Vi sono, anzi, alcun1 propl'ie
tari-contadini tal mente soddisfatti della 101'0 posizione f!he - come abbiamo 
avuto occasione di rilevare nel comune di Frassineto - compl'erebbero ancora 
terreni, se il mercato ne offrmse, in quanta dispongono di somme da inve
stire. 

Nel comune di Balzola, invece, la nuova proprieta. coltivatrice, che in un 
primo tempo aveva potuto affermarsi ed anche prosperare, in questi ultimi 
anni e venuta a trovarsi in uno stato di incipiente decadenza. Un tale stato 
di fatto, qualche volta dovuto all'eccessivo indebitamento cui ebbero a sob
barcarsi i contadini per acquistare la terra, e senza dubbio ed in generale da 
attribuire al basso prezzo del risone, principale raccolto di questo territorio, 
che da qualche anna costringe i produttori a vendere la maggior parte del 
prod otto ad un prezzo inferiore al costo di produzione; questa anche perche 
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i piccoli I1gricoltori, per evitare di ricorrere al credito, sono indotti a vendere 
sulJito dopo il raccolto, quando i prezzi sono naturalmente pill bassi. Inoltre 
e da tener presente che nell'agosto del 1928 una forte grandinata ebhe a di
struggere quasi tutti i l'accolti. 

Se nell'insieme del territorio che esaminil1mo la nuova pro prieta colti
vatrice non e in una stato di decadimento, bensl in condizioni di sufficiente 
vitalita - che, in qualche caso, possono dirsi effettivamente prospere - cio 
e in prima linea da mettere in ra,pporto con la pill elevata quantitiL di lavoro 
impiegato pel' unita di superficie dai nuovi proprietari-contadini, laYol'o che 
spesso e gravoso, come intensita e come dUl'ata, e non di rado eccessiyo_ 

Peraltro, It Cl'eare, Ie constat ate condizioni di benessere hanno cOlltri
lJuito, in maggiore 0 minore misura, altl'i fattol'i fra i quali e OPPOl'tUIlO 
cital'e i seguenti: 

. - I'apprezzabile spirito di economia e dt risparmio nonche Ie modeste 
abitudini di vita, innati nei ceti rurali e maggiormente sViluppati in chi e 
l'iescito a socialmente elevarsi mediante I'acquisto della terra; 

- il soddisfacente gra.do d~ istl'uzione teenicR e la sutliciente prepa 
razione professionale dei nuovi proprietari-coIti'Vatori, dovuti anche al fatto 
che in buona parte gia possedevano un po' di terra e perch) non erano im
pl'epal'ati aIle funzioni di imprenditore; 

'- il favorevole momento dell'acquisto, avvenuto spesso nel periodo in 
cui la terra non ancora aveva l'aggiunto un cO,sto elevato, ed iI prezzo ragio
nevole corrisposto, anche quando il trapasso di proprieta avvenlle attraverso 
in termeuial'i ; 

- l'aver fatto l'icorso a prestiti! in misura mf)derata, pl'estiti clle (' 
stato possibile quasi totalmente rimborsare prima che si iniziasse il periodo 
di discesa dei! prezzi dei prodotti; 

- Paver potu to acquistare con pagamento rateale e con la correspon-
sione di un interesse modesto;' . 

- l'introduzione da parte di alcuni piccoli proprietari di colture at
tive (ortaggi) dalle quali hanno ritratto redditi piuttosto elevati. 

Raramente, la soddisfacente situazione economica dei nuovi proprietal'i
contadini e da attribuire a notevoli, dannose limitazioni nellol'o tenore di vita. 

b) Della proprietd coltivatrice {n, gen,ere. 

Nella zona quasi tutte Ie piccole e piccolissime aziende di contadini 
si trovano in condizio~i sufficientemente bnone poiche la proprieta colti
vatrice, autonoma e non autonoma, gia esistente nell'anteguerra e, in gene
rale, in una situazione economica migliore di quella nella quale abbiamo detto 
si trova la proprieta coltivatrice costituitas~ nell'ultimo decennio. Ed e na
turale che sia cosl poiche i contadini da tempo proprietari non hanno dovuto 
distrarre, come molti dei piccoli propl'ietari del dopo guerra, dai 101'0 red-
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diti SOlllllle per. provvedere al pagamento del fondo; se III 101'0,. negli anni di 
maggio!'i guadagni, e. statu possibile accumulare dei rispal'mi spesso li hanDO 
im-estiti in opere di miglioramento della proprieta 0, se questa era troppo 
piccola, Ii haDno impiegati per acquistare altra terra e costituirsi un'azienda 
che Ii l'eDllesse indipendeD;ti. ,. 

In alcuDi Comuni parte dena~ proprieta coltivatrice, nonostante Ie sue 
solldisfacenti condizioni, e Dei riguardi dell'attrezzatura aziendale in una 
situazione di inferiorita in confronto delle imprese piu grandi, oye si con
stata una evoluzione tecDica pill rapida e, non' di rado, una pill elevata 
produzione 101'da. Questo stato di fatto che, d'altra parte, non puo far pre
vedel'e 11n decadimento sensiuile della proprieta coltivatrice, e dete1'minato 
dalla. deticiellza di capitale di esercizio, ol'mai maniJ'estantesi in misura He

centuata in molte azienlle di pl'oprietari-contadiDi, dal non sempre adeguato 
e suffici~llte gl'ado di istruzione tecnica eli alcuni di essi, come pure dalla 101'0 
mentaIita, che ditJicilmente li conduce a distaccarsi dana adozione di metodi 
di coltura ormai superati. 

t;. quiudi da supporl'e che se non sussistessero questi coefficienti nega 
th-i la proprieta, coltivatrice risulterebbe maggiormente consolidata e deno
tel'ebbe uilapill elevata prosperita, come d'altronde sarebbe possibile per 
l'amuiente economico-sociale, per la passione al lavoro e per l'attaccamento 
alIa terra, molto svU.uppati nei proprietari-contadini, oltre che per l'esempio 
fornito da solerti ed intelligenti grandi imprenditori agrari. 

Ma altri coemcienti agiscono 0 hanno agito, seppure in misura limi
tala, sfavorevolmente sulle condizioni dei 'pl'oprietari contadini. 80no fra 
questi: 

- l'elevatezza dei tributi, tuttOl'a notevolmente gravosi (1); 

(1) Rlportiamo i tributi attinenti alIa terra gravanti una parte del territorio, non 
v:vell(lo potuto raccogliere quelli riferentisi al comune di Casale. 

II .'eddlto Imponibile di questa parte l! di L .. 1.069.183 il chI' equivale, essendo la ~ua 
superficie produttiva dt' ha. 7650. ad un reddito imponibile medio per eitaro produttivo, 
<Ii L. 139,75. 

11 carico fiscale nel 1929. risultava : 
Imposta erariale. . . 
Sovrimposta provinciale 
Sovrimposta comunale. 

Contributi assiCUl'ativi . 
Jmposta di ricchrzza mobile sui redditi agrarj . 
Contributi sindlcali sui terrenl e sui reddlti agral'i 

8ommano 

In camplesso 

L. 80.053 
» 221; 738 

. 350.230 

1,. 652.021 
27,360 
70.801 
33.715 

L. 783.897 

Ammontare complfssivo cui corrisponde un'aliquota del 73,32 per ogni 100 lire di red
<lito imponibile, che non l! modesta, ed una media di tributi di L. 102,47 per ettaro 
produttlvo. ~_ 

8e alia somma sopraindicata si aggiungono· L. 54.3® dovute, sempre nel 1~29, per 
impost a bestiame si ha un compiesso di tributi di IJ. 109,55 per ettaro~ produttivo. 

Nel 1925 l'lmposta erariale e Ie sovrimposte terreni ascesero a. L. 126,645,. co~i ch<: 
nel ~929 risultarono diminuite <leI 10,3 % ; l'imposta di ricchezza mobIle sui reddIti agran 
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- la deficienza di istituzioni di carattere cooperativo e mutuo, al 
~ui adeguatosviluppo si frappone 10 spirito troppo personalistico dei ceti 
l'urali (1) j 

- la difficolta che i piccoli proprietari hanno. di beneficial'e dl'lle faci
litazioni del cl'edito, come pure la lorD l'iluttanza ad assicurarsi ('ontro i 
danni, se. si escludono quelli dovuti agli incendi j 

- il fallimento di alcune banche locali, prima fra tutte la Federazione 
agraril~ casalese, che ha~lDo. ingoiato numerosi depositi di contadini; 

- la insufficiente viabilita rurale e la sua eattiva manutenzione j 
- la frammentazione delle piccole pro prieta, notevole a Frassineto e 

Ticineto, dovuta sia alie consuetudini ereditarie sia al modo col quale esse 
sono andate costituendosi ed anche al fatto che i contadini sono com'inti che 
e conveniente possedere in distinte localita. 

A tutto questo deve aggiungersi il decremento dei prezzi dei prodotti 
a.grari, decremento ehe non mancher:!', purtroppo, di produrre pili accen· 
tuate e pin sfavorevoli ripercussioni nella, solidita economica della proprieta 
coltivatrice e non solo di questa. 

Condlzioni di vita dei contadini. 

11 regime alimentare dei proprietari-contadini e sensibilmente miglio
rato nei confronti dell'anteguerra e con esso anche il l~ro tenore lli \"ita. In 
gene1'ale consumano tre pasti j ma nel periodo estivo quando il la\'o1'o nei 
campi e pin intenso e prolungato, usano fare una merenda nelle ore pomeri, 
diane. Gli alimenti principali sono: pane di frumento, talvolta miscellnto 
con riso, minestra di pasta 0 di riso, verdure, legumi, latticini, cami suine 
fresche 0 insaccate - quasi tutti allevano un maiale clle macellano e (~onsu
mano - pesci secchi e salati, uova ed anche pollame, La carne ,bovina entra 
nel vitto almeno una volta la settimana. II vino non e usato in misnra ecees
siva ed in parte viene acquistato nelle vicine colline del l\{onferrato. 

Le condizionidi abital!ilitadei contadini-proprietari rhmltano discrete. 
I.e 101'0 case, quando non sono situate nei centri, hanno di solito la staHa e 
gli altl'i locali rustici in un fabbl'icato distinto da quello di ahitazione. 
Questo e quasi sempre a due piani con ampia cucina, che generalmente serve 
per stanza da pranzo, al piano di terra, e una 0 pin camere al primo piano, 
in ciascuna delle quali dormono normalmente <1a due a tre persone. T...'arre
damento e, di norma, piuttosto semplice ed i letti hanno ordinul'iamente 
materassi di lana. Tanto i locali di abitazione, quanto Ie stalle di untica 

subl pure una rlduzione del 50 %. Peraltro, l'imposta besthuue e passata da L. 12.400 
nell925 a circa L. 55.000 ne11929 ed i trlbutl slndacali non erano applicati nel 1923. Varia
zlonl, queste, che vengono a neutralizzare Ie contrazlonl verificatesi nell'lmposta e sonim
poste terreni ed In quella sui reddltl agrarl. 

(1) I.e organizzazlonl cooperative e mutue sono:' Consorzio agrario cooper:~tiyo e 
Cooperatlva ortlcoltori casalese a Casale; Cantina soclale a ValIllllcclI; mutu€' mcendi 
a Balzola e a Tlclneto. 



- 79-

costruzione difettano in generale di luce e di aereazione a causa della pic- . 
cola superficie occupata dalle finestre; con Ie costruzioni pill recenti si ~ per~ 
provveduto a rimuovere tale inconveniente. 

Nel modo dfve8tire, specie nei giovani, si riscontranom~dificaiioni 
piuttosto appariscenti: Ie ragazze ormai non lasciano pio. intravedere dal
l'abito di essere campagnole, in quanta nei giorni festivi vestono con pro
pIieta ed eleganza. 

Le spese per il culto, nonostante il vivo sentimento religioso e l'osser
vanza delle pratiche religiose, sono modeste; un po' pio. elevate risultano 
quelle per l'istruzione, poiche e sempre sentita la necessita di una maggiore 
cultura: i contadini leggono volentieri giornali politici e professionali ed anche 
libri. Le spese voluttuarie sono aumentate dall'anteguerra, sebbene I'abitudine 
di frequentare Ie osterie sia poco sviluppata nei giovani; l'uso del tabacco 
e diffuso ed i divertimenti, fra i quali il ballo ed il giuoco delle boccie, richia
mana nei giorni festivi i lavoratori dei campi. 

Il tenore di vita di un piccolo proprietario autonomo e quasi sempl'e su
periore a quelio dei piccoli affittuari e dei! salariati agricoli, sebbene quesH 
ultimi sieno usi: spenelere di pio. all'osteria e nei divertimenti. 

I proprietari-contadini sono economi, sobri, individualisti e poco dispo
sti all'ainto reciproco. I loro legarni fami'gliari risultano tuttora· saldi, rna 
il numero medio dei componenti Ie famiglie e diminuito come e diminuita lao 
fecondita dei matrimoni; il rispetto per l'autorita paterna e IlllCOl'a profondo. 
I costumi hanno subito un certo rilassamento rispetto all'anteguerl'a ed e 
dato riscontral'e qualche caso di concubinato e di nascite illegittime. 

La. popolazione rurale e in genel'e forte e sana. Le malattie pili frequenti 
sono Ie oordiache, Ie reumatiche e ql.1elle dell'apparato respiratorio con 
qualche forma tubercolare; pochi risultano i casi di malattie celtiche. 

Fra i proprietari particellari, oltre a colora che dedicano. parte pio. 0 

meno grande della lora attivita nelle industrie locali 0 nell'edilizia (muratori 
proprietari particellari sono frequenti a Balzola), risuItano numerosi i con
tadini che integrano Ia loro azienda prendendo in affitto un po' di terra 0, 

pio. spesso, impiegano il lavoro disponibile come salariati pl'esso aItre im
prese agrarie: i loro figli di frequente trovano lavoro presso opifici indu
striali~ Una fonte non disprezzabile di guadagno pei contadini-proprietari 
non autonomi e data dal lavoro che eseguiscono nelle vicine I'isaie per la 
monda e la mietitura. 

Nei ceti rurali del territorio e projondo l'attaccamento e l'amore per Ill. 
terra,; i casi di inul'bamento di giovani e di salariati agricoli, frequenti nel
l'immediato dopo guerra, sono oggi pochissimi e 'limitati a colora che non 
trovano localmente una occupazione. 
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CAPITOLO II. 

PROVINCIA DI CUNEO 

Le zone studiate. 

a) Oaratteri generali. 

II vasto territorio esaminato ha una superficie di circa ha. 130.000, com
prende trentanove Comuni e si e cosl distinto (1): 

Superncie 

Z 0 N E 

I 
% 

territoriale produttiva 

hI>. ha. 

I. - Bassa Ianga di Alba. I 17.629 16.637 94,4 

II. - Pianura di Saluno 51.039 48.674 95.4 

III. - .'-llopiaoo Cuneese 22.807 21.541 94,5 

IV. - Alt~piano del TAnaro 20.590 19A40 94,4 

V. - Collin. di MondovI ed aitopiallo del Pesio • Stura 17.510 16.409 93,7 

In complesso 129.575 I 122.701 94,7 

I tel'reni della I zona da m. 145 si elevano a m. 626. Per Ia quasi tota
lita sona collinari, di origine terziaria prevaientemente miocenica; i pia
neggianti si limitano a meno di 3000 ettari situati quasi esclusivamente in 
comune di Alba e fo~mati dalle alluvioni recenti del Tanaro, che Ii attra
versa. 

La II zona, compresa fra m. 240-267, e Ulla pianura formatasi nel qua
ternario, costituita. da alluvioni recenti, per lao maggior parte, e da alluvioni 
terruzzate; una modesta estensione del territorio di Saluzzo e Marene e col
linare e si eleva a m. 600. 

(1) Appartengono a c1ascuna zona i COillunl seguenti, nella 101'0 circoscrizioue nl 
31 dlcembre 19110: 

ZONA I. - Alba, BaroJo, Castiglione Falletto, Dogliani, I.A Morra, Monchiero-!'i"o
vcllo, Monfortt' d' Alba, .8erralulllta d' Alba. 

ZONA II. - Carlllilngull Piellloute, Carde, Casnlgrasso, Cavallerleone, Cavallernmg
glore, Cervere, Genolu, I.llgnnsco, Marene, Monasterolo di Saviglinno, Racconigi, ::la
luzzo, Sllvigliuno, Scurnafigi-Ruffin, Vlllnnova ::loluro. 

ZONA III. - Cnstelletto StUI'll, Centullo, ~'osRllno, Vi11nfalletto, Vottignns('o. 
ZO)/.\ IV. - Bellevngiellllil, ChernsCQ, N81'zole, Salmour, TrinitA. 
ZO)ilA V. - MondovI.. Plaufel, Margarita, Montanera, Morozzo. S. Albnuo Sturn. 
Qunntunque per questa provincia come per Ie altre, "Ie zone esaminnte si sit'no tH-

. sUnte con Ie stesse denomlnnzlonl adottate' dal Oatrwto e dnlla Stafistica aYJ"aria rite
nlumo dl far notare che generalmente Ie plaghe considerate iu questo studio complTll
dono una parte delle Z01Ie agmrie indicate con egl.lal nome. 
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Caratt.~ri ill altopiano, tal volta lievemente ondulato, hanno Ie altre 
zone, i cui limiti altimetrici .vanno da m. 261 a 477 nella III, da m. 170 
a 500 nella IV, ove una piccola parte in destra del Tanaro ·e collinare, e da 
m. 304 a 616 nella V, la quale per circa ha. 1000 e collillare (comuni di 
Mondov) e Pianfei). Se 8i eccettuano aICune poco estese formazioni plioce
niche, tutti i terreni sono quaternari; maggiormente estese l'isultano Ie allu
vioni terrazzate, pur non mancando queUe recenti, specie'lungo il corso deUa 
Stura di Demonte, e queUe diluviali del Plistocene, prevalenti nella IV zona,_ 

Ad ovest e nord-ovest il Po limita it territorio nel quale scorrono vari 
8uoi affiuenti e sub-affiuenti (1); da essi e da molti fontanili provengono Ie 
acque che .servono ad irrigare circa ha. 900 nella I zona (6,4 % della supel"
ficie produttiva), ha. 30.000 nella II (62 % c. s.), ha. 17.000 nella III (80 % 
c. s.), ha. 9.200 nella IV (47 % c. s.) ed ha. 11.650 neUa V (71 % c. s.). 

L'inverno e lungo, in qualche plaga rigido; rna il dima in complesso e 
pin mite, specialmente nella parte orientale, che nel rimanente della valle 
Padana; questo perche il territorio e in parte sottratto dalle colline delle 
Langhe alle vicende atmosferiche provenienti dal levante. Le medie tem· 
pprature di gennaio sono inferiori ad 1° solo a Fossano e Ie medie del luglhl 
superano i 23° solo ad Alba; l'escursiolle tra Ie temperaturemedie non e 
troppo elevata. Le pioggie annue sono alquanto basse ed hanno una fre
quenza modesta; cadono con maggiore abbondanza in primavera e nell'in
verno sono meno copiose. La minima quan.tita di precipitazioni si ha ad 
Alba, Racconigi, Centallo (infel'iore a mm. 700), la massima a Saluzzo 
(mm. 1332) (2). 

La condizioni demografiche del territorio, e delle zone nelle quali 10 ab
biamo ripartito, risultano da,l seguente prospetto: 

I'OPOLAZIONE 

rcsldente presente sparsa 1921 

ZONE :0+1 ._,! 1:0-1 1l 
.0 

~±-:- c-~ .2 ~ 
~;; ~ §'g ~ S·c =N_ ~ e;a 

1911 1921 1911 1921 r~'H 
~ ... 0 S-5~ ~~.g .... c:I:: =.,:111 .... f(.c~ g(U'S ~~'E ~ e:~ " o.~ 'C,,~ rlJ8.j:j., 'C 8.[ ~;:a Co,!2 iP="":I "-,lj 

&" 0."0 :a 
0 

1 

190,41 33.941133.4591- 1,4 189,8 I. - BaBSa langa di Alba. 33.671 33.5591- 3,3 38,2 76,9 

11. - pjanura di Saluzzo 70.586 69.896 - 1,0 136,9 70.007 69.0391 - 1,4 135,3 31,2 44,2 

111. - Altopiano Cuneese 30.407 29.818 - 1,9 130,7 29.4991,29.4>75 - 0,1 129,2 45,9 62,8 

IV. - Allopiano del TAnal'o 25.217 240.604 -2,4 U9,5 240.507 23.455 - 4,3 113,9 43,5 52,5 

V. - Colline di MondovI ed aite>-
28:856 - 0,3 164,8 28.3291 28.237 - 0,3 161,3 36,9 63,5 piano del Pesio e Stura . 28.930 

186.733 - 1,1 144,1 ~ ~ - ,,41 141,7 --;;:;1-;; In compiesso 188.811 

(1) Varaita, Macra, Stura di Demonte, Pesio, E~lero, Tan~ro. 
(2) I.e pioggie nella media di sette stazioni rlsultano: mverno mm. l43, primA

vera mm. 295, estate mm. 173, autunno mm. 189, anno mm. 800. 
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La diminuzione della popolazione, seppure lieve, e generale: in pochisc 
~imi Comuni fra il 1911 ed il 1921 si e avuto un aumento (fra i pift popolati 
sono Mondovi e Savigliano). A questa fenomeno e da contrappol"l'e il fatto 
che nel decennio 1901-1911 si ebbe un aumento di abitanti, invel'o modesto, 
ill tutte Ie zone eccetto l' Altopiano del Tanaro (1). La densita della popo· 
lazione e nel complesso alquanto elevata: notevole nella I zona, piuttosto 
bassa nella IV. Il tel'l'itol'io e caratterizzato da una forte percentuale di 
popolazione sparsa e da. una apprezzabile sua densita. La maggior parte 
dei rUl'ali abita in cascinali disseminati per la campagna, in bOl'gate, in 
villaggi ed anche nei capiluogo di comune menu importanti: nei centri pitl 
grossi la popolazione e prevalentemente addetta ai commerci, aIle industrie, 
aIle pl'ofessioni. I villaggi abitati da agl'icoltoI'i hanno di solito forma allun: 
gata, alcuni sono concentrici attOl'no una piazza, ed i fabbl'icati sono qua~i 
sempre infl'ammezzati da Ol'ti e cOl'tili. Le case abitate dai contadini per 10 pill 
sono in un sol COl'PO a due piani e compl'endono locali di abitazione e rustici. 

L'emigrazione permanente non e mai stata molto intensa e nel dopo 
guerra non ha subito conhazioni notevoli. Gli emigl'anti si recano in Arne· 
rica, in Francia e nella riviera Ligure. Dalla pianul'a di Saluzzo molti vanno 
temporaneamente in Francia (2). 

(1) Al censimento del 1M1, come puo raevarsi dal pr()f;pptto sotto riportato, si e 
:t,'uto lUI incremento, pili 0 meno accentuato, di popolazione in tutte Ie zone eccetto 
nella IV, nella Quale d1l1 1901 sl verifica una il'nta, rna continua diminuzione di abitanti. 

Popolazione al censimento 1931 

residente presente 
ZO i\ E I perc.nlual. di I percenlu.le di 

assolula aumenlo (+) 0 assoluta 
sumenlo (+) 0 

diminuzione (-) diminuzione (-) 
sui 1921 sui 1921 

I. - B.ssa langa di Alba. 36.76S + 9,6 36.5:;'; + 9,3 
H. - Pianura di SalUlZO '. 70.039 + 0,3 70.770 + 2,5 

Ill. - Allopiano ell neese 33.055 + 10,9 33.112 + 12,3 
I V. - Altopiano del '!'Anaro ; . . . . . . 23.6"2 - 3,8 23.20+ - 1,1 

V. - Colline di Mondovled .nop. del Pesio e Slura 29.239 + 1,3 29.429 + 4,2 

10 compl.gsa 192.813 + 3,3 193.070 + 5,1 

(2) I dati statistic! di seguito indlcati possono servire a delineare l'entitll del movi· 
mento migratol"io per l'estero: 

EMIGRANTI 

Periodo 1906-1913 Periodo 191~1920 
Z 0 N E 

I 
su 1000 

I 
su 1000 • Med ia abitanti Med ia abitanti 

aDnua reside-nti anDua resid(>nti 
nel 1911 nel 1921 

I. - Bassa langa di Alba. 329 10 195 6 
II. - Planura dl SaluElo ....... 844- 12 596 !I 

III. - Allopiano Cun.... . . . . . . . . . . . 321 ff 145 5 
IV. - Altol,iaoo del TAnaro . . . . . . . . . . 2iS ff 231 9 
V. - Colllne dl Mondo"1 ed altopiano del Pesio • Siura . 2<J5 fO 522 18 

In romplesso 2.067 ff 1.639 . 9 
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Yari centri, i piu importanti, hanno un pill 0 meno accentuato carat
tere inuustriale. Cosi Savigliano con stabilimenti meecanici e tessili; Sa
luzzo e Racconigi con opHici tessili; Fossano con stabilimenti pel' la fila
tUrll e tessitura della seta, officine meccaniehe, cartiere; Mondovi con fon
derie ed olficine meccaniche, fabbriche di cera mica, c·oncerie. Industrie tes-
8ili di qualche rilie\'o si hanno pure a Caramagna, Cavallerleone, Beneva
gienna, Cherasco. Ad Alba ha importanza l'inuustria enologica, che si 
esel'cita in vari grandi stabilimenti. Ci6 nonostante il carattere economieo 
predominante, nell'intiero territorio e neUe singole zone,e agrario pur te
nendo conto del fatto che specie neUe industrie tessili trovano occupazione 
shlgiollale ed anehe permanente familiari di agrieoltori, giovani e donne di 
preferenzar (1). 

Importanti mercati, sui quali aftluisce la nlaggior parte dei prouotti non 
('ollsumati dagli agrieoitori, sono Saluzzo, 8avigliano, Fossano, Bra, Alba, 
Monum"i, Cuneo ed anche Torino; a questi mercati si ricorre pel' l'approYVi
gionamento degli articoli industrialioccorrenti. II \'ino, che it!. aicune zone 
non e sufficiente ai bisogni'; e di solito acquistato neUe Langhe. 

In complesso pUO ritenersi sufficientemente sviluppata la rete stradale; 
rna, mentre la viabilita provincia Ie e comunale e in genere in buone coudizioni 
(lUella \"ieinale e campestre e quasi sempre maltenuta, e in aicune plaghe, du
l"iIute la cattiva stagione impraticabile. II territorio e attraversato da diverse 
linee fel'ro\"iarie (2) e uaUa tram'ia 'l'orino-Saluzzo ~ vuri servizi automobili
stiei, inoItre, collegano ai centri pill. importanti e a quelli serviti da ferrovia 
molti paesi. Peraltro, nonostante la sensibile diffusione dei mezzi pubblici di 
trasporto, essi rnaneano aneora pel' diverse localita. 

Buone, talora ottirne, sono Ie condizioni ~anitarie. Ospedali cOllvenien· 
tl'rnente attrezzati si hanno neil centri pit) irnportanti e l'assistenza sanita-

(1) Lo sviluppo industriale e rappresentato dai seguenti elementi statistici: 

ADDETTI 

Esercizi 

I I 
su 1000 

ZONE indusldali in per abitanti 

complesso esercizio residenti 

N. nol 1921 

. 
I. - BaSS8 langa di A.lba. 836 2.965 3,5 88 

II. - P;anura di Saluzzo 1.284 7.890 6,1 113 

fil. - Altopiano Cun .... 613 2.894 4,7 97 

IV. - Allopiano del Tllnaro 405 1.333 3,3 54 

V. - Colline di Mondovi ed alf<>piano dol Peslo 0 Stur •• 537 3.170 5,9 110 

1 n compleaso 3.675 18.252 5,0 98 

(2) Le linee ferrovillrie che attraversllno ~ territorio sono: Airasca..cunl!?; Saluzzo
Savigliano; Torino-Cuneo; Cuneo-BaBtia; Tormo·Savona; Moretta-Alessandrla e Ia se
condaria Fossano-Mondovi. 
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ria e, in genera Ie, buona ed adeguata anche nelle campagne. Di acquedotti 
e 'fognatura dispongono solo i centri maggiori; i paesi ru~ali ricorrono per 
l'acqua potabile a pozzi. 

Scuole pubbliche elementari si hanno in tutti i centri; l'istruzione e 
curata e regolarmente impartita, sebbene nei paesi rUl'ali durante i mesi 'di 
piu intenso lavoro agricolo si lamenti una minore frequenza scolastica. Le Se
zioni di Oattedl'a ambulante ~i agl'icoltura di Saluzzo, Mondovi; Alba, Bene
\'agienna, Bra-Fossano, pl'ovvedono con. corsi temporanei ad impartire un 
su1Jiciente insegnamento agrario e svolgono un'apprezzabile opera di propa
ganda e divulgazione tecnica. Ad Alba e una R. Scuola media agraria; a 
Saluzzo una Scuola municipale con corsi professionali agrari, a Monforte 
d' Alba una Scuola }>ratica d'ugricoltura ed in molti dei piu impol'tanti 00-
muni si hanno scuole di avviamento allavQro con indirizzo rura.le .. 

b) Oaratteri alJrari. 

Varia e la produttivilta del suolo nelle singole ·zone in dipendenza della 
diversa origine, della varia giacitura, della possibilita di disporre di acque 
irrigue. In complesso Ie cinque zone hanno una media produttivita, che risulta 
piu elevata nella Pianum Saluzzese (1) .. 

Per qualita di coltura la superficie territoriale cosi si ripartisce in per
centuali : 

I II III IV V 
Bass a Altopiano Colline In 

QUALITA. DI COLTURA Pianura Altopiano di Mondovi 
langa del ed a\lopiano complesso 

di ,uba di Salu.zo Cuneese TAnaro del Pesio 
e Stura 

Seminatlvi semplici . 16,5 24,3 36,0 26,6 33,6 26,9 

SeminaUvi con piante legnose 34,5 35,7 27,1 27,5 17,9 30,3 

Seminativi 51,0 60,0 63,t 54,t 5t,5 57,2 

Colture I.goose speeiali •• ate 9,1 1,1 1,0 1,3 1,4 2,2 

Prall permanent!. 15,3 28,2 23,6 25,5 29,9 25,5 

SIlPer/icie lavorobil. 75,4 . 89,3 87,7 80,9 82,8 114,9 

Pascoli permanenti 1,4 0,9 3,2 3,5 2,8 2,0 -
Super/icie aflrari. 76,8 90,2 90,9 84,4 85,6 86,9 

SuperOcie forestale 16,8 4,9 3,0 9,4 7,5 7,3 

Ineolto produttiv 0 0,8 0,3 0,6 0,6 0,6 0,5 

Super{icie produWva 94,4 95,4 94,5 94,4 93,7 94,7 

Area impl<JduUiva 5,6 4,6 5,5 5,6 6,3 5,3 

&lIperficie territoria!. too,O 100,0· 100,0 100,0 100,0 100,0 
- . 

(1) II reddlto imponibile catastale medlo per ettaro produttivo e dl L. 1(}1,30 
nella I, L. 132,45 nella 11, L. 105,20 nella Ill, L. 105,25 nella IV e L. 100,00 nella l' Zona. 
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La vite e diffusa e caratteristica della I zona; O'ltre ad essere coltivata 
a vigna e pure frequente nei seminativi, risconlrandosi, talora con il gelso, in 
circa 3/4 della superficie Dccupata da. quelli arbDrati. Nei seminativi la rota
zione triennale (rinnDvD, granD, ristDppiD) e la quadrienn'ale classica sono 
egualmente estese; pin rara e 181 biennale. Le colture erbacee prevalenti sono : 
granD (45 %), granturco (15 %), trifoglio, fagioli, faye (collina) ortaggi (pia
nura). Circa 1/4 dei prati permanenti e irriguo. 

Nei seminativi della PiJanura Saluz2ese il grano, iJ prati artiJficiali di 
trifoglio, il granturco ed i fagioli risultanD come Ie colture pin diffuse; 1a 
canapa, Ie patate, 181 segale, 181 menta sono pin 0' menD estese nei variJ co
muni, ma nel cDmplesso della ZDna ciJascuna non interessa oltre il 3 % dei 
seminativi. Fra gli avvicendrumenti pin frequenti troviamO' il triennale ed 
il quadrierinale. Le arbDrature nei seminativi SDno costituite da gelsi per la 
maggior parte; 181 vite si riscDntra in POCO'. pin del 10 % di essi ed una su
perficie apprezzabile di vignetD trovasi nelle colline di Saluzzo e Marene. 
J prati permanenti sono irrigui per 3/4 della 101'0 superficie totale. 

Simile e 181 fisionDmia colturale dei comuni dell' Altopiano Cuneese. Peral
trD, 181 canapa e 181 menta qui nDn sono coltivate e dei prati permanenti una 
pill elevata. percentuale (85 %) e irrigua. La cDltura specializzata della vite 
si ba a Fossano e qualcbe vigneto troviamo pure a Centallo. 

Nelle zone IV e V i vigneti si bannD quasi esclusivamente nelleparti 
collinariJ; nei semilnativi asciutti CDn piante legnose e di solito 181 vite che 
cDstituisce il soprassuD1D, in quelli irrigui e il gelsD. Nei seminativi i cereali 
autunnD-vernini, con assD1uta predDminahza. del frumento, occupano in cia
scuna zona i 3/5 ed i 2/5; il rinnovD, generalmente a granturco, interessa in 
tutte e due Ie ZDne PDCD pill di 1/4 ed i prati artificiali di trifDglio sonD per
centualmente menD estesi nei comuni dell' AltopiJano del Tan(J;T"o. Pill diffusi 
risu1tanD gli avvicendameriti quadriennale e triennale; in alcuni comuni 
della V zona (Margarita, MDrDzzD) e anCDra frequente la rota.zione quinquen
nale detta « in quinta» (rinnuDvD con granturcD, frumento, trifogiio, fru
mento, ristDppiD di SOlitD con segalata). 

La superficie fDrestale, estesa nella I zona, e in maggior parte costi
tuita da boschi misti e cedui. In CDmune di MondDvi si hanno circa 100 et
tari di castagnetD da frutto. 

II quantitativD di bestiame e apprezzabile nella Pianura di SaZuzzo e 
nell' Altopiano Cuneese, mDdestD nei.cDmuni della I zona ,(1) e cio in re1aziDne 
alla superficie destinata aIle colture fDraggere ed allD .sVilUPPD dell'irriga
zione. I cavalli nell'ultiniD decenniD sonD .aumentati,' specialmente. nella 

(1) In questa zona nel dopoguerra si ~ verificato un notevole aumento, specie di 
bo,·11Ii. 
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II e III zona ove in molte grandi aziende vengono adoperati per il lavo1'o 
dei campi. Anche di bovini, per la quasi totalita di razza piemontese (nella 
I zona di sottorazza Albese) si e avuto un incremento pill 0 meno apprez
zabile (1). Nella V zona illavoro spes so e dato da vacche; nelle aItre, inve<;e, 
da buoi. Nell' Albese e nell' Attopia;no del Tanaro i bovini vengono l111evati 
per la produzione di carne, quantunque in quest'ultima plaga vi sia ten
denza alIa pl;oduzione del latte, indirizzo prevalente nelle aItre zone; nella 
Pianura eli Saluzzo si ha pure lin'apprezzabile allevamento di sanati. 

Caseifici piu 0 meno numerosi ed importanti sono in tutto ill territorio, 
eccetto la I zona; vengono gestiti, puo dirsi esclusivamente, da industriuli 
i quali acquistano dai produttori quasi tutto il latte non consumato aBo 
stl1to fresco. Di industrie agrarie nella I zona, come si e accennato, si lia 
quella vinicola che ha grande importanza; e indipendente dalle azienue agl'u
rie ed 4a carattere speculativo. 

c) Distribuzione e conduzione della proprietd rumle. 

La proprieta terriera degli Enti e apprezzabile nella Pianura di Saluzzo. 
ove circa il 12 % della superficie lavorabile appartiene ad essi; nelle aitre 
zone la quasi totalita della terra e posseduta da privati. 

Nel territorio in esame si ha preponderanza di medie proprieta (cirea 
50 % dell'area lavorabile), cioe di possessi di 12-60 ettari di terreno a col
tura agraria. Sebbene nella Pianura ,~aluzzese Ie proprieta di 30-60 ettari 
occupino una superficie pressoche eguale a quelle di non oltre 25-30 ettari. 
quest'ultime nell'insieme del territorio sono pift diffuse e nel com pies so ph) 
estese. Fra grandi proprieta di oltre ha. 60, piii frequenti nella Pianllra di 
Saluzzo e nell' AUopiano Ouneese, e ripartito poco pill di 1/10 dell'area la\-o
rabile. La piccola proprieta e assai diffusa: quella autonoma ha in generale 

(ll La consistenz8 del bestlame pub rilevarsi dai ~eguenti dati: 

ZONE 

I 11 III IV V 

Allopiano 
Colline In 

BESTIAME 
8assa 

J>ianura Altopiano di Mondovi 
langa del ed altopiano complesso 

dl Alba dl Sallizzo Cuneese TAnaro del Pesio 
e Stur. 

190811930 190811930 190811930 190811930 1908 11930 1908 I 1930 

Capl complessivi . 12.~ 140.028 67.967 69.533 31.539 33.137121.168122 .138120 .453121.555 153.532 160.391 

Capl grossi . 7.487 10.093 51.565 54.401 22.998 25.33115.888 17.331 u.94T6.074 112.885 123.235 

Capl grossl au 100 capl . 6(},3 72,0 75,9 78,2 72,9 76,& 75,f 78,3 73,1 74.6 73,5 76,8 

Bovlol su 100 capl 42,9 60,0 64,0 66,4 60,f 64,f 6f,' 63,6 61,0 162,6 60,7 64,5 

Capl grossl per kmq. p''O-
60,7 105,9 UI,8 106,8 Ul,6 8f,7 89,2 91,1 98,0 92,0 100,4 dultivo 45,0 
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una superlicie non superiore ad ha. 10, normalmente ha. 6 + 8; quellaparti
cellare di ha. 1-3. 

Nel seguente prospetto indichiamo la ripartizione percentuale dell'area 
lavorallile per categorie di propriet;)': 

.' 

Area PROPRIETA 

ZONF. 
lavorabile 

I 
I p';ccole 

grand~ medie 
8utonome I parti~lIari ha. 

I. - Ba .. a lango di Alha 13.300 8 30 42 20 
U. - Planura di Saluuo. 45.625 15 52 25 8 

111. - Allopiano Cuneese 20.000 15 58 20 7 
JV. - "'Itopiono del TAn.fO 16.650 5 35 50 10 
v. - t;:olllne di Mondovi ed altopiano del 

Pesio e Stura . 14.525 5 45 40 10 

In complesso 110.100 Ii 47 32 10 

Da~- suesposti dati approssiimativi risulta quanto sia accentuato il fra
zil'uamento della proprieta terriera nella parte orientale del territorio (1). 

Nell' Alhese Ia grande e media proprieta difficilmente vengono affittate 
(5 %) e gli affittuari sono contadini 0, di rado, capitalisti-contadini. II pro
pl'ietario impl'enditore affida a famiglie di mezzadri, qualche volta a schia
vand4ri, la coltul'a dei pl'opl'i tel'l'eni; fOl'semeta dei medi pl'oprietari iavora 
manualmente i fondi posseduti ricol'l'endo a ma.no d'opel'a salal'iata (servi 
di campagna). Della piccola proprieta 1/4, appl'ossimativamente, ~ di bor
ghesi e' pl'ofessionisti, che pili spesso Ia cedono a mezzadria; Ia propl'ieta 
pa~'ticenare per 7/10 appal'tiene ad agl'icoltori con pl'evalenza di giornalieri, 
il resto ad al'tigiani e piccoli commercianti. 

Circa 1'80 % della superficie costituente grandi e medie proprieta. ~ affit
tato nella Pianura di Saluzzo. Di questa supel'ficie 1/4 ~ assunto da capita
listi che generalmente conducono Ie aziende con il sistema della boaria a 
dar fatto (de fait) 0 a paghe (contratto colonico di quasi salario); gli altri 
aHittuari sono capitalisti-contadini che conducono la cascina con il lavoro 
della famiglia e ricorrono a boari (2). Capitalisti-contadini sono di solito i 
medi propl'ietal'i impl'enditori, mentre i gl'andi sono capitalisti che in qualche 
~aso cedono a mezzadria i pl'opri fondi. Poehi risultano i piccoli proprietari 
non contadini, eben modesta ~ la proprieta particellare appartenente It nOll 
agl'icoltori, i quali, a volte, affittano la telTa a proprietari-contadini non 
autonomi. 

(1) Nel 1927 lId ogni Ill'tkolo eli l'Uolo dell'imposta terren! risultavano, in. media, 
iSC1·itti ha, 1.89 nella I ZOlla, ha. 3.82 nella 11. ha. 4.33 nella Ill, ha. 2.02 nella IV ed 
ha. 2.67 nella 1'. Questi elementi I)OSSOno in parte C'Onfermare quanto e .esposto n~l testo. 

(2) Questi boarl sonosalariati fissi che accudiscono al bestiame. fanno 1 lavori 
dei campi e parteeipano, tal volta, at prodotto di alcune C'Olture, 
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L'affitto si estende ai 7/10 delle grandi e medie proprieUt nell' Altopw'm; 
Cuneese. Quasi mai e assunto da capitalisti; generalmente si tratta di fit
tavoli che in parte ricorrono a mana d'opel'a. I propl'ietari imprenditori (» 

lavorano manualmente con l'aiuto di salariati 0, pin spesso, sono capita
listi che cedono i fondi a mezzadria pura 0 It colonia mist a (1). La pl'O
prieta. particellare in piccola quota e di non agricoItori; cosi pure apparc 
tiene a professionilsti e commercianti una modesta pa·rte della piccola pro
pri.eta.. 

Nell' Altopiano del Ta1WM"O circa il 40 % dela piccola proprieta, e pos
seduto da borghesi, i quali cedono quasi sempre a colonia mista i 101'0 ter
reni; qneUa particellare appartiene puo dil"si per inter~ a contadini, con 
prevalenza di braccianti. Legrandi e medie proprieta. pei 3/5 sono affittate 
e fra gli affittuari e da ritenere manchino i capitalisti; i proprietari impren
ditori per la maggior parte, invece, sono capitalisti che danno i propri poderi 
a colonia, di solito mista. 

Non ~Itre ,meta dei grandi e medi possessi e affittata nella V zona ~ 
l'affitto e pin frequente per Ie grandi proprieta e raramente e assunto da 
capitalisti. Pochi sono gli imprenditori proprietad Ghe lavorano manual
mente nel fondo: in grande maggioranza si servono di mezzadri 0 di coloni 
aftittuari dei prati e proprietari del bestiame. Forse 1/3 della piccola pro
prieta. e di professionisti e commercianti che molto di rado affittano; quella 
particellare in buona parte e posseduta da agricoltori contemporaneamente
giornalieri di campagna. 

Formazione di piccola pro prieta coltivatrice. 

a) Prima della guerra. 

Nel territorio la formazione di proprieta coltivatrice ando qua e lu 
aumentando dagli anni precedenti Ia guerra. Prima di allora il fraziona
mento di vasti possessi ed il passaggio della terra in proprieta di contadini 
era avvenuto in misura normale e solo dopo il 1910 si inizio un perioelo neI 
quale, con maggiore frequenza, ebbero a registrarsi casi di acquisto eli tel'l'en()o 
da. parte di contadini. 

Questo pote verificarsi sia perche il capitale investito in terreni of
friva allora Uno scarso redditp, da cui la necessita. da parte dei proprietari. 
special mente dei me<,li, di cercare una occupazione nei centri urbani 0 neUe
pnbbliche amministrazionit e l'opportunita per lora di disfarsi della terra 

(1) Nella colonia mlst/\ il colona ~ proprletario tiel bestiam€', paga un canone dl af
fltto pel pratl e coltlva a mezzadria I campi. 
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ritraendo un capitale che rendeva molto di piu se depositato in banche 0 se 
illvestito in titoli della Stato; sia dal maggiore e piu diffuso benessere, cui 
in aleune plaghe contribuirono i contratti di mezzadria e' di colonia mista 
godllto dalle vade categol'ie di lavol'atori rurali aIle quali, cou,minore saCl'i: 
lido di un tempo, era possibile concretare l'aspirazione di divenire pro
pl·ietari. 

AU'inizio della guerra e da ritenere che nell'intiero tel'ritol'io la pic
cola proprieta posseduta da manuali coltivatori avesse subito un incremento 
lIel1'8 % relativamente a quella esistente nel 1910, poiche furono circa 2600 
gli ettari di terreno divenuti proprieta di contadini. Tale aumento, per
ultro, fu piu modesto (5 %) nella Pianura Saluzzese e nell' Altopiano del 
Tanaro , fu elevato (10' %) nelle zone I e V, notevole (30 %) in quella del, 
l'Altopiano Cuneese (1). L'entita del fenomeno nelle singole zone potra me
glio essere valutata tenendo presente, con Ie suesposte approssimative per
centuali di incremento, Ia diversa diffusione che la piccola proprieta aveva 
in ciascuna plaga; in tal modo si vedra che nella I e III zona passo a con
tallini Ia maggior superticie assointa di terra. 

La 'proprieta coltivatrice aumento quasi esclusivamente per cessione 
lIi teneni da parte dl privati proprietari, poiche gli Enti pullblici di rado 
ed in misura molto modesta ebllero in quegli anni a vendere a contadini; 
Questi acquistarono di preferenza 131 terra da medi proprietari; cio non 
esclude che qualche grande proprieta si dividesse in piccole aziende acquistate 
da lavoratori ed .in aicuni Comuni si avessero casi, relativamente frequenti, 
di vendite a contadini da parte di piccoli proprietal'i non coltivatori. 

Della tel'l"u passatu a contadini una pressoche eguale superficie servl a 
c()stituire lluove aziende lavol'atrici autonome e ad incrementare esistenti 
Ill'OIwicta. pal'ticellari, che in buon nu~ero risultarono cosi sufficienti ad 
assorbire l'attivita lavoratrice di una famiglia; Circa il 15 % fu acquistato 
'Il piccolislllimi lotti'da salariati, da piccoli affittuari ed anche da aicuni ope
rai llon agl'icoli, che in tal modo iniziarono Ia 101'0 eIevazione ecol1omica. 
Nella 1 zona circa 2/3 della terra vennero acquistati da contadini gia pro
Ill'ietari pai'ticellal'i molti dei quali si costituirono una azienda autonoma: 
nella 11 J I invece, fll pl'evalente Ia formazione di lluove pl'oprieta coltiva
trici autonome, Ie quali assol'birono oltre il 60 % della terra acquistata da 
contadini. 

I nuovi piccoli proprietari poterono acquistare Ia term 
nemuo di somme guudagnate localmente, in massima, parte 

percM dispo
con it Iavoro 

(1) In comune dl Villafalletto la formazione della piccola ~roprietll 8i. manifesto 
molto intensamente ed in misura quasi doppia di quella con CUI ebbe luogo ~eI dop~ 
guerra 11 frazionamen'to terriero porto allora alla costruzione di molU n?~Vl fabbrl
cllti r~rali sparsi nella campagna a corredo delle piccole aziende lavoraU'lcl, in gran 
parte autonome, costituitesi. 



- 90-

nei camp~, e saggiamente economizzate; solo una quotamolto modesta del 
dpIJaro oocorrente agli acquisti provenne da risparm~ fatti all'estero e que
sto pill spesso si veri fico nella III zona. 

b) Nel dopo guerra. 

La guerra tronco inaspettatamente il periodo favorevole alIa formazione 
della. propl'ieta coltivatrice iniziatosi, come si e detto, dopo il 1910 e porto 
un arresto quasi completo· nella compl'a-vendita dei terreni, specialmente 
(Ia. parte dei contadini. Ma, al suo cessare, il rivolgimento che essa aveva. 
pl'odotto nei l'apporti sociali dei vari ceti rUrali, neUe 101'0 condizioui eco
nomiche ed in quelle genel'ali, determino una notevole attivita nelle contrat
tazioni fondiarie, la. quale favori una rilevante costituzione di piccole pro
prieta nella. maggior pa.rte del tel'ritol'io considel'ato_ 

Questa intensa formazi()ne di proprieta coltivatrice fu ph) accentuata 
uegli anni deU'immediato dopo guerra e cioe lino a tutto il 1922; successi. 
vamente ando man manu diminuendo per cessare nel 1926 quasi pel' in
tiero, giaccbe di poi i casi di acquiiSto di terra da parte di manuaIi lavora
tori sono stati addirittura sporadicil. 

Le determinanti, generiche e specifiche, di un accentuato, passaggio di 
terreni in proprieh\ di manuali coltivatori sono qui di_ seguito indicate. 

L'elevato, fittizio valore acquistato dalla terra pel' adeguarsi alIa pro
gressiva. svalutazione moneta ria e aIle maggiori richieste di essa da parte 
di contadini e da parte di colora che la guerra aveva al'ricchito - i quali, 
pur di investire i capitali facllmente guadagnati, non tenevano iQ. gran 
conto la 101'0 fruttuosita, 0 continuavano suI mercato terriero Ie specula
zioni etIettuate in altri campi di attivita durante la guerra - indusse un nu
mero non piccolo di pl'oprietal'i, fra cui alcuni Enti, a vendere. E questo fe
em'o }lerche, come gia, abbiamo accennato, cosi realizzavano un capitale dal 
quale, investendolo in titoli, era possibile ritrarre un reddito superiore a 
queUo che 101'0 produceva la terra, tanto se condotta a mezzo di boari, peril 
continuo aumentare dei compensi ad essi dovuti, quanto se affittata 0 uffidata 
a coloni con patto misto di colonia-affitto, data la modesta varillbilitt\ dei 
l'Illloni, come pure per il progressivo aumento dei gravami fiscali. 

Gli utili maggiori realizzati dai coloni e da~ piccoli affittuarrneUa col
tura dei campi, in dipendenzlt del continuo aumental'e del prezzo dei pro
dotti agl'ltri e del bestiame e, per i secondi, anche del pl'ezzo d'uso del ca
pitale fondiario ,non adeguato aUe mutate condizioni del mercato; Ie au
nwntate retribuzioni dei lavol'atori; l'elevato senso di economia dei ceti ru
mH, pl'rmisero ai: contadini d~ a('(!rescere rapidamente ed in misura note
vole Ie lora riserYe di risparmio, che ritennel'o Oppol'tuno impiegare neU'ac
qnisto di terra anche perche cosi appagavano il 101'0 desiderio di crearsi una 
posizione economicamente indipendente. 
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II frazionamento di propl'ieta pid 0 meno vaste, effettuato da un nu
mel'o non piccolo di persone, Ie quali, comprati'i' 'terrenl videro ne,ila 101'0 
,'endita u lotti un mezzo Oppol'tuno per i'itralTeutili maggiori, cosa questa 
che facilitb ai contadini l'acquisto della porzion~ di terra 101'0 necessaria. 

[,a dil!cesa, specie nella Pianura Saluzzese, di molti piCCOli proprie
tari delle vicine zone montane che, fornirti di un buon gruzzolo di denaro 
l'ealizzato con Ia vendita dei 101'0 possessio 0 del soprasuolo dei 101'0 boschi, 
o dei prodotti del castagno - questo per coloro c,he discesero daIle montagne 
del l\lonregalese - vollero acquistare la cascina in pianura (1). 

La diffusione. nella III e V %ona~ del contl'atto di mezzadria pei campi 
e di atHtto pei prati, che determina l'intiera proprieta del bestiame da parte 
del lavoratore (massaro) e fa di lui un capitalista zootecnico, seppure 
modesto, indipendente e capace di lucrare in proprio gli utili della staIla; 
utili clie, per essel;e stati non indifferenti nel dopo guerra, hanno note
volmente contribuito aIla formazione del risparmio e, quindi, aIla costitu
zione delht piccola proprieta. Non puo cosi disconoscersi a questo tipo di 
contratto, criticabile da altri punti di vista, l'infiuenza non piccola, sia 
economica sia sociale - essendo i massari in generale sufficientemente pre
l'arati perle funzioni di imprenditori - che ha avuto nella formazione della 
piccola proprieta. 

La alienazione,coatta, effettuata neI1923-1924, di :una propl'ieta di circa 
ha. 300 pel' la massima parte situata in comune di Mondovi e gia apparte
nente ad un suddito di stato ex-nemico. 

80no i suindicati fattori che, essenzialmente ed in modo specifico, faci
litarono e permisero 10 svHuppo della piccola proprieta, sviluppo notevole 
in quanto, nel complesso del territorio, dal termine della guerra au oggi la 
sllperlicie dei terreni appartenente a contadini e aumentata, in via appros
simativa, del 35 %. 

Meno intenso fn il fenomeno nella zona dell' Altopiano del Tanaro tanto 
pel' 13 cifra assoluta di superficie passata' in proprieta di manuali lavora
tori quanto perla quota percentuale di incremento verilicatosi nella pro
prieta coltivatrice esistente alIa fine della guerra, quota che, gl'OSSO mouo, 
non raggiunge il 10 %. Questo modesto sviluppo e principalmente rIa attri
buil'e alIa preesistente accentuata diffusione della piccola: proprieta. Dei 
COllLulli considerati e in queUe di Benevagienna che il passaggio della terra 
da pl'oprietal'j, borghesi a cotitadini fn phI frequente e di maggiore rilievo. 

(l) Fra i montanari dIe acqilistarono terreni nellap~anl1ra vi. fu!ono a~che ~cu~i 
('he prima non possedevano terra; quest! ebbero modo, dl fare ?el rlsparml. con I e~l
grazione e quelli della val Varaita mMiante i1 commerclO da eSSl eser~itato 111 F~ancla: 
ove importavano stoffe ed esportavano mull. Prima della, guerra quest! montanan con I 
risparmi fatt! all'estero si costruirono la casetta nelle loro vallate,; dopo la guerra, 
invece, In parte non piecolll sl sentirono aUraUi dalla plallura. 
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In misura accentuatissima, anche come superficie complessivamente nc· 
quistata dai contadini, ebbe a manifestarsi il fenomeno nella zona dell'Alto· 
piano Cun66s6 ove dal 1919 ad oggi l'estensione di terra posseduta da pic· 
coli proprietari coltivatoi'i e quasi raddoppiata (1). 

Nella I. zona, nella quale i maggiori passaggi si !'Iono avuti nel comunl~ 
di Alba, .sebbene la superficie dei terreni divenuti proprieta dicontadini 
e l'incremento, subito dalla proprieta coltivatrice nel dopo guerra siano 
inferiori a quanto si e verificato nell' Altopiano Cunees6, la formazione di 
nuove proprieta. coltivatrici ha interessato il 15 % della superficie lavo· 
rabile, che e la percentuale pill. elevata raggiunta nelle varie zone. 

La terra posseduta da contadini nella Pir.Ln-ura Raluz?J6se 11a subito un 
iincremento del 25 % dalla fine della guerra. Pill. intensa la costituzione di 
proprieta coltivatrici e stata nei comuni di CaramagnaPiemonte, Casal· 
grasso, Cervere, Monasterolo di Savigliano, Racconigi, Saluzzo e nel com· 
pIes so e da ritenere che i contadini abbiano acquistato circa ha. 3000. 

I comuni di Mondovi, Montanera, Morozzo, Pianfei sono quelli che I).clla 
V zona hanno visto maggiormente incrementarsi la proprieta coitivatrice; 
nell'intiera zona quella esistente nel 1919 ha subito un aumento «;leI 35 %. 

Pill. evidente appare la diversa intensita che il fenomeno.ha anno nelle 
varie zone dall'esame delle cifre approssimative qui riportate: 

Terreni passati 8. contad:ni locremento 

I 
percentuale 

Z 0 N E Superncie ou 100 ettari della propriela 
assolula di superficie C'olth'atrice 

hao lavorabile e.iote"te al 1919 

I. - Bassa langa di Alb •. 

I 
2.000 15,iJ \ 4i 

II. - Pi.nura dl Saluzzo '3.000 6,6 26 

III. - Allopi.no Cun .... 2.630 13,0 fl6 

IV. - Altopiano del TAnaro 450 2,7 8 

V. - r.o!line di MondovI ed altopia:l.o d<!l ~esio e Stura 1350 9,3 3;') 

In complesso 9.40n 8,5 35 

Considerando l'intiero tel'ritorio, dei terl:eni passati nel dopo gue\'l'a 
ill proprieta di cOlltadini la parte maggiore, circa il 65 % era gia posseduta 
d;~ medi proprietari e poco meno del 15 % apparteneva ad Enti; il residuo 
20 % pel' una quota maggiore formu\'u gralldi proprieta private e pel rima· 
nente era gia. suddiviso e costituim piccole proprieta di nOll coltimtori. 

In tutte Ie zone la nuova propr~eta coitivatrice sii e in prevalenza for
mata a spese della media; rna questo e in ciascuna a\"\'enuto in lllisul'u sensi· 
bilmente diversu. Nell'Altopial/o del Tanaro e da escludere il fl'uzionumento 

(1) La forlllllzionl' pill lntensll si l- Ilvlltn nel COlllllne tii Fossllno. 
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di gl'all<Ii proprieta private con passaggio <Ii terra a lavol'atori manual!, 
mentl'e nell' Altopiano Cuneese e notevole la superficie di terreno appal'tenente 
ll<I Enti e comprata da cOllta<Iini, poiche rappresenta quasi 1/3 dell'estensione' 
()a 'jnel!ti nel complesso acquistata, 

A dli, ed in ,qnali quote percentuali approssimate apparteneva la terra 
tlin'ullta l'l'oprietii <Ii 'contadini, puo esser desunto dal seguente pl'ospetto, 
dH~ Ie ill<Iagini, loralmente esegllite, ci hanno permesso di compilare: 

ZONE 

I 11 [I( IV V In 
PROPRIETARI PRECEDE!'I'f1 B a & s a A.ltopiano Colline 

Piaoul'a Altopiano di Mondovi complcsso 
langa del ed a!topiano 

di Alba di Saluzzo Cuneese Tanaro del Pesio 
e Stura 

Enl i pubbllcl. 5 I 10 30 20 10 1~ 

G rar.dl proprietarl ., 10 15 5 - 27 12 

)I,dl proprlelad . 80 70 55 65 50 66 

Yiccoli pl'o;nietarl borghesi 5 5 10 15 13 8 

'fol.le 100 100 100 100 100 100 

La terra acquistata <Ia contadini in quote vari~bili da un mllllmo del 
::!5 % (V zona) ad un massimo dell' SO . % (II 1 zona) e andata a costituire 
piccole proprieta capaci <Ii assorbire intiel'amente tutto il lavoro della 
famiglia del nuovo proprietario. Questa nuova proprieta coltiyatrice auto
noma si e originata, <Ii prefel'enia, <Ial frazionamento di medi possessi, 
silt di privati sia di Enti; rna aziende 'lavoratrici autonome hanno avuto 
odgine anche dalla Iottizzazione <Ii grandi proprieta, come pure dalle pic
coIel'roprieta cedute da bOl'ghesi, in quanto queste di frequente eranoab
bastanzu ampie du dure 1avoro ad. una intiera famiglia di contadini ed a 
qnel!fi passarono senza suiJil'e .suddivisioni. Le pro prieta coltivatl'ici auto
nome costituitesi ex-nova yennero di preferellza acquistate nella 1 zona da 
lI!ezzadri e fittavoli; nella PianllTa Salu.zzese da boari, piccoli affittual'i e 
da gj,\ piccoli pl'oprietal'i - fra i quali non pochi venuti dalla montagna -
i qllali ultimi trovarono conveniente ,"enuere Ie particeile di terrcno prima 
pOlSlSeuute; nelle altre da massari, affittuari e mezzadri. 

Non di rado nel suddiyidere Ia terra si verifico l'opportunita e la conve
nienza di cedere dei piccoli appezzamenti a gia proprietari particellari - che 
aspil'amno a comprarli per accreRcere il 101'0 possesso () per crearsi, come 
speslSo uHenne, Ull.:1 propl'ieta autonoma - come pure a Iavoratori che, di
sponendo di economie moueste, uesi<I~l'ayano iniziare Ia 101'0 posizione ui pro
prietul'i. Fra questi ncquil'enti troviamo salariati. agricoli,piccoli aflittuari 
eu opern.i di industrie; gli ultimi fllrono phI. fl'equenti in pl'ossimitit dei 

. centri maggiori (Savigliano, Fossano, Saluzzo, Mondovi) ed acquistarono di 
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solito da ha. 0.75 ad ha. 1.50 di terreno. Non e privo di interesse il fatto che 
nelle plaghe della Pianura Saluzzese con termini alIa zona collinare, a1cuni 
contadini di questa - proprietari 0 affittuari di terreni a vigna - ebbero 
ad acquistare piccoli appezzamenti di terreno, principalmente a prato del 
qua1e abbisognavano pel' avere una sufficiente disponibilita di fOl'aggi ne-
cessari a1 mantenimento del loro bestiame. ' 

Nel territol'io studiato oltre i 6/10 della terra acquistata da conta
dini hanno sel'vito a costituil'e nuove aziende lavoratrici autonome. Della 
residua superficie pill. della meta e andata ad aCCl'escere esistenti pro
prieta particellari che, per la maggior parte, sono divenute autonome -
fenomeno questa manifestatosi in misura pill. accentuata nella V e IV zona 
- e con la rimanente si sono formate delle proprieta incapaci di l'endere 
indipendenti i nuovi proprietari. 

Per categorie di nuovi proprietari-contadini 1a terra da essi acquistata 
dopo il 1919 si e ripartita in misul'a alquanto diversa nelle singole zone. 
Dagli accertamenti eseguiti risulta, grosso modo, la ripartizione percentnale 
seguente: 

ZONE 

I II III IV V In 
CATEGORIA DI PROPRIET\ Ba .sa Altopiano Colline 

Pianura Altoplano 'dl Mondovi complesso 
langa del ed al tOpiano 

di Alba di Saluuo Cuneese Tdnaro del Pes-io 
e Siura 

Coltivall'lce 8utonoma dl nUO""8 for-
muione. 6() 65 80 ~ 35 62 

Coltlvatrice autonoma per complela-
menta di preesistente particellare 
o !oolo accrescimento dl questa. 20 25 & 4.5 48 23 

Partlcellare di nuova rormazione 20 10 1& 1& 17 1& 

Totale 100 100 100 100 100 I 100 

Ai pl'oprietari coltivatori la terra, anche pru:te di quella gi<\ po..'1...~

dum da Enti, normal mente passo con l'interposizione di 'persone che acqui
stnrono, quasi sempre con semplice compromesso e magari versando solo una 
parte del prezzo a titolo di caparra, i fondi con 10 scopo di suddividerli per 
renderne maggiormente accessibile l'acquisto ai contadini. Infntti, della terra 
divenuta proprieta di lavoratori solamente 1/5 fu da questi acquistnta diret
tamente e solo nell' Altopiano del Tan(lll'o Ie vendite dirette interessarollo una 
sliperticie maggiore di quelle avvenute con intermediari (1). 

(1) In via approsslmatlva nella BMsa langa fJ,j Alba e nella Pia'iura SaluzzelffJ 
11 90 % del terrelll dlvenutl proprletll. dl contadlni passo prima per Ie manl di inter
medla;i; tale percentuale fu dell'SO % nella V Zona, del 70 % nell' Altopiatlo Ouneest' 
e sl llmlto al 30 % nell' Altoplano del Tfhl6ffl. 
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Gli intermediuri. che perle 101'0 operazio~i nella II zona COil ulla certa 
fl'equenzlL fm'ono lSovvenzionati da Banche, dapprima erano non troppo UII

merosi e trattavasi di persoue dedite abitualmente a speclliare cou il com
mercio della terra; poi la ridda degli affari che si andavano con faciliUi 
(,ondudendo ed i guadagni non piccoli che consentivano, fecero si che nu
merose persone si ponessero a speculare sui trapasso e sulla lottizzazione 
dei terreni. Alcuni intermediari si assodarono fra 101'0 e svolsero 'una iutensa 
attivita. speculatrice che, talvolta, assunse carattel'i di rapacita, tanto che 
nel ,Saluzzese una di queste assllciazioni, che ebbe a trafficare nella compra
vendita di terreni anche fUOI'i della provincia di Cuneo (Vigoue, Villafranca 
Piemonte) venne denominata Banda Bonn-ot (1), 

II lucro conseguito dagIi intel'mediari .speculatori fu assai va rio ed 
oscillo entro limiti l'elativamente' ampi: l'isulto proporzioualmente maggiore 
se Ie vendite ai proprietari coltivatori ebbero per oggetto dei piccoli appez
zamenti, come pure se interCOl'Se pili tempo fra iii momento dell'acquisto p 

quello delIa vendita e' cio, peraltro, fino a quando non si ebbe la rivaluta
zione della lira. Come Iarga media l'utile degli intermediari ebbe ad osci!, 
1a.re in tutte Ie zone, tolte Ie spese da essi sostenute, fra iii 20 ed il 30 % 
del prezzo cbe pagarono all'atto dell'acquisto, quantunque vi siano stati 
dei casi, non infrequenti, di guadagni pili elevati e qualcbe volta si sia 
veriticato cbe i contadini pagarono il terreno il doppio di quanta era costato 
all'intermediario. 

