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L'lstituto Nazionale eli EcoDomia Agraria regolato dal R. decreto 
10 maggio 1928, n. 1418. ~ un Ente parastatale avente· personalita giuri
dica e gestione autonoma sottoposto alia vigilanza del Ministero della 
Agricoltura e delle F oreste. Esso ha i seguenti scopi : 

a) promuovere ed eseguire indagini e studi di economia agraria 
e forestale con particolare riguardo aile necessitA della legislazione agraria. 
~ell'Amministrazione rurale e delle dassi agricole nei loro rapporti sin
dacali: 

b) promuovere. in conformitA di direttive cIa esso stabilite. la gra
duale· costituzione di uffici di contabilita agraria: 

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

Tali scopi j'lstituto persegue a mezzo di propri organi centrali e 
periferici. Sono organi dell'lstituto: 

af centro: il Comitato Direttivo, la Presidenza e la Segreteria 
Generale con Uffici tecnici ed amministrativi ; 

. alia peri/eria : Osservatorii ed Uffici di corrispondenza. 

Gli Osservatorii sono cinque, ed han no sede, rispettivamente, in 
Milano (per la Lombardia), in Bologna (per I'EmiIia), in Firenze (per la 
T oscana), in Perugia (per I'Umbria, Ie Marche e gli Abruzzi), in Portici 
(per la Campania). tutti presso Ie Cattedre di Economia rurale dei locali 
Regi Istituti Superiori Agrari ; quello di Firenze e in collegamento con la 
Reale Accademia dei Georgofili. 

Gli uffici di corrispondenza sono quattro ed hanno sede, rispettiva. 
mente, in Torino (per il Piemonte) presso quell'lstituto F ederale di Cre
dito Agrario, in Verona (per Ie tre Venezie) presso quell'Amministrazione 
Provinciale, in Roma (per il Lazio e la Sardegna) presso la Sede centrale 
dell'lstituto, in Palermo (per la Sicilia) presso il Banco di Sicilia; quello 
di Verona e in collegamento con la locale Accadernia di Agricoltura. 
Scienze e Lettere. 



COMPARTEClPAZIONI AGRARIE E CONTADINI PARTEClPANTI 

IN CAMPANIA EIN LUCANIA 



INTRODUZIONE 

S')MIoURIO. - 1. La rotcgaria. dei oonta4ini partitan-ti appare meno esattameftie studiata 
d/ altre rotrgorie di oontadini: e perch~ oggi essa posSa e8SMe pili utilm_te IItu
diata. - 2. Che minimo dt requiBitj, debba avere tale studiDo. - 3. Ben diver8i 8igm
fiooti, ocollomici e lIOoiali, del contratto agra-rio di compartecipaziOfle. - 4. 00 me, 
anche l'economia dd/a. oom/Ja,·tecipazwlI6, non ~ sottragga al pr;7IctVio gCllerale del' 
,'alore. - 5. A/I'injluetlza dl questo, pud rioo-ndllrSi la grande varieta dt patti nel 
cOfItratti di /Ial"tita-nza. - 6. Com6 /0, COtICOrrenza, pi,i 0 menu operativa, agisro 8ul
l'upprezzarnfJfIto, che I contraentt fanllo, del ri~pettil'o ooncorso alia produziolle. -
T. 7-en/ativo dt dcjlnirc 10 oompartecipazi01le, in. 8('11,00 specijioo. - 8. Tipo pia de
pressa e t/po pili e/cvato dt oomparteci/laziOlw. - 9. Alcunt carattcri f'I:'Onomici della 
parti./anza. - 10. Cenno dil giutUzi sui contratl; di comparteoipazione fuori d'Italia. 
- 11. Can~s/cllza quantitativa del rapporto di compa,rteoipazw1I6, per superjimc, in 
Campania. 

1. La presente ricerca. si propone 10 studio qualitativo '--- in alcuni tipi 
rappresentativi - di una categoria di rapporti tra impresa agraria e mano
dopera, in Campania ed in Lucania; la quale categoria. e vastissima per nu
mero di contadini e per superficie di terre, che essa comprende. 

Tipi rappresentativi - si chiarisce - non gia. in preciso senso statistico 
(cioe in base alIa frequenza di dati valori 0 di date caratteristiche), rna nel 
senso che fu chiamato normativo od estetico-normativo. 

Dei contra-fti agricoli di compartecipazione al prodotto, in generale - e 
di queUi mt>no elemti tra essi, come i contratti di partita-nza, dei quali pift si 
occupa il presente lavoro - non si puo dire nulla di nuovo, ne, forse, di molto 
interessante. 8e ne puo, pero, trattare, certamente, con maggior calore, e 
ancbe con utilita ma~~iore. oggi che la politica agraria fascista persegue for
tUllatamente la trasformazione del bracciante (puro 0 misto che sia) in con
tadillo legato ad una terra, da un rapporto continuativo ed apportatore di un 
livello di ,"ita a sufficienza eleva to. Tale politica segnn. il pieno contrapposto 
alIa. politica socialista, che vedeva nel puro salariato il tipo pift desiderabile 
di contadino, e che quindi tendeva 3 trasformare il compartecipante il\ sa
lariato. 

Indubbiamente, nella nostra Ietteratura economica, 13 categoria dei par
titanti agricoli, puri 0 misti (cioe anche proprietari 0 affittuari particellari, 
o salariati) appare meno esattamente nota dei coloni parziari propriamente 
detti, e meno esattamente nota., aItresi, di particolad ca.tegorie che hanno 
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insieme dell'avventizio e del compartecipante, oltre che del lavoratore extra
gricolo, come e dei braccianti del tipo di quelli della valle del Po (1). 

Meno esattamente nota, oltre che nella letteratura economica, anche nella 
vecchia vita pubblica del Paese. Dei partitanti agricoli meridionali - 0, pin 
esattamente, di quei contadini mised, benche minimi proprietari 0 affittuari, 
oltre che partitanti e braccianti - si parlo quando essi, spinti dalle difficolta. 
di vita, fuggivano la loro terra ed emigravano oltremare. Si scrisse, allora, 
che l'emigrazione era « una conseguenza necessaria delle condizioni di schia
vitu in cui abbiamo (cioe, Ie classi dirigenti avevano) tenuti i coltivatori della 
terra; condizioni che non si sarebbero mai mutate per iniziativa delle classi 
dirigenti »: che l'emigrazione era, « quindi, una valvola di sicurezza, quasi 
un rimedio eroico »: essa « distruggeva quei piccoli proprietari, che vivevano 
oziando e opprimendo, emancipava il contadino, gli faceva acquistare denaro, 
indipendenza ed esperienza » (Pasquale Villari). Ma, anche allora, solo pochi, 
sebbene insigni, scrittori misero in evidenza queste (( condizioni di schiavitu », 

e il gran pubblico vi si appassiono poco, perche, in fondo, Ie cose si erano 
risolte da per 101'0. I pregevoli volumi dell'Inchiesta parlamentare 8ulle con
dizioni dei contadini delle provincie rneridionali venivano pubblicati circa il 
1910, quando l'emigrazione di questi contadini er/ll nel suo pieno, e non si 
pensava dovesse presto fratturarsi, con la Guerra. 

Appunto, piu di questi· contadini, ebbe larga notorieta pubblica - per 
esempio - il tipo di braccianti ora ricordato; non solo pei gravi problemi 
economici e sociali che aveva sollevati, ma anche, storicamente, per i movi
menti di cui, per lunghi anni e fino a11922, fu palestra questa categoria, che 
fu detta (( anormale nel mondo del lavoro agricolo, poiche in un assestato or
dinamento della produzione terriera, essa si riduce al minimo I). Movimenti, 
i quali (a giudizio di aleuni studiosi) furono quasi i soli, in Halia, ad avere 
un rigoroso carattere di movimento socialista agricolo, per concretezza e con
tiuuita di programmi piu 0 meno marxisti, di predeterminata finalita. 

Notia,mo che alcuni problemi economici e sociali del bracciantato (per 
restare nell'esempio citato) Bono, in parte - salvi, beninteso, aspetti, inten-

(1) t( I tillici braeeianti (della valle padana) sono i lavoratori avventizi. E' questa 
Ia qualifiea ehe da l'irupronta I)in earatteristiea aIla eategoria. In- misura varia, nelle 
diverse zone, ess! assumono anehe veste I" funzione di comparteeipanti ....• 

« La principale fonte di lavoro e di reddito rimane peru sempre l'agricoltura. Ivi il 
Lrueeiante trOY8 occupazione, oltre chI" sotto la forma .II avventizio, come ubbiamo visto 
pin "opra, anche come compartecipante. La eomparteeipazione sl appliea 111"1' appezza
menU dl terreno Investiti di solito a frumento 0 Ii sarehiate; raramente a piante forag
gel'e. E' un contraUo ehe si stabilisce di sol:to dalla semina al raccolto e chI" quindi 
Sf'rve a stringerI' I legami tra la tena I" il lavomtore e ('ointeressa questi ai risultati 
della produzione. La terra in L'Omparteeipazione ('on('ede al bra('eiante una certa sicu
rezza economic a, In quanto gli pel'mette di rit'avare reddlti sieuri senza abbandonare Ie 
altre occnp!lzioni, COli la possibilita <Ii appliearl' anche lavoro straordinario (ore sottratte 
al riposo durante Ie lungbe g\ornate estive) 0 lavoro secondarlo (se cosl sl puc) chla
mure quello delle donne I" del rugazzl) ». 

A. l'AGA~I: I braooianti della 1~allc padana. - (I. N. E. A., 1932). 
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sita e soluzioni diversi - i problemi istessi delle classi contadine di cui qui ci 
occupiamo: rendere stabile il rapporto fra terra e contadino. 

Con comprensione concorde, la Corporazione dell' Agricoltura (adunanza 
del maggio 1930, a Bologna; discorso del Presidente On. Prof. Serpieri) occu
pundosi di tradurre in atto Ie fondamentali direttive del Gran Consiglio (25 
marzo 1(30), accoglieva questa affermazione: 

« Le direttive date dal Gran Consiglio vanno veramente alla radice di un 
problemail quale - se nei territori padani ha caratteri pill netti e chiede 
soluzioni pill urgenti - penso sia verumente il problema sociale e basilare di 
tlltta l'agricoltura italiana. Anche nel Mezzogiorno) in forme bensi molto di
verse} il problema e il medesimo. 

«( E', dappertutto, la necessita morale, politica ed economica di determi
nare vincoli stabili, rapporti continuativi, anzicM effimeri, fra il lavoratore 
e la terra che egli lavora )). 

2. Sanno gli studiosi che una ricerca del genere di questa, avrebbe da 
soddhifare a molteplici e complesse esigenze, non tutte facili a realizzarsi. 

Nella nostra letteratura economico·agraria, di tal genere di indagini 
dette, venticinque anni or sono, un modello indimenticato 10 stesso Prof. Ser
pieri, col suo volume Il contratto agrario e Ie condizioni dei eontadini nel
l' Alto milanesc (1910). Mentre, il pill recente in ordine di tempo, e degnis
simo sotto ogni riguardo, e 10 studio dianzi citato, del Prof. Pagani, I brae
cianti della valle padana. 

Con pill modesto programma, il nostro studio ha, almeno, da avere i se
guenti requisiti. 

Deve uscire da ogni generalita, per b'attare di ben specificati ambienti 
(anche se cio possa apparire pedante), nelle condizioni tecniche ed economiche 
di ciascuno dei quali! s'inquadrano i fatti. 

Deve rilevare i fatti essenziali; non solo specificando Ie categorie di con
cedenti di terre a compartecipazione e Ie categorie di contadini partitanti, rna 
specificando altresi di che estensioni, di che colture e di che condizioni di 
lavoro si b'atta, e poi di quali patti e materiato il contratto, caso per- caso, e 
mettendo in evidenza la durevolezza del rapporto terra-uomo. 

Deve, infine, per tipi abbastanza rappresentativi, specificare l'impiego 
quantitath'o allnuo del lavoro, e poi i redditi della famiglia contadina parte
cipante (1); indici di primal'ia importallza per giudicare del livello ecoriomico 
e socia Ie dei ben diversi rapporti stabiliti tra terra e contadino. 

(1) Pel ca!colo dei reuditl - esposti nei capitoli che seguono - la norma e stata di 
I'ICerCUre, per 1'Imllresa contatlina, il reddito netto del contadino Imprendiwre: si sono 
poi agglUnti i compensi salariall in altrui impl'ese. e gJi eventuali guadagni extragricoJi. 
lSi sono adottatl quest! miteri di t·alutazione. Per proclottl destinati al mercato, i! p-rezzo 
di vCII(llta all'azienda. Perle spese di reintegrazione di cupitali non Ilrodotti nell'azienda, 
11 llrezzo di acqllisto al/'azict/da. Per i prodotti dell'azienda cunsulllllti duUa famiglia con
tl1dlnl1, il pl'ezzo di acqui8fo all'aziellda- (criterio, cine, del casto di 8urroguziulIl'). 
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impieghi di lavoro e redditi non possono essere considerati se non te
nendo con to: a) della ef!ettiva combinazione persona Ie di lavoro; e b) della 
intera famiglia contadina. 

Gli impieghi di lavoro sono da calcolare in giornate (od ore), di lavoI'o, e 
da ridurl'e a giol'nate (od ore) di lavoratore adulto (1), per una qualche con· 
fl'ontabilita, ed anche per il ragguaglio del medio reddito per giornata di 
lavoro. 

Si comprende (non potendo qui appoggiarci a veruna registrazione con· 
tabile) come la rilevazione degli impiegh.j. di 1avoro e dei redditi, non possa 
esser fatta ehe per via d'inchiesta, e quindi abbia indubbio carattere di ap
prossimazione. Ma il grado di incertezza dell'inchiesta, di fronte aUa pre
cisione dell'osservazione contabile, non diminuisee praticamente di troppo 
l'impol'tanza della nozione, ai nostri tini. 

11 calcolo - con i medesimi eoefficienti di riduzione - delle unita lavo
ratrici della famiglia, permette poi la nozione del medio reddito per unita 
lavoratrice. 

11 reddito stesso raggllagliato, infine, ad unita consumatriee (2), da altra 
utile nozione media. 

Nozioni, anche queste, ehe, di per se, non hanno significati 'assoluti, 
rna sono soltanto indicative, perche, p. es., non tutte Ie persone di famiglia 
lavorano con 1a medesima continuita di oecupazione nell'impresa agraria; e 
perehe il medio reddito per unita dipende troppo da1 modo di composizione 
della famiglia (numero, sesso, eta). Ma, tuttavia, nozioni utilissime, per 
quanto (e bene mettel'ci subito in guardia) da non prendersi senza interpre
tazione, e da non seryirsene per raf!ronti men ehe prudenti. 

A questi requisiti hn. cercato di ispirarsi la ricerca, malgrado la diffieolta 
di riunire, per ogni caso, dati abba stanza eompiuti e, insieme, forniti di suf
ficiente grado di attendibilita, e malgrado Ie incertezze In site in questo genere 
di studio. 

I patti contrattuali, gli impieghi di lavoro, i redditi, furono, tutti ed 
eselusivamente, rilevati sui luoghi, e con In necessaria assistenza e l'niuto 
di persone esperte dei luoghi stessi. Collaborarono aI, non breve rilevamento 
locale i Dottori Pizzigallo e Donno e il Prof. Nardini, per la Campania, e,iI 
Dott. Scoyni, pel" la Lucania. Essi, ed io, ci appoggiamm'o (oltre che alle Cat
tedre ambulanti di agricoltura e alle Ol'ganizzazioni sindacali agrarie di varie 
zone), 'a teenici ed esperti, tra i quali principal mente i Prof!. Vatteroni, Sen-

(1) I coefticienti adottati per tale r:duzione SOIlO: 10/10 11 lavoro di maschio adulto, 
6/10 per quello di felllluina adulta, 5/10 per l'ngnzzo (e veCellIO), 3/10 per raguzza (e vec
chia). I.e classi <1i etil. sono: !'agazzi da 10 a 18 anni, adulti da 18 a 68, vecchi oltre i r,8, 

Vedl: A. SERPlt:RI: Guida U !'icwI'clle di ('('ollo»l'ia a,gl'Uria, 
(2) I coetliciellti di l'lduziolle ad lI11it1t COllSUlllutl'lci (specialmente alimental'i) sono i 

!,pguellti' l00/1UO i maschi <lu 14 anni in pol. 75/100 i llluschi da 6 a 14 anni e Ie femmine 
du 6 anni in pol, 50/100 i IlIflsl'hi e Ie felllllline fino a G anni. 

Vedi Oil, cit, nella pl'ecedente nota, 
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sale e Jannaccone, i Dottori Ne,"ano, Melchionna, Ambrosini, Buoncristiano 
e GI'avagnuolo, il Dott. Piccolo, il Dott. Ferrara, il Comm. Passarelli. A 
tutti v~da una cordiale espressione di riconoscenza. 

3. II sistema contrattuale della compartecipazione aZ prodotto e - se non 
anche caratteristico, come autorevoli scrittori hanno affermato - almena di 
grandissimo rilievo (oltre che di tradizionale esistenza) nell'economia agraria 
italiana. 

lIa, esattamente, la compartecipazione caratterizza una ben vasta cate. 
goria di fatti, i quali - in regimi fondiari diversi, ed in ordinamenti diversi 
di impresa agral'ia - dil,nno luogo a tipi, non solo economicamente, rna anche 
socialmente, diversi, di rapporti tra impresa e lavorQ. Si va, infatti, per lunga 
gamma, dalla colonia parziaria in senso stretto e dalle sue classiche forme 
mezzadrili, fino alle pio. misel'e forme di partitanza e di terratico. 