Pur non escludendo che un certo numero diJ nuovi piccoli proprietari 
aLbia integralmente pagato il fonda all'atto dell'acquisto, cosa questa che 
con maggiore frequenza si veri-fico nei comuni dell' Altopiarw del Tu,f1..M'o, la 
grande massa dei contadini non ebbe sempre a disposizione tutto il capitale 
OCCorrente e dovette, quindi, l'icorl'ere pili 0 menu lal'gamente al credito. 
Qualcuno lascio, invece, da pagare una quota parte del prezzo, ma do non 
ebbe a veriticarsi quasi mai per gli .acquisti fatti attl'averso intermediari, 
perche questi si facevano integralmente pagare all'atto della vendita. I debiti 
contratti dai contadini; compresi anche i residui di prezzo, assommarono 
nel territorio a circa il 30 % del valore della terra complessivamente acqui
stata e furono di preferenza fatti con privati, pres so i quali spesso erano 
di carattere tiduciario, pur non essendo rari i prestiti cambiari 0 ipotecari 
presso Banche 0 Casse rurali locali. pili largo ricorso a prestiti si ebbe 
nella Pianura Saluzzese, ove !'interesse fu, in via normale, dell'8-9 %. 
Molti debiti contratti dai contadini per l'acquisto della terra sono estinti 

(1) Cessate Ie speculazioni terriere, che avevano consentito facili e lauti gu~da~n~, 
aleuni 81 dedicarono ad aItre attivitll. speculatrici; peraltro, date Ie Dlutate e Pill ditli
cHi condizioni economiche, non pochi ebbero a subire fortissimi traeolli finanziari come 
e accaduto a coloro che, associati, commerciarono la terra nel Monreglliese. 
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giil, da qualche anno, in ronseguenza dei guadagni e delle economie fatte
I>llecessivamente; coloro, e non sono pochi nella Pianura Saluzzese, che non 
furono in grado di saldare i del>iti prima del 1927·28 hanno ancora, delle 
pendenze da liquidare 0 hanno rivenduto, se non tutto, parte del fondo acqui· 
stato. Specialmelite nella, V .<lona, fra i contadini che non avevano mez~i suffi· 
cienti pel' saldare a pronti il fondo acquistato, molti, invece di ricorrere' al 
credito, preferirono rivender,e una parte del terreno a confinanti 0 ad altri; 
·cosl facendo ebbero spes so la possibilita di realizzare, con questa parziale 
eessione, un prezzo unitario superiore a quello pagato. 

II denaro liquido che servl ai lavoratori manuarli pel' pagare la terra 
proveniva, quasi totalmente, dai risparmi da essi fatti durante e, princi. 
palmente, dopo la guerra; rispa,rmi resi possibili, oltre che dalla 101'0 innata 
parsimonia, dai guadagni non piceoli consentiti dalla pit) elevata retribll· 
zioue uel 101'0 lavoro e, pel' quanto si l'iferisre a colora che erano uffittuuri, 
massari, mezzadri 0 proprietari particellari, dai fattori che gill, abbiamo 
avuto occasione di illustrare e di porre in evidenza. I risparmi di emigranti 
~ontril>uirono ben poco alIa costituzione della nuova proprieta coltivatrice: 
solo nella I e nella II zona servirono ai contadini per pagare eircu 1/10 della 
terra acquistata. 

II prezzo medio pagato dai contadini a!l'atto dell'acquisto della, terra 
l'isulto molto diverso nelle si!Ilgole zone, ebbe a, subire variazionii notevoli 
nel tempo e ad oseillare fra estremi piuttosto lontani, anehe nello stesso 
momento, a seconda dell'intervento 0 meno di intermediari, dellaubica,· 
ziolle e fertilitl\ del terreno e della maggiore 0 minore estensione dei fondi 
eontrattati. 

Nella 1 zona, ove il cos to della terra era gill, alquanto elevato durante 
la guerra, i prezzi massimi si l'aggiunsero nel periodo 1919·19'22. Nella Pia· 
nura Saluzzese e, nell' A Ztopiano . ()unceso i terreni vennero pagati a prezzi 
unital'i pin elevati negli auni compresi ira il1922 ed il 192G. Nell'Altopiano 
del Tanaro il valore dei terreni ando sempre aumentando fino al 1928, dal 
quale anno ha iuizio una aceeutuata discesa; mentre nella V zona i prezzi 
raggiunti nel. pel'iodo 1922·1926 si sono mantenuti quasi' inaltera,ti fino 
nd oggi (1929) e solo ora cominciano It discendere sensibilmente. 

In queste due ultime zone i pl'ezzi ad (>ttaro per fondi aventi normal· 
mente circa 1/3 della superficie a prato, risultarono in media (in migliaia 

di lire): 

PERIOllO 

nuran,te la guerra , . . , , 
Negll anni immedilltamente suC't'essivi . 

Fr. a 1922 ed iI 1926 
Nel 1928. . . 
AUualmente (1929) , 

A!topiano del Ttl:naro 

5.0- 7.5 
10.0 16.0 
15.0-25.0 
25.028.0 
17.5-20.0 

CoUine di Moooo1.,i 
ed a,'topiano del Pesio e Stura 

3.0- 4.0 
7.5-10.0 

14.018.0 

14.0·18.0 
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NeUe altre zone, nelle quali pure 'llormalmente Ie cascine comprendono 
ci~ca 1/3 di terl'eno a. prato, approssimativamente i prezzi risultarono, semJ 
pre in migliaia diJ lire per ettaro·: 

PERIOIJO E ZONE 

BtU'. lang. di Alb.: 

Durante 18 guerra 

Negll aoni immediatamente 5uccessh i 

Fr_ iI 1922 ed U 1926 
Altuolmeole (1929) 

Pianura Saluzzese: 

Durante la guerra 

Negll anni immediatamente success.vi 

Fro U 1922 ed II 1926 
Altu_lmeole (1929) 

AUopiallO Cuneese: 

Durante la guerra 

Negli anni immedlatamenle successivi 

Fro II 1922 ed U 1926 
AUu_lmeole (1929) 

Seminatiyi 

5.5- 7.0 
20.~23.5 

15.5-18.5 
14.~17.0 

2.5- 3.0 
16.~20.0 

2O.~26.0 

IS. 0-20. 0 

2.8-- 3.4 
6.~ 8.0 
14.~17.0 

12.~14.0 

Prati irrigui 

8.~10.0 

26.~32.0 

26.~27.0 

IS.~25.0 

3.5- '.2 
2O.~25.0 

26.~32.0 

22.~U.0 

PraU asciutti 

3.7- 4.S 
10.~14.0 

22.~28.0 

18.~25.0 

Vigoell 

7.5-9.0 
22.0-30.0 
17.5-26.0 
16.~22.5 

3.~ 3.5 
7.~ 9.0 
16.~18.0 

12.5-15.0 

I seminativi iITigui ed i prati asciutti di solito vennero pagati dal 10 
al 15 % piu dei seminativi asciutti. 

Se si eccettuano i casi verificatisi nella Pia'l1lUra Saluzzese, ove un certo 
numero di nuovi piccoli proprietari coltivatori, come si e aceennato, har 
l'ivenduto tutto 0 parte del fondo com prato per soddisfare gli impegni con
tl'atti pl'esso banche per l'acquisto, in generale il dimlnuito prezzo della terra 
non ha indotto i nuovi piccoli proprietal'i a cedere :il fondo. Questo perche, 
11011 ~ male l'icordarlo, il contadino cerca nell'azienda di sua pl'oprieta non 
il l'eddito del proprio risparmio, ma l'utile del lavoro che egli e la propria 
famiglia vi impiegano: la terra rappresenta per lui piu che un investimento 
di capita Ie un mezzo di lavoro. 

Trasformazioni colturali avvenute. 

Illustrate Ie modalita con Ie quali al contadino e stato possibile realiz
zare il suo piu ardente desiderio, quello cioe di divenire proprietario della 
terra, e opportuno esaminare in quali condizioni egli e venuto a trovarsi dopo 
l'acquisto e quali trasformazioni ha saputo apportare nei meto«li di colti· 
vazione. 

Per questo occorre tener presente come buona parte dei contadini dive
nuti nel dopo guerra pr<;lprietari autonomi 0 impiegarono la totalitu. del capi
tale disponibile nell'acquisto del fondo 0 doverono ricol'rere al credito 0 fis
sare rateazioni nel pagamento. Da un simile stato di cose derivQ la deficienza, 
se non addiritturl1 la mancanza, di un adeguato capitale perla conduzione 
dell'impresa agl'aria; deficienza che, pel'ultro, meno di fl'equente ebbe a ri
scontl'ul'si nelle proprieta coltivatl'ici divellute autonome per al'rotondamento 
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di un preesistente possesso, sia per Ie migliori condizioni economiche dei 101:-0 

'proprietari, sia perche poterono esser completate con l'impiego di somme 
minori. 

I nuovi proprietari che non avevano disponlbilita. di capitale di esel'
ciizio, 0 10 possedevano in misura limitata, avrebbero potuto esser indotU 
a contentarsi di un minor rendimento dell'impresa. In verita. questo non 
8i e verificato. Cio perche, essi avevano, in molti casi, assoluta necessita. 
di ricavare dal fondo un'elevata produzione per far fronte agli impegni 
derivanti dai debiti cont:r:atti per il suo acquisto, ed anche perche male 
8i. sal'ebbero adattati ache il 101'0 lavoro ed if peculio faticosamente eco
nomizzato ed investito in terreni, ricevessero un modesto compenso. Questi 
piccoli pl'oprietari, invece, in generale ritennero piu conveniente integrare 
]a deficienza di capitale di esercizio ricorrendo, in qualche calSo, al credito, 

.0 sobbarcandosi, quasi sempre, ad un maggiore, piu intenso lavoro e procu-
rando, non di rado, di economiizzare sn tutte Ie spese di carattere famigliare 
sulle quali era possibile operare, senza danno, una riduzione. 

Fra i nuovi piccoli propl'ietari che disponevano di denaro sufficiente per 
una razionale conduzione dell'azienda acquistata sono da annoverare quasi 
tutti coloro che scesero dalle sovrastanti montagne nella pianura, ai quali 
buona parte del denaro liquido proveniva dalla vendita di boschi. Purtroppo, 
con esso portarono un non indifferente bagaglio di ignoranza tecnica pel' 
l'agl'icoltura di piano, di modo elle nei 101'0 fondi fut'ono applicati sistemi 
e metodi di coltivazione arretrati, che solo dopo qualche anno, fortunata
mente, sono stati corretti e migliorati. 

L'indicata lSituazione ha nondimeno permesso, sia pure attraverso non 
lievi sacrifici, alcune trasformazioni nella tecnica colturale. Ma Ie trasfor
mazioni introdotte non hanno, ne sostanzialmente ne profondamente, modi
fica to l'ordinamento agl'icolo delle varie zone, dipendendo esse, principal
mente, da una maggiore attivit8. colturale ed essendo di non grande rilievo 
quelle dovute ad un eleva to impiego di capitali. Maggiore interesse pre-
sentano: . ' 

- la costruzione, specie nell' Aitopiano Gunccsc e nella PiUlIura Su-
luzzcsc, di un numl:lro non indifferente di nuovi fabbricati rurali sparsi nella 
campagna, mediante i quali il contadino si e uvvicinato alIa sua terra; 

_ l'adattamento di vecchi fabbricati IIHe nuove esigenze del posselSs() 

te1'rie1'o; 
_ la nuova costruzione 0 l'ampliamento e sistemazione di stalle; 
_ la miglio1'e utilizzazione, con OPPo1'tuni lavori di piccola bOllifica, 

di \'I11'i tratti di terreno poco fertile ed un tempo semi abbandonato; 
_ l'impianto di numerose opere irrigue, anche con acque del sotto-

sliolo; 
_ Ie nuove piantagioni di gelsi, viti e frutteti; 
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- la diffusa sostituzione della l'otazione quadriennale a queUe lllcno 
l'uzionuli precedentemente praticate; 

- il miglioramento dei prati naturali asciutti ed irrigui' , , 
- l'aumento del bestiame e dei suoi prodotti in relazione aU'incre

mento della produzione foraggera; 
- il pift esteso allevamento del baco da seta (non dappertutto) e cosi 

pure degli unimali di bassa corte, sia per il mercato sia per il consumo fami
gliare; 

- la maggior coltivazione di piante da orto, in qualche territorio 
anche per il mercato; 

- il maggiore impiego di macchine agricole e di concimi organici, in 
relazione qnesto all'aumento delle scorte vive; 

- il pift largo uso, in line, di concimi chimici, quantunque questo si 
sia negli ultimi anni verilicato in tutte Ie aziende e non possa., a stretto 
rigore, mettersi in esclusivo rapporto con il frazionamento della terra ed il 
suo passuggio in proprieta di contadini. 

La produzione lorda dei terreni passaH a piccoli) proprietari autonomi 
e non autonomi, in dipendenza delle trasformazioni accennate, della note
vole intensilicazione del lavoro, della maggiore pel'fezione tecnica raggiunta 
- in quanto, se e vel'O che Ie grandi imprese sono in grado di meglio attrez
zarsi pel' l'esercizio di un'agricoltura razionale, e da ricol'dare che. Ie gl'andi 
e medie proprieta frazionatesi erano in generale mal coltivate -'- non ha 
subito in tutte Ie zone un uguale aumento. Cosi nell' Albese e da Suppol'l'e sia 
aumentata di quasi il 50 % quella della vite, con scapito, peraltro, dclla qua
lita dell'uva, e del 10-15 % quella delle colture erbacee; nella Pianura Ffaluz
zese del 15 % in media nei vari rami; nell' Altopiano Cuneese del 20 % pure 
nel complesso dei vari prodotti; nel rimanente puoconsiderarsi del 20 % 
pel bestiame, di circa il 60 % pei cereali. 

II rilevato aumento della produzione oltre a contribuire, anzitutto, 301 
miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie dei piccoli pro
prietari, ha messo a disposizione della popolazione non agricola del territo
rio una maggiore massa di derrate che ha in1iuito favorevoimente, ma in 
misura alquanto limitata, suI suo appl'ovvigionamento. 

Non si ravvisano apprezzabili diversita fra Ie condizi'oni in cui si trovano 
ora Ie aziende di contadini proprietari autonomi di form3tZione prebellica e 
quelle di formazione post-bellica. Occorre, peraltro, notal'e come coIol'o che 
erano a capo di un'azienda autonoma nn dall'anteguerra hanno meglio coor
dinato, con l'ampiezza dell'impl'esa, i capitali necessari per il s11:0 funziona
mento, mentre parte degli altri questo equi1iJbrio non ancora hanno potuto 
l'aggiuugere e tuttora devono supplire con un pill intenso lavol'o alIa deli
cienza dei capitali di esercizio. 

L~ aziende affittate a cont3tdini sostanzialmente producono quanto l~ 
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propl'ieta coltivatrice, mentl'e in linea di massima neil poderi a mezzadria c 
l"ilevabile una minol'e produzione. 

Quanto siamo andati esponendo vale, in massima, anche per i proprie
tari particeHari. Per questi e da rilevare il fatto che alcuni nffittano la 101'0 

proprietu ad altri piccolissimi pl'oprietari e prendono in affitto cascine nelle 
.quali possono troval'e lavoro per I'intera famiglia, od anche fondi pill vasti 
e si fanno allora aiutare dUo, boari 0 da personale avve~tizio. Proprietari non 
autonomi contemporaneamente coloni si hanno nell' Albcse ed in quantita 
apprezzabile; nelle altre zone' di preferenza 0 assumono in affitto altri terreni 
o lavorano come salariati. 

Le condizioni della propriet~ coltivatrice e Ie loro cau~e. 

a) Di quella di nuova /of'1nazione. 

La piccola proprieta costituitasi negIi anni successivi aHa guerra non 
non si trova, al presente, in uno stato che accenni ad un c1ecadimento eco
nomico_ Anzi, pur denotando una lenta evoluzione tecnica - dovuta princi
pal mente alla mentalita. del proprietario lavorat"ore, alla' sua nOll sempl'e 
adeguata istruzione professiona]e, alIa poverta del capitale circolante - e, 
pill 0 meno, in grado di superare ]a cl'isi al,hattutasi su tutte Ie attivita 
produttive. Le sue condizioni attuali sono, peraltro, da considerare nel mag
gior numero dei casi mediocri, specie nella Pi(Jtlura di Saluzzo, piutto!>to chI' 
buone. Non mancnno, inoltre, esempi di disagio alquanto accentuato; ma 
questi sono poco numerosi. Solo nella Pi-anura Salu,zzese e sporadicamente 
nelle altre zone, tale disagio ha cosh'etto i nuovi proprieturi a cedere i 
terreni acquistati, che di solito furono coruprati da contadini in migliol'i 
condizioni finanziarie. La pericolosa situuziune tIi questi ultimi easi, da rite
nersi non irrimetIiabile, si e pill spes so creata per aver acquistato terreni a 
prezzo notevolmente eleva to che, oltre a nonlasciare disponibilita di capitale 
di esercizio ai nuovi imprenditori, Ii costrinse ad indebital'si in misura ec
cessiva in relazione aIle risorse dell'impresa ed alle esigenze familiari: nltrt> 
cause furono Ie perturbazioni monetarie, In notevole diminuzione del pl'ezzo 
delle derrate agricole ed il gravame degIi intel'essi da corrispondel'e per Ie 
passivita contratte. 

Come si e accennato una vera ed effettiva prosperit,), non esiste nella 
grande massa dei nuovi piccoli proprietari; ma Ie 101'0 imprese si 'presentano 
in condizi~ni da non far dubit.are che potranno mantenersi vitali. Questa 
vitalib1 e dovuta, anzitutto, ai prezzi eleyati che i prodotti agl'al'i eblJel'o nel
l'immediato dopo guerra, il che permise delle economie; in secondo Iuogo 
al lavoro cui i piccoli proprietari hanno saputo e sanno sobbarcarsi, che e 
sicuramente gravoso nella sua dUl'ata ed int.ensita, che non conosce soste ed 
orari, ma che si impone al contadino se vuole ora'mantenere In posizione 
ili indipendenza che, a prezzo di notevole sacrificio, e riusdto a conquistare. 
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Non e male aggiungere che nel territorio Ili proprietari coltivatori' e suffi. 
ciente questa sforzo lavorativoper tenere in 'condizioni diequilibrio Ie proprie 
imprese, tanto. e vero che essi non hanno dovuto imporsi eccessive e dannose 
privazioni nel tenore di. vita, il quale, come vedl'emo, e migliore di quello 
posfolibile agli altIi contadini. 

Poehi sono i casi di nuove piccole pl'oprieta in condizioni realmente pro. 
spl'l'e. Quando si riscontrano dipendono 0 dal fatto che i1 pl'oprietario iii 
e costituito un'azienda sufficientemente ampia Ia cui produzione, eccedendo 
Ie necelSsitA familiari, ha consentito Ia formazione di un capitale di sCOl.ta 
col quale e stato possibile fronteggiare vittoriosamente la svalutazione che 
in questi ultimi anni hanno subito i prodotti della terra; 0, e questo pill 
generalmente, dal momenta opportuno dell'acquisto del tel"reno, avvenuto 
nel periodo nel quale i prezzi non ancora erano saliti a cifre elevate, cioe 
negli anni 1919-1922. A chi acquisto allora, anche se iIi pal·te dove indebi. 
tarsi, e statu possibile saldare ogni passivita ed 'anche crearsi un sufficiente 
capita Ie per il miglioramento e la razionale conduzione del proprio fondo. 

b) Dolla p-roprieta coltivatrice in gerwre. 

Non si ravvisa, nel momento p nelle condiziiOili attuali, causa che possa 
far prevedere per Ia proprieta coltivatrice una decadenza maggiore di quellu 
che puo verificarsi per aItre forme di proprieta e eli godimento della terra. 

L'ambiente economico·scciale e l'ordinamento agrario, cile abbi;amo iUu· 
strati, Iii passione per il Iavoro e l'attaccamento alIa terra, profondamente 
radic.'lti nel rurale di questo territorio, sono tali coefficienti da influire assai 
fa\'orevolmente suI consolidamento della piccola proprieta. 

Purtroppo Ia cooperazione, che torncreblJe ntilissima a~ piccoli proprie
tad per Ia migliore utilizzazione e valorizzazione dei 101'0 prodotti non tront 
modo di attecchire, di svilupparsi (1). Be si eccettuano Ie cooperative (Con
sorzio agrario cooperativo di Mondovi e di Alba, Cooperativa agricola Balu:t 
zese, alcune filiali dell' Associazione agraria Piemontese) che acquistano Ie 
materie occorrenti all'industria agl'al'ia e levendono a soci e non soei, puo 
dil'si mancliino aItre forme di cooperazione rurale di una certa importanza. 
Pel' il ramo alimentare Ia cooperazione ebbe uno sviluppo rapidissimo nel 
dopo guerra, ma nel giro di pochi anni decadde e scomparve in seguito a 
rovinosi risuItati finanziari. 

(1) Fra i prodotU che maggiormente potrebbero essere valorizzati attraversQ forme 
di cooperazlone sono il latte ed i bozzoli_ Questi prodotti, che hanno una non tl'ascu· 
rabile im)lortanza nell'ecollornia agricola locale, ycngono acquistati da industriali ch~, 
pssentlosi l'ipartito il terl'itorio in zone ove svolgere senza conCOl'l'enza la propria ath· 
vitil. esel'citano per essi un vera e proprio monovolio. Per il latte in ogni paese pagano 
all'agl'icoitore piu Influente un prezzo maggiore cosi questi pub, con il suo. ascendente, 
indurre gll altri a cedere il prod otto alIa stessa persona cui egli 10 c~de; rna 'pe~ questi 
il prezZI) e fissato al tennine della campagna nel qual momento gil Industrlall fanno 
come me"lio cl'edono e riescono, data la 101'0 organizzazion~, anche a far ribassare U 
prezzo del burro, per glustificare cos! il basso prezzo di liquldazione. 
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La mutualita, come soccorso in casu di malattia, era esercitata dalle 
vecchie societa. operaie che si avevano in quasi tutti i Comuni; ora, la fun· 
zione principale di queste societa puo aver riscontro negli scopi ,che si pre· 
figgono alcune istituzioni del Regime. La mutualita ,bestiame si era affermata, 
unitamente ad alcune mutue per l'assicurazione contro i danni della gran· 
dine, solo nell' Albese; nel rimanente non venne mai neppure tentata, non 
ravvisando gli agricoltori la necessita. di assicurare il bestiame. Pel' l'assicu· 
razione incendi si ha qualclie mutua locale (1) rna pel' questa assicurazione, 
come pure per queHa contro la grandine, si ricorre a societ:1 di carattere 
speculativo. 

Le Casse rurali di pJ,'estito erano molto diffuse nel territorio prima della 
guerra e non poco giovarono 811 contu·dino per sottrarsi all'nsura e per per· 
mettergli di avviarsi aHa piccola proprieta. Con la guerra queste istituzioni 
tinirono, nel fatto, per tramutarsi in casse di depositi e la pletora di denaro, 
ch~ Ie indusse a cercare investimenti in forme menu sicure, non fu l'ultima 
causa del tracollo che quasi tutte subirono con disastrose ripercussioni 
sulle condizioni economiche di gran parte dei piccoli proprietari del territo· 
rio, la cui adesione, con garanzia illimitata, non di rado era stata subdola· 
mente carpita (2). 

Un ambiente oggi piu che mai completamente refrattario alIa cooperu· 
zione ed al mutualismo e il Saluzzese, nonostante che la costituzione di lat· 
terie sociali, pel' esempio, sarebbe utile pel' non dire indispensabile (3). 

Le difficolta principali che ostacolano 10 sviluppo di forme cooperative e 
mutllalistiche stanno tanto nello spirito eminentemente diffidente ed indh-i· 
dualistico dei contadini, i quali non amano far conoscere i propri interessi 
e non ammettono 0 mal sopportano estranee intromissioni, quanto nell'insnc
('ess() vel'iticatosi in molti casi. E, se osserviamo che nell'anteguerra tali forme 
erano piii sviluppate che nonal presente, OCCOl're pensal'e che alIom, e pel' 
Ie diverse condizioni ecollomiche e per una diversa mentalita delle persone, 
poteva trovarsi chi desse volenteroso l'opera propria a favore delle associa· 
zioni locali; oggi Ie piu aspre necessita della vita hanno portato l'egoismo 
lImano It piu elevuto limite, ed e in tutti il desiderio, se non addirittnra la 
necessita" di pl'ocacciarsi nuod eespiti di entrata, non volendo pili nessuno 
far niente per niente. Cosl di fronte ad un onere certo, Ie cooperative non 
hanno pili la possibilita di mantenere nelle 101'0 gestioni una differenza di 

(1) Caramagna Plemonte, Casalgrasso, Cllvalle1'maggiore, TrinitA. 
(21 Esistono tuttm'a Ie Casse rurtlli <II Grlnzane (Alba), ('arnmngna Piemoutl', Bl'ne· 

"Ilglenna, Cherasco, TrlnltA. 
(3) Dell'lmposslbilltA dl costitulre cooperative e mutue nel Saluzzfse possono fill' 

feue aleunl esempl. Gil ex-combattl'ntl dl Saluzzo, mediante contributi di varie ist!
tmr.icnl, hanno acquhltato un trattore pel lavOl'O in comune fl'a I piccoli agricoltori; ma 
ell, nonostunte non i! stlltO posslblle far funzlonare un opposito Consorzlo, Nel 19111 II 

Marene 81 tento di Istltuh'e un Consorzlo dl motoaratul'a: alia 1'iunione intl'1'venllero 
numerosl agricolto1'l, ma quando sl trattl) dl firmare l'atto dl rt'golare costituzione nella 
8111a non rimasero l'he lIue pe1'sone! 
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costi che ne giustifichi la funzione economica di fronte aUe forme private 
I.1i speculazione. E quanl.1o cade la funzione economica, troppo difficile e'man
tenere in vita tali associazioni, specialmente nell'ambiente del piccolo pro
prieta rio. 

II regime erel.1itario non influisce in modo palese in misura sfavorevole 
!luIla piccola proprieta, giacche esso trova un giusto equillibrio in queUo che 
potremo dire- buon senso in nato degli agricoltori. Alle donne di solito e asse
gnata la sola legittima, che viene loro quasi sempre liquidata in denaro, e 
nelle famiglie troppo numerose alcuni dei figli sono avviati ad altre pro
fessioni, sicche anche nel caso di divisione ereditaria l'azienda finisce con il 
I"icostituirsi attorno al nucleo agrario della famiglia. Se la divisione avviene 
(~ contenllta entrQ limiti ragionevoli e si compie quasi sempl'e -in modo tale 
da pel"mettere ai due 0 pili nuclei autonomi di avere normali condizioni di 
vita. Non e raro il caso che Ie nuove aziende sorte dalla divisione di quella 
pa terna vengano, nel giro di pochi anni, grazie al pili intenso lavoro, a dare 
ciascuna il reddito 1m-do dell'azienda primitiva. 

La frammentazione della piccola proprieta e non troppo frequente e la 
dispersione delle particelle, nei casi di frammentazione, risulta non eccessiva. 
Qualche volta si riscontra e non di rado, specie nell' Albese, e imposta dalla 
necessita di dispone di un po' di prato irriguo. La propaganda per l'ef
fettuazione di permute che permettano l'arrotondamento del podere, ha 
trovato ostacol0 nella cifra massima stabilita per i valori dei terreni in 
pel'routn, per conseguire Ie facilitazioni tributarie, cifra che, se era gia bassa 
ncll'anteguerra, e oggi quasi irrisoria; inoltre i contadini osservano che la 
suddh-isione del fOlido in particelle distaccate permette di meglio sottrarsi 
al rischio di infortuni meteoriei che potrebbero colpire tutto il podere se riu
nito ill un appezzamento unico. 

Grandi imprenditori agrari abiliJ e solerti sono alquantofrequenti in 
tutto il territorio. La loro opera, peraItro, non puo essere grandemente se
guita dai proprietari contadini giacche questi non dispongono di quella lar
ghezza di mezzi con i quali i grandi possono svolgere l'industria agraria. 

n fallimento di numerose banche locali, che avevano raccolto gran parte 
dei risparmi dei contadini, lIa avuto sfavorevole e non trascurabile influenza 
sulle condizioni economiche dei piccoli proprietari. In seguito a cio si e 
cI'eato in 101'0 uno stato di forte sfiducia perle istituzioni "bancarie ed oggi 
molti prefel'iscono tenere gli eventuali risparmi presso di 101'0. InoItre, in 
dipendenza di questi fallimenti e della modificata situazioneeconomica 
generale, e venuto a mancare ai piccoli proprietari la disponibilita di somme 
con cui provvedere alle spese di esercizio dell'impresa agraria; e cosi ora 
sentita la necessita di c,ompiere operaziol;li di credito agrario, ma molti sono 
costretti a l'inunciar"i, con danno non piccolo per la produzione tel'dera, 
«late Ie molteplici formalita occorrenti per ottenerll tali prestiti. 
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{;na causa che contl'ibuisce a mantenel'e in conuizioni non eccessiva
mente tiOl'ide la piccola \ll'opl'ieta e con essa tutta la pl'opl'ietiL ·terriera e in
dubbiamente l'aggravio tributal'io (1). 

(1) A dimostrnre l'entitll. del grnvnme tributnrio ed Ii mettere in evidenza il suo 
senslbile aumento valgano ! dati di seguito esposti. 

Avvertiamo che ess! non si sono potuti raccogliere per Ie intiere singole zone, ma 
81 riferiscono ad una lora parte e precisamente al seguenti comuni: 

I ZONA - Alba (non compieso 11 comune di Grinzane Cavour ad esso di recente 
aggregato), La Morra, Monforte di Alba. - II ZONA - Cavallermaggiore, Cervere, La
gnasco, Saluzzo, Villanova Solaro, - III ZONA - CasteUetto Stura, Fossano, Villafal
letto. - IV ZONA - Benevag!enna, Chel'asco, Trinitll.. - V ZO:'iA - Mondovi, Margarita, 
Montanera, Morozzo, Sant' Albano Stura. 

Terrltorl eonolderatl: 

Superftcie prodlltt. su 100 dell'intiera zona 
Reddito imponibile. l. 

Trlbotl 192B: 

Imposta eruiale e sovrimposte terreui. L .. 

Conlributi assicurativl . 
Imposta ricchezza mobile sui l"edditi agrari » 

Contl'ibuti sindacali terl'eni e redditi agrari » 

Somma no 

cui cort'ispondono: 

per ettaro produW.o L. 
per tOO lire di reddito imponibi!e 

Imposta besliame . I . 

Imposta compless. per ha. produ!t. nell9"l!I I.. 

Imposta erariale e sovrimp. wrleDi nel 1925 L. 

Percentua'e di aumenlo (+) 0 diminllzione 
(-) nel 1929 in conlronto al 1925 del· 
l'imposta e sovrimposta terreni 

II 

57,4 35,0 
1.032.462 2.287.804 

659.533 1.175.791 
36.680 53.153 

.157.705 195.845 
73.142 92.093 

97,03 89,07 
89,79 66,30 

93.397 290.103 

107,33 106,10 

612.540 1.147.122 

+ 7,7 + 2,5 

In 
Ill· IV V complesso 

77,4 81,3 91,3 60,3 
1.689.352 1. 70S. 640 1. MS. 392 8.267.650 

H59.420 1. Ba3. 560 1.IH6:669 4.914.978 
30.954 39.900 15.796 176.483 

220.460 201.054 132.981 90S. 045 
97.563 91.880 68.584 423.262 

72,48 86,44 93,70 86,74 
71,~3 79,97 90,68 77,69 

277.050 245.552 243.659 1.154.761 

89,10 101,97 109,96 102,33 

863.713 895.265 1.110.546 4.629.186 

- 0,5 + 15,4 + 6,8 + 6,2 

Tenendo conto dei contributi assicurativi e silldacali, che nel1925 non erano applicati, 
delle var!azloni verificntesi nell'entitll deU'imposta erariale e delle sovrimposte terreni 
nonche dell'aumento dell'imposta besti.ame e della diminuizione dell'imposta di ricchezza 
mobile Bui rcdditi agrari risulta che nel 1929, in confronto 81 1925, sono state pagate in 
piil Ie somme qui indicate: 
Aumento tributi nel 1929. L. 131.865 103.095 36.844 212.310 133.886 623.000 

cui equivale un aumenlo: 
per .. nlua1e del 14,8 6,1 2,5 15,2 9,2 9,0 

per ha. produllivo di L. 13,80 6,05 2,21 13,43 9;27 8,41 

Una piccola ptoprietll. di ha. 6,85 situata in comune di Cherasco, irrigua per circa 
2/3 della superficie e con una rendita Imponibile di L. 1289,29, nel 1930 era gravata uai 
seguentl tributi": 

Imposta erariale e sovrimposte . . . . . . . . 
SOYrimpo.te (ruali speciali) • . . • . , . . . 
ContMbutt assicurativi. . . .. . . . . . . . 
Rlccbezla mobil. sui reddill agrad (imponibile L. 3900) 
Contributl sindacall sui terreni e sui reddili agrari. 
lmpo'/a be!ltiame. . 
Canone acqua irrigua . . • . . . . 

In complesso . 

corrispondent! ad un carico di L. 226,45 per ettaro. 

L. 743,05 
138,50 

45,55 
199,30 
91,25 

212,65 

~ 
L. 1.551.25 



- 105_ 

Condizioni di vita dei contadini. 

Sobrio, ma discretamente elevato e il tenore di vita dei cOiltadini e 
specialmente per quanto riguarda l'alimentazione, notevol:nente ~igliore i~ 
()onfronto di un tempo; puo anziJ dirsi che il miglioramento ha seguito paral. 
lelamente e fedelmente la formazione della· proprieta coltivatrice e, quindi, 
in alcuni territori si e iniziato e sViluppato fin dagli anni ilmmediatamente 
precedenti alla guerra. 

In passato il pane era, in molte plaghe, IIi segaIata 0 addirLttura di 
~eg-ale e la polenta di granturco era di uso quasi quotidiano; illardo risultava 
l'unico condimento; la produzione delle uova veniva destinata aHa vendita; 
il consumo della carne era limitato a tre, quattro volte all'anno. 

Ora il regime alimentare del contadino proprietario e caratterizzato 
dall'uso di pane di frumento, dalla notevole sostituzione della polenta con 
minestra di pasta, dal con sumo di uova e latticini, dall'uso dell'aUo in luogo 
del lardo, dal largo consumo di carne suina e, col dopo guerra, dal pin fre. 
quente uso di carne bovina, divenuto quasi settimanale. Ne .risulta cosi una 
.alimentazione sana, variata e sufficiente in quanto i pasti normali consistono: 
al mattino, latte con caffe; aIle 9, pane ed insalata. od altra verdura; a mez· 
zugiol'no, minestra 0 polenta e pietanza con uova 0 carne di animali da 
cOl·tile 0 da macello 0 pesce conservato; alle 16 pane e formaggio 0 salame; 
.alIa sera latte 0 minestra e verdura. Il vino e consumato durante i pasti prin· 
dpali ed in misura moderata. La maggior parte delle derrate alimentari e 
prodotta nell'azienda. 

I locali di abitazione e di usa rustico a corrado di proprieta coltivatrici 
sono, in generale, in un sol corpo. A piano terreno si hanno: la cucina, ove 
la famiglia consuma i propri pasti, la stalla, nella quale in alcune plaghe 
durante l'inverno dorme parte dei famigliari, il magazzino, la cantina - nelle 
zune ove si ha produzione vinicola - e talvolta una camera da letto; al primo 
piano si trovano nella misura strettamente necessaria Ie camere da letto, 
elJ.e servono non di rado pure pel' granaio; i pill. abbienti tengono a tel" 

reno un vano pel' usa di salotto. Migliori condizioni di abitabilita si no· 
tano nella Bassa langa di Alba ove Ie case sono quasi sempre sane e pulite 
ed il 101'0 arredamento, se in genere si limita allo stretto indispensabile, in 
qualclJ.e caso puo dirsi elegante. Nel rimanente Ie case rurali non sempre 
sono sufficientemente igieniclJ.e, mancando di luce e di aerazione, e risultano 
non di rado anguste e trascurate nella manutenzione; l'arredamento e mo· 
desto e Is. pulizia non e sempre .ben curata. 

Una certa proprieta e pulizia si notano nelvestire che, peraltro, nulla 
-di caratteristico presenta essendo ol'mai scomparso l'uso di specia~i costumi 
loculi. E' comune l'uso dell'abito migliore nei giorni festivi; nelle donne, 
.specie se giovani, va l'endendosi sempl'e piii evidente il desiderio del lusso e 
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delle mode cittadine e diffuso e l'impiego delle ciprie come delle acque ouoro:;,e. 
Le spese sanitarie sono mantenute nei limitL dello stretto necessario; 

per Ie pratiche e funzioni religiose si spende, mentre per l'istruzione Ie spese 
sono Dulle 0 di poca entita. Prima della guerra molte famiglie di agricoltori 
erano abbonate ad un giornale, 0 quotidiano di Torino 0 settimanale del 
capoluogo dil eircondario 0 di provincia; l'aumentato costo dei giornali e 
la soppressione di queUi locali hanno contribulto a ridurre nel ceto agricol() 
questo mezzo di istruzione. 'Oggi forse neppure il 10 % della popola~ione ru
rale riceve qualche giornale agrario; rna se questo e ntile al progresso tecnlc() 
non e sufficiente·e 10 e ancor menu per 10 sviluppo cnlturale della popolazione. 
Se qualche libro si trova Delle case di contadini e certo che 8i tratta 0 di un 
libro di testo scolastico obbligatorio 0 di nn libro l'egalato 0 di un libro tIi 
letture amene di pessimo gusto. 

l\loderate risultano Ie spese voluttuul'ie, quantunque l'uso -del tahacco silt 
genel'alizzato ed i giovani pl'efel'iscano fumal'e la sigal'etta; Ie osterie son() 
frequentate Dei pomeriggi festivi ed anche nelle serate invernali. 

I piccoli! proprietari: gli affittuari contadtni cd i mezzadri proprietari 
del bestiame e clle pl'endono in fitto i prati dcl pooel'e, vivono generalmente 
bene, senza sostanziali differenze e nulla PUQ dirsi ad es~i manchi di quanto 
e necessario. I coloni mezzadri ed i salariati, specialmente, dispongono di case 
pin ristrette ed il 101'0 vitto e pin parco dl. quello degli altri contadini (1). 

La popolazione rurale e generaimente forte e salia; Ie malattie intac
canti l'integrita della ruzza sono rare ad eccezione della tubercolosi che, 
purtroppo, in aIcune plaghe e alquanto frequente; l'alcoolismo e poco diffns(} 
ed in diminuzione. 

11 contadino-proprietario e attaccatissimo alIa sua terra; rna nei gio
vani quest'amore tende ad affievolirsi la:mentandosi la pesantezza dei! lavori 
agricoli, l'aleatorieta det redditi, non di rado rlet'urtati anche dalle vicende 
stagionali, In. pressione dei trilmtil. E' un la\'oratore instancabile, sobrio, 
economo e la sua -menteabbastanza aperta gli consente di applicare pratiche 
agricole progredite. Le famiglie hanno un numero di componenti min ore di 

(1) L'affitto del paderi varia da L. 2000 ad ettaro per i terreni irrigui a L. 1000 per 
quelll ascluttl, oltre ad alcunl appendizi consistent! in qualche coppia di palli ed in un 
certo numero dl dozzine dl uova. 

I glornalieri, secondo la staglone, ricevono L_ 12-18 gU uomini, L_ 8-12 i ragazzi 
e Ie dOlll,(!_ 

I salarlatl fissl (aervi di oampa·gna) percepiscono L. 2000-4000 annue, a secondo d~l
l'etll, vltto ed allogglo. Nella Pianllra Salllzzese banno annualmente L. 1200 in medIa, 
kg. 30 di maiale, quattro brente (circa q.li 2) di vino, legna, alcuni capi dl palla me ed 
un certo quantitatlvo dl uova, l'uso di un appezzamento per orto e mezzo litro di l~tt~ 
al giorno; 1 boari a dar jatto (colonl quasi salariati) doe quelli che deyo~o compl.er~ 
tutte Ie operazionl dell'azienda con a 101'0 carico tutte Ie spese di mana d opera, rIce
vono In pii'l del salarlatl fiesl circa q.lI 18 di grano e q.li 16 di granturco. 

Notlamo che nel 1933 I canoni d'affitto e tutU I compensi In denoro sopra indicati 
e vigenti nel 1929 sono senslbilmente diminuiti. 
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un tempo; i loro legami: sono tuttora saltli e Ie nascite iUegittime risultano 
sporadiche. Profondamente radicati nelI'animo rurale sono il rispetto per Ie 
autorita costituite, il sentimento religioso e 10 spirito di fratellanza sociale; 
questo non Ii lascia indifferenti per Ie sventure altrui, rna Ii spinge ad un 
vicendevole, proficuo aiuto. La scuola e frequentata con maggiore assiduit3 
lIel passato; non pochi figli di contadini sono desiderosi di una cultura 
maggiore e seguono anche i corsi degli istituti secondari, che in buon numero 
si trovano nel territorio. 

I proprietari coltivatori non autonomi, oltre che in lavori agricoli come 
giornalieri, nell' Albese si dedicano alIa ricerca dei tartufi, alIa caccia, in 
qualche casu al commercio dei bovilni e suini; raramente trovano impiego 
temporaneo nelle locali industrie enologiche. Nelle altre zone in prossimita 
di centri nei quali Ie industrie !mno sviluppate si ha un'occupazione invernale 
di agricoltori, specie dei pili giovani, negli opi1ici ed anche permanente 
di donne negli stabilimenti tessili. Questa occupazione di familiaIi di agri. 
eoltori permette di apportare al bilancio familiare un qnalche risparmio e 
pub offrire la possibilita ai piccolissimi proprietari di rendere autonoma la 
101'0 azienda, ai mezzadri ed agli affittuari di incrementare quel nucleo di 
risparmi che lora consentira. di realizzarla. Altra, seppure modesta, fonte di 
guadagni si ha nellavoro che distribuiscono a domicilio aIle ragazze di cam· 
pagna i sarti militari dei vari reggimenti di stanza nel territorio. 

Della modesta intensita del movimento emigratorio gia sie detto; ag· 
giungiamo che questo fenomeno e di minore rilievo nel ceto dei piccoli pro· 
prietari i quali emigrano, piu, di frequente per alcuni mesi dell'anno, solo 
nel casu di eccessivo allargamento della famiglia e che l'incremento della 
proprieta coltivatrice ha prodotto, un po' dovunque, una minore disponibi· 
lita di mana d'opera di quando 180 terra apparteneva a contadini in" misura 
minore. Lo scambio di opere fra piccoli proprietari e poco .frequente e du· 
rante la vendemmia, specie nel Monregaiese, si ha un'immigrazione di lavo· 
ratori della. montagna. E' opportuno rilevare che nei primi anni del dopo 
guerra si ebbe un sensibile movimento migratorio verso Ie citta industriali; 
questo fenomeno ora e andato notevolmente riducendosi anche a causa della 
erisi ehe traversano molte industrie. 

Qualche ristretta zona di terreno sarebbe l'Iuscettibile diJ miglioramento 
fondiario.agrario; altre potrebbero rendersi irrigue e quindi consentire una 
maggiOl'e produzione. Nelle plaghe collinari e desiderato, e riteniamo che 
questo sarebbe opportuno, uno sgravio di imposte per i terreni coltivati a 
vite e ehe sono fillosserati; cib perche occorre. sostenere una fortissima- spesa 

per lar ricostituzione viticola. 



CAPITOLO III. 

PROVINCIA DI TORINO 

Le zone studiate. 

a) Caratteri genera16. 

Si esamina, il terl'itorio di tre gruppi d'i eomuni e cioe: 

I - Comuni: Brarulizzo, Chivasso, Leyni, Montanaro, San BcnigllfJ 
Canavese, Settimo Torinese, Volpiano. 

II - Comuni: La Loggia, Moncalberi,.Nichelino, Orbassano. 
III - Comuni: Cercenasco, Macello, Scalenglte, Vigone, rillafranca 

Piemontc. 

II primo ed il secondo gruppo eostituiscono due plaghe pianeggianti si
tuate a nord-est e a sud di Torino, ehe abbiamo denominato Pianura To-ri
ne.~e lIettentrionale e Pianura Torinese meridionale. La zona settentrio
nale si estende alIa sinistra del Po per ha. 19.415; e ricca d'acque superficiali 
clle perlllettono di irl'igare, anche se non sufficientemente, circa ha. 15.500 e 
l1eclina da Ill. 285 a m. 170 verso il Po, che la lambisce a sud-est, ed i suoi 
alfluenti, Orco e Malone, che la soleano traversaImente. II Po divide longi
tudinalmente Ill, zona meridionale la quale ha una superficie di ha. 10_310; 
la parte orientale, pitl. piccola, e per circa 1/3 collinare e da m. 220 si eleva 
a m. 715; l'a1tra, solcata dal tOl'rente Chisone ed a nord delilllitata in 
parte dal torr~nte Sangone, e situata a m. 220-280 e parzialmente e irrigua 
(lia. 1.630). 

II terzo gruppo forma una zona della estensione di ha. 15.103 (1) che, 
fucendo parte della pianura situata a sud-est di Pinerolo, abbiamo detto 
della Pianura Pinero lese. E' posto a m. 240-315 suI mare; confina a sud con 
la provincia di Cuneo, in parte mediante il Po, e Iambito a sud-moest dal 
tOl'rente Chisone ed attraversato dai torrenti Pellice e Lemina e da varie 
bealel'c Ie cui acque, unitamente a quelle di nUlllerose sorgive, ser\'ono ad ab
bondantemente irrigare una superficie di circa ha. 3.900. 

(1) La superficle produttlva nelle tre zone rapllresenta rispettlvamente il 93.4 j;, 
94.0 ~I., 00.9 % dl'lla terrltorlale essendo essa dl ha. 18.128 nella I 2'01111, di hu. 9690 
nella II e dl ha. 14.483 nella I II. 
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Se si eccettua la parte collinare della zona II
J 

ove si hanno formazioni 
terziarie marnose e sabbiose frammiste ad alluvioni del Plistocene, i territori 
esaminati sono di origine quaternaria. In due plaghe della zona I, un'\ 
delle quali rappresenta l'estremo limite della vauda di Front, si hanno 
terreni diluviali del Plistocene, terrazzati, compatti, poco permeabili e piut
tosto aridi; in prossimita dei corsi d'acqua il suolo e formato da alluvioni 
~ttuali e nel rimanente da alluvioni antic he (terrazianc). La fel'tilita e (11'0-

duttivita del suolo so no maggiori in questi ultimi e in relazione aUo spes sore 
tlello strato alluviol1al~, alIa diversa proporzione nella quale' si troval1O gli 
elementi sabbiosi, ghiaiosi e ciottolosi che 10 compongono, ed all'entita delle 
acque di irrigazione di cui e possibile disporre_ 

Nelle zone della Pianura Torines6 si ha inverno piuttosto breve, rna 
spesso rigido, estate assai calda e nebbie autunno-invernali frequenti; nella 
Pianura Pinerolese estate meno calda, inverno lungo e saltuariamente rigido, 
non rare nebbie autunnali e frequenti brinate primaverili. Le precipitazioni 
Jltmosfericbe sono pill elevate in primavera e pill basse in inverno (1). 

Nei riguardi damogl'afici la plaga della Piamtra Pinerolcs6 si diffcrenzia 
J:!eusiuilmente dalle altre, come e .rilevabile dai seguenti dati: 

POPOLAZIONE 

residente prcsente sparsa 1921 

.,+1 ~±II .~ " ZONE c 
·0 .~ 0 

~i:· ;§ e'~ ~.2!oi:se·~ .• " 1] [:5 ON_ 0== 
1911 1921 -~::J 1911 1921 O:c El \-;; ... .8 ..... o1A =.:4 :; =,,= ;!.r.II_ 

8 S·· G) J.o'~ ~e·e~t"E ~ "'" .,,,"" 
III 8.~ "",,0 

8.;~ "" .. ~ tt;:c ~b I=).. So ""ol< 
;00 ;00 ;0 

1. - Piallura Torhiese settentrionale ~'MI .. + "I 184,~ 35.270135.413 + O,~ 182,~ lB.7\ 36,5 

II. - Pianura Torinese meridionale. 20.3U 22.4441 + 10,3 217,7 20.816 22.389

1

+ 7,6 217,2\ 
28,1 6~,B 

HI. - PiaDura PiDeroiese • 18.'90 17.760 - 3,9 11;,6 18.199 17.MB - 4,7 tt~,9 29,~ 35, 2 

L'elevata densita che si riscontra nelle zone I e II dipellde, oItre che dai 
('I'ntri oi ChivIIsso e l\loncalieri, dal sensibile sviluppo industriale e dal fatto 
t:he ill esse risiede un numero non illdifferente di persolle svolgenti Ia propria 
attivita a Torino. A questi fattori e pure da attribllire I'incremento demogra
nco del decennio 1901-1911 ed il notevolissimo, nella II, di questi ultimi 

(1 Annualmente la loro quantitll media e di mID. 800-900 nelle zone pianeggianti 
(cavo~r mm. 93O-Chlvasso mm. 790), quantitll che dimlnulsce nella parte collinare 
(Moncalieri mm. 552). 
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anni (1); incremento dovuto non alla naturale eccedenza dei nati sui morti, 
che e modesta come nella Pia;nura Pinerolese, rna ad una apprezzabile immi
grazione. 

La popoluzione agricola vive in cascinali sparsi perla campagna, special
mente in qualche Comune, in numerosi villaggi e nei capiluogo, all-uni dei 
quali sono prevalentemente abitati da rmali. I villaggi hanno qualSi lSempre 
forma allungata, 8pesso disordinata, ('on case separate fla orti e cortiii'; r 
centri pin popolati risulta~o, in generalt', c(lstituiti da agglomerati di fab
bricati relativamente com patti. Le eostruzioni rurall loIono eli solito in due 
corpi distinti fra i quali si trom il cOl'tile rustico. 11 fabbricato principale, a 
due piani, e a nord di questo e comprende i locali di abitazione e la stana 
con sovrapposto fienile; nell'altro, posto a sud del cortile, sono i magazzini, 
la tettoia ed il portico; talvolta,. specialmente nel Pimerolese, il portico e a 
parte e sorge a levante del cortile. 

L'emigrazione all'estero, di preferenza transoceanica e diretta ,-erso il 
Sud America, non e mai stata intensa nelle zone della Pianu.ra Torincse, 
ove si ha una sensibile immigrazione a carattere industl'iale, mentre un 
tempo fn notevole nella III. Nel dopoguerra si e in tutte fortemellte con
tratta (2). 

el) L'andamento della popolazione, residente e presente, risulta dal seguente pro
spetto: 

Indice dena popolazione (cen.imenlo 1901 = 100: 

ZONE resldcnte 

I 
presente 

1911 I 1921 I 1931 1911 I 1921 I 1931 

I. - Pianura Torinese ~tteDtrionale . 100,3 102,1 109,8 102,0 102,4 111,2 

n. - Pianura Torine~ meridionale. 111,0 122.5 173,5 113,7 122.2 174,6 

III. - Pianur. Pinerol.,,, . 97,1 93.3 89,3 96,2 91,7 88,5 

(2) Riportiamo alcuni dati relativi al movimento migratorio: 

EMIGRA.NTI 

ZONE l'el'iodo 1906-1913 I Perio.1o 1919-19'20 

M d'a anDua I su 1000 obit. Media aonua I su 1000 .bil. 
r I .... id. nel 1911 resid. ue' 1921 

371 I tf I 77 2 

1M 5 

I 
17 

331 I 18 13i -8 

I. - Pianura Torinese settentrionale. 

II. - Pianura Torinese meridionale 

III. - Pianura Pinemlese . 

In quest! ultimi anni ulcuni contadini della II I zona si sono recnti nel Bieliese .. 
nel Vereellese prenclendo in affiUo dei fondi e nel 1922-23 un certo numel'O di agl'ieoltol'i 
dl Vigone e dl Vlllufraneu sl porto Del sud-ovest· della Francia ove aequisto terrenL 
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La JJ I zona ha earattere esclusivamente agrario; nelle aItre l'economia 
intlustriale, se non prevalente, e accentuata per la pl'esenza ill Don poc4i 
stabilimenti e perche gran parte della popolazione maschile dei centri pill 
prossimi a Torino si reca giol'nalmente in questa citta occupalldosi negli 
opHici industl'iali, nei cantieri edilizi ed in vari altri lavori. Industrie im
portanti si hanno a Settimo e Chivasso (meccaniche, tessili, chimiche) a Mon
calieri (chimiche, meccaniche) ad Orbassano, ,San Benigno, La Loggia (tes
sili); in questi opifici trovano lavoI'o, in genere stabile, giovani familia,ri di 
agricoltori con prevalenza di donne (1). 

l\lercati settimanaIi per la vendita dei prodotti agI'ILri esubel'lluti il fab 
bisogno e del bestiame, hanno luogo in vari paesi (2); molti prodotti, pe
raltro, afijuiscono ai mercati di Torino, Pinel'olo e Carmagnola (canapa). 
II vino, di cui manca una produzione locale sufficiente, e acquistato nel Mon
ferl'ato, nell' Albese, nel Pinerolese e vengo~o impol'tati anche mosti meri· 
dionali. 

Le strade provinciali e comunali formano una buona rete IIi comuniclL
zione, che nella zona III non sempre e mantenuta convenientemente. La via
bilita vicinale e eampestre e sufficiente e nelle zone 1 e 11 in discrete condi
zioni di manutenzione; nella Pianura Pinero lese queste strade non sempre 
sono praticabili durante l'inverno, ma vanno gradualmente sorgendo Con
sorzi per riparare a tale incoDveniente. Quasi tutti i capiluogo di Comune 
hanno stazione ferroviaria; molti sono collegati con tramvie elettriche a 
lorino e per alcuni si hanno pubblici servizi automobilistici. 

Le condizioni sanitarie sono buone e non mancan@ adeguate opere assi
stenziali. Generalmente non si hanno acquedotti, ma l'approvvigionamento 

Ili aeque potabili e abbondante. 
L'istruzione pubblica elementare e regolarmente impartita anche nelle 

varie frazioni; Ie seuole solio frequentate con assiduita, quantunque nei pe
rilQdi di pin intenso lavoro agricolo si notino delleastensioni. 

(1) L'importanza delle industrie nei singoli territori pub rilevarsi dai dati del Ol)n
HilllClIto industriuie del 1927, qui riportati: 

Esercizl 
ADDET'l'I 

ZONE Industriali in complesso 
media I su 1000 .blt. 

per esercizio' resid" no) 1921 
N. 

I. - Pi~nura Torinese setteutrionale. 989 5.623 5.7 157 

11. _ Pianura Torinese meridionale 567 9.40!1 6.0 152 

111. - Pianura Pinerolese . 374 1.092 2,9 61 

(2) Chivasso, Moncalieri, Vigone e Villafranca Piemonte. 
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A Chivasso e 111111 8ezione della Cattedra ambulante di agricoltul'u di 
'forino, e Villafranca Piemonte ba con Vigone il « Podere sC110Ia Pignatelli » 

istituzione spel'imentaie ugl'ul'io-zootecnica, che pl'ovvede anclie ull'il:stl'uzione 
agl'aria dei contudinimediante lezioni teoriche e dimostl:azioni pl'utiche in 
cumpagna. 

h) (}aratter~ ayrari. 

Le tl'e zone, nonostante ciuscuna pl'esenti tel'I'eni di divel'sa fOl'mazione 
e costituzione, varia mente produttivi e suscettibili di differenti coitnI'e, nnche 
pel'che l'il'rigazione non e dappel'tutto possibile 0' sufficiente, hanno nel 101'0 
insieme caratteri agrari nOll troppo dissimili. 

La ripartizione percentuale della snperficie per qualitil. di coltura l"isulta.: 

ZONE . 
QUA.I.ITiI. I'll COLTURA. I 

I 
" 

I 
'" Pianura Torinese Pianura Torinese Pianura 

settentrionale meridionale Pinerolese 

Scmioativi semplici 47,9 41,0 39,3 

Seminatl"j con pianle legnose. 1,6 1M 22,2 

Seminatil,j 49,5 54,4 6/,5 

<:olture legnose specializzate - - -
Prat! permanentl , 30,9 22,9 25,6 

SlIperficie Ia,vorllbile 80,4 7i,3 8i,I 

Pascoli permanenti· . 1,9 1,8 1,3 

Super/icie agraTia 82,3 i9,1 88,4 

Superficie rorcstale 9,5 B,2 

I 
7,3 

Ineolto produtlh'o 1,6 0,7 0,2 
I 

Sflperficie produUitlQ 93,4 94,0 95,9 

Area improdulli,a 6,6 6,0 4,1 

Sliperficie terriloriale 100,0 100,0 100,0 

Nei seminativi con piante legnose si huuno gelsi nella. zona L, viti in 
prepondeI'anzu nella I I, viti (per circa 11. della 101'0 estensione) e gelsi 
nella HI. 

La coltura prevalente nei seminativi e il grano, che occupa oltre il 50 % 
della superficie, a cui seguollo 11 gl'nntul'co, III segale ed il trifoglio. Nella 
PlQ.num Torinese settentrionale estesa, specinlmente nell'agro di Volpiano, 
e In coltUl'a della saggina e nel Chivassese quell~'\. delle piante ol'tensi, di-
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St:1"etanwnte coltivate anche nella zona II. Nella Pianura Pillerolese e diffusa 
la callapa e negli anni decorsi era molto coltivata la menta piperita che 
a\'e\"a ,1I;lmnto una notevole importanza. La rotazione quadriennale va diffon
dl'lItlo:;i; peraItro, sono tuttOl'a praticate Ie l'otazioni biennale e tl'iennule. 

Buoll<l parte dei terrelli boschivi e ';;ituuta in prossimiti1 <lci corsi u'acqua 
e qui In-edomina il pioppo, il cui prodotto e assorbito da cartiere. 

La pl'otlllttivita del suoio e pinttosto_ elevata nella zona della Pianura 
i'illl:roluse e minore e in lJuella 1'orinese settentriollale (1). 

:Xute"ule risulta il patl'imUllio zootecllico neisingoli territori in conse
guellza della abbondante pl'uduziolle foraggera (:!). 

II be;;tiame bo\'ino e iu grande lIremlenza di razza piemonte;;e; da e8SO, 
oltl'e iI iuvol'o necessario alia c(litinlzione dei terreni, si 1m una non indiffe
r(>llte produzione di latte - chI' in parte serve ad approvvigionare 'l'orino ed 
ill parte, specialmente nella zona della Pialltlra Pinerolese J viene trasformato 
- e di carne essen do aSllUi diffuso l'allemmento dei sallati (3). 

:Xclle gl'andi aziellde molti !;I\'ori agricoli sonG eseguiti con cavalli ed in 
talune anche con motod inanimati. L'impiegu di cavalli per l'esecuzione di 
lavori campestri tende a diffondel'l!li come e confermato dal 101'0 sensibile 
UlIlIIellto e dalla generale, seppure lie,-e, diminllzione dei bovini. 

Di\"cl'si Imrl'itici e caseifici, di }ll'eferenza conu,otti daindllstriali 0 da 
lIlal'gal'i, sonG nelle singoie zone; alcuni "engono gestiti da agricoltol'i, ma 
wme imprese a se stanti, ed a Villafranca Piemonte ve n'e uno sociale.. Nella 
ZOlla della Pianum Pinerolese esistono distillerie di menta a carattere in
dustriale (4) ed a Chivasso e una fabbrica di COil serve alimentari. A Volpiano 
ha impol'tanza l'in.dust.ria casalinga della faubricazione di scope di saggina, 
industria. esercitatu dagl! stessi agricoltori. 

(1) l."n indice della produttlvita del suolo pUG aversi dal reddito imponibile cata
stale che per ettaro produttivo l! in media nella I zona di L. 116,04, nella II di L. 123,65 
e nella III di L. 146,85, 

(:!) Riportiamo a)cuni dati sulla consistenza del bestiame: 

ZONE 

I II III 

BESIIAME Pianura 'forinese Piaoura Torinese Pianura 
settentrionale meridionale Pinerolese 

1908 I 1930 1908 I 1930 1903 I .1930 

Capi complessivi. 
i 19.340 19.499 10.706 11.4:11 18.162 17.404 

Capi gross; 17.771 17.382 8.313 8,822 14.882 14.825 

Capi grossi 6U 100 cap! 91,9 89,1 77,6 77,2 81,9 85,2 

Bo,ini su 100 cap; . 82,1 86,8 61,2 57,0 70,6 73,9 

Capi gro.isi per kmq. produtUvo 98,0 95,9 85,8 91,0 102,7 102,3 
I 

"'(3) A Vigone si allevano vitelli da destinarsi come riproduttori, ricercati anche da 
agricoltori delle provincie di Alessandria, Vl"rcelli e del Canavese. 

(4) Oggi (1933) sono chiuse. 
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c) Distribuz'ione e condllzione della proprieta rurale. 

La terra e posseuuta per la qua'si totalita ua privati; i Comuni e gli Enti, 
non comprendenuo fra qllesti l'Ordine Maurizillno, sono nel complesso pro
prietari di una parte modesta deUa superficie produttiva (1). 

La proprieta fondiaria e assai frazionata. NeUe tl'e zone oltl'e meta 
deUa superficie lavorabile appartiene a piccoli proprietari; solo nella Pia
nura Torinese meridionale si riscontrano alcune gl'andi propri~tA, fra cui 
queUe deU'Ol'dine Mauriziano. 

Gcneralmente Ie medie proprieta hanno un'ampiezza di 10-60 ettari di 
terreno lavorabile e prevalgono, come estentlione in complesso interessata, 
queUe di 10-25 ettari. Le piccole proprieta, di superficie inferiore a 10 ettari, 
spesso sono non autonome (particeUari) essendo numerosi i possessi che non 
superano i 2 ettari. 

In via approssimativa Parea lavorabile e percentualmente cosl ripartita 
agH effetti della proprieta (2): 

PROPRIETA 
Area 

I I 
ZONE lavorabile piccote 

grandi medie 
autonome I ettari particellari 

I. - Pianura Torinese settentrionale' . 15.625 - 30 40 30 

n. - l'ianura Torinese meridionale. 7.950 15 30 35 20 

III. - Pianura Pinerole", . 13.150 - 35 50 15 

LIt grande proprietA e per la :maggior parte affittata e gli affittuari sono 
in genera. contadini che si servono anche di manu d'opera estranea aUa fami
glia (capitalisti-contadini). 

I medi proprietari nella zona I di preferenza aSSUlllono l'impl'esa, men
tre nella III in maggioranza affittano: neUe tre zone l'impresa assunta dal 
propl'ietario si estende, rispettivamente, ai "Is, a meta ed a l/s delle medie 
proprieta. Gli affittuari sono spesso capitalisti-contadini; peraltl'o, nella 
I zona prevalgono, anche come estensione interessata, i contadini fra cui nu
mel'osi piccoli affittuari di modeste superfici (3), e non mancano, specie neUa 
II zona, colora che affidano ad aJtri l'esecuzione del lavoro manuale (capita
!isti). I medi proprietari imprenditori in maggioranza sono lavoratol'i ma-

(1) I possessl del Comunl e degll Ent! Interessano 11 7,7 % della superficie produt
t!va nella I zona, !1 6,4 % nella II ed 11 3,5 % nella III. 

(2) Un Indice del frazlonamento della proprieta sl ha osservando che nel 19Zi la 
superficie produttlva media lnscritta a ciascun articolo di ruolo dell'imposta terreni 
era rlspett!vamente nelle tre zone di ha. 1.50-2.20-2.08. 

(3) Bast! tener presente che Ie proprieta comunnli sono affittnte a lotd dell'esten
slone medin dl 1/2 ettaro. 
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nuali che I'icorrono a manu d'opera, pur essendo alquanto numerosi nella 
zona II i capitalisti; talvolta i medi prol1rietari affittano la parte di terreno 
eccedente 10. capacita lavorativa della 101'0 famiglia. Gli imprenditol'i capi
talisti, proprietari ed affittual'i, fanno coltivare Ie loro aziende da mezzadri 
e, pift di frequente, da boari e. salariati. 

I poehi piccoli proprietari borghesi quasi sempre cedono l'impresa ad 
affittuari contadini. La maggior parte della piccola proprieti1, che normal
mente ha una superficie di ha. 3-6, appal·tiene a contadini. Nell'agl'o di Bran
dizzo, Chivasso e Settimo queste proprieta coltivatrici non sempre sono auto- . 
Jlllme, non tanto perche insufficienti ad assorbire il lavoro della famiglia del 
proprietario-impremlitore, quanto per la facilita COll Ia quale questo lavoro 
e distolto dai campi trovando impiego a Torino, 

Nella 1 e II zona la proprieta partieellare appartiene per meta e per 2/. 
rispettivamente a veri agricoltori, per 10. maggior parte affittuari di terreIii 
romunali () di medi e piccoli proprietari borghesi; la rimanente e posseduta 
da perlSone che lavorano a Torino nelle industrie, 0 come muratori (Volpiano), 
o come tel'razzieri (Brandizzo) e che, a volte, prendono in affitto <Jualche 
piccolo appezzamento di terreno (1). Nella III zona solo a Villafranca Pie
monte si l'iscontl'a un apprezzabile numero di proprietari particellari non 
agricoltori; nel complesso quasi i '/s di queste proprieta appartengono' a 
contadini in generale contemporaneamente piccoli affittuari 0 giornalierP· 
agl'icoli (Villafranca). 