E', dunque, troppo poco dire che cal'atteristica del rapPol'to cOlltl'attuale 
di compal'tecipazione, e sostituil'e' (in tutto 0 in parte) nella I'emunerazione 
del lavoro del contadino, ad una quantita prefissa di moneta 0 di genel'i, una 
quota 0 frazione dei prodotti agrari che si conseguiranno. Giacche con la com
pal't('cipazione sono cOl'relativi anehe - in misul'e e con meeeanismi profon
dam(,llte diversi - a) modi sval'iati di eoncol'SO del contadino alle funzioni 

. d'impl'('sa e al confel'imento di capitall di esel'cizio; b) rapporti stabUi e du
ratUJ'i 0, inveee, di durata effimera e incerta, tra H contadino e una stessa 
terra; c) autonomia 0 non autonomia di impresa; d) ordinamenti di impresa 
complessi ed evoluti 0, inveee, semplici e primitivi; e) redditi del contadino 
assieul'ati 0 invece aleatori; alti, suffieienti 0 insufficienti; I) quindi, tenore 
di vita elevato 0 depresso, ed esistenza tl'anquilla od in quieta del eontadino, 

i-;tudiando it sistema della comparteeipazione, se non erro, si constat a in 
modo particolarissimo la verita che uno stesso contratto agrario - a seconda 
del regime fondiario e dell'ordinamento di impresa in cui si inquadra - ha 
cOllHeguenze e significati economici, soci~li (e, aggiungiamo, umani) diver
sissimi. 

APPuIlto, ~ superlluo ricordare - per questo, come per tutti i contratti 
agl'ali - la interdipendenza delle strutture contl'attuali con l'ordinamento 
dcll'impl'esa, e qnindi anche con Ie condizioni fisiehe ed economiche dell'am
biente. Questa "('rita - che, per essel'e gl'andissima, talvolta si vede dimenti· 
catn - fn incisa nella mil'abile Relazione finale sui risultati dell'lnchiesta 
aYl'aria (1884) dl Stefano Jacini. 

Nel IV Capo vi si l'ileva: « Risulta dall'lnchiesta che in !talia sono stati 
l's('ogitati ed applirati tutti i moduli immaginabili e possiblli di contratti 
agl·ari. Allehe in questo l'igual'do, la Nazione italiana si e rivelata ingegnosls
sima. Si vede chiaro che l'indole dei contratti oggi esistenti non e dovuta al 
caso rua alle condizioni locali di clima, di terreno, di mercato, di vicinanza 0 

lont~'nanza da grossi e popolosi centl'i, che suggeriscono piuttosto questa che 
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quelln coltivazione: e ciuficuna coltivazione, secondo che efiige maggiore 0 
minore diIigenza pel' parte del colth'atol'e, per ottenere il prodotto che si 
vllole, tietel'mina la convenienza di inter('SfiUl'e pill 0 me no il coltivatore nel 
pl'odotto, 0 di escludel'lo dalla intel'esscnza, cOl'l'ispondendogli invece un sa
lario, 0 di cedergli tutto il proootto verso il corl'ispettivo di una determinata 
somma annuli, di danaro 0 di generi, che e poi il piccolo affitto. La tendenza 
di dar lll"ogo alIa compartecipazione del coItivatore al prodotto, dovun<Jue 8e 
ne presenti la convenienza, e carattel'istica in Halia, e si puo ritenere che si 
manterra, sotto forme diverse, anche in anenire, atteggiundosi a tutti 
possibili mutamenti », 

E, poco oItre, ancora: « Ognl forma puo fare buona 0 cattiva prova, I' 
cio truspare da tutti gli Atti dell'Inchiesta, secondo l'indole che corrisponde 
o no aIle condizioni fisiche locali di eiaseun terl'itol'io, che sonG svariatissime 
in Halia. Anzi, nel medesimo territol'io, puo bastare il passaggio da un grado 
min ore ad un grado maggiore di perfezionamento agricolo"per suggerire un 
mutamento di cOlltratto agral'io; e, quando parliamo di convenienza, non in
tendiamo l'iferirci alIa convenienza di una delle parti contraenti, bensi a 
quelIa del pl'ogresso agrirolo, che e poi la convenienza di tutta la Nazione II. 

4. Una ipotesi specilica del salario costituito dalla cOlllparte(jipa~"ione al 
prodotto (1) non appare tipicamente contemplata tra Ie ipotesi - necessaria
mente semplificatrici al massimo grudo - dell'Economia pura. 11 compenso 
del compartecipante, difatti, e in gran parte salario, rna non" e semplice
mente salario, come eben noto. 

I/ipotesi generale, invero, della teoria e la locazione 0 vendita di merce-
1avoro (a tempo, od, invece, secondo 1a quantita di 1avoro eseguito) , chI' 
l'operaio fiL all'imprenditore, contl'O un salado che e indipentiente (alrneno 
immediat.amente) dal risultato della produzione; ed e di lavoro puro, e senza 
altri confel'imenti eventuali (peres. di direzione 0 dl capitali) da parte del 
lavo1'atol'e, Pel' dil'la col Panta1eoni, II la teor~a del salado non e 1a teoria 
della remunel'azione di qualsiasi la\'oro, 0 almeno non 10 e in prima istanza II. 

In tal modo, in una economia di scambio - nella quale il prodotto netto 
si distribuisce, sulla base del principio generale del valore, tra Ie persone ero
Ilomiche che coope1'arono alIa prouuzione, e si distribuisce quale remunera
zione 0 prezzo del servigio ua ognuna di esse prestato - llllche la relllunera
zione dellavoro, cioe 1a misura del salario, e fondalllelltalmente (3 parte altre 
intluenze particolari) deterlllinata dal principio istes80, In aItre parole, po
trebbe dirsi che i contratH per Ill, prestazione di detti servigi (servigi di capi-

(1) Supe1'fiuu l'avvl'l'tenzu IIi non confonuere col «salario in nutura n ('be consiste 
ill quantit'l Ilreueterminate di tlerru!e), e nellllneno (-Oil In It eomparteeipllzione agli utili 
dt'Il'illlpreslI» (che ~ in soprnppiu tid snhu"iol. Del Il:11'1 sUI1P1'fiuo :lvvertire tli non roll
fond ere col « snln1'io reale» (qullntitll tli beni diretti, che ropN'nlo puo acquistnre 
('nl cOllllwnso del IlrIJprio !lWITO), dIe t>. ne1la tl'Or n I'l'llnlllllil-n. considernto in I'crre!:I
zion!! ('01 «snlario ntllllillllie l) (qunntitll til moneta). 
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tale fondiario, di 13\'oro, ecc,) inter\"engono ad un prezzo chI' e fonda mental
mente I'egolato dal principio del valore; in funzione di questa prezzo essendo 
Ie mriazioni nella domanda e nell'offerta, 

All'ipotesi del salario costituito dalla compartecipazione al prodotto sa
rebbe, anche, arduo adattare i ragionamenti delle piii note dottrine econo
micbe generali del salario, con Ie quali, appunto, la scienza ba ricel'cuto una 
sintelli delle cause e delle vUl'iazioni del saggio dei salari, Dai ragionamenti 
delle dottJ'ine pessimiste del fondo-salari e della Iegge di bro~zo, a quelli della . 
ottimil!ta dottrina della pl'uduttivita del la\'oro, 

Di vero, la remunerazione del compartecipante e un compo8itum: a) di 
sularlo in senso stretto (il compartecipante e lavoratore), b) di profitto in 
senso stretto (egli e co-imprenditore, perch!'!, non menu del coricedente la 
tel'l'a, sop porta il rischio della produzione), e, spes so, c) di interesse di capitali 
di esercizio (egli conferi8ce, spesso, taluni capitali di esercizio), Ma, dei tre 
elementi, il salario e, cOllie dicemmo, quello prevalente, Ed anche data tale 
cOlllple8sita della remunerazione del lavoro del compaI:tecipante, e utile cer
cal'e di riportare questo taso speciale al principio del mlOl'e, 

Fu proposta la questione, infatti: nel casu della partecipazione al pro
dotto - non contrattandosi un salaI'io determinato, rna, invece, fissandosi la 
remunerazione del lavol'o in una parte del prod otto ancora da re~lizzare - si 
tmtterehbe, in sostanza, di una dlstribuzione cbe si com pie all'infuori dello 
sealllhio, e che, pertanto, si sottrarrebbe al dominio del principio generale del 
ntlore? 

La risposta della teoria e chI', anche questa caso, non si sottrae all'im-
1'1'1'0 del principio del valore, Se vogliamo seguire dn vicino, ed npplicare al 
c:uso nostro, l'argomentazlone di Ghino Valenti (Principii di 8cienza econo· 
mica) -- iI" rimpianto econolllista, chI'. dedi co tnnta parte del suo bell' intel
letto ai problellli deU'economia agraria - ecco l'argomentazione, 

rna associazione, a fine di produrre, tra possessori di diversi elementi 
produttivl (nel casu nostro concreto: il proprietario fondiario con la terra 
e una parte del capitale di esercizio, ed il lavoratore con il lavoro e l'altra 
parte del capitale di esercizio) da luogo ad una forma particolare di scambio, 
pel' rap porto alIa distribuzione del prodotto netto: 10 scambio di un bene pre
sente determinato (nel casu nostro: servlgio di capitale fondiario, di capitale 
di esercizio, di lavoro), con un bene futurQ indeterminato (quota del pro
dotto) 0 di cui e determinata sola mente l'entita relativa e non l'assoluta, 

1\la in una economia di scambio si attribuisce valore a tutti i beni, an
cOl'che nel momenta non formino oggetto di scambio: si attribuisce, cioe, ad 
essi il valore che si presume avrebbero, ove effettivamente fossero permutati, 
in unalogia a cio che avviene in casi simili (valore estimale), Ora, nella natura 
di detto r)l.pporto di associazione, il quale stabilisce Ie norme per.la riparti
zione del reddito, ciascuno (nel casu nostro:· proprietario fondiario od altro 
c()needente la, terra, e contadino) ha in vista il valore di stima del proprio 
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concol'SO, e a quello intende si commisuri la propria partecipazione al pro
dot.to. 

QUilldi Ia norma del valore ha pur sempre influenza sulla determina.
zione di tale rapporto di associazione di produttori. 

Fin qui, l'argomentazione, che non sembra refutabile, adattata al caso 
specialeche ci interessa. 

5. Essa andava ricol'data nella sua chiarezza, perche, fin da ora, pos· 
siamo impiegarla a spiegare - insieme con, Ie molteplici ragioni tecniche 
e storiche - l'esistenza di patti 0 elausole profondamente diversi, in con
tratti di compartecipazione, magari nella stessa localita ed in condizioni 
che, ad un primo esame, apparirebbero simili: i contraenti (in ipotesi di 
parit:;). di forze) hanno pres unto che il valore attribuibile ai rispettivi con
corsi produttivi sia da stimare maggiore 0 minore. 

Alcune ragioni di tale apprezzamento, e Ie lorD conseguenze, si riscon
trano gia in molti dei. contratti menD evoluti di partecipazione al prodotto, 
anche nella nostra Regione; in modi che schematizzerei come segue, per 
esemplificare: 

- terra naturalmente pill ferace 0 menD ferace: quota contadina del 
prodotto, minore 0 maggiore, rispettivamente nei due casi; 

- terra bisognosa di speciali operazioni 0 lavori preliminari aHa 
semina (es. dissodare e dicioccare): quota massima di prodotto al contadino; 

- terra lontanissima da centri abitati dal lavoratore: quota mag
giore ad esso; 

- esecuzione di Iavori preparatori (arature) 0 di semina, a carico del 
concedente: quota minore al contadino; 

- esistenza di alberature de~se suI fondo (quando, pero, il'soprassuolo 
sia com pre so nella compartecipazione): quota contadina maggiore per Ie coI
ture erbacee, e minore per l'arboratura; 
e via dicendo. 

Oltre ,Questo ·schema del tutto generale,' e a parita di quota di p~rteci
pazione, anche altri patti speciali - dei contratti menD evoluti di comparl.e
cipazione della nosh·a Regione - ricondurrei al meccaIiismo di questa valu
tazione presuntiva, che Ie parti contraenti fanno, dal rispettivo concorso 
produttivo. 

Metterei in linea: 
- l'antiparte al concedente, 
- speciali regalie al concedente, 
- il concorso contadino nella spesa di goordiania, 
- Ia misura dell'interesse sulle anticipazioni fatte dal concedente; 

senza parlare di altri patti (per es. attribuzione, ad uno od altro dei con
traenli, dei prodotti I'Iecondari, paglie, strami, ecc.). 
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L'antiparte e (e pill, era) una cOITesponsione (in denal'o 0 in generi) 
Ilt'r .IIUit" di 8uperficie di tena otten uta a cUllIpurtecipazioue, olfre la quota 
di {'umpartecipazione, Tale corresponsione e in entita comlllisurata alia na
tU/'ale teracita della terra conceS8a_ Per dame un senso concreto, puo ricor
dal'8i che, anteguerra, l'importo dell'alltiparte andava fino alle L. 20-30 
I.eI' ba, nelle buone terre seminative concesse a compartecipazione (ed era 
lUoltol: ilia am'he nel presente lavoro incontrerelllo ('alltipade. 

Le rf'!Jalie (pollame, trutta, vino, altri generi) al concedente, non hanno 
(e I.ili, non a\"(',-aoul sultanto il consueto significato servile, ma, quando erano 
forti, 'IIIthl' I)udlo oi C'IllTi8pettivo, 0 elluilibrio, di alcune condizioni, favor{'
,'oti al eolth-ator{', nelle quali la eoneeSf;ione era fatta, 

La spesa di gllardiania, spesa essenzialmente di indole dominicale, spesso 
anche oggi grava in parte sui coltivatore: questi, cioe, contribuisce per 1/3, 
1/2 e auche 2/3, nella spe/m che il concedente sostiene per il guardiano, 0 i 
guaroiani, della proprieta; e, precisamente, ne rimborsa il proprietario, 
p{'r lin tanto ogni unita di superficie eoltivata, Tale contributo del coltiva
tOI'e P, "pesso, anehe proporzionale alia feracita naturale del terreno. 

Juline, III mitmm oel saggio di interesse sulle anticipazioni (per es. per 
81'IllI'Uti) fatteoal concedente al Ia,'oratore, tu spesso grave, in passato, 
1111:1UOO non infrequentemente rugguaglio il 20, 30, .to % annuo. II suo signi
licato, peru, non fu s{'mpre e soltanto di interesse, 0 di usura, suI capitale 
lIotieipato; ma fu aothe talvolta correlativo a condizioni favorevoli che, per 
Illtm n'I'Ko, el'auu tatte al coltivatore. 

~i l'otrebbe continllare. 
Eo e superfluo dire ehe, llIeglio che ciascuno di questi fatti, considerato 

a se, tutti in8ieme i patti del rapporto di compartecipazione, possono spie
gllrsi come cons{'guenza oella vailltazione presuntiva del rispettivo servigio 
prooutti\"o, da parte dei contrllenti. 

:lla (u8cendo dai contratti meno evoluti di partitanza) nemmeno i con
trutti di compurt{'Cipazione pitl progrediti si sottraggono a cio. E la stessa 
mezz:loril1 propl'iamente detta, a ben vedere, comprende spesso una varieta. 
diet tim di minori patti, iutul'UO al patto essenziale e fondamentale. Per rifles
"ioni sui patti (e n{,(,t's8:1t'i II nelLl mezzadria (senza i quali essa perderebbe la 
sua ragione d'essel'e e la sua funzioue) e sui patti non necessari, si leggano Ie 
limpille pagine II{'I S{,I'pieIi (Stlldi slli contratti agrari, pag. 100 e seguenti), 
t;ui patti non neeelSl>ari sono possibili \"ariazioni, senzu snaturare ii contratto. 

Contratti mezzadrili, in ogni particolare identici, applicati a poderi 
dh-ersi (cioe con terreni agronomicamente diversi e diversamente feraci, con 
gl'adi di attivita diversi, ece.) , possono - come e noto - remunerare in 
misura diversa un lavoro contadino, quantitativamente e qualitativamente 
uguale. I modi di perequazione che, in pratica, cercano di rimediare a questa 
diversita, sono, in sostanza, proposti dalle parti sulla base del valore a cui 
esse stimano i rispettivi concorsi nella associazione prodnttiva. 
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G. S'inte-nde- ('h(' i fatti di ('ui ('.uliamo, e qUl"sta nlutazione prewnti\"3 
i~t~. ['08S<.no agire. 0 no. in rondizioni di roncorrenza, oJl('r-ati\"e. Jl('r 
!lmbo i ("Ontr-.1l"nti. 0 piii opt'r-.1tin~ per 1'uno di essi e meno per 1'altro. La 
circostanza e ~nr.iall". 

La ~kenda 8torit'a di qu..-sta ("On("Ol"renza e, rome sempre, alterna. 
P('r eg •• 1a ("On("OrreD&a fu pien'Imentl" opt'rati~a pei propri('tari di t(,Tre, 

e non rl('i Ia~oratori. quando r('mi;r.u:ione porto rarefaxioni d('i contadini. 
_\})o1"'.1 d('('3dde 1'a"/ipart~. 8('.uirono 0 furono ridotte Ie rega.lie e iI con
trihuto contadino di !/luJni.ialfia. e ('.ltid('ro Ie gr-.1wzze 8ulle antie:ip . .uioni; 
('. e:ionono;;;tant('. rimaS('ro Jl('rtino t('rI"t" non colti~ate. 

neewl"Sa. n('Ue eondizioni norma Ii odil"rne d('Ua nostra Ht'giont'. 8Pl"SSO 
la concorrenu e pi('namente orl('rati~a pei cont.ldini. e non 10 e pienaml"nte 
pei propri('tari. 