I contadini che non vivono suI fondo tornal1o ogni sera aIle loro case ed 
il percorso che compiono pel' recarsi 0.1 lavoro non snpera gli otto chilometri 
fTn l'andnta ed il l'itorno. 

Formazione di proprieta coltivatrice. 

a) Prima della guerra. 

Nel periodo precedente 10. guerra 10 sviluppo della pl'oprieta coItivatrice 
presento aspetti diversi nelle' tre plaghe. Fu, infatti, insignificante nella 
Pianura Torinese meridionale e piuttosto accentuato in quella Pinero lese. 

In questa zona Pinero lese do. tempo esisteva una tendenza alla creazione 
di piccole proprieta che, con graduale lentezza, andavano aumentando a spese 
della proprieta di grande estensione, gia prevalente in modo assoluto nel ter-

(1) In comune di Settimo circa meta della proprieta particellare e posseduta da 
lavandai; si tratta in generale di meno di 1 ettaro di pr!1to, suI c;tua~e distel!-dono i 
panni e il cui prodotto serve ad alimentare il cavallo 0 11 mulo lDd1spensab11e per 
l'esercizio del lora mestiere. 
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ritorio. La laboriosita e la sobrieta della popolazione, Ie l'imesse Jcgli emi
grati 0 i modesti risparmi da essi portati rimpatJ'iando, permettenlno ai pin 
umili di elevarsi e di passare da semplici lavoratori a piccoli affittuari, a pro
prietari di qualclle limitata parcella di terreno e, con gli anni, a proprietari 
coltivatori autonomi. Tale modesto, rna continuo passaggio della terra in 
proprieta .Ii coltivatori manuali subi negli anni immediatamente precedenti 
al HIU un apprezzubile incremento - circa ha. 600 equivulenti al 10 % della 
ulloru esistente piccola propl'ieta - favol'ito dul cresciuto benessere_ verilica
tosi nella plagil, unche in dipendenza dei futti sopra accennati. L'aumento, 
dovuto in limitata misura alIa cessione di terl'eni appal'tenenti ad Enti puh
blid. ed in modo pl'evalente allo spezzettamento (ji gl'undi e medie propl'ieta 
ed !lIla vend ita di piccole propl'ieta di horghesi, ebhe come conseguenza la 
f01'llI:1zione di un numero notevole di proprieta particellal'i, acquistate in 
genera Ie da agricoltori in prevalenza affittuari, ed anclle un leggero accresd
ment.o di piccole aziende autonome. 

Anche nella Pi-anura Torinese settentl"ionale ebbe luogo, negli ultimi 
anni pr~-bellici, precisamente dopo il 1910, una fOl'mazione di pl'Oprietl\ 
coltivatl'ice pin accentuata di quella che si verificava normalmente. L'in
Cl'emento, da ragguagliare al 6 % della piccola proprieta allora esistente, in 
quanto passarono a contadini non menu di 500 ettari, e da attribuire al forte 

'-desiderio che 181 popolazione aveva di investire i risparmi tenacemente accu-
. Illulati lavorundo nei campi 0, pili spesso, in lavori non agricoli, e fu facili

ta£O, oItre che dalla lottizzazione di unl~ vasta tenuta, anehe dal fatto che 
nella meta dei casi Ie vendite furono effettuate con pagamento mteale. 1 ter
reni passati neUe mani di contadini proven nero per "/. deUa 101'0 estensione 
da] frazionamento di grandi e medi possessi, per 1/ 10 da proprieta di Enti 
pubblici, pel rimanente dn picco]e propreta di horgllesi e portal'ono alIa 
co~tituzione di un modesto llumel'O di lluove proprietii, coltivatrici autonome, 
ad lin sensibile accl'escimento di queUe particellal'i, di cui alcune divennero 
autonome, e ad una notevole cl'eazione di picculissime proprieta, ehe pel' 
circa i "/10 fUl'ono acquistate da non contadini (lavandai a Settimo, tel'raz
zieri It Volpiano). 

b) Nel dopa guerra. 

AlIa stasi qUII'Si ('ompleta die si euhe localmente ne! mel"eato foudiario 
durante Ia guerra seglli, negli anni successivi, nn'attiva contrattazione di 
terl'eni che dette Ol'igine ad un forte aumento della pl'opl'ieta eoltivatl'ice. 

La apprezzabile intensita con ]n Quale questo fpnomeno si verifico e da 
attl'ibuii'e alIa. maggiore dispouibilita di capitali da parte dei lavoratori in 
dipelldellza dei 101'0 accresciuti gllatiagl1i: al desiderio sempre da ]01'0 IH'Uto 
di divenire proprietari del <:ampo ove impiegano il proprio ]avoro; alIa 
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lllaggilll'e facilitil COli la quale i propri!'tad horgileld allenarono i propri pos
JilesMi. E cio per gli aUi prezzi raggiunti dalla terra, che consentivano ai pre
eedenti proprietari di ritral'l'e un capitale superiore a quello cOl'l'ispondente 
al l'eddito dei propri fondi, generalmente affittati e quindi con reddito vinco
lato in dipendenza della legale quasi inamovibilita del canone, per la man
eanza di mana d'opera e per la difficolta di convenientemente affittarli. A 
questi fattori, per la Pian-UTa Pinerolese e da aggiungere il crolla di vari 
Istituti di credito che indusse molti piccoli risparmiatori ad investire Ie 
proprie economie in terreni e, in parte non trascurabile dopo il1924, all'utile 
IIHsai eleva to conseguito con la coltivazione industriale della menta. 

Nel dopo guerra e presllntivamente da ritenere che la piccola proprieta 
di contadini sia in complesso aumentata del 18 % nella Pianum T01-inese 
settentrionale, del 30 % in queUa meridionale, del 40 % neUa Pianura Pine
,'olese (1). In,quest'ultima, la maggior parte dei trapassi di proprieta si veri
fico ne11926_ Nella parte collinare della JI - ave circa '/3 delle ville esistenti, 
natnralmente Ie piu scadenti, furono acquistate da agricoltori - negli anni 
1924-1925; in queUa. pianeggiante neI1919-1922.Infine, nella I zona gli acqui
.sti di terra da parte dei contadini si veriticarono gradualmente. 

La nuova proprieta ('oltivatrice ebbe in prevalellza origine dal fraziona
mento di fondi piu 0 menu estesi e solo nella Pianura 'l'orinese settentrionale 
una parte sensibile pr~enne da terreni giil, posseduti da Enti pubblici, come 
puo esser rilevato daJ seguente prospetto nel quale riportiamo, in percentuali 
approssimate, da cht e quanta dalla terra acquistata da contadini era posse
duta in precedenza: 

ZONE 

PROPRIt."I'ARI PRECEDENT! I 

\ 

II 

I 
III 

Pianura Torinese Pianura Torinese Pianura 
9t'ttentrionale meridionale Pinerolese 

Entl pubblici 20 - -
Grandi e medi proprietari. 70 80 75 
Piccoli proprietari borghe!ili 10 20 25 

Totale 100 100 100 

In generale dalle .cascil1e di una certa ampiezza si ebbero una 0 piu 
:aziel1de lavoratrici e varie piccole parcelle «Ii tel'reno che pass~ronQ in pro
pl'ieb\ di piu coltivatori. Le prime furono di soli to acquistate dagli stessi 

(1) Le percentuali indicate nel testo derivano dagli accert~enti local~ente effet
tuati dai quali l! risultato cbe sono passati a contadini n~ll~ Pianura Tonne.Be setten
tritmale circa ba_ 1650 di terra, nella Pianura Toriue.se merzdl0naLe ba. 1000 ed in quella 
Pinerolese non meno di ba. 2500. 
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affittunri ~ qmtli ebbero nel periouo bellieo eu in (IUeIlo 'successh'o In possibi
lita di risparmiare delle somJllc non illdifferenti, "ia per il continuo aumento 
di pl'ezzo dei prodotti ugl'icoli e del hestiamc sia per il non adeguato au
mento dei canoni di affitto, e poterono cos! dil'ettamente passal'e dalla catego
ria di affittuari a. quella. di proprietal'i indipenuenti (1). Le altre vennero 
compl'ate 0 dn. piccoli proprietari non autonomi, che con esse si crearono, 
rna non sempre, un'azienda ,familiare, ° da piccoli allittuari, 0 da operai 
agricoli e non a.gricoli che cosl iniziarono la formazione di una lore proprieta. 

La. complessiva. 8uperficie passata nel dopoguerra in proprieta di lavo
ratori e da supporre si sia, grosse modo, ro~i pel'centualmente l'ipartita: 

ZONE 

C.HE(.ORIA DI JlROPRIEH II 
Pianura Torine!t Pianura Torioese 

settentripna!e meridionale 

Coltivatrice 8utonoma di nuova formazione 6a 60 

Coltivatrice autonoma per comple tame nto LH pree· 
sistente parlicellare a solo accrescjm~nlo di 
questa , 20 :l5 

Particellare di nuova lormazione', 20 15 

Tolale 100 100 

II! 
Pianura 

Pinerolese 

50 

30 

20 

100 

Fra. i nuovi proprietari particellari nella Pianura Pinerolese i lavora
tori rurali (piccoli affittuari, operai 'agricoli), che acquistarono circa meta 
della. complessiva estensione delle proprieta particellari, prevalgono in modo 
assoluto; nella Pian-ura Torinese settentrionale sono piu numerosi, invece, 
gli operai non agricoli i quali comprarono i 4/. della nuova, propl'ieta par
ticellare, che coltivano nelle ore liberedella lore principale occupazione 
o a mezzo delle 101'0 donne. Anche nellu fJianura l.'(;J·inese meriliionale, prin
cipalmente nelle plaghe pin prossime a 'l'ol"ino, 1101'1 pochi operai delle indu
strie acquistarono parcelle di terreno per costruirvi una modesta abitazione 
e per disporre di un po' di terra ove impiegare Ie 101'0 ore di liberta, special
mente nella coltivazione di ol'taggi (2). 

11 passllggio della terra ai nnovi proprietnri cnltiyutori e nel dopoguerra 
avvenuto II: mezzo di trattative dirette fra VCllditor~ ed acquirente per meta 
Ilell'estensiolle ceduta nella Piarillra Torinese meridionale e pel' ~/s nelle 

(1) Qualche volta questi aftlttuurl ebbero In possibilita dl Ilcquistare aziende Iliut
tosto vaste tanto da dover rlcorrere per la 101'0 coltlyazione a mallo d'opera oltre a 
quella del proprl famlgliarl. Sl ebbe cloe forlllazione d; medle proprieta che non ab
biamo conslderato. 

(2) A Nlchelino circa 300 famlglie. 
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clltl'e tille, quantnnqlle nei comuni di Cercenasco e Villafranca (Pianura Pi
lIero[ese) Ie vendite dil'ette siano state numerose. Per il rimanente si ebbero 
primti intermediari, che abitualmente acquistarono i terreni per rivenderli, 
facendo cosl nna larga e redditizia speculazione. L'utile, netto da spese, da 
essi consegllito e statu assai vario; maggiore se fra il momenta dell'acqllisto 
e della vendita intercol'se piii tempo (questo valse fino a quando si ebbe ascesa 
dei pl'ezzi e cioe fino al 1926) e se Ie vendite da 101'0 eseguite si riferirono a 
piccoli lotti di terreno_ 

Nella Piallllra 1'orinese settentrionale gli intermediari conseguirono un 
prezzo di cessione in alcuni casi anche doppio di quello eli acquisto, ma in ge
nerale it prezzo dn essi J"iscosso risulto del 30-40 % sllperiore a quello pagato; 
in (juella meridionale PIlO ritenersi che il lora utile sia stato del 50 % fino 
al 1926, poi del 20·30 % ; nella Pianura Pinerolese, ove in generale gli inter
l1IC'uiari sulJito l"ivem]evullo i ten·eni lottizzati e talvolta guadagnarono anche 
iI ;:;0'%, fll in mellia lIel 20-30 % nell'immediato uopoguerra, si limito suc
ces!o;ivu JIIente al 10-15 % e qualche volta, in questi ultimianni, il prezzo 
realizzil to l"isuito inferiore a quello da 101'0 pagato. 

Nelle zone della Pianura Torinese il capitale necessario all'acqllisto della 
terra fn dalla quasi totalita dei nuovi proprietari risparmiato negli anni della 
guerra e, in misura maggiore, nei successivi: questi risparmi fm·ono facilitati 
a col 01'0 che erano affittuari da quanto si e accennato, ai piccoli proprietari 
particellari dai pl'ezzi dei prodotti agricoli e dalla elevata retribuzione del 
~ayoro che compivano fuori del proprio fondo, elevata retribuzione che per
mise anche agli operai agricoli e non agricoli, specialmente a questi, di fare 
dei rispami. I pagamenti vennero fatti immediatamente 0 entro l'anno del
l'acqllisto e solo alcuni ricorsero a prestiti parziali, in genere presso privati, 
prestiti che quasi tutti poterono intieramente rimborsare prima della rivalu· 
tazione della moneta. 

Nel teritol'io della Planura Pincrolese, il 70 % della somma complessi
vamente oCGorsa all'acquisto dei t€l'reni e da ritenere sia statu guadagnato 
e risparmiato, come sopra si e indicato, in dipendenza anche degli alti prezzi 
I"ag-g-illnti- dalla menta - lal"gamente coltivata a Cercenasco, Vi gone e Villa
fl'uu!;:! - fino all!)26; il 2:1 % fll preso a prestito perla .Iluasi totalita pr€sso 
IlI'ilu ti con lin :sa.ggio d'interesse di favore; il 5 % provenne da economie 
l/egJi cmigl·;mti." Dei nllovi I)l"Oprictari pliO supporsi che il 60 % abbia avuto 
l1i!o;pollilJile l'intiel'o capitaJe OeCOlTellte al pagamcuto integl"uJe del tCI"l"€no 
ed il 40 % sia invece ricorso pift 0 menu largamente al tredito. 

I {lrezzi ai qua-li veunero pagati i terreni- dai nllovi piccoli proprietari 
furono notevolmente diversi e variarol1o It seconda della fertilita, dell'ubica· 
zione e deIla maggiore 0 minore cstcnsione_ A titc,lo indicativo I:iportiamo 
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i limiti ent1'O i quali mediamente oscillo il 101'0 vulol'e e quello- attuale di. 
compra-vendita (migliaia di lire pel' ettaro) : 

I 
ZONE 

COLTURA PERIODO I II III 

I 
Pianura Pianura· . Torinese Torinese Pianura 

set- me- Pineroiese tentrionale ridionale 

I Durante 18 guerra 4.5- 7.0 3.0- 4.0 3.5- 5.0 

Negll anni immediatam~nle successh'i. R.O 15:0 10.0-14.0 7.0-13.0 
Seminatlvo 

Fr. II 1922-26 . 12.0·1S.0 17.0--22.0 IS. 0-26. () 

Atlualmenle (1929) S.0-13.5 12.0-15.0 12.0-17.0 

I Durante la guerra. 6.5- 9.0 4.0- 5.5 4.5- 7.() 

\ Negli aoni immediatamente success!"i 12.0-20.0 11. 0·16. 0 9.5-16. () 
Pralo irriguo. , 

( Fra iI 1922-26 . .. 15.0-24.0 IS. 0-24.0 22.0-27.() 

Atlualmenle (19'29) 12.0-18.0 14. O--IS. 0 16.0-20.() 

I Durante la guerra. - 4.0- 6.0 -
\ NegU aDni immediatamente sucressi\'i - 15.0~0.0 -

Vignelo ( 

f 
Fr. iI 192226. - 30.0-35.0 -
Attualmcnte (1929) - 15.0-22.0 -

I 

La selllSiLJile dimiuuzione nel prezzo dei terreni non hu, ill linea generale. 
eostl'etto i nuovi pl'oprietari a cedel'e i terreni acqnh;tati. 8010 nel comune di 
Villufranca si sono verificati alcuni cusi di rivendita; in quello di Vi gone 
si sono avute, come vedremo, delle 'l'ipercussloni uelle loro condizioni €'Cono
miche, che nttualmente possono dirsi dilmgiate. 

Trasformazioni colturali avvenute. 

Gli IIg1'icoltori che nel dopoguerra divennero p1'oprietn1'i di lIn'aZiCllua 
autonom3;per ave rIa comprata intieramente in questa perio<lo 0 pel' ll\·ere· 
ar1'otondato con l'acquisto di nuove pal'celle di te1'reno 1a proprieta prima 
posseduta, non semp1'e ebbero disponibili i capitali per una sua razionnle 
coltivazione. Questo perehe non di l'udo, per il desiderio e con iI- mira~~io, 

di 1'endersi in un avvenil'e nOll lontano economicamente indipendenti, iIll
piegarono tutte Ie sonUlle di cui disponevano nell'acquisto del fondo. somme 
che, come' nbbiamo accennato, non sempre fUl'ono a cio suffiCienti; ed a ci~ 
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1111'0110 indotti anche daU'andanientoeconQ~icogenerale cbe, con la continua 
ur,.cesa dei J"'odotti della terra, lasciava supporre 'la pOllsibilita di far fronte 
agli impegni che ciastuno andava assumendo. 

La tlelicienza, talvoHa la muncanza, dell'occol'rente capitllie di esercizio 
pin spesso si riscontro nella zona della Pianura Pincrolese, ove forse la meta 
dd nllovi piccoli proprictari autonomi venne a troV<lrsi in tali condizioni. II 
maggior numero di questi l'itenne OPPol'tuno farsi prestare Ie samme neces
sarie all'ol'ganizzazione della propria impresa; talora supplirono con un 
impiegll di maggiol' lavol'o e con una riduzjone delle spese di mantenimento 
della famiglia; raramente ritennero conveniente accontentarsi di una min ore 
produzione dell'impresa da essi condotta. 

Ma, qnantunfjne i nnovi piccoli propl'ietari post-bellici ahbiano in gene
l'ale procurato di porsi nelle migliori condizioni per I'esercizio dell'impresa 
agraria, puo dirsi che la sensibile modificazione verificatasi nel regime della 
proprieta fondial'ia in questa plaga non abbia notevolmente influito sui si-
8temi di coltura, non Tilevandosi in essi apprezzabili trasformazioni. E' ben 
\ ern che qnalche piccola estensione di terreno e stat a dishoscata e messa a 
coltura; che il trifoglio sta gradualmente passando da coltura intercalare a 
principale, con consegnente maggi~re disponibilita di fOl'aggio e phI razio
nale sf"uttamento del suolo; che I'allevamento del bacoda seta subi nei primi 
anui del dopoguerra una apprezzabile intensificazione; che l'impiego dei con
cimi, organici e chimici, e fOl'temente aumentato; che non pochi relitti di ter
reno so no stati utilizzati mediante la piantagione di pioppi; che vari lluovi 
fabbl'icati rurali sono sorti anche in campagna. Ma tutto questo, che in pres
socche eguale misura e avvenuto nell'intiera zona, non ha modificato sostan
zialmente la sua fisionomia agricola. Quello che indiscutibilmente ha portato 
la maggiore difi'usione della piccola proprieta e una maggfore attivita coltu
J'ale, aHa Quale e pl'incipalmente da ascriversi .l'aumento della prodllzione 
IOl'du della zona, che pUG calcolarsi sia statu di circa il 20 % con notevole in
('remento di qllella granaria (1.). Si e pin volte accennato alia coltura della 
menta, coltura fOl'temente estesasi nel d01~0 guerra, e notevolmente ridottasi 
lIel 1927, per il traeollo del prezzo deU'€ssenza. La trasformazione indotta 
Jwll'eCO!lOmia 't1ziendale da questa coltura non puo dirsi do\'uta aU'incre
mento della propl'ieta coltivatrict, ma piuttosto Tiguardarsi questa come 

elfl'tto della maggiore difi'usi~me di quella coltura. 
Quanto si e detto si e pure verificato nelle pl'opriet;), pnrticellari di nuova 

tllstitllzione, i cui possessori sonG nella grande maggiol'anza picl'oli affittllari 

I: gilll'naiieri agl'icoli. 

(1) A Villafranca 1a produzione del grana e quasi raddoppiata daU'snteguerra_ 
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Nelle zone della Pianura 'l'orinese) quando i nuovi proprietari contfldini 
110U ebllero capitali d'esercizio sufficienti ad un razionale fnnzionamento deIhl! 
propria azienda, qualche volta supplirono con un maggior impiego di lavoro, 
rna pili di frequente preferirono adattarsi ad un minor rendimento di essa. 

Questi casi si riscontrano di solito nelle plaghe che maggiormente riselltono 
della presenza di opifici industriali e della vicinanza di Torino. Qui, infatti, 
molti proprietari coltivatori 0 parte dei 10['0 familiari, anche se hanno il 
capitale necessario a da,re un ordinamento migliore all'azienda ed anche se 

in questa sarebbe opportuno un maggiore impiego di mana d'opera, preferi
scono dedicarsi a lavori non agricoli; cio perche da questi ritraggono un com

penso immediato e non aleatorio, che non fa loro risen tire il diminuito red
dito della terra per la deficienza di mana d'opera - reddito spesso infel'iore 

all'interesse normale dei capitali impiegati nell'acquisto del fondo - pel'
mette di convenientemente provvedere al sostentamento della famiglia e 
consente anche di fare economie, spesso investite nell'acquisto di altl·i terl'eni. 
Tale situazione fa si che molte proprieta coltivatrici Ie quali, pel' estensione 

e produttivita del suolo, potrebbero essere autonome di fatto non 10 sono, ed 

in lmona parte del territorio della PiamIra settentrionale deve lamentarsi 
un sistema di coltura non tr·oppo attivo ne intensiyo, come invece potl'ebbe 

essel'e se molti dei piccoli proprietari non fossero distolti dalla terra. 
Laddove Ie iudustrie sono diffuse, e la vicinanza di Torino fa sentire III 

sna illIiuenza, la nuova formazione di piecola proprieta non ha, quindi, nel 
complesso, apportato miglioramenti nella tecnica colturale l'ilevandosi, fra 
l'altro, un ben modesto aumento nel consumo dei concimi, sia organici 

sia minerali, un semi-abbandono dei vigneti nella parte collinare della Pia

nnra lIIeridionale per In deficienza <11 rna no d'opern, assorbita clagli opifici 
iuLlllstrialL Peraltro, col passaggio della terra in pro prieta di contadini ,;i 
e moLlificato l'ordinamento coltnrale pel'che oggi buona parte di quelli au
tonom~ tende a proclurre nell 'azienda il necessario per la propria famiglia; 
si SOllO introdotte macchine, specialmente falciatrici, e si e fortemente svi
luppata, ill generale nelle impl'e~e pill piccoIe, la coltura degli ortaggi, Ia 
cui llotevole produzione e assorbita clni mercati Iocali e cIa quello di 'rorino. 

Nelle parti ove 10 sviluppo industriale ha minore importanza si nota iu

vece, in dipendenza dell'incremento della propl'iet:1 coltivatrice, una maggiore 
attivit:1 coltul'ale unita, taloI'll, ad una pili elevata intensiti1 di esereizio. La 

supertieie destinata ai prati artificiali e sensibilmente aUlllelltata, l'uso dei 
concillli e fortemente cresciuto, Ie pratiche colturali yanno gradatalllente 
perfezionalldosi, il patl'illlOllio zootecllico si migliora ed aumenta quantitati

vamente e non si tralascia eli illtl'odurre marchille per In raccolta e manipola

Zi01l2 c1ei prodotti. 



- 123 -

111 eousegllenza delle trasfnrmazioni av\'(~nnte il prodotto lordo nel tel'-
1 ('IIi passati a pl'oprietari contadini pno l'itenel'si allmentato di 1;3 nella 
PiallllJ'([ meridionale, di molto meno in quella settentrionale. 

HUOll llllIIIPro dei nllovi proprietari particellari, si e detto, sono operai 
;ul<l!'tti all'iudnstria, i quali nelle piccole estensioni eli tel'rellO acqnistato, 
o\-e tal volta haunocostruito nua modesta easa, coltivano durante Ie ore libere 
dal pl'opl'io lavol'o e a mezzo delle 101'0 donne quel tanto che e fondamentale 
lH'l' il sosteutamento della famiglia, dando la preferenza aIle piante da orto. 

Nell'insieme dei terl'itori esaminati il constatato incremento della pro
duzione agraria non ha di molto migliorate Ie condizioni della popolazione 
non I'urale nei riglUu'di dell'approwigionamento dei prodotti agl'icoIi, sia per 
I'anmento della domanda sia perla faeilihi degli scambi. 

Le condizioni della proprieta coltivatrice e Ie lora cause. 

a) Di ql£ella di nuova tonnazione. 

Le condizioni nelle quaIi oggi si trova Ia propriet:l coUivatrice forina
tusi nel dopo guerra sono sensibilmente diverse lIell!~ tre zone. 

Tale difi'eI'ente situazione e da credere sin prinr:ipalmente dovuta al modo 
eol qllale vennero efi'ettuati gli acquisti e cio(~ se i llnovi piccoli pl'oprietari, 
an~llllo disponibile il capitale oceorrente, pagarollo snbito iI prezzo del fondo 
;teqnistato, oppllre pili 0 meno largamcnte si in<iebitarono, rillscendo poi a 
soddisfare 0 no gli impegni contn1tti. 

Iufatti, nelle due zone lleIla Pianura 1'orinesc neUe qnali, gill si e eletto, 
l'ochi dei nuovi contadini proprietari l'icOl'sero al credito, troviamo che, in 
lIlm;sima, essi sono in bnolle, talyolta in discrete, raramellte in mediocri 
(Ooll(liziolli economiche (1); nella Piaml1'a Pine1'Olesc ove, come abbiamo 
y('dnto, i terreni furono acquistati prendendo di freqllente a presti to huona 
p:nte del denaro occorrente al pagamento, si 1m, invece, una nuoya pic
cola propriet:)o in linea genera Ie in condizioni mediocri, qnantllnque in akuni 
casi esse possano dirsi bllOlIe ed in altri, ma menD Ilnmerosi, addirittura 
(lisngiate (2). 

(1) ;.;reI eomune di Settimo Ie nuove proprietll coltivatrici si trovano in buone con
dizloni ad eccezione di alcune (10 %) che risultano mediocremente vitali essendo gra
vate di passivitll, Nel comune di Volpiano pur non essendo prospere, sono tali da man
tenersi discretamente bene ed in quello di Moncalieri esse oil'rono, in massima, caratte
ristiche da farle ritenere sutlicientemente prospereo 

(2) Xel singoli Comuni di questa zona Ie condizioni della nuova proprietll ('oltiva-
trice POSSOllO, grosso modo, cosi ritenersi: 

Cercenasco: nella maggioranza dei easi buone; 
1facello e Vigone: per 1/4 buone, per 1/2 mediocri, per 1/4 disagiate; 
Scalenghe: nella maggioranza dei casi mediocri; 
Villafranca Piemonte: per 2/3 buone, per 1/3 disagiate, 
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11 disagio nel quale oggi si trovano alcuni dei nuovi propl'ietari coltiva
tori non e da imputare a 101'0 incapacita tecnica, nel vero sen so della pa1'ola, 
che tutti, anzi, hanno procurato di coltivare, se non con maggiore intensit;)" 
illdiscutibilmente con una attivita pift elevata di c}lI:lnto fosse fatto dai prece
denti proprietari (1). Sono venuti a trovarsi in condizioni disagiate colol'c} 
ehe acquistarono terreni in misura sproporzionata alle 101'0 possibilita eeo
nomiche e che solo unaulteriore progressiva svalutazione monetaria pot eva 
far prosperare - in qual}to .questo avrebbe 101'0 pe1'messo di pagare, senza 
grandi sacrifici, i debiti contratti - come pure colora che compraron'o nel 
periodo in cui i p1'ezzi della terra erano maggiormente elevati, 0 poco pl'ima 
della l'ivalutazione della lira, senza disporre di tutto il capitale occor
rente 0 impiegando nell'acquisto tutto quello che possedevano, rimanendo 
cos! senza disponibilita di somme per l'esercizio dell'impresa; in definitiva 
tutti quelli che furono sorpresi dalla l'ivalutazione monetaria e dalla conse
guente diminuzione del prezzo dei prodotti agricoli e del hestiame, con sensi
hili passivita cui an cora far fronte. 

Nella Pian-ura Pin-erolese Ie serie difficolta in cui vennero a trovarsi que
sti piccoli proprietari in dipendenza di quanto ~i e accennato, an-ebbero 
potuto essere !I'upel'ate, come ad alcuni e statu pos:,;ibile, qualora non fosse 
sopran'ennta, quasi contemporaneamente, la forte crisi della coltul'a sulla 
quale avevano fondate Ie pili rosee speranze. Infatti, il crolla impl'ovviso 
del prezzo dell'essenza di menta, che da L. 750-800 al chilogramma nel 1925 
e 1921i pl'ecipito a L. 80 nel 1927 ed ora male ragghmge quotazioni di L. 75, 
fece mancare ai contlldini In principale fonte di guadagno, quelJa ehe, per Ie 
mutate condizioni economiehe, solo avrebbe 101'0 permesso, in un tempo non 
lungo, di estinguere i dehiti contratti. E' cosi che per alcuni piccoli coltiva
tori diretti si e creata una situazione insostenihile e qualcuno ha rivenduto, 
magariparzialmente, i suoi terreni, ehe sonG stati comperati da altri conta
dini finanziariamente pift solidi. Questo e, per ora, accaduto raramente; 
rna, nonostante il diffuso e senti to attaccamento alla proprieta della terra, 
e du. snpporre ehe una maggiore fl'equenzn di vendite obbligate si verifichera, 
stan do eos1 Ie eose, in un avvenire non Iontano. 

La mediocre vitalita di buon numero dei nuovi possessi e Ie discrete con
dizioni economiehe dei Ioro proprietari nella Pianum Pinero lese e nelle pla
ghe delle altre zone ehe non risentono l'influenza delle industrie, sono in 
primo luogo dn attribuire al fatto ehe i proprietari-contadini hanno, in di
pcndenzlt delle 101'0 a.pprezzabili qualit~ fisiehe e mOl'ali, impiegato un mag
giol' lI'tantitativo di la,voro nella coltiva·zione dei terreni e relativamente 
ridotto Ie esigenze famigliari, per modo che, in vari casi, il lora regime di 

(1) Questo Invero non sl verifica nelle plaghe prosslme a Torino; ma qui piccole 
proprletll. In condlzlonl perlcolanti non se ne riscontrano. 
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,-ita.! infel'iore a quello dei salariati; vi ha infiuitll ancora i1 momento op
pOI-lllno dell'acquisto ed il prezzo pagato, i qualf nOli indnssero a- far debiti 
0, se questi vennero fatti, consentirono di molto ridurli prima del. soprav
,-enire della diminuzione lIel prezzo dei raccolti. 

Nelle plaghe della Pianura Torinese ove l'industria e sviluppata 0 si ri
seute l'inftuenza di Torino, tali condiziolli di mediocre vitalita sono rare e 
8i hanno solo in quelle piccole aziende che furono acquistate a Jlrezzi eccessi
vltlllente elevllti. Qui la vitalita e prosperita delle nuove aziende possedute 
da. contadini sono .abastunza salde; rna e da credere esse sieno pill appa
renti che reali. Puo, infatti, dirsi che tali condizioni non sono propriamente 

. dovute al fondo, che abbiamo visto non di rado trascurato ed in genera Ie 
coltivato non attivamente, bensi aUa situazione economica del suo proprie
tario che si regge sufficientemente bene e puo anche fare delle economie_ E 
Iluesto non perclle la sua proprieta gli' fornisca con il necessario peril sosten
tamento della famiglia un adeguato compenso dei-capitaIi investiti, rna per
elle 0 lui 0 i suoi famigIiari lavorando negli opHici industriaIi ritraggono 
quanto la terra, cosi irrazionalmente condotta, non puo dllre. Peranro, qua
lora questi proprietari si dedicassero esclusivamente alIa razionale coltiva
zione dei 101'0 fondi e cel'to che Ie 101'0 condizioni sarebbero egualmente buone, 
se non migIiori; cio principalmente peril fa'tto che i terreni di 101'0 proprieta, 
oltre ad essere sufficientemente fertili, 8i trovano in favorevolissime condizioni 
rispetto al mercato di consumo e quindi potrebbero essere sfruttati,come 
avviene gia su Iarga scala, con colture molto attive (ortensi) Ie quaIi sono in 
questo territorio fra Ie pill convenienti e Ie pill adatte aUa piccola proprieta;. 

Prospere condizioni presentano realmente Ie piccole proprieta, autonome 
p particellari, acquistate subito dopo- la guerra a prezzi ragionevoli un agri
('oltori che, oltre a disp0l'l'e della somma necessaria al pagamento integra Ie 
del fondo,. avevano ancora, 0 se 10 poterono, costituire negli anni immedia
tamente successivi, nn adeguato capitale £Ii scorta per mezzo del quale hanno 
avuto la possibilit.), di intensilicnre la produzione. 

b) Dorta proprieta coltivatrice irn geriere. 

Nei territori in esame Ia proprieta coltivatrice si trova in soddisfacenti 
condizioni eCQnomiche, eccezione fatta, beninteso, pel' una parte di quella 
formatasi nel dopo guerra e della quale abbiamo parlato. 

Migliore dovrebbe essere questa situazione, come minore, forse, potrebbe 
risultare il disagio rilevato per alcune piccole proprieta post-belliche, in di

pendenza: 

~ dell'ambiente fisico; 
- della buona viabilita; 
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- dell'uuicuzione, vera mente felice per gran parte del territoIio della 
Pia ultra :1'orinese; 

- delle condizioni demogl'aticlie; 
- uell'indole e dell'apprezzabile sobl'iehi. della popolazione. 

l\Ia a nEmtralizzare la benefica influenza delle suaccennate favorevoli con
dizioni interviene: 

- il forse eccessivo ISpirito individualistico dei contadini, che nOll per
lIIette l'afferml11'si e 10 svilupparsi del cooperativismo e del routualismo ru
rale, elementi quasi indispensabili per un roigliore consolidamento delle pic-

. cole iroprese agra,rie. ·E' bene, peraltro, ricordare che, per la fattiva e persua
siva opera svolta dai dirigenti delle locali istituzioni agrarie <Ii propaganda, 
si erano potuti sormontare gli ostacoli che- il caratteredei contadini fl'uppo
neva allo svilnppo della cooperazione e deUa mutualita e non poche cooperative 
agrarie si erano costituite con soddisfacenti risultati. Purtroppo, in principal 
modo per l'esoso fiscalismo degli uffici finanziari, quasi tutte sono cadnte ed 
oggi, infatti, se si tolgono Ie istituzioni cooperative per l'acquisto e la ven
dita delle mateIie occorrenti aU'agricoltura, puo dirsi non esistano organiz
zazioni cooperative 0 routue per la produzione, Ia trasformazione e In vendita 
dei prodotti agrari (un solo caseificio sociale e a Villafranca), per il credito, 
per Ie assicurazioni (1); 

- l'ignoranza della llecessita delle assicurazioni agraric: pocliis8imi 
sono i contadini che assicurano i prodotti contro i danni della gran dine 
() degli incendi e quasi nessuno provvede ad assicurare iI bestiame; 

- Ia l'iluttanza a ricorrere ad Istituti per il credito, anche per Ie dif
ticolta cui queste operazioni sonG soggette, difficolta quasi insormontabili 
per i contadini; 

- l'istruzione agraria non aneora a.deguata, benche non mancl1ino op
portune ist.ituzioni di propagllnda e uivulgazione, aIle necessita agricole delle 
zone 0, meglio, alIa mentalita dei piccoli proprietari, giaccl1e occorrerebbe 
instillare nella mente di ognuno, troppe ,"olte restia aUe inllonLzioni utili, 
Ia convenienza dell'applicazione delle pill. recenti e razionali norme tecniche; 

- il limitato spirito che ~ssi hanno di seguire ed emulilre gli agri
('oltori pill. progrediti ehe, quantnnque in numero non troppo grande, sono 
Del territorio; 

- l'aggravio tributario, accentuatosi in questi ultimi aDni (2); 
- il faUimellto di DOD pocM Istituti di credito. i quali con il 101'0 

crollo, haDDo fortemente assottigliati i risparmi dei piccoli agricoltori. 

(1) Sl ha una mutua asslcurazlone bestiame a Castelrosso (Chivasso) e delle mutue 
Incendl a Castelrosso (Chlvasso). Leynl, Montanaro, San Benigno Canavese, Volpiano, 
Vigone e Villafranca Piemonte. . . . 

(2) Per indicare l'entitll del tributi e. prineipalmente, il lor? sensibile aume';lto rI

portlrullo, non aventlo potuto ra('C()glierli per Ie intlere zone consIderate, per la Ptanura. 
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A tutti questi fattori, agenti in maggiore 0 minore misura nelle tre zone, 
he ne aggiungono altri sl'ecifici di ciascuna. 

Cosl nelle zone della Pianura Torincse l'eccessivo frazionamento e l'ac· 
cl'ntuata frammentazione della piccola proprieta, clle in qualche plaga, spe· 
ciahuente della Pianura Settentrionale, non di rado e costituita da particelle 
fra lora molto lontane, non manca di far sen"tire il suo sfavorevole peso. 
Qupsta frammentazione in gran parte dipende dalle consuetudini ereditarie 
clle hanno portato il polverizzamento e la dispersione ad un livello cosl ele
vato da far ritenere indispensabiIi ed utili, anche ad alcuni agricoltori, Ie 
permute per arrotondamento dei possessio Nella Pianura Pinero lese tali in
convenienti sono menu accentuati, benche ciascun piccolo proprietario pos
segga terreni seminativi e prativi non sempre vicini (nel comune di Scalenghe 
i primi sono ad ovest i secondi ad est del territol'io comunale) ; qui la modesta 

Torineae aettentrionale i" tributi relativl al comuni di Brandizzo, Chivasso, Settimo To
rinese e Volpiano - il cui territorio produttlvo e il 60.4 % dl quello dell'intiera zona -
e quem dl tutti 1 Comtlni della Pianura Pinerolese. 

Abbiamo per questi territori: 

Reddilo imponibil.. . 

Trlbutl 1929, 

Imposta erariale e sovrafmposte terreni 
Contributi aCJSicurativi. . . . . . 
Imposta rlcch_ ... mobil. sui reddill agr.rl. 
CoulrlbuU sindacali tarreni e redditi agrarl. 

Sommano 

cui corrispondoDo: 

per ettaro produtUuo. 
per toO lire di .edd!!. imp. nibil. 

Imposta bestiame . . . . . . . 

Imp.sl. <omple .. ive per ha. pr.duttivo nel 1929 

Imposta erariale e sovrimpo3te terreni nel 1925 

P ..... nluale di a"menlo ;'.1 1929 in c.nfronl • • 1 1925 
deU'imposta e sovrimposia terreni . . . 

Planura TorinesB 
settentrionale 

L. 579.744 
12.894 

122.933 
82.205 

L 797.776 

L. 72.S9 
61.61 

L. 1340.540 

L. 85. f8 

L. 549.307 

5.5 

Pianura 
Plnerolese 

L. 2.127.141 

I.. 908.9'22 
41.607 

106.808 
49.124 

L. 1.106.462 

L. 

L. 

L. 

L. 

76.39 
52.02 

150.859 

86. SO 

781.615 

16.3 

Tenendo presente con 11 fatto che nel 1925 i contriliuti asswurativi ~ sindacali no~ 
erano appllcati, l'au:Oento verificatosi nell'insieme dell~ imposte .e ~ovnmposte ~erren~ 
come nell'imposta liestiame e la riduzione a meta ~el~ tmposta dt ~I"cc!,-ezza molitla ~t 
redditt agrari, nel 1929 risulta un aumento dl tribUtl. rlspetto ~l 1925 dl L. 96.527 .per 11 
territorio considerato nella Pianura Torine8e "settentnonale e dl L. 248.294 nella Ptanura 
Pinerolese A queste somme corrisponde, rispettlvamente per Ie due plaghe, un altl!lImt~ 
percentuaie dal 1925 a1 1929 dell'l1,5 e del 24.0 ed un aumento per ettaro produttwo dl 
L. 7,82 e di L. 6,80. 
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irammentazione e dispersione della proprieta e dovuta anche .al fatto che 
nelle successioni, in generale, Ie donne vengono liquidate in denaro ed in 
quelle ove una divisione dei terreni fra i .coeredi porta ad un dannoso spezzet· 
tamento, e consuetudine che uno di essi acquisti Ie quote degli altri. 

Abbiamo posta in rilievo l'influenza delle industrie in buona parte del 
territorio della Pianura Torinese: lavorando in esse, i piccoli proprietari ri· 
tral!~ono, e vero, di che viyere anclle comodamente; ma cio non °toglie clle Ie 
101'0 imprese non siano attrezzate come dovrehbero, che da esse non -si ritragga 
la produzione che potrebbero dare. Ne risulta cosl solo un'apparente prospe
!"ita. con un danno evidente pel' l'economia generale. 

Gli effetti sfavorevoli che la crisi della coltura della menta ha causati, 
come allbiamo detto, sulla piccola proprieta di nuova formazione nella Pia· 
nltra Pincrolcse non hanno, natllralmente, mauC'ato di ripercuotersr su tutta 
la piccola proprieta di quel territorio e cosl pure e a dire nell'agro di Vol
piano per la forte diminuzione del prezzo della saggina. 

Aggiungiamo, infine, che nel Chivassese nel dopo guerra era andata dif
fondendosi la coltivazione di piante aromatiche per la fabbricazione del 'Ver
mouth (santoreggia, salvia sclarea. assenzio) e quella dell'arachide (Monta
naro, Volpiano) il cui reddito elevato avrebbe contribuito all'assestamento 
economieo di non pochi di quei piccoli proprietari. 11 fisco ha tassato forte
mente questi redditi e tali colture si sono eosi notevolmente ridotte. 

Condizioni di vita dei contadini .. 

L'alimentazione dei contadini-proprietari nelle zone della Pianura To
ri.nt.se e buona, variata ed anelle abbondante: eonsumano pane di frumento 
(cil-ca kg. 1 al giorno pel' adulto), ortaggi erudi e cotti, minestra, latte, for
maggi, frutta, uova. lardo, olio, pesci salati, pollame, conigli, vino e, sebbene 
non facciano uso giornaliero di carni bovine, quasi tutti mace llano il maiale. 

Nei Comuni della Pianura Pinero lese non aneora il regime alimentare htl 
l"Hggiunto un livello cosi elevato e nell'agro di Vigone risulta in vari casi an
dw insufllciente; cio nonostante e notevolmente migliorato in confronto del 
pas:sato e puo dirsi in continuo miglioramento. In -questa plaga durante 
l'inverno tuttora si consuma la polenta di gran turco, Ja carne bovina si 
mangia una 0 al massimo due volte Ill. :settimana, dl>l ,ino s~ beve quello di 
~)Ilalita inferiore, ypndendosi il migliore, come in molti casi si vendono Ie 
nom ed il pollame. 

Le case sono in genera Ie poco igieniche, ad eccezione di quelle di rerpnte 
costruite 0 sistemate, talora l'istrette ed insufficienti; peraltro la 101'0 mallU

tenzione e buona. Una min ore pulizia dell'abitazione, quantnnque Hi lloti 
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unche pel' questo un certo miglioramento, si riseontra nella Pianwra Pinero
lese ove pure l'arredamento e piii modesto che nel rimanente. 

L'abbigliamento, migliore di un tempo, ha una eerta proprieta ilia e limi
tato allo stretto necessario; e discrete· e piii ricCI'cato, specie nelle dom}e; 
IIelle plaghe prossime a Torino. 

II sentilllento religil)so e ill genE=re ,ISSili svilnppato e qnindi £Ii una eerta 
('ntit~ sono Ie spese per il cnlto. Pel' I'istruzione si spenue poellissimo nella 
Pianura Pinerolese ove I'amol'e alIa seuola, quantunque maggiol'e del paR
sato, non e eccessivo; nelle aItre zone aleuni giovani figli di piccoli pI'O· 
prietal'i frequentano Ie scuole seeondarie. Le spese sanitarie sonG moueste, 
trattandosi di popoiazione 1I0rmaimente salla e l'obnsta,. che caue di rado 
ammalata (Ie malattie piii fl'eqnenti sono quelle dell'appa'rato respil'atorio); 
e poco attaccata dalla tuhercolosi (1) eu ha un basso indice di mortalita in· 
fantile. ~lodel'ate so no in generp Ie spesI' voluttuarie. 

Fra il tenore "i vita dei piccoli proprietari e qnello degli alti'i contadini 
nOil vi SOIlO differenze sostanziali; quello dei primi e, in via normale, un po 
pill elevato, sebbene in qualche parte i salariati spendano di piiI nell'oste· 
ria e siano alquanto piii alllanti dellusso. 

Nei piccoli proprietari i vincoli familiari sono saldissimi, pur non ri
scontrandosi piii le famiglie numerose di un tempo; i costumi, un po rilassati 
da prima della guerra, sono ancora abbastanza morigerati: rare risultano Ie 
nascite illegittime e poco diffuso ed in diminuzione e l'alcoolismo. I piccoli 
proprietari sono in generale instancabili ed indefessi nel lavoro, economi, 
parsillloniosi, talvolta quasi avari, individualist! e non troppo disposti ai
l'aiuto reciproco, poco attratti dalla politicu e profondamente i'ispettosi. per 
Ie autol'ita. 

Dei contadiui pl'opl'ietari Ilon autonomi una parte non piccola trova oc
cllpaziolle nelle illuustl'ie locaU ed :il'orino in opifici inuustriaIi, nei can
tieri edilizi 0 in altri lavori. Alcuni si dedicano localmente all'artigianato e 
al piccolo commerci(J, fanno i tCITazzieri 0, come a Cercenasco, emigrano 
temporuneamente per i lavori (Ii boscaiolo 0 vanno a 'rorino per 10 sgombero 
della. Ileve; da 8calcnghe alcnni durante l'iuverDo si recano a Pinerolo e a 
'l'ol'ino per lavorare come manovali. In parte maggiore i contadini- proprie, 
tari non autonomi sono esclusivamente agricoltori che integra no i redditi 
della 101'0 piccola pl'oprieti\' con terreni pl'esi in affitto 0, piil. spesso, lavo

raudo come salariati in !lzieride pill vaste. 
L'amore e l'atta(!caruento alIa. terra sono accentuati nelle classi rurali; 

anelie . col oro che trascurano la 101'0 proprieta per lavoral'e nelle industrie 

1.1) Questa malattia l! piii frequente a Sealenghe e Yigone. 
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tornano ogni sera al proprio fondo. La tendenza ad inurbarsi, alql1anto 
acccntuata nell'immediato dopo guerra, ora si riscontra solo in qualche fami
glia di giornalieri agricoli e 1Ill0iti di col oro che si recarono in citta sono di 
nuovo tornati alla terra. 

Nella Pianura PineroZese e sentita Ie Jlecl~ssita di estendere l'irrigaziollP 
pf'r conseguire una piu elevata produzione ed un maggiore benessere. E' pure 
vivo desiderio di hllona parte di questi piccoli p~oprietari di poter collettiva
mente disporre di motoaratrici e <Ii altre macchine agricole. 

II frazionamento delle ten ute dell'Opera Nazionale per i Combattenti (1). 

Nel novembre del 1920, in esecuzione del R: Decreto 20 giugno 1920, dul 
Regio Economato dei Benefizi vacanti di Torino venivano trasferiti in Jlro
prieta dell'Opera Nazionale per i Combattenti gli immobili che fino al 1792 
eruno appartenuti all'ex Moilastero benedettino di S. l\faria Casanonl, ill 
comune di Carmagnola. 

Questi beni, della complessiva estensione di ha. 2778.10, costituinlllo Ie 
due ten ute di Casanova e di Molinasso. La prima, della superficie <Ii ettari 
2562,89, dei quali ha. 9,43 'in otto piccoli appezzamenti staccati, si estendeYa 
nella parte nord orientale del comune di Carmagnola e pel' ha. 167,17 nel tel'
ritorio del comune di Poirino; l'altra comprendeva ha. 215,21 di terreno in 
tre corpi distinti, lambiti dal corso del Po, situati nella parte nord occiden
tale dello stesso comune di Carmagnola e per ha. 0,45 in quello di Cari
gnano (2). 

I terreni, pianeggianti a quote di m. 230-260, sol1o di origine quaternaria. 
A Casanova, in parti pressoche eguali, si hanno formazioni diluviali del pli
stocene ciottolose-ghiaioso-terrose ferretizzate notevolmente compatte, dis po
ste in banchi, prive assolutamente di aeque freatiehe e formazioni allm'ionali 
del terraziano, sabbiose, molto permeabili con acque a non eccessiva profon
dita. A Molinasso il terreno e costituito da fertili alluvioni sabbioso-giliaiu,>o
ciottolose reeenti (alluvium) del Po. 

CI.) In P;emonte. oltre i beni qui illustrati, erano proprietll. dell'Opera Nazionule per 
i Combattenti ha. 27.50 situati in comune di Fontanetto da Po (prov. di Vercelli) che 
vennero lottlzzati attraverso la locale Cooperativa fra ex-combattenti (vedi a pag. 170). 

Ci corre l'obbligo di riugraziare l'Opera Nazionale per i Combattenti, l'ngr. ·P. Pagni, 
11 Dr. G. Friedmann, 11 Dr. Ing. A. Piluttl che cortesemente ebbero a fornircimolti dati 
di fatto e numerose notil1lie. 

(2) I.e superfici indicate'e quelle che esporremo sono rica vale dal Catasto. Secondo 
I rilievl dell'O.N.C. la superficie totale dei beni era di ha. 2795.18 (Casanova ha. 2385.62. 
Molillllsso ha. 209,56). Della superficie produttlva dl ha. 9116 del comune di Carmllgnolll 
n 28,6 (ha. 2610,48) ern occupnta da questa grande proprietll.. 
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At momento del trapasso i terr~lli u\"evano, secondo il Catasto, III dcsti. 
naziolle coltul'ale qui indicata (1): 

Cat;anova MoUnas!loo Totale • QUUIT\ DI COLTUft,\ 

I I I eUari % etlari % etlari % 

Seminalh"o . 1792,60 70,0 119,22 55.4 1911,82 68,8 

SeminativQ arborato 84,96 3,3 13,07 6,1 98,03 3,5 

Prato. 286,93 It ,2 1,26 0,6 288,19 10,4 

Praw irriguo 5,07 0,2 33,01 15,3 33,08 1,4 

Pascola 11,07 0,4 5,15 2,4 16,22 0,6 

8o:co milta. 3.')4,32 . 
13,9 16,52. 7,7 370,84 13,4 

Bosco d '01\0 IU510 • 1,01 " 13,99 ' 6,5 15,00 0,5 

808co' ceduo • 10,99 0,4 11,91 5,5 22,90 0,8 

'lagno 2,62 0,1 - - 2,62 0,1 

Fabbri<oli e corlili, 13,32 0,5 1,08 0,5 14,40 0,5 
---

Sominano 2562,89 100,0 215,21 100,0 2778,10 100,0 

Le condizioni tecnico-agrarie delle ten ute, specialmente di Casanova, 
quantunque situate in una plaga ricca in dipendenza (li un favorevole am· 
biente econornico e dernogl'afico, 1lilSciavano non poco da desideral'e. 

Gli investirnenti stabili di cupitali era no 'ben rnodesti e consistevano 
pl'incipalrnente in poche, vecchie e rnalandate piantagioni legnose, in una lirni
~ata rete 'di strade a fondo naturale, in vecchi ed insufficienti fabbricati con 
anllessi, formanti Ie tradizionali eascine piemontesi, ove trovavano alloggio 
pid farniglie coltivatrici (quindici fabbl'icati a Casanova, due a l\lolinasso), 
in pochi ed inadeguati impianti di acqua potabile. 

I terreni a coItura agraria era no ceduti in affitto, mentl'e i bosct~i velli
vane condotti in economia. L'affitto, illtrodotto fin dal seeolo XVII da quando. 
cioe, venne vietato ai monaci di l'isiedel'e nelle aziende e di seguirne perso-

(1) La ripartizione per qualitll di coltura drlla tenuta di Casanova risulto nei rilievi 
dell'O.N.C. la seguente: 

seminativl ba. 1.883,73 
prato stabile » 304,33 
pascol0, gerbUo, ceduo » 11,19 
bosco. 366,68 
sottratto a' coltura » 19,66 

Totule . bu. 2.585,62 

Dei 25115,oo ettari a coltura ba. 2191,00 erano colonizzati, ba. 7,32 (prati) frammentati 
ed il bos('o indiviso. 
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nalmente Ia coltura, era tuttora praticato, uuI H. Economato il quale suudi· 
videva i terreni agrari in lotti che, in base ad asta pubblicu, erano assunti 
da concessionari i quali, in generale, non assumevano l'impresa, rna suhatlit· 
tavano alIa 101'0 volta ai veri contadini. 

I.e aziende erano pert an to suddivise in unita coloniche assai ampie (circa 
ha. 40·50), ciascuna delle quali condotta da una famiglia di contadini. Ma 
tali poderi, pur essendo .riu 0 menu rispondenti aIle possibilita lavoratrici 
di queste, risultavano costituiti, cosi perla deficienza e l'ubicazione delle 
costruzioni rurali come perla necessita di disporre di terre di divel'sa natura 
e fertilita, non da un unico appezzamento con Ia casa colonica pitl 0 menu 
razionalmente ubicata, bensi da un aggregato di vari distinti lotti distanti, 
spes so di non poco, fra 101'0 e dal ~abbricato rurale. 8i aveva cioe un tipo 
di colonizzazione assai'imperfetto e sensibilmente dh"erso dal classico appo· 
deramento. 

Oltre che in ragioni storiche, nell'ordinamento fondiario, Del sistema di 
conduzione e forse piu ancora nella deficiente disponibilita di acque, tanto 
sorgive quanto superficiali, con Ie quali fa~' .risentire a questi terreni - fon
damentalmente buoni perla 101'0 natura - i benefici effetti dell'irrigazione, 
so no dunque da ricercare i fattori che impedirono, specialmente a Casanova, 
di poter effettuare Ie trasformazioni eseguite su larga scala e remunerath"a· 
mente nei terreni contermini, fisicamente non molto dissimili, dagli indu
striosi e solerti agricoltori, spesso piccoli proprietal'i. 

L'Opel'a Nazionale peri Combattenti, non.appena ~e divenne .l)l'oprieta
ria, si pose il problema della tl'asformazione fondiarhi degli immobili per 
poi, in conformita del suo llrogramma, pl'ocedere alIa 101'0 quotizzazione, ebe 
se in effetto non porto, 'come molti possono eredere, ad un integra Ie passaggio 
di questi nelle mani di contauini, contribui a sen sibil mente incremelltare 
nella plaga 1<1 piccola proprietu eoltivatrice gh\ in precedenza assai diffusa. 

Le cOlluizioni della ten uta di Molinasso erano sensibilmente migliori di 
quelle della pill vasta ten uta di Casanonl, e tali da consentire, senza speciali 
opere, una opportuna, immediata e com"eniente Iottizzazione. A questa, in· 
fatti, si dette esecuzione alienundo intiel'amente Ia ten uta nel biennio lIt!::!-
1924, llnitamente ai piccoli appezzamenti staccati dul COl'pO prindpale di 
Casanova. 

Nella tenuta di Casanonl si pl'oeedt\ iniziandolo subito, ad un piano 
organico di trasformazione tl\-ente pel' finalitlt un razionale appoderamento 
II t.ipo famigliare. Vi poi, Hccertllta per una parte della ten uta. (quella m"e 
si hanno formuzioni te1'l'uzziune) Ia possibilita di disporre di abbondanti 
ae<llle del sottosuolo It seopo irl'iguo, si COllereto Ia fOl'lllazione di podel'i di 
28-:~0 ettari nella zona aseiutta, di ~ ettal'i ill quella irrigua. 
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Senza addentrarci in un esame dettagliato delle migliorie fondiarie ed 
agrarie eseguite, il che esula' dal nostro studio, ci limitiamo aIle seguenti 
indicazioni: 

a) strade - trasformazione della esistente rete stradale a fondo natu
rale, dello sviluppo di km. 17, in rotabili a fonda artificiale; nuova eostru
zione di km. 11 di strade a fonda artifieiale; 

b) costruzioni - nuove case eoloniche con staHa, fienile, eoneimaia, 
porcile, n. 30; fabbl'icati diversi d'uso comune (seuole, magazzini, granai, 
scuderie, rimesse, offieine, tettoie, ece.) n. 33; riattamento e sistemazione 
degJi esistenti fabbricati colonici con annessi n. 15; ml. 1260 di muri di re
ciuzioue; 

C) nUOlle piantagioni - vivai, frutteti, gelseti ha. 5; pioppi del Canada 
in pioppeto specializzato -ha. 54 oitre a filari iungo tutte Ie strade; 

d) impianti idraulici - eostl'uzione di nove stazioni di estrazione e 
sollenlmento di acqua del sottosuolo, per una pOI-tam complessiva di litri 
550 all", e delle relative canalizzazioni per irrigare una superfieie di ha. 860. 

Inoltre, vennero dissodati ha. 139 di terreni a bosco, riordinati i bosehi 
rimanellti, esperimentate nuove colture di tipo asciutto e ill tipo irriguo. 
La spesa sostenuta dall'O.N.C. per Ie opere di trasformazione fu di circa 
L. 8.876-.000 (1), 

Col procedere dei lavori di trasformazione si effettual'ono Ie Yendite, 
fatte tutte ad ex-combattellti, che raggiunsero la maggiore intens~ta nel
l'uuno 1926. Nel 1928 l'Opera ced~ la quasi totalita dei terreni non aneora 
lottizzati e precisamente ha. 540, costituiti dai terreni aseiutti del nU,cleo 
centrale della tenuta e dai residui ha. 228 di boschi, ad un gruppo di privati 
intermediari perche provveuesse alla 101'0 vendita frazionata, quasi integral
mente com pi uta nel 1932. I cessionari costruirono nei terreni coltivati due 
fabbricati colonici con annessi ed eseguirono, nell'inverno 1928-29, il disso
damellto del bosco impiegalldo la\'oratori abit~nti nelle borgate intorno a 
Cusan:lYa (piccoli proprietari, piccoli affittuari, braecianti); lasciul'OllO a 
questi a mezzadria il terrellO dissodato ed essen do riuscito ottimo il primo 
raccolto di grano, molti dei lavoratori si l'esero subito acquil'enti dei piccoli 
lotti di terreno che furono messi in velldita. 

I.e cessioni di pl'oprieU fUl'ono dall'Opem effettuate mediante puhblica 
asta e, nei casi in cui questa undo deserta, a trattativa privata; pure a trat
tatim privata ebbero luogo Ie vendite eseguite dai detti cessionlll'i. I eon-

(1) Tale spesa si ripartl. in migliaia di lire. annunlmente: 

1921 2.354 1925 
1922 2. 9(11 192:i 
1923 380 1927 
1924 321 19:!8 

1. 078 
1. 251i 

497 
29 

Per maggiori 'notizie efr. G. Di Tdla: Oasanova in Halia Augusta, rassegna deI
, !·O.~.C., n. 4, aprile 1927, V. 
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tratti di compra-vendita. in 'compl~ssostipulati furono 152 per una tot ale 
superfieie diha. 2763,51 \1); ma gli acquirenti in effetto l'isultarono 129 
(105, a Casanova e 24 a Molinasso) poiche 23 contratti intervennero fra l'OpeI'Il 
e persone che avevano acquistato negli anni precedenti. Le contrattazioni 
riferentisi a piccole e medie proprieta acquistate da con~adini furono 96 e 
poiche 15 ebbero luogo con precedenti acquirellti il numel'O effettivo dei :quovi 
proprietari contadini fu di 81 (59 a Casanova e 22 a Molinasso). 

Lo svblgimento delle'vendite nel tempo e indica to nel seguente prospetto 
ove si riportano pure i prezzi di acquisto, per la esatta interpretazione dei 
quali rimandiamo a quanto e detto .in appresso: 

Acquirenti in complesso di cui rnedi e piccoli proprietari con{adini 

de! quali Prezzo di acquisfo ' del quail Pr~zzo di acquisto 
A;';NO neg!! Superficie 

I 

negl! Superncl. 
Numero 8Gni com- media Numero annl com- I medio pl'eee- eftari plessh'o per prece- ettari ple~j~o etl:~ denl! .!laro denti 

CASA:'IlOVA 

1922 51 4,80 93.728 19.52; 4 4,75 93. ~70 19.636 

1924 4 1~6,34 50l: 007 3.966 1 . 1,42 28.938 20.379 

1925 21 190,51 1.445.455 7.58/ 14 25,08 147.705 5.889 

1926 3fl 1380,00 11. 194. 92S 8.112 13 293,16 2.921.993 9.967 

1927 4 193,62 1.627.454 8.405 

192, 4 90,39 607.500 6.721 9,09 122.000 13.421 

1929 I. 129,79 852.700 6.570 13 101,85 585.200 5.746 

1930 13 212, 'iO 1.597.000 7_508 10 6 80,71' 447.000 5.538 

1931 6 152.61 450.546 2.952 6,37 17. ~OO 2. i47 

1932 11 :1 61,37 487.500 7.944 8 2 45,13 426.500 9.450-

1933 6.17 16.000 2.593 6,17 16.000 2.593 

--------------- ------------
Somma nO 120 1.5 2548,30 18.873.818 7.40(, • 68 573.73 4.~06.106 8.3i7 

}lOLINASSO 

1922 14 134,17 1.456.192 10.853 12 106,58 1. 199.692 fl. 256 

1923 5 32,~4 235.790 7.186 4 10,12 91. 990 9.090 

1924 13 6 48,20 384.666 5.906 12 33,84 223.666 6.6/0 

------------------------------
Sommano 3~ 8 215.21 1.976.648 9.185 28 6 150,54 1.515.348 10.066 

---------------------
Tolale 15£ 23 2763.51 20.850.466 7.545 96 11, 724,27 6.321.454 8.725 

(~) Altre vendlte, che riferendosl a immobiU di carattere non agrario non abbiamo 
conslderato. ebbero luogo negll annl 1928 e 19'29; con esse furono crout! vari fabbricnti. 
del eentro dl Casanova (Castello - ex-monastero - e dipendenze, laooratorio di fabbro. 
laborlltorlo dl faiegname. rlvendita di generl) a sel acquirenti e l'edifieio scoiastico a1 
Comune. Quest! fabbrlcatl con I terrenl annessi occupano una superficie di ha. 4.~; 
agglungendo ad essa quella dl ten'enl ancora lnvendut! alia fine del 1933 in ha. \1,63. 
abbillmo Ia compiessiva supE'rficie delle tenute dl ha. 2778,10. 
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I prezzi di compra-vendita sopra indicati, che sono quelli realmente cor
l'illPOllti, denotano nn andamento unitario notevolmente irregolare e vario, 
H che potrebbe condul'l'e a non ellatte deduzioni se non si avvertisse cItE' essi 
si l'iferiscono a terreni di .Iiversa destinazione colturale ed anche ;), terreni 
nei quali i miglloramenti fondiario-agrari non avevliIlO raggiunto un eguale 
gl'ado di sviluppo. Una pill esatta percezione dell'entita dei prezzi di acquisto 
e del loro variare nel tempo Iii uvra dopo qlleste delucidazioni: 

al per la ten uta di Casanova 

- nel 1922 furono ceduti ha. 4,12 di prato irriguo ad un prezzo medio 
oi I •. 19.740 per ettaro ed hu. 0,68 di prato per L. 12.400 (L.18.507' per ettaro) 
H tlltto senza costruzioni; 

- nel 1924 il terreno, pure senza fabbricati, acquistato da un piccolo 
proprieturio ad oltre L. 20.000 pel' ettaro era a prato irriguo; la rimanente 
superficie, acquistata da borghesi ad un prezzo medio unitario di L. 3.780, 
era costituita da seminativi nudi con poco prato e formava tre fondi privi 
di cosh-uzioni rurali e con modesti investimenti fondiari ; 

- nel 1925 ~ contadini acquistarono ha. 21,82 di seminativo, nudo ed 
hu. 3,26 di prato, il tutto senza fabbricuti, ad un prezzo medio rispettiva
mente di L. 4.688 e di L. 13.932; i non contadini acquistarono ha. 165,43, in 
parte irrigui, in cinque cascine corredate di fabbricati a I!. 7.564 per ettaro 
in media ed ha. 10,23 pure di seminativi nudi, senza costruzioni, a L. 4.545 
pel' ettaro; 

- da contadini nei 1926 vennero acquistati ha. 277,16 suddivisi in dieci 
,cascine con relativi fabbricati colonici ad un prezzo unitario di L. 10.382 
ed ha. 16 in tre lotti di seminativo nudo senza costruzioni a L. 8.737 per ettaro 
in media; a borghelli furono ceduti ha. 907,63 in diciassette fondi corredati 
di fabbricati ed in parte con opere irrigue, al prezzo medio per ettaro di 
L. 8.180 ed ha. 179,21 in sei fondi senza costruzioni a L. 4.730 per ettaro; 

- dei quattro fondi ceduti nel 1927 due, per ha. 151,96, erano corredati 
di fabbricati e due, per' ha. 41,66, no; i prezzi unitari furono rispettivamente 

.eli L. 8.788 e di L. 7.010; 

- a contadini furono, nel 1928, venduti ha.9,09 seminativi e prativi 
a ,L. 13.421 per ettaro; a non contadini una cascina di ha. 28,93, uu fondo 
di hu. 47,99 senza fabbricati ed ha. 4,38 di bosco dissodato al prezzo per 
-ettal'o rispettivamente di L. 10.370-3.574 e 3.196; 

_ 'nel 1929 i contadini acquistarono ha. 44,98 in due fondi con relativi 
fubbricati al prezzo medio pel' ettaro di L. 8.893 (una delle cascine compren-
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deva ha. 6 di bosco dissodato), ha. 2,73 di seminutivo a L. 7.912 per ettaro
ed ha. 54,14 di bosco dissoduto al prezzo nnitario medio di L. 3.022; una 
cascina di ha. 25,92 con costruzioni a L. 9.838 per etturo ed ha. 2,02 di hosco
dissodato a L. 6.188 per ettaro furono comprate da non contudini; 

- i contadini nel 1930 comprurono ba. 4i,47 seminativi e pL'ativi a 
L. 7.457 per ettaro ed ha. 33,2,l di bosco dissodato a circa L. 3.000; i hor
ghesi hu. 114,36 in due fQndi con fabbricuti ed ba. 17,63 di bosco dissodat(} 
al prezzo unitario medio di circa L. 9.620 e L. 2.835 rispettivamente:-

- i terreni cbe nel'19:n comprarono i contadini erano bosco dissoduto; _ 
queUi acquistati da borghesi per hu. 7.,1,24 erano pure boschi dissodati e 
furono pagati L. 2.895 per ettaro ed ba. 72,00 seminativi, pugati a L. 3_030 
pel' ettaro, costituivuno un fondo senza fabbricati; 

- nel 1932 a contadini fu venduto: una cascina al prezzo unitario di 
L. 13.990, ha. 1,77 di seminativo a L. 3.672 ed ba. 16,20 di bosco dissodato· 
a L. 2.470 per ettaro; a non contadini hu. 2,28 di seminativo a L. 3.9p per
ettaro ed ha. 13,96 di bosco dissodato a L. 3.725; 

- la vendita del 1933 ebbe per oggetto terreni gia a bosco; 

b) per la tenuta di Molinasso 

--,-. nel 1922 i terreni appoderati, con relativi fabbricati ed il 2,l % a 
bosco e pascolo, furono ceduti a L. 11.875 in media per ettaro; i seminativi 
ed i prati irrigui senza costruzioni a L. 10.900 e L. 15.440 per ettaro rispet
tivamente; il bosco e il pascolo a L. 2.490; 

- Ie vendite del 1923 si riferirono a terreni privi di costruzioni: i prati 
furono ceduti a L. 9.090 per ettaro ed ha. 22,73 di seminativo, prato e bosco
a L. 6.325 per ettaro; 

- ne11924, pure per terl'eni senza fabbricati, i seminativi vennero ucqui
stati a L. 6.450 per ettaro in media ed i prati a L. 6.8.,10. 

Alcuni degli originari acquirenti dell'O.N.C. hanno in questi anni l'h'en
uuto tutto 0 parte dei beni comprati. Nel prospetto cbe segue riportiamo,_ 
distinte per categorie, Ie nuove proprieta in origine formatesi e la situazione· 
odierna: 
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Proprietari originari Propt'ietari altuaU 

C.HEGORI.\ 
Casanova MoliOa5!l'O 

. 
Casano\'a Molio8SS0 Tolale 

~ 
Super-

B 
Supe .... Supel'ficie SuperHcie Superl~cie 

VI I'ROPRIET.\RI fide fide g e e 
comple;- 8 comp!es- Ei com-I E com-I E com- \ :l siva :l . siva :l plessiva % :l ple~"lva % :l "" eilari '" ettari z z "" 

pl~siva % 
eitari ettari eUari 

0) ConladjoJ: 

1 - piccoli proprietari 43 172.87 19 79,34 47 205.51 8,0 24 70,45 32,7 71 275,96 9,9 
di meno di ho. 2,00 II 10,33 6 i,fi 14 12,54 0,5 II 13,44 6,2 25 25.98 0;9 

ha. 2.01 + 5,00 19 55,62 i 17,90 Ii 50,08 . 1,9 9 26,44 12,3 26 76,52 2,7 

· 5,01 + 10,00 11 83,16 3 17,83 12 91,12 3,6 4 30,5i 14,2 16 121,69 4,4 

· 10,01+ 15,00 2 23,76 3 36,44 4 51,7i 2,0 - - - 4 51,7i 1,9 

2 - medl proprietor! • 16 41)0,86 3 71,20 16 41)5,52 16,0 3 77,03 35,8 19 482,55 17,5 
ha. 15,01 + 25.00 to 202,89 2 43,32 9 179,95 7,1 1 23,83 11,1 10 203,7b 7,4 

· 25,01 + 50,00 6 197,9i 1 27,58 7 225,57 8,9 2 53,20 24, i 9 278,7i 10,1 - ------ ----- -----
SonlmanD 59 573,73 22 150,54 63 611,03 24,0 27 147,48 68,S 90 758,51 27,4 

- ---- --- - -----e------- - -----
b) Bor8he,l: 

I - piccoli proprielari 8 50,10 - - 6 35,24 1,4 - - - 6 35,24 1,3 
di meno di ha. 5.00 4 8,72 - - 3 6,44 0,3 - - - 3 6,44 0,2 

ha, 5,01 + 10,00 2 15,35 -- - 2 15,35 0,6 - - - 2 15,35 0,6 

· 10,01+ 15,00 2 26,0. - - I 13,45 0,5 - - - 1 13,45 0,5 

2 - mOOi e ~randi pro-
prielal'j • 38 1.924,407 2 6~,67 37 1. 902,03 74,6 2 67,73 31,S 39 1. 969, 76 71,3 

ha. 15,1Jf + 25,00 1 17;63 1 21,48 1 17,63 0,7 1 21,48 10,0 2 39,11 1,4 

· 25,01 + 50,00 25 807,39 I 43,1Y 24 793,39 31,1 I 46,25 21,5 25 839,64 30,4 

· 50,00 + 100,00 9 682,08 - - 9 682,08 26,7 - - - 9 682,08 24,7 
» 100,01 + 200.00 3 417,3i - - 3 408,93 16,1 - - - 3 408,93 14,8 

- --- - --- - ----- - ---- - -----
Sommano 48 1.974,57 2 640,67 43 1.937,27 76,0 2 67,73 31,S 45 2.005,00 72,6 

'I~ 
--- - ---- ------ ----- - -----

Tolale 2.548,30 240 215,21 106 2.548,30 100,0 29 215,21 100,0 135 2.763,51 100,0 

Le medie proprieti1 passate a contadini nella maggior parte sono com
pl'oprieta di due 0 piu fratelli 0 di altri familiari. Per questo e per il fatto 
che tutte vengono lavorate' con mana d'opera fornita dalla famiglia. del pro
prieta rio 0 dei comproprietari, ricorrendosi a mana d'opera salariata in mo
menti eccezionali ed in misura modesta e saltuaria, Ie abbiamo considerate 
piccole proprieta coltivatrici. 

I terreni in origine acquistati da contadini per una superficie di ettari 
724,27 (oggi come e indicato nel precedente prospetto, pel' nuovi successivi 
pa'ssaggi di proprieta, ne posseggono ha. 34,24 in piu ed il 101'0 numero e 
salito da 81 a 90) e per un prezzo complessivo di L. 6.321.454 pervennero: a 
53 gia piccoli proprietari particellari locali (uno solo dell' Astigiano) meta 
dei quali si costituirono un'azienda autonoma, sia ellJ novo, cedendo Ia pre
cedente, sia per orrotondamento della preesistente; ad 8 affittuari, alcuni dei 
quali gia conducevano terreni delle tenute; a 20 lavoratori agricoli che 
prima non possedevano terreni. 
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La ripartizione percentuale della superficie e del prezzo di acquisto e: 
Superficle Frezzo di acquisto 

Terreni acquistatl da gih: % % 

piccoli proprietari particellari . 67,3 66,3 
affittuari 15,2 17,8 
lavoratori agricoll. 17,5 15,9 

100,0 100,0 

Con questi terreni si sono formate 22 nuove aziende lavoratrici auto
nome, che occupano il '(!4,'i % della superficie passata a contadini, e 17 nuove 
proprieta, particellari che ne interessano il 5,5 % ; col 22,5 % di questa super
ficie sono divenute autonome 16 preesistenti proprieta, particellari, mentre 
il 7,3 % ha servito ad incrementarne 26 senza che abbiano raggiunto l'auto
nomia. I proprietari-contadini non autonomi impiegano nell'agricoltura il 
lavoro non assorbito dalia coltura dei lora terreni prendendo in affitto altre 
terre 0 lavorando come salariati (1). 

II pagamento del prezzo di acquisto ebbe luogo: integralmente alIa sti
pnlazione del contratto di compra-vendita da parte di 46 acquirenti di Casa
nova e di 16 'di Molinasso j per 1/4 del prezzo sllbito, in pochi casi 1/2, ed 
il residuo, oggi del tutto pagato, in 5 rate annuali con corrisposta del tasso 
legale d'interesse da 19 (furono COS! stipulate quasi' tutte Ie vendite effet
tllate a contadini nel1926 a Casanova). Venne perciu pagato subito il 58,2 % 
della superficie venduta e la meta, del suo valore complessivo, che si eleva al 

. 62,8 % aggiungendovi il quarto del prezzo corrisposto dagli acquirenti COll 

pagamento rateale (2). 
II denaro che serv! ai contadini pel' l'acquisto del terreno proveniva in 

gran parte da risparmi che avevano potuto accumulare durante la guerra e 
negli anni successivi. Alcuni, in specie col oro che comprarono molto terreno, 
ricorsero parzialmente al credito j rna oggi sono pochi quei nuovi proprietari 

(1) Degli attuaU proprietari non (.'ontadini dei terreni ceduti dall'O.N.C., in numero 
III 4:i per una superficie complessiva di ha. 2005, tredici affittano Ie loro proprieth, 'l"en
tlnoye sono irnprenditori-capltalisti e tre affittano parte del fondo e per il rilllanente 
USSUlllono 1'lmpresa. Piu prec:samente sl ha: 

affittano. . . . . . . ., N; 13 pel 22,5 % della superficie 
\ coloni . . .. »11» 22,0» » 

conducono con ) salariatl . .. »17» 36,0» II 

l colonl e salariaU. l) 1 » 3,6 II l) 

affittano e conducono con colonl. l) 2 II 10,6» II 

l) l») salartaU »1» 5,3» » 

(2) La rnaggior parte dei nuovi proprletari non contadini, invece, acquisto con 
Ilagalllento ruteule corrisIlondendo una quota parte del prezzo (1/4-1/2) al momento del 
passagglo dl proprleth ed n reslduo in cinque quote annuaU con l'interesse legale del 
5 % annuo; gU acquirentl con tale modalitl!. furono 28 per U 71,8 % della superficie (..0(} 

il 77.5 % del prezzo globule. Tutti hanno soddisfatto Ie 10ro obbligazioni con l'O.N.C .• 
rna per far questo la quasi totalitl!. ha acceso del mutul fondiarl al 7,50 ~~ con l'Istituto 
dl 8. Paolo e con altri. 
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che non ancora hanno rimborsato i prestiti contratti. Quelli che in. questi 
ultimi anni comprarono lotti di terreno gia. boschivo, che come si e visto fn 
101'0 ceduto a prezzi relativamente bassi e tali da non. richiedere l'investi
mento di una forte somma per una proprieta di alcuni ettari, disponevano 
quasi tutti del capita Ie necessario, che era frutto di economie; pochissimi 
ebbero a farsi imprestare denari da privati ed uno solo ricorse ad un Isti
tuto di credito. 

I terreni "enduti a contadini pel' oltre i 4/5 della superficie erano a col
tura agraria da tempo 0 furono cosi ridotti - e si tratta della parte mag
giore - e resi anche in parte irrigui in seguito ai lavori di trasformazione 
eseguiti dall'O.N.C. Inoltre, gran parte di quelli cheora co~tituiscono una 
azienda autonoma erano al momento del trapasso di proprieta corredati delle 
necessarie costruzioni rurali. L'opera di trasformazione dl\ parte dei :quovi 
proprietari si e limitata ad alcuni piccoli lavori di completamento ed all'im
pianto di qualche fruttifero. Non cosl e a dire per i terreni gia. a bosco pas
sati a contadini per una superficie di ha. 116; in questi i nuovi acquirenti 
hanno eifettuato i lavori per ridurre il bosco dissodato a seminath':) e a 
prato, proceduto aUa piantagione di fruttiferi, provveduto aUa costruzione 
di sei nuovi fabbricati (1). Tutti dovettero provvedere a corredare i 101'0 fondi 
di bestiame e deUe altre scorte, il che richiese, specie quando il prezzo del 
bestiame era elevato, una dotazione non piccola di capitale. 

I lavori di trasformazione efi'ettuati, Ie lavorazioni profonde del terrene;>, 
l'intl'oduzione del prato di legumi,nose, il passaggio da una rotazione con 
ristoppio e riposo aUa quadriennale classica, aUa quinquennale 0 aUa ses
senna Ie con trifoglio ladino, hanno pel'messo di poter conseguire raccolti di 
q.li 20-25 ed anche 30 di grano, 20 di segale, 30-35 di granturco, 100 di fieno 
dai prati di leguminose ed altrettanto dai prati stabUi per ettaro dove prima 
si raccoglievano al massimo q.li 10 di grano, 6+8 di segale, 10 di granturco, 
30 di fieno dai prati permanenti; di elevare il carico di bestiame (piemontese 
e un po' di svitto) da un capo grosso ogni 3+4 ettari ad una media di 2 capi 
grossi ogni tre ettari e, in qualche caso, un capo per ettaro. 

A questi, invero notevoli, risultati, sono pervenuti anche i proprietari 
coutadini, che seguono ben volentieri l'indirizzo coltul'ale e. l'esempio dei 
medi e gl'andi imprenditol'i. Risultati forse maggiori potrebbel'o essersi rag
giunti se i contadini avessero uno spirito menu individualistico,che li ,ende 
poco fiduciosi delle forme di cooperazione agraJ'ia: il Comune ebbe a pro-

(1) Dei terreni passati a borghesi non tutt~ erano a1 lIlo.m~nt~ della. ve~dita comple
tamente trasformati. Sette, infatti, acquistarono ba. 293 pnvl dl fabbrlcatl, che. hanno 
dl pol costruito; molU dovettero completare 0 provvedere ~x-nuo:vo agli implanti ll'~gui, 
nUa sistemazione ed agguagliamento del terreno, alle plantaglOni legnose (fruttiferi. 
pioppi, ·robinie) aU'impianto di orti. Queste opere· compleme~tari di. miglioramento : Im
portul'ono da 6 a ).2 mila lire per ettaro, essendo state esegUlte negh anni di maggIOre 
costo. 

10 
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muovere un Consol'zio per la moto-aratura senza alcun pratico l'isultato; si 
e tentato di costruire un pozzo consorziale per la irrigazione di tre cascine 
con risultati poco incoraggianti. 

Ma un altro effetto di non trascurabile .importanza sociale e derivato 
dalla trasformazione e dalla 10ttizzazione delle ten ute di Casanova e MoH
nasso e cioe un sensibile incremento demografico. La misura di questo appare 
dal confronto. della popolazione ai due ultimi censimenti nei eomuni di Car
magnola e Poirino eon 'quella delle phighe che hanno risentito delle modifi, 
cazioni del regime fondiario apportate dall'O.N.C. nelle due tenute. Orb ene, 
nel decennio 1921-1931 in queste plaghe.la popolazione presente e salita da 
3.667 a 4.118 abitanti, la residente da 30723 a 4.019 con aumenti del 12,3 % 
e dell'8,0 %, mentre nelle rimanenti parti dei due citati Comuni l'aumento 
si e limitato all.'1,6 % nella popolazione presente ed e rimasta invariata 
quella residente (nel complesso i due Comunihanno segnato un a,umento del 
3,8 % di abitanti presenti e dell'1,7 % di residenti). 

Al momento attuale Ie condizioni della proprieta coltivatrice, formatasi 
a Casanova e a Molisano, pur non essendo buone come 10 erano nel 1929·3!), 
sono in generale assai soddisfaeenti.Gli effetti della crisi eeonomica anche 
qui, naturalmente, hauno fatto risen tire ,la 101'0 sfavorevole influenza rna, 
sia perla encomiabile attivita dei nuovi proprietari contadini sia percbe 
essi non esitano, di fronte aIle necessita, del momento, a moderare il 101'0 . 
tenore di vita, tutto lascia pl'evedel'e che il dolol'oSO periodo che stiamo attra
versando potra essere felicemente superato. Vi sono alcuni, ma poehi, che 
uvendo tuttora passivita cui far, fronte, si trovano in uno stato di disagio 
pio. 0 menu accentuato e che forse dovranno l'isolvere questa 101'0 posizione 
cedendo parte della terra. 

Nessuno fino ad oggi ba dovuto rivendere il fondo ucquistato perc1u~ 
costl'ettovi da una situazione economiea divenuta insostenibile j vendite di 
tel'reno da parte dei nuovi proprietari-contadini ad altri eontadini ce ne 
sono state ed in numero degrio di rilievo j rna esse furono pio. che aItro dm-ute 
alIa convenienza di realizzare un prezzQ sensibilmente superiore a quel10 di 
acquisto. 

In condizioni alquanto dissimili si trovano i nuovi propl'ietal'i non con
tadini. Molti di questi, infatti, sono ora in una situazione pl'ecaria e quasi 
insostenibile principalmente dovuta tanto all'avere aequistato fondi il cui 
valore eccedeva Ie 10ro disponibilita, 0 terreni ehe richiesero somme non l)ic
cole pel' la 101'0 integrale e razionale trasformazione, quanto alIa. necessitil. 
clle tutti ebbero di corredare Ie aziende della indispensabile dotazione di 
scorte e ehe dovettero pl'ovvederv~ nei momenti in cui i prezzi, specie del 
bestiame, erano elevati. Per far questo una gran parte ebbe a contrarre im-
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pegni tinanziari che oggi sono divenuti eccessivamente onerosi in dipendenza. 
anche della forte diminuzione del prezzo dei prodotti agrari e del bestiame. 

A rendere ragione di una non critica situazione della nuova proprieta 
contadina l! bene porre in evidenza che questa si l! andata costituendo in un 
territorio ove, per 130 preesistente sensibile diffusione della proprieta colti. 
vatrice, il lavoratore agricolo era gia preparato ad assumere in proprio l'im
presa terriera, ove si hanno condizioni ambientali e BOciali favorevoli, ove 
Ie vie di comunicazione, sufficienti e razionali, facilitano gli scambi e con
sentono di rapidamente raggiungere il grande mercato di Torino. 

Pur riconoscendo che i contadini, qualora fosse loro mancato i'utile 
esempio dei grandi imprenditori, probabilmente non avrebbero raggiunto 
l'accennato grado di progresso tecnico e che forse non era possibile perve
nire ad una completa quotizzazione delle due tenute a lavoratori, Ie constata
zioni fatte ci lasciano dubbiosi se pensare che l'apprezzabile attivita svolta 
dall'Opera Nazionale per i Combattenti in questa plaga non avrebbe potuto 
risultare pill proficua, socialmente ed economicamente, qualol'a fosse stata 
indirizzata a favorire, in misura pin accentuata, il passaggio della proprieta. 
terriera ai contadini. 



.cAPITOLO IV. 

PROVINCIA DI AOSTA 

La zona studiata •. 

a) Caratter;, generali. 

La zona studiata fa parte del CANAVESE, comprende i comuni di Calu80 J 

Ma.zze e Vische ed ha una supel'ficie territoriale di ha. 9.537 di cui sono pro
duttivi ha. 9.118 (95.6 %). 

E' divisa in dueparti da un rilievo morenico di modesta altituuine 
(m. 350), che occupa meno di 1/. della sua estensione ed ai cui limiti sono 

.situati i capiluogo dei tre Comuni. La plaga pianeggiante pift vasta e quella 
che si estende a sud, scendendo a m. 190 verso la pianura del Po; e attra
versata dalla Dora Baltea, che lascia ad est il territorio del soppresso 
comune di Villareggia (ha. 1.110), e solcata da vari corsi d'acqua, che servono 
a. sufficientemente irrigare buona parte dei suoi terreni j l'altra, a nord del 
l'ili~vo collinul'e, e circa 1/. della supel'ficie totale della zona e scende am. 220 
verso la Dora, che la delimita ad est. 

I terreni pianeggianti sono tutti di origine quaternaria: la maggior parte 
di quelli a sud risultano costituiti da alluvioni ciottoloso-ghiaioso-terrose dilu
viali del Plistocene; in quelli presso la Dora si hanno alluvioni terrazzate un
tiche, incuneantesi fra Ie precedenti, ed alluvioni recenti. II suolo e, quindi, 
pift 0 me no compatto a seconda della prevalenza degli elementi argillosi su 
q udli silicei. 

Inverno freddo e breve, estate sensibilmente calua, maggior copia di preci
pitazioni utmosferiche nel periouo primaverile-estivo (1), frequenti nebbie 
alltllllno-invernali caratterizzuno il c.lima. 

Nel 1921 gU abitanti presenti risu\tal'ono 13.873 (145.5 pel' kmq. ~i su
perficie terl'itoriale) j al censimento pl'ecedente erano 14.773 e quindi si ebbe 
una diminuzione del 6.1 %, Ja Quale si e ultel'iol'mente mantenuta (2). 

Notevole e i'agglomeramento della popolazione Dei capiluogo e nelle fra
zioni j al censimento del 1921 risulto che viveva per Ie campagne solo I'll % 

(1) A Caluso sl hanno mm. 780 annul di pioggia dei quail 273 in estate, 23.3 in pri
lllavera, 163 in autunno e 109 in inverno; il mese piu piovoso l! l'agosto con mm. 120 dl 
IJredpitazloni. . 

(2) Vedi nota (1) pnglna seguente. 
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degh abitanti con una densita di 17.0 per kmq., produttivo. Maggiore ac
centramento si ha nel comune di Caluso, minOl'e in quello pid rurale di 
Vische. La popolazione agricola risiede per la maggior parte in centri di 
forma allungata, con fabbricati separati da orti e cortiIi, ed in vasti casci. 
nali sparsi nella campagna. Le costruzioni rurali sono formate per 10 ph) 
IIi due corpi, dilStinti: uno per abitazione e per staIb con sovrapposto fienile, 
uno per portico, tettoia, magazzini. 

La emigrazione all'estero, diretta princlpalmente nell' America del Sud 
ed in F~ancia, prima della guerra era piuttosto intensa. Durarl'te gli anni 
1906·1913 si registrarono in media 473 partenti per anna (29 0 /

00 
abitanti resi . 

• denti nel 1911); nel 1923 si ebbero 215 emigranti per l'estero e da quell'anno 
puo dirsi che nessuno pid si sia recato fUOl'i dei contini. Peraltro, nel dopo 
guerra e andato intensificandosi il movimento migratorio per l'intel'no del 
Uegn(~ e numerosi furono coloro che lasciarono la' plaga per stabilirsi a 
Torino. . 

Industrie teSl"liIi di una certa impOl'tanza, nelle quali trovano occupazione 
permanente 0 stagionale dei familial'i di agricoltori, si hanno a Caluso '(2). 
Ma cio non modificR il carattel'e prevalentemente agrario della zona (3), 
anehe tenendo conto del fatto, degno di rilievo, ehe buona parte della popola. 
zione maschile di Rodallo (Caluso) si reca a Torino a lavorare nell'industria 
edilizia e che fino a non molto tempo fa numerosi erano colora chegiornal. 
mente si portavano nella stessa citta per lavorare in vali opifici. 

A Caluso ha luogo un mercato settimanale; ma la maggior parte dei: pro· 
dotti agrieoli eccedente Ie necessit:)' della zona viene venduta dil'ettamente 
all'azienda, 0 nel mereato di Chivasso, 0 in quello di Ivrea. In questi mercati 
ed a. Torino si fa l'approvvigionamento degli articoli industriali occorrenti. 

(;1.) Nel periodo 1901-1981 si e avuta diminuzione di popolazione, sia presente sia 
residente. come pui> rilevarsi dal seguellte prospetto: 

1901. 
1911. 

1921. 
1931. 

CI!NSIMI!Nl'1 

assoluta 

15.268 
14.773 
13.873 
13.189 

Popolazione 

presente 

I 
iodiee 

1901 = 100-

100,0 

96.8 
90,9 

86,4 

assolula 

16.406 

16.200 

15.168 
'13.593 

residente 

I 
indice 

1901 = 100 

100,0 

98,7 

92,5 
82,6 

Questa notevole e cost ante diminuzione e in principal modo da attrlbUlre al feno
lIleno emigratorio. 

(2) Oggi (1938) non pochi di questi OI}ifici 80no inattivi. .. 
(3) Al Censimento industriale del 1927 furo~1O r~levat.i nell~ plaga 240 eserClZI indu

I>n'iali con 1083 addetti. doe 71 per mille abitantI resI<lentI nel 1921. 
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Le stI'ade provinciali sono ben mantenute; queUe comunali, clle costitui
'Scono una rete piuttosto densa, si trovano in buone condizioni nel tel'l'itorio 
di l\lazze e Vische, mentre nel comUlle ui Caluso lasciallo ua desiderare per 
trascurata manutenzione. La viabilitiL viciuale e. deficiente e, spesso, nOll 
cOllveuientemente sistemata, tanto ehe nel periodo I>ettembre-apl'ile in alcune 
plaghe e impraticabile. Caluso ha stazione ferl'oviaria, the dista km. 1.3 
dall'abitato, suUa linea CIiivasso-Aosta e cosi Rodallo. I capiluogo di Mazze 
e Visehe distano rispettivamente circa km. 3.5 e km. 6.0 dalla pin virina 
stuzione ferroviaria (Caluso) con la qua Ie non sono collegati da servizi pub
blicL 

Le conuizioni sanitarie sono buone, quantunque si debba lamentul'e 
qualche casu di tubercolosi. A Caluso e un ospedale ed un dispensario anti
tubel'colare; un ospedale esiste pure a Mazze. Di acqua potabile sono dotati 
Caluso, Mazze e Villareggia ed il comune di Vi,.sche ha in pl'ogetto raeqlle
dotto; 131 fognatura manca in tutti i centri. 

Nei capiluogo ed in tutte Ie frazioni si hanno scuole elementari regolar
mente frequentate (analfabeti 5 %), frequenza che in parte diminuisce du
rante i periodi di maggiore lavoro eampestre; solo nel comune .di Vische si 
hauno cijscinali, assai distanti dal centro, che mancano di scuola. Una Reuola 
pratica di agricoltura con eOllvitto, frequentata anche ua aluimi di altre pro
vincie, lla sede ill Caluso. 

b) Caratteri agrari. 

La superficie produttiva di ha. 9.118 e per i1 58 % a seminativo, per il 
24 % a prato' e pascolo perinanente (1), pel' 1'8 % a vigneto, per il 9.5 % a 
bosco. I seminativi sono in piccola parte vitati (4.3 % della superficie pro
duttiva)'e cosi circa la meta dei prati, dei quali 1'87 % e irl'iguo. 

L'agricoltura della parte collinare e caratterizzatn dalla coltura della 
vite specializznta; il vitigno pit) diffuso e l'erbaluce, con il Quale viene prepa
mto il Passito eli Caluso. 

Fra Ie colture prevnlenti nei seminativi troviamo il grano a Caluso e 
Visehe, it granturco a l\Iazze, ai quali, in ordine d'importanza, segue 131 segale. 
La sagginn a Caluso ha un'appl'ezzabile diff~sione, e la menta l'aveva negli 
nnlli uecol'si It Vische. Altre coltul'e di una certa impol'tanza llel tel'ritol'io 
di Caluso e l\Iazze sono il l'avizzone e 1'araehide (Rodallo), i cui sem~ vengono 
destinati all'estrazione dell'olio (2). II trifoglio incal'nato ed il granturco 
quarantino tengono il primo posto fra Ie coltuJ:e intercalnri. 

(1) 11 pascolo permanente O<'Cupa solo circa ha, 50, 
(2) La coltlvaz\one dl queste piante e nndata restringrndosi in dipendenza dell'ele

vntezza deU'imposte gravantl l'estrnzione dell'olio ed Mche perche Ie colture dl raviz
zon(' vengono dannegglate durante l'inverno col pascolo delle pecore, Dai semi dl ra
vizzone I'olio viene estratto neg\! oleificl di Ivrea, da quell! di arm'hide ad Ivrea aMon
tannro e, pl'ima, anche nell'oleificio di Rodallo, oggi chiuso. 
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Modestamente elevata e Ia produttivita del territor:io, tanto che il reddito 
imponibile catastale medio per ettaro pl'oduttivo e di L. 81..59. 

L'avvicendllmento adottato nella quasi totalita del comune di Vische e 
il quadriennale; negli altri pl'edomillll tuttOl'a il bienllale di rinnuovo e grano, 
o segale nei terreni menu fertili, seguiti da granturco quarantino 0 trifoglio 
incarnato, a volte consociati; diffusa e pure la rotazione rinnuovo, grano, 
grano 0 segale, anche qui seglliti da granturco quarantino e trifoglio in
carnato. 

Relativamente abbondante e il bestkme allevato nella zona. n censi
mento del 1908 vi rilevo 9.255 capi, equivalenti a 7.829 capi grossi (840.6 %) 
saliti nel 1930 a 9.209 rispondenti a 7.943 capi grossi (86.3 %) con una· 
densita di queb'ti per kmq. produttivo di 87.1 e con un sensibile aumento 
di bovini e suini. I bovini,che nel 1930 rappresentano il 77.8 % dei capi, 
Hono in {Jl'evalenza di razza piemontese ed in quantita esuberante alla neces
sit.), di lavoro delle aziende agrarie. Diffuso e 1'allevamento dei bovini pel' 
la pl'oduzione dei sanati, che vengono venduti suI mel'cato di Chivasso (1). 

Allche il latte e prod otto in quantita notevQle j la parte di esso non COll
lSlImata allo stato naturale e trasformata pres so vad piccoli burrifici e caseifici 
di (-arattere industriale. 

A Vische e una di,stilleria industriale di: menta (2) ; a Caluso esisteva una 
cantina sociale, clle ha cessato di funzionare dopo la guerra per la morte del 
dirigente e fondatore. 

r Comuni (Mazze e Vische) posseggono terreni boschivi, rna la maggior 
parte della superficie a bosco e di proprieta privata. II prodotto dei bosclli e 
superiore al fabbisogno locale e queUo degli alto fusto e in generale venduto 

a commercianti. 

c) Distribuzione e conduzione della proprieta rurale. 

La pl'oprieta e frazionatissima, ritenendosi che la superficie lavorabile 
della plaga, che e di circ., 8.000 ettari, per 1'85 % appartenga a piccoli pro
pl'ietari e che non vi sieno g'randi proprieta (3). 

I.e medie proprieta, cioe i possessi di oltre 10 ettari di terreno lavorabile, 
in hessun casu danno un reddito fondiario annuo superiore a L. 50.000 e fra 

(1) SuI mercato dl Chlvas~o vengono venduti i sanatl migliori, cioo circa I 9/10 del
l'intlera produzione; i 11iu scadenti S0110 c~duti a macellai locali, i quali poi portano Ie 
carni migliori, nei giorni di martedl, a '.rormo_ __ 

L'allevamento dei sanaU e cosl generalizzato che, quando non Sl disPODg!i dl al
levi di razza piemontese, sl ricorre all'allevam~nto di ~itel~1 valdostanl, che m part.e 
vengono direttamente acquistati sui mercati dl San GlOr~1O Canavese, Ivrea e Chl
vasso e per la maggior parte sono acquistati <!a commercJa~t_i,. sla sui detti mercat! 
sla nella valle di Aosta, e cedutl agli allevatol'l al 101'0 domlcll!o_ 

(2) Attualmente (1933) chi usa. - -
(3) t'na C<Juferma indiretta dell'enorme frllzionamento della proprletll fondlal'la e 

fumita dal numero degli articoli IIi ruolo dell'imposta terreni, che ne_l 1927 ascendevano 
a bplI'9Jlli2 con una media per ciascuno dl ha. 0.94 di terreno produthvo_ 
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Ie maggiori sono quel~e dei comuni di Mazze e Vische. Pel' 'circa '/. della 
101'0 estensione Ie medie proprieta vengono cedute in affitto a piccoli fitta
voli. Nel rimanente l'impresa e assunta. dal proprietario, che di rado e 
capitalista ed aHora affida la coltivazione dei terreni a coloni; di solito si 
tratta di proprietari che coltivano manualmente il fondo e che 0 ricorrono par
zialmente a manu d'opera 0 affittanoi terreni esuberanti alIa capacita lavo
rativa della propria famiglia e lontani cIal corpo principale del 101'0 possesso_ 

La piccola ~ piccolissima proprietaappartengono quasi intieramente a 
contadini. Sono, spessissimo, costituite da vari appezzamenti, frequente
mente di limitata estensione - anche menu di una giornata (mq. 3810) ~ 
situati di sovente a notevole distanza .l'uno dall'altro. La piccola proprietil, 
che nel complesso intel'essa meta dell'area Im'orahile, 1m unfampiezza media 
di ha. a-:.6; quella particellare puo al massimo raggiungere i due ettari e pel' 
cir'?lt 9/'0 e posseduta da agricoltori, in genera Ie contempol'aneamente affit
tunri (1). I piccoli fondi posseduti da pi'oprietari borghesi e da emigrati sonG 
in generale affittati. Degno di rilievo e il fatto che alcuni piccoli proprietari 
aftittano i terreni pill distanti dalla localit:}' ove abitano ed alle volte, pel' 
ricostituire un'azienda autonoma 0 quasi, prendono in affitto altri terreni 
situati nelle. vicinanze della 101'0 casa. 

Per lao elevata frammentazione dei possessi e polche i contadini tornano 
ogni sera alle 101'0 abitazioni e frequente che giornalmente percorrano, fra 
l'andata ed il ritorno, km. 8-10, 

Formazione di piccola proprieta. coltivatrice. 

a) Prima della guerra. 

Una lenta e continua formazione di propriet:}' eoltivatrice, mediante l'ac
(juisto di modesti appezzamenti di terreno da grandi proprietari reddituari' 
e borghesi - i qua.Ii possedevano la maggior parte del territorio - da tempo , 
si veriticava nella zona. Ai piccoli affittuari, aio saladati agricoli e non agri-
coli, era possibile elevare la propria condizione, appagare il desiderio mag
giore della 101'0 esistenza, a prezzo di forti economie, di veri sacrifici consen
titi e dalla 101'0 laboriosa volonta e dai sobrio tenore di "ita che andavano 
condueendo. Spesso, pel' ragglungere prima il 101'0 !:lCOPO, emigravano e con 
il gruzzolo economizzato col duro lavoro in terra straniera potevano rien
trare in patria ed acquistare quel piccolo fonda che dava 101'0 modo di vivere, 
almeno in parte, economicamente indipendenti. 

(1) Nt>l territorlo di l\1azze e Vische molti dei piccoli proprietari non autonomi Ilffit
tano parcelle dl terreno di propriet!l. comunale. Trattnndosi di terreni di buona fertilita, 
ed essendovi percio moUa riclliesta; il cnnone di aflitto risulta notevolmente eleva to: 
oltre 1000 lire per ettaro nel 1932 per quelli di propriet!l. del comune di Vische. 
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II pitl diffU!!O beuessere cite si veri fico negli anni immediatamente prece· 
dentt Ia guerra e Ia parziale lottizzuzione di una vusta proprieta intensifiea-
1'ono il fenomeno nei comimi di Caluso.e Mazze; in quello di Vi~he 11 frazio
numento dei terreni ed il 101'0 trasferimellto inproprieta di contadini ebbe 
Iuogo gradualmente e Ientamente, quantunque rimanesse integra una sola 
graIll1!' tenuta, ehe pof, subito dopo la guerra, passo a piccoli pl,'opl'ietarr nel 
JIlodo che iIlustreremo. 

L'aumento verificatosi nella proprieta coltivatriee in tali anni puo caleo
larsi nel 15 % di quella allora esistente nella zona, in quanto passaro11o in 
l""opl'ieta di contadini eil'ca ha. 700 di te1'l'ello. 'fale aumellto fu principal
mente 1I0vl:lto (80 %) allo spezzettamellto di gl'amli e medie pl'opl'ieta e pel 
20 % al passaggio di piccole pl'opl'ieta di bOl'ghesi a proprietari eoltivatol'i. 
Col GO % dei terreni acquistati dai contudini si costituiscono ex-"novo delle 
pl'opl'ieta coltivatrici autonome e si l'esel'O indipenc1enti non poche delle pal'ti
cellul'i preesistenti; con l'alb'o 40 % si formo un numero notevole di nuove 
pl'oprieta pal'ticellari, clle per la quasi totalita furono acqiIistate da u,gri
coltori. Le sOJllme necessarie u, tali acquisti provenivano da economie di emi
gl'anti in \mona parte, e di preferenza servironoall'acquisto· di proprieta 
Plll"ticellal'i, e da l'isparmi fatti da pl'oprietari pal'ticellari, che con i lluovi 
<Ic(Jllisti divellnero autonomi, da piccoli affittuari e da giornalieri. 

b) Nel dopo guerra. 

A partire dal 1919 sf ebbe una intensa formazione di pi'oprieta coltiva
tl'icl. Da quest'anno molti lavol'atori manuali acquistal'ono ten'eui per una 
complessh'a superficie di non menu di ha. 1.300, pel' modo che l'incremento 
della piccola proprieta esistente nella zona l'isulto di circa 1/4. Notevo'le fu 
l'aumento della propl'ieta coltivatrice nel comune di Caluso, notevolissimo 
in quello di Vische e. venne favorito: nel primo dalla cessione fl'azionata 
della pl'oprieta comunale e di ·vari Enti di beneficenza (Ospedale, Congrega
zione tii Carita, Asilo); nel secondo dallo spezzettamento dell'unico vasto 
pO~fo;esso rimasto nel territorio, gia pl'oprieta di una famiglia patrizia e che, 
per disposizione testamentaria dell'ultima erede, passo i!l proprieta di un 
O~pedale' di Torino, il quale 10 alieno l!.el 1920. 

La pl'oprieta coltivatrice sorta nella zona nel dopo guerra ebbe eosi 
{)rigine per i 7/

10 
da grandi possessi di Enti pubbliei, per '/10 da grandj, e 

medie proprieta. private e per il rimanente da piccole proprieta di borghesi. 
I precedenti proprietari, in special modo gli Enti, furono indotti a vendere 
i 101'0 possessi perche con la cessione ritraevano. un capitale· di assai supe
riore a quello corrispon(l(mte al reddito dei terreni posseduti, che per la 
m<lssima parte erano affittatL Questo ebbe averifiearsi in conseguenza anche 
della maggiore domanda (Ii terra da parte dei contadini, nei quali, piu forte 
".era il eJpsiderio di diveniJre propl'ietari _disponendo di qualehe somma econo-
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mizznta all'estero e, principalmente, in dipendenza della pin elevata retribll
zione del loro lavoro durante e dopo la guerra. 

Le vendite dei tel'reni comunali J! uella tenuth situata in territorio di 
Vische furono informate a criteri speciali. L'aumento della piccola proprieta 
che ne derivo dette luogo, come conseguenza, a numerose nuove propriet:'\, 
particellari e ad un accrescimento di molte delle piccolissime esistenti seuza 
che, peraltro, divenissel'o autonome; questo venne ad acuire sensibilmente i 
disagi, gia lamentati nella zona, derivanti aHa proprieta dal frazionamento e 
dal!a i'l'ammentazione. 

Dei terreni passati in proprieb)' di coltivatori manu ali solo 1/3 formaron(} 
piccole proprieta. autonome 0 servirono ad arrotondare alcune delle particel
lari preesistenti. Questi cusi si verificarono di preferenza, e non sempl'e, nelle 
vendite dei fondi posseduti dlL privati non coltivatori ed acquis~'lti, in gene· 
rale, 0 da proprietari particellari, che a volte rivenderono Ie .Ioro parcelle di 
terreno per costituirsi una proprieta. autonoma non frammentata, 0 dagli 
affittuar! ehe, con i guadagni fatti in conseguenza dei sempre crescenti prezzi 
dei prodotti agricoli, potevano disporre di somme adeguate pel' l'acquisto 
di una proprieta. sufficientemente estesu. 

Nella vendita dei terreni passati dopo la guerr:l 1\ contndini si e anlto 
Intervento di intermediari speculatori solo per quelli gia. posseduti da priYUti, 
e, anche pel' questi, non in maniera assoluta. Cosi e da supporre che menu del 
30 % della estensione della num'a proprieta coltivatrice si sia formata attra
verso intermediari, che specularono sensibilmente nella lottizzazione dei ter
reni, ritraendo un utile piiI 0 menu grande u seconda del periodo di tempo 
intercorso fra il momento dell'acquisto e quello della vendita, dell'estensione 
dei lotti rivenduti e del periodo nel quale fecero la speculazione. II 101'0 utile 
netto e da calcolare in circa il 20 % della somma pagata all'acquisto; rna in 
alcuni casi non ripresero quanto avevano pagato, e questo avvenne di fI'e
quente nelle speculazioni tentate nell'imminenza della rivalutaziQne mo
netaria. 

I terreni gia. proprietl)' di Enti di beneficenza vennero, invece, diretta
mente vend uti agli attuali piccoli proprietari. 

La cessione d'ei terreni. comunali fu fatta al pubblico incanto, a prezzo
I'elativltmente di favore, ugli ex-affittuHl'i degli stessi, i qunIi avrehbero pre· 
ferilo rimanel'e affittuari. Qnesti, peraltro, furono indotti a. comperare Ja 
terra, allelle se non dispollevano di tutto il cHpitale necessario all'acquisto,. 
per non rimanere senza. quello che pel' 101'0 rappresentava uno strnmento di 
h~vol'o e per nOll dover in l'Ieguito, pel' dispol're di terreni da coltival'e, pas
sare attraverso Ie mani di speculatori. Percio tali acquisti assnnsero carattere 
di quasi obbligatorieta. Infatti, nella frazione di Rodallo (Caluso), pel' e\"itare 
quant(l sopra e detto, si formo un Com~tato ehe, a nome di tutti gli aftittllari 
ed in blocco, accetto all'asta tutti i t~rreni COlllunali gil)' affiuati ni contllllini 
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della fl'azione stessa, 1',?-ppresentanti circa i '/6 della propl'ieta comunale 
:Ilil!llata. Di poi, fra gli agricoltori del paese furono nominati due pel'iti i 
qnali si prestarono gratuitamellte a fare l'estimo base di tutti i lotti esistenti· , 
sllc('es!livamimte si procedette 1l11'incanto per l'assegnazione dei lotti stessi 
IIgli e,,·allittuul'i, i quuli, uvendo preferito acquistare gli appezzamentipre
cet.lel11"elllen~e tenuti in affitto, che spesso erano fra 101'0 Reparati, costituirono 
delle Ill'Oprieta frammentate e ilOn sempre autonome. I lotti non acquistati 
illl'OIlO nuovamente messi :l11'asta e a questa vennero amml'ssia partecipare 
:lucile colora che non era no affittuari dei terreni in veudita. II maggior prezzo 
I'ealizzato ,da questa seconda asta ando, proporzionalmente, a beneficio di 
col oro che prima erano ailittuari ed avevano aCljuistata la terra. 

Perla vendita della tenuta Savoia di Vische fu seguito un procedimento 
aneo)' pit) clll'attel'istico, che merita di essere convenientemente illustrato. 

Nel 1919, 'visto che l'Ospedale pl'oprietario aveva desiderio di alienare la 
tenuta, sorse in Vise he un Comitato che procede aHa costituzione di un Con
sUI'zio con 10 scopo di dare fa terra ai contadini vischesi cke la coltivano di· 
,'(;:ttamellte, elirninando eo,~i ogni forma di sfmf.tamento per parte di grandi 
e piccoli proprietari. c,apitalisti, ammettendo a far parte del Oonsorzio in 
Ol'dine di precedenza: 

1) gli agricoltm'i natiin Vische che si occupano direttamente ed. esclll
/lilla.mente dell'agricoltura, dando la preferenza ai nullatenenti ed a quelli 
die hallno minor terreno da coltil;are; 

2) gli agricoltori diretti ed esclusivi naturalizzati 'Vischesi, cioe che 
1'isiedono e pagano imposte a Vische, selnpre con 1a precedenza di ctt'i sopra; 

3) colora ehe con altro mesUerB esercitano l'agricolt'ura preterendo 
sempre v piu bisognosi; 

4) i vischesi non agricoltori. 

Per ultimo venivano coloro, a qualunque categoria appartenessero, ebe 
negli anni 1918·19 avevano venduto terreni. 

Fu stabilito di considerare piccolo propl'ietario chi non possedeva piii di 
una giornata (are 38.10) di terreno per ogni membro della famiglia, con un 
massimo eli cinque membri e di cinque giornate (are 190.50); grande proprie
lur·i!) chi possedeva ph) di sei giornate (are 228.60), qualunque fosse il numero 
dei famigliari; venne, inoItre, deliberato di ussegnare d nUllatenenti un mas· 
simo di sette giornate, ai piccoli pl'opdetari da una a cinque giornate in ra
gione illversa della qualltiti), di terreno gia posseduto e di distribuire il rima· 
nente ai grandi pl'oprietari (grandi nel sen so sopra indicato), preferendo 
selllpre quelli che possedevano meno. I fa1Jbrica~i della cascina, dai quaU 
potevlL l'itrarsi una conveniente abituzioue pel' diciotto famiglie, dovevano 
essel'e assegnati a chi non disponev.a di abitazione propria con pl'eferenza 
pel' colora che gia non erano proprietari di terra. 
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Dopo una serie di istanze e comizi e per l'intervento di un prefetto com
piacente, fu possibile stipulare con l'Ospedale proprietal'io, nel 1920, il com
pl'omesso df vendita, a prezzo ridotto, ratificato successivamente da regolare 
atto di compravendita. 

II Consorzio divise la tenuta, della superficie di ha. 310, in ben 923 10tti 
. che furono acquistati da 332 famiglie, la maggior parte delle quali gill era 
proprietaria di un po' di, terra. Le assegnazioni vennero fatte pel' sorteggio 
creando, per tener conto della natura e coltura dei terreni, delle nuove pro
prieta enormemente frammentate. 

Infatti, un unico appezzamento l'ebbero quelli clle avevano diritto ad 
una giornata (are 38.10); gli altri s9rteggiarono pili lotti e precisamente, 
in generale: 

Acquire oti Numero 

I 
GOLTURA. E SUPERFICIE (in giomate) 

di del 

-I 
SeminativD I Seminal;vo I Pascola 

giornate 10UI Seminativo Prato e bosco bosco e pascola e bo~co 

2 3 ". ,,. 
3 3 1 

4 4 

5 5 2 

6 7 1 t,. "2 2 

Gli acquirenti di sette giol'nate (are 266.70) ebbero la terra (hvil>a ill otto 
lotti: sette costituiti come quelli degli acquirenti di sei giornate oltre una 
giol'nata attOl·no alIa casa 101'0 toccata in sorte. 

Dall'unita pianta catastale puo rilevarsi l'entita del frazionamento clle 
ha avuto luogo nella ten uta di Visclle ed avere un'idea della notevole fram
mentazione delle piccole pro prieta da essa originate. 

Nell'atto costitutivo del Consorzio, il quale Ila la durata di 99 anni e si 
preligge: la reciproca assisten·za mora.le, c-ultumle e tecnica fra ,yli asso
ciati, e detto elle esso ha: il diritto di prelazione a~sol1tta della quota di 
ter,.eno che ogn; a8sociato, 0 i suoi eredi, voless6 alienare ad eqlto prez:zo, 
quota che dovra essere l'icollocata di prefel'enza 0 agli eredi legittimi liel ven
ditore 0 ad altri vischesi menD abbienti, lavoratori diretti della terra. 

Circa il 60 % del capitale necessario all'acquisto di questa ten uta fu preso 
e prestito presso Ie Casse rurali di Caluso e Vische con l'interesse del 4 %, 
di poi elevato al 6,50 %. 

Nella. totalita della plaga si puo ritenere che Ie somme per pagare i terreni 
acquistati dai contadini provenissero per illO % da denari da questi rispar
miati all' estero ; per il 60 % da denari economizzati durante e dopo la guerra, 
risparmio facilitato dal sempre crescente prezzo dei prodotti agricoli e <1el
l'aumento delle mercedi; per il 30 % da prestiti contratti per '/3 presso 



FRAZlONAMENTO DElLA TENvTA J:411JL4 . IN CO.MVNE Dl VISCHE 
PIANTA PARZ IALE DELLA TEN VTA 

(~o.9//o /." del/a Nappa ('ataslale del Co/77.- di nsche) 

VI 

I 

" 

J'el1lilJ"/iIlO. .... It. 116.4672 

,ora/o. ---. -__ _ '9. '596 J-,9 

IJrd/O ,i"rI9l10._ 45.4985 s- 7- II 

41sr% _. ----. '0. 6035 6· 01'6;>'6"-66_67 

/

80sro mlrlo. . " 55 .2125 

80.;ro ('tttvo.. " 36.2369 

IdbOrtc,-rvra/, ~ 17_ 

ha . 284 . 0978 -- -

-- ' Imile dl'l/e ,oarllre/le raldsfal i ortglnt!l/"/e 

cler/vate 

yol ~ csem,ol d/ rtPdrt/~/O/7e fi-d g// do/vlreall 

EBJ 24300 6 
zg -I/7·i'97·JIO·S6J .oJ?·dtJS'BrJ ~ 2 . 3995 7 
tD9.t/NP. · #!J9 ' 7~9·.9Il'II.i()-IIP. ~ , 0340 J 
9 'S$'4 " ()?g -/()80 

~ 0 .8360 t 
66· ~2() -/()07 

~ 0 .8"0 t 
29';' .387' 768 . ?lig . ~ 0.5350 2 38S - S6S 

~ 0 .3790 t 133 
~ 0 " 830 I .9-¥.4 

DI 
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uancbe e per lis presso privati, prestitiche i~ generale servirono ad integral-e 
Ie somme occorl'enti pel' i singoli acquisti (1). 

I prezzi di vendita dei terreni furono assai vari edoscillarono entro limiti 
).Iiuttosto am pi. . 

Prescindendo dalla vendita della ten uta Savoia, che ebbe lnogo su (li una. 
base media di L. 5.000 ad ettaro, e dei terreni gia proprieta del comune di 
Caillso, che nel 1922-1923 vennero ceduti a prezzi unitari variabili fra 
J_. 1:!.000-13.000, e da ritenere che in media i prezzi di mercato per ettal'O 
di terreno siano stati (in IDigliaia di lire) :. 

PBR(ODO Seminativo Prato irriguo Vlgneto 

Durante la guerra 3.5- 5.0 4.0- 6.0 6.5 
Nel periodo successho 10.0-13.0 12.0-15.0 20.5 
Fra iI 19'22 ed II 1926 18.0-24.0 22. 0-2S. 0 35.0-40,0 

I prezzi oggi correntt (1929) risultano lli circa il 20 % inferiori a quelli 
praticati nel periodo 1922-1926. 

Questa diminuzione del prezzo dei terreni ha fatto si che alc.uni piccoli 
IH'opl'ietari, in specie colora che ayendo fatti dei debitLper l'acquisto non 
ebbero la poss~bilita di estinguerli, sieno stati costretti a: rivendere i terreni 
acqllistati. 

Trasformazioni colturali avvenute. 

In linea generale, tutti gli agricoltol'i divenuti nel dopo guerra piccoli 
pl'opl'ietari autonomi, sia ex-novo sia pel' a1'l'otondamento del possess.) pre
cedente, non disponevano di un capitale di esercizio adeguato aIle necessita 
delle lora aziende, avendo di solito impiegato nell'acquisto del terreno tutto 
quanta il denaro posseduto. A questa mancanza di capitale il pili. di fre
quente provvidero aumentando l'impiego dellavoro e l'iducendo Ie spese fami
Jiari; di l'ado si adattarono ad un minOt' rendimento della terra e difficil
mente si fecero imprestare il capitale che sarebbe stato necessario ad un:1 
razionale organizzazione della. 101'0 impresa. 

Egualmente si comportarono i .Iluovi proprietari particellari, che spesso 
ricorsero al credito per complet~ il capitale necessario all'acquisto del 
fondo. Essi, per impiegare tutta. l~ capacita lavorativa loro e della famiglia 

(1) Tall debi~i, ed In parte non piccola, tuttora (1933) esistono. Degli acquirenti della 
te:luta Savoia coJoro che gill erano viccoli proprietari hanno quasi tutti saldato il de
bito ('Ontratto per l'acquisto; degli altri, alcuni hann~ parzialmente pa~ato .ed. una die
dna non sono Viii in grado di soddisfare agli impegm conrrattl; quesb ultmu saranno 
sieuramente costretti a rivendere I terreni ucquistati che, peraitro, hanno ancora un 
valore 'Superiore all'entitll del debito. 
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prendono in affitto altre estensioni di terreno 0 hivorano come giornalieri in 
aziende pit) vaste, stagionalmente anche nelle vicine risaie del Vercellese e 
temporuneamente in lavori non agricoli (manovali, terrazzieri). 

Opere di sistemazione idraulica sono state eseguite nella tenuta Savoia, 
i cui terreni boschivi e quelli incolti, percM ghiaiosi 0 paludosi, sono stati 
messi a coltura agraria merce 130 tenaeia e la laboriosita dei nuovi piccoli pro
prietari. Anche i terreni vend uti flal Comune di Caluso, nn tempo poco pro
duttivi, perche il sistema di conduzione non farilitava e non ronsigliava la 
esecllzione di opere di 'miglioramento, sono oggi notevolmente migliorati ~ 
pill produttivi. 

Oltre a queste trasformazioni, l'aumento della piccola proprieta coltiva
trice ha portato una maggiore attivita colturale, la quale, unita ad una pin 
diffusa coltura foraggera, ad un aumento del patrimonio zootecnico, ad un pin 
elevato impiego di concimi organici e minerali, alIa introdu~ione ed aUa dif
fusione di sementi selezionate, ha permesso di registrare un incremento di 
circa 1/5 nella p'roduzione dei terreni passati ai contadini (1). Data, peraltro, 
la fucilita degli scambi, da tale aumento di produzione e derivato solo un 
leggero miglioramento nell'approvvigionamento dd prodotti agricoli per parte 
della popolazione non rurale. 

Nessuna apprezzabile differenza si rileva nell'organizzazione delle im
prese lavoratrici di proprietari di origine post-belli<,a e pre-heHira, rome 
pure fra questi e quelle condotte da affittuari. 

Le condizioni della proprieta coltivatrice e Ie lora cause. 

a) Di quella di nuora tonnazione. 

Dall'esame delle condizioni economiche in cui attualmente si trovano 
i proprietari colt iva tori che acquistarono terreni dopo la guerra, e risultato 
che esse sono in complesso soddisfacenti per i nuovi proprietari di aziende 
autonome,. anche se provenienti da arrotondamento di preesistenti proprieta 
particellari, mentre sono alquunto disagiate per gli acquirenti di picrolissime 
proprieta. 

Questo diverso stato ui cose non puo dipendere ne dal prezzo ecressiva
mente elevato di acquisto, ne uul pel'iodo nel Quale questo ebbe luogo. Anzi, 
come e deducibile da quanto e esposto in pl'eeedenza, la maggior parte delle 
lluove proprieta. particellari si pote costituire a pl'ezzi inferiOl'i a quelli <'01'

reuti suI mercato ed in periodi di tempo nei quali l'asresa dei prezzi dei 
. {lrodotti ngricoli era continua. 

(1) In comune di Yische quest'incremento pub calcolarsi in poco meno di 1/3. 
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Hiteniamo che tale situazione sia piuttosto da imputare: 
1) all'aver comprato ricorrendo al credito in misura oocessiva, in quanto 

nlOlti disponevano di una somma quasi trascurabile in confronto a quella ne
cessaria; 

2} all'aver acquistato modeste estensioni di terreno i cui raccolti quasi 
J;empl'e non eccedevano, come non eccedono, Ie necessitil, alimentari della 
fa,miglia, cosicche l'aumento dei prezzi dei pl'odotti in nessun modo contribul 
alIa diminuzione dei delJiti contratti, come inyece sarelJbe stato possibile se 
i nllU\'i proprietari fossel'o stati in gl'udo di vendere una pal'te della pI'odll
zionl' del fondo; 

3} alla deficienza, anzi alIa mancanza di un quaJunque anche modesto 
capita Ie di esercizio; 

4) alIa frammentazione, in fine, del possesso acquistato. 
Se a tutti questi vari e non trascurabili coeflicienti negativi agghingiamo, 

oItre la rivalutazione della lira, il rialzo dell'interesse delle somme mutuate 
ed in qualche casu (Vische) la crisi della coltura della menta, della Quale gia 
auuiamo parlato, potremo ben trovare Ie rngioni del disagio in cui oggi si 
tl'ova la piccola pl'oprieta particellare creatasi nel dopo guerra in questa 
plaga_ Tale disagio, che ha indotto alcun~ a rivendere parte del fondo acqui
stato (1), e solo in piccola misura attenuato dalla capacita tecnica e,princi
palmente, dalla notevole, quasi eccessiva, attivita di lavoro degli acquirenti, 
i quali non hanno esitato a condurre una vita modesta ed a privarsi, non di 
rado, del necessario. 

Le migliori condizioni nelle quali si trovano i piccoli proprietari auto
nomi, se in aleuni casi possono essere attribuite al momento opportuno del
l'acqnisto, al prezzo giustamente pagato ed all'aver eontratti 9.ebiti relati
va mente modesti - che e statu 101'0 possibile estingnere - sono, in generale, 
dll ricercare nelle 101'0 qualita di alacri ed intelligenti lavoratori, nella ele
vatu quantita di lavol'o impiegato nell'azienda e nelle Pl'iV3Zioni, di frequente 
eccessive, ehe si SOllO imposte. 

b) Della proprieta coltivatrice irn genere. 

La proprieta coltivatriee, autonoma e non autonoma, se si eceettlla IJllona 
parte di quella p3'rticellare costituitasi nel dopo guerra e della Quale si e am
piamente detto, trovasi in condizioni ecoDomiehe relativamente discrete. 

A questa sitnazionecontriblliscono : 
a) favorevolmente: 

- Ie eondizionidemografiche; 
- l'indoJe, Ia .sobrieta, Ill, intelligente laboriosita della popolazione, 

profondamente rurale; 

(1) Con tali Tendite parziaU questi piccoli proprietari hanno realizzato la s~~ml\ 
occorrente a pagare 11 debito rontratto per l'acqulsto del fondo ed ora Ie loro condlzloni 
economlche possono dirsl s()(ldisfacenti. 

11 
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- in minor misura: la istruzione agraria, ancora non troppo dif
fusa; l'ambiente fisico, l'ubicazione della zona e In. sua eliscreta viabilWt; 

b) sfavorevolmente: 

- l'elevata frammentaziolle della piccola proprieta 0 la eccessiva. 
dispel'sione delle. parcelle cbe la costituiscono; questo in dipendenza del 
regime ereditario e della errata convinzione dei piu, i quali ritengono necEis
sal'io l10llsedere in varie- localita, anche lontane, pel' disporre di terreni eli 
diversa natura e coltura e per avere una migliore difesa dalle avversiti\ atmo
sferiche; 

- la notevole diminuzione del prezzo dei prodotti agral'i e del be-
stiame; 

- la crisi industriale; 
- l'accentuato frazionamento della proprieta terriera; 
- 10 spirito individualistico dei contadini, non ancora intieramente 

convinti della necessita del cooperativismo e della mutualita agraria ; 
- il non indifferente aggravio tributario. 

A bbiumo rilevato como la piccola proprieta sia notevolmente frammen
tuta e dispel'stt. Tale fenomeno, che ha In sua origine nella divisione dei beni 
eredital'i, poiche ciascun coerede vuole sempre avere parte di ogni appezza
mento costituente l'asse ereditario, e andato forte mente aumentando nel dopo 
guerra in seguito ai sistemi adottati nella vendita frazionata della maggior 
parte della grande proprieta. Da quanto, peraltro, abbiamo potuto rilevare 
snl luogo, in questi ultimi anni si sono andate moelificando Ie idee di molti 
piccoli proprietari e non sarebbero, oggi, male accolti provvedimenti tell
denti alIa ricostituzione dei fondi frammentati; un esonero dal pagamento 
delle tasse di registrazione degli atti di permuta di terreno, qualunque ne sia 
il suo valore, in un primo momento, potrebbe sensibilmente inlluire nel mi
glioramento dell'economia agricola della plaga e suna prosperita delle aziende 
possedute da contadini. Anche una opportuna opera'eli propaganda per l'assi
curazione del prodotti agrari contro i danni della grandine potrebbe contri
buire al raggiungimento di questa scopo, in quanto con essa si verrebbe in 
buona parte a modificare il pensiero di col oro cbe ritengono indispensabile 
disporre di proprieta frammentate per meglio difendersi dagli infortuni atmo
sferici. 

Nei riguardi della diminuzione del pr~zzo dei prodotti non e quella subita 
dal frumento e dal mais che ha dannosamente inlluito, in quanto la produ
zione del primo e consumata dalla famiglia del contadino-proprietario e 
quella del secondo e in genere destinata all'ingrassamento dei suini, i qual~ 
ill buona parte vengono destinati al con sumo familiare. E' invece il basso 
pl'ezzo dei prodotti destinati al mercato che produce sfavorevoli ripercussioni 
snIle condizioni eronomirhe dei piccoli proprietari. Cosi, pel' esempio, la rolti-
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vazione della menta piperita, che consentiva 11tiIi non indifi'erenti, e abban
donata pel' II tracollo del prezzo; quella della saggina da scope e ormai ri
dotta d~ oltre 2/. poiche iI prezzo di vend ita della sua produzione pel' ettaro 
ha subito queste variazioni: 

Pannoochie per Bcope 
Carioslilidi . 
Stell (per 1I,ttlera) '.' 

1922-1923 

L. 2.600 

" 2.340 
510 

" 
L. 5.450 

19'29-1930 

L. I. 050 

" 1.0iO· 
260 

" 
L. 2.3S0 

Ed ancora maggiormente si fa risentire la crisi zootecnica, in quanto 
l'utile della stalla, che costituiva una pa.rte notevole dell'attivo del bilancio 
dei piccoli proprietari, e oggi quasi nullo (1). 

E' ben vero cbe, come abbiamo indicato, l'estendersi della proprieta col
tivatrice ha di non poco aumentato la produzione lordi1; rna, purtroppo, 
questo incremento e pur sempre insufficiente a compensare Ie minori entrate 
dipendenti dal diminuito prezzo dei prodotti ed i redditi netti dei piccoli 
proprietari sono, indiscutiblmente, assai modesti e molto minori di quanto 
non furono fino ad alcuni anni fa. 

Per render conto di quallto influisca la crisi delle industrie, specie sulle 
condizioni dei piccoli proprietari non autonomi, basti dire che fino al 1927 
erano circa 250 gli' operai, fra cui moltissimi proprietari di un. po' di terra, 
cbe a mezzo del treno operaio giornalmente si recavano per lavoro da Rodallo 
a Torino e nel 1922·1923 settimanalmente pOl·tavano in paese attorno a 
L. 30.000; ora sono ridotti a poche diecine. Lo stesso si e verificato in altri 
paesi quali Mazze, Tonengo, Vallo, Are, Caluso. 

11 grande frazionamento della proprieta fa si, fra l'altro, cbe l'impiego 
delle moderne ed anch£' pin semplici maccbine agricole non sia dappertutto 
possibile e conveniente, per cui il progresso agl'icolo della plaga viene ad 
essere notevolmente ostacolato e, costringendo a produrre ad elevato costo, 
i piccoli proprietari debbono, in questi momenti ormai difficiIi, fare ISfol'zi 
non comuni per mantenersi in condizioni di vitalita ecouomica soddisfacenti. 