La cau;;a principale di e:io. 8i dew Ct'rcare n('lla pl"l"SenL'l di larghi strati 
di ("Ont.adini minimi proprietari 0 minimi affittnari non autonomi - la cui 
pi('(:ola t('rr-.1. eioe. non basta a ;;aturare Ie foru' di la\"oro deUa famiglia 
contadina. (' non basta al sost('ntamento di essa - i quali contadini. per· 
tanto, debbono (~rcare il n('("essario integra mento, di la\"oro e di bilane:io 
domestico. anehe nel rapporto di partitanza. 

Questo frequente fatto della Don autoDomia, e quello. aItresi. della pre· 
~>arieta di qu..-stl" impl"l"St' (-ontadin(>. hanno ('on;o('guenze fondam(>ntali I'ul· 
rec'onomia ('Ontadina in gene~, sllll'ordinamento deU'impre;;a contadina, 
sul ml"rcato della terra (> del la,"oro. come ho aItro,"e cercato di porre in 
'luakhe l"\"idenz:l .1'1, 8icche non mi ript'tero. Per 101 questione di cui diciamo, 
hann.) l"f'lIetto frequl"nte e faeilmente constatabil(>, di far seguirl" d(>nazioni 
dt-I ,"alore dt-I ri!>Jl('tti,"o serrigio prooutti,"o. delle parti. 

Insomma. anebe nt-I rapporto di compart('("ipanza, per la remnnl"r-.1zione 
ot-I contadino ~ tl"nde a quanto ~ris.;;e incL .. ixam('ntl" Cobden pel AAlario in 
generaIe: «i salari aumentano ogni ,"olta chl" due padroni corrono dietro ad 
lin operaio. e diminui8('ono ogni ,"oIta ('he due opt'rai corrono dietro ad un 
padrone II. I patti fis....ati dall·Or;::mi7..Z.:lzion(' 8indacale. t('ndono, a lor ,"olta. 
a ripristinare Ie ri"fl('ttiw remunt-rarioni ;S1111a baS(' dd ri;:pdtili S('rrigi pro· 
duttin . 

•. E' ora nec-e;;;.<;;ario df'finirl": ma hI definizione pre8ume t3l!1i netti, clie 
1000rO non 8(lno pos;;ilJili, 

COlllfJOrtf'ripa::ione «1 proootto, infatti, e frase adoperata tanto in sen so 
generico. quanto in sen8(l ~ifico. 

Come gf'nuJJ, essa eomprende qualunque contratto, tra inlllrenditore e 
la\'oratore, in cui Ia remunerazione'del la,"oro contadino - anziche a i'3lario 

(1 /"r'hkk/a ~1Ii1a llroprid;, ~1tiratri('C fOnrtllill4 .d dO(JO!1l1cN'a· in ('lImpan.II, -
I. X, E. A_ 1:011\3, 1~3:~: e AnnaJi dell"Ossenatorio di Eeonomia agrana di Portid (X:lpolil. 
H.t, II. 
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- anenga mediante una quota del prodotto da realizzare. Cosi intesa essa 
comprende, come dicemmo, anche Ie forme di colonia parziaria propriamente 
detta (sulla base, cioe, dell'appoderamento, come vena ricordato). 

Invece, come species (e come nel presente lavoro) e inteso per rapporto 
di compartecipazione (0 di partecipazione al prodotto, 0 di partitanza) il 
.!Ieguente. 

I) II contadino - verso il compenso futuro (cioe, alIa raccolta) di una 
I,arte 0 frazione del prodotto, in natura - si obbliga, con un imprenditore 
agl'ario concedente (10 chiamiamo, senz'altro, imprenditore, per quanto il 
contadino compartecipante e anch'egli impl'enditore), di coltivare un terreno 
("on appoderato) 0 una partita di terra, a colture che l'imprenditore stesso 
predetermina : . 

al contadino, possono, 0 no, far carico tutti i lavori (se no, l'impren
ditOl'e assume alcuni dei lavori per proprio conto: p. es., lavori preparatort) j 

11 contadino puo, 0 no, conferire alcuni capitali di esercizio j 
il rapporto di compartecipazione puo durare un anna 0 due anni e di 

ratlo pill anni, per una coltura 0 per due e raramente per phl colture; 
il rapporto puo essere pill 0 meno stabile su uno stesso terreno, 0 

puo invece esser precario, doe i1 contadino puo cambiare frequentemente 
di terra; 

il contadino partecipante puo risiedere nelI'azienda a cui dll il pro
Pl'jo lavoro. 0 puo abitarne lontano, e anche molto; 

neI primo caso, puo avere nelI'azienda, oltre alIa compartecipazione, 
altri impieghi di lavoro (a salario), 0 no, ed, anzi, questi ultimi possono 
essel'e i pl'inripali impieghi (tipo del salariato fisso-compartecipante); 

neI secondo caso, puo avere rapporti di compartecipazione con un solo 
imprenditore agrario, 0 con pio; 

in ambo i casi, puo inoltre essere, contemporaneamente, proprietario 
od affittuario colt iva tore non autonomo (se egli e anche saIariato fisso, sono 
i suoi famigliari che coltivano Ia terra in proprieta 0 in affitto), e (nel caso 
non sia salariato fisso) puo inoltre essere saltuariamente avventizio in altre 
imprese. 

II) La quota 0 frazione 0 parte di prodotto, che remunera il contadino 
compartecil)ante, pUG essere predeterminata (1/2, 1/3, 2/3 ..... del pro
dotto totale da conseguire), od invece puo essere quella qualunque porzione 
ehe superi umt quantita fissa (quint. od hI. tanti), competente all'impren
ditore: questo secondo modo di partecipazione al prodotto e frequente nei 
eontratti a tipo terratico, i quali, pertanto, rilevano del tipo dell'affitto in ge
neri. Nel terratico tutto il rischio della produzione e del contadino. 

III) La compartecipazione aI prodotto pUG riguardare Ie colture, cosi 
del suolo, come dei· sopraBsuoli (aIberatur~); oppure Ie colture soltanto del 
$uolo. In questo secondo caso, per Ie sole arborature vigono altri rapporti 
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(di conduzione diretta, oppure di ailltto), e aHora si hanno contratti misti 
per 10 stesso terreno. 

IV) Caratteristica cost ante, che distingue la compartecipazione, in sens() 
specifico, dalla colonia parziaria, e, come accennato, la mancanza di appo
deramento - intendendosi' appoderata la proprieta divisa in unita a) per
manenti, b) proporzionate, dat!> il grado di attivita colturale, alIa capaciti1 
dl lavoro dl una media famiglia colonica, e c) provyiste di dati capitali sta
bilmente investiti e di esercizio_ 

V) Caratteristica quasi costante della compartecipazione in senso spe
cHico, e che il rapporto si stringa dall'imprenditore, non con una famiglia. 
contadina, ma con singoli contadini. Come vedl'cmo, tuttuvia, la famiglia. 
coopera al lavoro compensato dalla partccipazione al prodotto: cio perche~ 
anche per i famigliari, I'agricoltura e il solo modo di vita. Talaltra,' un 
membro della famiglia e il compartecipante; gli altri hanno l'obbligo di 
fornire dati lavori, a salario predeterminato, allo stesso imprenditore_ 

Invece, quando - insieme - esista l'appoderamento (come or ora defi
nito) e il rap porto si stringa con una vera e propria famiglia colonica, (cioe 
col suo capo per la intera famiglia, che lavori esclusivamente nel podere 
e sotto gli 'ordini del capo), siamo nei requisiti essenziali della colonia par
ziaria, stricto sensll. 

8. La specificazione non e stata breve: essa mostra, di primo acchito. 
la grande diverslta che, nella realta dei fatti, hanno i rapporti di comparte
cipazione, e puo essere ritlettuta da quanti, erroneamente, vedono tutta la 
compartecipazione sotto specie di mezzadria, e, magari, tutta la coloniz
zuzione sotto specie di podere mezzadl"ile. 

Difatto - in Campania e in Lucania - Ie compartecipazioni svariano 
tra un tipo, diremo, pessimo, ed un tipo ottimo. 

A) II tipo piu in basso nella scala economico-sociale: Ie vere e proprie 
partitanze di scarsa superficie 0 il t~rratico, in magri appezzamenti semi
nativi nudi di monte, a coltura estensiva e discontinua, per la sola colti
vazione del grano, con poco 0 ness un capitale del contadino, con scars() 
impiego quantitativo e qualitativo annuo di lavoro, con produzioni unitarie 
incerte e basse 0 bassissime, con cambiamento della terra ogni anno od ogni 
due anni, con abitazione del contadino in agglomerati assai lontani dalIa 
terra coltivata, con condizioni di vita del contadino talvolta piu malsicure 
e piu misere di quelle di un salariato avventizio_ Questo tipo e, qua e hI., in 
tutto l' Appennino piu 0 menu alto. 

R) II tipo piu elevato: la comparteeipazione al prod otto in terre piil () 
menu am pie di piano e di colle, ed a colture erbacee diverse, in rotuzione 
pil) 0 meno regolare, ed arboree, con impiego annuo di lavoro ('he assol'be 
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lmona parte del lavoro disponibile del contadino e della sua famiglia, con una 
c'el'la milmra di capitali di f'Herdzio del contadino e con stabilitu di questa 
sulla terra e tah'olta con abitazione sui fonda 0 poco lontano da. esso, 
con discreto od alto livello di prodnzioni e con condizioni di vita sufficienti. 
Questo tipo e nell' Avellinese. nel Beneventano e in provincia di Salerno. 
Xon ci e parso rispondente alia realta delle cose chiamare questo tipo, pUl'a· 
mente e semplicemente, di compartecipazione, come gli altri: 10 abbiamo 
chiamato compartecipazione a tipo colonico, pel' mostrare la sua affinita, per 
pill lati, alIa colonia parzial'ia; alla quale, tuttavia, non si potette con rigore 
l'ipOl'tare, per latto della mancanza dell'essenziale requisito dell'appodera· 
mento, nel senl!o gill ripetuto. 

0) La colonia parziaria, cosi intesa, e abba stanza rara da noi. 
Occone appena dire che essa e sistema rigido, nei riguardi economici, 

in confronto a IJuello espresso in A), Cio, nel sen so che 181 colonia parzia'ria 
(oltre aile menzionate proporzioni fra te1"l'a e braccia pel' coltivarla) esige 
una· (el'acit;}' di tel'reno, una complessita di colture erbacee e legnose, una 
stabilita di ol'dinamento di impresa, tali da assicurare il necessario livello 
di reddito colonico, ed insieme una distribuzione relativamente uniforme del 
lavoro lungo l'anno, lIentre la compurtecipazione tipo A)si unisce a un'agri· 
coltura di vent Ul'a , chI.' non conosce certezza; ne presuppone proporzioni 
adatte a conseguirla. 

Ma ogni regione, probabilmente, ha un tipo, 0 pift tipi, particolari di 
pal'tecipazioni, 0 tipi di rapporti tra impresa e lavoro, nei quali la parteci· 
pazione al prodotto entra, in uno od altro modo. 

Cosl, scri"cndo della 'Campania e della Lucania, de"e affermsrsi la im· 
pOl'tanza di quel tipo misto di rapporto, in cui la compartecipazione e pai·te 
integl'Unte del contratto di 8alariato tisso (precisamente, duIique, contratto 
di lSalal'iato thuw'partitanza) nelle IIUJ.8Serie, Tipo misto, l'ipetesi; ma non per 
cio. meno impol'tante pet' chi studi i fatti della partecipazione Ilei lavoratori 
al protlotto. Vi tale tipo, an'emo motivo di dire piuttosto ampiamente in 
1lIIt'I!te pagine, insieme coi tipi estremi che ('hiamammo A.) en), 

Im"eee, non tratteremo qui di colonia parziaria in senso stretto, 0). 

9. Appunto - limitandoci a tali tipi A) e R) - Ie Iud e Ie ombre, econo· 
mieamente parlando, sono evidenti. 

Alcuni cal'atteri sono perfettamente noti: a) il lavoro del contadino e 
cointel'essato, e, quindi, in primo luogo e assieurato alia terra, ed in secondo 
luoge> e dato senza risparmio, e qualitativamente con la maggiore diligenza; 
b) quindi, la sorveglianza necessaria su tale lavoro e minima 0 nulla; c) l'im
pl'enditol'e IIa iJisogno di minore capitale di anticipazione, non ricorrendo il 
pagamento di salari in moneta. Oio e genericamente di tutti i 8istemi a com· 
l>al'tecipazione. Ma quanto ad a) deve ossel'val'si eile, nelle nostl'e Regioni, 
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spesso la quantita di lavoro che la famiglia contadina arriva annualmente 
ad impiegare col sistema della compartecipazione, ~ assai minore di quella 
ch~ potrebbe e vorrebbe impiegare: it contadino, cio~, ha poca terra in con
fronto alia sua disponibilita di lavoro. Quanto a c), deve dirsi addirittura 
che la coltura di molte nostre terre povere non sarebbe praticamente posl>i
bile senza la compartecipazione, per difetto di_capitale d'esercizio deU'impren
ditore concedente. 

Al quale ultimo riguardo, puo dirsi di piiI. La coltura di miserrime terre 
montane ~ tal mente aleatoria nei risultati, che il concedente, anche se avesse 
capitale liquido, non 10 rischierebbe in salari determinati, per un esito tanto 
incerto. E' il contadino, che rischia it proprio lavoro, nOn avendo disponibili 
terre meno ingrate. 

Altri vantaggi si sogliono esprimere cosi: d) che il compartecipante, 
perch~ co- imprenditore, vede elevata la funzione del proprio lavoro; e) che 
il sistema della compartecipazione ~ strumento di selezione del contadino, 
pel' prepararlo ai gradi, socialmente superiori, di piccolo affittuario e di _pic
colo proprietario. Questi due requisiti sono esatti se applicati alIa mezzadria 
classica, negli ambienti piiI propri ad essa; rna nelle semplici partitanze (non 
anche nelle comparteeipazioni a tipo eolonico) della nostra Regione, non si 
possono considerare neppure in via teorica e, per Ie partitanze nelle terre 
piiI misere, si possono considerare fUOli della realta_ Nelle compartecipa
zioni tipo A), il contadino rimane un povero coltivatore, attaeeato alIa for
mula: « semina, e spera in" Dio ». 

PUO osservarsi ehe d) ed e), per avverarsi, avrebbero bisogno del concorso 
della" effettiva furizione, tecniea ed economiea, di imprenditol'e, del conce
dente della terra. Troppo spesso, invece, in queste pal'titanze, tale funzione 
del concedente manea od e troppo lontana e inefficaee. 

Si deve rieonoscere, come corolla rio di c), nei riguardi dell'imprenditore: 
f) nei momenti attuali di crisi di bassi prezzi dei prodotti, la distribuzione 
del reddito nei sistemi a eompal'tecipazione aniene senza che il compenso aHa 
manodopera intacchi troppo pl'ofondamente il reddito fondiario. Cio e, evi
dentemente, pel' i sistemi colonici in genere: e, pel' il nostro Pnese, precisa 
doculllentazione in cifre e offerta dall'opera del l)rof. Tassinari sulla Distri
buzione del reddito nell'agrieoltura italiana. 

Si deve aggiungere, ancora, nei riguardi del contadino: g) i sistemi a 
compartecipazione offrono il vantaggio di una remunerazione percepita in der
rate di essenziale consulllo fallliliare, con indipendenza, parziale 0 no, dal 
mercato di acquisto di tali den'ute. Nelle nostI'e condizioni, anzi, una delle 
profonde ragioni del lavoro compensato a cOlllpartecipazione e la necessitil 
di derrate essenziali (es. grano) nelle economie tIi conSUIllO dei contadini; cio 
che il nostro contadino ehiaIllu espressiYaIllente la spesa (cioe la spesa ogni 
giorno necessaria per vh-ere). E' vero, tuttavia, ehe, se il contadino tIm-esse 
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valutare, in analogia coi salari in luogo, Ie giornate di lavoro impiegate, il 
cereale pI'odotto gli costerebbe spesso caro, 

Aoco!'a: h) la compartecipazione (se in contratti durevoli) attenullJ 
- nei l'iguardi contrattuali tra concedente la terra e contadino - Ie spere
quazioni con8eguenti aile rapide variazioni (proprie dei tempi recenti ed 
attuali) dei pI'ezzi dei prodotti agrari. Basta fare il confronto col contratto 
di piccolo affitto, nel quale tali rapide variazioni modificarono gravemente 
Ie pOKizioni contrattuali, volta a volta, del proprietario 0 del contadino 
alJittuario, 

Come smotaggi - parlundo perle nostre pal'titanze - esistono, d'altra 
parte, i seguenti: i) la IStazionarieta di un'agricoltura non progredita, senza 
dh'ezione tecnica, misera di capitali, e quindi di misero reddito; l) la fre· 
qUl'nte pI'ecarieta ill rapporti fra ·una stessa terra e il contadino, 

Intine, oS8er\'iamo cite, su quelste partitanze, Ie inlluenze del dinamislllo 
dd I'l'ezzi (colSi dei prodotti, come dei Illezzi di produzione) si rivelano in modo 
praticamente nullo 0 appena rudimentale, iSull'ordinamento produttivo, Non 
8i I'h'elano, 0 quasi, nella IScelta dei mezzi produttivi, 8e questi si limitano, 
come SPelSISO, ad una pm'era terra nuda, ad una semente, al lavoro umano. 
:Nou Hulla quantitii 0 qualitl) del lavoro istesso, percIte il contadino lavor[1 
Hempre come meglio I'UO, e non aspira cite ad una ecouomia di conSUIllO, :Non 
1111 aml'liaml'nti 0 l'eKtI'izioni di date colture, quando Ie scelte tecnicamente 
pOI"silJili I;ono, come I;pesso, ferreamente limitate, 

PosHiamo fel'mal'ci in quelSta enumerazione, 
lIa non bilSob'1la dil11enticare, pel' I.a realta, l'interferenza sui fatti ricol'

dati, e sui 101'0 etfetti, della frequente condizione - gia menzionata - di 
non autonomia I' di precarieta, delle imprese contadine, 

Cn giudizio compleslSivo e a taglio netto, e poco giustificabile: rna - nel~e 

odierne condiziolli tecniche ed economiche di deterl11inati alllbienti - Ie nostre 
compartecipazioni I'ilspondollo indubbiamellte a bisogni dell'agricoItura, del· 
l'imprellditore e del la,OI'atore, pur mantenelldo a basso regime la prima I' 

gli altri due, e fincIte quelle condizioni non siano cambiate, 
Invece di un giudizio complesiSivo, saran no ph) giustificati singoli giu· 

dizi, su SillgoIi ullpetti concreti del sistema della compartecipazione; i quali 
OiSpetti cercheremo di far risultare nelle pagille che seguono. 