Le esistenti Casse l'urali di Caluso e Vische, -Ie mutue iuceudi di Caluso, 
Rodallo e Mazze, Ia cousortella bestiame di Rodallo, la Cooperativa agricola 
di consumo di Viscbe, se sono un indice della possibilita di afi'ermazione del 
cooperativismo e del mutualismo nella plaga, nOI;l sono oggi istituziol!-i che 
possano sensibilmente contribuire al miglioramento delle condizioni della pro
prieta coltivatrice. 

el) Un piccolo proprietario autonomo bn nella st~lla. norma~mente. tr~ capi ~vln~ 
e PUQ produrre ogni nnno cinque sanati dl"l peso medlO di kg. 1:ro. ~ono CIrca q.b 6 dl 
carne cbe mentre nI"l :1926 (anno di massimi prezzi) suI me~cato .dl Cblvasso sl v~ndevano 
L. 850'::' 1000 al quintale oggi (1932) si vendono L. 350.;- 4aO: Sl ba cosi una mmore en
trata annua dl circa L. 3000. 
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La. imposta erariale e la sovrimposta comunale e provinciale sni terreni, 
che pei comuni di Oaluso e Vische (1) nel 1925 ascendevano a L. 210.313 (ali
(Junta 42.51 per ogni 100 lire di reddito imponibile e cioe L. 38.63 per 
ettaro produttivo) sono oggi (1929) sa lite a L. 267.72!t (aliquota 54.12 e L. 49.18 
per ettaro prolluttivo) con un aumellto de.l27.3 %. Oio non e rispondente aIle 
attuali condizioni dell'economia generale ed e forse eccessivo se si pensa che 
nei detti Oomuni la terra e inoltre gravata di L. 141.040 (L. 25.91 per ettaro 
prodllttivo) come imposfa di ricchezza mobile sui redditi agl'ari,come tassa 
hestiame, come contributo di assicurazione per gli infortuni agl'icoli e come 
contributi sindacali. 

Riteniamo opportuno aggiungel'e ancora, per compietare il quadro delle 
condizioni dei piccoli88imi proprietari, che nella zona sono diminuite per loro 
Ie possibilit,\ di impiega.re il lavoro disponibile come giornalieri agricoli, per
ch~ dallo tilmemhramento delle azielide ove prima saltuariamente trovavano 
occupazione si sono originate alcune medie proprie.ta imprenditrici, nelle 
qnali, impiegandosi macchine, e venuta ill gran parte ad elimillarsi la neees
sita di ricorrere a lavoro anentizio. 

Condizioni di vita dei contadini. 

Anche in questa territorio il tenore di vita del proprietario coItivatore, 
sebbene modesto, e in generale buono e notevolmente migliore di quanta 11011 

fosse nell'anteguerra. 
Le ahitazioni, di solito a due piani, offrono discrete condizioni IIi abita

bilita e sono sufficientemente aereate ed illuminate. La cucina e ampm e quasi 
sempre serve pure da stanza da pl'anzo; nelle stanze da letto dormono da due 
n. quattro persone. II mobilio e sempIice: i letti con materassi di lana sono 
fl'equenti e I'arredamento e migliore nelle case dei nuovi piccoli proprietari. 

Le stalle, poste nella stesso fabbricato che serve di abitazione, hanno 
sllpcl'iormellte iI fienile; il lora pavimento e selciato, sono abbastanza ven
tilate, rna in genere mancano dei requisiti igienici pill indispensabili. 

1l regime alimental'e e da com:iderare sufficiente e si fonda sui massimo 
consnmo dei prodotti delI'azienda. II pane di frumento, cIle si cuoce settima
nulmente, ne costitnisce la base; come alimenti 'pit) freql1enti troyiamo: latti
cini, verdura, pasta, uova, carne suina fresco. ed insaccata, pollame. Le carni 
bovine mncellate si consumnno settimamtlmente, rna non da tutti, e l'uso dei 
pesci salati e poco diffuso; il vino, bevuto in giusta qnantita, non di rado e 
ncquistato. . 

Nei giorni festivi i contadini-proprietari vestono con proprieta e, seb
bene durante In. settimana indossino abiti logori, sono in genera Ie puliti; 

(1) Non sl sono potutl avere I dntl pel comune di Mazze. 
I 
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nelle donne si nota una certa ricercatezza nell'abbigliamento pel quale, 
spesso, vengono usati tessuti di seta. 

11 sentimento di famiglia e tenace e l'autorita paterna e doverosamente 
l'ispettata. Quantunque vi sia tendenza ad imitare la vita cittadina i costllmi 
sonG sufficientemente morigerati; Ie nascite iUegittime sono rare. Special
mente fra vicini l'aillto morale ed anche materiale in caso di sciagure non 
manca. 

11 contadino-proprietario e profondamente attaccato alIa terra ed ora 
lion si rileva pin in lui la tendenza ad abbandonarla per recarsi in citta, 
come ebbe a. verificarsi, in misura accentuata, negli anni scorsi (1). E' molto 
crerlente e questo suo sentimento 10 rend~ ossel'vante delle pratiche religiose; 
ma per Ia ChIesa non sostiene spese eccessive. Frequent:1. la scnola pitl vo
lentied che nel passato, ma dopo i corsi obbligatori non si cura che ~co 
della sua ~truzione; legge poco e tutt'al pift qualche giornale politico 0 di 
carattere agrario. Le spese sanitari~ sono per lui modeste godendo in gene. 
rale di buona salute, data la robusta costituzione fisica. Fra Ie poche malattie 
cui va soggetto pin frequenti sono quelle del cuore, il cancro, la polmonite; 
l'al'issime risultano Ie malattie celtiche, mentre Ie tubercolari, un tempo poco 
diffuse, vanno crescendo di numero. L'alcooli~mo e raro, Ie osterie non sono 
molto frequentate, mentre il consumo lIel tabacco e alquanto elevato. Fra i 
divertimenti il contadino da la preferenza al ballo, al gioco delle boccie e a 
qnello delle carte; peraltro, anche Ie spese'voluttuarie nel complesso so no 
moderate. 

I proprieturi particellari, ad eccezione di coloro che si occupano di piccolo 
commercio 0 di qualchemestiere artigiano e che d'altra parte SOIlO poco nu
merosi, completano il 101'0 bilancio famigliare, di solito, lavorando in par
celIe di ten'eno che prendono in atlitto 0, pin di rado, come giol'nalieri in 
altre aziende. Alcuni, negli anni decol'si erano molto numerosi, si recano 
giol'nalmente 0 da una settimana all'altra a Torino per,lavorare come mu
I'atori 0 terrazzieri 0 in qualche opificio. Non sono pochi col oro che vanno 
nelle risaie del Vel'cellese nei periodi in cui la coltura del riso ric hie de .pitt 
mann d'opera; qui, per la monda, vanno pure molte donne. Un certo numero 
di donne, anche appartenenti a famiglie di proprietari autonomi, e occupato 
nel cotonificio di Strambino (2). 

Notevoli diversita fra Ie condizioni di vita dei piccoli proprietari coltiva
tori e queUe degli altri contadini non se ne riscontrano'; mao Ie rondizioni 
dei pl'imi possono, senza dubbio, dirsi alquanto migliOl~i. 

(1) II fenomeno dell'inurbamento e dell'emigrazion~, p~rtroPllo, oggi (1~3.'1~ nuova: 
mente si verifiea; rna se prima era dovuto 01 miragglO dl guadagni magg~on ~he SI 
conseguivano nelle industrie cittadine, ora e origin?to da~ ~at~o ~he. per aIeunJ Ie rlsorse 
Ioeali non sono pin sufficienti a permettere normal! condlzlOlli dl vita. 

(2) II eotonificio di Caluso, ehe ne oeeupava un numero non pi<.'eoIo, e ora (1933) 
ehiuso. 



CAPITOLO V. 

PROVINCIA DI VERCELLI 

Le zone studiate. 

a) Caratteri generali. 

Nel Vercellese abbiamo studiato due zone che si sono den~minate: 
I - Alta pianllra risicola 0 delle Baraggie. 

II - Med'ia e bassa pianura risicola 0 delle GranfJie. 

La I zona, situata a nord-ovest di Vercelli, che si estende per ha. 19.9-13 
(di questi sono produttivi 18.671 cioe il 93.6 %), e comprende il territorio di 
dieci comuni (1), e solcata longitudinalmente da vari torrenti e delimitata ad 
est dal flume .Sesia. I suoi terreni, che da m. 257 gradualmente scendono a 
m. 146, sono tutti di origine quatel'naria, costitriiti da alluvioni fel'rettizzate 
del diluvium per la maggior parte, da alluvioni recenti - pill. 0 meno estese 
in prossimita dei corsi d'acqua - e da alluvioni terrazzate antiche che for· 
mano una sottile striscia ad ovest della strada Vercelli - Romagnano Sesia; 
cosi mentre il suolo e discretamente ferace dove si hanno alluvioni terl'azzate 
e recenti, e poco produttivo nel rimanente (baraggia) essendo costituito da 
argille biancastre od ocracee, mancanti di calcare e di humus, compattissime 
e di di1ficile la vorazione. 

11 territ9rio di diciotto comuni (2) estendentesi a sud ed ovest di Vercelli 
costituisce Ia II zona, la quale ha una superflcie produttiva di ha. 47.273, 
che rappresenta il 94.8 % della tot ale di ha. 49.860. Questo territorio e sol· 
cato da numerosi canali d'irrigazione e limitato ad est dal flume Sesia ~ 

a sud, per grun parte, dal Po. E' pianeggiante se f;i eccettua una parte del 
comune di Borgo d' Ale, a caratteri collinari (m. 4507191), lao plaga denomi· 
nata 1a Costa, modesto altopiano che dal canale Cavour presso Lamporo \'3 

sino a Hive, e la collinetta della Madonna delle Vigne in comune di Trino. 
la ljnale si eleva, di circa. m. 40 sui terreni circostanti. 11 pnnto pill basso dellll 
zona e a m. 103 presso la Sesia. Questa plaga si e formata qnasi intierament( 
durante l'Olocene e per gran parte ·si IUlnno alluvioni antiche terrazzate, 

(1) Albano Vercellese, Arborio, Daloc'!o, Cari~lo, Cnscine Sun Giacomo, Gbislurengo, 
Grt'ggio, Lenta, Rosavenda, ,Ylllarboit. 

(2) Dorgo d'Ale, ASigliano Vercellese, Dianze, Caresann, Costunzuna, Crescentino. 
Fontanetto da Po, Lamporo, Livorno Ferraris, Motta de' Conti, Pl\lazzolo Vt'rcellese, 
Pertt'llgo, I'ezzuna, Rive, 8h'opplana, 'l'ricerro, Trino, Tronzano Vercellese_ 

Del Comunl Indlcatl Quello di Borgo d'Ale ba, come diciamo nel testo, curatteri col· 
linurl. La statistica agraria 10 comprende, infuttl, nella zonu agraria di colLna dt'nomi· 
nata: Colline morel/iclle /liellesi .e vcrcellcsi della Serra (1' lrl"ca. 
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lilllitlinuosi Ie aUm'ioni recenti alIa zona presso il Po e a quella arI est dell:t 
st1'llda Vercelli - Casale j il Plistocene si riscontra nelle colline di Borgo d'Ale 
(Illol'eniche) e nella collinetta di Trino. II suolo e di buona fertilita., gene
ralmente di medio impasto, rna talvolta alqualltociottoloso 0 argilloso. 

Nelle une zone l'estate e calda eu afosa, l'inverno notevoimente fl'eddo; 
il elima e umido con abbonuanti rugiade e nebbie freljuenti, specialmente 
in lIutunno. Le pioggie sono ui maggiore entita nell' Alta pianuraj a Vercelli 
raggiungono in media mm. iJS annui con una frequenZll di 95 giorni ed una 
maggiore abbondanza nei mesi di aprile e maggio. La malaria e da consi
derare attualmente scomparsa in dipendenza dell'opera di bonifica terriera e 
della profilassi. 

Dal seguente prospetto e possibile rilevare i caratteri demografici dei due 
territori: 

POPOLAZIONE 

rcsi.dente presente sparsa 

'-~T e-
~+I 

e- ' ~ e-o_ 
ZONE So> So> ""~ So ~±~ "" ... "' ... 0" "' .. ~i~ "'t '"0" ;;'~ ~~ :a~ ""= 1911 1921 0_ ° 1911 1921 ,,-

-~= ""- c g .... ,,"0 
C 11)'- :S oS ~.~ ~.~ :§~ ~ §.§ ~ a.§ 

~~ ,,0'0 ili- a'" !CIl~ 
~ ""'"0 ~ 5l~ {! 

I. - A.lta planura risicoia ll.870 10.708 - 9,8 53,7 13.839 10.552 -23,8 52,9 22,1 12,5 

II. - Media e bassa pianora risicola . 65.592 57.633 -12,1 115,6 65.091 56.042 -13,9 112,4 11,0 .13,0 

La diminuzione della popolazione, residente e presente, e notevole, quan
tunque per Ia presente si debba tener conto che col censimento del 1911, svol
tosi in giugno, furono censite molte persone temporaneamente immigrate 
pei lavori in risaia. Diminuzione sensibile si ebbe pure nel decennio 1901-1911 
nella popolazione residente delle due plaghe, mentre si verifieD un lieve 
aumento in quella presente della I zona. Dal 1921 Ia popolazione e ancora di 
lion poco diminuita (1). 

(1) La popolazione censita nel 1901 e nel 1931 e III complessiva sua dlminuzione nel 
trlo'ntennio sono qui indicate: 

popolazione' 

resident. I presente 
ZONE I 1 9 ~ I I p';rc~n~u.le . 1901 1931 I percentu.te 

1901 . dl dIRunuz; di diminuz. 

I. - Alta planura risicola. 12.236 9.918 I 18,9 I 12.011 10.013 16,6 

II. - Media e bassa pianura risico!a . 69.699 55.06' I 21,0 I 68. '99 54.532 20,4 
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Pochi risultano i Comuni con un'apprezzabile percentuale di abitanti 
spal'si nelle campagne; la popolazione agricola abita in cascinali e, in parte 
maggiore, nei centri (capiluogo di comune e frazioni). I fabbricati rurali 
delle grandi aziende sono di solito in phI corpi disposti attorno al cortile 
rustico; nelle piccole, invece, Ie abitazioni e Ie stalle si trovano nello stesso 
fabbricato. 

Negli anni pl'ecedenti la guerra l'emigrazione era notevole, speciahnente 
nella I zona " gli emigrallti si dirige:vano in America, Francia e 8vizzera. 
Dopo la guerra, pur essendOf;:i di assai contl'atta quella per l'estero, non po
chi sono coloro che si 'sono recati in eentri industriali, di preferenza a To
rino (1). Notevole e l'immigrazione che si verifica per i lavoril di iIIlonda e 
mietitura del riso. In alcuni comuni (Pezzana, Motta de' Conti ecc.) e sensi
bile l'emigrazione a carattere temporaneo. 

L'economia deil due territori e prettamente agraria (2); aleune industrie 
si hanno a Trino, fra Ie quali di una certa importanz:t quella della, fabbrica
zione del cemento. In questa industria trovano impiego nel Casalese, ove e 
molto sviluppata, numerosi operai di Motta de' Conti. 

La maggior parte del riso e contrattata suI mercato di Vercelli e diret
tamente acquistata. dai conduttori di riserie locali. In alcuni dei centri pili 
importanti (Crescentino, Trino) viene tenuto un mercato settimanale suI 
quale aflluiscono molti prodotti; ma non pochi di questi vengono venduti al 
mercato di Vercelli, ove in genera Ie si ricorre per l'approvvigionamento dei 
generi industriali ed agrari mancanti ad eccezione del vino, che e acquistato 
nella zona collinare della provincia 0 nel Monferrato. 

(1) L'entitll. deU'emlgrazione per l'estero e qui posta in evidenzn: 

EMIGRANTI 

ZONE Periodo 1906-1913 I Periodo 1919-1920 

I. - Alta pianura rlsleola. • . . 

II. - Media e bassa pianura risicola 

su 1000 abit. 
Media annua I r ... id. nel 1911 

228 

1.070 

19 

16 

Media annua 

82 

3SS 

I 
su 1000 .bit. 

resid. n(-I 1920 

8 

(2) A dare un'idea deBo sviluppo industriale possono servire i dati del ('em~'im('nt() 
ilHlust,.iale del 1927, qui esposti: 

, 

Eserclzl 

I 
ADDETTI 

ZONE lndustriali 

I I su 1000 al1;t. In complesso per eset'l'izio ... sid. nel '1991 N. 

I. - Alta pianura rl.leo1 •. 255 • 575 2,3 [,4 

II. - Media e bassa pianura risicola. 1.171 3.620 3,1 63 



PROVINCIA DI VERCElLI 

I. Alfa pianura risko/a ...... __ _ 
n. Jfedia e oa.s.sC1 pianura com ________________ _ 
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Fitta ed in buone condizioni di manutenzione e la rete stradale provin
ciale e comunale; quella vicinale, sebbene sufficiente, e i,n generale mantenutu 
inadegnutamente e durante l'inverno e quasi impraticabile. Nella I zona, 
Arborio, 'Greggio ed Albano sono collegati a Vercelli dalla tranvia e dell'auto 
pubblica per Varallo; Rovasenda ha stazione ferroviaril1 sulla linea Santhh\ _ 
At·una. Nella II tutti i capiluogo di com~ne, eccetto . I,ampOl'O e Borgo d'Ale 
(quest'ultimo ha un servizio automobilistico· per Livorno· Ferraris), sono ser
viti da ferrovia 0 tranvia (1). 

In generale Ie condizioni sanitarie sono discrete. L'approvvigionamento 
rJell'acqua potabile, che in alcuni paesi e deficiente, e fatto a mezzo di pozzi; 
1.1 fognatura si ha in pochi centri. 

Regolarmente frequentate sono Ie sCllole elementari, che si trovano in 
tutti i capiluogo ed in qua.si tutte Ie fl'azionL L'ist.ruzione agraria pei con
larJini non e troppo diffusa, tenendosi solo saltuariamente dei corsi profes
sional.i; peraltro, un'attiva opera di propaganda agraria viene effettuatn. 
dalla Cattedra amblliante di agricoltura, mentre la Stazione di risicoltura 
di Vercelli provvede alIa sperimentazi9ne risicola. 

b) Caratteri agmri. 

Special mente in dipendenza della diversu costituzione dei terreni Ie due 
zone offl'ono rJal lato agrario caratteristiche sensibilmente differenti, sia nei 
rigllardi della produttivita - che e morJesta nell' Alta pianura (reddito im
ponibile catastale medio per ettaro produttivoL. 91.90) ed elevatissima nella 
Media e basso, pianura (reddito imponibile c. s. L. 175,00) - sia nei riguardi 
della distribuzione delle qualita di coltura, disti-ibuzione che qui rillortiamo 
in cifre percentuali: 

QUALIT;\' DI COLTURA 

SeruiDativl sempUci. . . . 

Seminativi con piante leg-nose 

Colture legno3e specializzate . 

PraU ~ermanenti . 

Pascoli permanenti . 

Superficie fOfestale . 

Incolto produttivo . 

Area iruproduttiYa . 

Seminativi 

Superficie lavorabi!e 

quperficie aqraria 

~uperfide prflduttiva 

~Ilperficie territoriale 

ZONE 

II 
A.lta pianura Media e bassa 

risicoia pianura risicola 

76,3 88,3 
2,0 

76,3 90,3 
0,4 

1,2 1,2 

77,5 91,9 

0,6 

78,1 91,9 

4,5 2,3 

11,0 0,6 

93,6 94,8 

6,4 5,2 

100,0 " 100,9 

(1) Costanzana e Pezzana sono alquanto distanti daUa tranvia. 
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Notevole e l'estensione dei terreni irrigui: nella I zona oItre i1 70 % della 
superficie 'produttiva e irrigato con acque del Sesia ed in piccola parte della 
Dora Baltea; nella II pift dei 9/10 della stessa superficie sono irrigati con 
acqlle della Dora Baltea, del canale Cavour e di fontmiili (Fontanetto da PO). 

La coltura fondamentale dei seminativi e il riso, estendendosi la zona 
risicoln nell' Alta pianura in tutti: i terreni ad ovest della nazionale Vercelli
Romagnano, nella Media e bassa nel territorio a sud-est della ferrovia Chi
vasso - Santhil1 e ad est della strada Livorno Ferraris - Crescentino, esclusa 
Ill, collina della Madonna delle Vigne e l'adiacente bosco della Partecipanza 
di Trino, non irrigati. Risaie stabUi si hanno nei comuni di Fontanetto, Asi
gliano, Costanzana, Pertengo. La rotazione pit) diffusa nelle zone risicole e 
la quinquennale con riso per tre anni, grana e trifoglio; nei terl'eni non 
troppo compatti, ne sortumosi, fra l'uno e l'altro riso si coltiva il trifoglio 
incarnato, che in primavera e fatto pascolare 0 e sovesciato. Dove non si 
coltiva riso, maggiol'mente frequente e l'avvicendamento quadriennale nel 
quale fra il grana ed il rinnuovo si semina il granturco quarantino e il tri
foglio incarnato. Seminativi con piante legnose (viti e peschi) e coltUl'e le
gnose lSpecializzate (vigneti e pescheti) si riscontrano esclusivamente nel ('0-

mune di Borgo d' Ale. 
I boschi, ph) diffusi nella baraggia, sono misti ed alcuni si trovano lungo 

Ie Bponde dei corsi d'acqua. Una vasta zona boschiva e situata in com line di 
Trino. 

In relazione alIa limitata produzione foraggera e Ia modesta entitii del 
. patrimonio zootecnico che, neraltro, nell'ultimo decennio e aumentato nella 
I zona, mentre e diminuito nella II nella quale si e solo avuto un sensibile 
incremento nel numero dei cavalli (1). 

Nelle plaghe asciutte ed in quelle non l'isieole rei lavori campestl'i SOIlO 
adoperate prevalentemente vacche di razza piemontese, Ie quali vengono im
piegate pure nelle piccole aziende delle zO,ne risicole. Nelle grandi impl'ese 
risicole, quantunque vada diffondendosi l'impiego di motori inanimati, il 
lavoro e dato di preferenza da cavalli, cosa che si riscontra in alcuni ter-

(1) I dati qui riportat~ possono servire ad indieare l'entita dal patrimonio zoo
teeuieo: 

BESTIAME 

C.pi compl.solvl 

Capl grossi . . 
Capi gross I su 100 capl 
Bovllli su 100 rapi. . 
Capi grossl su kmq. produtllvo . 

7.616 

6.111 
80,2 

6,49 

40,3 

9.626 

7.898 
82,0 
64,9 

42,3 

ZONE 

29.323 25.332 

23.781 21.263 

81,' 83,9 

65,3 61,9 

50,3 45,0 
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l'itol'i anche nelle piccole aziende; in esse, inoitl'e, si tl'ovano bovini di razza 
bl'uno-alpina, in qualche caso olandese, per la p,roduzione dellatte. Relativa
mente diffuso e l'allevamento dei sanati. 

Riserie per la hrillatura del riso SOIlO sparse nei due territori ed in ge
nere vengono COlldotte da industl'iali. Caseifici, per la preparazione di for
m:lgl,ri a pasta molle, e burl'ifici si hanno pift specialmente nella 11 zona e 
0;0\10 quasi sempre di piccoli industl'iali (casal'i). 

c) Distribuzione e conduzione della P1'o1n'ietO., rurale _ 

_ La rsuperficie lavora.bile agJi effetti della distribuzione della pr<;lpl'ieta 
terl'lera e dlL Suppol'l'e sm, con lal'ga appl'os!;;imazione, pel'centuulmente COl'll 
I'ipal'tita: 

Area PROPR[ET~ 

ZONE 
lavorabile 

I 
I Piccole 

grandi medi. 
autonome I particella ri ba. 

I. - Alta pianura risicola. 15,4.,0 35 35 20 10 

II. - }f('dia e bassa pianura r1sicola 45.800 4.0 30 17 13 

La pl'opl'ieta di Comuni e di Enti, ormai <Ii poca entita nella I zona, inte
)'t'ssa circa il 7 % della superticie lavorabile nella Media e bassa pian'ura. 

La grande proprieta, cioe queUa di oltre 60 ettari a coltuI'a, prevale a 
Trino, Livorno, Bianze. Rovarsenda; fra i grandi propl'ietari figurano aleune 
Opere pie e qualche Comune. 

Sono da l'itenere medie propl'ieti\' queUe comprese fra ha. 10 - GO; di que
lite in complesso occupano uua maggiore superficie queUe <Ii pift di 30 ettari 
e Ie rimanenti in numero non trascurabile, specie nella I !Zona, appartengono 
a capitalisti-contadini. 

La piccola proprieta di non oltre 8-10 ettari e diffusissima a Borgo 
d'Ale e diffusa a Palazzolo, Caresana, Pezzana, Motta dei Conti. Quella 
ehe non raggiunge i 3 ettari risulta non autonoma ed e pill frequente nella 
II !Zona. La piccola proprieta appartiene quasi totalmente a contadini (1) 
nell'Alta pianura, mentre nella Media e bassa non rari Bono i piccoli 'pro
prietari borghesi (commercianti, professionisti) ed anche, come a Bianze, 

(1) Nel Vercellese i proprietari-contadini sono chiamati agricoltol"i 0 possidenti;' 
per contadino sl intende il giornaliero agricolo, mentre il salariato fisso - la cui retr!
buzione e costitulta da un salario parte in denaro e parte in natura, dal prodotto di un 

'orticello e, non di l'ado, dal granturco pl'odotto !iu un piccolo .ap~zzamento che coltiva 
/ler proprio conto - e detto sciavande (schiavandaro), denommazlOne che in aitre pla
ghe del Piemonte specie in provincia. di Alessandria, e attribuita a lavoratori agricoli 
-che, con la fami~lia, hanno rapporti colonici di quasi salal'io con l'imprenrlitore capi
taliRtIl, 
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gli Ilperui di industrie che non l'isiedono neI luogo; tutti questi pos!<eggollo 
Cit'ClL J /5 della superficie a piccola proprieta e genel'almente affittuno i 101'0 
Jlossessi. 

I terreni appartenenti a gl'andi'e medi propriptari di pl'eferenza "ellgollo 
affittati; nella II zona l'affitto si estende a circa i 4/5 di essi, nell' Alta. 
pianura a poco pin dei 2/3. Gli affittuari sono in genel'e capitalisti, ma 
non lllu.ncano qllelli che pur luvor311uo manualmente nell'azienda riem·· 
rono a mano d'opera (capitalisti . contadini) ed anche i contadini; fra questi 
Bono numerosi i proprietari non autonomi che prendono in affitto appezza· 
menti di modesta superficie di proprieta comunale. I grandi pt'Opl'ietari 
imprenditori nella quasi totalita ricorrono a lavoro manuale salariato (capi· 
talisti), mentre i medi di preferenza lavorano nella propria impresa serven
dosi, inoltre, di salal'iati estranei alIa famiglia. 

Ln piccola prOf'l'ieta.non uutonoma (pal'ticellare) e pei 4/5 posseuuta 
da contauini con prevalenza di salariati e picc.)li fittavoli; gli altri propl'ie
tad !;'ono ul'tigiani 0 piccoli commercianti. 

Formazione di piccola proprieta coltivatrice. 

a) Prima della guerra. 

Negli anni immediatamente preced'~Ilti la guerra, cio~ nel quinqllennio-
1910·1914, il passaggio della terra da propl'ietari bOl'ghesi a contadini noll. 
ebbe caratteri ne di accentuata intensita: ne tali da farl0 ritenere un fello· 
menu degno di speciale rilievo. 

Nell'insieme della I zona ftll'ono acquistati da contadini circa ha. 150 di 
terra e questo fenomene si verifico nella stessa modesta misura con la Quale 
normalmente avveniva da tempo; nella Media e bassa lrianura la pl'opl'ieta. 
coltivatrice ebbe ad estendersi di quasi 1000 ettari .subendo cosi un pl'ocesso
di formazione alquanto pin accentuato del solito, E quindi da ritenel'e ch~ 
l'incl'emento della piccola pl'opl'ieta posseduta da contadini sia stato, gross()o 
modo, del 5 % e del 16 %, rispettivamente nelle due plaghe, di quella ('he. 
esisteva in precedenza, 

Per la maggior parte la nuova piccola proprieta ebbe origine du acqui· 
sti che i contadini fecero da medi proprietari, i quali lottizzurono i 101'0' 
possessi, e solo in misura modesta (15 %) dalle vendite efi'ettuate da aleuni 
piccoli proprietari borghesi. Della terra acquistata da contadini poco piu 
di 1/4 ando a costituil'e proprieta autonome; dal l'imanente si fOl'mal'ono 
numerose proprieta pal'ticellal'i acquistate da piccoli affittual'i, da salal'iati 
agricoli, da operai e da qualche modesto commerciante. II denal'o ocrorso· 
per gli acquisti provenne per la quasi totalita da l'ispal'mi fatti loralmente 
da contadini, che, nel terl'itorio di Fontanetto ua Po, fUl'ono facilitati dal 
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latto. ~he. il . Comune affittava a piccoli lotti i terreni di sua proprieta a 
condlzlOlll dl lavore; nel comune di Borgo d' Ale in parte nOll indifi'erente 
da risparmi di emigrati e da denari guadagnati in lavori non 'agricoli. 

b) Net dopo guerra. 

Nel periodo della guerra, se non puo dil'si che il mercato terriero abhia 
Ilubito una stasi completa, e certo che il passaggio dei terreni in propl'ieta di 
contadini ebbe a verificarsi sporadicamente. 

~egli anni successivi, invece, la, creazione di nnovu propdeta -colt-iva
trice in rilevante non tanto per la complessiva estensiolle di terra passatar a 
contadini, che dagli accertamenti eseguiti e risultat~ approssimativamente 
ascendere ad ha. 1200 nell' Alta p-ianura e ad ha. 3750 nella Media e bassa, 
quanto per il notevole accrescimento percentuale subito dalla piccola pro
prieta prima esistente. Infatti, dal 1919 questa incremento, avvenuto gl'a
dunlmente e progressivamente fino al 1926, rhmlta: del 40 % nella I zona, 
nella quale l'acquisto di terra da p,arte di contadini fu maggiormente'intenso 
nei comuni di Albano, Greggio e Villarboit; di circa il 52 % nella II ove 
nei comuni di Motta dei Conti, Tronzano, Fontanetto da Po, Crescentino, 
Borgo d' Ale la formazione di proprieta coltivatrice risulto molto forte, men
tre fu di poco rilievo in quelli di Livorno Ferraris, Lamporo e T"ino. Oltre ai 
contadini locali- fra gli acquirenti di terreno si ebbero, specie in comune di 
CrelScentillo, pure alcuni contadini della valle d' Aosta; questi noh sempre 
era no suillcientemente addestrati per condul're aziende in un ambiente agra
ria mente progredito e nel quale OCCOl'rono cognizioni tecniche notevolmente 
diverse da quelle che essi possedevano. 

L'indicato notevole ~umento di proprieta coltivatrice fu favorito oltre 
che da tutte Ie cause di ordine generale riscontrate pel' gli altri territori ,stu
diati - maggiore possibilita di economie da parte dei lavoratori in relazione 
ai loro pin elevati guadagni, economie che essi avevano tendenza ad investire 
in terreni per modificare e migliorare la lora ppsizione economic,a; maggiore 
frequenza di vendite da parte dei proprietari non imprenditori e non colti
vatori a cio indotti dai prezzi pin elevati della terra, dall'impossibilita di 
aumentare i canoni di affitto, dalle alte mercedi da corrispondere agli operai, 
dalle burrascose condizioni sociali che caratterizzarono gli anni dell'imme
diato dopo guerra - anche dal fatto che nei passaggi di proprieta di grandi 
e medi possessi, avvenuti con molta frequenza nella Media II bassa pianura, 
non di rado furono cedute dai nuovi acquirenti parti pin 0 menu estese di 
terreno, sia perche queste erano esuberanti per la 101'0 necessita opel' Ie 101'0 

possihiJita economiche, SilL perche' con tali cessioni veni\'a It sensibilmente 
ridnrsi il costa unitario del fondo ("he a loro rimaneva, dato- il prezzo pill 

elevato cui era consentito vendere i piccoli appezzamenti. 
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L'incremento della proprieta coltivatrice nell'Alta pianu,Ta ha avuto 
luogo per 6/10 a spese della grande proprieta privata e per oltre 1/10 da pro
prieta comunali costituite da terreni baraggivi. Di fatto, circa meta della 
snperficie venduta da Comuni - predsamente i 62 ettari che il comune tli 
Ghislarengo Del 1924 ed oggi (1929) ha frazionato in lotti della super fide 
media di ha. 0.80 (da ha. 0.32 ad ha. 1.20) - e stata ceduta in enfiteusi tempo. 
I'anea a settantaquattro utilisti (trentaquattro nel 1924 per ha, 35.40, qua· 
ranta nel 1929 per ha .. 26.60) con canone annuo corrispondente al 5 % del 
prezzo di aggiudicazione nll'a~ta. Tale prezzo oscillo, per ettaro, fra lil-e 

1250-;.-6500 per Ie cessioni avvenute ne11924, mentre e statu di L. 800-;.-32nO 
per quelle effettuate al presente. Poiche delle enfiteusi costituite nel 192,1 
oggi (1929) un certo numero e ail'rancato, e. tutto lascia prevedere che in 1111 

bl'ere '·olger di anni tutti questi terreni diverranno di libera proprieta dei 
contadini·enfiteuti, si e ritenuto di considerare tali concessioni enfiteutiche 
come pl'oprieta coltivatrici (1). 

(1) 11 Comune di Lenta, che ancora possiede una zona di terreno baraggivo della 
superficie dl ha. 450, visto l'esito soddisfacente della trasformazione eseguita nei 1211 
ettari di baraggia da esso venduti nel '1.929 (in piccole quote a contadini ha. 40, i ri
m!'lllenti ad una .sotiets di capitalisti che, dopo la messa a coltura e la co8truzione di 
un nmpio cllscinale, Ii ha ora atllttati a piccoli lotti a contlldini di Rovasendn), ha con 
deliberazione del bU(, Podesta dell'U giugno 193:!-X approvata daU'Autorita tutoria, de
ciso di cedere un altro appezzamento della superficie di ha. m5. / 

11 Comune, ritenuto suo dovere di favorire, per quanta e possibile, l'opera di bon;fica 
della baraggia e che tale scopo pub esser meglio raggiunto mediante la costituzione di 
proprleta coltlvatrice, che piii agevolmente e piii proficuamente pub dedicare opera e pas
sione al mlgllore sfruttamenlo della terra e piii convenientemente l'rovvedere con il 
lavoro aUa sua trasformazione; tenuta, inoltre, presente l'odierna deficienza di capital! 
e col fine dl m~ttere in grndo anche i contadini piii poveri dl elevare la propria condi
zlone sociale ed economica, ha stabilito di cedere in enfiteusi temporanea il detto COIll
llrensorio di ha. 105 suddlvidendolo in :tOO lotti, dei quali 49 della superficie di un ettaro 
ed 1 restanti 54 della superficie imposta dai conlini naturali del territorio, ma non troPlJO 
discosta daU'ettaro. 

11 canone unnuo e stabilito in L. 5 per ogni 100 lire di valore capitrue dei lotti, j 

quali sono stati nwdiamente valutatl in ragione di L. 1330 per eUaro. -
Per l'accesso ai singoll lotti saranno costruite:, sci strade rettllinee e normal! alla 

comunale Lenta-Rovasenda, delimitante 11 territorio e nella quale avranno sbocco; un'al
tra strada parulleln a questa ed llliacciante Ie sei strade trasversali a meta circa del 
co'nprensorlo. Le !-trade· da costruire, che assicureranno un comodo e facile accesso a 
tutti 1 lotti, saranno della Iarghezza di m. II con l'asse ill corrispondenza del contlne 
del lotti e fianchegglate da fossi di scolo larghi suI fondo em. 50 e con scarpate 
dell'l su 1,5. . 

. La concessione enfiteutica e fatta all'asta alle seguenti condizioni: 
Enfiteusl della durnta di venti anni, a partire dal 10 gennaio 1933, separatamente 

pt'r ciascuno dei lotti, che e concesso n corpo e non a misura. Nella superficie dei lotti 
e COmI)rCSIl quella delle strnde e foss!,! sopra indicate, la cui esistenza e dimension! de
"ono esser rispettute dagIl utillstl, unitamente a Quelle dei canall irrigul, per Ie quali 
essi dovrnnno in comune curarne la manutenzione. 

I lott! devono concedersi 11 reciproco passaggio delle acque sia irrigue sia di scolo; 
inoltrr, se' esigenze tecnlche richlederanno la costruzione e l'esercizio dl nuovi cavi per 
condurre 0 deviare acque, Ie servitii relative verranno imposte senza ~:ritto a compenso 
IlI'r tIUei lottl ove dette opere n vranno sede. 

[mposte prediaU e tutU i pc!'i gravantl sui lotH a carico degli utilisti, cbe avranno 
curn dl far esegulre a 101'0 spese Ie nnnotazioni catastali. 

Dlrltto In qualuuque tempo, entro i termini della concessione enfiteutica, di affran-
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Xel~a Media e bassa pianura i contadini acquistarono da Enti in misura 
PI·~pol"zl~naimente ~inore che nella I zona; per quanto riguarda Ia proprietl\ 
prl\-ata, lllvece, qUI eo stat a quelllL media che ha maggiormente contribuito 
al1~ creaz~one ~ella pic~oIa proprieta. In tutte e due Ie plaghe non pochi pic
colI proprletarl borghesl ebbero a vendere i 101'0 tel'reni a IavoratOl'i manuali. 

Dai rilievi Iocalmente eseguiti eo stato possibile compilal'e ilseguente pro
spetto nel quale e esposto, in pel'centuali approssimate, da chi erano prima 
posseduti i terreni divenuti nel dopo guerra propriet1l, di contadini: 

PROPRIETARI PRECEDENTI 

Enli puhblicl. . 

GrandI proprletar' 

Medi proprietori • 

l'lccoli propr'etari borghesi 

Total. 

Alta pianur~ 
risicola 

12 

60 

13 

15 

100 

ZONE 

11 
Media e bassa 

pianul'a- risicola 

23 

55 

15 

100 

cure 1 fondi mediante il pagamento di un capitale in denaro corrispondente all'annuo 
canone in rag lone di L. 100 di capitale per ogni L. 5 di canone. 

Canone annuo da pagarsi in due rate eguali, scadenti il 10 maggio ed il 10 ottobre, 
~rf's~o l' Esattoria comunale che 10 riscuotera' a mezzo d1 ruolo con i privilegi di legge. 

D1ritto nel Comune di chiedere la devoluzione del fondo prima della scadenza del
l'enfiteusl, senza dirltto nell'enfiteuta ad alcun compenSO pel miglioramenti introdottivi, 
Sf' ('gli: 

a) non dissoda il fondo riducendol0 a coltura agraria e'questa non vi csereita; 
b) dopo aver ricevuto l'avviso dell'esattore, che costituisce legittima ingiilDzione, 

non avra pagato il canone dell'annata con gli eventuali interessi di mora entro il 10 
magg;o dell'anno successivo. 

A cura del Comune entro il eomprensorio saranno costruite Ie strade con i relativi 
mlmufattl, 1 fossi ed i cav1 di scolo ed irrigui; Ie spese per eib necessarie saranno 1'1-
partite fra tutti iudistintamente i fondi enfiteutici in ragione del eallone e riscosse 
1\ mezzo di ruoli. 11 Comune llrovvedera pure alla manutenzione e eonservazione di dette 
opere a spese degli utilisti, qualora essi riuniti in Consorzio non vi provvedano diret
tamente. 

Il Comune si r16erva il piil ampio diritto· di passaggio su tutte Ie strade del com
p1'('n~orio, 1e qulll1 s1 intendono anehe costruite per la comunicazione con la restante 
baraggia di proprieta comunale, senza obbligo al medesimo di eoneorrere nelle spese 
di ('ostruzione e mallutenzione. 

All'asta pub adire ogni contadino capaee di giuridicamente obbligarsi, ed, al fine 
di evitare speculazlon!, gli agg;udicatari dei lotti non potranno per il periodo di tre 
anni disporre per atti fra vivi dei terreni ad essi concessi in enfiteusi. , 

E· in facolta de! concorrenti all'asta di riunire i 10ttl fillo al massimo numero di 
dnque a cOlldizione che. quelli preseelti sieno tutti coerenti in modo da costituire un 
appe,Zzamento unito. 

, Spese tutte - contratto, registrazione, perizia, eee. - a carico degli aggiudieatari 
('d ill i)roporzlone ai rispetth-i canoni definitivi.. . 

Abbiamo voluto ampiamente illustrare questo provvedlmento - che ha molh punt! 
di contatto con quelli presi nel 1924 e nel 1929· dal com~ne di. Ghislar.engo e del «;luaU 
Fi sono potuU apprezzare i favorevoli e soddisfaeenti ~lsul~ati -! POIChe 10 credlamo 
r81r.ionalmente eoncepito ed opportunissimo per la val01'lZZaZlOne di terrenl attualmente 
scnrsamente utilizzati e di modestissima produttivita. 

12 
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La piccola proprieta di borghesi passata a lavoratori manu ali spesso erlt 
sufficienternente arnpia per costituire delle proprieta coltivatrici autollorne 
che, in generale, vennero acquistate da affittu!Lri 0 da piccoli propl'ietari nOll 
autonorni; questi ultirni non di rado cederono ad alty'i contadiui proVYisti 
di rninori cupitali Ie parcelle che prima possedevano. 11 fl'llZionH mento delle 
medie e grundi proprieta· <lette origine a pill 0 meno numerose piccole aziende 
capaci di assorbire Ie i~tere possibilita di lavoro della famiglia dei nuo\"i ac· 
quirenti; rna spesso una parte, talvolta notevole, di esse venne suddivisa in 
piccoli lotti che andarono a forrnare nuove proprieta particellal'i 0 servirono 
ad accrescere non poche di queUe esistenti, Ie quali in parte non trascnra· 
bile divennero autonome. I terreni di Enti furono per la quasi totalita ceduti 
a piccoli, non <Ii rado piccolissirni lotti che nel maggior nUffiero dei casi ven
nero acquistati da contadini gia proprietari non autonomi, frequentissimi 
nell'Alta pianura (1), da salariati e da. giornalieri agricoli; 

Nelle due zone e stata notevole, in complesso, la creazione di nuove pro
prieta pal'ticellari, come puo desumersi dai dati di seguito esposti, i quuli in
dicano, in misura approssimata, come si e percentualmente ripartita la terra 
passata nel dopo guerra in proprieta di contadini: 

CATEGORIA DI I'ROPRIET:\ 

Coltlyatrlce autonoma di nuoya rormazione, . , , • , , , , 

CoIth'atrlce aulonoma per compl.tamento di pree.istente parlicellare 0 
aulo accresclmeoto dl questa 

Parllcellare di nuoya rormuione , , • , , , 

Totale 

1 
Alta piaoura 

rili\icoia 

35 

25 

40 

100 

ZONE 

II 
Media e bassa 

pianura risicola 

50 

20 

30 

100 

Le nuove proprieta particellari furono acquistate quasi esclusivamente 
da veri agricoltori; nella Medi~. e ba.ssa pianura, peraltro, risultarollo 111 

confronto alla I zona rnaggiol'mente numerosi gli acquisti di piccoli appez
zamellti di terl'eno da parte di opel'ai non agriroli e di artigiani. In questa 
plaga i contadini divenuti proprietari pnrticellari erano pin di frequente ~a
lariati 0 obbligati agricoli e piccoli affittunri, mentre nell'A.lta pial/lira fra 
gli ncquirenti di piccoli appezzamenti di terra si ebbe ulla preyulenza note
vole di picc.olissirni proprietari, che nel mag-gior numel'O di cusi, nonostante 
il nuovo acquisto, non sono riesciti a costituil'si un'uzienda autonorna. 

11 costa dei terreni comprati da contadini ha variato note"olmente dalla 
guerra ad oggi. A questo riguardo ~ solo possibile fornire delle cifre lurga-

(1) Degll aggiudicatari delle settantaquattro concessioni enfiteuticbe in comune tii 
Ghislarengo .sessantanove erano contadini-proprietari non autonomi e cinque piccoli 
amttuari. 
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mente indicative, in quanto si ebbero nei prezzi della terra anche nello stesso 
periodo di tempo, oscillazioni ~sai sensibili. ' 

Nell' Alta pianura iI prezzi medi unitari per Ie sottoindicate qualita di 
terreno risultarono (in migliaia di lire) : 

R i s a i a 

I 
PERIODO Semlnativi 

Daraggia 
in baraggia In terreni asciutti alluvionali 

Durante la guerra. 1.0- 2.5 2.0- 4.0 2.0- 2.5 0.5- 1.5 

Negll aoni immedlaiamente successiyl 2.0- U 6.5- 7.9 2.5- 3.5 1.0- 2.8 

Fr. 11 1922 ed II 1920. 6.0-12.0 10.0-20.0 6.0-10.0 1.2.+6.5 

.\ltualmenle (1929) 5.0- 7.5 7.5-15.0 5.0- 8.0 0·874.5 

Nella Media e bassa pianura furono di non poco pift elevati e cio e giu
stilicato dalla maggiore produttivita del suolo in questa plaga. In media per 
ettaro sono'stati (in migliaia di lire) : 

PERIODO 

Durante la guerr.a . 

Negli anni fmmediatamente 8uccessivi 

Fr. 11 1922 ed II 1926. 

A.ltu.lmenfe (1929). 

I\isaia 

3.5-7.5 

5.0-13.0 

16.5.35.0 

12.5-25.0 

Seminativi 

irrigui asciulti 

2.5- 7.5 

5.0-10.0 

Li.0-30.0 

12.5-20.0 

2.0- 4.0 

6.5- 8.5 

8.0-10.0 

7.0- 8.5 

'I Vigneti 
(Bargo d·A.le) 

6.0- 7.1) 

10.0-14.1) 

17.5-22.1) 

12.5.17.0 .. 

Le cifre indicate non escludono che, in particolari condizioni, la terra 
sia stata pagata uai lavoratori a prezzi anche di molto pill elevati. Ad Asi
gliano e Rive, per esempio, nel 192:5-1926 si ebbero alcuni braccianti agricoli 
che acquistarono da una a due giornate (ha. 0,38-0,76) di terreno a risaia. 
pagandolo anche in ragione di L. 50.000 per ettaro, 

La non Heve differenza fra il prezzo al quale fu pagata la maggior parte 
dei terreni acquistati da contadini e l'odierno l(}ro prezzo di mercato non hiL . 
per il momento, salvo casi rarissimi 0, meglio, addirittura sporadici, costretto 
i nuovi piccoli proprietari alIa rivendita dei terreni stessi. 

Il trapasso di proprieta della terra dai precedent~ possessori agli attualil 
proprietari coltivatori e nell' Alta pianura avvenuto piii frequentemente con 
l'intervento di privati intermediari giaccbe, quantunque tutte Ie vendite. 
abbiano avut(} luogo direttamente nei comuni di Greggio, u.ovasenda, Ghi
slarengo e Lenta (nei due ultimi i Comuni hanno ceduto la terra a mezzo di 
asta pubblica), circa il 55 % della complerssiva superficie passata a contadini 
e da ritenere sia stato prima acquistato da intermediari che con Ie lottizza
zioni ebbero modo, in generale, di fare una redditizia speculazione. Nella. 
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:JJledia e bassa pianum Ie vendite dirette furono pitl frequenti ed, approssi
mativamente, si riferirono ai 2/3 della totale superficie andata nel dopo 
guerra a costituil'e proprieta. coltivatrici; Ie proprieta degli Enti vennero 
quasi sempre cedute all'asta pubblica e gli intermediari speculatori si riscon
trarono solo, e non totalmente, per i terreni acquistati da lavoratori manu ali, 
nei comuni di Borgo d' Ale, Bianze, Costanzana, Crescentino, :Motta dei Conti, 
Palazzolo, Tricerro, T~onzano_ In comune di Fontanetto da Po la locale 
Cooperativa fra ex-combattenti provvide all'acquisto di circa 80 ettari di 
terreno - dei quali ha. 27.50 dall'Opera Nazionale pei Combattenti - che 
suddivise fra numerosi suoi soci. 

Molti intermediari operarono nel Vercellese. La 101'0 attivita, peraltro, 
ebbe principalmente di mira l'acquisto e la vendita di grandi e medie pro
prieta, ed il frazionamento di queste in lotti adeguati alle possibilita eco
nomiche dei contadini fu per 101'0 cosa di secondaria importanza e si verifico 
solo quando speciali condizioni 10 consigliavano. Gli intermediari erano 
spes so ass9ciati di fatto ed operarono, non di rado, con modesti capitali riu
scendo a farsi largamente sovvenzionare da istituti bancari: basti dire che 
una societa. di cinque intermediari con un capita Ie di 50.000 lire ottenne fino 
a 14 milioni di finanziamento. Per questa e perle speculazioni in grande 
stile compiute, gli intermediari si guadagnarono localmente l'appellativo di 
mano nera. 

La differenza fra it prezzo pagato dagli intermediari e 'luello du essi per
cepito, cioe il 101'0 utile, vario en)'o limiti piuttosto ampi in dipendenza 
ancM del tempo trascorso fra l'acquisto e la rivendita del terreno e del
l'estensione delle quote riYendute. Grosso modo, in media, puo dirsi sia 
stat.o, al netto delle spese, non poco elevato risultando compreso fra il 
35-40 % del prezzo pagato nella I zona e non di troppo- illferiore al 50 % 
nell'altra; peraltro, in qualclle caso, gli intH'mediari riescirono a far pagare 
ai contadini la terra anche il doppio del prezzo clle avevano corrisposto 
all'originario venditore. E opportuno notare come nelle speculazioni pit) 
l'ecenti l'utile fu spesso molto modesto ed, anzi, alcune si chiusero in perdita. 

I nuovi' proprietari contadini nell'A.lfa pianum, pur non escludemlo clit' 
lI\cuni abbiuno pagato subito ed integrulmente il fonda acquistato, dispone
vano nella massa solo di poco ph) di 1/3 della somma necessaria agli acquisti ; 
pel' gli ultri 2/3 dovettero ricorrere lb prestiti presso privati e, piil l'ara
mente, presso banche. II ricorso al credito fu quasi generale, e pel' una parte 
notevole del capitale occorrente, nel comune di Villarboit, nel quale lu grande 
mllggior:mza dei nuovi acquirenti deve tuttOl'a pagare Ulllb quota non indif
ferente del debito contratto. E, inoltre, dn tener conto che in comune di Ghi
slal'engo la terra e passlLta ai contadini, come si e detto,. in fOl'za di COlll~es
sioni enliteutiche. 
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Sella Media e bassa pianura i contadini che acquistarono terreni dispo
neva no di maggiori l'ispnrmi ed e daritenere che in questa plaga oItre i 
i/JO del valore dei terreni sieno stati pagati ill contanti, mentre peri rima
nenti 3/10 0 si stipularollo contratti di vendita con pagamento in tutto I) 

ill parte rateale 0 si l'icorse a crediti, quasi sempre presso privati. La Coope
rath'a ex-combattenti di Fontanetto da Po concesse dei mutui ai soci che 
acquistarono i terreni da essa lottizzati. Oggi questi mutui, COme pure Ie 
passiviti\, dipendellti da pagamenti rateali 0 da debiti, sono in gran parte 
estinti. 

I denari che servirono ai contadini pel' acquistare Ia terra proyenivano, 
in qualche Comune e per piccolissima quota, da I'isparmi di emigl'anti. Nella 
maggior parte dei due territQri considerati, i denari investiti in'tel'reni furono 
Ilccumulati dai contadini stessi tanto durante la guerra quanto, e pitl, negU 
'anni successivi e un tal risparmio, oltre che dalla 101'0 pal'simonia, a coloro 
('he gia el'ano affittuari fu consentito dai canoni di affitto non adeguati al 
mutato valore della moneta; ai salal'iati ed agli operai in genel'e, dall'elevuta 
retribuzione del 101'0 lavoro; ai proprietari particellari, da questo, pel' l'atti
vita che svolgevano fuori del propdo fondo, e, rna in misura minore, dai 
prezzi dei prodotti agricoli che potevano produrre peril mel'cato, 

Trasformazioni colturaJi avvenute. 

Da quanto abbiamo sopra esposto, relativamente aIle somme di cui 
ebbero a disporre i contadini per l'acquisto della terra, appare come non 
pochi, specie nell' Alta pianura, divenuti clle furono proprietari, si trova,
rona senza quel minima di capitale di SCOl·ta e di anticipazione indispen
sabile per una conveniente conduzione dell'aziellda e, inoltre, che molti 
avevallO as sol uta necessita di ritrarre dal fonda la maggiore quantita di pro
dotti da destinare alIa vendita, pel' essere in grado di estinguere al pitl presto 
Ie passivita contl'atte per l'acquisto di esso. 

Da questi due fatti consegue clle un numel:O non indiiferente di nuovi 
piccoli proprietari non poteva assoggettarsi ad Ull minor rendimento dell'im
[Jresa e. neppure . era in grado di introtlurre nell'ordinamento aziendale utili 
trasformazioni che richiedessero un apprezzabile impiego ·di denaro. EI cosl 
che essi, in' linea generale, per fronteggiare la deficiellza 0 la mancanza del 
capitale di esercizio e pel' conseguire un maggior reddito dal fondo, furono 
indotti a pl'ofondere nella coltivazione deU'aziendauna pin elevata quantita 
di mana d'opera, anche se questa non se~pl'e ottene\13, una aueguata l'etl'ibu
zione, e a limit are Ie trasformazioni a queUe fondamentalmente basate 8U di 
Ull maggiore impiego di lavoro. 
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itaramente coloro che non avevano sufficiente quantita di capitali per 
una conveniente sistemazione ed un razionale esercizio dell'azienda Ii pre
sel'O a prestito; pio. spesso si limitarono ad' acquistare concimi, macchine 
ed attrezzi con pagamento dilazionato, garantito da' cambiali agrarie per 
gli acquisti eifettuati pres so Enti. Quando i nuovi contadini-proprietari 
ricorsero aI, credito per fronteggiare la deficienza di tali capit'ali, come pure 
nei casi, di assai piu.. frequenti, nei quali dopo l'acquisto del fondo rimase 
101'0 un',adeguata somma' per una pio. opportuna sua coltivazione - fatto 
questo che si vel'ifi~o pio. spesso a Borgo d' Ale, Crescentino, Stl'oppiana 
- pure non tralasciando di esercitare una coltura maggiormente attiva, 
illtl'odlls~el'u varie tl'asfol'mazioni che, senza ulterare profondamente la fisio
nomia economico-agricola del territorio,' furono in alcuni casi, e specie nel
l' Alta pian1tra J di non Heve entita. 

In qnesta plaga, infaUi, mediante la piccola proprietl1, sia autonoma 
sia particelIare, e stato possibile, nel dopo guerra, veder ridotta a coltura 
risicola una piuttosto vasta estensione di terreno baraggivo, dal Quale iii 
aveva una modesta Woduzione di stramaglia e di legna da ardere dal bosco 
ceduo su eli esso esistente. Ora questi terreni producono d80 35 a 40 quintali 
di rilSone - nel primo. anno di coltura 80nche 50 - e q.li 25 di mais pel' ettaro. 
In tale opera di trasformazione nel territorio di Ghislarengo i piccoli pro
l'rietal'i-enfitenti sono stati coadiuvati dlil Comune che ha provveduto, a loro 
spe~e, alIa sistemazione della roggia di irl'igazione ed alIa costrllzione di 
stl'ade mediante un mutno di L. 45.000 (1). 

Un po' dappertutto, rna piil. specialmente a Crescentino, Motta dei Conti, 
Tronzano, Arborio, Cascine San Giacomo, i nuovi propl'ietari b.anno miglio
rato i fondi acquistati costruendo in essi dei piccoli fabhricati pel' abitazione 
e per uso rustico, con i quali il lavoratore manuale e'meglio in grado di 
curare 180 sua terra, e non hanno mancato, dove Ie costruzioni gia esistevauo 
suI fondo, di convenientemente sistemal'le ed adattarle aIle nuove esigenze. 
A Borgo d' Ale 10 estendersi della proprieta coltivatrice ha portato aod esten
dere Ie colture pio. attive: nnovi vigneti ed importanti pia.ntagioni di peschi 
sono state eseguite in quel territorio. Laddove era necessario, i piccoli pro
prietari non hanno mancato di provvedere alIa sistemazione della superficie 
e di effettuare opportuni ammendamenti del suolo. In qualche pla.ga e rile
vabile un certo aumento nel quantitativo di bestiame a lIevato , essendosi 
provveduto a destinal'e una PliO. estesa superficie aIle colture foraggere, come 
pure nell'allevamento degli animali da cortile. Infihe, Ie concimuzioni, specie 
quelle chimiche, sono state dai nuovi piccoli proprietari maggiormente cu
rate ed effettuate in misnra pio. abbondante. 

Trasformazioni quest'ultime per la maggior parte non certo tali da modi
fical'e notevolmente, come si e detto, l'ordinamento colturale e ~a consentire 

(1) Questa somma i rliccoli 1l1'Opl'ietal'l l'banno intieramente rimborsata nel 193~_ 



- 173-

un apprezzabile incremento della produzione, specialmente nella zona risi
cila ove la grande azienda, che disponga di non indifferente capitale, e la 
forma d'impresa pitl adatta all'ambiente. Ma se teniamo presente che i terreni 
passati ai piccoli pronrietari erano, in generale, quelli menD razionalmente 
ell intenf1amente coltivati e la non indifferente, maggiore quantitil, di lavoro 
data alla terra dai proprietari contadini, non sara difficile convincersi che il 
frazionamento della proprieta fondiaria ha portato un incremento di pro
duzione lorda nei te~reni divenuti proprieta di lavoratori. Questo aumento 
pliO ragguagliarsi al 10-15 % nella I zona, attorno al 15 % nella II; in 
aIcllni Comuni e stato certamente maggiore, in altri invece, come per esempio 
a Tronzano, pliO dirsi di poco rilievo e qui e da attribuire alla deficienza di 
adegllat~ cognizioni tecniche riscontrabile nella maggior parte degli impren
ditori contadini. 

Per la non grande superficie assoluta di terreno passato a piccoli pro
prietari e per il non ·rilevante aumento della produzione in essa verificatosi" 
ben modeMo e da ritenel'e sia il beneficia l'isentito dalla popolazione non 
agricola pel' quanta 81. riferisce al suo approvvigionamento di prodotti della 
terra. 

Nei l'igllal'di dell'ordinamento coltur~le, Ie aziende lavoratrici autonome 
di proprietari e di affittuari non offrono sostanziali differenze,' quantunque 
gli affittuari, in genere, non com piano opere di miglioria, perch?! esse non 
l"engono indennizzate dal proprietario (Jel fondo. Per quelle di proprietari 
si nota, in generale, una maggiore efficienza, dipendente da un migliore con
solidamento delle condizioni economiche del conduttore, nelle aziende costi
tuitesi fin dall'anteguerra. 

In vari casi i proprietari particellari, divenuti tali nel dopoguerra, 'e che, 
tome si e accellllato, sono pin di frequente piccoli affittuari 0 salariati agri
.coli, disponevllllo 'di som~e per un opportllno esercizio della lora piceolis
sima azienda, di modo chespesso queste risultano sufficientemente bene at
trezzate e cOlldotte. 

Le condizioni della proprieta coltivatrice e Ie lora cause. 

a) Di quella di nuova formazione. 

, Nel maggior numero dei 'casi la proprieta coltivatrice di nuova forma
zione si trova ora in condizioni che, se non possono dirsi addirittura buone, 
sono certo soddisfacenti e tali da farla ritenere vitale, qualche volta, anzi, 
er;Sll e in condizioni effettivamente prospe~e. ' 

, 11 benessere economico che in misllra sllfficiente e diffuso fra i nuovi pro-
pl'ietari contadini, fondamentalmente e pin di frequente e da ricercare nel 
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ll\itggiol'C, tal volta eccessivo lavoro da essi impiegato nella coltivazione ,del 
fondo. Spesso a creare tali condizioni di benessel'e hanno aneora contri
buito: il senso di l'ispal'mio, la sobl'ieta, la buona preparazione tecniea, 
Pistruzione professionale, la menta.lita dei nuovi proprietari, fattori questi 
ultimi ehe hanno lora permesso di introdurre pill razionali e pl'ogredIti sistemi 
tli coltivazione (1); l'aver aequistato ·sia. a. prezzi equi, anche se vi furont) 
intermediari, sia neimomenti .Dei quaIi il costo della terra non aneora aVfva 
raggiunto cifre elevate, sia gradualmente ed in proporzione aHa propria po
tenzialita economica, come specialmente e avvenuto a Fontanetto da P.o. Pin 
rari, quasi sporadici, sono i casi nei quali la vitaIita di queste imprese e 
dovuta ad eccessive, dannose privazioni nel regime aliinentare e a notevoIi 
restrizioni nel tenore di vita del contadino proprietario. 

Con!lizioni di decadimento, di vero disagio della nuova proprietli ('011 i· 
vatrice si riscontrano qua e lao Sebhene non sieno troppo frequenti, rife· 
rendosi, approssimativamente, al15 % dei casi nella I zona e al 5 % nella Il7 
vi sono dei terri tori ove risultano diffuse 0 diffusissime, come nel "comune di 
Tronzano (25 %) ed in queHo di Villarboit, nel quale quasi tutti i nuovi 
contadini proprietari si trovano in condizioni pericolanti e forse, purtroppo, 
irrimediabili. 

A Villarboit, nel 1924, oItre 250 ettari di terl'eno,rappresentanti parte 
di nna grande proprieta, furono acquistati da speculatori che Ii riyende
rOllO fl'Hzionati a contadini in lotti costituenti "quasi sempre delle propl'iet:\ 
autollome. I contadini acquistarono la terra a prezzi sensibilmente elevati, 
tanto che questa operazione consenti agli intermediari un utile non indif
ferente, non inferiore, sieuramente, al 60 % del prezzo da essi pagato. Se 
a questo fatto si aggiunge, eome abbiamo in precedenza detto, che la mag
gior parte degIi acquirE-llti lWem disponibile solo una piccola parte del capi
tale necessario all'acquisto e per il rimanente dove ricorrere a prestiti molto 
onerosi (con saggio d'interesse per fino del 20 %) che, date Ie condizioni eco
nomiche generali successivamente verificatesi, non ancora hanno potuto del 
tntto rimborsare, si potra ben comprendere come attua,lmente si troyino nelle 
dillicili condizioni indicate nonostante il lavoro continuo e gra¥oso e Ie pri
vazioni impostesi. 

Nel rimanente; 10 stato di disagio della nuom proprieta coItivatrice e 
tIm'uto, oItre che in qualche caso ane stesse cause rilevate per Villarboit, 
a vari aItri fattori, che vi hanno influito in maggiore 0 min ore misura. Fra 
i piu importanti citiamo: 

- il prezzo di acquisto eccessivamente elevato e non corrispondente al 
reddito del fondo, specie in questii ultimi anni; ~ 

(1) 81 risl~lDtra spesso, per esempio, che Ie aziende lavoratrici lIi proprietari sonG 
lIotllte dl falciatrlce con apparecchio a mietere. 
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- ~'incap.a~ita tecnica del nuovo pl'op,rietal'io contadino come in qual. 
che casu SI e verlticato a Tronzano ed a Crescentino; per quest'ultimo Comune 
ci riferiamo a quei contadini valdostani che, impreparati ad esercitare 
l'agricoltura in pianura, vi acquistarono dei terreni; 

- l'insufficiente dotazione ·di capitale pel' la (~onuuzione uell'azienda; 
- la crisi nel prezzo dei prodotti, specialmente ·del riso; 
- 1'~I~vato interesse da corrispondere per i denari presi a prestito; 
- gh mfortuni atmosferici che, lSebbene sporadici, hanno I1VUtO una 

non trascurabile influenza: ad Arborio nel 1928 una grandinata'distrusse 
tutto il raccolto del riso' creando un disagio economieo non piccolo a quei 
p,roprietari·contadini. ' 

Nei comuni di Villarboit, Tronzano €' Crescentino un modesto numero Iii 
nnovi piccoli propl'ietari -;- a Crescentin'b alcuni dei va.Idostani - ha. dovuto 
l'ivendere il terreno acquistato, che in generale e palSsato a contadini pill 
l'icchi, rim etten do parte non piccola della somma sborsata.; questo principal. 
mente 11 causa della senlSibile differenza· di pl'ezzo verificatasi nel periodo in. 
terCOl'SO fra l'acquisto e la forzata cessione. 

b) Della proprietd colHvatrice in genere. 

Nelle parti nOll risicole dei due territori la proprieta coltivatrice trova 
un ambiente adatto e dove si hanno colture arboree, come nel comune di 
Borgo d' Ale, adattissimo. Al}che nelle zone baraggive, la cuI trasformazione 
fon'diaria e dichiarata opera di pubblico interesse, una simile forma e da con· 
siderare fm Ie pin convenienti e potra affermarili pin di quanto non si e fino 
ad oggi verificato. 