10. Tralasciando di riportare qui i noti giudizi (talvolta, appunto, troppo 
complelSlSivi e pel'cio indeterminati e non sempre riferiti ad aspetti concreti) 
pOI'tati dalla nostl'a letteratura sulla compartecipazione, di alcuni giudizi 
pl'onunciati fuori del nostro Paese non sara inutile fare ricordo, perche 

menu notl. 
Al lett ore esperto sara superfiuo avvertire come tali giudizi - che si 

l'iferiscono, necessariamente, a condizioni specifiche - si presterebbero male 
ad estenlSioni od a raffronti, fuod di esse condizioni, 
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In Germania, paese oye sono siHtemi di compartecipazione, il giudizio che 
10 Steinbriicl. (1) reca sulla compartecipazione non e lusinghiero. Dopo avere 
distinto fra colonia parziaria (Teilpacht) e compartecipazione (Teilbau), e 
dopo ayere notato che la prima si rinviene nelle regioni viticole e, in alcuni 
distretti, per piante industria1i(tabacco), mentre la seconda e pill frequente, 
egli l'icorda alcuni vantaggi della compartecipazione (Teilbau) rna afferma 
che gli svantaggi sono maggiori -dei vantaggi. 

E scrive (tl'aduzione testuale): « Ogni qualvolta 10 sviluppo economico 
generale rende necessario di trattare ogni singola propl'ieta fondiaria secondo 
Ie sue caratteristiche e di impiegal'e pili lavoro, piii capitale, pit) intelligenza, 
il 7'eilbau non risponde. Nel contadino diminuisce 10 stimolo ad aumentare 
con maggior lavoro Ia parte di prod otto che gli spetta, tanto piii che i pro
dotti lordi non crescono di pari passo con il maggior lavoro. n Teilbau crea, 
inoltre, sempre situazioni poco chiare. Esso non e certo indica to per elimi
nare i contrasti sociali esistenti, nella Germania orientale, tra grandi pro
prietal'i e lavoratol'i agricoli». 

AIle dette « situazioni poco chiare » si allude anche da altri Autori tede
schi; esse, in sostanza, deriverebbero dalla mancanza di fidhcia tra i con
traenti, e da liti tra questi, per l'osservanza dei patti e per la divisione 
del prodotto. 

Anche la conclusione di un testo, sempre di molta l1utorita, quello del 
Duchellberger (2), suI Teilbau (die Anteilwirtsclwjt: economia in comparte
cipazione) e riservatissima: « i giudizi su questa forma di conduzione sono 
sino ad oggi assai incerti e divergent! ». 

L' Autore condivide la concezione di questo contratto, come contratto 
di la\'oro .(Arbeifst'C1·hiiltnis, Dienstverdinst): a favore di questa concezione 
(sostenuta da Dietzel e da Eheberg) come di una specie di contratto a quota 
((Juotalkontrakt) « starebbe sopratutto il fatto (astraendo dalle particolarita 
della disciplina giuridica) del diritto al c~mtrollo, riconosciuto al proprie
tario, suI sistema di conduzione del fondo, in contrasto con la maggiore 
liberta che il locatore concede al locatario (affittuario), poiche (il locatore) 
non ha interesse diretto ne all'importo effettivo del reddito lordo, ne. alIa 
specie di frutti da conseguire, limitandosi piuttosto il suo interes!;je alIa 
pronta !iscossione del canone di affitto e al mantenimento della piena efli
cienza del fonda ». 

Nella sua Agmrpolitik .• Aereboe distingue una Anteilrdrtsch-ujt e un 
Anteillohn: nella prima, il lavoro del contadino viene unicamente remune
rato con una quota del prod otto ; nel secondo, Ia remunerazione del lavoro 
consiste in un salario fisso pitl una quota proporzionale del raccolto. AlIa 

(1) KARL S'l'EI:-;BlIUCK: 7'eilbolt «lid TeilJlQcTlt. Handworterbuch del' Staatswissen
.llt·hnften. - Jena, G. Fischer, 1928. 

(2) A. BUCHEXBERGER; Aurarwesell Ulllt AumrJlolitik, bearbeitet von W. Wygodzinski. 
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prima fOI'ma, l' Autore e decisamente contra rio (Aereboe non e neppure molto 
favore\'ole alIa mezzadria, l'itenendola utile in zone ad agricoltura non molto 
progretlita, e per aIti gradi di atth'ita): secondo lui, al reddito dell'impresa 
convil'ne direttamente interesl!are soltanto il direttore tecnico. La seconda 
fOI'ma, im'ece, e giutlicata utile (e usata per la bietlcoltura e per l'allevamento 
zootecnico): questa forma si ravvicina, nei tini, ai salari a premio, dai quali 
tuttavia III. compartecipazione al pl'odotto e esclusa. 

Da notare; che in Germanla risultano (Dade - Archiv der Deutschen 
Landrcirtschaftsrates, Berlin, 1897) alcuni contratti di compartecipazione 
11ssai simili ad alcuni nostri, come esporremo in seguito. Cosi, per esempio, 
per dissodamenti di terre: « per i lavori di taglio, sradicamento e bruciatura 
.delle ceppaie, dissodamento del suolo e semina, il lavoratore riceve meta del 
prodotto di frumento e paglia, mettendo il proprietario Ie sementi ed i con
cimi II. E' pin oItre, per es., per compartecipazioni, con lavori preparatorii" 
al terreno a spesa del proprietario: « Avviene, qua e Ill, la coltivazione della 
patata, nella forma di una data compartecipazione. 1:1 proprietario provvede 
alla la\'orazione e alIa concimazione del terreno, mentre illavoratore fornisce 
Ie patate tla semina, pro\'\'ede al resto dei Iavori, e riceve meta 0 due terzi 
del IIrodotto II. E, ancora, in altri casi, per Ia contemporaneita con la quale, 
in uno stesso fondo, il contadino e lavoratore salariato, ed e, insieme, com
pal'tecipante per un appezzamento. 

Ricordati alcuni giudizi sulla compartecipazione, in un Paese, come la 
Germania, ove essa e praticata (1), menzioneremo che la compartecipazio~le e 
praticata, su distese pin 0 menu ampie di terre, in alcune regioni di Frltncia 
e della Spagna e .del Portogallo (in Spagna e Portogallo, speciaIm~nte in 
tel're pm'ere, 0 invece per colture specializzate), della Svizzera, della Jugo
slavia, della Bulgaria, della Romania, ecc. E', dunque, con intensita, as petti 
·e forme assai vari, diffusa in gran parte di Europa. 

Ma merita di essere ricordata la sua diffusione anche nelle Americhe. 
Negli Stati Uniti, i Censimenti (per es, quello del 1920) divisero in cinque 

classi gli impl'enditori conducenti fondi altrui (tenants): 1) compartecipanti 
(share,tenants) che cedono, in compenso dell'uso della terra, una parte dei 
prodotti, come 1/2, 1/3 od 1/4, ma forniscono attrezzi agricoli ed animali; 
2) coltivatori (croppers) compartecipanti che non hanno animali da lavoro; 
3) compartecipanti-affittuari, che cedono una parte dei raccolti per una parte 
delle terre che colti\'ano, e pagano il titto in danaro pel' un'altra parte; 
4) atllttuari (cash-tenants), che pagano un titto in contanti, pel' unita di super
ficie e pel' I'intera azienda; 5) affittuari in natura (standing renters), che 
pagano il fitto con una quantWt convenuta e fissa di l)I'odotti agrari. II 

(1) Menzioniamo due altrl lavori, uno di JENNY: Der TeUbau, ~ Lipsia, 1913. L'altl'v, 
pio recente. IIi W. PRllS,;; L'ntersucllunge1> jibe,," die InteressWrung des LandarbeitUl"8 
~m lJetrieb de8 Arbeitsgebers, - Landw. Jahrb., LXVI, 2, 1927. 
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numero complessivo dei compartecipanti (Ie prime tre classi del Censimento~ 
e, s'intende, con grande varieta, di forme e contratti) supera quello dei fitta
voli. E Ie caratteristiche dei diversi fatti inerenti alla compartecipazione si 
possono leggere raccolti neIl'interessante lavoro di H. A. Turner, del Bureau 
of Agricultural Economics dell'U. S. Dep. of. Agric. (1), che elaboro larga
mente Ie statistiche agrarie del Censimento stesso. 

II Prof. Henry C. Taylor- nel suo volume OutliMS of AgriculturaT 
Economics - fa risaltare Ie ragioni di tale maggiore diffusione della com
partecipazione, rispetto all'affitto, negli Stati Uniti. Egli nota che lao com
partecipazione, non solo rende possibile la conduzione ad imprenditori sfor
niti del capitale e della competenza occorrenti agli affittuari; ma - siccome
essa costituisce un modo di conduzione nel quale il proprietario conserva la 
sorveglianza e direzione dell'azienda - con essa il proprietario riceve un 
maggior reddito corrispondente a tale sua prestazione e si assicura il buon 
mantenimento del fondo; mentre, d'altro canto, il compartecipante, spess() 
aspirante a diventare proprietario, si puo giovare di un tirocinio, che spess() 
puo riuscire di gran val ore, per la competenza del proprietario. La comparte
cipazione dl1 alle parti contraenti maggiore impressione di equita, a causa 
della divisione del rischio, ed elimina, fra Ie parti, Ie differenze derivanti 
dalle oscillazioni dei prezzi. E' evidente - conclude il Taylor - che se il 
proprietario non puo dare la sua direzione, 0 se il compartecipante dispone 
del capitale e della abilita occorrenti, e il sistema del fitto che risulta pin 
conveniente. Ma (P;lg. 3U) (( la compartecipazione ordinariamente frutta al 
proprietario maggiori entrate dell'affitto, perche egli vi contribuisce pin 
opera _personale, assume pin rischio, e spesso fornisce una parte maggiore di 
capitale ». 

II giudizio - condizionato aIle circostanze riferite - e, nel complesso,
favorevole. Ci limitiamo ad esso. 

Nel Brasile anche la compartecipazione non e ignota. Kello Stato di Pa
rahybo, per Ie piantagioni di canna da zucchero (cannada.es) il concessionario
corrisponde al concedente il 20 % del raceolto: in quello di Bahia Ie terre 
da coltura vengono date a corrisposta di 1/3 od 1/4 del proootto, e spesso a 
meta. (meiacao): in quello di S. Caterina, Ie colture del riso, del mais,del 
fagiolo, della manioca, ecc. sono a compartecipazione di 1/2, 1/3, 1/5, 1/6 e-

(I) I. I. A.: ltiyista Internazionale delle Istituzioni economiche e sociali. -
AnnO' I, n. 4. 

NO'to che, PO'I, i Censimenti successivi a quello del 19'.20 - e doe i Censimenti dd 
192:l e 1000 - hannO' diviso in sO'le tre classi gli impl'enditori conducenti fondi aItrui (te
lIa.nts), (lssill: 1) 1 ca .• It-tenants; 2) 1 o/'oppm-s, che sl trovano negli Stat! weridionali; 
3) tutti gli aitri (e cioe gli .~hare-t(;mants, i compal'tecipanti-allittunl'i, e gU standillg-f"NI
te'rs, lIlenzionati sO'pra nel h!sto). 

E basti consideral'e che - nel dati relath'i nl complesso degli Stati {"niti, nel 1930 -
11 numero delle aziende di caslt-Ie/lallts risulta solO' di ~'9.210, contro un colllpiesso dl 
2.175.1w aziende delle altre class!. 
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perfino 1/8 del prodotto al proprietario, secondo i conferimenti di questo, la.. 
distanza dal mercato, ecc. Per rio si veda 1'« Inchiesta, del Ministero di Agri. 
coltura, in Brasile, sui prezzi di vendita e sui canoni di affitto ed enfiteutici 
delle terre )), riassunta, con la consueta scrupolosita, da G. Costanzo (1). 

11. - NOll resta che ricordare la consistenza quanti~ativa dell'oggetto di 
qnesto studio: ci~ dei rapporti di compartecipazione in Campania, come· 
noi cercammo di determinarli in aItro lavoro (2). 

Essa consistenza risulta dai seguenti specchi (in % della superficie' 
agraria e forestale) rimandando, pero -:- necessariamente - per il significato
delle cifre, al lavoro istesso. 

PROVINCIA DI A VELLINO. 

ZONE AGRARIE 

I. - Media montagna dl eenafo 
II. - Media mootagoa UOlana . 

III. - Media montagoa Olantina 
IV. - Media moot.goa del S.le. 

V. - Alto coUe del Va,teoio 
VI. - Mf'dlo colle dell'Agro "aurasino. 

HI. - Media colle del Sat.to 

\'tli. - Baua collina Campana 

I 

8 

t 

8 
1 

4 
5 

10 
10 

20 
14 

25 
13 

PROVINCIA DI BENEVEN'fO. 

ZONE AGRARIE 

I. - del Taburno . 

II. - del "Illerno 
[(I - del FarIa,. 
IV. - del Mal.,. 
V. - dl Sao Giorgio .. 

VI. - d~1 Sahalo e Calore 

V II. - del Tammaro 
VIII. - delle Forcbe Caudioe 

IX. - Colline preapi ennipiche 

X. - ~Jcdia Valle del Vo:turoo. 

3 
6 

2 
5 

4 

1 
20 
15 

8 
8 
1 
2 
5 
II 
4 
1 

20 

15 

8 
2 

10 

5 

5 

o 
ill 

'" 

, 
8 

20 
8 
6 
3 
3 

5 

33 
32 
43 

45 

25 

18 
29 

4. 
30 
40 
55 

31 

36 

15 
43 
36 
38 

56 
40 

68 

60 

45 
19 
43 
47 

47 
34 
48 

75 
47 
44 
18 
48 

38 

43 

56 

40 
63 

60 
45 
!:i.7 
44 
47 

50 
40 
49 
77 
52 
46 
22 
47' 
56 
53 

(1, I. I. A,: Rh'ista Internazionaie di Agrieoltura,. aprile 1930.. . 
(2) Divlsione della proprieta terriera, e rapport! tra propneta, llDl?resa. e mano

d'opera nell'agrlcoltura della Campania - I. N. E.A., Roma, 1932; e Annuh dell Osserva
torlo dl Eeonolllia ugraria eli Portiel (Napoli), vol. I. 
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PROVINCIA DI NAPOLI. 

.:. ~ .8 " 
~.~ .. .8 ,9- .a O.S ,,:S~ ~ 

3~~ ~~ :;:a " ZONE AGRARIE "" ~ 3'~ 8- i:,<l'! .5!'E -0 

~~ ~ 28. ~.~ oQ.Q. 8g. ~e«l " Q.Co " rn ~ "',,. :E .. 0 d u C/l 0 0 

" .... 

I. - Penisola sorceotina e CasleUammare 58 58 58 

n. - Alto colle vesnviana 3 30 33 33 

ur.-v. - Media call ina insulare e alta cullioa Mooti 
Ansoni. 3 3 22 22 25 

IV, - Bassa collina di :'iapoli e Pozzuoli , 4 56' 60 50' 
VI. - Media e bassa valle del Garigliano. 5 5 50 50 55 

VII. - Colline preappenniniche 15 SO' 85 65 
"VIU. - Piano Campano , 9' 28 37 37 

IX. - Pianura sub-vesuviana 6 26 32 32 

X. - Piano-monte basso .Gari.gliano e Volturno. 5 5 28 22 50 55 

XI. - Media valle del Volturno. 15 35 50 SO 
XII. - Piano Campano (ex-Caserta) . 3 9 27 39 39 

XIII. - Bassa valle del Yolturno . 40 23 63 63 

P.ROVINCIA DI SALER~O. 

:. ~ 
.. " .. 

~:S ~ ~ .! .~ .. ~ .9- .s~ " .. .;~~ ~~ .s ... - -~ 0 " ZONE AGRARIE .~ 7i .. ~ Q. go~ ~·S :0 g.& . ;.2 .~ .;~ -0 0. c. 
Q." ~e"" ~ y", '"'~Q. e .. C/l~ "'= .:J "' .. 0 d 
u C/l 0 0 

" .... 

I. - Alta valle del Sele. 26 18 28 70 70 
II. - Valle del Tanagro • 25 5 20 SO SO 

JII. - Valle dell'alto Calore 30 15 30 75 75 
IV. - Valle del ha!lSo Calore, 28 7 23 58 58 
V. - Valle di Novi. 3 .8 30 10 27 87 70 

VI. - Valle del Lambro e del Mingardo 40 15 22 77 77 
VII. - Valle del Bussento • 3:l 25 18 75 75 

"VIJI. - Costiera 'Amalfitana. 2 63 85 65 
IX. - Agro di S. Severino 65 85 65 
X. - Valle del Tusciano • 20 15 45 80 SO 

XI. - AUo Cilento. 45 9 14 68 63 

XII. - Valle dell' Irno e del Picenlino . 13 18 15 5 35 55 68 
XlII. - Basso Cilento. 30 10 20 60 60 
)tIV. - Valle di Te~giano 2 II 10 10 43 83 65 

XV. - Agro nocerino 40 40 40 
.xVI. - Dass. valle del Sel •. 15 15 52 82 82 
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TI'll altro, chi legge vorra ben riflettere che, in primo luogo: 

a) questi rapporti tra impresa e Ia\"oro hanno Iuogo sulla superficie 
agral'ia e fOl'estale, diminuita - eyidentemente - di quella coperta dalla 
propl'ieta coltivatrice e dalla affittanza coItivatrice (nelle qlluli non si con
liiderano rapPol'ti tra impresa e 13vo1'0, essen do l'imprenditore stesso lavo
ratOl'e) ; 

b) l'appoderamento e inteso nel concetto, rigoroso, a suo tempo defi
nito; pertanto, la colonia pal'ziaria e intesa soltanto nel senso, del pari 
l'igoroso, definito. 

E vorra, in secondo Iuogo, ridettere che - per la complessita e la com
plicazione dei fatti dell'impresa agricola - Ie cifre esposte non dicono tutto 
e con precisione. Infatti: 

c) per Ie diverse forme che insistono sulla stessa impresa, ci si e atte
nuti soltanto a quella yredomimmte; cosi in quasi tutte Ie superfici indicate 
pel I'apporto di salaliato fisso, e in non poche di quelle indicate pel sala
riato unentizio, coesistono fatti di compartecipuzione, in frequenza diversa; 

d) spesso il rapporto anche di compartecipazione si veri fica - in mi
SUl'll maggiore 0 minore - anche con contailini che sono, contemporanea
mente, imprenditori particellari su terre pl'oprie od altl'ui ed in superfici dove 
to preliominallte in reatii la proprieta coltivatrice 0 l'affittanza coltivatrice; e 
quindi si verilica su sllpel'ficie non comprese, come detto in a), in questi 
speechi. 

Tlltta\ia - in se considerato - il rapporto di partecipazione al prodotto 
(su terre non appoderate) e pin diffuso nelle provincie di Salerno e di Avel
lino; il rapporto di colonia parziaria (su terre appoderate) e pin diffllso in 
provincia di Benevento. 

Infine, circa Is consistenza quantitativa dei rapporti di 'compartecipa
zione in Lucania (provincie di Matera e di Potenza), non abbiamo cifre no
stre; e rimandiamo il lett ore al lavoro del Dott. L. Franciosa, Rapporti tra 
proprieta, imyresa e tnaMdopera in Basilicata (I. N~ E. A., 1930). 



CAPITOLO i 

CONTRATTI DI COMPARTECIPAZIONE 
NELLA ZONA ECONOMICA DELLA COLTURA ESTENSIVA DI MONTE 

§ 1. 

Partitanze nell' Arianese e correlazioni fra salariato fisso e partitanza. 

L' AJI[BIESTE. 

1. - L'indagine si riferisce al lembo settentrionale della provincia di 
Avellino - a contatto a nord con la provincia di Foggia ed a nord-ovest con 
l'ex-cil'condario di S. Bartolomeo in Galdo, della provincia di Benevento - suI 
gruppo di Appennino Campano che porta il nome specifico di Monti della 
Puglia. Si riferisce, tra altro, aIle zone e m48serie, nelle cosiddette difese 
di Ariano (sulla via che da Ariano Irpino va verso Monteleone di Puglia), 
-e nella vasta contrada Camporeale, tra Ariano e Savignano, ed a territori 
limitrofi. 

Siamo nella zona agraria Media montagna di Cervaro (Regione di mon
tagna della provincia di Avellino); Ariano Irpino e a m. 820 s. 1. d. m. 

II clima e sub umido, con inverno rigido ed estate mite. 
Il terreno e pin spesso argillo-calcare, tendente al compatto, a volte 

Jerrigno (uglio). 
La popolazione (che nella intera zona agraria oltrepassa, in media, i 

100 abitanti per kmq.) e in plaghe limitate assai pin den sa. Anche questa 
media montagna, del resto, ha una popolazione in genere abbastanza densa. 
(2uesta e, in assoluta prevalenza, agricola; e vive in grail parte in agglomerati 
Be si eccettua precisamente il Comune di Ariano, che ha varie frazioni ed ha 
buona parte del territorio con case sparse. . 

I percorsi, che deve compiere il contadino, per recarsi dagli abitati aIle 
tel"l'e coltivate, sono spesso lunghi e malagevoli. 

Indizio della stato di frazionamento del possesso puo ritrarsi - sempre 
pel Comune di Ariano - da questa seriazione (per categorie di imponibili) 
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fatta delle partite catastuli (del vecchio Catasto, essen do il nuovo di recente· 
pubblicuzione) : 

Categor!e dl lmponlbili % del numero % dell'imponiblle 
delie partite complessivo 

< lire 20 88 5 
da lire 20,01 a 50 30 12 
» » 50,01 » 100 16,5 14 
» » 100,01 )) 150 6 9 
» » HiO,01 » 200 8 5 
» » 200,01 » 800 8 8 
» » 800,01 D 500 1,5 7 
> » 500 2 40 

100 100 

Nelle zone dellema8serie (medi e medio-grandi possessi) quasi non coe
sistono piccoli possessio Questi, invece, esistono, numerosi, al margine sud. 
delle zone anzidette, e Ie cingono. Qui agiscono relazioni economic he tra im
pl'ese piccole e medie 0 grandi: altre relazioni (la cui menzione qui non ri
corre) so no importanti, tra piccole imprese e terre pubbliche. 

Le masse1'ie sono imprese capitalistico-coltivatrici, in affittanza 0 in 
pl'oprieta, in cui il tipo colturule e cerealicolo estensivo e pascolivo, in parte
a coltura discontinua, pel' nwggese t'ergine (nudo), poco esteso ma sempre
rappresentato in ogni masseria. 

Sempre nelle'lnasserie, l'allevamento dei bovini e, qui, di importanza. 
l'elath'amente scarsa-, e del l'esto i bovini non hanno altra funzione economica 
che il lnvoro. Si· aUevano, anche, piccoli 0 medi greggi ovini, i quali usufl'ui
scono il pascol0 sulle me.zza.ne, sulle stoppie e sulle 1naggesi. 

II medio livello aUuale della produzione puo indicllrsi, press'a poco, come· 
appresso (in ragione di ha.): 

terre piu reraci terre Duma leraci 
quinta Ii quintali 

granturCO' (granelia) 10 7 (1) 
fll\'etta 6 4 
HenO' (li veccia e a vena 27 22 
HenO' di sulia 0' luplnella . 30 20 
a \'ena (granelia) 9 G 
granO' D 9 G 
Ql'ZO' D 12 6 

rna - sia detto una volta per sempre - queste medie Bono approssimative· 
ed han no relativa importanza, causa Ie non rare minime produzioni doyute· 
ad andamenti stagionali avversi. 

La pl'oduzione principale e il frumento. 

(1) 11 livellO' del prodO'ttO' dipende particolarmente dalla 1liovositll. deU'snnntu. MS h 

nelie masscrie, In media ~ decisnmente superlO're a quella del rest ante .territO'riO', 
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()ATEGORIE DI PARTITANTI. 

2. Gli imprenditori agrari ehe eoncedono terre, a contratto di com parte
cipazione, sono, di norma, n~a8sari (proprietari ed affittnari) lavoraiori e in
sieme capitalisti (che, cioe, assumono anche lavoro di altri contadini). 

Prendono a coltivare terre, mediante contratti di partitanza, tipicamente
queste quattro eategorie di eontadini: 

a) con.tadini piccoli proprietari non autonomi, 0 piccoli affittuari non 
Ilutonomi, delle terre prossime alIa detta zona estensiva, e che impiegano la. 
propria disponibilita - pill 0 menu rilevante - di braccia coltivando a com
partecipazione, i; altrui impresa della zona estensiva, sp~cialmente il gran
turco; 

b) braccianti nullatenenti (cioe non piccoli proprietari, ne affittuari) 
poveri 0 poverissimi, che sono sempIici salariati agricoli avventizi, 0 al pift 
mesaruoli (assunti, cioe, per 1 mese 0 per 2 mesi al massimo, in qualche· 
masseria); 

c) salariati fissi delle ma8serW i quali, oltre alIa remunerazione sala
ria Ie, in denaro e in generi, hanno pure diritto - per il loro contratto di 
sulariato fisso - di coltivare in compartecipazione una superficie di terreno,. 
loro assegnata dal massaro, in proporzione del grado gerarchico di ciascun 
salariato; 

d) infine, contadini che conducono, con contratto di compartecipazione: 
(non colonia parziaria, rigorosamente intesa, cM qui manea) pift 0 menu pic
cole terre a seminativo arborato, e che integrano il loro fabbisogno di lavoro. 
coltivando, presso altre imprese, partite, per es., a granturco, in parteci
pazione. 

Le colture oggetto della compartecipazione sono, come detto, per a) e
per ct) specia.lmente il granturco; per b) e per C) sono il granturco, la fa
Yetta, il frumento. 

In tutti i casi, il contratto di compartecipazione si stringe con singoli 
contadini; non con famiglie: e localmente il eontratto stesso e detto mettffl"6 

(il grantureo, ece.) alla parte. Per essere precisi, l'espressione metto alJ,g, 
parte e del partitante estraneo alIa masseria. I salariati fissi e i mesMUoZi 
delle rM-8seNe considerano la partitanza come insita nel contratto salariale; 
e tale ('ssa e. 

Quanto ai rapporti di lavoro, intercorrenti - per la terra in comparte
cipazione - fra il contadino, soggetto del contratto, e i membri della sua 
famiglia, I'aspetto dei fatti e i1 s('guente. 

Nei casi a) e ct) Ie persone di famiglia - che impiegano sempre il 101'0. 

lavoro nella propria. impresa - occorrendo lavorano anche nella terra in com
partecipazione in impresa altrui. Nel caso b), Ie persone di famiglia, in genere,.. 
non lavorano nella terra a compartecipazione, e allora attendono a lavori di-· 
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'versi, anche non agricoli, e, Ie donne, a servizi domestici presso altre famiglie. 
Nel caso c) il salariato coltiva poco Ia terra a compartecipazione, essendo 
impegnato nei lavori di salariato fisso: coltivano il pift i familiari; ma per 
la fumiglia di lui (la quale vive in paese, anche lontano dall'impresa ove e 
salariato il suo capo) vi ~ il patto consuetudinario che i membri atti a lavoro 
(donne comprese) sono chiamate.a lavorare, saltuariamente, in tale stessa im· 
presa (lavori di semina, sarchiatura, scerbatur;:." stemponat'UJra, ecc.) con 
:saiari ridotti alla meta circa dei correnti, pill il vitto. 

Sempre circa la categoria c), la gerarchia dei salariati fissi (che sono, per 
una parte delloro compenso, compartecipanti in determinate partite di terra, 
·e che, cioe, hanno precisamente la figura di lavoratori fissi con rapporto misto 
di salario e di partitanza), assunti nelle masserie con contratto annuo (che 
.si inizia 1'8 settembre) e la seguente, con l'indicazione delle mansioni, delle 
retribuzioni in denaro e vitto, ed altresi della terra data a" compartecipazione. 

(:urutoiu - si occupa d€'U'andamentO' generico della azienda, sorveglia i lavor! e par
tecil)a anche ai lavori di aratura: salariO' annuo L. 700 a L. SUO, piii alloggio e vitto, 
ttrra '1 compartecipazlone (nell'imllresa stessu) tumoli 4 a grano, 11/2 a favetta, 2 a 
.granturco (1); 

[1IIf1ltino - cioe mossaro dei bovini, addetto al governo della stalia, nooche a .con
·durre i buoi nei layori di aratum: salar:o !lnnuo L. 700, lliu IIlloggio e vitto (come 
sOllra), terra II compartecipazione come pel curatulo; 

8ottogua7uno - sostituisce, occo'l'rendo, il gualllllo, rna lavora come un garzo,le: sa
lari(l allnuo L. 650, piu alloggio e vitto, terra a compartecipazione 3 tumoU di grano, 
1 u favetta, e a granturco; 

jricc(iso - Ildibito al governo degli equini, ai trasporti e aU'aratura con gli equinl: 
.8alarlo aDnuo L. 600 a I.. 700, piu alloggio e vitto, terra a compartecillazlone 3 0 4 
totlloii a graDo, 1 a favetta, 2 a granturco; 

llCcoraro - addetto al pascolo d€'l piccolo 0 medio gregge di pecore (Sl:' 8i trattasse 
til gross" gregge ovlno, vi sarebbero un maSS(lro delle pecore e piii pccorari),. aUa 
mungltul'a, alla fabbl'icazione del formaggio: salario L. 500 a 600, alloggio, vltto, terra 
in eompartecipazione,' come sopra; 

l/m'zoni - aIla diretta dlp€'ndenza del gua/fino, ma adibiti a tutti i lavon del
l'azlenda: Ralario annuo L. 600 piii alloggio e vitto, terra in compartecipazione 2 tomoli 

·a grano, 1 a favetta, 2 a granturcO'; 
rU/lazzo - salarlo annuo L. 2..'10 e alloggiO' e vitto. 

J}lIhitazione l! pel solo sulariato (spesso ridotto. alla piii modesta espressione, e in 
·gun khe caso anohe ad' un giaoiglio Iwnsile, nella stalla),' non :mche per la fnmiglia di 
lui, che, percio, risiede in paese, come dlcemmo: il salarinto ha un giorno ogni 10-15, 
pP.I Iludarla a visitare. 

Come concreta indicazione diremo ehe in una InA1Sseria Arianese di 360 
.tomoli (circa 120 ha.) - dove il massaro (affittnario capitalista·contadino) e 

(1) Anteguel'1'u, il tipo di questa remun€'razione era: snlar:o in denaro L. 300 annue, 
un torn% (It. 55) di grano al mese, 1 hI. di Yi110 l'annO', L. 1 mensili «pel sale t' per 
l'olio », ten a a compllrtecillazione circa 4 tOllluli. P€'l' dati eopiosi di allora, puo vedersi 
Ia Helazione <leI Prof. O. BORDlCA, per la Camllan a, nella II/ohiesta parlal11C'niare 8ulle 
-{)m/(lizio1!i tid, Dllnladil1i nelle Prtllrinoie mel'idionaTi (1009). 

1 tOll1olu <11 superficle = lIa. 0.33.64. 
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-gJi lIomini tIeIla sua famiglia amministrano, dirigono e sOl'veglinno, ma 
altl'esl p8l'tecipano alIa esecuzione manuale di aleuni Iavori, mentre Ie donne 
tIi famiglia quasi non han no tempo di Isvorare, impegnate, come sono, anehe 
n,,1 1;1\'01'0 (Ii cucina per i salariati - si rilevano da .t a 6 gar;;:oni fissi, oItre 
1 salariato fisso per ciaseuno degJi altri gradi: tutti (meno il ragazzo) anche 
eompartecipanti. Vi e, poi, qualche compartecipante It estraneo I), cioe non 
anehe salariato fisso; I' sono, a dati periodi, assunti salariati avventizi. 

P A'M'I DELLA PARTITANZA. 

3. I patti della compartecipazione (i eontratti sono soltanto Qrali) sono 
i lSeguenti. 

La illlrata tIel contratto e il cicIo della singola coltura (grano, fln'etta, 
gl'antlll'co) data a partecipazione; cioe meno dl un anllo. Non si SOIlO rilevati 
contmtti stabiliti per una rotazione. 

Le superticie oggetto (li ogni contratto, per Ie varie colture, POSSOIlO sti· 
mSI'si, mediamente, di circa 2 tom,ali pel grano, 1·1,1/2 per Ia favetta, 2 pel 
gl'antnl'co. Quando Ia compartecipazione sia data, come parte di compenso, 
ni salariati fissi delle mosserie, gia menzionammo Ie superficie oggetto della 
llartecipazione: ma, nelle mosserie maggiori, il !Hassaro volentieri consente 
(e, del resto, e suo interesse) Ia compartecipazione, per es" di "granturco e pill 
3nCOI'a di favetta, su superfici un po' pi" grandi, ai suoi saluriati fissi (se Ia 
famiglia di questi abbia forze di hworo adeguate), e Ia concede talvolta altresi 
ai mesaruoli (di cui abbiamo fatta menzione). 

II telTeDO e consegDuto, al ('ontadino, ,arato ed assolcato a cura del con· 
ccdente (massaro, 0 altri). 

Tutti gli altri lavori coltul'ali, nonche queUi di trebbiatura (la quale e 8 
piedI' tIi cavallo, 0 col correggiato), di paleggiamento, di essicl'amPllto, sono 
a e:lI'ieo del contadino compartecipante. Spesso Ia trebbiatura della favetta 
e, ill"e!;e, a carico del concedente. 

La letamazione e fatta con leta me prod otto nella masseria, e trasportato 
~l clII'a del massaro 0 aUro imprenditore concedente. 

Hi l'ilHa. tlullque. ia ('selu:sinl illgerenzll, del concedente, quanto all'ara· 

tura ed alla letama7:ioi:le. 
La semente e posta a meta, dai contraenti. 
il protIotto prinC'ipale (grallella) viene ripartito a meta; i prodotti secon· 

dari (paglia, pule, ece.) vanno, pel' intero, al concedente. 
Le imposte sono tutte a carico del concedente. . 
II terreno e riconsegnato, a questi, alIa fine della coltura, come si tro¥u ; 

cioe, non soltanto sodo, ma coperto di stoppia, oppure di fusti di granturco. 
Hi sono rilevati, in misura poco notevole, contratti misti di comparteci,.. 

]I:IZiOlle I'd altro, sullo stesso tel'reno. 

3 
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L'appezzamento in compartecipazione varia di anno in anno, nel luogo
e nella misura: indubbiamente l'eS'istenza della impresa media 0 medio
grande, garantisce la continuita del contratto di partitanza; rna non esiste 
vincolo continuativo tra il contadino e que17a terra a partitanza, per evidenti. 
ragioni, benche il vincolo spesso continuativo sia quello del salariato fisso
partitante con la flU],sseria. 

IMPIIllGHI DI LAVORO III REDDITI. 