Nelle plaghe risicole il sistema di conduzione pin auatto e, invece, la 
grande impresa capitalistica non appoderata, in quitnto la coltivazione del 
riso, com'e noto, risulta pin conveniente se praticata su vaste estensioni -
nelle quali e pin facile impiegare mezzi meccanici di lavorazione e meglio e 
possibile disciplinare l'uso delle acque irrigue - abbisogna 'di una forte do· 
tazione di capitale di esercizio, richiede un impiego di lavoro umano elevatis
simo in alcuni periodi dell'anno e quasi nullo in altri, distribuzione ehe 
male si adatta alle possibilita lavoratrici di una famiglia ,di coltivatori. E 
tutto questo ce 10 mostra pure il fatto che nelle zone risicole la proprieta 
coItivatrice denota una pin lenta evoluziune tecnica di quella che si ha nelle 
grandi aziende, dovuta, oltre che ai fatti sopra considerati, anche ad una 
naturale pin deficiente preparazione professionale del piccolo impl'enditore. 

Dai suesposti rilievi dOVl'ebbe trarsi la conclusione che In proprieta col
tivatl'ice e in queste plaghe una forma di conduzione economicamente non 
opportuna. Riteniamo, invece, ene l'elevazione morale e materiale dei lavora
tori l'urali, social mente utile, possa anche nelle zone risieole risultare conve-
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niente, sempreche il piccolo pro prieta rio dia alIa sua azienda un ordinamento 
colturale diverso. Egli dovrebbe, se non abbandonal'e il riso, destinare ad 
esso una minore superficie, cosa del resto consigliabile dato che il prodotto 
di questa coltura eccede notevolmente i bisogni del mercato j volgere Ie sue 
cure all'allevamento del bestiame da reddito, estendendo Ie colture foraggel'e ; 
dedical'si alia coltivazione, laddove Ie condizioni del tel'reno 10 permettono, 
di piante estive ed ortensi, capaci di utilizzare la ricca dotazione di acque del 
tel'ritol'io, l'ichiedenti un impiego di lavoro pill uniforme ed i cui prodotti 
tt'ovino facile smercio, suI mercato, come 10 troverebbero gli ortaggi clle al 
pl'esente sono per la maggior parte importanti. Tale diverso indil'izzo, peu
siamo, avrebbe gh)' potuto constatarsi su pill vasta scala qualOl'a la coItura del 
riso non obbligasse, per ragioni tecniche, alla coltivazione di questa pianta 
tutti gli agl'icoltori di una determinltta plaga - Peer questo il terl'itol'io di un 
comune e diviso in zone (valbe) nelle quali e normalmente fissata la coltura 
un pl'aticul'e - e se i piccoli pl'oprietari non fossero stati distolti dalI'ese
guire Ie indicate trasformazioni dalle 101'0 non Horide condizioni economiche. 
Se questo, in seguito, potra. avvenire avremo un minore esodo di rurali, che, 
come abbiamo accennato, e notevole e preoccupante, vedremo eliminati gran 
parte dei difetti propri della monocoltura e Ie piccole e piccolissime aziende 
di proprietari verranno a compiere una funzione economica integratrice della 
grande impresa risicola, potendo ad essa fornire, nei momenti di maggiore 
necessit;)" parte dell'occorrente manu d'opera. .. 

Ma, quantunque la piccola azienda, COS! com'e nelle plaghe risicole gene
l'almente ol'ganizzata, non possa competere con la grande impl'esa, non dovra 
sembrare strano cke la proprieta. coltivatrice esistente oggi nei due terl'itori 
studiati, dopo quanto abbiamo rifel'it9 nei precedenti capitoli, possa t1'O
varsi nella. grande maggioranza dei casi in condizioni discrete e tali da non 
lasciar supporre che la crisi economica. in cui sta dibattendosi l'agricoltura, 
possa inHuire sulla sua vitalita. in' misura pin sfavorevole di quanto abbia a. 
vel'ilicarsi per a.ltre forme di pl'oprieta. e conduzione della terra. 

Fra Ie cause di tale soddisfacente situazione sono da porre, con molti 
fu.t.tori che banno agito in senso favorevole sulla piccola proprieta di nuova 
formazione (iabol'iosita, senso di l'isparmio, sobrieta, buona' preparazione tec
nicll, adatta. mentalita dei contndini proprietari), Ie migliorate condizioni 
sllniturieed igieniche della popolazione, l'ambiente fisico, quello sodale e, 
in vltl'ie parti, anche l'a.mbiente economico. 

Peraltro, riteniamo che Ie condizioni della pl'oprieta. coltivlltrice nelle 
due zone sarebbero, senza dubbio, migliori qualora: 

_ i proprietari-contadini imitassero pill di frequente i grandi impren
ditOl'i nella applicazione delle pill razionali norme tecniche di coltura e, 
nelle plaghe risicole, trasformassero come abbiamo detto ed in misura mag
giore di qnunto si e verificato, l'ordinamento colturale delle 101'0 impl'ese; 
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la cooperazione e la mutualita agraria. fossero maggiormente dif
fuse. All'infuori di alCUlie succursali del Consorzio agrario cooperativo Ver
cellese, delle Cooperative fra ex-combattenti di Crescentino e Fontanetto Po, 
(!he prendono in affitto terreni comunali pel' cederli a lotti ai soci, spesso pro
Jll"ietarl particellari, delia latteria sociale di Ghislarengo (1), mancano altre 
istituzioni a carattere cooperativo 0 mutualistico che esplichino utili funzioni 
nei riguardi dei piccoli proprietari, date Ie difficolta. che si frappongono alIa 
10ro costituzione e funzionamento; 

- l'assicurazione contro i danni della grandine e contro gli infortuni 
del bestiame fosse praticata dai piccoli proprietari con maggiore frequenza, 
mJ(:he c:on istituti a. carattere speculativo; 

- minore influenza avesse il regime ereditario nel talvolta eccessivo 
sp,ezzettamento della proprieta e minore risultasse la frammentazione dei 
fondi appartenenti aipiccoli proprietarf. A questo proposito e opportuno dire 
che 'in alcune pal'ti della Media e bassa pianura vi e tendenza III ricostituire 
Ie pl'opl'ieta frammentate e -che qualunque provvedimento diretto a maggior
mente facilitate Ie permute pel' questo scopo sarebbe bene accetto, Nella 
I zona, ove 10 spezzettamento della piccola 'proprieta dipendente da succes
sione e da acquisti e notevole, i danni di questo fenomeno non sono invece -, aneora compresl; 

- maggiori fossero per'i proprietari contadini Ie possibilita. di benefi
·dare delle facilitazioni del credito fondiario-agrario; 

- la viabilita vicinale risultasse meglio mantenuta; 
- i tributi fossero menu gravosi, specialmente per quanto ha riferi-

nlento all'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari (2). 

(1) In comune di Albano si aveva un'aUra latteria sociale, che oggi e passata ad 
un industriale. 
. (2) L'entitil. dei trlbuti pub essere suflicientemente indlcata dai dati seguenti che 81 
l'ifE'riscono a sette comuni della 1 zona (ecsiusi quelli di Carisio, Ghislarengo e Ll'nta), 
Ilvl'nti una superficie produttiva di ha. 12864 (68.9 % dell'lntiera zo~) e al SOli. co
mun! di As!gliano, Caresana, Motta de' Conti, Pertengo, Pe~za~a, RlVe, St.roPPlana 
della 11, la cui superficie produttiva e di ha. 10871 (23.0 % dell. inbera zona). 

II reddito imponibile di ciascun gruppo e di L. 1.177.417 e di .L. 2.144.874. 
!'Jl'i 1932 sl avevano Ie seguenti imposte: 

Imposta erariale • . 
Sovrimposta provinciale 
Sovrimposta comunale 

Contrihuti assicurativi . . . . 
Imposta di ricchezza mobile sui reddat agrari 
Contrihuti s~ndacaU terreD! e redditi agrari 

In complesso 

I Gruppo 

L. 88.106 
• 249. ]05 
• 209.379 
L.~ 

34.819 
49.785 
26.067 

L.657.261 

Tali somme rappresentano un ammontare di imposte: 
I Gruppo 

II Gruppo 

L. 160.254 
453.791 
445.8]6 

L. 1. 059. 861 
57.415 

166.831 
76.888 

L. 1. 360. 995 

II Gruppo 

per ellaro produltlvo. • • L. 55,82 L. 1~:':Z 
per 100 lire di reddito imponibile » 51 ,09 • • 

All'ammontare indicato deve essere aggiunta l'imposta bestiam~ che, .ne1 1928, 
... ra rispettivamente di L. 53.4Q-l e di L. 67.263 II che porta ad un canco medlo per et-
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Condizioni di vita dei contadini. 

Nel contadino proprietario l'attaccamento, l'amore per la terra sono 
molto sviluppati, quantunque in alcuni giovani permanga ancora il desiderio 
di lasciare la campagna per recarsi nei centri urbani. Desiderio, questo, che 
Ilei pl'imi anni del dopo guerra era non poco diffuso fra la gioventu rurale 
delle zone in esame, che frequentemente, anzi, procurava di tradurl0 in 
realta, tanto che in qualche parte il fenomeno dell'inurbamento assunse 
aspetti preoccupanti. 

Morigerato, sobrio, rispettoso, economo, risparmiatore, religioso ed os
servante, alquanto individualista rna, non eli rauo, disposto a sostenere mo
ralmente e materialmente chi abbia bisogno di aiuto, lavoratore instancabile 
e il contadino proprietario. In lui i sentimenti familiari sono tuttora.saldi 
e tenaci j il rispetto e la devozione per l'autorita paterna sentiti. I costumi 
risultano abbastanza normali e senza profonde variazioni dell'antegue'rra, 
sebbene Ie nascite iUegittime ed i casi di concubinato sieno pit) fl'equenti di 
un tempo. La volonta di frequentare Ie scuole ed il desiderio di seguire l'istru
zione agraria sono pill sviluppati di prima della guerra. L'uso dell'alcool e 
poco diffuso ed in costante diminuzione. 

Fisicamente, in generale, i rurali hanno unu costituzione sana e robusta. 
A malgrado dell'inten~o anofelismo delle plaghe risicole, i cusi di malaria 
sono cosl poco frequenti e a decorso talmente benigno da poter dire che l'in
fenzione malarica non esiste pill. La tubercolosi e poco diffusa e pill di fre
quente si riscontra fra Ie donne ed i fanciulli j casi di malattie celtirhe se ne 
hanno pochi, rna sono in numero maggiore del passato. 

11 tenore di vita dei contadini proprietari e sensibilmente migliorato 
in questo ultimo decennio. 

La 101'0 alimentazione, un po' menD l'icr;t nell' Alta pianllt'a, to buona e
quusi sempre adeguata alle necessitiL 

taro produttivo di L. 56,64 nei Cornuni dell gruppo e di L. 131,38 in quem del II. In 
confronto al 1925 1'Irnposta erariale e Ie sovrimposte -sono aumentate del 10,2 % nel 
cOID)llesso dei Comuni del I gruppo e diminuite del 10,7 % in quem del II. 

A lumeggiare 11 carico flscale- della proprieta coltivatrice esponiamo i seguenti dati 
relatlvi ai trlbuti gravanti un proprietario-contadino del comune di Borgo d'Ale, if 
quale posslede un fondo dl ha. 3,81, dl cui hn. 0,38 a vigna il rimnnenteseminativo nudo~ 
avente un reddlto Imponlbil~ dl L. 544,10. Le Imlloste .sornrnarono nel: 

Imposta erariaJe e sovrlmposte provincialc e comunale 
ConlrlbuU assicurativi . 
Riechena mobile sui reddili agrari (imponibile L. 2100) 
Contrlbuti sindacali sui lerrenl e sttl reddili agl'al'i 
Imposta besliame . 

In cornplesso 

1929 1932 

L. 248,30 
16,10 

• 107,40 
45,60 
80,00 

L. 497,40 

L 240,55 
18,35 

• 107,40 
45,65 
80,00 

L. 491,95 

il ('bl-! cOl'l'lsponde a L. 1311.'16 per eltaro nel 19'29 ed It I,. 129,12 nel 1932. 
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Nell'anteguerra la colazione del mattino era di solo pilne; a mezzogiorno 
t;i llIangiava una minpstl'a di riso e fagioli e un pezzo di salame; ilIa sera 
polenta con salsiccia e formaggio e durante l'estate 131 merenda era fatta COIl 
un piatto-di verdura.IIvino si beveva solo, e non sempre, alla domenica; In 
carne bovina veniva raramente consumata e I'uso delle carni suine im>3ccate 
em, nelle plaghe risicole, alternato con quello di pesci e di ranI' viventi neUe 
risaie. 

Oggi al mattino si consnma caffe e latte 0 pane e salame; a mezzogiorno 
ed alla sera minestra di !"iso e legumi, carne suinn insaccata 0 fresca, uova, 
pesce, a merenda pane e salame. Il vi no si beve in tutti i pasti; l'uso (Ii 
IJIIl"l"o, lardo, olio e notemlmente frequente; la carne bovina 0 il pollame 
o i conigli non mancano mai alIa domenica e, qualche volta, vengono consn. 
mati anche durante 131 settimana. . 

Nell'Alta pianura la polenta e tuttOl'a mangiata spesso alla sera e qui il 
eOllSUlllO della carne bovina, del pollame e delle uova e minore. Il pane e in 
genere di puro frumento, rare volte miscellato eon fal'ina di riso 0 di gran· 
turco; esso e migliore qllalitativainente ed il suo consumo e di molto au· 
mentato. 

Le condizioni !Ii abitabilitit, quantnnque il 101'0 miglioramento sia piut· 
tosto accentuato, non 1'isultano molto buone dal lato igienico specie nelle 
plaghe risicole, ove Ie case sono spesso umide. Nelle piccole prop1'ieta Ie 
stalle, insufficientemente aereate e con porte angnste e difettose, si t1'ovauo 
nello stesso fabbricato che serve di abitazione. La cncina, di solito ampia e 
nella quale la famiglia prende i Porop1'i pasti, essendo raro trovare una stanza 
per I1S0 di salotto, e al piano terreno; Ie camel'e da letto, in numero di uua 
pel' ogni 3 0 4 componentr della famiglia, sono a.} primo piano. Le case spesso 
risultano insufficienti e mancano, iu genere, di magazzino; non.sempre sono 
ben mantenute ed anche la pulizia qualclie volta lascia da desiderare. II mo
i.Jilio e, bUQllO: i letti sono il pill spesso di ferro con rete metallica ed i ma
te1'llssi di lana si l'iscontrano in moltissimi casi. 

Nel vest ire vi e maggiore ricercatezza di un tempo. Se_ durante la set 
timana i contadini indossano abiti vecchi e calzuno zOccoli, il lorn abito dei 
giorni festivi, specie per i giovani, non e inferiore a quello degJi operai di 
CiUII, cioe molto accllrato. Nelle donne poi il desiderio di ben vesti1'e e phI 
accentuato e nel 101'0 abbigliamento Ill,· seta uon manCa quasi mai. 

Le spese per il culto e per l'istruzione risultano piuttosto modeste: 1:1 let
tUl'a di libri e rara, rna non e cosi pei giornali politici. Un po' maggiori sono 
Ie ISpese sanitarie e quelle di carattere voluttuario risultano. alquanto elevate: 
il consumo di tabacco nOll e lieve, Ie osterie. sono discretamente frequentate 
llei giorni festivi ed i divertimenti, fra {,ui il ballo I'd il gioeo delle boccie. 
non tiispiacciono Ili contadini. 
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Tra i piccoli proprietari, "i Nccoli affittuari, l sall1riati fissi ed i giorna
lieri agricoli non si riscoIi'trano apprezza,bili differenze pel' quanto e riferi
bile a1 tenore di vita. Se questo in genera1e per i primi e migliore, piu e1evato, 
non mancano casi, frequenti a Tronzano e Tricerro, nei'quali i sa1ariati fissi 
stanno meglio, in quanto hanno dei l'isparmi ed il. 10ro 1avoro e piu mode
rato di quello dei contadini-proprietari.. 



CA~ITOLO VI. 

PROVINCIA DI NOVARA 

Le zone studiate. 

a) Caratteri generali. 

Abbiamo preso in esame una plaga che si estende per ha. 64.320, Iambita, 
rna non interamente, a levante !lal TicillO ed attraversata, in senso Ion,gitu
dunale, dai torrenti Agogna e Terdoppio. Presentan!lo caratteri diversi, si e 
distinta nelle seguenti zone: 

I - Colleplano del medlo NOYarese . 
Com""i: A~rate Conturbla, Barengo, Bogoguo, 

Briona, Cavaglio d' Agogna, Creesa, Cureggio, 
Divignano, Fara Novarese, Fontaueto d'Ago
gna, Ghemme, Marano Tieino, Mezzomorico, 
Oioggio, SizzRono, Suno, Va(lrio d'Agogna. 

II - Altoplano Novarese. 
Com"ni: Bollinzago Novareso, Cameri, MQIDo. 

III - Planura rislcola • 
Com"ni: 8oro(o Lavezzaro, Caitignaga, Corano, 

Garbagna Novarese, Nibbioia, Novara, Sozzago, 
Terdobbiate, Toruaoo, Trecato, Vespolate_ 

In oompiesso 

Superficie 
territoriale produttiva ,. % 

ha. 25.032 ha. 23.851 95,3 

.. 10.184 
" 

9.';21 95,5 

29.104 27_123 93,2 

hu.. 64.320 ha. 60.695 

Prevalentemente collillare e la I zona, che e Ia pill settentrionale. I 
slloi terreni 80no di origine quaternaria: pit) estesi risultano quelIi diluviali 
antichi, ferrettizzati del Plistocene inferiore; Ie alluvioni recenti si riscon
trano in prossimiti\,'dei corsi di acqua e fra queste ed i primi si hanno allu
vioni terrazzate antiche. II suolo e in generepoco fertile, dove compatto, dove 
di medio impasto (Cressa, Suno, Sizzano, Fara), rna pill di frequente siliceo. 
AlcUlli tel'l'eni pianeggianti dei comuni di Ghemme, Sizzano, Fara, Bl'iolla, 
Barengo, Marano ed Oleggio sono irrigui (circa ha. 2.500). 

La II zona e piane~giante e declina da m. 227 a m. 137 verso iI Tieino; 
il tel'reno, di modesta fertilita, ha Ia stessa origille di quello della prima 
zona, rna qui sono pill estese Ie alluvioni terrazzllte llntiche. Nell'a~ro di Ca
mel'i prevalgono i terreni scioltissimi, mentre IL Bellinzago sono diffusi j 



- 182-

cOll1patti. Circa il 25 % della lSup~rficie terl'itoriale e irrigua, estenuendOSl 
l'irrigazione specialmente nel territorio di Cameri. 

Nella Pianura risioola, che degrada verso la Lomellina ed il Ticino, Ie 
formazioni del Plistooene si limitano ad una piccola plaga a sud di Novara. 
I terreni sono in generale fertili (1), molto pill che nelle precedenti zone, e 
di medio impasto 0 silicei trattandosi di alluvioni del quaternario antiche 
(terrazziane) e recenti. La superficie irrigua e notevole, raggiungendo quasi 
1'80 % della complessi~a (circa ba. 23:000). 

I terreni bMaggivi 0 di brughiera sono sensibilmente estesi nella I e 
11 zona. 

In tutto il territorio Ie pioggie risultano pill abbondanti e frequenti 
'nel periodo priimaverile-estivo e la media delle precipitazioni annue e pill 
elevutanella zona collin.are (2). L'estate e piuttosto calda, l'invcrno sensiuil
mente rigi:do e notevoli sono Ie differellze fra Ie temperature estreme asso
lute. Con frequenza spira no i venti ill N. e NE., che non di rado sonG violenti; 
poco freqnenti, invece. sonG Ie grandinate e Ie nebbie si hanno di solito nel 
periodo autunno-invernale. , 

Nell'insieme delle tre zone gli abitanti aumentarono sensibilmente nel 
uecennio 1901-1911, poi lievemente diminuirono (3). La 101'0 densWi. e pint-

(1) Un'idea della diversa ricchezza e produttivita del suolo ci e fornita dal reddito 
imponibile catastale per ettaro produttivo che risulta in media di L_ 70,05 nella I, di 
L. 87,22 nella II e di L. 150,58 nella III zona. 

(2) VenUta delle pioggie e la lora distribuzione stagionale. possono rilevarsi da 
quest! elementi: ' 

lnverno Prima,,-era Estate Autunno Anno 

Borgomanero, mm. 170 355 302 214 IOn 
Novara, , ' 12a 2H7 184 178 757 
Cerano . ' 170 210 173 170 723 

(3) Disponendo dei risultati del ('ensimento del 1931, secondo i quali nel complesso 
del tt'rritorio la popoluzione re::;iliente risulta di 141.817 abitanti e quella presente di 
142.224, allo S('OPO di l'ende~ piu eviclente 1'IInduIllento demografico nelle singole zone 
e neU'intiera plaga, abbiamo posto egullie a 100 III popolllzione residente e presente rile
vata nel 1901 e cal<'Olato poi gli inliici corrispondenti ai successivi censimenti, indici 
che sl espongono nel seguente prospetto' 

Indic. della popolazione (Cens. 1901 = 100) 

ZONE residenle 

I 
present. 

1911 I 1921 I 1931 1911 I 1921 I 1931 

I. - CoII.plano del medio Novarese 99,6 97,4 88,5 93,0 93,7 87,6 
II. - Alloplano Novarese. 103,0 98,9 97,4 96,7 97,8 97,6 

III. - Pianura risicola . 113,0 113,7' 118,4 115,2 113,3 12(),7 
------------------

In complesso 107,6 106,8 106,4 106,1 105,3 107.5 

:€ lia notare che l'aumento di popolllzione verlficat'osi nella ciUll. di Novllra infiUlsee 
notevolmente sui dati esposti per la III ZOlla, in quanto nell'illsieme del rimanenti 
comnnl clle In costituiscono l'andam~'nto demografico e stato molto simile a quello delle 
11I'll11e due zone. 
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tosto ele\'~ta~ sp~cialmen~e. nella III zona pel' 111 presenza del capolnogo 
della pronnclU. Una senslbIle percentuale di popolazione "sparsa si l'iscontra 
nella I zona quantunque anche nella Pianu,ra risicola essa raO'O'iunoJ'a una 
apprezzabile densita. "" " 

Le caratteristiche demografiche dei vari territori sono qui indicate: 

POPOLAZIONE 

residente presente sparsa 1921 

ZO:'lE :;;-T 
. .!l :;;-1 

.,!! ~ ~±-: +- .0 

~ [.~ $-. ~ [.~ g'~~ ~[~ 
1911 1921 3.sg a.:.G2 1911 1921 §.s ~ g~:§ ';8.~ ~..:G :; I: =.-

~ t'E "5 g·S 8~~ "C~~I~O~ ~ ~ 'g 
"'..!l ~~:o PoID p.c. "'So 8,c;fo 

'" 0 
- :c 

I. - Colleplano del medio Novarese. 404.245 43.225 -2,3 172,7 400.413 400.732 + 0,8 162,7 17,6 30,1 

II •• Altoplano Noo.rese 13.688 13.152 -3,9 129,1 12.633 12.773 +1,1 125,5 10,~ 13,7 

II. - Pianura rlsjcola 85.494 86.034 + 0,6 295,6 87.240 85.757 -1,7 2947 11,0 34,7 

--- --------------------
In complesso 143.'27 142.411 -0,7 221,~ 1400.286 139.287 -0,7 216,5 12,9 29,5 

La maggior parte dei contadini abita nei capiluogo di Com nne e nelle 
non tl'OppO numerose frazioni; il rimanente in cascinaIi spal'si nella, cam· 
pagna. Di solito Ie costruzioll~ rurali sono in Jue corpi distinti: fabbricato 
di abitazione, con camere al primo piano, e sta11a con sovrapposto fienile. 

Un movimento migratorio a carattere permanent.e {'sisteva in misul'3:. 
apprezzabile nell'anteguerra ed abbastanza elevato si ~ mantenuto nella 
I zona anche dopo (1). In questa zona ~ accentuata un'emigl'azione tempo· 
ranea per i lavori nelle risaie. 

(1) n Dumero degli emigranti per l'estero rlsulta: 

EMIGRANTI 

Peri~do 1906-1.913 I Perio:lo 1919-1920 
ZONE 

. su 1000 abil. I su 1000 .bit. 
Med .. annua I resid. nel 1911 Media annua resid. nel 1921 

I. - Colleplano del medio N"ooarese 1.409 32 920 21 

II. - Altopiano Novarese . " 
292 21 120 9 

111. - Pianura risicola . 1,424 17 493 6 

In complesso 3.125 22 1.533 11 
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Sebbene il territorio comprenda la citta (li Novara ad impronta indu. 
),;tl'iale m:Lrcatn, i centri di Ghemme, Oleggio, Cameri, Ceruno e Trecate, 
Bei IJlIltli Ie illuustrie tessili raggiungono una certa importanza, e nono· 
stante l'infiuenza dei centri indllstriali di llo1'gomanero e Romagnano Sesia 
si faccia i:isentire in alcune localita della 1 zona, l'economia dell'intel'a 
plaga e da ritenel'e fondata principalmente sull'agricoltura (1). 

I prodotti agricoli vengono vend uti 0 direttamente all'azie'nda (specie 
il riso che e acquistato da riserie locali) 0 nei rn.el'cati di Novara, Borgoma· 
lIef'O, Olegg-io, 'r1'ecate; suI mercato di Novara sono acqnistati, in generate, 
i ]IJ'odotti industriali ed ugrari mancallti. 

La viabilita principale costituisce una. fitta rete, pal'allela alle linee fer· 
I'''''jal'ie ('he dn Nm-ul'a pOl'tano a ~lilano, l\Il}rtllJ'a, Torino, Varallo, Domo· 
dosl'mla, A rona (2), Le straue comul1uli difettano nella 1 .~(ma, Al1che Ie 
stl'ade dcinllll e campest1'i sono sca'rse e non sempr£' ris111tuno cOl1velliente· 
lIIellte lIl:Ll1tcnute, NOllQstante l'estesa rete fel'rm-iaria, In. tram via Trecate· 
Vig£'nll1o ed aleulle lillee Ilutomobilistiche, varie Iocalita non dispongono di 
lI\('zzi ]1l1bhliei di t1'asporto, 

lluonesono Ie condizioni sanitarie della popolazione, potendosi conside· 
rare sromparsa dalla zona risieola la malaria, Solo nei centl'i maggiori l'ap· 
p1'o\'.vigionamento dell'acqua potabile e fatto con acquedotti ell anclte la 
fognatura esiste solamente nei centri pili importanti. 

8cllole elementari pubbliche, regolarmente frequentate, sono in quasi 
tlltte Ie localita: in qualche plaga si hanno nuclei di popolazione, abitanti 
in eascinaU, alquanto distanti dalla senoIa, 

Un'opera effieaee di istruzione agraria e svolta dalla Cattedra ambu· 
lante di agl'icoltnra di Nomra e dalle dipendenti sezioni di Trecate e Bor· 
gomanero. 

(1) Negli stabilimenti industriali locali lavorano permanentemente ed anche stagio
nalmente famillari di agricoltori specialmente donne, 

Ventltll delle industrie risultanti al Oel1simcl!to itldustriale del l,!l27 pub esser rile· 
vata dal seguente prospetto: 

ZONE 

I. - Colleplano del medio Novarese 

II. - Altoplano Novarcse , 
II. - Planura rlsicola , 

In complosso 

Esercizi 
industriali 

N 

8~7 

334 

1.803 

2.984 

I ADDETTI 

. . . su 1000 .bit. 
10 complesso I per .• sercaiO I resid, nel 1921 

3.593 4,2 83 

1.665 5,0 126 

19.330 10,2 225 

2!.588 8,2 177 

(2) Vestremltll. nord·occidentale della 1 ZOnlJ ~ illoltre attraversata dalla ferrovia 
Santhlll·Arona e su dl essa ~ la stazione di Cureggio, 
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b) Oaratteri agrari. 

I_a Imperficie territoriale e percentualmente cosi dpal'tita per 
di coItura: qualita. 

QUALITA DI COLTURA 

Seminativi semplici .. 
Se minativi con piante legnose. 

Seminalivi 
lture legnosc specializzate Co 

P rali permanenti . 

Super/icie lavorabU. 
p ascoli permanenti 

Superjlei. 4grori4 
s uperlicie forestale 

Deolto produttivo 

Superficie produlliva 
A rea JrnprodutUva 

Superjlci. lerrilorial. 

I I Collepiano 
del medio Novarese 

6,8 

33,5 

40,3 

15,5 
17,8 

13,6 

-

13,6 

6,6 
15,1 

95,3 

4,7 

100,0 

ZONE 

II 

I 
In 

.111 
A.ltopiano pjanura complesso 
Xovarese risicola 

21,0 71,6 38,3 
38,4 2,5 20,3 

59,4 74,1 58,6 
1,2 0,1 6.3 

15,3 12,2 14,9 

75,9 86,4 19,8 
- -

15,9 86,4 79,8 
7,8 6,6 6,8 

11,8 0,2 7,8 

95,5 93,2 94,4 
5,5 6,8 5,6 

100,0 100,0 100,0 

tina cosi accentuata diversa utilizzazione del suolo nelle tl'e zone e ua 
pOl're in relazione, oltreche con la difl'el'ente costituzione dei terreni, con 1:1. 
varia giacitura e con la diversa disponibilita. di acque irrigue. 

La I zona e caratterizzata dalla sensibile difl'usione dei vigneti, che, nel 
comune di Ghemme, occupano quasi meta. dell'area produttiva. Nei semina
tivi il grano ed il granturco sono Ie colture ph) diffuse interessando, rispetti
vamente, il 30 ed il 22 % ; anche il l'iso e coltivato Dei comuni di Brion3 c 
llal'engo. Nei seminativi della--II zona il grantureo e la coltura maggior
mente difl'usa; fra i cereali vernini la segale e piu coltivata del grano; il 
riso si estende a menu del 10 % dei terreni da semina. L'agricoltura della 
III zona e fondata sulla coltivazione del riso, piu 0 meno este~a in tutti i 
cOIDuni. 

Nelle tre zone l'arboratura dei seminativi e dei prati e costituita, quasi 
esclusivnmente, da gelsi; mancano terreni a pascolo permanente e la accen
. tuata percentuale di incolto produttivo nelle primedu(' zone e dovuta aHa. 
estensione dei terreni di brughiera, nei quali, come pure nei terreni in vici
nanza dei fiumi, si hanno i bose hi. Nei terreni asciutti Ie colture sLsuecedono : 
granturco, segale con grantllrco quarantino, trifoglio incal'nato; oppure se
condo l'avvicendamento quadrienBale: gran turco, granD con tl'ifoglio, trifo-

glio, grano. 
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Alquanto elevata ed' in progressivo aumento .e la quantita di bestiame. 
I bovini, nella maggior parte, sono di razza bruno-alpina e vengono allevati 
I)er III produzione del latte. Per il lavoro servono solo nelle picrole aziende, 
preferendo Ie gl'andi impiegare gli equini. Ad Oleggio, Bellinzago e territo

Tio vicino si allevano bovini per macello. (1). 
A Ghemme ed Oleggio e una cantina sociale. Vari caseifici e burrifici, 

alcuni cooperativi, sono nelle varie localita; cosi pure Ie riserie, numerose 
nella III zona, che di preferenza sono gestite da industriali. 

c) Distrib1tzione e conduzione della proprieta f·urale. 

I COI1lluni e gli Enti morali attuaimente sono, nel complesso, proprietari 
di una modesta percentuale della superficie produttiva e nelle tre zone la 
suddivisiolle della proprieta terriera risulta apprezzabilmente diversa. 

La piccola proprieta (2) e ditfusissima nel Collepiano del medio Nova
re,~e ove di frequellte, avendo un'estensione minore di ha. 2.0·2.5, risulta 
non autonoma; anche nella II zona Ia piccola proprieta e prevalente, rna in 
questa sono menD numerose Ie p~opriet:1 non autonome; quantunque occor· 
rano non menD di ha. 3 di terreno perche il proprietario contadino non sia. 
costretto ad impiegare lavoro altrove; l'elativamente limitata e la piccola 
proprieta nella Pi4nura risicula (25 % dell'area lavorabile), sebbene in al
cuni tel'ritori (Cerano, Trecate) sia prevalente. La maggior parte della pic· 
cola proprieta appartiene a contadini, pur non mancando fra 1. piccoli pro· 
prietari alcuni borghesi e, specialmente fra i non autonomi, artigialli ed ope· 
rai addetti aIle industrie; questi ultimi sono maggiOl'mellte freqnellti nella 
I zona. 

La media· pl'oprieta e pressocche egualmente ditfusa nelle due zone di 
pianul'a; nella zona collinare e meno frequente ed interessa poco pill di 1/5 

(1) Dnl seguente prospetto l! rilevllbile ·l'entita del pntrimonio zootecnico: 

ZONE 

I II III 
In 

BESTIAME Collepiano Altopiano Pianura complessD 
del med;o No\,arese NOYaI'ese risicola 

1908 I 1930 1908 I 1930 1908 I 1930 1908 I 1930 

Capl complesslvl 19.541 23.220 7.907 9.450 28.262 33.337 55.710 66.057 

Cap! gross! . 17.351 19.931 7.086 7.930 23.246 26.9"20 47.682 51.881 

Cap! gross! 8U 100 capl 88,8 86,f 89,6 84,4 82.3 80,6 85,6 83,1 

80vlnl 8U 100 cap!. 79,0 72,8 73,0 64,3 68,1 64,9 72,6 67,6 

Cap! gros.l per kmq. produttivo 12.7 83.8 72,9 82.f 85,7 99,3 78,6 90,4 

(2) Nella 1 zona l! da conslderare plccoln proprieta queUn costituita di non ~Itre 
7-8 ettarl a coltun. agrarln, mentrt' nelle nitl'e l! da rltlonere piccola aucbe In proprietil 
luferlore nd ba. 10. 
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Ilell'area Iavorabile, In questa pJaga costituiscono medie proprieta i possessi 
di 10-50 ettari a coltura. agraria, nelle altre quelli di ha_ 12-60; in ciascuna 
delle tre zone prevalgono, per numero e per estensione in complesso intere8-
lSata, Ie medie proprieta. inferiori ad ha. 30. 

Nella I e II zona la gl;ande proprieta e poco frequente e si estende per non 
piu di 1/10 della superficie Iavorabile; nella Pianura risicola e prevaJente nel 
maggior numero dei Comuni. Parte della grande proprieta e tuttora posse
duta da Enti e Comuni (Vespolate e Barengo), 

La ripartizione percentuale della proprieta nell'area lavorabiJIe e da 
ritenere, in linea di' massima, la seguente (1): 

Area PROPRIETA 

ZONE 
lavorabile 

I 
I piccola 

grande media 
autonoma I parlicellare ha. 

I. - Collepiano del media Novareoe 18.'25 8 22 ~ 22 
II. - Allopiano Novareoe • 7.725 10 30 50 10 

III .• Pianura rhiicola • 25.300 45 30 20 5 

In complesso 51.450 26 27 35 12 

I grandi e medi proprietari nella I zona di preferenza sonG imprendi
tori, mentre nell'A.ltopiano Novarcsc e piu specialmente nella Piawura risi
cola di solito affittano i lora terreni. Nella I zona i proprietari imprenditori 
capitalisti ricorrono a salariati 0, piu di frequente, affidano It famiglie di 
contadini con rapporti misti di affitto e colonia la coltura dei terreni appo
derati (2), mentre i vigneti sono ceduti a lavoratori con contratti di mezza
dria ; i medi proprietari piu spesso, oltre a lavorare manualmente ricorrono a 
Dlano d'opera salariata; gli affitti vengono ·assunti in generale da capita· 
IilSti ehe pellavoro si.servono di salariati. Nella ll.e III zona la grandi pro
prieta, non sono appoderate e gli imprenditori capitalisti (proprietari cd 
affittual'i) fanno eseguire i lavori a salariati; l'affitto e assunto talvolta da 
eontadini che ricorrono anche a mana d'opera, 

Nel territorio considerato e pure frequente l'affitto al contadino: in ge
neraIe, .a~zi, Ie proprieta. comunali sono suddivise in piccoli lotti che i con
tadini, non di rado piccoli proprietari particellari, prendono in affitto: 

(1) 11 minore frazionamento delle proprieta nella pianura risieola e confermato an
ehe dal fatto ehe nel 1927 a eiascun artieolo di ruolo dell'imposta terreni fignrava In 
media iscrltta una superfieie produttiva dl ha. 1.32 nella '[ zotla, ha. 2.01 nella II ed 
ha. 2.62 nella III. . 

(2) ~rali eontratti hanno prevalentemente earattere IIi affitto al eontadino; questi 
gode l'uso del terreno, nel quale peraltro deve praticare Ie eolture desiderate dal pro
vrietllrio mediante '11l eorrespomJione di un eanone aunuo dl solito in derrate, e 1a divl
sione dei prod~tto, ehe e fattll 11 meta, vlge solo per quanto si riferisce all'allevamento. 
del baeo da seta. 
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Formazione di piccola propriet~ coltiv.atrice. 

a.) Prima della guerra. 

Una tendenza alIa formazione di piccole proprieta ebbe a riscontrarsi in 
misura accentuata nel Oollepiano del medio Novarese fin dalI'anteguerra; 
nella stesso periodo questo fenomeno si veri fico, invece, con Ulia entita poco 
diversa dalla normale nell' Altopiano Novarese, mentre nella Pianura risi
cola il passaggio della tel-ra da propietliri borghesi a ('ontadini fu alquanto 
pin intenso del solito. 

NelI'insieme della zona del Oollepiano del medio Novarese l'incremento 
subito dalla proprieta coltivatrice fu di circa ha. 1300 (15 % di quella prima 
elSistente); ebbe essenzialmente luogo nei comuni di Fontaneto d'Agogna, 
Barengo, Divignano, Agrate Conturbia, Suno, e per 1/4 si costitn! a spese 
di terreni appartenenti a Comuni, pel' 2/3 di grandi proprieti\' e pel rim,l
nente di mepie pro prieta. I contadini acquistarono quasi sempre dei picco
lis simi appezzamenti (da 1/3 di ettaro ad 1); fra i compratori numerosi fu
rono colora che gia possedevano un po' di terra per modo che, se in generale 
lit nuova proprieta ebbe caratteri particellari, in qualche casu lSi formaro~o 
delle proprieta coltivatrici autonome per arrotondamento di partieellari 
preesistenti. Circa 1/3, cioe oltre 400 ettari, dei terreni passati a contadini 
era no brughiere e boschi, che dai nuovi proprietari furono messi It ('oltma 
'con l'impianto, su larga scala, di vigneti. 

Nel terriltorio di Barengo il Comune vende in tre riprese, e precisamente 
negli anni 1905-1909-1912, poco menu di ha. 300 di terreni sahli (bosco e bru
ghiera) a lotti della superficie media di 1/3 di ettaro, che furono acqllistati 
da contadini, per circa 1'80 % gilL proprietari particellari, al prezzo !Ii 
L. 750-1050 per ettaro. II pagamento, oggi quasi da tutti integralmente effet
'tuato, era stabilito in tre rate, una ogni 10 anni, mediante la corresponsione 
di un annuo interesse del 4 %, elenlto al4,50 per Ie vendite effettuate ne11912. 

Nei comuni di Divignano ed Agrate Contnrbia furono staccati circa 400 
etturi d:1 una grande proprieta e vellduti a lotti della massima superficie !Ii 
un ettaro. In parte erano brughiere e furono eomperate da proprietari parti
cellari di Mezzomerico che, dissodandole, poterono in molti c!lsi eostituire 
delle proprieta autonome j per una maggior estensione erano tel'reni !l coltui'1\ . 
e venne,ro acquistati da contadini IOcali i quali, investendo i denari rispar
min ti cmigl'ando, inizial'OIlO COS1 la formazione di una proprieta .. 

III comune di Fontaneto d' Agogna furono 400 gli ettari di teI'l'eno ('he 
negli anni precedenti In guerra passal'ono, sempre a piGcoli lotti, in pl'O
prieta di contadini; questi poterono acquistal'li - pagan do da L. 2.!!00 a 
L. 3.000 per,ettaro gli aratori e Ie vigne e fino a L. 6.000 i pl'ati irrigui -
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CUll l'impiego dei denal'i economizzati sia col lavol'o eseguito localmente 
Nia, ed in maggior quantita, emigl'ando, ed avendo avuto pure la possibilit~ 
di effettuare il pagamento ratealmente. 

A Fara Novarese nel 1916 il Comune vendp al prezzo unitario di L. 1.300 
circa 25 ettari di bosco a lotti aventi in media l'eRtensione di 1/4 di ettaro; 
la maggior parte degli acquirenti, tutti proprietal'i non autonomi, quantun
que avesse f~colta di pagare in 30 anni, pago quasi subito. 

L'aumento delia proprietcI coltivatrice negli anni immediatamente pre 
cedeuti IiI guerra nella Pianura ri8icola e da ritenere sia statu di poco 
meno del 10 % di quella allora esistente (furono acquistati da contadini circa 
ha. 400); peraItro in alcuni Comuni esso fu quasi nullo, mentl'e a Borgo La
vezzaro e Ceruno ussunse caratteri di accentuata intensita.. Per gJi 8/10 1<1 
nuova pl'opl'ieta coltivatrice pl'ovenne dal fl'azionamento di gl'andi propl'ieta 
e quell:t dovuta alpassaggio di piccole pl'opriet:\ di borghesi a contadini 
risulto insignific-ante. Anehe qui la terra venne in generale acquistata da gia. 
piccoli proprietari e sempre a lotti di modesta sllperficie. 

b) NeZ dopo guerra. 

La maggiore attivita che pote verificarsi nel mercato fondiario negli anni 
del dopo guerra, in dipendenza della stasi quasi completa avutasi durante 
la confiagrazione e delle mutate condizioni economiche generali, non manci) 
di favorire in misura, invero cospicua, la formazione di proprieta coltivatrice. 

NeIl'insieme del territorio considerato, dalla fine della guerra ad oggi, 
l'incremento della proprieta appartenente a contadini e stato di circa il 30 %, 
essendo passati a questi attorno ad ha. 5.500; risulto notevole. negli anni 
19:!O-1921 ed ando gradllahllente diminuendo per quasi cessare nel 1926. 
Nel comune di Cavaglio d' Agogna si ebbero nuove vendite a contadini nel 
1929; invece a Borgo Lavezzaro una cascina di ~Itre 200 ettari, acquistata in 
questi ultimi anni da uno'speculatore con l'intenzione di lottizzarla, e ri
masta quasi integra all'acquirente, essendo ormai cessato nelle classi lavo
rat!'ici quel diffuso benessere che caratterizzo il primo quinquennio del 
dopo guerra. 

La 'piccola proprieta esistente aUa fine della guerra e aumentata di oltre 
il 25 % nel Collepiano del medio Novare8e, del 30 % nell' Altopiano Nova
"e8e, del 37 % nella Pianura ri8icola (1). PeraJtI'o, la superficie assoluta di 
terra passata in propriet~ di contadini nella I zona e ~uperlore del 60 % 
a quella passata nella Pianura risicola ed p'di molto superiore al doppio di 
qllelhl passata nell' Altopiano N Ol)are.~e, quantlll1Qne in questa plaga i tei'-

<l} La superficie assoluta di terreno acquistata dai contadini Del d~po gu~rra dalle 
nostre indagini e risultata di circa: ba. 2700 nella I zona, ba. 1100 nella II e dl ba. 1700 
nella Ill. 
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reni acquistati da contadini rappresentino, come nella I zona} un.t percen
tuale (11,3 %) di supel'ficie produttiva notevolmente superiore a queUa del 
6_3 % verificatasi nella III zona_ Va aggiunto che dal 1919 l'incl'emento 
della pl'oprieta coltivatrice non e avvenuto con la stessa intensita in tutti i 
Comuni considerati: fu rilevante a Marano Tieino, CUl-eggio, Fontaneto 
d' Agogna, Vaprio d' Agogna, Agrate Conturbia, Barengo, Briona, Cavaglio 
nella I zona} nei tre Comuni dell'Altopiano Novarese ,ed a Cerano, Vespo
late, 'fornaco, Sozzago, Terdobbiate, Garbagna, Novara nella Pianura ri-
~oo~ . 

Pure in questiterritori Ie ragioni di una cosi intensa formazione di pic
(~ola pl'oprieta sono principalment'e da ricercare: 

- nella maggiore facilita con la quale i proprietari borghesi furono 
uisposti a vendere la terra in dipendenza dei forti prezzi da eSlSa l'aggiunti, 
i quali rappresentavano un capitale notevolmente superiore al reddito che 
ne potevano ritrarre, tanto se li conducevano a mezzo di salariati, quanto se 
Ii cedevuno in affitto (1), ed anche perla situazione politica dell'immediato 
dopo guerra (scioperi continui e timore di occupazione dei terreni) ; 

- nel pili vivo desiderio che ebbero i contadini di acquistare terreni e 
che fu 101'0 possibile di soddisfare perche si trovarono, assai spesso, a di
sporre delle somma occorrenti per gli aumentati 101'0 guadagni, per il lora 
sen so di economia e, non di rado, per aver goduto di affitti con canone in
feriore a· quello che, per Ie condizioni del mercato, anebbero dovuto corl'i
spondere; 

. - nell'attivita svolta da un numero non indiiferente di persone che 
provvide. naturalmente non tralasciando di fare il proprio interesse, alIa lot
tizzazione di vaste proprieta, faeilitando cosi gli acquisti ai contadini; 

- nel fatto, 'in fine, ehe diversi proprietari particellu,ri di nitre lora
Uta trovarono da vendere convenientemente i 101'0 possessi e poterono acqlli· 
stare, aggiungendo piccole somme a queUe cosi rieavate, in aleuni dei Co' 
muni considerati delle proprieta sufficientemente estese e tali da renderU 
au10nomi. 

La nuova proprieta coItivatrice in prevalcnza· si forma a spese dil grandi 
propl'ieta; rna nella Pianura risicola pro\"ennc in mi>Sul'a apprezzabile anche 
da medie proprieta. Poco numerosi furono i casi di passaggio dil piccole pro
prieta. di bOl'ghesi a contadini e solo nel (Jollepiano del' medio N()vare.~e una 
parte della terra da questi acquistata apparteneva a Comuni (Fara Nova
rese, Marano Tieino, Vapl'io d'Agogna) e ad Enti (Barengo)_ 

(1) I canonl d'affitto aHora rorrpnti erano assai bassi (r.. 2SO-;.- 350 ppr pttaro nella 
zona rlslrola) ed 1 ('ontratti stipulati per 9 -;.-12 annl non ronsentivano, In forza della 
aHora vlgente Ipglslazlone In matprla, di adpguare I ('anon! stpssi al prpzzo ('ile aHa terra 
atttribuiva 11 mprcnto. 
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Nel seguente prospetto, compi:lato lSulla base eli elementi localmente rae 
colli, (. indicato a chi prima apparteneva la terra andata a costituire pro
prieta C'oltivatrici e, in cifre percentuali, Ie quote possedute da] precedenti 
proprietari. 

ZONE 

PROPRIETARI PRECEDENT I 

I I 
I 

In 
II III 

Colleplano A.ltopiano Pianura complesso 
del medio Novarese Noval'ese risicola 

Euli pubbllci . 6 - - 3 
Grandi proprletari 75 80 67 740 
Medi proprietarf . 15 16 25 18 
Piccoli proprletari borghesi 4 4 8 5 

Total. 100 100 100 100 

~elle tre zone la :maggiore quantita di' terra fu comprata da contadini 
che posi;pdevano qnalche appezzlllnento e ch~, in numero non indifferellte. 

'poterono, col nuovo acquisto, costituire delle proprieta autonome; i gia pro
prietul'i particelluri fi~urano, inoltre, fra i piii numerosi acquirenti dei 
lJelli venduti dagli Enti. Nei comuni di Agrate Conturbia e Marano Ti
cino non fu indifferente la superficie di' terrenQ comprata dagli stessi co
loni, i quali in generale si costituirono delle aziende uutonome, mentre in 
quello di Cureggio Ia maggiore quantita di terra fu acquistata da conta
dini gill piccoli affittuari. Nell'Altopiano Novarese moIte delle proprieta 
coltivatrici autonome, formatesi ere novo in numero non indifferente, ven
nero comprate da contadini di altreplaghe che venderono Ie proprietit 
particellari prima possedute; fra i nuovi acquirenti figurano, per una pres
soc he eguale superficie i giornalieri agricoli ed i piccoli affittuari. Nella Pia
nllra risicola questi ultimi acquistarono pit) terra dei salariati ed alcuni 
compral·ono aziende capaci di assorbire il lavoro delle loro famiglie. 

In tutto il territorio considerato la terra passata a contadini e per 
circa 2/5 andata a costituire nuove proprieta 'coltivatrici autonome; per una 
quota lievemente maggiore ha servito ad incrementare :proprieta. particellari 
/.thl psit;tenti, ulla parte delle quali jl. divenuta autonoma, e pel' poco piii 
di 1/5 ha formato nuove proprieta particellari. Queste ultime furono nelh, 
nella gl'unde maggioranza dei casi comprate da contadini; nella Pian'um 
rilSicola, piii specialmente in vicinanza di Novara,e solo qua e 13. Delle altre 
zone si trovano, fra i nuovi piccolissimi proprietal'i, degli operai addetti aIle 
industrie, degli artigiani, dei piccoli commercianti. . 

La sopra accennata divisione della terra fra categorie di nuovi pro
prietari e stata sensibilmente diversa Delle tre zone. Dai rilievi direttamente 
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eseguiti e da ritenere si sia percentualmente ripartita, in via approssimativa, 
nel modo indica to: 

ZONE 

CA.TEGORIA. DI PROPRIETA. 

I 

In 

I I II III 
Collepiano A.ltopiano P.ianura complesso 

del media Novarese Novarese risicola 

Collivatr.ice .utonoma dl nuova lor· • r 
30 I 6) 38 38 mazlone . . . . . . . . 

Coltivatrice autonoma per campleta,:, 
mento di preesistente particellare 
o solo accrescJmenlo di questa 50 22 35 40 

Part.icellare dj nuova formazione. 20 18 27 22 

Totale -, 100 100 100 100 

Dai proprietari borghesi ai nuovi proprietari contlltdini il passaggio 
della terra avvenne tanto per trattative dirette fra venditori ed acquirenti, 
quanto con l'interventodi Intermediari privati, molti dei quali ebbero ad oc
cuparsi abitualmente di eseguire Ie speculazioni conseguenti alla lottizza· 
zione di terreni. Di frequente questi intermediari erano fra di 101'0 associati 
e furono sovvenzionati per Ie foro operazioni da istituti bancari. Anche qui 
ad alcune di queste associazioni fn dato il nome di manf) nera. 

Nell'insieme del territorio dei terreni passatiJ a contadini, considerando 
come uvvenute direttamente unche Ie vendite delle proprieta comunaH, quasi 
sempl'e effettuate mediante asta pubblica, circa i 3/5 furono acquistati a 
mezzo di intermediari. Nell' Altopiano Novarese attorno all'80 % dei terreni 
che hanno dato origine a proprieta coItivatrice e passato per Ie mani di 
interlllediari; nella Pianu1"a risi>cola Ie vendite dirette si ebbero per non 
meno del 30 % della complesl!iva superficie divenuta proprieta di contadini 
e nel ()ollepiano del medio Novarese Ie vendite dil'ette si riferirono alIa meta 
della detta superticie, non essendosi avuti intermediari nei comuni di Agrate 
Contul'bia, Cavaglio d' Agogna, Cressa, Divignano, li'ara Noval'ese, Sizzano. 

L 'aUmf'llto subito tlal pl'ezzn nnitario dei terreni a causa dell'intel'vento 
degU. interlllediari speeulatol'i, e quindi il lorn guadagno, fu modesto nel
l' Alt(lpiano Novarese, a,·endo ill llledia oseillato' attorno al 10 % del prezzo 
Ult essi pagato, e questo anche pel'che spes so Ie rivendite si riferirono a com· 
plessi terrieri di una certa ampiezza. Nelle aItre zone l'utile conseguito 
dagli illtermediul'i e da ritellere sia stato, non esclndendo utili r>il) eleva ti , 
del -20·40 %; i guadngni m:lIssimi si realizzarono nei comuni di Cureggio, 
l\Iarano TiC'illO, 'l'Ul"llaeO, Terdohbiate, Vespolate (1), i minimi in quelli di 
Bal'engo, Fontaneto d' Agogna, Garbagna NOVRl'ese. 

(1) In ('omune dl VeSllolnte nel 1!J20 gJi intermecliurl lottb:znrollo una proprietll III 
220 ettnrl. Essl I'ave,·nno }.Inglltu sulll1 base dl I •. 75(10 ad ettnro e rivenderono I lotti a 
Ilrezzl val'lant! fra I., 12.0410+ 1a.Oun ller eltllro, II 10ro utilto.' fu quindl del (;0+ 100 % ! 
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II prezzomedio di; vendita dei terreni acquistati da contadini ebbe a 
yariare sensibilmente nelle tre zone dalla guerra ad oggi e ad oscillare en
tro limiti piuttosto ampi, anclle nello stesso periodo di tempo, a seconda 
della loro ubieazione e fertilita, della maggiore 0 minore estensione acqui. 
.stata, delI'intervento ~ no di intermediari. 

Pel' Ie YUrie qualita di terreno contrattate nel Collepiano lll.!l medio No
'l:ar('s£:, il prezzo pel' ettaro (in migliaia di lire) rislllto compreso fra gli 
c:strcl11i lSotto indicati: 

SeminaUvi 
Praio I'ERIODO Brughiera 

I 
Vigneto 

asciuttl irrigui irriguo 

lJuranle la guerra, . 1.0- 1.5 2.8- 4.0 4.1- 5.7 5.5- 7.0 .. 
l'egli auni immediat.amenle succe~sh'i . 1. 7- 3.5 6.7- 9.0 12.0-16.5 13.5-20.0 10.0-18.0 
Fr. iI 1922 ed a 1926 3.3- 4.6 8.5-10.5 16.0-18.0 19.0-22.5 17. S-21. 0 
Altualmenle (1929) 2.5- 3.8 7.0-9.0 125-U.0 15.0-18.0 12.0-15.5 

Nel comune di Barengo il costo dei terreni si mantenne, in genere, di 
circa 1/5 imferiore. 

Nell'Altopiano Novarese Ia maggior parte dei te1'l'eni acquistati da con
tadini sono irrigui ed alcuni risicoli. II prezzo ad ettaro pagato fu di 
L. 6.000-7.500 negli anni dell'immediato dopo.guerra, sali a L. 8_000-9_000 nel 
1923 - per piccoli appezzamenti anclIe a L. 10_000-12.500;- per raggiungere 
Ilei 19:!G i limiti piu elevati di L. 15.000-18.000. Ora (1929) tali prezzi sonn 
tlh;cesi di poco (10-15 %) mentre durante Ia guerra gli stessi terreni valevano 
L. 3.000-4.000. I terreni a.sciutti costarono in media dal 20 al 25 % menD di 
qnallto e SOpl'U indicato. 

Per la piu elevata fertilita e produttivita, iI costo medio dei terreni nella 
Pial/lira· risicola fu sensibilmente maggiore, essendo risuitato che per queili 
irrigu~ Ie contrattazioni si fecero sulla base dei seguenti prezzi per ettaro: 
durante la guerra L._ 5.000-6.000; negIi anni immediatamente successivi 
L. 9.000-15.000; fra il 1922 ~ ill 1926 L. 22.500-30.000. Gli stessi terreni 
·oggi (1929) vengono pagati L, 18.000-24.000 per ettaro. 

Pno dirsi che, eccettuati casi speciali 0 sporadici, dipendenti esclusiva
mente da fattori di carattere soggettivo, verificatisi per un esigno numero 
di 11 novi proprietari contadini (1), la diminuzione, talvoltn accentuata, del 
pl-ezzo della terra non abbia indotto questi a cedel'e i tel'reni acquistati. 

Nel comune di Fontaneto d' Agogna i nuovi piccoli proprietari paga
rono in contanti ed egualmente fecero quasi tutti ill quello. di Fara No
varese, quantunque iI' Comune ave sse venduto con facolta di pagamento 

(1) A Cerano alcuni e precisamente coloro che acquistarono t_erreni a~ ?isopra delle 
lora possibilita finanziarie, ne hanno rivenduto una parte ad altn ~ontadl111. 
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in 20 anni; ad Agrate Conturbia Ie vendite furono fatte mediante l'esbol'lSo 
di una quota in contanti e con pagamento ratizzato in 10 anni, con !'in
teresse del 4 %, per il residuo; vendite con pagamento rateale furono ef
fettuate anche a Cureggio e Sizzano. Nell'insieme della zona del Colle
piano nel medio Novarese e, quinui, (1:1 ritenere che dei terreni passati ;1 

contadini i6/10 sieno stati pagati subito ed i rimanenti sieno stati cedllti 
con pagamento dilazionato_ Nel caso di pagamento in contanti non sem
pre i contadini ebbero disponibile tutta. la som:um neces!'luria; ricorser() 
allora a prestiti, di solito presso privati, prelStit~ che nell'insieme assommu· 
rono a. circa 1/3 del capitale occorrente. Oggi i debiti cosi contratti son() 
quasi del tutto estinti e cosi pure sono quasi completamente ultimati i 
pagamenti rateali, per modo che sicuramente menD del 10 % della terra 
acquistata e tuttora gravata di passivita. II denaro per il pagamento della 
terra in modest a parte (5 %) e solo in alcune plaghe 'provenne da l'isparmi 
accumulati con l'emigrazione; in generale fu guadagnato e risparmiato dai 
contadini negli anni della guerra ed in quelli successivi, guadagni e risparmi 
resi possibili, come nelle a.ltre zone, pl'incipalmente dai maggiol'i utili con
seguiti con il lavoro, dai piu. elevati prezzi dei prouotti ricavati da fondi,. 
dalla vita parsimoniosa condotta. 

Anche nell' Altopiano N orarese alcune vendite vennero fatte con paga
mento rateale, ormai ultimato; peraltro, i 4/5 della terra comprata da con
tadini fUI'ono subito pagati e gli acquirellti l'icorsero a cl'editi fiduciari pel" 
circa 1/4 del' caPita Ie occol'rl)nte, Le somme necessarie agli acquisti oItre 
che, come gi;). si e detto, dal ricavato della vend ita di altri terreni giil pos· 
seduti du alculli dei nuovi piccoli proprietul'i, furono gnadngnate eu econo· 
mizzate dnrante e dopo Ia guerra in consegnenza. dei maggiori utili perce
piti con il Iavoro Iocalmerite impiegato, gnauaglli ed economie che hanllo 
poi pel'llleSSO di estinguere completamente i dehiti contratti a 1 momento
dell'acquisto. 

Delle somme Ilecessarie a formare proprieta coltivatrici nella Pianura 
Nicola circa il 60 % provellne da risparmi accnmulati da cOlltadini nel dopo
guerra; con questi rispurDli gli acquirenti in, molti casi provvidero all'inte
grale pagamento del fondo comprato,' come speslSo avvenne nei comuni (li Xib
biola, Tornaco, Terdobbiate, Vespolate. Pel rimanente fecero l'icorso a pre
stiti, tal volta presso Banche, ed i debiti cosi contratti presumibilmellte de
vono ancora estinguersi pel 20 % del 101'0 complessivo ammolltUl'e. 

Trasformazioni colturali avvenute. 

L'incremento della piccola proprieta ha permesso di effettua.l'e alcunl" 
trasformazioni colturali, fra cui la pili importante e senza dubbio quella. 
relatilva alla' riduzione a coltura di quasi tutti i terreni di brughiera acqui-
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stati da contaoini, i qua Ii rappresentano una superficie non poco estesu 
specialmente nel CollepiaM del medio Novarese (1). ' 

Con il dissodamento della brughiera e la sua trasformaziQne in semina. 
tivi, in prati, in vigneti, il frazionamento della terra ha in vari casi indotto 
i nuo,-i propl'ietari a costruil'e faiJiJricati colonici nella campagna, a ripa
rare, sistemal'e, ampliare alcune delle costruzioni ruraIi esistel1ti. Questi 
lavol'i si sono. resi necessari in dipendenza deU'appoderamento fJi zone 
prima non utilizzate con colture agrarie e della nuova suddivisione della 
proprieta, (-he hanno fissato aHa terra un maggior numero di lavoratori, i 
quali hanno riconosciuto utile avere suI fondo, per un suo migliore 8frutta
mento, la propria abitazione 0 han no avuto la n!lCessib\ di disporre di un 
maggior numero di locali per il 101'0 ricovero e per quello degli animali. Casi 
di nuove costruzioni rurali e di ampliamento e sistemazione delle esistenti 
"0110 tla registral'e anche nella Pianura ,-isic()Za. 

II migliol'amellto e, in quaIche caso, l'aumento della superficie destinata 
aUe colture foraggere ha indotto. nei fondi passati ai contadini un apprez
zabile incremento nel quantitativo di bestiame all eva to ; ha dato la possi
bilitil di una intensa concimazione organica, cui non jl. andato disgiunto .l'uso 
razionale di un pill elevato impiego di concimi minerali per modo che la poten
zialita a produrre dei terreni ha subito un sensibile incremento. L'allevamento 
degli animali di bassa corte, se non migliol'ato qualitativamente, e quantita
tivamente intensificato; queUo del baco da seta, ora ridotto e contratto in 
misura DOli piccola per la forte fiessione verificatasinel prezzo dei hozzoH, in 
un primo tempo s1 era allargato ed intensificato Delle piccole proprieta. 

I contadini proprietari hanno, in generale, procurato di dare aUe 101'0 

aziende un ordinamento colturale tale dacorrispondere il pill possibile 'aIle 
elSigenze ed aIle necessita della propria economia familiare. 

Delle trasformazioni indicate nella Pianura ri.~icola si sono avute ap
plicazioni menu frequenti e di minor rilievo che nelle altre zone. Peraltro, 

(ll In tutta la provincia di Novara di circa ha. 10.000 di brughiera esistenti al ter
mine della guerra risuitano ora trasfprmati e messi a coltura non meno di ha. 3500. 

I,a proprieta di tali brughiere e in gran parte molto frazionata e ?ispersa. Per 
questo, principalmente, la trasformazione e relativamente facile ed economlCamente con
veniellte solo nelle plaghe prossime ai paesi, non essendo. qui' indispensablle la costru
zione di fabbricati rurali, in quanta in tali condizioni di ubicazione e possibile ai con
tadini che abitano nei centri razionalmente coltivare i terreni una volta trasformati. 
Per i terreni di brughiera distant!. dai paesi la riduzione a coltura richiederebbe la 
costruzione di fabbricati per E:vitare, fra l'altro, una eccessiva perdita di tempo per 
la loro lavorazione' a tali investime-nti fondiari si oppone la forte siIddivisione della pro
prieta Per modo che, aHo stato attuale delle cose, .i piccoli 'proprieta~i ~rovano pi~ con
veniente recarsi in questi terreni una volta I'anno per la raccolta dell erIca, .che POI ado
I,erano come lettime per il bestiame.· -.. ". _ 

£ cosl da ritenere che per una pin estesa trasformazlOne della brughiera Sia indI
spensabile. innanzi tutto, procedere ad una opportuila revisione dell'lltt~ale regime 
fondiario 'con la m:ra di costituire delle proprieta in un sol corpo, e capacI, dopo tra
sformate, di dar lavoro e mezzi .di vita ad una normale famiglia di coutadini. 
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in prossimita di Novara buona parte dei terreni passati in propl'ieta di 
coltivatori manuali sono trasformati in orti 0 destinati a colture ortensi 
i cui pl'odotti trovano un conveniente collocamento suI mercato della virina 
citta. Inoltl'e, in que'sta stessa zona e constatabile un fatto di non indif
fel'ente. importanza sociale: mentre prima occorreva far venire dal ui fUOl'i, 
anche pei periodi che non fossero quelli della monda e I'accolta del riso, parte 
non piccola della mano d'opera necessaria alIa coltimzione delle g1'andi 
aziende, oggi, con l'aumento della piccola e piccolissima prop1'ietl\, i lavora
tori locali ilono in grado di fornire, nelle plaghe ove questa e ora maggior
mente diffusa, tutto il quantitativo di mano d'opera occorrente eu, anzi, in 
qualche periodo dell'anno ~ dato riscontrare un po' di disoccupazione (1). 

Il maggior numero di modificazioni rilevabili nell'ordinamento COltll 
rale della prOpl'ietl1. coltivatrice costituitl1 iluccessimmente alIa guerra, (o 

sostanzialmente dovuto ad 11n pIu accentuato, pit) intenso impiego di lavoi'i) 
da parte dei nuovi propdetari.- Questi, anche se dopo' l'acquisto vennero a 
trovarsi senza i fondi necessari ad una opportuna conduzione dell'azienda. 
puo dirsi che mai ritennero fosse nel 101'0 tornaconto adattarsi ed acconteu
tarsi' di un minore suo rendimento, anche perch!'! in tal caso, avendo non 
pochi per l'acquisto contratti sensibili impegni finanziari, fatalmente e 
presto si sarebbero trovati in condizioni di disagio cosi accentuato dn esser 
costl'etti a rinunciare alla posizione di 1'elativa indipendenza economic-a che, 
con sacrifici talvolta eccessivi, avevano saputo conqnistare. 