4. Gli impieghi di lavoro e i redditi di questi contadini compartecipanti 
sono stati rilevati corrispondentemente ai quattro tipi menzionati; e precisa
mente: 

a) combinazione personale: pkcolo proprietario non autonomo-parti-
tante; 

b) bracciante mulattiere-partitante; 
c) salariato fisso-partitante; 
d) compartecipante a tipo colonico-partitante. 

I rilevamenti si riferiscono agli anni agrari 1929-30, 1930-31 e 1931-32 .. 

a) La famiglia C. e di contadini piccoli proprietari, non autonOIni, di 
un appezzamen1;o di semimitivo arborato (vitato) di 6 tomoli circa (quasi 
2 ha.) non lunge dalla zona estensiva. Oltre il proprio fondo, il capo famiglia. 
prende annualmente a lavorare una partita a granturco, in altrui impresa,.. 
nella zona estensiva. 

La famiglia si compone cosi: 
capo di fumiglia (Eltlt anni 89), 
SUII. moglie (anni 34), 
una figlia di 13 anni, 
una figlia di 6 anni, 
Ull figlio di ).0 ann:, 
un figlio dl 8 annl, 
un figlio di 4 anni. 

L'abitazione e suI fondo posseduto; non consta che di una camera e di. . 
una cucina, in cui anche si dorme. 

SuI terreno in proprieta si impiega lavoro del contadino, della moglie di 
lui, della figlia e del figlio maggiori (il ragazzo maggiore sorveglia il pascolo. 
delle poche pecore e del suino) per un complesso di 240 giornate, ridotte a. 
giornate di uomo. La ulteriore disponibilita di lavoro trova impiego integra
tivo, appunto, in una partitanza di gran turco, in una masseria lontana 3 km. 
dal fondicciuolo del contadino. 

La partita in compartecipazione e stata, in ognuna delle tre annate con
stderate,di 2 tomoli (ha. 0,67) di superficie (seminativo nudo) e sempre a col-
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tura di granturco. La rotazione, bensl, e tipicamente la biennale: 10 granturco 
(0 fa\'etta, 0 ,'eccia e avena per fieno), 20 grano; ma il massaro imprenditore 
non cede a compartecipazione che il granturco, ed esegue Ie aItre colture coi 
propri Halariati tissi. Quindi, iI terreno e stato ogni anno diverso. 

II la\'oro annuo impiegato media mente nella part ita e di 15 giornate 
dell'uomo e 33 di donne; in totale, di 35 giornate, ridotte a giornate di 
U0ll10 (1). 

In totale, l'impiego di lavoro di questa famiglia, ragguagJia 275 giornate 
di Ildulto: e l'ill1piego e relativo a 2,! unita lavorative. 

La dh'i!lione del prod otto e a meta, 
Annlltll J9'.!9·1930: 

gr.mturco (gronella): 
quuta del rolllparteeipante (netto della meta del seIDe impiegato) quint. 2,90, a 
L. 80 11 quint., valor" d"lIa quota parte L. 232 (stocchi, ~artocci e tutoli restano 
III cOllcedellte). 

Annata 193(}'1931: 
granturco (granella): 

qnota tiel cOIIlpartecipante (n.eUa come sopra), quint. 1,85 a L. 70 il quint., valore 
deIla qu01l1 parte, L. 129,5U (allDo dl scarso r.lccoltO). 

Anllllta 1\;31-1932: 
grllnturco (gronella): 

'lllota del cOlDparteclpante (neUa com~ sopra), quint. 2,46 a L. r,5 il quint., valore 
deUa quota p::.rte, I.. 159,90. 

DetraUa la st'lIlt'nte <II parte ('Ontadina, non vi sono altre spese per acquisto di 
wllterillIi e MervlgJ; la quota <II awmortamento e manutenzione di attrezzi fu tenuta in 
conto nel ~ul('oillre 11 reddlto del fondo in proprieta. 

Considel'Uta a se la partita, il medio valore annuo della derrata ritratta 
nel triennio, dal partitante (L. 174) compensa il suo lavoro a L .. 4,96 la gior· 
nata (ridottu, pero, a lavoro di uomo). 

Ma questa famiglia, ha altro reddito agricolo del piccolo fondo, di ha. 2 
circa, in PI'opl'jeta: non ha, invece, redditi extra·agricoli. 

Culcolato il reddito netto annuo medio, nel triennio, del proprietario 
lu\'Oratore e imprenditore, pel fondo in proprieta, si ebbe un 
valore di L. 2.17! (2) 
al 100'do di imposizioni fiscali; aggiungendo il medio l'eddito 
della partitanza in » 174 

il l'eddito totale (101'do di imposizioni) di questa famiglia e di 
annue L. 2.348 

III Non 81 dimentichl che 11 terreno e gia arato cd IIssolcato, per cura del lIIa8,~al"O. 
(2) II riassunto del med!o bllancio del reddito netto di questo imprenditore, nel fondo 

In proprletll, e j\ seguente: 
attica: produzione lord a ventlibile. . L. ll.762 
(Jalli/''': mllteriali e servigi acquistati. L. 490 

wanutenzioni e ammortamenti D 98 
588 

(al lordo dl imposte, tasse, contributi). L. 2.174 
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Questo contadino ritrae, dal fonda in proprieta, derrate di diretto con
sumo per la famiglia; cereali, legumi, vino; essendo cosi notevolmente indi
pendente dal mercato di acquisto di derrate alimentari. 

Si vede, inoltre, che, in questo caso, l'impiego di lavoro nella partitanza 
da soltanto un reddito di circa 1/15 del totale: e evidente il suo carattere 
secondario e meramente integrativo. 

II medio reddito e il seguente: 
per unita lavoratrice, L. 978 (= L. 2.:U8: 2,4 nnita. lavoratrici); 
per unita consumatrice,L. 4,17 (=L. 2.3,18: 5,25 unit a consumatrici); 

suI quale reddito non grava il servigio dell'abitazione. 

b) La famiglia R. e di bracciante mulattiere-compartecipante, ed e 
cosi composta: 

calJO di famiglia (eta anui 37), 
sua moglie (anni 37), 
un figlio di 16 anni, 
un figl;o di 12 anni, 
un figliQ eli 7 aillni, 
una figlia di 14 anni, 
nna figlia III 9 anni. 

Essa abita in paese, tenendo in affitto (per L. 300 annue) due vani di abi
tltzione, ed una stalletta pei 2 muli che possiede. 

n capo famiglia ed il figlio secondogenito lavorano in trasporti (a soma) 
coi due muli (trasporti di legna, di mosto, di vino, ecc.), e meno in la\"ori 
agricoli. La figlia maggiore va a servizio presso una famiglia del paese. 

n terreno (seminativo nudo) concesso in compartecipazione dista circa 
km. 8,5 dal centro abitato; e stato sempre, nei tre anni considerati, dell'esten
sione di circa 3 tomoli}' la coltura - analogamente a quanto detto dianzi -
e sempre stato il granturco, e sempre, naturalmente, cambiando appezza
mento. 

n lavoro agricolo ~ella partita e dato pil) spesso dal ragazzo maggiore 
e dalla donna; occasionalmente soltanto, dal capo famiglia. 

La quantita annua media di lavoro impiegato nella part ita, risulta di' 
52 giornate-uomo. Questo lavoro e dato, normalmente, da 1,1 unita lavora
tive, come detto;' ma va contata anche·l'opera occasionale e saItuaria del 
capo famiglia. 

I redditi della compartecipazione agricola, con divisione delle granella 
no meta, sono stati i seguenti: 

Annata 1929-1930: 
granturco (granella): 

quota del partitante (netta della meta del seme impiegato), quint. 4,70 a L. SO 
il quint., valore della quota parte, L. 376 (i prcdotti secondari rimango'no al con
cedente). 



Arlllllta }9.1O-1931: . 
granlnrco (granella): 
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quota d,,1 partitante (nl'tta rome sopra), 'luint. 2,90 a L. 70 il quint., L. 203 . 

• \III1Ut3 1931·1932: 
granturco (granellu): 

quota del purtitante (netta come sopra), quint. 5,20 a L. (l5 il quint., L. 338. 
La media llpe .. a annua, per manutenzione e ammortamento di attrezzi e per altro, 

j·dt J.. 33. 

Ueddito annuo, L. (376 + 203 + 338): 3 = 305 - 33 = 272. 

Col medio reddito annllale, nel triennio, in L. 272, Is partitanza remunera 
a L. 5,25 la giornata di lavoro (I'idotto, sempre, a giornata di lavoro di uomo). 

II J'eddito complessivo di questa famiglia e, in media annua: 
reddlto della (.,mpurteclpazione agricola 
r • .>ddlto dell'lndustrla dl trasporto coi muli (al netto di speSI' per interessi, 

rlmonta, allmentazlone, ecc., Inerenti ai due mUli) 
lIen-lzl e l,jc('01I trusporti, eseguiti dalla donna (L. 100, oltre L. 100 per vitto) 
aer\"lzlo della figlla maggiore, preS80 famlglln estrunea (tra suiario menslle 

I' vltto glornaUero) . 
ImlJiego 8ultuario In 18\"01'1 agrlcoli e non agricoli, presso imprese aItrui, dl'l 

figllo mllgglore (ellmpre80 11 \"lIto per alcuni gorui) . 

L. 

» 

L. 

272 

850 
200 

1.160 

:lSI) 

2.862 

La pUI'tecipuzlone I'apl'relSenta poco menD del 10 % del povero I'eddito 
anllllO di questa famiglia (potra. I'appresental'e di meglio, quando i due mi· 
nori tigli unanno qualche unno di pili, perche la famiglia potra. assumere 
Viii terra). 

lIa circa 2/3 del reddito e in moneta, e la famiglia, a parte il vitto rice· 
vuto quale compenso dalle due donne, deve acquilStal'e buona parte dei mezzi 
di el'listenza. 

II medio reddito e il seguente: 
(lei' unita lavoratrice totale L. 987 (= L. 2.862: 2,9 unita. lavoratl'ici); 
per unita conslllllatrice L. 498 (= L. 2.862: 5,75 unita consumatrici); 

e su I)uesto reddito grava l'aftitto dell'abitazione. 

c) La famiglia del salal'iato fisso D. G. - assunto, con contratto 
annllo, (ll'esso Ia IIUlsseria L. - e composta come segue: 

"111'0 famlglla (etll onni 41), 
/iua moglie I etll anni 411), 

tiD liglio di 15 onnl, 
un figllo dl II nnnl, 
Utlll ligl.a di 12 unni, 
tin:! figlia di 4 anni; 

ed aIJita in paese - in due vani di abitazione tolti in fitto (pel' annue lire-
260) - meno il capo, che alloggia nella nUl8set'ia ove e garzolle, ad 8 kill. dal 
paese, recandosi all'incirca un giorno ogni 10·15 a casa sua. 
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La compartecipazione (inerente, come fu spiegato, al contratto di sala· 
riato fisso) e in terreno seminativo nudo, rna e, per colture, pill complessa 
delle precedenti: annualmente essa comprende granturco (2 tomoli), favetta 
(1 tOlnolo) e grana (2 tornoli). 

Lavorano, in questa partita, nulla 0 ben poco il capo famiglia (assorbito 
dagli altri lavori a cui e obbligato nella masseria), ed invece, ordinariamente 
la moglie di lui e il figlio maggiore (unita lavoratrici 1,1). 

Questi ultimi sono, inoltre, chiamati, nella stessa masseria, per altri 
lavori durante l'annata, a salario ridotto. 

La ragazza dodicenne, in fine, coadiuva la mamma, nelle faccende dome· 
stiche, e un po' la sostituisce, come puo. 

La quantita media annua di lavoro che risulto impiegato nella partita 
(si I"icordi che l'aratura del terreno e fatta a cura del massaro concedente)' 
ammonta a 84 giornate di adulto. 

II reddito e il seguente: 

Anno 1929-1930: 
granturco (granella) 
favetta » 
grano » 

Anno 1930-1931: 
granturco (grunella) 
favetta » 
grano » 

Anno 191!1-193~: 
granturco (granella) 
favetta » 
grano » 

quota del p.rlit.nle 
qu.ntita valore 

(1) (2) 

q,li lire 

2,26 181 
0,82 65 
2,78 305 

1,4G 102 
0,49 34 
2,28 228 

2,41 156 
0,74 48 
3,68 350 

d?U:~C~!Is::.:e valore nelto 
(3) 

lire lire 

181 
17 48 

17 

17 

305 

534 

102 
17 

228 

347 

15G 
31 

350 

537 

""on resta da togllere che altre L. 32 annue, per manutenzione e ammortamento di
attrezzi 

Reddito annuo, L. (534 + 347 + 537): 3 = 4073 - 32 = HI. 

La partitanza remunera, dunque, di per se cOllsitlerata, la giornata di 
la\"ol"o (ridotto ad uomo) L. 5,25 (=I~. 441: 840). 

(ll Dpdotta la meta di selllente, COlllpetellte al partitunte. II medio impiego di selllenti, 
in luogo, e di kg, 7 di grunturco, kg, 34 di fuvetta, kg. 43 di grano, J){'r to»lolo di terra. 

(2) Pl'ezzi all'azienda, nel 1930, )931 e 1932, rispettivum!'nte: L. SO, 70, (iii pel gran
tUl'l'o I" per la favplta; L. 110, 100, 95 pel grano. . 

(a) Quotl' del pllrtitante, l)pr l'acl]uisto di kg. 50 di perfosfato, L. 17 mediamente. 
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A questo reddito annuale della partecipazione agricola, in L. 441, la. 
famigUa ha aggiunto i seguenti altri redditi annuali medi del triennio: 

U) altrl reddiU ngriooli: 
Ilulario annuo In danaro (L. 600) e In generl (L. 1.2(4) del capo famiglia, 

qunle salarlato fisso (garzone) dl fIIalIlleria • 

jJer giorll:lte d'lmplego agricolo della moglie, nella ma8Beria stessa ove e 
Halariato 11 llIarlto (ruetll del ~alario corrente e ,-Itto), e qualche altra 
giorllata dl lavoro In altre imprese 

per glornate di Implego agricolo del figlio maggiore, Idem . 
b) reddlU non agriool1: 

sltre glornate di lruplego ~altuario non agricolo (n. 25) del figlio maggiore. 
acr\'lzl domestlcl, prestatl saltuariamente dalla moglie del capo dl fam!glla, 

presso famlglle estranee . 

In totale L. 2.99S (= 441 + 2.554). 

L. 1.804 

» 110 
» 300 

» 150 

» 190 

L. 2.554 

Qui il reddito e largamente monetario, e relativamente poco in generi e 
in vitto. 

II reddito atferente alIa compartecipazione e il 15 % del totale: oltre 
meta del reddito totale e quello del capo famiglia, come salariato tisso. 

n reddito medio e il seguente: 

per unita lavoratrice L. 1.426 (=L. 2.995 : 2,1 unita lavoratrici) j 

per unita consumatrice L. 630 (=L. 2.995: 4,75 unita consumatrici). 

d) n contadino P. e compartecipante (di quelli che chiamammo a tipo 
colonico) non autonomo, per un appezzamento di seminativo arborato (con 
alberatura di viti e in minor parte di olivi e con pochi fruttiferi vari) della. 
estensione di quasi 12 tomoli (ha. 4 circa): quivi i prodotti delle colture erba· 
cee, della vite e dei ben pochi fruttiferi si dividono a mezzo j invece, iI"pro· 
dotto dell' olivo va per 1/3 al contadino. 

Oltre questo terreno egli lavora annualmente una partita di terra, a gran· 
turco, nella zona delle tnasserie, con divisione del prodotto a meta. 

La famiglia e composta come segue: 

CUllO famlglla (etil annl 42), 
BUa moglle (anni 42), 
un tigllo .11 anni 17, 
un figlio til annl 15, 
una 1I.;lIa til anni 8. 

11 capo famiglia, i due figli maschi, la moglie di iui, lavorano nel fonda 
in compartecipazione (2,6 unita lavoratrici). Su quel fondo, che dista 2 km. 
da centro abitato, e una minuscola casetta, con due vani abitati daila fami· 
glia, e con una piccola stalla. 
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11 fondo stesso assorbe, aal rilievo fatto, 490 giornate annue totali di 
lavoro umano (ridotte a valol'e di giol'nate di uomo). 

La pal'tita a granturco e stata di tornoli 1,1/2 (circa ha. 0,50) in ognuno
degli anni considerati. 

11 lavoro impiegato nella partita e risultato di 27 giornate (calcolate a 
ragguaglio di uomo); essendo, al .solito, l'aratura compiuta a cura del mas
saro. La semina e la sarchiatura e lavoro di donna; la rincalzatura e lavoro
di uomo; la raccolta e di donna e di uomo: questa e la norma locale. 

Annatn 192'J-1930: 
granturc() (granella): 

quota del cOllipartecipante "(netta dl serne irnpiegato), quint. 1,70, a L. 80 il quint.," 
val ore L. 136. 

Annata 1930-31: 
grantur~o (granella): 

quota del cOllipartecipante (netta dl sellie illipiegato), quint. 1,95 a L. 70 il quint.,. 
valol'e L. 137. 

Annata 1931-1932: 
granturco (granella): 

quota del compartecipante (netta di serne impiegato), quint. 1,45 a L. 65 il quint.,. 
valore L. 94. 

Media annua. L. 122. 

(Lit quota tIi ammortamento e dl llI:mutenzlone degli attrezzi e calcolata nel biluncio
del fondo l\ compartecipazione a tiPO colonico). 

La partita dunque, mediamente, remunera L. 4,30 la giornata di lavoro
(calcolo a giornata di uomo). 

Questa famiglia ha, inoltre, il reddito annuo del fondo in compartecipa
zione a tipo colonico; non ha redditi extra-agricoli. 