Ma non sempre e stato solo il maggior lavoro che ha consent ito ai nuo"i 
proprietari-c'Ontadini di es~rcitare sufficientemente bene la funiione di 
imprenditori, eli corredare Ie aziende delle necessarie scorte, di investire 
nel 'suolo i eapital~ indispensabili al eonseguimento di alcune delle trasfor· 
mazioni gia indicate. Nell'illustrare i mezzi con ii quali i contadini provvi
dero al pagamento della terra abbiamo avuto oceasione di aceennare come 
un numero non .indifferente di essi, special mente fra eoloro ehe si costitui· 
rono delle aziende autonome, ebbe a disposizione il capitale per pagare su
bito ed integralmente il fondo acquistato; orbene a questi e anche .ad aleuni 
di col oro ehe pagarono ratealmente, spes so rimasel'o somme sufficienti per 
organizzare e condurre eonvenientemente l'impresa e per provvedere aH'esf" 
Cllzione di qualche opera di migliol'amento fondial'io. Dobbinmo ancora ag
giullgere elle alcuni, ma in Cal';l piuttosto rari, ricorsero a prestiti per costi-

(1) Tale esuberan~a dl mano d'opera, dovuta III diliondersi della proprieta coltiva
trice, va in grnn parte attribuita al maggior quantitativo di lavoro che giol'nalmente 11 
piccolo prollrletal'io sa profondel'e nella terra. 

AI finl sociall ~ da tener presente che se l'intlera zona risicola della provincia di 
~ovar!l nelle attuall condizioni dl regime fon\1I:1rlo (jll'evnlenza di grande proprieta- e di 
grandl impl'ese) e c:lpace di fornil'i! occllpnzione ad oltre 60,000 lavoratori, verrebbe a 
'dare lnvoro ad una meta di contadlnl quando fosse totalmente suddivisn in proprieta 
coltlvatrlce. 
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tnire il minima indispensabile di capitale di scurta e di esercizio. Tutto cio, 
peraltro, non ando mai disgiunto dall'impiego di un pili elevato quantitativo 
di' lavoro. 

11 notevole maggior impiego di lavoro, anche se non sempre unito ad 
un ph) elevato grado di intensita colturale, verificatosi nei terreni passati 
a piccoli e pietolissimi proprietal'i, II' trasformazioni fondiarie da alcuni 
effettuate, Ie modificazioni coltul'ali introdotte hanno di non poco aumentato 
l'entiti~ tlclla PI'OllllZione agl'aria lorda. Sebbene nelle tre zone considerate 
questo aumento non siaidentico, l'isultando di assai maggiore nel Colle
piano del media NOl'Grese, nel complesso tlel terl'itorio la produzione lorda 
dei terreni acquistati da contadini e da considerare aumentata di oltre 20 %. 
Questo hao porta to un apprezzabile beneficio alla popolazione non agricola. 
nonostante la tendenza, come si e detto, nei proprietari-contadini di adattare 
la 101'0 aziendit ai "bisogni ed ai mezzi della propria famiglia. 

Di poco rilievo e di modesta entita. sono Ie differenze riscontrabiili nel
l'ortlillamento colturale delle aziende lavol"atrici. Nelle aziende autonome e 
nOll autonome di pl'oprietari di formazione prebellica di solito si n'rifiea 
una maggiore rispondenza di seorte·e di eapitale di esereizio alIe ne("essita 
protluttive, che non in queUe eostituitesi nel dopo guerra. 

Le condizioni della proprieta coltivatrice e Ie lora cause. 

a) Di quella di nuova !ormazione. 

Come in parte appare da quanto si e in preeedenza riferito, Ie attuaU 
condizioni della piccola proprieta. formatasi negli anni! del dopo guprra non 
accennano, in linea generale e tanto per quella autonoma quanto per quella 
particpUare, di tl'oval'si in uno statu di decadimento economieo. Seppul'c 
nella Pianura risicO'la sia l'ilevabile nelle aziende lavoratriei di pl'opl'ietari 
una minore evoluzione teeniea di quella ve.rificatasi nelle gJ"andi impl'ese 
agrarie - da imputare principalmente al minor quantitativo di capitale di 
esercizio di cui possono disporre i piceoli imprenditori ell ana 101'0 sensi
llihnente inferiore pl'eparazione professionale - nella grande maggioranzll. 
dei casi la nliova propriet;\ coltivatl'icc risulta se non in buone, certamente 
in pit) che discrete condizioni economiche. E questo, oltre a farla ritenere 
vitale, consentil'3., senza dubbio, che possa in modo soddisfacente supel'are 
il difficile pel'iodo che tutte Ie _ attivita pl'oduttive stanno Uttraversando. 

Si e procurato di porre in evidenza come i nuovi proprietari-contu
dini nOll abbiano, quasi! nessuno eseluso, esitato a profondere nella coltura 
dei pl'opri fondi una notevole quantita di lavoro (1) ; e appunto in questo mag-

(1) I piccoli proprietari in certi periodi dell'anno lavorano per 14-16 ore giornaliere.· 
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giore, piu intenso, qualche volta eccessivo lavoro .che devono sostanzialmente 
essere l'icereate Ie ragioni ehe hanno favorevolmente eontribuito a rendere 
vitali, se non prospere, il maggior numero delle nUOve proprieta coItivatrici.. 

Mu altri fattori e di non trascurabile importanza hanno, <love piu dovp 
mcno, infiuito a ereare un tale favorevole stato di fatto. Fra questi e il casl) 
di citare: . 

- il momento 6pportuno dell'acquisto, avvenuto per la maggior parte 
llei primi annil del dopo guerra e quindi in un perio<lo nel quale il mereato 
terriero nOll aneora' segnava i prezzi elevati suceessivamente raggiunti; 
questo influl in misura non }i,eve sulle c.ondizioni dei nuovi piccoli proprie· 
tari, perche dai buoni raccoIti e dagli elevati prezzi di vendita dei prodotti, 
l'itrassero sensibili profitti che dettero modo, anche agH acquirenti che sti· 
pularono contratti con pagamento rateale e a quem che contrassero dei de
biti, eli soddisfarequasi t'utti integralmente gli impegni assunti; 

- l'avere in noil pochi casi acquistato a rate e, quel che pili conta, con 
, la corresponsione di un basso interesse per Ie somme da pagare; 

- l'aver avuto la possibilita, specialmente nella zona del Collepiano 
del medio Novat·ese, di mettere a coItura i terreni di brughiera, acquistati 
con un capitale relativamente modesto; 

- l',accentuato spirito di sana economia, di risparmio e Ia sobrietii nel 
tenore di vita rilsContrabili in moltissime famigUe dil nuovi proprietari; 

- In sutliciente preparazione tecnica dei nuovi acquirenti percM, 
principalmente nel Collepiano e nell' Altopiano, molti gia erano proprietari 
coltimtori, piccoli affittuari, coloni e quindi gia bastantemente adclestrati 
a condurre l'impresa agraria; 

- in aJcuni casi, peraltro non'troppo frequenti, a sensibili, se non 
addirittura ad eccessive privazioni nel, tenore di vita. 

Qualche piccolo proprietario si trova oggi in condizioni di disagio ec(\ 
nomico; rna questo non e troppo accelltuato, tanto e vero che i piccoli pr')
prietari costretti a venelere il fonda acquistato sono stati pochissimi. A Ce
rano, come si e accennato, alcuni hanno ceduto parte dei terreni compl'ati 
scltanto pel'che avevano voluto costituire delle proprieta superiori .alle 101'0 

posllibilitit economiche. 
Casi piu frequentr di minol'e benessere si hanno nella Pianura 1'isicola; 

questi in generale sono piu facilmente riscontrabili nelle piccole pl'oprieti\. 
costituitesi negli anni di piu elevata inflazioue monetaria; in queUe ()ye il 
piu intenso lavoro non e stato sufficiente a neutralizz~re 10, deficienzu del 
capita Ie di esercizio; in quelle tuttOl'a gravate dll, passivita, Allelle neUe 
plaghe che, come a Barengo, sono state colpite da grandinate e dn annate 
eccessimmente siccitose, che hanno compromesso i rnccoIti, non e diflicile 
riscolltral'e propl'ieta coltivatrici in condizioni economiche difficili. 
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lilt una .causa, e forse la pili importante, che in questi ultimi anni ha 
depr.esso sensibilm~nte Ie condizioni economiche della nuova proprieta colti
vatrl~e e quella dlpendente dal notevolmente diminuito prezzo dei prodotti 
agrarl. 

b) della proprieta coltivatriee in genere. 

La piccola proprieta di antica formazione e al presente in condizioni 
economiche molto simili a quella creatasi successivamente alIa guerra e 
cioe sostanzialmente buone; anzi e certo che in quella sono di assai pill 
rari i casi di disagio rile,:ati per questa. E da asserire cbe nel momenta 
attuale nella pio. gran parte delle piccole propricta esistenti nel territorio 
considerato, non sono ravvisabili speciali condizioni da favol'ire 10 sviluppo 
di una situazione pl'ecaria, all'infuori di queUe di carattere generare che 
agiscono, forse in misura pill accentuata, su oltre forme di proprieta e di 
impresa terriera. 

Le ragioni di tale soddisfacente situazione, oltre che neUe condizioni 
demografiche ed in queUe igienico-sanitarie della popolazione neU'intiero 
territorio, sono senza dubbio da attribuire, nella I zorwz ed in Imona parte 
dell' Altopiano Novarese, a~ fatto che l'ambiente economico-sociale, special
mente lad dove sono diffuse culture attive, quali il vigneto, 0 si hanno tel'l'elli 
che principalmente col lavoro possono esser ridotti a coltUl'U agraria, e 
molto adatto alIa piccola proprieta ed alIa piccola azienda, che da tempo sil 
sono s\'iluppate, affermate e consolidate. Nella Pia.nura ri.~ic()la, dove prevale 
la coltura del riso e l'ambiente economico-sociale e simile a queUo rile
vato per Ie plaghe risicole della provincia di Vercem, pel quale valgono Ie 
cOllsiderazioni allora fatte, sono Ie qualita mOl·ali dei prorietari-contadini 
e cioe la laboriosita, la parsimonia, 10 spirito di economia, la sufficiente 
preparazione, 181 mente bastantemente aperta al progresso tecnico, doti· che 
si riscontrano anche nei piccoli proprietari delle altre zone, rhe hanno pdn· 
cipalmente consentito l'affermarsi della piccola proprietft. Anche l'esempio 
fornito dai grandi imprenditori, affittuari e propl'ietaI'i,i quali non man
callO di introdurre nella coltura terriera razionuli e moderni· sistemi, non 
ha mancato di esser utile ai piccoli proprietari volenterosi. 

l\Ja un altro coefficiente favorevole alIa proprieta coltivatrice e dato 
dal fatto che Ie forme cooperative e mutue di carattere agral'io sono alquanto 
diffuse e sviluppate nel territorio considerato, sebbene ora si rilevi una certa. 
diIJhlellza verso tali istituzioni, perche alcune di eS8e, sperie Ie Casse rurali, 
(oggi non ne esistono in tutta la provincia) non fecero sempre buona prova. 

Per l'acquisto e 181 vendita delle materie utili all'agricoltura ilConsorzio 
agrario di Novara ha Succul'sali in varie localita (Oleggio, Ghemme, ecc.) ed 
altre Cooperative locali perla vendita dei concimi si hanno a l\iomo, Fonta
nero d' AgoO'na Suno· cantine socia.1i trovi:nno a Ghemme ed Oleggio; casei-b' , 



- 200-

fici 0 latterie cooperative funzionano a Barengo, Fara Nov;lrese, Vaprio 
-d' Agogna, Cameri, Cerano (1) Trecate (quattro) Vespolate; essiccatoi coope
rativi per riso sO.no in vari paesi e pei bozzoli a Cressa ed Oleggio; Ie mutue 
per l'assicurazione contro i danni e la mortalita del oestiame funzionano 
regolarmente a Briona, Cavaglio d' Agogna, Cressa, Divignano, Fara, Mez
zomel'ico, Oleggio, Suno, ,Bellinzago e Cameri. Una mutua incendi si ha a 
Tl'ecate. 

L'assicurazione mutua contro i danni della grandine non anCOl'a e svi
luppatu; unzi pochi sono attualmente i piccoli propl'ietari che trovano utile 
alSsicul'ul'e da questi danni i 101'0 pl'odotti e questi poehi si rivolgono a-d ilSti
tuti di CUl'uttere speculativo. 

I propl'ietari-contadini, se necessitano di denal'o per la conduzione del
l'illllil'elSa, l'aramente rieorrono all'Istituto autorizzato aIle operazioni di cre
dito agrario. Essi pl'eferiscono contrarre debiti presso conoseenti dai quali 
possono ricevere il denaro ad un tasso di circa il 5 % senza compiere molte 
formalita. e spese. 

La Yiabilita, sebbene sviluppata, e tuttora deficiente nelle zone di bru
ghiera, il che ostacola in modo non lieve una pin conveniente utilizzazione 
di quei terreni. 

I gravami fiscali non sono, in linea generale, eccessivi: peraltro, in 
~lleuni Comuni risultano alquanto forti, dati i limiti assai elenlti raggiunti 
uai tributi e dalle sovrimposte comunali (2). 

(1) A Cerano 8i hanno tre caseifici sociali che funzionano pure da centri di monta 
t'lUrina. 

(2) Per olfrire un'idea delle gravezze fi8cali esponiamo i seguenti elementi, che 8i 
riferiscono ai comuni di Agrate Conturbia, Barengo, Briona, Cureggio, Fara e Sizzano 
della 1 zona, all'intie-ra 11 zona ed at comuni di Cerano, Nibbiola, ;s'ovara, Trecate, Ve
spolate della 111 zona. 

Tenltorl eooaldera&l: 

Sup,,!;ci. produttiv. $:I 100 d.Winter. zona 
Reddito imponihih.·, . . . . . . 

Trlbu&l 19~!I: 

Imposta erariale e 8ovrimposte terreni. 
Conlribull a.sicuraltvi. . • • . • 
Imposta ricchezza mobile sui redditi agrari . 
Conlribull sindacali le""n; 0 rodditl agrari . 

Sommllno 

cui corris pondono: 

per eltaro produltivo 
per 100 lire di reddilo imponibUe • 

Imposta bcsti.me . . . . . . . 

lmpo.'. compl.ssiva per ha. produlti"o nel 1929 • 

Imposta .rarialo 0 sovrimposta !erreni ne. 1925. • 

"trcenluale di aumonlo (+) 0 diminlltione (-) nel 1929 
in con/ron to al 1925 slIll'imposta e lovrimposta terreni 

35,0 
L. 806.173 

L. 433269 
35.206 
39.081 
22.645 

I. 530.201 

L. 63,:;0 

~ 
L. 92.177 

L. 74.fl5 

L. 399.184 

+ 8,5 

II 

fOO,O 
845.178 

302. 'i406 
70.053 
73.669 
30.309 

476.782 

49,05 

~ 
23.990 

~ 

364.6" 

li,O 

10 
III compl~sso 

69,0 60,6 
2.909.839 4.561.190 

1.li21.5S0 2.557.595 
159.717 264.931 
335.951 4-B.701 
143.354 196.308 

2.4060.602 3.4067.585 

131,54 94,29 

~ ~ 
260,160 3'i6.327 

~ ~ 

1.881. 704 2.645.752 

- 3,2 - 3,3 

L'andamento dei tributi fra 11 1925 ed il 1929, considel'ando che i c.ontributi assi('1lra-
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Lo sllt'zzettamento della piccola proprieta e Ia Iontananza delle varie 
particelle che Ia costituiscono danno Iuogo in molti territori ad una note vole 
dhipenlione di attivita Iavoratl'ice, dispersione che e accentuatissima a lla. 
I'engo, Fontaneto d' Agogna, Cerano. Questa fl'amm~ntazione, che prodelle 
siu dal vigente sistema ereditario - il quale tende a soddisfare in natnra Ie 
(1llOte £lei singoli coeredi maschi in quanto Ie femmine sono di solito legitti. 
mate in denal'o - sia dal modo di costituzione della piccola proprieta, che il 
pin spesso si e formata in vari periodi e con l'acquisto di appezzamenti stac. 
cati, si mUlltiene perche in molti proprietari coltivatori sussiste tuttOl'a Ia con. 
"inzione che e utile possedere in piu localita per aver modo di dispone di 
terreni di varia natura e coltura e per meglio essere difesi dai danni che 
1'110 cagionare l'andamento dplle stagioni. 

Hiferendoci alIa piccola proprieta costituitasl nel dopo guerra si e detto 
clie una delle cause piu importanti che hanno influito sulle suecondizioni 
economiche e data £lalla forte diminuzione del prezzo dei prodotti agricoli. 
Questo e certo un fattore che si ripercuote in modo sensibilissimo sulle con· 
dizioni di tutte Ie imprese agrarie e, quindi, naturalmente, su tuttu Ia pro
prieta coltivatrice. 

Condizioni di vita dei contadini. 

Generalmente buone sono Ie condizloni di vita dei .contadini·proprietari 
e, senza dubbio, risultano sensibilmente migliori nei confronti di queUe lora 
possibi~ ·nell'anteguerra. 

tim e BindacaZi non erano app1icati Del 1925 e Ie variazioni avvenute negli altr1 risulta: 

A.umento 0 dimlnuzlone (-) Iribuli nel 1929 L. 129.603 - 10.215 122.631 242.024 
cut equivale una variazione: 

pe .... nluale del. • • • • • 26,3 2,0 4,7 6,1 
p.r ha. produtlivo di. . . . 15,52 1,05 6,56 6,58 

Riportiamo, inoltre, Ie Imposte e tasse gravanti in c?,?une d~ B,:llinzago. un proprie
tario-contadino n quale possiede ha. 5.12 cosl ripartItI: sE'mmatIvo ha. 2.24,. p~ato 
ha. 1.50, bosco ha. 3..38. 

Le imposte da lui dovute per il 1929 su dl un reddito imponibile eli L. 497,91 era no: 
imposta erariale (al;q. 7,50) . . . . . . 
sovrimposta provincia!. (aliq. 21,70631). 
sovrimposta comunale (aliq. 12,78893) . 

compreso l'aggio esaltoriale 
Inol!re per: 

sovrimposta provlnciaie (ruoli speciali) 
contributi l1Ssi'~lJrativi. . . . . . 
ricchl!zza mobile sui redditi ayrar! (imponibile L. 1300) 
contributi sindacali sui terreni e sui redditi agrari. 

impasto beBtiame: vaccbe 3.., giovencbi 3, cavalli 1. 

L. 37,34 
» 108,08 

63,68 

In lotale 

L. 209,25 

D 21,65 
12,65 

» li6,10 
23,60 

L. 333,25 
» 126,55 

L. 404,80 

. d carico di L. }JO,78 "er ettaro complessivo e di anUllontare globule cui corrlspon e un '" 
L. 124,28 per ettaro a coliura agraria. 
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I locali di abitazione di solito in due piani sono, di frequente, sufficien
temente aerati ed iilluminati. Al piano terreno, che nelle zone di risaia quasi 
sempre e umido, si trova la cucina, un altro locale per uso di magazzino e 
la cantina nei terri tori ove si ha produzione di vino. La eucina e ampia eel 
in essa la famiglia in g~nerale consuma i propri pastil, essendo raro, se si 
eccettuano Ie case deil pili abbienti, trov,are una stanza per uso di salotto, 
quantunque molti tendano ad averio. Al primo piano si hanno Ie eamel'e <la 
let-to in nume1'o va1'io It seeonda dei componenti la famiglia, elormendo in 
gene1'e in ogni camera da tre a cinque 'persone. L'arredamento e semplice, 
ma migliore di un tempo; i letti sono quasi tutti provvisti di materassi di 
lana ed in poehi casi si hanno tuttora soli pagliericci. La stalla, cui spes so 
e sOYl'apposto il fienile, quasi sempre e in una costruzione distinta ela quella 
che 8elTe lIe)' abitazione e da questa e'separata dal cortile rustico_ 

11 vitto e sempre sufficiente e variato, sostanzialmente buono se non 
dappertutto abbondante. Il pane,' il cui consumo e di molto aumentato, 
e in gran parte di puro frumento, in qualche plaga miscelato con u'na pic
cola percentuale di riso; peraltro, in alcuni comuni della 1 20na come 
in ql1ello di Cerano e ancora frequente il consumo di pane di granturco, 
speciallllellte nei mesi itwernali. L'alimentazioIle, forse pili ricca nella zonll 
('ollillUl'e, e a base di minestrll. di 1'iso e verdura, carne Imina frescn. e in sac
caW - proveniente dalla maceUazione del maiale effettuata da quasi tutte 
Ie fumiglie - legumi, verdure, frutta, latticini, uova ed oche, quest'ultime 
nell:! zona di risaia. La carne bovina si consuma in media una v.olta pet' 
settimana: ill qualche plaga pili di rado, in altre pill eli frequente .. Il vino 
~ ue\'uto nella quantita necessaria; in aicuni comuni del Collepiano df" 

11/edio NO'l:arese si nota, anzi, un minor consumo di nn tempo, mentre in 
<lnalcheparte della Piatlura'risicola e rilevahi.le un consumo piuttosto accen
tuato,nonostallte il dno debba acquistnrsi. Poco diffuso e l'uso di pesci 
secthi e Ilalnti. Normalmente la colazione del mattino e costituita da salame 
o fOJ'maggio 0 da cuffe e laue; il pasto del mezzogiol'no da nna minestra 
di '\'el'tluru con riso elardo, salame 0 carne di maiale e<l uUu domenira 
carne boviua; queUo della sera da legumi lessati 0 insalata 0 nOV3. 

Un progresso notevole e rilevabile nell'abbigliamento. I -contadi!ni, III 

genera Ie, vestono bene, tal volta con ricercatezza e Ie donne adoperano spesso 
abiti ed indumenti di seta. 

I.e spese voluttuarie sonG discretamente elevate, qualche volta forti. 
11 tabacco e usato in misura apprezzabile; Ie osterie ed i circoli vengono fre
quentati volentieri ed i divertimenti e gli svaghi non dispiacciono. ,Le spese 
pel' medici e medicinali l'isultano non eccessive. Basse sono quelI~ culturuli. 
Il sentimento religioso e profondo e diffuso, ma pel' 11\ Chiesa si spende poco. 
Poco pure si spende per l'istruzione pel'che il contadino da giovane 8i limita, 
in generale, a frequentare i corsi elementari e da adulto non ama troppo leg-
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gel'e libl"i, ma preferisce leggere giornali politici, sportil"i e, qualche volta, 
agrari. 

JJ. tenore di vita dei piceoli proprietari coltivatori non si differenzia 
Hentlibilmente da quello degli altl'i contadini. In generale pel' questi e ai, 
IJ1HlIIlo pit) mouesto, benche in qualche casu i giornalieri ehe, non avendo 
lla mantenere una condizioue economica. faticosamente conquistatlt come 
aniene pei prfJprietari-contadini, tltanno forse meglio di· questi. D'altra 
pal'te, spe('ie nella zona risicola, e ua~o riscontrare dei giornalieri (li eam
paglia che vengono a tl'ovarsi in serie difficolta durante l'inverno non avendo 
in tale Htagione lavoro che per due 0 tre giorni alIa settimana (1), 

II piccolo proprietario e un laYoratore forte, instancabile, profonda
lIwutl' attaccato alIa SUll terra, l)Uantunque nei giovani questo tlentimento 
tenda ad affievolirsi, ed e assai economo e sob rio ; e rispettoso vel'SO Ie auto
rit;\, religioso ed osserYante, piuttosto egoista, esclusivista e non troppo 
di:-;/lo:-;to a sostenere chi abbia bisogno ui aiuto, nonostante Ia sua mente 
non rifllgga dall'accettare e praticare forme cooperative e mutualistiche; 
frequenta volentieri Ia seuola, segue con intel'esse i corsi dl istruzione agra
ria e di buon grado applica Ie norme colturaU dettate ualla tecnica. 

I "incoli familiari nei contadini-proprietari sono tuttOl'a saldi, ma .'IOU 

pil) I'ome 10 erano nell'anteguerl'a; l'autoritii paterna e l'ispettata, rna 
manea oggi il senso di profonda devozione filiale un tempo assai diffuso_ 
I to!;tllllli non sono rnorigerati eome nel passato, anehe per i pii] frequenti 
(:oututti tile i eontauini hanno eon la citta; i ca~i di eoncnhinato non sono 
l'ari, rna Ie nascite illegittime risultano poco nurnerose. La fecondita dei rna
tl'imuni non e elevata: la llessione della- natalitA e sensibile ed unclle il 
campugllolo orrnai non \'1101e pili che poclii fig-Ii. 

La popolazione l'ul'ale e norrnalmente sana e robusta, . La. malaria, un 
tempo fl'equente nella Pianura risioola, e quasi del tutto scompal'sa, Casi di 
tlllH'I'C'ololSi si riscontrllno tuttora nelle campagne, pel'altro si verificano in 
misura sensibilmente minol'e che tra i ceti operai cittadini. Le malattie 
I'eltielle etlistono rna il 101'0 nurnel'O e tale dlt non destal'e speciaIi pl'eOeCll-. . 

pazioni. L'alcoolismo e in costante dirninuzione_ 
I proprietad particellari per 111 rnaggior parte si occupano in altri 

lavori agricoli come giornaliel'i 0 prendono in affitto altri terreni; alcuni 

(1) II contratto misto dl affitto-col?nia predomin!1nt.e nei ra?porti ira impresa e. la: 
voro iU3nuale nel ('ollepillno del medio Novarese SI rl~erisce In, g~nera~ea poden ll1 
circa Ii etturi' il ('onto<lino divide a ml:'tll con l'imprendltore capltal1sta 11 prodotto uel 
bozzoli e cor~iSllOnde aJ medesimo un canone annuo di affitto dl L, 300-400 per ettaro, 
Nella "tessa zena i snInriati possono contare au un media a,nnna dl 200 glornate lavora
tive. <'iascuna normulmente compensata con L, 10-).2; nell AUoplano Novar~8e e nella 
Planum ri-sicola la retribuz!one giornaliera e piil ,elevata e per r lavo~i al rlso In mer
cede e III !lolito stabilitn In un dato quantitativo di prodotto 0 nel corrl!lpondente vnlore 
in denaro, 
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impiegano i[ lavoro non assorbito dalla propria piccola impresa in opifici 
industl'iali. Fonti speciali di guadagni accessori non e dato riscontrare ad 
eccezione della pesca e dell'impiego di qualche familiare in stabilimenti 
tessili. 

Tt movimento migratorio a carattere permanente verso l'estero e Ie 
citta in questi uItimi anni e andato contraendosi e raramente e alimentato 
du. piccoli proprietari; <Ii questi ~olti dei non autonomi del Oollepiano del 
tIl.edio Novaresc si spostano temporaneamente per recarsi a lavol'are nelle 
risaie. Nella Pianura risicola e apprezzabile l'immigrazione stagionale pei 
lavori richiesti dal riso e gli immigrati, ~Itre che da zone asciutte della 
stessa provincia e di contermini, provengono da varie provincie emiliane. 



PAR.TE TERZA 



CAPITOLO I. 

LE CONDIZIONI ATTUALI 
DELLA PICCOLA PROPRIETA COLTIV ATRICE 

Della proprieta coltivatrice di nuova formazione. 

La illustrazione, in precedenza riiJortata, delle condizioni economiche 
nelle quali si tro\'ava la maggior parte della piccola proprieta coltlvatrice for
matasi in Piemonte nel dopo guerra, aVl'ebbe' potu to essere sufficiente a de
lilleare adeguatamente la situazione qualora la crisi economica, allora mani
festatasi e successivamente aggl'avatasi, non avesse sfavorevolmente modifi
eato nell'ultimo triennio la sua efficienza economica. 

E' quindi indispensalJile esporre, sia pure in forma suecinta, e riassun
th'a, la odierna situazione, qllale e \'enuta a risultill'e da accertamenti e 
rilie\'i appositamente e di l'ecente condotti. 

La nuova pro prieta. coltivatrice nel 1930 _presentava qua e hl. easi pill 0 

meno fl'equenti di prospero benessere, Questi erano principalmente dovuti 
.a specitiche condizioni, che pill spesso si riscontravano nelle piccole propl'ieta 
eostituitesi negli anni delFimmediato dopo guerra, allorquando i prezzi della 
terra non aneora eccessivi ed il pill limitato intervento di intermediari per
misero ai contadini di effettuare acquisti, se non sempre vantaggiosi eerto 
assai convenienti; nelle piceole pl'oprieta. in cui era conseiltito -di produrre 
anche peril mercato, pel' modo che i proprietari ebbero la possibilita di reaIiz
zare n'on trascurabili economie durante gli anni nei quali i prezzi dei prodotti 
furono elevati; in quelle formatesi senza indebitamento 0 con indebitamento 
modesto e tale da essere estinto prima che Ie fonti di guadagno sicontraessero 
perla l'ivalutazione monetal'ia e per'la diminuzione dei prezzi dei prodotti. 

Territorialmente pill cireoscritti, rna nel ,complesso forse non menu dif
iusi, erano i casi di effettivo malessere economico; questo, gia anora, aveva 
Cl'eato sit~azioni molto pl'ecarie, quasi insostenibili e che alcuni nuovi pic
.coli proprietari poterono risolvere solo mediante III. alienazione parziale 0 

totale del fondo acquistato. Tale statu di disagio, di deeadimento eeonomico, 
non sempre migliorabile mediante l'impiego di maggiol' lavoro 0 di forti pri- ' 
va~ioni, si aveva di preferenza nelle piccole proprieta formatesi attraverso 
un eecessivo ricorso al credito, specialmente se piccolissime 0 se acquistate 
. .negli anni pin pl'ossimi al 1926, in quanto pill di fl'equente in questi easi 



- 208 -

manco la possibilita. di risparnii per fronteggiare gli impegni, spesso assai 
gravosi, assuntisi dagli aequirenti; non di rado influiva su tale sitllazione 
~l prezzo notevolmente elevato di aequisto, troppo sproporzionato al reddit() 
l'itraibile dall'azienda. 

Ma, in linea generale, la propriet;)' contadina. post-helliea si trovava nel 
1930 in medioeri eondizioni economiehe. E, dato il momel1to, queste potevan() 
non solo apparire rna dirsi soddisfaeenti e tali da laseiar legittimamente 
supporre ehe la vitalita delle nuove imprese eontadine - dipendente spe
eialmente dal notevole quantitativo di lavoro, assiduo e spesso anche intelli
gente, impiegatovi dai proprietari - avrebbe consentito di superare. senza 
ulteriore deeadimento il critico periodo in atto e non sarebbe stata irrime
lliahilmente eompromessa, qualora questo si fosse in breve favorevolmente 
l"isolto. 

La desiderata risoluzione, purtroppo, non avvenne. La cl'isi economica 
undo aggravandosi ed agi anche sulla piccola pro prieta di nuova form~zione· 
in modo sfavorevole. 

Oggi il disagio economico e piuttosto generalizzato nella pl'oprieta col
tivatrice di origine post-bellieR; il decadimento delle sue condizioni di effi
cienza e aumentato ed e sensibilmente diffuso; non piu sporadici, rna alqnant(} 
frequenti sono i casi di forzata, improrogabile retrocessione della terra 
dn. parte dei eontadini. 

La peggiore. situazione si e andata creando nelle colline della prodnci:t 
di Alessandria. Nel Novese circa il 30 % delle nuove propl'ieta. ed in genere 
Ie meno ampie, in quanto rappresentano poco pit) di 1/10 della terra acql1i
stata da contadini, sono state rivend'ute quasi sempre ad altri piccoli pro
prietari manuali coltivatori, per la massima parte tali da tempo e quindi 
in una posizione economica ol'mai consolidata; dei rimanenti nuovi propl'ie
tari-contadini non meno di 1/-1 e in eondizioni molto preearie e numerosi 
saranno eoloro ehe. dovranno rinuneiare alla pro prieta.. Pure nell' Astigian(} 
quasi il 30 % dei proprietari eoltivatori del dopo-guerra ha dovuto cedere i 
terreni acquistati, ehe in parte tornarono ai venditori proprietal'i hOl'ghesi 
o eommereianti di fondi, e in parte passinono ad altl'i eontadini 0 a bOl'ghesi; 
dei nuovi proprietari-contadini che non ancora hanno l'ivenduto non men(} 
di 1/3 e in eondizioni di notevole malessere e fra non molto una gran parte 
dovra. retroeedere forzatamente la terra. Nel l\f~nferrato, pur non essen do
tJ·oppo frequenti i easi di totale alienazione, si ha ehe un gran numero di 
nuovi proprietari eontadini, forse non menu del -10 %, ha rivenduto parte pin 
o meno grande del fondo pel' porsi in eondizioni di fronteggiare Ill. situazione : 

. i terreni eeduti sono passati. a eontadini locali I'd anehe a mezzadri e salariati 
provellienti dall' Astigiano; gli altri eontadini divenuti proprietari dopo .la. 
guerra sono tutt~ eostretti a eondurre una vita assai stentata pel' mantellel'e 
il possesso; oltre la meta si trova in eondizioni ditlicilissime I' molto Pl'O-. 
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babilmente anehe essi dOVl'anno rinunciare alia proprieta. Nel rimanente la 
sitmi.zione e pure grave rna non eos! disastrosa. Nell' Aequese, nel Nieese e 
nel TOI·tonese Ie obbligate retroeessioni della proprieta eoltimtrice post-bel
liea, aequistata ora da eontadini e non di rado ua borghesi, interessano poeo 
pin del 5 % ; rna non menu di 1/4 sono Ie piecole proprieta oi nuova forma
zione pericolanti ed in procinto di essere alienate. Condizioni non troppo 
dissimili da queste, se pure leggermente migliori, e dato riscontrare nella 
regione di pianura. 

Nel complesso della. provincia ui Cuneo e minore, rna pur sempre note
vole, il numero dei nuovi proprietari-contadini che hanno forzatamente riven
duto, di solito ad altri contadini, tutto 0 parte dei terreni acquistati; casi pin 
frequenti di questo fenomeno si sono verifieati nelle regioni di collina e mon
tagna. La grande massa della proprieta eoltivatriee post-belliea, ehe gia nel 
1030 era mediocremente efficiente, e ora in condizionl pin 0 menu disagiate-ed 
apprezzabile e il numero delle piccole proprieta la cui cessione e da ritenere 
imminente. 

La situazione e migliore nella provincia di Torino. Ma cio non toglie che 
anche qui si abbiano easi, frequenti nella zona agraria della Pianura Pinero
lese, di piccoli proprietari in condizioni di notevole, effettivo disagioecono
mico, il quale assai spes so ha indotto ad una forzata cessione della terra_ 
Questo di solito si e verificato fra colora che non ancora l'avevano completa
mente l1agata 0 che pin presto si sono trovati senza risparmi con i quali inte
grare i fOl·ti sbilanci delle loro gestioni. Le rivendite non di rado sono state 
fa tte a borghesi. j 

In provineia di Aosta la nisi eeonomica non ha, dopo il 1930,· di molto 
aggravato Ie gia non troppo floride condizioni dei nuovi proprietari contadini. 
lIfolti fm'ono in questa provincia coloro che ebbero ad indebitarsi per acqui
stare la terra; dei debiti eontratti ancor oggi molti sono da estinguere e gli 
on.eri da essi derivanti risultano, ora, pin. di prima, fortemente gravosi. Per 
attenuare e talvolta risolvere tale stato di malessere vari dei nuovi acquirenti 
hanno per tempo rivenduto parte del fondo realizzando, in questo modo, la 
somma necessaria a diminuire o. estinguere Ie passivita; e cosi che In lora si
tuazione e oggi tale da permettere di mantenerein condizioni di soddisfacente 
etfieienza la residu~ proprieta.· Altri invece, forse il 5 % dei contadini dive
nuti proprietari nel do po guerra, non hanno pit) alcuna. possibilita di .61oddi
sfare gli impegni a1!suntisi e sicuramente dovranno rivendere i terreni che 
ebbero ad acquistare, i quali hanno ancora un valore superiore all'ammon
tare del debito. 

Nel Vercellese Ie retrocessioni della proprieta da parte dei nuovi pro
prietari contadini non sono infrequenti e sono state numerose in aleuni Co
mnni dell' Alta pianura rislcola: furonu essenzialmente determinate dal prezzo 
di acqllisto eleva to e pin ancora dell'eccessivo, fortemente oneroso indebita-
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mento cui soggiacquero ~ lavoratori pure di divenire proprietari. Nell'insiemc, 
peraltro, la proprieta. coltivatriee e tuttora in condizioni di relativa efficienza, 
specialmente laddove si sono effettuate opere di miglioramento fondiario 
senza ricorrere al credito. II disagio economico, quantunque ormai diffuso 
e generalizzato, non e in questa provincia molto accentuato e non e tale 
da irrimediabilmente compromettere la vitalita della propl'ieta. contadina 
post· belli ca. . 

In provincia di Novara Ie condizioni della nuova piccola, proprieta colti· 
vatrice sono molto simili a quelle della provincia di Vercelli. Puo anzi dirsi 
che siano migliori, in quanto nel Novarese Ie l'etrocessioni di proprieta da 
parte dei contadini si sono verificate per un minor numero di casi. 

Anche Ie condizioni economiche di non pochi di col oro che spec.ularono 
slli trasferimenti della terra in proprietit di contadini hanno sfaYol'e,·olmente 
risentito delle ripercussioni della rrisL Alcuni sono stati costretti al falIi· 
mento 0 hanno riperduto tutto 0 buona parte delle forti somme guadagnate; 
alb'i, rimasti creditori dei contadini per residui di prezzo, si trovano in con· 
dizioni di accentuato disagio perc he molti di questi non sono pili stati in 
grado di regolarmente corrispondere Ie somme dovute. 

Da quanto esposto e da cio che in precedenza abbiamo avuto occasione di 
porre in rilievo risuita che Ie attuali condizioni della proprieta coltiyatrice 
di origine post·bellicR sono in generale disagiate. Queste condizioni sono peg· 
giori e giunte anzi al punto di rompromettere la vitalita, di imporne la retro· 
cessione parziale 0 totale nelle plaghe ove In picrola pro prieta si rostitui a 
\)wezzi elevati 0 con forte indebitamento; dove i nuoYi acquil'enti -non ebbero, 
fill dai primi tempi, snfficienti dispOllibilitii di rapitali per l'esercizio del· 
l'impresa 0 per inderogabili inyestimenti fOlldial'i (rirostituzione di vigneti 
fillosserati nelle plaghe vitirole); dove la imprcsa cOlltadina produce pel' il 
merca.to ill misura accentuatu. Sono in uno stato di sufficiente efficienza lad· 
dove i contadini poterono acquistare la terra a prezzi equi e senza ricorrere 
al credito. PeraItro, Ia situuzione predominante, pur essendo di disagio, puo 
consentire di mantenere una efIicienza economica tale da permettere ai pro· 
prietari·contadini di superare il difficile periodo attuale ed e particolarmente 
dovuta aIle privazioni non piccole, che molti hanno saputo imporsi; aUa 
llotevole 101'0 atth'ita laYorativa; alla possibilita, che alcuni, e sono poehi, 
Lanno ancora di consumare Ie scorte di denaro accumulato in tempi migliori 
degli nttuali. 

Della propriet~ coltivatrice di antica formazione. 

Nel prendere in esame Ie condizioni economiche in cui si trova nel mo· 
mento attuale in Piemonte la piccola proprieta coltivatrice gia esistente nel· 
l'anteguerra, e necessario distinguere, per conseguire una illustrazione pii\ 
com pi eta e piu rispondente allo stato di fatto, la regione di montagna da 
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quelle di collina e pianura, in quanta in queste Ia situazione e sostanzialmente 
dh·ersa. 

Xella regione di montagna che, abbiamo visto, rappresenta meta della 
snperticie del Piemonte e la piccola proprietaeontadina vi e da tempo note· 
mlmente diffusa, tanto da interessare la quasi totalita dei terreni Iavorabili, 
Ie cOlldizioni dei piccoli proprietari, nella grande maggioranza particellari, 
SOIlO in genere fortemente disagiate. 

Tale precaria. situazione, che in aleune zone e quanto mai grave e preoc· 
cn)lante, non e stata. determinata dalla crisi economiea degli ultimi anni; 
questa ha. invero accentuato, rna non in modo eccessivo perche forse non era 
possibile, un critico stato di fatto esistente da tempo e Ie cui dolorose mani· 
festazioni gia erano accertabili anehe nei primi annidell'immediato dopo 
guerra. Sono, infatti, Ie misere, tristi condizioni in cui versano i piccoli 
proprietari della montagna piemontese che hanno nella ma.ssima parte con· 
tribuito al degradamento di questa, e costituito la principale determinante 
del Iamentato fenomeno della spopolamento montano; fenomeno che in Pie· 
monte si e rilevato assai prima della crisi, con pili elevata intensita., con mag· 
giore diffusione e prima che nelle altre regioni montuose d'Italia. 

:Uolti sono gli abitanti, i piccoli proprietari della montagna che, in con 
seguenza della stato di disagio in eui si trovavano costl'etti a vivere, hanno 
lasciato, spesso con I'intiera famiglia, la telTa ove erano nati pel' scendere 
al piano, per emigrare all'estero onde cercare condizioni sufficienti pel' con· 
durre una vita migliore; ed anche laddove, come ad esempio nel Monrega.lese, 
la montagna consente aneora possibilita di vita meno infelici che in altri 
settOI'i, i m~ntanari sono diseesi verso il piano dove avevano certezza di 
yh'ere con minore disagio. Nel partire alcuni venderono Ia proprieta; altri, 
e sonG i pili, la affidarono aIle cure dei parenti, in quanto 'raramente trovarono 
dot ('ederla in affitto, 0 dei familial'i rimasti, che di solit~ erano i meno validi 
ad un Pl'oticuo lavoro, 0 la abbandoIl)ll'ono. 

Di conseguenza, nelle diverse vallate e facile riscontrareun numero ph) 
o meno grande di Comuni, non sempl'e i pin elevati, nei quali si pUO aceertare 
l'abbandono completo anche di vaste zone 'di terreno con correlativa trasfor. 
mazione di seminativi e di prati in incolti produttivi. Ancora pili estesamente 
e dato di rilevare una attivita coltul'ale di assai inferiore a quella di un 
tempo; un abbandono non assoluto, nm l'elativo.e sempre grave, di tel'reni 
con conseguente trasformaziolle di eoltul'e intensi\'e in estensive, in dipen· 
denza della minor cura dedicata alIa terradai membri. meno attivi della fa· 
miglia rimasti a iavorarll.1 0 da parte di quelli cui venne affidata, Enumerose 
sono pure Ie abitazioni permanenti ora utllizzate come sempliei 'lna,fJgenghi; 
il limite altimetrico di abitabilita. si e notevolmente abbassato in stretta di: 
pendenza con l'abbassamento di quello delle colture, e non e raro troVUl'e 
"illaggi, anche di una certa importanza, con tutte 0 gran parte delle case 
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chiuse e non utilizzate neppure nel periodo estivo, di modo che non poche 
cadono in rovina. 

Va, inoltre, segnalato come la piccola proprieta montana sia in crisi 
anche laddove non si manifesta quella deprecata diminuzione di popolazione, 
che costituisce l'indice piu appariscente del degradamento della montagna. 
Infatti, anche nelle plaghe ove 10 sviluppo delle industrie nel fondo valle 
raggiunge una certa entita, ove l'esistenza di stazioni climatiche 0 di sog· 
giorno permette un'intensa attivita turistica e la popolazione e stazionaria, 
se non in aumento, si palesano gli effetti sopraindicatL Questo percbe i mono 
tanari, pur non lasciando la 101'0 valle, vengono attratti dalle nuove attivita 
e, scendendo verso i centri, si trasformano, abbandonano 0 trascurano i 101'0 

fondi, 131 cui scarsa produttivita ed il deficiente rendimento non consentono 
passabili condizioni di vita. 

Complesse e varie sono Ie cause che hanno determinato un simile stato di 
fatto, che ha~no creato cosl precarie condizioni alla proprieta contadina in 
montagna. l\Ia Ie principali possono, senza dubbio, riportarsi a fattori di 
ordine economico e sociale essenzialmente dipendenti dall'ambiente; fattori 
cui accenneremo nel seguente capitolo e che illettore trovera esaminati con 
maggiore ampiezza, unitamente ad una trattazione esauriente e completa 
della situazione della montagna piemontese, in un recente studio pubblicato 
dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (1). 

~ 

In collina ed in pianura 131 piccola e piccolissima proprieta colth-atrice, 
se si esclude quella formatasi nel dopo guerra e di cui e detto, trO\-asi in 
condizioni che non possono dirsi buone e soddisfacenti come 10 erano fino a 
pochi anni fa. Non pertanto, nonostante la crisi economica e salvo alcuni ine· 
vitabili casi di accentuuto disagio, esse sono discrete, tali da permettere una 
sulliciente "itulita e sicuramente migliori di quelle in cui si trova tanto la 
propl'ietit eon tad ina della montagna quanto quella costituitasi nel dopo 
guerra. 

E che in questi terri tori tale diversita di situazione fra la piccola pro· 
prieta di recente e di antica costituzione esista, e naturale in quanta i conta
dini da tempo proprietari hanno a\'uto modo di suffieientemente consolidare 
lao 101'0 posizione; non hanno donlto distrarre, come e accaduto per molti 
piccoli proprietari del dopo guerra, daj redditi elle la terra dava somme per 
far fronte ugU impegni assuntisi con l'acquisto; i rispurmi da essi accumulati 
durante gli anni di maggiori gUlldagni di frequente Ii hanno impiegati per 
eseguire opere di miglioramento fondiario-agrario, pel' aumentare Ie scorte ed 
il capita Ie di esercizio, pel' ncquistare altra terra quando cio era necessa,rio 
pel' costituire una. Ilzienda nutonoma. :Xei cnsi, piuttosto numerosi, nei quali 

(1) Lo spopolarn-c:nto nUJlltutW in [tu./ia - I. Le A/pi Liglll' Piemonte.si a ('urn del 
Comltnto per Ia Geogrnfia del Consiglio ~nzionale delle Rieerehe e deU'Istituto Xnzionale 
di Eronomia Agrnria. - ROllin. 1932-X. 
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qlle8ti contadini-pI'Opl:ietari non dovevano investire capitali 0 dopo tali inve
,;timenti l'imane\'ano ancora in possesso di risparmi hanno procurato di mun
tenel'I'Ieli, guidati da un'innato senso di previdenza, Purtroppo, parte non 
tl'a8cul'ubile di questo denaro e andata dispersa, e stata inghiottita da non 
pOl'lii Istituti bancai-i locali clie, dopo aver procurato con ogni mezzo di con
qllil;tare la fiducia dei contadini, ,di rastrellare ilrisparmio dei piccoli agri
('oltol'i, furono travoIti da errate speculuzioni. Ma qualche residuo d1 rispar
mio Jim' sempre rimase ai contadini ed e forse nell'esistenza di tali residui da 
l-ieel'Cal'e la ragione non ultima di ul1a generica, non eccessivamente disagiata 
sitllazione della piccola proprietA, in quanto e il con sumo di questi sebbene 
Illodesti risparmi che puo consentire a mold proprietari-contadini di mante
nel'si in una posizione di quasi equilibrio. 

La crisi economica ha indubbiamente peggiorato in collina ed in pianura 
Ie condizioni della proprieta coltivatrice esistente fin dall'anteguel'ra. E' in 
conseguenza di essa che si sono veriticati alcuni casi di vendita di terreno da 
parte di contadini; che nelle zone viticole delle provincie di Alessandria e 
Cuneo 8i notano condizioni di apprezzabile, tal volta grave disagio dipendenti, 
cIi solito, dai debiti contratti da molti piccoli proprietari pel' ricostituil'e i 
vigneti (1) ; che vari proprietari non autonomi si trovano male, data la diffi
colta che_ hanno di impiegare il lavoro disponibile, anehe perche non funzio
nancIo pill \'Uri esercizi industriali moIti degli operai a questi addetti tornano 
alla. terra. determinando una esuberanza di mano d'opera agricola. 

In genera Ie e, peraltl'o, da affel'mare che questa proprieta contadina puo 
Illantenersi e non "erra travoIta come purtroppo avviene per molta di quella 
post-bellica; che Ie condizioni economiche e finanziarie dei piccoli proprietari 
delle zone collinari - in quanto nella maggior parte di queste si ha un am
biente, un ordinamento colturale adatto alIa piccola proprieta --;- sonG mi
gliOl'i di quelle in cui si trovano i piccoli proprietari del piano iche in pianura 
la proprieta coltivatrice '('\ anche nelle plaghe risicole, cioe in quelle ad essa 
meno opportune, in condizioni pill soddisfacenti, di molte grandi e medie 
proprieta. 

Tutto questo e pure essenzialmente dovuto, come si ('\ detto per la piccola 
pl'oprieta di nuova formazione, alle pl'ivazioni non di rado eccessive cui sanno 
sottoporsi i piccoli proprietal'i, al notevole quantitativo di lavoro che hanno 
possibilita e volonto. di profondere nella terra, fattori talvolta integrati dallo 
accennato con sumo delle·scorta di denaro economizzate ed ancora disponibili. 

(1) L'entita e la dilIusione dell'invasione fillosserica nel dopo guerra appare quando 
si accenni cbe in Piemonte i Comuni fillosserati 0 sospetti d'infezione nel 1919 erano 571 
su 1490 (38%), salirono nell925 a 919 (62 %) e nell931 erano.942 su 1066 (88 %); la pro
vincia di Alessandria nel ;1.923 veniva dichiarata intieramente mfetta 0 sospetta, 

Oltre ai danni direfti, cui gli agricoltori con sacrifici notevo11, procurano di porre 
riparo, dove la fillossera va distruggendo ,la vite, i giovani contadini pin facllmente sl 
lasciano tascinare dalla corrente Inigratoria verso, i centri industria11 di modo che nelle 
plaghe vlticole e possibile constatare una diminuzione di popolazione. che e pin elevata 
nei Comuni che per primi ebbero i vigneti distrlltti dalla fillossera, 

15 



CAPITOLO II. 

LE PRINCIPALI DETERMINANTI DELL'ATTlJALE SITUAZIONE 
DELLA PICCOLA PROPRIETA . COLTIVATRICE 

. La crisi economica. , 

Nel campoagricolo IacrlSl economica, che abbiamo visto quanto abbia 
inlluito suI peggioramento delle condizioni della pro prieta coItivatl'ice, si e 
principalmente manifestata con una rapida e notevole diminuzione dei pl'ezzi 
della maggior parte dei prodotti della terra cui, purtroppo, non ha corrispo
sto una correlativa contrazione dei costi di aicuni importanti elementi della 
produzione. 

Dell'andamento delle quotazioni di mel'cato dei pili importanti prodotti 
dell'agricoItura piemontese e possibile avere un quadro sufficientemente esatto. 
e formarsi un'idea concreta esaminando, unitamente a quauto e riportato a 
tale proposito nella nota 1 a pag. 52, i dati di seguito esposti, che indica no 
131 media aimua dei prezzi in lire nel settennio 1926-1932 ed il relativo numero 
indice (cifre in corsivo) con base 1926=100; per il burro ed il formaggio per 
il periodo 1928-1931 e per l'anno 1933. 

Prodotll 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 

Grano (1) q.le 194,38 14O,9'! 129,61 128,04 126,63 100,49 107,58 
100 73 66 66 65 51 55 

Granlurcu (1) • 1H,16 83,23 105,46 95;92 66, g.~ 52,02 67,91 
100 . 73 92 84 59 46 59 

Rison. origlnarlo (2). 140.'),80 94,82 98,15 99,M 76,63 62,66 67,44 
100 65 67 68 53 42 46 

Riso bianco (3) 219,09 144,71 H1,i9 146,79 117,18 97,76 121,00 
100 66 65 67 53 45 55 

Vlno "). hi. 2M,59 225,93 193,65 187,00 143,46 101,98 87,43 
100 110 95 91 ro 50 43 

.'I.no maggengo (1) • q.le 72,05 57,72 49,52 52,71. 31,07 25,62 33,67 
100 8Q 69 73 43 36 47 

LaUe (5) 1I~,61 102,91 94,07 101,18 92,65 78,96 66,M 
100 90 8'l 88 81 69 .58 

Burro (6) kg. 15,57 15,86 14,27 12,00 8,95 
fOO f02 92 n 57 

Formaggio gorgonzola (6) . 5,75 5,82 4,37 4,35 3,25 
fOO fOf 76 76 57 

Bouoll (7) • 304,19 159,63 181,52 162,14 71,32 64,55 38,73 
mg. fOO 52 60 53 32 f8 13 

(1) Media meroall dl Novara, Voreelll, Alessandrla 0 Mondovi. 
(2) Media me",atl dl Novara e Veroolli. 
(3) Mercalo dl Novara. 
(" Media morcali dl Asli, Casal_, Mondovi e Alessandrla. 
(5) Media mercat! dl Novare 0 Ala,andrla. 
(6) Mere.lo dl Vercelli; II preno indicato nona colonna 1932 ~ quello dol 1933. 
(7) Media meroatl dl Novara, Alessandria 0 Cuneo. 
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Per quanto si l'iferisce al bestiame bovino da macello abbiamo (lire 
per quintale): 

Prodoltl I 1926 1927 1923 1929 1930 I 1931 19311 

G) lIenato dl N oyara: 
Buol I" quallta 597,05 ~S2,00 426,10 465,40 467,00 365,00 292,70 

• 2- . 514,00 395,40 342,90 3118,30 370,60 302,50 224,40 
100 79 69 77 75 60 46 

V.cche 1& quaillil. 532,40 386,00 325,60 346,60 342,00 317.60 251,70 
" 2" » 310,00 180,50 185,00 221,60 228,75 190,40 151,30 

100 67 61 67 68 60 48 
Vitelli gr ... 1 I' qualilll 865,90 731,75 710,50 746,30 710,00 721,30 428,10 

» " 2" . 771,90 634,50 611,75 673,30 650,00 466,00 370,25 
100 83 81 87 83 72 49 

b) lIereato dl Ale •• udrla: 

Buol. ' .. 4>!0.00 370,00 420,00 460,00 410,90 272,00 228,00 
100 77 87 96 86 57 48 

v a""he 380,00 380,00 3~0,00 330,00 2~,50 213.00 186,10 
100 100 84 87 59 56 ~9 

'lIelll 550,00 400,00 30,00 492,00 456,50 313,50 255.80 
100 i~ 71 89 83' 57 46 

anati 650,00 700,00 750,00 756,00 714,70 496,00 434,70 
100 108 115 116 110 76 64 

s 

N.B - I.e cUre in corsivo indir.ano 0 numero indice con base 1926 = 100. 

A meglio valutare l'andamento del mercato puo tOl'nare utile il seguente 
prospetto, nel quale si riporta il numero indice dei prezzl (1913=100) negli 
anni 1925 e 1926, di maggiore sostenutezza, e nel 1931 e 1932. 

lIumero Indice (1913-100) Jel prezzi negll anni 
Prodottl Mf'rcato 

1925 1926 1931 1932 

\ 
Novara 621 720 350 375 

Grano. q.le VercclJi 644 715 ~57 385 
i Mondovi 642 713 373 390 
I 

63B 626 276 365 Granturco. ~ Novara 

r 
Vereelli 651 621 272 367 

Risone originario » \ Novara 641 616 263 280 

1 

..... eelli 660 003 260 284 

Riso blanco. Novara 609 579 258 320 

Asli 536 432 294 272 
Vino . hi. Casale 667 863 279 152 

Mondovi 291 4;0 293 29~ 

Fleno maggengo q.le ~ovara 615 723 252 362 

Lalle • 502 613 341 310 

Bouoll 
. 849 752 137 94 

mg. Cuneo 1.100 972 181 121 

Buoi 1- qualitA . q.le Novara 710 690 422 338 
• 2" 6j7 6;1 383 284 

Vaccbe l' qualm. 779 a7 446 353 
2" 666 ~96 395 242 

Vitelli grassi 1- quaillA 393 368 307" 182 
2" 468 45~ 274 218 
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. Da quantQ SQpra e facile rilevare la fQrte diminuziQne del prezzQ dei 
prQdQtti agrari. DQPQ la rapida discesa verificatasi nel 1927, naturale CQnse
guenza della rivalutaziQne mo.netaria, si e avuto. una ulteriQre, sensibile co.n
trazio.ne CQn il 1930; Qggi i prezzi ri'sultanQ piu che dimezzati in cQnfrQntQ al 
1925-26 e spesso. inferio.ri, tNldotti in mo.neta aurea, a quem dell'unteguel'l'a. 

Fra Ie piu impQrtanti spese gravanti la prQduziQ~e agraria, basti accen
nare a queUe per l'acquisto. di co.ncimi ed anticl'itto.gamici e a queUe per im
po.ste e tasse - che SQnQ Ie pl'incipali per la pro.prieta cQltivatrice ~ per 
cQnvincel'si che Ie 10.1'0. diminuziQni no.n SQnQ Co.l'rispo.ndenti ane diminllZiQl1i 
veriticatesi nel prezzo. dei pro.do.tti. 

Dell'andamentQ delle impo.ste e tasse tratteremQ a parte. Diamo. qui i 
pl'ezzi medi, in llre per quintale, ed ilnumerQ indice (1926=100) nel settennio 
19~6-1932 di alcuni fertilizzanti ed anticritto.gamici sui mercati di No.vara,. 
Vel'celli, 'l'Qrino. e Mo.ndovi (1}. 

Ferlilizzanti 

I 
1926 

I 
1927 

I 
1928 

I 
1929 

I 
1930 

I 
1931 1932 ed anticrittogamici 

-. 
Perlosl.to mlnerale 15/17 . 31,17 29,33 26,83 25,67 24,16 23,59 2~,23 

100 94 86 82 78 76 78 

Nilr.to di soda . 171,25 120,00 111,50 103,75 100,00 94,50 96,00 
106 70 65 61 58 55 56 

Nilr.to di caleio 15,5 % 137,66 140,66 106,33 102,33 101,33 89,33 78,00 
100 102 77 74 74 65 57 

Soll.to ammoolcn . 178,50 119,50 103,00 108,00 103,50 90,50 85.00 
106 67 61 61 58 51 48 

Calclociaoamlde 15/16 . 126,75 106,50 75,90 74,25 74,75 64.00 63,40 

100 84 60 59 59 50 50 

SoUato potassico . 110,00 110,00 105,00 104,00 102,00 95,00 94,00 

106 100 95 95 93 86 85 

Cloruro potassico 80,25 76,50 70,50 69,50 67,75 64,25 63,00 

106 95 88 81 8·1 80 78 

Sollato dl rame . 275,75 267,75 226,25 261,75 2~9,50 179,25 130,50 

106 91 82 115 83 65 41 

Solto 141,00 149,50 124,50 117,75 116,50 90,00 90,25 

100 106 88 83 83 64 64 

Nel mQdQ co.n cui si e lllanifestata la crisi eCQno.lllica e appuntQ da ri
cercare la ragio.ne preminente che ha perllleSSQ di co.nstatare per la prQPl'ieta 
co.ntadina - che gia nQn si tro.vava cOlllpromessa. per vizio. d'o.rigine 0. per 
eccessivo indebitamentQ e per 130 quale il rinviliQ dei prezzi dei pro.do.tti agri-

(1) I prezzi del solfato potassico sono quelli del mercato di Torino; del nitrato di 
('aldo dei mercati di Novara, Vercelli e Mondovi; del solfato ammonico dei mercati di 
'l'orillo e Mondovi; del perfosfato dei mercati dl Novara, Vercelli e Torino. Ne1 prospetto 
Ie dfre in corsivo Indica no 11 numero indice. 
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coli ha fatto si che il reddito netto sia. sceso non di rado al disotto dell'onere 
per interessi passivi - una situazione migliore di quella accertabile per altre 
forme di proprieta e conduzione terriera; che ha permesso di afi'ermare che 
]a crisi stessa ha di non troppo influito sulle condizioni della. piccola pro
prieta montana. 

E questa perche nella chiusa economia del monte Ie imprese contadine.· 
il . cui ordinament~ produttivo e tipicamente domestico, hanno logicamente 
di poco risentito del contraccolpo che Ie variazioni del mercato ha causato in 
altre combinazioni produttive; ed ancora perche nelle aUre plaghe parte 
deUa piccola proprieta tende a produrre quanta e piu indispensabile all'ali
mentazione della famiglia del conduttore. 

lIa e nelle zone nelle quali anche per la proprieta contadina vigeun 'eco
nomia di scambio e Hi ha una combinazione colturale con largo posto alIa. 
vite, al riso, .agli ortaggi, all'allevamento del bestiame - il cui prodotto e 
in maggiore 0 minore misura destinato alIa vendita - come inqueile dove 
l'indebitamento e sensiblle che abbiamo visto esister~, in dipendenza della 
crisi, condizioni di piu accentuato disagio, in quanto queste imprese lavor<t
trici prima 0 dopo, han risentito delle mutate condizioni del merc<tto dei 
prodotti. 

Cio nonostante e pur sempre la proprieta coltivatrice la forma di con-. 
duzione terriera, che, riunendo Ie varie personalita economiche concQrrenti 
aHa produzione in un'unica persona, meglio e· in grado di attenuare e meno 
puo risentire delle sfavorevoli ripercussioni del critico momento attuale_ 
l\1entre in altri tipi di impresa 10 sbilancio fra. i prezzi di vendita dei pro
dotti ed i costi di produione e piu accentuato e maggiormente sentito; 
mentre in essi si verificano. notevoli spereqtiazioni nella ripartizione del 
reddito, che piu spesso si riflettono suI proprietario 0 sull'imprenditore, 
alterando e compromettendo la lora efficienza ecoIiomica, nella piccola proc 
prietA del contadino tali sperequazioni non si palesano, l'entita degli accen
nati sbilanci e meno grave e piu facilmente sanabile. Questo perche il pro
prietario lavol'atol'e, come si e visto, sa compiere qualunque sacrificio, e 
pronto a tante rinuncie pur di potersi man tenere in uno stato di· equilibrio,. 
pl\l. di evitare tracoIIi irreparabili, pur di nonrinunciare aHa proprieta della 
terra. 

II regime ereditario- e la suddivisionee frammentazione della piccola 
proprieta. 

Le successioni testamentarie nel ceto dei proprietari·contadini sono di 
gran lunga pill numerose delle successioni ab·intestato. Cosl non e fre
quente che tutti i discendenti legittimi divengano, come dispone il vigente 
Codice 'Civile quando non intel'viene l'espressa volonta dell'autore della SIlC-
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t.:essione, proprietari di un'egual parte dell'asse ereditario e possano pro
cedere alIa divisione di ciascuno degli immobili che 10 costituiscono. In 
linea normale, invece, con il testamento si assegna ai maschi una egual 
quota. della parte disponibile e si divide, generalmente in eguaIi propor
zioni, fra questi e Ie femmine, aIle quali vengono imputate Ie doti nuziali, 
la parte Iegittima; oppure si ripartisce, sempre a' parti eguali, Ia disponi
bile fra i maschi e Ia Iegittima fra Ie femmine. 

E' consuetudine, abbastanza Iargamente seguita dai coeredi, quella di 
far servire i beni mobili costituenti l'asse ereditario a soddisfare i diritti 
delle femmine, diritti che, quando e possibile, vengono addirittura soddi
sfatti in denaro; rna cio pon toglie vi siano casi nei quali si procede fra tutti 
i coeredi aHa divisione in natura di ciascuno dei cespiti ereditari. 

Pei beni spettanti agli eredi maschi e adottataJ puo dirsi sempre, Ia 
divisione in natura. Divisione che in alcune plaghe - come in gran parte 
della provincia di Cuneo ed in aIcune zone coUinari di quella di Alessan
dria - e contemperata nei suoi effetti da un razionale discernimento che 
consiglia di evitare Ie diYisioni terriere oltre il limite della convenienza 
economica e rende bene accetti i conguagli in denaro. Altrove, invece, e 
purtroppo aggravata dal fatto che i coeredi, non solo desiderano di avere 

·l'una 0 l'altra porzione di immobili di equivalente valore e di evitare con
guagli in denaro, rna vogliono di ogni appezzamento di terreno una parte 
-corl'ispondente alIa quota 101'0 spettante. Questo, se talvolta puo essere giu
stiticato da esigenze ambientali, come 10 e speslSo in montagna per Ia neces
,sita di disporre di terreni di' diversa destinazione colturale che sono situati 
jn localita diverse, e quasi sempre consigliato tanto dal desiderio di perve~ 
nil'e ad una. piu equa assegnazione dei singolio diritti mediante Ia materiale 
pariticazione dei fondi, quanto da un'erronea manifestazione di attacca
mento alIa terra, come dal convincimento, tuttOI'a troppo diffuso, dell'uti
lita di possedere in piu Iuoghi per menu risen tire delle avversita atmo
sferiche. 

L'utile consuetudine, ai fini economico-agrari, seguita nel liquidare i 
diritti successori delle femmine, che Iascerebbe suprorre nei ceti contadini 
una saggia preoccupazione di non suddividere eccessivamente Ia terra, viene 
cos1 ad essere notevolmellte frustrata quando, pel' una non esatta valnta
zione del proprio tornaconto, si d,\ esecuzione ad irrazionali frazionamenti 
terrieri, contribuendo volontariamente ad accrescere Ie cause che deprimono 
l'efficienza della piccola proprieta. 

Illfatti, il regime di libera divisibilita della terra, piu che il costume 
successorio, non manca di far risentire Ie sue sfavorevoli ripercussioni tanto 
snlla polverizzazione quanta sulla fralllmentazione della proprieti\,' conta
dina, che sono notevolmente accentuate in quasi tutta la regione montana 
ed in diverse plaghe di collina e di pianura. E' ben vero che questi fenomeni, 
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alSsui gruvi, ahche per la nefasta influenza che banno suI progresso deU'agri
coltura, sono aUe volte dovuti al modo con. il Quale si e andata costituendo 
la piccola proprieta ed ancIte, come'e frequente in montagna, alIa' configu~ 
razione dt'l suolo, alIa destinazione colturale, aUa disposizione deU'abit(1to, 
alle di1li~olta di accesso 0 ad' altri coefficienti di carattere. economico. Ma e 
pur sempre il :su:sseguirsi delle dh"isioni ereditarie, non contemperate da 
opportune disposizioni della' nostra It'gislazione in materia, che costituisce 
la principule determinante dell'eccessivo frazi6namento e della dispersione 
fondiaria, che moltiplica i ben noti danni che da queste derivano: al1mento 
delle I>pese di coltivazione, minol'e economia dei trasporti, maggiore super
ficie sottratta alIa coItura, aumento della litigiosita per salvaguardare la 
proprietl1 e i diritti di servitft, aumento di queste, difficolta di sorveglianza. 

In pochi, limitati territori del VerceUese, della pianura '.rorinese, del 
CuneelSe, delle colline della provincia di Alessandria, i proprietari-conta-

• dini compl'endono i danni di una tal~ situazione. Qui, oltre a seguire neUe 
divi:sioni criteri pift l'agionevoli, vi e pure una certa tendenza aUa ricom
posizione fondiaria, che potrebbe essere pl'aticata su piiI larga scala qnalOl'a 
Ie permute di terl'eno faUe aUo scopo di arrotondare la p'roprieta. fJssero 
facilitate da maggiol'i agevolazioni fiscali e da una notevole riduzione di tutte ... · 
Ie aItre spese che import a la stipulazione di un atto di permuta. 

:\la la possilJilita d,i eseguire permute anche senza spese, non crediamo 
potrelJlJe oggi pOl'tare un notevole contributo alla solu~ione del problema 
delllt frammentazione fondiaria per volontaria effettuazione di esse. Per 
raggiungere 10 scopo bisognerebbe procedere all'applicazione obblig!1t oria 
delle permute; rna, pur prescindendo dalle molteplici .ilifficolta. di ordine 
generico e specifieo dell'istitlfto giuridico della riunione particellal'e, occorre 
I'ilevare che l'ambiente non ancora e sufficientemente preparato, che la grande 
massa dei proprietari-contadini, se in generale e da escludere che non sia 
com'inta- dei danni derivanti dall'avere una proprieta dispersa in numerose 
particelle, non comprende come sia possibile pervenire ad un'equa ricomposi
zione fondiaria. 

La notevole suddivisione terrieI'a, dipendente essenzialmente, come si 
e visto, daIle divisioni eredital'ie e solo attenuata in alcune plaghe da saggie 
consuetudini nell'esecuzione di queste, potra arginarsi con l'introdurre 
neila nostra' legislazione disposizioni atte a garantire un minimo di a,m
piezza alIa proprieta. coltivatrice, a modificare ill'egime di libera divisibi
!ita delle terre per causa di morte. Diciamo, peraltro, che la maggior parte 
dei piccoli proprietari non troppo favorevolmente accetterebbe una riforma, 
sia pure parziale, del costume successorio e crediamo percio che per l'ap
plicllzione di proV\'edimenti di cosi estrema delicatezza sarebbe quanto mai 
opportuno svolgel'e, fin d'ora, una efficace opera di propaganda tendente a 
moditicare la psicologia e la mentalita dei contadini-proprietari. 
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gravami fiscali. 

Generalmente si attribuisce alle gl'avezze fiscali una parte delle cause ('he 
ostacolano la possibilita di un maggiore benessere economico individuahi. 
Di sovente - e 10 abbiamo potuto constatare fl'equentemente'durante 10 svol-' 
gimento della nosh'a indagine - anche Ie non sempre soddisfacenti condi
zioni economiche della piccola proprieta coltivatrice sono cosi attribuite alla 
lll'essione tributaria, che e ritenuta eccessiva. 

A questo propolSito, pur avendo gia fornito nella Parte seconda diversi 
elementi di giudizio, e Oppol'tuno prendere in esame, in modo piiI completo, 
alcuni dei principali caratteri della situazione fiscale in Piemonte per vedere 
se e quanta parte di vero puo esservi nell'indicata affermazione generica. 

Per quanto non sia possibile discriminare e seguire nel tempo i earichi 
tributari della piccola proprieta, crediamo che la conoscenza di quelli com
plessivi riferentisi ai terreni possa egualmente fornirci sufficienti elementi 
di valutazione (1). 

Incominciamo dall'imposta piiI importante cioe quella sui terreni, com
prensiva dell'imposta eral'iale edelle sovrimposte provinciale e comunale . 

. II suo andamento, desunto dai ruoli principali, suppletivi e speciali, risulta 
dal seguente specchio, nel Quale e ripol'tato l'ammontare anilUo medio per 
ciascuno dei trienni indicati, l'ammontare del 1930 ed il numero in dice con 
base: media annua del triennio 1912-1914 = 100: 

Sovrimposta 
Imposta erariale Totale 

PERIODI provincial. I comunale 

~igliai'l iudice migliaia I inqice m!gl!aia I indice '::lg::~a I indiee di Ii .. di lire dl hre 

~Iedia annua 1912 -:- .1914. 12.2~ 100 5.063 100 12.194. 100 29.491 100 

· · 1915 -:- 1917. 13.436 110 6.965 138 12.021 99 32.422 110 

· · 1918 -:- 1920. 16.188 132 10.586 209 17.329 142 44.103 150 

· · 1921 -:- 1923. 18.066 148 29.724 587 ~.603 333 88.393 300 

· » 19~ -:- 1926. 16.~2 134 31 830 629 43.~ 356 91.716 311 

· · 1927 -:- 1929. 12.962 f06 33.930 670 45.379 372 92.271 313 

Anno 1930. 11.633 95 35.323 698 44.137 362 91.093 309 

Si noti nel 1930, in confronto alIa media del triennio 1912-1914, con Itt 
sensibile diminuzione dell'imposta erariale il notevolissimo aumento dell,t so
vrimposta provinciale. Nello stesso triennio su 100 lire IIi imposte spetta\-ano 
allo Stato L. 41,48, alle provincie L. 17,17, ai Comuni L. 41,35 j nel 1930 tali 

(ll Lo studio deU'nndmuento del tributi si ~ limitnto al 1930, non disponendo di ele
menU per gli anni successivi. Alcuni recentissimi provvedimenti fiscal! hanno reso, nei 
rlgunrdl del contrlbuenti, In sltunzlone trlbutaria innegnbllmente pili penosa di quanto 
10 fosse nel 1930. 
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cifre sono cosl modificate: Stato L. 12,77, provincie L. 38,78, Comuni 
L. 48,45. 

L'anno di piu elemta imposizione. fondiaria fu il 1922 con 101.406 mi
gliaia di lire (indice 344) di cui 18.555 di imposta erariale (indice 152), 36.646 
di sonimposta provinciale (indice 724) e 41;.205 di sovrimposta comunale 
(indice 379). Nel 1930 in confronto a tale anno si e avuto una riduzione del 
37,3 % nell'imposta erarul.le, del 3,6 % nella sovrimposta provinciale, del 
4,5 % 4i quella comunale e del 10,2 % in eomplesso. 

Le cifre del prospetto, peraltro, possono consentire deduzioni pill istrut
tive traducendole in valuta aurea. Limitando questo al 1930 e tenendo conto 
che a11OI'a 100 lire-oro corrispondevano a lire-carta 368,32 abbiamo, sempre 
in migliaia di lire: 

Media 1930 Indlce 
triennio 1912-1914 1912-;-1914 = 100 

Imposta erariale 12_ 234 it. 159 25,8 
Sovrimposta provinciale . 5.063 9.590 - 189,.\ 

I) comunale 12.194 11.983 98,11 
In complesso 29.491 24.732 83,9 

il che sembra non necessiti di speciale commento dimostrandoci come la im
posta terreni sia in Pie monte ad "Un livello in(eriore all'anteguerra. 

Ma, per meglio analizzare la questione, non sara male istituire alcuni con
fronti con il Regno, PoicM col 1924 ebbe inizio la riscossione delle imposte 
nelle provincie redente, distingueremo due perioai pei quali si ha: 

Imposta erariale 
Sovrimposta pr~vinciale 

I) comunale. 
In. complesso . 

Numero indice 
del triennio 1921-1923 del 1930 

(1912-;-1914 = 100) (1!!2471926 = 100) 
Piemonte Regno Piemonte. Regno 

148 174 71 75 
587 432 111 120 
333 428 102 105 
300 351 99 106 

DUllque l'ascesa dell'iI~posta ·fOlldiaria si e mantenuta in Piemonte ad 
un livello piu basso che non nel Regno. 

E che in Piemonte questo tributo sia meno gravoso puc, aneora legitti
mamente d.edursi dall'osservare come nel 1930: 

a) l'ammontare delle ~ovl'imposte per ogni lira di imposta erariale, 
pur superando sensibilmente i massimi consentiti per legge (1), fn: 

Sovrimposta provinclale . 
» comunale. 

Piemonte 
3,04 
3,79 

Regno 

3,76 
5,43 

(1) Come e noto il R. Decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, disciplinavn il regime 
delle sovrimposte fondiarie stabilendone· i limiti massimi: pei terreni per ogni lira di 
imposta erariale centesimi 200 a favore delle provincie e centesimi 300 a favore dei 
Comlllll; Ie eceeuenze dove\"ano essere gradualmente 'assorbite in un quinquennio n par
tire dal 10 gennaio 1!J2G. Tutta\"ia, per Ie esigenze finanziarie degll Ent! interessati l'inlzio 
della riduzione fu, dl anno In anno, rinvialo al 1932. 
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b) Ie somme dovute per ogni 100 lire-oro il reddito imponibile (ali
quote) erano in media: 

Imposta erariale.. . . 
Sovr!mposta provinciale. 

» comunale. 

Piemonte 

7,50 
22,79 
28,47 • 

Regno 

7,50 
28,28 
40,57 

In complesso 58.76 76,65 

corrispondenti, rispettivarilente, a lire:oro 15,85 e 20,81. 

Di fronte all'evidenza delle cifre esposte si potrebbe obbiettare che la base 
d'imposizione (rendita 'censuaria imponibile) sia in Piemonte elevata e spe
requata nei confronti del Regno~ Se una tale osservazione poteva essere am
missibile prima dell'applicazione dei provvedimenti recati dal decreto 7 gen
naio 1923, n. 7, che dispose la revisione generale degli estimi,oggi pin non 
regge in quanto e da ritenere che col 1925 (anno di applicazione dei nuovi 
estimi) si sia raggiunta una soddisfacente, se non perfetta, perequazione (1). 

Qualora, peraltro', si raffronti l'ammontare delle contribuzioni fonelia
rie del pel'iodo eli maggiore in11azione lDonetal'ia con quello a noi pit) Yirino 
dovremo convincerci che"e finora mancato il desiderato adeguamento aIle 
nuove condizioni, il cha puo vaLerc a giust~ficare Ie rilevate lamentele_ E' hen 
vero che dalla media annna -del triennio 1924-1926 si e ,1\'uto nel l!J30 HIla 

ridllzione del 0,7 % in complesso (dovuta aHa diminuzione del 29,3 Hell'im
posta erariale, neutralizzata in gran parte dagli aumenti dell'l1,O % nella 
sovrimposta provinciale e dell'1,6 % nella com~nale); ma cio e solo appa
rente perche, traducendo in val uta aurea, si e avuto invece un aumento del 
22,2 % (diminuzione del 13,0 % nell'imposta erariale, aumerrto tIel 36,6 % 
e 25,0 % l'ispetth'amente nella sonimposta. pro"inciale e comunale). Come 
si \'ede questo e dovuto al limite assai elevato cui giuIlSel'O Ie sOYl'imposte. 
Con la recente riforma dei tributi locali, sancita dal Testo Unico approvato 
col R. Decreto a settembre 1931, n. 1175, nel 1932 sono state ridotte Ie so
nimposte pl'ovinciali e la sitlillzione, nonostante il passaggio lIal 7,50 al 
10,00 % dell'aliquota erariale (11,25 % nel 1931), potem dirsi migllorata, 
,Hel 1932. Peraltro, al momento attuale altJ'i proHedimenti hanno indotto gli 
Euti locali ad aumentare, e di non poco, Ie sovrimposizioni fondiarie. 

Dobbiamo, in fine, aggiungel'e. che se la situazione nei confronti della 
imposizione fondiaria illush'ata pel' il compartimento, e nel complesso mi
gliore dell'~nteguel'l'n - quantunque pili yolentieri si ponga a rafi'ronto COIl 

i tempi di maggiori guadagni pel' afi'ermarne l'eecessh'itu - cio nOll toglie 
"i siano dei tel'l'itol'i nei quali: per l'elevatezza delle sovrimposte, l'isulta. 
g1'3Vosa. 

(1) Fino a tutto It 1924 l'Impostll fondlaria In Piemonte era applicata su dl un illllloni
bile dl I,. 83.540.UOO ebe. dal gennlll()lllJ25. sali a 151.794.000 eon un aumento del 75.78 °/0 ; 
!l I]ullle aUlllento. ess~Dllo stato minore del medlo del Regno {103.8 0 / 0 ). PUQ lasciare adito 
alla SU)lposiz!one che fino ll110ra 1'I111poniblle catastale In Piemollte fosse elevato. 
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Abbiamo indicato, nella Parte seconda, CO:qle in alcune plaghe n~] 1929 
l'aliquota complessiva superava il 60 % per spingersi ;inc he oltre il 90 % 
del reddito imponibile. Esponiamo ora Ie aliquote medie delle sovrimposte 
pro\'inciali e comunali - escluse quelle dei ruoli speciali - e dell'imposta 
complessiva nel 1925 e nel 1930 per provincie e peril 1925 anche per regioni 
agrarie; inoltre, per permettere un pili completo giudizio diamo per ogni 
ettaI'O produttivo il medio reddito imponibUe e la media imposta al 1925 (1). 

Per ba. Aliquote 'imposta terreni 
produttlvo 

(lire) . 1925 1930 

medio I Totaie PROVINCfE E REGIONI AGRARIE ~ddito media Totale 

~~6i~~ impo~ta 
sovrimpo3ta icompreso s'ovrimpo3ta (compreso 

l'aJiquota Taliquota 

pro- I comu-
E'rariale 

pro- I comu-
erariale , 1925 vinciale nale del 10 %) vinciale nale del 7.50%) 

I 

~ 
montagna 18,98 13,18 21,23 38,22 69,4.'; -- _. .-
coUina 91,97 71,72 21,23 46,74- 77,97 .. .. --

Ales!landria . pianura 108,30 85.63 21,23 47,88 79,11 .- -. 
f 

-. 
provincia. 91,09 71,22 21,23 46,96 78,18 20,41 42,24 70,15 

------------------------

~ 
Inontagna 16,05 8,22 21,20 20,01 51,21 .. _ . _. 
collina- 69,65 45,14 21,11 33,70 ,64,81 -. .. .. 

Cuneo. pianura 114,41 - 56,90 21,31 18,42 49,73 

( 
.. .- .. 

provincia. 50,15 28,05 21,21 24,72 55,93 27,08 25,10 59,68 
--- ------------ ---

! 
Montagna 12,88 5,27 13,52 17,36 40,88 .. .. .-
collina 66,n 80,91 12,55 23,99 46,M .. .. .. 

Torino pianura 120,83 47,66 12,55 16,89 39,M .. _. .-, 
provincia. 59,,28 '24,46 12,65 18,60 41,25 16,84 16,93 41.27 

------ ---------------

I 
montagna 9,45 5,04 17,02 26,28 53,30 .. .- .. 
collina 65,£~ 27,85 12,30 30,37 42,68 .. .. .. 

Aosta. pianura 85,43 42,51 14,34 25,42 49,76 .. .. .. 
provincia. 21,42 10,92 14,44 23,62 48,06 29.75 23,78 61.08 

---~ ---

\ 
montagna 15,53 7,24 21,12 15,54 46,66 -- .. .. 
call ina 61,04 31,08 21,67 19,25 50,91 .. .. .. 

V.rcelli 

? 
pianul'a 166,24 80.93 21,31 17,40 43,69 -. .. .. 
provincia. 87,38 42,78 • 21,36 17,60 48,96 2/.17 20,49 49,16 

---------------------

) 
montagna 16,52 8,0~ 21,67 16,97 43,64 .. .. .. 
collina 68,67 M,12 21.85 32,40 64,25 . - " .. 

Novara pianura 135,79 75,36 21,58 23,92 ',55,50 .. .. .. 
provincia. '. 51,67 28,90 21,66 24,27 55,93 21.63 23,34 52,47 

--- ------------------

) montagna 13,91 6,89 19,19 20,32 49,51 _. .. .. 
collina. 77,28 51,7:; 19,77 32,20 66,97 .. ., .. 

PIEMOSTB pianura 125,58 65,80 18,94 23,46 52,40 .. .. .. 
( provincia. 59,43 34,38 19,29 28,56 57,85 21,94 27,44 56,88 

(1) Per quest'anllo, come gill l! detto a pag. 14 nota 2, 1 dah sono rlcavah da elementi 
raccolti per Comune e differiscono, sebbene di poco, da quelli pubbicati dal Ministero 
delle Finanze. D'altra parte non era possibile altrimenti volendo offrire un'illustrazione 
per regioni agrarie. 



- 224-

Si noti, con la sensibile diminuzione delle aliquote in provincia. di AIes
sand ria, 'l'aumento veriftcatosi in quella di Aosta, dipendente dal raddop
piamento della sovrimposta provincia Ie, in conseguenza dell'istituzione della 
nuova provincia. Le aliquote comurrali,. poi, risultano piil elevate, eccetto 
che in provincia di Alessandria, nella regione di collina: in montagna molti 
Comuni hanno possessi t~rrieri con Ie cui rendite sono in grado di fronteg
giare Ie spese, in pianura sono piil sviluppate aItre attivita economicbe dalle 
quali i Comuni possono ritrarre cespiti d'entrata (1). 

Le aItre contribuzioni che gravano piii 0 menu direttamente Ia terra e 
l'esercizio dell'agricoltura sono: l'imposta sui redditi agrari (2), l'imposta 
di ricchezza mobile sui redditi compresi nel gruppo II - i.ndustria agra
ria (3) '- i contributi assicurativi pel' gli infol'tuni agricoli, i contributi sin
dacali, il contributo antifillosserico e, fra i tributi locali, l'imposta suI be
stiame agricolo (4) ed i contributi di manutenzione stradale (5). 

Non siamo in grado di' fornire pel' tutti questi tributi elementi statistici 
completi che ci permettano di fare opportuni raffronti con l'antt'guerra. 
Ci limitiamo, quindi, ad esporre l'ammontare, in migliaia di lire, di alcuni 
di essi a partire dal 1923: 

Impo!ota 
Tri buti loeali 

,~ Ii N I sui redtliti comunali 

I 
prol'inciali Tolal. agrari 

imroda I manutenzione manutenzione 
(0) be-~liame !J;lradale liItradale 

1923 . 10.706 7. SOl " .. lS.507 
192' . 39.996 S.549 .. . . ~.M5 

1925 . 23.687 10.697 174 1.973 36,531 
1926 • 2-&.166 16.164 973 2.134 ~.~7 

1927 . 25.409 IS. 223 7:lD a.U6 47. 80S 
1921 , ~ 12.128 16.717 1.047. 3.469 33.361 
1929 . 13.40S 16.S~~ 1.009 6.590 37.S29 

1930 . 14.133 17. 016 80·~ 3.213 35.171 

(*) Dell'anno e del precedenti, compresi gli aggi di risco.ssion~ doyuti alia Provincia e a1 Comune~ 

(1) Nella regione collinare della provincia di Vercelli, ove 10 sviiuppo inuustriale e 
notevole, sl ha Infatt! che la media aliquota comunale sUp£'ra di poco quella della pianura 
e della montagna .. 

(2) Fu ist!tuita col R. Decreto 4 gennilio 1923, n. 16, e se ne inizio l'applicazione col 
10 lugllo dello stesso anno. Le aliquote dt>ll'lmposta furono del 10 % del reddito mobiliare 
(agrarlo) pel prol>l"ietarlo Imprendit(lre; del 5 % del reddil0 pel colono (nel primo 
blennlo quest'allquota fu del 7.50 %). Nel 1927, in 8nalogia a quanto si fece nei riguardi 
dell'lmposta erariale terren1 (diminuita del 25 % p£'r tener-conto del disaglo pr(lvocat.) 
daUa dlmlnulzione del prezzi dd prooottl) Ie dette aliquole vennero ridotte alla meta 
(5 ~~ p£'1 proprletarl, 2.50 % p£'i coloni). 

(3)Si riferisce: a) ai redditi mobillari degli atlittuari; b) aIle industrie agrarie 
esercitate da un proprletario di un fQDdo, in quanto eccedano I prodotti del suo fondo; 
0) aile industrie agrarie diverse. La piccola proprieta coltivatrice e poco interessata 
da questa imposta e p£'rcio si (lmette l'indicazionlO' del suo ammontare. 

(4) Comprende 1'Imposta bestiame stablllta con la legge 26 luglio 1868 e quella 
speciale sui caprlnl, avente di mira la protezione del bosco, istituita col R. Decreto 16 
gennalo 1927 ed II cui proven to e per 3/4 devoluto allo Stato. 

(5) Venne Istltuita, con decorrenza dal 10 gennaio 1924, col R. Decret(l 18 novembre 
1923 per porre In grado i Comunl e Ie provlncle dl rivalersi In parte delle spese dl manu
tenzlone strada Ie. 
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Riteniamo sufficienti questi dati per modifical'e nei l'iguardi della pres
f!ione fiscale Ie favore\'oli deduzioni scatul'ite dall'analisi deU'andamento' 
dell'imposta fondiaria. ' 

11 notevole aumento della imposta bestiame, variabilenella sua entita da 
Comune aComune (1), Ie imp~te ed i tl'ibuti istituiti nel dopo guerra, fra i 
quali i contributi sindacali, aumentano e di non poco il peso che Ia terra 
deve sostenere e 10 portano ad un livello di molto superiore a quello tIi un 
tempo. 

Siamo perch) in dovere, specialmente quando si tenga conto della note
vole fiessione dei prezzi dei prodotti agral'i, di concludel'e: i tributi sono 
.eU'ettivamente gravosi; illoro carico in cel·te plaghe e reahp.ente eccessivo; la 
101'0 sfavorevole influenzasi l'ipercuote anche in Piemonte sulle condlzioni 
della piccola pl'opl'ieta coltivatl'ice, che e gravata tanto dalle imposte relative 
.alIa terra, quanto dai tribnti riflettenti l'esel'cizio dell'impresa agrarta. 

:La cooperazione e -Ia mutuaHt~ agraria. 

Le ol'ganizzazioni agl'icolecooperative e ml).tualistiche in una regione 
(!ome il Piemonte, OVe Ill. proprieta contadina e diffusa in modo notevoIe, 
dovrebbero essere maggiol'mente sviIuppate di quanto non 10 sieno oggi, giac
·cM una conveniente e sana orgimizzazione in questo campo serve innegabil
mente a modifical'e Ie condizioni di inferiorita in cui, sotto vari aspetti, sf 
trova Ia pl'oprieta coltivatrice; puo facilitarne 'il progresso e contribuire a 
migliorarne la efficienza economica, iI, che sarebbe quanto mai giovevole nel
l'attuale momento di cri!!i e .di. malessere. 

A stabilire, con una relativa esattezza, l'entita del movimento coopera
tivo e mutualistico valgano: i dati che di seguito esponiamo. 

(1) Nel 1929 in 55 Comuni (12 di collina, i Nmanenti di pi anura) cosi distribuiti per 
provincia: Alessandria 4, Cuneo 18, Torino 9, Aosta 2, Vercelli 12, Novara. 10, l'imposta 
:bestiame per capo era: 

I 
Imposta per capo 

I I 
Imposta ·per capo 

SPECIE (lire) SPECIE 
(lire) . 

minima I massima I media minima I massima I media 

Tori 7,20 31,25 19,85 Cavalli, 6,00 37,50 22,55 

Duoi 7,20 .31,25 20,65 Puledri 4,00 ,25,00 13,60 

Vacche. 6,00 25,00 15,20 Muli 6,00 37,50 20,55 

Manzi. 4,80 25,50 11,75 Asini • 2,20 25,00 8,f5 
Vilelli. 2,50 nOO 9,60 Peco~. 0,75 7,50 3,20 

Maiali. 1,40 13,75 7,20 Capre , 0,70 15,00 4 1 50 

Le cifre surriportute stan no ad indlcare come sia accentuata la sperequazione cuI dll. 
luogo questa imposta. 
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La cooperazione fra i pl'oduttori IIgricoli per gli acquisti e Ie ventlite col
lettive e rappresentata da: 

a) Consorzi .agrari cooperativi ed. istituzioni similari che in numel'O 
di 18, con varie filiali ed un capitale sociale di circa 11 milioni, aderiscono 
alIa Federazione Italia,na dei Consorzi Agrari. Per provincie l'isultano cosi 
distribuiti (1): 

AI .. s,nd,ia. 

Cuneo . 

Torino , 

Aosto • 

Voreolli . 

Novara • 

PROVINCIE 

PIBMONTB 

Numero 

6 

6 

3 

18 

Soci 

numero 

759 

1;S95 

6.835 

2.438 

336 

S.170 

20.433 

I 
hnporlo vondile 1933 

lire 

6.079.768 

6.907.920 

16.275.161 

2.793.912 

12.209.541 

36.092.277 

SO. 35S.579 

b) Cooperative per t·erujite. callettive pmdotti: 5, di cui una in cia
scuna delle provincie di Cuneo (frutta), Torino e Novara (ortaggi e fruttn) 
e due (ortaggi) in quella di Alessandria. 

c) Essi.ccato'i cooperativ'i bozzoli: 6, ('he nel 1932 hanno ammassatn· 
circa q.li 1.000 di prod otto (2).· 

d) Fabbriche coopera~ive di concimi: 3 (Vercelli, Novara, Fossano) 
con una produzione, nel 1933, di q.li 415.800 di perfosfato, nella maggiOl> 
parte minerale. 

Fra Ie Cooperative agricole di trasformazione oi pl'odotti abbiamo: 
a) Can tine sociali la cu~ distribuzione e consistenza, per ncitizie fOl"nite 

dalla Federazione Nazionale, al 30 giugno 1933 era (3): 

I I 
I Uve 13\'o"le 

PROVINCIE ~umero Soel Capacit~ vendemmi, 1932 

numerO hI. q,\I 

Alessand,ia. 12 1.327 73.500 • 52.152"* 

Cuneo 3 89 9.280 750· 

VercelII. 1 280 6.450 2.300 

Novara 2 590 14.300 9,908 

(lIBMONTB 18 2.286 103.500 65.109 

Mancano I dati: * per 1 canlina, ** pe' 4 caotine. 

(1) Notizie fornite dalla Federazione Italiana Consorzi Agrari. Da informazioni 
assnnte presso l'E.N.C. risulta l'esistenza di altre 21 cooperative del genere: in provin-
cia di Alessandria 8, di Cuneo 3, di Torino 9, di Vercelli 1. ' 

(2) Due in ciascuna delle provincie di Alessandria e Novara, uno in ciascuna delle 
provincie di Cuneo e Torino. 

(3) Una cantina e nella. regione di· pianura, Ie altre in quell a di eallina. 
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b) Latterie sociali nel 1931, secondo l' Annuario statistico italiano, 
in numero di 510 con 18.938 soci e q.li 744.600 di latte lavora~o; prevalgono 
nella provincia. di Aosta (nella valle d' Aosta 250 'latterie turnarie) ed in 
quella di Novara, ove sono numerose anche nella regione di pianura. 

Le Cooperative agricole coltivatrlCi sono rappresentate da 7 societa che 
conducono terreni presi in affitto: nella provincia di Torino due con ha. '50 ; 
di Vercelli tre; ill Novara due (1). 

Nel 1933 la. Cooperazione di consumo, compresa quella pel' distribuire 
elettricita, gas ed acqua rappresentata da 50 associazioni, aveva questa con
sistenza (E.N.C.): ' 

,PROVINCIE I I 80ci I 
Capitale sociale Imporlo 

Numero Spacei versato vendite 1932 

numero numero lire lire 

Ales&8odria . 23 4.151 33 710.593 5.064.040 

Cuneo. 31 6.810 33 260.913 3.254.819 

TOrino 134 59.289 265 11.905.071 92.606.059 

Ao,t •• 59 11.305 47 2.440.815 5.218.703 

Vereelll 128 15.282 159 1.625.857 31.352.042 

Novara 113 19.566 123 3.035.272 24.716.697 

PrEMoNTE 488 lU.403 660 19.974.521 162. 213. 342 

Va rilevato che delle indicate cooperative di consumo non poche sono 
di carattere cittadino e fra queste predomina l' Alleanza Cooperativa To
rinese. 

Le Casse rurali nel 1931 erano 45, delle quali 11 in liquidazione; man
cavano nelle provincie di Novara e Vercelli e la 101'0 i~portanza e qui in
dicata : 

PROVINCIE INu_rol 
Soc; 

.1 

Quote sociali 

I 

Riserve Depositi 

Dumero lire lire lire 

Alessandl'ia • 11 1.120 19.547 542.606 I 6.325.532 

Cuneo. 22 6.238 35.~24 980.820 19.531.507 

Torino 6 321 8.943 99.619 1.584.877 

Aosi •• 6 692 4.697 514.262 8,758.399 

l'JBMOlfTB. . 45 8.371 69.011 2.137.307 36.200.315 

(1) NeU'immediato dopo guerra Ie affittaru;e collettive ebbero uno sviluppo sensiblle: 
nel Basso Novarese circa 1000 ettari di terreno, appartenenti ad Enti morali ammini~ 
strati da socialisti, furono assunti in affitto da varie Cooperative di Illvoratori. Nono
stante Ie favorevolissime condizloni del contratti e l'esenzlone dall'aumento dl canone 
di cui alIa legge 7· aprile 1921, i rlsultati non furono, fin dai primi anni, ne brillllnti ne 
luslngbleri, tanto cbe quasi tutte vennero, dopo breve tempo, liquidate. 
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Al 30 giugno 1928 erano 77 ed alla stessa data si avevano 16 Banche 
cooperative popolari (1). 

L'assicurazione agrOlf'ia mutua si e affermata solo per quanto si \'ifel'isce 
ai danni degli incendi ;le mutue di assicurazione contro Ie malattie e Ie mol'
talita del bestiame sono ben poche e puo dirsi ness una ve ne sia pel' l'assi
curazione contro i danni della gran dine. Nel 1931 Ie mutue di assicurazione 
agI'aria erano: 

Mutue incendl Mutue bestlame 

REGIO:'ll AGRARIE 

Numer~ I I 
Capitala 

Numero I I 
Capitale 

Socl assicurato Soc! as~lcurato 

Dumero mig) .. di lire numero mig1. di lire 

Montagna. 16 5.160 84.004 3 360 1.000 

Collin •. t20 17.430 330.808 11 1.072 10.050 

Pianura 60 t2.530 269.875 6 453 2.834 
~ 

PIGMONTB 196 85.120 684.687 20 1.885 13.384 

Le mutue incendi per provincie si repartivano: Alessandria 83, Cuneo 
17, Torino 68, Aosta 21, Vercelli 5, Novara 2. Secondo notizie avute dal
l'E.N.C. Ie mutue bestiame sono attualmente 46, cosi distribuite: Alessan
dria 15, Cuneo 2, "rorino 2, Aosta 3, Novara 24. 

Da quanto e riportato appare il modesto sviluppo che in vade plaghe 
hanno Ie organizzazioni cooperative e mutua1istiche in grado di esercitare 
una benefica influenza sulla piccola proprieta. Indubbiamente in Piemonte 
s'impone, e necessaria una piu estesa organizzazione: sia cooperativa, per 
131 vendita. (frutta, ortaggi; latte in ta.lune provincie) e 131 trasfol'mazione 
(uva, latte) dei prodotti agrari; sia mutualistica, per l'assicurazione contro 
Ie malattie e la mortalita del bestiame ed i danni della grandine. 

E' vero, come abbiamo in precedenza rilevato, che il proprietario-conta
dina e individualista ed in lui specie oggi, in seguito anche ai tl'acolli di 
cooperative e di mutue che ebbero a verificarsi numerosi e frequenti nel dopo 
guerra, il gia noil troppo sviluppato spirito di cooperazione e di mutualita. 
si e di assai affievolito. 

Queste condizioni, che rappresentano l'ostacolo maggiore' al desiderato 
sviluppo di una sana organizzazione in un cosi importante settore di atti
vita, pensiamo saranno superate dall'azione del sindacalismo cooperativo il 
quale, oltre a vincere il senso di sfiducia originato' nell'animo dei contadiui 

,(1) Per provlncie Ie Casse rurall sl distrlbulvano: Aiessandria 25, Cuneo 26, To
rino 12, Aosta 13, Vercelll 1; Ie Banche cooperative: Aiessandria 9, Cuneo, Torino e 
Novara 2 per clascuna, Aosta 1. 
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dagli insuccessi delle organizzazioni prima create piti per finalita politiche 
che economiche, potr/\ assicurare uno svilllppo adeguato e duraturo aIle hlti. 
tuzioni cooperative e mutue, 

II credito (I), 

L'entitiJ, delle operazioni di credito agl'al'io, di eserClZIO e di migliora. 
mento, alia fine del 1933 (nuove operazionie rinnllovi) ammontava ad oltre 
148 milioni di lire, cosi l'ipartiti per provincie e l'egioni agl'ar,ie (in migliaia 
di lire): 

ere d·j t 0 agrario 

Provincie di di di cui nella re'gioDe agraria di 
Tolale 

I I 
esercizio migllo.ramenlo 

montagna collina pianura 

Al~Mandria 18.905 10.219. 29.124 32 13.872 15.220 

Cuneo . 6.368 '3.483 9.851 674 4.748 4.429 

Torino. ·8.334 1.258 9.592 10 466 9.116 

Aos!. 366 76 442 74 300 68 

V.MIIL -74.106 4.258 78.364 28 3.727 74.609 

Novara. 19.166 1.506 20.672 127' I. 534 19.011 

PIRMON'cn 127.245 20.800 148.045 945 ; 24.647 1 ~ 453 

n numero dei Comuni nei quali si sono efiettuate operazioni e: 
Numero Camuni % del totale dei Comuni' 

Provincie 

montagnal collin •. , montagnal I pianura , in collina pianUl'3 1 in complesso compl('sso 

I 

Alessandria 4 177 44 225 36 83 90 83 

Cuneo 2.~ 54 32 109 34 fif; 80 59 

Torino. ; 4 24 46 74 7 4O 73 '41 

Ao~la 8 13 5 26 14 35 50 2:1 

Vereelli 4 23 52 79 7 43 91 48 

Novara. 12 24. 2g 64 . , 15 71 96 ~5 

------ -'---------------, 
PIEMONTB 55 315 207 577 17 64 R4 54 

(I) I dati del testo )'Iono desunti. elaborandoli in parte, da una· re<>entissima pubbUc:!. 
zione deU'/stituto Federale rJi Oredito AII1'flri,! per it Picmonte: l:eluzinne (,> bihmd . H133,. 

16 
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Dai riportati dati statistici, qual ora si tenga presente quanto gia ab· 
biamo avuto occasione di esporre relativamente alla diffusione. della piccola 
pro prieta coltivatrice, non sara difficile dedurre che delle pl'ovvide facili· 
tazioni del credito. agrario ben poco beneficiano i pl'oprilitari contadini. 

Infatti, nelle zone ove premle la piccola proprieta e notevolmente mi· 
nore, quasi tl'ascurabile l'importanza del credito agrario i fanno solo eccezione 
Ie plaghe vi~icole delle provincie di Ale~sandria e Cuneo,. nelle quali il cre· 
dito agrario di migliol'amento perla l'icostituzione dei vigneti fillosserati 
viene praticato anche .ua un numero apprezzabile di contadini-pl'oprietari. 

La precedente constatazione e, d'altra parte, confermata dagli elemellti 
l'iporta.ti nel seguente pl'ospetto che indicano Ie operazioni di credito agrario 
effettuate, dal 1928 al 1933, da piccoli proprietari contadini: 

-

Operazioni di Credilo agrario a pictoU proprietari contadini 

Ann i 

I I I DutnerQ % del lolale per lire % del t.otale 

.. 

19:18 I 137 29 1.138.300 6,03 

1929 522 40 5.013.400 6, i3 

1930 854 23 6. 449. 3U5 8,23 

1931 787 23 3.945.068 i,21 

1932 968 32 4.143.243 9,01 

133.1 2.210 44 8.530.802 ft,5i 

S.s •• nnio 1928-1933 5.47d 32 29.270.213 8,U 

, Nonostante il sensibile incremento vel'ificatosi nel tempo che, pur es-
sendo collegato conl'intensiticarsi della crisi economica, denota l'estendersi 
dell'azione moderatrice e mOl'alizzatrice del credito agrltrio presso la pro· 
prieta contadinu - la quale nel passato era pid di frequente attratta nelle 
reti dell'usura - e pur sempre sllscettibile di notevoli sviluppi l'azione che 
nel campo del credito PUQ e deve essel'e svolta pel' l'indel'ogabile migliora· 
men to delle condizioni economiche delhi piccola proprietl1 coltivatrice . 

. Purtroppo, i piccoli proprietari sono, nella grande maggioranza, tut
tora riluttanti a ricorrere per Ie operazioni di credito agl'ario agli Istituti 
all'uopo autorizzati. I.e difficolta che hanno di raggiungere Ie sedi 0 Ie sue· 
cursali di questi, Ie non poche formalita eome Ie spese, dirette ed indirette, 
non piceole occorrenti alIa stipuluzione dei mutui Ii spaventano e Ii inducono, 
quando abbisognano di capitali, It rinunciare ai benetici offerti dal credito 
agl'ario ~ a ricorrere a conoscenti, a istituti di credito locali, quando addiri~
tlll'lt. non cadono nelle spire dell'usura. 

Ma, poiche nelle pit) gl·u vi conuizioni, nella piu in stabile situazione si 
trovnno i piccoli pJ'oprietari clle pel' Ilcquistare la terra si inuebital'ono 



- 231-

eccessh-amente, senza di poi riuscire ad estinguere Ie passivitl\ contratte, 
sarebbe indispensabile rendere a questi possibile, con opportune maggiori sem
pliticazioni e facilitazioni, Ia stipulazione di mutui fondiari a. Iunga sca
denza, procurando in tal modo ad essi quella tranquillita che potra conse
tire di superare, senza sovrumani sacrifici, Ie troppo difficili condizioni del 
mom en to attuale. 

Le condizioni sanitaria ad igieniche. 

Le condizioni sanitarie del Piemonte possono dirsi soddisfacenti. 
La quota di mortalita e inferiore alIa media del Regno ed e, come per 

questo, diminuita dalI'immediatodopo guerra ad oggi: 

Marti per 1000 abilanli 

Provincie nel triennia 

1920-22 (1) 1929-31 (2) 

Ale55.odd •. 15 13,1 

Cuneo. 17 14,9 

Torioo 13,9 
17 

Aosla. 17,2 

Vercelli 
15 

13,2 

Novara 14,6 

PIBMOH'tS 16 14,2 

RBGNO 13 15,0 

(I) Propo"ionl io base alia popolazione preseole censlt. U I' dicembre 1921. --'- Clr. rstiluto Cenlrale di Slati
stica - Annall di Statistica ct La caratteristiche delle zone ag'rarie del Regno D, Sarie VI. Vol. V. - Rama, 1929-Vl[.· 

(2) l'roporzloni in base all. popolazion. presenle censila II 21 april. 1931. r dati sana elaborali su quelli lornill 
dall'« Annuarlo Slatiotlco italiano. deli'tstitulo Ceotrale dl StatlStica: anni 1931-1932-1933. 

Llt maggiore mortalita delle provincie di Aosta, Cuneo e Novara e da 
porre in relazione con la piiI estesn percentuale di territorio occupato in 
queste provincie dalla regione di montagna. Qui, infatti, la mortalita rag
giunge un indice piiI . elevato, che nel triennio 1920-22 fu del 19 per mille 
e superiore al medio del Regno per la stessa regione; tale diversa situazione, 
oltre a pin infelici condizioni s~nitarie, e in gran parte dovuta aU'esodo 
degli abitanti piiI validi, con conseguente prevalenza di vecchi e bambini 
nella composizione della popolazione. 

La mortalita infantile e relativamente bassa e sensibilmente inferiore aUa 
media del Regno (1). Egualmente puo dirsi per cio che concerne la diffusione 

(1) Nel triennio 1928-1930 i morti nel primo anno di etll su 1000 nati vivi Bono stati 
95.3 in Piemonte e 116.7 pel Regno. efr. Annuario statistico italiano, anno 1932. 

16' 
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delle principali malattie infettive: nel triennio 1930-32, i casi deuunciati di 
queste, escluso 131 malaria, fiIrono per anno in media in Piemonte 315,2" nel 
Regno 455,6 BU 100.000 abitlinti (1). 

II territorio malarico in Piemonte, ripartito in 91 zone situate in aItret
tanti Comuni, si estende per 167.500 ettari interessanti Ie provincie di Ver
celli, Novara ed Alessandria. La diffusione e 131 gravita della malaria sono' 
fortemente diminuite e, p.onostante l'intenso anofelismo delle plaghe risi.
cole, i c&'si di mortalita sono ral'i, quasi spOI'adici; oggi, anzi, in forza dei 
provvedimenti profilattici da tempo scrupolosamente applicati, e da rite
nere quasi del tutto scomparsa 131 malaria come endemia. A conferma, e pel"' 
raffrontare Ia situazione del Piemonte a quella del H,egno, riportiamo i se
guenti dati (2): 

MortaUlA per malaria nei trienni (media annua so 100.000 abitanti) 
Provlnele 

I I I 1887-ti9 1900-02 1912-i4 1921-23 

Ales.Q8ndria . 5,6 0,7 0,4 0,8 

Cuneo. 6,3, 0,6 0,3 0,6' 

TorIno 6,0 1,0 0,1 0,4 

Novara 38,7 12,8 0,6 0,9 

PIBMONTB 13,2 3,5 0,2 0,6 

RBGNO 59,5 40,3 7,' 11,0 

La minore diligenza con cui venne praticata Ia profilassi durante Ia 
guerra aggravo il fenomeno; madal 1922 e subentrato un: notevoIe, progres
sivo miglioramento. 

Aiquanto diffusa e 131 tubercolosi. Quantunque si noti una continua de
crescenza della mortalita. per tale malattia il Piemonte e, nei 'riguardi di 
essa, in condizioni peggiori del Regno (3) : 

Marti per tubercolosi per ogni 100.000 abilanli 

1927 1928 1929 1930 1931 

Plemonte 

Uegno . 

141 
134 

135 

127 
129 
124 

113 

112 

111 

108 

Pin di frequente Ia tubercolosi si riscontra nei ceti contadineschi delle 
zone industriali, specie do. quando Ie donne dei contadini banno preso l'abi-

(1) Vedl nota (2) al prospetto della pagina precedente. 
(2) Cfr. Mlnlstero dell'Interno e dell'Economia Nazionale: La risiooUura a la ma

laria neZla zone risiooZa fl'ltalia. - Roma, 1925. 
(3) Cfr. Annuarlo statistico Italiano - Ann! 19311 1932, 3.933. 
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tudine di laVOrltl'e negli stabilimenti; e nella regione di montagna ove, assai 
spesso, e importata dagliemigranti. 

Piuttosto ral'i sono i casi di malattie celtiche nelle campagne; ma nelle 
zone di montagna e dato riscontrarne un numero maggiore in dipendenza 
dell' emigrazione. 

Le abitazioni dei contadini non ovunque si trovano in quello stato che 
sarebbe desiderabile. In linea normale, se si escludono quelle di pift I'ecente 
costruzione 0 sistemazione, difettano dt IoeaJi, hanno una insuftieiente cuba
tura ed una scarsa aerazione, cosicche Iasciano non poco ds desiderare, spe
cialmente dal punto di vista igienico. Nelle plaghe risicole Ie abitazioni di 
sovente sono umide, ma e nella regione di montagna che si I'iseontrano Ie 
pift infelici condizioni di abitabilita. 

Da un'indagine eseguita nel 1925 (1) dei 1490 comuni gia esistenti in 
Piemonte erano approvvigionati con acque potabili di sorgente 626 su 1357 
dei quali !Ii ebbero n~tizie; Ie acque era no buone in 1076 ed in quantita 
sufticiente in 1028. Per Ia reeente' costruzione del grande acquedotto del 
Monferrato un vasto territorio pua ora disporre di buone edabbondanti 
acque potabili; ma, cia nonostante, e pur sempre grande il numero dei centri 
rurali nei quali si ricorre a pozzi 0 a cisterne. La maggior parte dei paesi 
manca, inoltre, di opere di fognatura. 

L'assistenza sanitaria ha un'attrezzatura adeguata alle necessita, in quasi 
tutte Ie plaghe di pianura e collina. Nella regione di montagna numerosi sOliO 
gli abitati, anehe di non trascurabile importanza, che difettano 0 mancano 
di opere assistenziali e la visit a medica come Pacquisto di medicinali, oltre 
a risultare pill. onerosi, richiedo~o anche un notevole dispendio di tempo e 
di fatiche. 

L'istruzione. 

II Piemonte e, dopo la Venezia Tridentina, il compartimento nel quale 
l'istruzione e maggiormente diffusa nelle masse -rurali. Anche qui, negli 
ultimi decenni, si sono conseguiti notevoli progressi come e indicato dai 
censimenti ufticiali, i quali mostrano che nel 1881, si avevano 68 alfabeti su 
100 abitanti di oltre 6 anni di eta e cha nel 1931 tale percentuale e salita a 
ben 96. Questo pua fare legittimainente supporre che oggi fra i giovani pie
montesi non vi sono quasi pill. analfabeti ed infatti nel 1931 il 99,7 % degli 
sposi sottoscriveva l'atto di matrimonio (2). 

(1) Ofr. Indagine BUlle ooque pot'abili nei Oomuwi del Regno Ii. cura dell' Associazione 
del Comuni italiani e dell'Unione statistica delle Cittli italiane. - Roma, 1926_ 

(2) Cfr. Annuario statistico italiano, anna 1933. 
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Anche nei ceti rurali e ora vivamente e maggiormente sentita l'utilWt 
di un minimo d'istruzione: Ie scuole elementari sono ovunque regolarmente 
frequentate, lamentandosi qualche astensione solo nei periodi in cui urge 
l'esecuzione di alcuni lavori campestri. pei quali :;t-nche l'opera dei ragazzi 
puo tornare utile. Anzi, laddove la riforma scolastica del 1923 ha porta to 
aJla soppressione di scuole, e cio e avvenuto pin spesso in montagna, e desi
derato il 101'0 ripristino,_ come in molti centri rurali e sentita la necessita 
di un'istruzione maggiore di· quella conseguibile con la frequenza dellaterza 
elementare. 

La mente dei giovani rurali non e pin refrattaria ai progressi dell .. 
tecnica agraria e 10 scetticislllo dei conta<lini per ogni rarJonale inno\'a
zione e ormai quasi del tutto supel'ato. Di questo, oltre che nei perfeziona-. . 
menti colturuli raggiunti ormai anche in gran parte della piccola propriet;)' 
coltivatl'ice, si hn una pl'ova convincente nell'osservare con quale assiduitii e 
con quale desidel'io di apprendere vengono seguiti i corsi d'istruzione profes
sionale per contadini che, riordinati con Ia legge 13 dicembr6 1928; sono saliti, 
fra generali e speciali, da 6.724 neI1928-29 a 13.297 ne11931-32 (1). Nonostante 
taie incremento questo mezzo~ purtroppo, non e sempre del tutto adeguato 
aIle ognol'a crescenti necessita della tecnica agraria e non e ancora intie
rumente rispondente ai bisogni cultul'ali delle diverse zope. Nella montagna 
in specie, dove' quasi tutti i contadini sono piccoli proprietari - non gui
dati tecnicamente come possono esserlo i coloni in altre plaghe - e dove, 
quindi, l'istruzione agral'ia e pin necessaria per conseguil'e quel pel'fezio
namento colttu'ale indispensabile per migliorare Ie sorti troppo com pro
messe della piccola p~oprieta, si lamenta 131 deficienza dell'istruzione pro
fessionale agricola e s'impone una ulteriore diffusione di essa. 

Ma nelle plaghe a prevalente piccola, proprieta, oltre all'effettuazione 
di corsi saltual'i d'istruzione, e sentito il bisogno com'e vivo il desiderio di 
una maggiore assistenza, di una pin assidua ed intensa opera di propa
ganda tecnica di quelle consentite dall'attuale attrezzatura, per personale 
e mezzi, delle Cattedre ambulanti di agl'icoltura. 

La viabilit~. 

Al 30 giugno 1926 si avevano km. 1".460,4 di strade (2) di 1a classe 
(8,7 %), oggi statali, provinciaIi (26,0 %) e comunali (65,3 %). Si aveva cioe 
una dotazione di m. 561 per kmq. di superficie, che se sta ad indicare uno svi
luppo complessivo .della viabilita ordinaria sufficiente, non toglie vi siano 

(1) Cfr. Annuario statlstlco italiano, annl 3.931 e 1983. 
(2) Ofr. Mini8te,.o LavoN PublJlici - Direzione generale della viabllita: Oensimento 

delle /tt,.ade o,.dinaNe. - Roma, 1926. 
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territori di collina e, pill specialmente, di montagna - ove numerosi centri 
abitati ed anche capiluogo di comune mancano di strade carl'ozzabili _ 
nei quali la rete stradale non sempre e adeguata alle necessita. 

Nondisponiamo di dati statistici per avvalorare quanto sopra, ma un 
indice della diversa dotazione di strade puc) pure dedursi dal seguente pro
spetto: 

• ViabiliU., in metri, per kmq. di 8uperUcie territoriale 
Provincie 

I I I _lalate provinciale comunale in complesso 

Al .... ndrl •• 49 2~ 183 478 

Cuneo. 58 181 410 649 

Torino (Torino e Aos!a) • 50 73 413 536 

Novara (Verooll\ • ~ovara) 37 1~ 405 588 

PmMONTB ·49 146 366 561 

Situazione simile si ha per quanto si riferisce alIa rete ferroviaria e 
tramviaria ed ai servizi automobilistici. Le linee ferroviarie·hanno uno svi
luppo di km. 2.193,8 (m. 74,7 per kmq.),le tramviarie di km. 759 e Ie auto
mobilistiche di km. 9.047 (1). PUr essendo nell'insieme apprezzabile una 
tale dotazione di mezzi di comunicazione, bisogna pm.:. sempre rilevare che 
essa risulta deticiente, talvolta di non poco, nella regione di montagna, 
il che viene a maggiormente aggravar~ la rilevata insufficienza della viabi
lita ordinaria in questo territorio. 

E' senza dubbio· questa una delle tante cause che determinano condi
zioni di disagio ai piccoli proprietari del monte in quanto, per Ia deficienza 
dei mezzi di comunicazione, i 101'0 prodotti debbonoessere ceduti a basso 
prezzo, per sostenere nei centri di consumo la concorrenza di queUi di plaghe 
pill favorite, e Ie materie a lora necessarie risultano notevolmente rincarMe 
dalla difficolta dei trasporti. 

(1) La rete ferroviaria ~ per km. 1916,5 esercitata dallo Stato e per km. 277,3 dal
l'industria privata; di questi kID. 116,6 Bono a scartamento ridotto. La dotazione di linee 
ferrovlarie per provincie l!: 

I Metri I 
I 

I Melri 
Provincie Sviluppo per kmq. Provincie 

Sviluppo per kmq. 
km. di !iuperficie km. di superficie 

territoriale territoriale 

AlessaDdria . 567,8 U3,6 Ao_!a. 140,3 29,5 
Cuneo 486,1 65,4 Veroolli • 22<1,3 74,7 
Torino. 389,9 71,1 Novara . 376,4 104,6 

Ofr.: Mini8tero delle OomunioaZiooi - Ferrovie dello Stato: Dati mensiU reZativi 
alZ'e8ercizio delle Ferrovie aelio Btato. - Novembre 1933-XII. 
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Ma sono sopratutto Ie condizioni della viabilita delle campagne che 
impediscono, quasi ovunque, una maggiore efficienza della piccola proprieta 
eoltivatrice. Se lar viabilita principale, che e ora man ten uta in condizioni 
notevolmente migliori di quelle di un tempo non troppo lontano, ed i mezzi 
di comunicazione in molte plaghe sono tali da risp'ondere alle necessita, da 
eonsentire facili e rapidi scambi, la, rete delle strade vicinali e campestri, 
pur non essen do dappertutto insufficiente come 10 e nelle zone di baraggia 
-e brughiera 0 come e'~ montagna, dove spesso e costituita da semplici ed 
impervi sentieri, e quasi sempre mantenuta in condizioni che lasciano non 
poco da desiderare: in molte zone e addirittura impraticabile e non solo nei 
mesi invernali. 

E quando si ponga mente alla funzione che, nella' eConolnia aziendale, 
han no la viabilita ed i trasporti, si potra ben comprendere come Ie 'accen
nate 101'0 condizionipossano sfavorevolmente l'ifleth~rsi sulla prosperita 
della proprieta coltivatrice e come il problema delle strade, specie di quelle 
<Ii campagna, necessiti di essere preso in considerazione anche in molti terri
tori piemontesi. 



CONCLUSIONI 

Nel dopo' guerra la neo-fOl-mazione dipl'oprieta contadina in Piemonte 
·e stata appl'ezzabile, specialmente se si tiene conto della SUa precedente note. 
vole diffusione. 

. II fenomeno ha intel'essato una maggiore estensione territoriale e rag
giunto una pin elevata intensita, assoluta e relativa, nella regione di pia
nura, nella q~ale Ia preesistente ripartizione della proprieta fondiaria con· 
sentiva, piu che altrove, un ulteriore sviluppo di quella coltivatrice; e stato 
qualSi . trascurabile e terrj.torialmente molto circoscritto nella regione mono 
tana. 

La terra fu acquistata dai cOJ?tadini prevalentemente nel periodo 1919-
192,1: per Ia maggior parte essa gia apparteneva a medi proprietari e Ie pro· 
prieta di Comuni e di Enti, come Ie piccole di borghesi contribuirono in mi· 
sura relativamente modesta all'incl'emento della proprieta coltivatrice. 

II passaggio della terra in proprieta di Iavoratori manuali avvenne il 
piu spesso attraVe1,'sd l'interposizione di privati intemediari. speculatori. In 
prevalenza e pel' una pressoche egualesuperficie si originarononuove pro· 
prieta autonome e si accrebbero non poche delle particellari gia esistenti, 
varie delle quali poterono raggiungere l'autonomia; limitata come esten· 
sione, s~ non come numero! fu la formazione di nuove proprieta particeUari, 
talvolta passate a lavoratori non agricoli. Le categorie lavoratrici che piu 
numerose pervennero alla proprieta terriera furono quelle dei contaq.ini pro· 
prietari non autonomi, dei piccoli affittuari e dei salariati. 

N ote\'olmente vari risultarond i pr.ezzi unitari ill acquisto ed in genere 
superiori a quelli cui vennero contrattati i grandi e.j medi complessi fondiari. 
Non di rado furono notevolmente elevati, sia per la forte richiesta di piccole 
estensioni 'di terra sia per l'intervento di troppo esosi speculatori; in qualche 
caso, invero assai raro, si ebbero vendite a prezzi li.mitati, quasi di favore. 

II denaro guadagnato e risparmiato durante la guerra e nei primi anni. 
post-bellici costitui la parte principale ed essenziale del capitale o,ccorrente 
.all'acquisto, mentre il contributo 'portato dairisparmi conseguiti con l'emi· 
grazione fu ill ben modesta entita ed ebbe a figurare solo in alcune plaghe. 
Nondi rado i mezzi disponibili furono insufficienti al pagamento integrale 
.del fondo acquistato; ne lSegui l~n: notevole indebitamento da parte dei nuovi 
IH'opi'ietari-contadini, i' quali 0: stipularono contratti con pagamento dilazio-
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nato e rateale, 0 ricorsero a prestiti presso privati, 0 contrassero mutui presso 
btituti di credito. 

Di norma, la, nuova proprieta coltivatrice ha introdotto nell'ordinamellto 
produttivo quelIe trasformazioni e modificazioni essenzialmente dipendenti 
dall'impiego di un ph) elevato quantitativo dilavoro. In .essa si e cosi rag
giunto, di solito, un maggior grado di attivita_ che, quasi sempre u'nito alPin
troduzione di appl'ezzabili miglioramenti colturali, ha consentito di conse
guire un non trascurabile aumento della produzione lorda, anche perche 
buona parte della terra pervenuta in proprieta di contadini era queUa meno 
convenientemente sfruttata. In non pochi casi ed in determinate plaghe si 
sono effettuate anche niodificazioni di carattere fondiario di un certo rilievo 
quail la messa a coltura di terreni incolti, la costruzione di fabbricati, la 
intensificazione di colture legnose, la estesa l'icostituzione viticola, 10 s,i
luppo delle opere irrigue. 

E' quindi da affermare che con il passaggio della terra in proprieta di 
manuali lavorato~·i fu possibile conseguire dei l'isultati nel complesso assai 
soddisfacenti. Anche se i nuovi piccoli proprietari spesso non dispone,ano 
di una adeguata dotazione di capitali, anche se in qualche plaga si verifica- ' 
rona frazionamenti terrieri che portarono alIa divisione di unita, colturali 
meglio atte ad applicare una tecnica pid progredita ed allontanarono dalla 
attivita. rurale dei dirigenti capaci, non si puo negare che la nuova proprieta 
coltivatrice di frequente dimostro (come del resto pote constatarsi pure per 
buona parte di quella gia esistente delle zone di pianura e collinari) di essere 
in grado di applicare miglioramenti, di introdurre innovazioni,' di favOl,ire 
in misura soddisfacente il progresso agrario, 'pervenendo in tal modo ad una 
pin completa utilizzazione e ad un pin elevato rendimento della terra. Ya 
ancora rilevato che questa-nuova propl'ieta contadina non determin~ regl'essi 
colturali apprezzabili neppure nelle plaghe risicole, ove condizioni ambien
tali ed esigenze tecniche assicurano, m!l' non ,sempre come ce ne offre con
ferma l'attuale critico momento, una maggiore solidita, una pid efficiente 
vitalita aIle grandi unita fondiarie. E deve, inoltre l'iconoscel'si che essa 
contribul ad elevare, in misura non indifferente-, il tenore di vita delle classi 
rurali. 

Disgraziatamente, nonostante Ie accennate affermazioni di efficiellza, la 
crisi economica, con la sua gravita ed il suo perdul'are, ha determinato nella 
proprieta coltivatrice di nuova formazione, e non solo in questa, condiziolli 
di malessere notevolmente diffuso. 

Funesta e stata la crisi per gran parte dei nuovi piccoli proprietari ehe 
ni sopraggiungere di essa erano aneora oberati di passivita: essi sono stati 
travolti ed han no dovuto retroeedere tutta 0 buonaparte della terra aequi-
8tata. La grande maggioranza, pur resistendo a prezzo di stenti e di enol'mi 
.sacrifiei, e oggi in una situazione indiseutibilmente disagiata. 
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E in condizioni eli disagio, seppure in genere menD grave, si trova egual
mente III. quasi totalita della proprieta coltivatricedi antica. formazione in 
collin a. ed iii pianura ; mentre quella. di montagna e in una situazione misera, 
elltremamente triste ed assai preoccupante per l'avvenire. 

Non abbiamo tralasciato di rile\'are che, di massima, il contadino pro
prieta rio si e trovato eli fronte a.lla. crisi in condizioni pift favorevoli di altri 
ceti rurali e che a. lui e stato possibile opporre a.lle dolorose ripercussioni 
di essa. una. maggiore resistenza. Ma. fino a. quando cia sara possibile? 

Ci auguriamo 10 sia fino a.1 momento, che speriamo prossimo, nel quale 
potr,1, dil'si definitamente supera.ta la crisi. Allora., quando la. produzione 
agraria risultera equamente remunerativa, se non per un rialzo dei prezzi dei 
prodotti per un logico adeguamento a.d essi di tutte Ie spese, e 10 Stato e gli 
Enti locali - per il riprendere di molte attivitll. - saranno nella possibilita 
di alleggerire Ie imposizioni terriere, anche la piccola. proprieta si trovera 
in grado di conseguire quel minimo di condizioni di equilibrio indispensabili 
perla sua vitalita, se non perla sua prosperita. 

Ma non va dimenticato che l'esistenza. di una categoria di rurali fissata 
nel modo pin stabile alla terra., cioe di contadini-proprietari, non solo nume
rosa ma anche vitale, rappresenta ed esercita una. elevata. funzione di carat
tere sociale. E' quindi fin d'ora necessario tendel'e tutti gli sforzi per prov
Vedel'6 a rimuovere, possibilmente ad eliminare, tutti gli ostacoli che tuttora. 
si oppongono al consolidamento economico ed al progresso tecnico della pic
cola proprieta coltivatrice. 

E questo e tanto 'pin opportuno com pi ere in una regione come il Pie
monte, il cui terl'itorio e per la maggior parte adatto alla. proprieta coItiva
trice e dove n problema. della terra. ai contadini si e, puo dirsi sempre, natu
ralmente e spontaneamente realizzato attravel'SO il lavoI'o, il risparmio, il 
sacrificio. 

Confidando, come sopra e detto, che gli 'ostacoli oggi pift appariscenti 
alIa massa dei piccoli pl'oprietari, vale a dire il basso prezzo dei' prodotti 
della terra e l'elevatezza dei tributi, possano snperarsi non appena.Ia aIte
rata situazione economica generale rientri nella normalita, riteniamo chi=!' 
l'azione da svolgere, il pin immediatamente possibile, debba. mil'are, dopo 
quanto in specie si e detto nell'esaminare Ie principali determinanti dalle 
nauali condizioni della pl'oprieta.. contadina, a. l'isolvere questi essenziali 
problemi: 

- pl'omuovere, in modo sempre pin completo ed organico, l'istruzione 
professionale dei piccoli propl'ietari perche siano in gra.do di applicare Ie 
piu razionali pratiche di coItivazione; 

_ contrihuire a l'isolvere la situazione nella quale sono venuti a tro
varsi i proprietari-contadini gl'avati da passivita. A questo proposito e da 
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tener presente l'ingiusto aggravio che essi devono sopportare pel' gli spostati 
rl1pporti monetari; quindi, l'emanare disposizioni che provvedano ad equa
mente ridurre il saggio d'interesse e diana la possibilita di ammortizzare il 
debito in un lungo periodo di tempo sono, a nost,ro Parere, giuste e necessarie; 

-- facilitare ai proprietari-contadini l'esercizio del credito fondiado 
ed agl'al'io, semplificando Ie pratiche e l'iducendo Ie spese'necessarie; 

- impedire, con opportuna propaganda ed appropriati provvedimenti, 
l'eccessiva suddivisione della terra in seguito a successioni; 

0- infrenare la trammentazione della piccola proprieta e favoril'e, se 
necessario imporre, la ricomposizione particellare; 

- sviluppare nei piccoli proprietari il senso dell'utilita di una sana 
organizzazione cooperativa e ° mutualistica ; 

- ampliare e sistemare la viabilita, specie quella campestre e mon
tana, per facilitare i trasporti e gli scambi; 

- migliorare Ie .condizioni igieniche e di abitabilita delle campagne; 
- disciplinare la emigrazione stagionale montana, unico mezzo nelle 

attuali contingenze di valorizzazione di gran parte del lavoro dei montanal'i; 
- risolvere Ia questione silvo-pastorale, tenendo conto delle necessita 

dei piccoli proprietari della montagna; 
- accelerare il riordinamento degli usi civici, disciplinare l'utilizzl1-

zione delle proprieta comunali in montagna e quotizzare i terreni suscettilJili 
di coitura agraria gl'avati di uso civico. 

Non deve, in fine, esser dimenticato che e utile e necessario indirizzl1re 
l~ propl'ieta coltivatrice verso l'ol'dinamento pl'oduttivo ad essa ed all'am
biente pift adatto, pel' convenientemente utilizzal'e -tutti i benefici, ecouomici 
e sociali, insiti in tale forma !Ii couduzione terriera, 
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