Hilevato il reddito netto annuo del contadino compal'tecipante, pel fondo-
suddetto, in Ipedia pel triennio, risu~tano . L. 1.890 (1} 
aggiunto il reddito della part-ita in » 122 

il reddito totale della famiglia e di 
allordo di imposizioni. 

L. 2.012 

(1) n rlassunto del medio b!lancio del reddito netto del contadino compartecipante e
n seguente: 

attivo: produzlone vendlbile. spettante al con-
bilin~ . . . . . . . . . . . 

pU8sivo: materlali e servigi acqulstati. di sua 
spettanza. . . . . . . . . . • L. 430 

manjltenzloni. amlliortamenti, rillionte, di sua 
spettanza l) 160 

(lordo di imposlzlolli). 

L. 2.480 

l) 590 

L. 1.890 
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. Va c~nsiderato che questo contadino ritrae, dal fondo in compartecipa
ZlOne a !Ipo colonico, una pr04uzione, seppure modest a come valore, abba. 
s~nza c~mp~essa, di cui assai parte va per con sumo familiare: grano, vino,. 
0110, fa glUoli , patate, frutta, carne suina, ecc. 

II la\'oro impiegato nella partitanza ha carattere puramente integrativo ~ 
esso non e che circa 1/20 del totale annuo di lavoro della famiglia. 

II reddito ,totale medio (oltre l'abitazione) e il seguente: 

per unit;}, lavoratrice L. 774 (=L. 2.012: 2,6 unita lavoratrici); 
per unita consumatrice L. 447 (= L. 2.012: 4,5 unita consumatrici). 

olh'e l'abitazione. 

§ 2. 

Contratti misti di compartecipazione. nella Baronia: 

Nella plaga appenninica, Media montagna Ufitana (Prov. di Avellino). 
e precisamente in quella che fa centro nella Baronia, sono stati oggetto di 
osservazione i Comuni di Castelbaronia, 8tm'no e Frigento (1). 

In queste povere terre montane sono interessanti, pel nostro studio, 
contl'atti misti di affitto (in generi) pel suolo, e di compartecipazione pel 
8oprassuolo (vite); mentre altri frequenti contratti misti sono quelli di ailltto. 
(in generi) pel suolo e di conduzione diretta nel sopras8!tolo (2). 

(1) 8turno, nella vaUata deU'l:fita, apportiene alia zona agraria Colic dell' Ayro Tan-. 
rasillG, mu e contel"llline al ComuDe di Frigento. 

(2) J~vitlentemeut€', questi ulLmi contrlitti misti non rigunrdano la nostrn tratta
zi.me. pulehe non riguarduno la compartecil}azione al pr()dotto. 

Tutta"ia, per la 101'0 importanza, ne diamo, in nota, gli estremi (rilevnti a Castel-
baronia). 

1 contadiul interessati :n tali contratti misti sana, in genere. piccoli proprietori non 
autonowi. La combioazione di lavoro di tali contadini e. spesso, compi!'tata soche da la
'foro avvelltizio In fileune iml}rese. 11 contratoo misto, di cui pariiawo, e stretto con un. 
siugolo ('()ntatlino: rna tutta la sua famiglia lavora con lu:. 

SI tratt:l, In geuere, di terre seminative olh'ate: 1'arOOratura e di intorno ad so. 
olivl, In wooia, per ha. 

11 contratto mlsto interessa, In grossa metlia. superficie tra i 2 e 3 hu. Spesso e
scr:Uo. La sua durata e biennale 0 quadrlennale: ma lion Wfno che blennale. Talvolta 
la r\(-omiuzione e per lunghi periodi; talvolta no. La terra si consegua a fine agosto. 

n ("anone medio di atlitto, pel suolo, e Circa di 2 tOl/loli di grano (1 tomolo dl capa
citll = It. 5,3,;:;;') per tOll/lllo di terra (1 tornolo di superficie = ha. 0,33.(4) nei terreni di 
I c1a~se; I' di 1 tomolo e ml'ZZU di grano per to malo dl terra, nei terreni di II dasse. 

11 lavoro ai tel'reno, nella maggiaranza dei c<lsi, \"a (seguito con I'aratro, ed e solo. 
per Ie coUure da rinno\"o che si lavora il terreno con la zappa: esso fa tulto car. co al 
cnntadlno, I' eosi fanno carico Ii lui tutte Ie spese. colturall, cO'lDllrese Ie s~mentl (anche
per l'erboio da s(wescio;, i concimi, ecc. I lavori dl potatura agli olivl I' di rtlccolta delle 
oL"e, 8{)nO f:ltti - per conto del proprletario del terreno - da avventizi (potatori specia
lizzati, per il primo; donne, per il secondo lavoro) I' di rado dallo stesso contadino con
duttore del suolo. Tutto il prodotto del 80prassuolo e del proprietario del terreIN. 
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L' AMBIENTE. 

1. Questa media montagna ha terre coltivabili ad altezza tra 600 e 800 

m.s.I.d.m., e pift. L'abitato di Frigento e a 912 metri. 
11 clima e abbastanza dgido d'inverno, ed e piuttosto mite d'estate. 
La densita della popolazione sta in media sui 110 ab. per kmq., e va 

telluto pl'esente che questa montagna e povera di bosco e non ricca di pascoli, 
mentre possiede molti seminativi, in gran parte a coltura estensiva cerea
.licola. 

Una discreta parte della,popolazione e sparsa in frazioni, e talvolta anche 
in case in campagna (cosi e in altri territol'i della Baronia, come, per esem
pio, a S. 80ssio Baronia e a Trevico) .. 

La costituzione, per qualita di coltura, dei territori considerati e la se
:gllente: 

Castelbaronl. 
% 

seminativi nudi . 40 
» arborati _ 23 
» irrigui e orti 5 

arboreti 14 
pascoli e incolto produttivo 14 
bosco ceduo • 8 
bosco d'alto fusto 1 --

100 

Stumo 
% 
59 
24 
t 
5 
8 
2 
2 

100 

Frigento 
0,' 
P> 

62 
21 
t 
3 
9 
4 
1 

100 

II tipo della rotazione agraria e biennaIe: l'innovo-grano; talvolta segue 
l.'ingl'ano. 11 rillnovo e parte a granturco, consociato 0 non con fagiuolo, e 
-parte a favetta per seme, a trifoglio incarnato e cicerchia, talvolta a lupi
nella. Sia detto una yolta pel' sempre, Ie rotazioni sono del tutto irregolar
mente praticate. 

Spesso Ie piccole Jmprese non ma:ntengono bestiame da Iavoro, e Ie ara
ture sonG eseguite con bodlli noleggiati da aziende maggiori. E' da notare che 
talvolta il noleggio si compensa in natura, cedendo del fOl'aggio prodotto. 

A Sturno e a Frigento il Uvello medio della produzione puo essere indi
-eato da queste cifre, per ha, : nei terreni di I classe, grano quint. 9, granturco 
quint. 8-10, vino (viticoltura cOllsociata) hI. 18; nei terreni di II classe grano 
·quint. 6-7, granturco quint. 6, vino hI. 12. 

Come ampiezza, della proprieta, prevale 10, piccola'. e poi la media. La 
gl'Hnde propl'ieta e poca. Di tutto cio e indizio la seguente ripartizione della 
..supel'ticie, per categol'ie di ampiezza delle partite catastaU: 

Castelharon la Frigento Sturno 

% % % 

< ba. 1 9 18 31 
da ba. 1,00.01 a 10 5ti 35 81 
» » 10,00.01 » 50 23 18 13 
» n 50,00.01 » 250 1~ 11 7 
> ba.250 18 18 

100 "'""100 liJO 
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_ Com.e ~apporti tra. Ie persone economiche, genericamente, la proprieta 
unprt!ndltnce prevale sull'affittanza. Cosi della prima, come della seconda, 
l'l'evalgono Ie fOJ'me coltivatrici. All'infuod della. proprieta coltivatrice e del. 
l'nOittanza colth'atrice (questa, anche in forme mi3te, con la conduzione di. 
I'etta oppure con la compartecipazione, per i SO'prassUO'li), i rapporti preva. 
leuti tra impresa e lavoro consistono nel salariato avventizio e nella compar. 
tecipazione. II salariato an-entizio e esercitato, stagionalmente e saltuaria. 
mente, da contadini proprietari ed affittuari, e non da veri nuclei di brae. 

-cianti pUri. 

C.\TI;GORIE DI PARTECIPANTI MIST!. 

2. I contadini interessati nei contratti misti, di affitto in generi (pel 
:sI101O') e di partecipazione (pel sO'prassuO'1O'), sono pin di frequente piccoli pro. 
prietal·i non autonomi. 

II contratto e stretto col singolo contadino, ma l'intera famiglia di questi 
"Iavora Ia terra. 

PATTI COXTRATTUALI. 

3. Ci riferiamo ai territori di I<'rigento e di Sturno, dove l'alberatura dei 
lIeminativi e costituita da viti. 

La durata di questi contratti misti e biennale 0 quadriennale, riconfer· 
mabiIe tacitamente. 

Non di rado, iI contratto e scritto. 
L 'a ffi tto e di norma con can one in natura: da 1 ad 1,1/2 a :2 tO'moli di 

grana (tomO'lo di capacita=lt. 55,55) per tOInO'lO' di terreno (tomO'lO' di ter· 
reno = ha. 0,33.64), pel sllO'1O' di questi terreni vitati. Cioe, circa quintali 1,90 
.a 2,50 di grano, per ha. 

Invece, il sO'prassuO'lo (come detto, di viti) e a compartecipazione: il 
pl'odotto si divide a meta tra i contraenti. 

Tutti i Iavori, per Ia coltura erbacea e per quella arborea, fanno carico al 
·contadino. Spesso i Iavori preparator! per Ie semine sono fatti con bovini ed 
.aratro presi a nolo. 

Tutte Ie spese pel' mezzi di produzione per Ia coltura erbacea (compresi i 
'collcimi e Ie sementi per erbai da sovescio, benche essi vadano a profitto anche 
-della \'ite) fanno carico al contadino; mentre Ie spese per anticrittogamici, 
per annua rinnovazione di filo di ferro e di Iegature, per Ie viti, sono divisi 

.a meta fra Ie parti'. 
Le imposizioni fiscali fanno carico al pl'oprietario. 
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IMPIEGH1 01 LAVORO E REDDITI. 

4. Oggetto di osservazione e stat a la famiglia contadina D. S., avent& 
la combinazione di Iavoro: proprietario coltivatore (per circa tOlYl-oli 7 1/2-
di seminativo vitato), affittuario-compartecipante (in circa 8 tomoli di semi
nativo vitato). 

Essa e cos! composta: 
capo famiglia (eta 40 anni), 
sua moglie (anni 38), 
fratello (vedovo) del capo famiglia (anni 36), 
tre tlgli dl anni 20. Iii e I:!, 
due figlie (di anlli U!.e 15). 

La famiglia abita Ia casetta (due vani a terl'eno e due al piano superiore). 
esistente suI fondicciuolo in propl'ieta, che dista km. 3,5 da centro abitato .. 
L'altro terreno, tolto a contratto misto di fitto e compartecipazione, dista 
1 kill. dal paese, e non ha che una oapanna per l'icovel'o e guardia. 

Lavorano principalmente' il capo di famiglia, suo fratello, i tre figli 
maschi (totale 4 unita lavoratrici-uomo), e sussidiariamente Iavorano la 
moglie e Ie due figlie femmine. 

Non e stato attendibile il rilievo per Ie due annate precedenti a quella del 
.1931-1932, siccM diamo il reddito della famiglia contadina solo per questo 
a.nno agrario. 

A) appezzamento condotto a contratto misto di compartecipazione per' 
le viti e di affitto per U « suaZo» (tollwli 8 di selnin4tivo vitato). 

La rotazione e la biennale: 'l'innovo-grano. II rinnovo e parte a granturco. 
(consociato pal'zialmente a fagiuolo) e parte ad e.rbaio. Tra la coltura del 
grano e del granturco, si coltiva el'baio intel'calure, per sovescio. 

Non si mantiene bestiame. I lavori aratori e qualche trasporto si fanno 
con bovini ed attrezzi noleggiati, il cui nolo, pero (secondo l'uso locale) si 
compensa in fOl'Uggio dell'erbaio suI rinnovo, e non in moneta. Altli trasporti 
si fanno con l'equino dell'a,ppezzamento B) in pl'oprietl\. 

8i vinitica, e si conserva il "ino, nella cantina padronale: alla vendita,. 
il proprietario e rlmborsato di spese anti.dpate. 

Produzione vendibile (quota del contadino): 

grano, quint. 9,70 a L. 100 
granoturco, quint. 4,60 a L. 70 
fugiuoll, quint. 1 a L. 100 . 
villo (Illeta della produz:one tot ale, in hI. 36,UO) h1. 18,2;) a L. 40 nette 

L. 
» 
II 

» 

L. 

970· 3',., 
100 
730· 

2,122. 
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~pe8e e quote1:arie, di spettanza del contadino, e canone di affitto: 

8('fjulsto dJ B"meut! 
8CfjulHto di pert08fato 
lIequisto dl antlcrlttogamlcl: meta della spesa coml.lessiva 
Quota di rlnnovamellto dl fill d; ferro e di legaturl': meta della spesa totale 
Quota di maoutellzlooe e di ammOl1:ameuto degJi attrezzl . 
:dtre spese dlvl-rse 
('Doone dl attltto pel 8UO/O: 16 tomoli dl grano . 

L. 
» 
» 
» 
» 
II 

» 

L. 

\JO 

70 
1ii5 
70 
85 

90 
792 

1,352 

Neddito net to del confadino affittuario e compartecipante (remunerazione 
del lavoro, interesse del capitale di esercizio, profitto) L. 2.122 - L. 1.352 = 

= L. 770. Al lordo di imposizione. 
'l'ogliendone l'interesse del capitale di esercizio in L. 110, residuerebbe 

iI reddito di lavoro in L. 660. 
In questo appezzamento condotto con contratto misto, la famiglia conta

dina impiegll. 3:;0 giornate (I'idotte a giornate di uomo). 
Pel'tanto questo reddito di lavoro l'isultll. di L. 1,90 Ill. giornata. 

ll) appezzamento in proprietd (to/noli 71/2 di seminatitvo vitato). 

La rotazione e uguale a quella detta per l'll.ppezzamento A). In pill, vi 
lIono file di piante ol'tensi, sparse nel fondo. 

Non si mantiene bestiame bovino, e pei lavori ll.l'atori si provvede come 
cJetto per A). 

~i mantengono un equino, un Imino, otto pecore, 'e si ll.lleva pollame. 

Produzione vendibile: 

grano, quint- i.SO a L. 100 • 
granturco, quillt. 3,:;0 (1) a L. 70 

• fag;uoll. quillt. 0,70 a L. 100 

vi no, bl. 38 a 1.. 40 . 
Bulno 
agnl'llI, f'V'maggio pecorino, ricotta, lana 
pollame ed uova . 
ortaggl . 

Spese, quote di ammortamento e manutenzione: 

8l'quisto di sementl 
a('f.Julsto di perfosfato 
ncquisto dl anticrittogamici 

II 
A rillortare 

(1) AUra quantlta e consumata, nell'azienda, dal suino e dal pollame. 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

L. 

L. 

» 
» 

780 
245 
70 

1.520 
340 
24{) 
200 
180 

3.575 

!!O 
105 
2ij1 

L. 436 



oc·quisto di crusca 
Ilcqui~to di un suine, per ingrosso . 
altre spese diverse 
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quota di r;nnovomento di filo di ferro e legature . 
quota di rimonta dell'equino (1) 

RipQrto 

quota di mllnutenziooe e aDimortllmento dei vasi vinari, del torchio, degli 
attrezz! 

idem del fabbl'icato rUl'ale 

L. 
» 
» 
l) 

» 
» 

l) 

» 

436. 
5(), 

60· 
100· 
120 

60. 

160-
00. 

L. 1.041 

Reddito (al lordo d.i imposizioni) del oontadino proprietario (beneficio. 
fondiario, remunerazione del lavoro, interesse del capitale di esercizio, pro
fitto) : 

L. 3.575 - L. 1.041 = L. 2.534 

L'impiego di lavoro nella terra in pl'oprieta, si e rilevato in 380 giornate. 
ridotte ad uomo. 

La famiglia osservata ha, oltre i due redditi A) e B), altre 50 giornate 
di lavoro agricolo in imprese altrui, e neE;lSun reddito extra-agricolo. Pertanto. 
essa (ordinariamente 4 unita lavoratrici, sussidiariamente la donna e Ie due 
l'agazze, altre 1,5 uuita ridotte a lavoro di uomo) ha un totale impiego di la
voro di giornate (350 + 380 + 50) 780 annue, ridotte a giornate di adulto. 

E il reddito totale e (comprelSi redditi capitalistici): 

l'eddito A) . 

» B). 
giol'nate di avventizio agricolo 

Totale 

L. 770 
» 2.534 
» 350 

L. 3.654 

(al lordo di imposizioni), in massima parte, reddito in derrate, e in minima 
parte monetario, oltre l'abitazione; 

del quale reddito, L. 770 e afferente al contratto misto di partecipaziolle 
ed aflitto: il 21 %. 

II reddito tot ale medio (oltre l'abitazione) e il seguente: 

per unita lavoratrice L. 664 (= L.3.654 : 5,5 unita lavoratrici) ; 
per unita consumatrice L. 522 (= L. 3.654 : 7 unita consllmatrici). 

(1) Alia l'iIuonta degl: ovin! sl provvede mediante l'allevamento. 
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§ 3. 

Contratti eli compartecipazione, nella Media montagna Ofantina. 

L'4MBIJJ:NTE. 

1. Ci riferiamo specialmente ai territori di Lacedonia e di Bisaccia (pro
vincia di Avellino) appartenenti alIa zona agraria Media montagna Of ant ina;· 
terl'itOl'i appenninici, propriamente appartenenti al gruppo. detto Monti della. 
l'nglia, e che hanno ad ovest l' Arianese e III. Baronia, e ad est III. Lucania. 

L'abitato di Lacedonia e a 750 m. suI livello del mare. 
II cUma e freddo d'inverno, e mite di estate. 
Le terre sono di varia veracita, spes so degradate; rna dal contratto di 

compul'tecipazione vengono spesso escluse Ie terre pin feraci. Prevalgono terre. 
di medio impasto, tendente al tenace. 

II sistema agral'io e prevalentemente cerealicolo estensivo. 
La popolazione (nella intera zona agraria) ha una densita media di 78 ab. 

per kmq. Essa vive in gran parte agglomerata, sia in centri, sill. in frazioni:. 
Lacedonia ha anche case sparse. 

Indizio dello stato di frazionamento della proprieta PUQ ritrarsi dalla. 
seguente seriazione, per classi di superficie, delle partite catastali: 

I.acedonia Bisaccia 

% 0' 
/0 

< ha. 1 S 17 
da ha, 1 a 10 28 34 

D D 10 D 50 23 18 
D D 50 D 250 17 17 

> ha.250 24 14 

100 100 

II sistema livellare ha assai peso in queste terre. Eccone i dati (in per
cento della superficie del Catasto dei terreni) : 

Lacedonia Bisaccia 
pa,.tite Ii I:ellari : % % 

< ha. 1 4 11 

da ha. 1 a 10 11 18 
> ha.10 4 2 

19 % 31 % 

Le quotizzazioni hanno importanza in questo sistema livellare: l'altipiano.. 
qnotizzato del Formicoso interessa anche il territorio di Bisaccia. I rapporti. 
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~conomici b'a quote, od ex-quote, ~ aItre terre, anche assai lontane, riunite 
nella stessa impresa contadina, sono molteplici. Oosi, i quotisti, 0 altri mi
nimi proprietari contadini, assumono terre a partecipazione nelle mas.~erie. 

Qnivi vengono date a' lavorare in compartecipazione, a vari contadini, 
-'Jllezzoni anche di 8-10 moggia (1), a second a della capacita lavorativa della 
famigJia con tad ina ; mentre il concedente si riserva i terreni migliori, che fa 
lavol'l1,re, per proprio conto, sotto ladirezione del curatolo. Per ognuno di 
-questi spezzoni, non ha luogo un avvicendamento regolare: si coltiva gran
turco, grano, avena. II granturco talvolta si con socia, parte a fagiuoli e parte 

·11 patate, in file alternate. 
II medio livello delle produzioni, nelle terre a rompartecipazione (ricor

-dando che spes so -Ie migliori restano a mana padron ale) puo stirnarsi il se
.gl1ente, per ha: 

grano .. q.li 8-12 
avena. . . . . . . . . . . . . . . . . . l) 8--10 

grantureo (in eonsoe~azioni eon patata, fagiolo, ece.) • l) 7-9 

rna gli sbalzi di produzione, con eccezionali minimi nelle cattive annate, sono 
frequenti. 

'OATEGORIEl 01 COMPARTECIPANTI. 

2. Gli imprenditori che concedono terre a partecipazione sono, piu spesso, 
proprietari borghesi, che yivono prevalentemente in cittft, 0 professionisti; 
·e imprenditori delle masserie. 

80no lavoratori cornpartecipanti,'il piu spes so, contadini piccoli proprie
tf! l'i (0 enfiteuti) 0 quotisti. 

11 contratto si stipula col capo famiglia, ma tutti i rnembri di questa 
lavorano la terra in compartecipazione (come quella in proprieta). 

Localmente i contratti di compartecipazione si comprendono sotto Ia 
Joenzione: condurre terre a la parte . 

. PATTI 01 COMPARTECIPAZIONE. 

3. II contratto di compartecipazione consiste nei seguenti patti essenziali. 
11 contratto ha inizio a fine di agosto-primi di settembre. . 
II concedente consegna, al compartecipante, la terra arata e assolcata. 
Le colture riguardanti il contratto s?no grano, avena e granturco (con-

.sociato tal volta a fagiuoli, patate, ceci). 

(1) 1 rlwY.!liU = ha. 0,41.15.22: detto aoehe tOlllolo. 
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Se IIi fa magge8e nudo (0 calvo, 0 vergine) Ie arature, fatte a cura del con
<:edente, lIono tipicamente tre: una. prima in febbraio (pin tardi, lie si pro
lunga. il periodo a pascolo: rna allora, il mezzo meccanico deve essere pin 
potente); la. riciditura in maggio; Ia. rinterzatura in agosto. 
• II contratto dura. prevalentemente un solo' auno, anche perche, nella por
zione di terreno occupata. dal grano, nell'anno successivo capita il ripaso l6vo
rato; 0 raramente tale porzione si semina ad avena. (nei terreni pin fertili). 
AI granturco segue grano, che ·viene seminato dallo I!,tesso compartecipante, 
nel C3S0 che rinnovi il contratto con 10 stesso concedente. 

Non vi e contratto-Upo. 
I contratti sono spesso scritti, ma. non registrati. 
Eccetto i lavori di 30ratura del terreno che, come detto, sono a cora e ca

l'ico del concedente, gli altri lavori tutti sono a carico del contadino compar
tecipante: 8010 per la trebbiatura (a piede di animali» del grano e dell'avena, 
iI concedente presta. 130 pariglia ed il bifolco, ma il compartecipante ha l'ob
bligo di dare il vitto 301 bifolco ed il mangime (in misura giornaliera di mezzo 
tomolo di avena, per pariglia) agli animali. Nel caso di trebbiatura a mac
~hina, 130 spesa per il nolo della trebbiatrice (L. 2,50 per tmnolo di grana 0 

per 2 tomoH di avena) e a carico di entrambi i contraenti. 
II seme e conferito interamente dal contadino partecipante .. La concima

zione minerale non si pratica; e anche quella letamica si pratica poco, per
eM 10 stallatico dell'azienda si sparge, per 10 menD in gran parte, negli ap
pezzamenti che il ma88arO coltiva per proprio conto. 

n prodotto in granella (grano, avena, granturco, fagiuoli) e in patate 
si divide sempre a meta. La paglia spetta 301 concedente, quale si sia il modo 
·di trebbiatura.· 

Abbiamo detto che, prevalentemente, 130 terra cambia di anno in anno. 
n ,'incolo tra contadino e la stessa terra non e quindi stabile. Fuor delle 
terre delle ma8seNe, e frequente poi, 10 sfruttamento del terreno; e 10 messo 
impoverimento delle terre toglie continuita dell'attaccamento, ad esse, del 
Javoratore. 

Ne!la plaga non hanno luogo contratti misti. 

IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI. 

4, Sono stati rilevati per due famiglie di compartecipanti, in due mas
.serie locali. 

a) Famiglia R., compartecipante-piccolo proprietario. 

L'appezzamento, a seminativo, per cui ha luogo 130 compartecipazione fa. 
parte della masseria G. P., distante 5-6 km. dal centro urbano. L'estensione 



dell'azienda si aggira intorno ai 60 ha.; rna oil proprietario da in com parte
cipazipne, a 7-8 compartecipanti diversi, solo una ventina di ha.: il rima
nente, parte e a pascolo permanente, parte cade a riposo lavorata, e parte e 
coltivato per conto padronale con salariat"i fissi. 

La piccola famig!ia contadina R. e cosl costituita: 
11 ('apo, di anni 26, 
la moglie, dl anni 24. 

i quali; entl'ambi, lavorano la terra in compartecipazione, e, secondariamente, 
coltivano un appezzamento di Ioro proprieta. 

La famigIia contadina abita, in casa tolta in affitto, nel centro urbano. 
'l'utti i sempIici compartecipanti della masseria devono abitare nell'aggIo
merato, poiche l'unico fabbricato di essa e destinato esclusivamente al pro
prietario dell'azienda e" ai salariati fissi. 

La casa abitata consta di'due soli vani: una camera da letto e cucina, 
ed una stalletta per un asin~, un suin~ da ingrasso e aicune galline . 

..4.tmata agraria 1931-3'2. 

1) L'appezzamento seminativo assegnato a compartecipazione e di 7 to
moli (ha, 2,8): parte a grano e ::td avena, parte a granturco, patata, fagiuoio 
e cece~ 

Quo.ta del cornpartccipante (netta da semente): 

grano, "quint. 6 a L. 110 . 
avena, quint. 2,GO a L. 80 
granturco, quint. 1,72 a L. 70 
patate, . quint. 1,70 a L. 30 

"fagiuoli, kg. 23 a L. 1 
ceci, kg. 14 a L. 0,80 

Spese e quote, del contadino compartecipante: 

spese dl trebbiatura 
aUre spese varie 
quota di manutenzione e ammortamento di attrezzi . 

L. 
Il 

II 

Il 

Il 

Il 

L. 

L. 
Il 

D 

L. 

660 
2~ 

l2D 
51 
23 
11 

1.073 

45 
65 
15 

125 

Reddito netto del contadino compartecipante (ai Iordo da imposizioni): 

L. 1.073 - L. 125 = L. 948. 

Nell'appezzamento, Ia famiglia contadina impiega 145 giornate-uomo: 
Ja" J'emunerazione ragguaglia a" L. 6,50 Ia giornata-uomo. 



2) 1 due piccoli appezzamenti in propl'ieta, siti, uno a 6·7 km. dal centro 
ul1itato, e l'altro a 1 km. dal centro stesso, so no di poco oltre 1 ha. di super
ticie, in complesso. Il primo ha la superficie di ha. 0,61 e si coltiva a favetta 
da seme e grano; il secondo ha la superficie di ha. 0,41 e si coltiva a gran
turco (in pal·te conl!ociato a patata, fagiuolo e cece), ed a grana (e avena). 

I lavOI·j sono tutti eseguiti a braccia. 

Valore della produzione vendibile (nettada semente): 

granturco, quint. 1 a L. 70 (1) 
patate, quint. 1.80 a L. 30 (1). 
fagluoll, kg. 20 a L. 1 . 
cecl, kg. 10 a L. 0,90 
faVl~ttH, quint. 2 a L. SO 
grano, quint. 4,5 a L. 91i 
avena, quint. 1 a L. 80 . 
ma:ole: I.er Incremento carneo (netto) 
uova e polIame 

."I/lffse e quote: 

perfosfato 
altre spese diverse 
quota dl rlmonta delI'aslno 
quote dl manutenzlone e ammortamento 

Reddito netto (al lordo da imposizioni): 

L. 1.085 - L. 209 = L. 876. 

L. 
» 
D 

D 

» 
D 

» 
» 
» 

L . 

L. 
» 
» 
» 

70 
54 
20 

9 
160 
427 
80 

100 
103 

1.085 

64 

SO 
50 
15 

L. 209 

NegJi appezzamenti in proprieta la famiglia contadina impiega 90 gior· 
nate, ridotte a unitll lavoratrice-uomo. 

Reddito complessivo della famiglia (al lordo da imposizioni) : 

a) dall'appezzamento in compartecipazione 
b) II in proprietll . 

Totale 

sui Quale reddito grava l'affitto della casa, in paese. 

Il medio reddito e: 
per unitll lavoratl'ice L_ 1.140 (= L. 1.824 : 1,6), 

L. 
» 

948 
876 

L. 1.824 

per unita cODsumatl'ice L. 1.042 (= L. 1.824: 1,75), suI Quale grays 
l'abitazione. 

11) Al uetto anche da reimpiego per I'ingrasso del lIuino. 
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b) Famiglia D. B. 

L'appezzamento di seminativo in partecipazione fa parte della ma8seria 
N. B. distante 10 km. circa da centro urbano. L'estensione della masseria e 
di circa 120 ha., dei quali un terzo circa e dato in compartecipazione, a diversi 
contadini: pel rimanente, e parte a pascolo, parte a riposo lavorato, e parte 
e condotta per conto del propr!etario. , 

D. B. e partitante estraneo(cioe . non, contemporaneamente, salariato 
fisso) di questa masseria, che 'cede abbastanza terra a partitanti estranei, 
fra cui una notevole pa;rtita a questa famiglia, ben ·provvista di forze di lavoro 
e un po' di capitale. 

II compartecipante e, insieme, piccolo proprietario e mulattiere, D. B. ha 
famiglia cosl composta: 

il capo, anni 56, 
la moglie, anni 42, 
3 figli, anni 23, 19, 11, 
2 figlie, ann; 17 e 13. 

I tre maschi adulti (3 unita lavorative·uomo) lavorano in continuita; 
Ie donne si occupano pill che aItro dei lavori di casa, e poco della terra. 

La famiglia abita, in casa di sua proprieta, nel centro urbano. La casa 
consta di un sottano, adibito a stalla, e di due vani, dei quali uno serve anche 
pel' cucina. 

D. B. possiede due muli, coi quali, oItre a lavorare il proprio terreno, 
l'ealizza vari noleggi, fuori del fondo, per trasporti. 

Annata agraria 1931·32. 
L'appezzamento seminativo, a compartecipazione, di 18 tomoli (ha. 4,70), 

e coItivato a grano, avena, orzo e granturco (in parte consociato a patata, 
fagiuolo e cece). 

Produ.zione venttibile, del cOIll,pa;rtecipante: 
grano, quint. 12,25 a L. 110 . 
avena, quint. 2 (1) a L. 80 . 
granturco, quint. 3,75 a L. 70 (2). 
patate, quint. 5 a L. 30 (2) 
fagiuoli, kg. 6.3 a L. 1 . 

ceci, kg. 36 a L. 0,90 
malale: per incremento carnoo (netto) 
uova e pollame 

(~ calcolato a parte il reddito dl noleggio del mUli). 

I •. 1.3-18 
» 160 
II 263 
» 150 
» 63 
» 32 
» 130 
» 180 

L. 2.326 

(1) Quuntitll al ·netto anche di quella reimpiegata per alimentazione dei muli. 
L'orzo, di parte contltdina, ~ dato ai mull. Cosi Ie paglie. 

(2) Al netto anche da scarto e reimpiego per l'illgrasso del sui no. 



Spese e quote: 
acquleto dJ manglmi 
oltre SpeI!e dlvene . 
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quota dl manuteuzlone e ammortamento di attrezzi e di un 
aratro In f~ro 

quota dl rlmonta di una p!trlglia di muli . 

Reddito netto (al 10rl10 da imposizioni): 

L. 2.326 - L. 705 = L. 1.621. 

L. 280 
D 135 

• 
• 

70 
220 

Nel terreno condotto in compartecipazione, 180 famiglla contadina im
piega 410 giornate ridotte ad uomo, con 180 forte distanza da percorrere per 
recan;l!Ii: 180 compartecipazione remunera 180 giornata-uomo a L. 3,95 in media. 

2) L'appezzamento in propl'ieta, dell'estensione di ha. 1,64, a 2 km. da 
centro alJitato, e coItivato parte a. grana e parte 8ta a riposo. 

Prouuzione lorda vendibile: 

grano, Quint. 4,5 a L. 100 . 
/Ida . dl be..tlame (pascolo) . 

L. 450 
» 60 

L. 510 
la paglia e parte dl pascolo 8O'IlO destinaU al mull. 

~pese e quote: 
apeae dl ~'()ncimazlone 
aUre spese dl verNO! . 
fluota di D1anutenzione e ammortamento di attrezzi 

L. 
» 

65 
55 
15 

L. 1.35 

Retltlito netto (al lordo da imp08izioni) dell'appezzamento in proprieta: 

L. 510 - L. 135=L. 375. 

Nell'apppzzamento in proprietA, la famiglia contadina impiega 38 gior
nate, l'idotte a unita di uomo. 

3) I noleggi realizzati con i due mull, ilommano a L. 450. 

Retldito complessit-o della fUlniglia (al 10rdo da imposizioni): 

a) daU'appezzamento in partecipazione 
bJ daU'appezzamento in proprieta . 
c) dai noleggi di mull 

Complessivamente 
Medio reddito totale: 

per unitA lavoratrice L. 815 (= L. 2.446: 3 unita lavoratrici) ; 

L.1.621 
» 375 
» 450 

L. 2.446 

per unita consumatrice L. 408 (= L. 2.446: 6 unita consumatrici). 
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§ 4. 

Altre correlazioni contrattuali tra partitanza e salariato fisso. 
nella' Media montagna Ofantina. 

La concomitanza gia esposta, della partitanza col rapporto salariale fisso 
si osserva, come e naturale, in tutte Ie altre zone ove - per l'esistenza della 
m,asseria ~ ha importanza il salariato fisso, che - con precisione - e con
tratto, insieme, di salariato fisso e di compartecipazione. Cosi, in quella parte 
della predetta zona Med'i.a montana Of ant ina, dove la grande e media pro
prieta hanno notevole rilievo. 

Quivi Ie masserie del territorio di Rocchetta S. Antonio hanno organizza
zione a tipo pugliese, a salariati fissi. Questi - in coordinazione col patto 
salariale - sono anche coitivatQri a partecipazione di prodotto, nell'impresa 
stessu. Sono state ivi rilevate Ie modalita seguenti di patti salariali e di quan
tit:), di terra data a partitanza. 

Ourl/tow: retribuzione annua in danaro. L. 1500; :n natura, quint. 12:90 di grano, 
It. 12 di olio (1 litro al IDese), Itg. 12 di sale. Coltiva - per proprio conto e senza com
pensi aU'imprenditore - lIlezza versuro, (ba. 0,61.73), BU tel'l'eno arato a spese deU'illl
prenditore .. Infin~ coltiva - a cOlllpartecipazione con l'imprenditore - una versura 
(ba. 1,23.45) a granturco. 

Capo a ra.t are, 0 caporale: retribuz:one annua L. 1300 in denaro; tutto il resto 
- compresa la terra da coltivare -- come il curatolo. 

:lJassaro deUe pecore: salario Rnnuo in denaro L. 1200; in natura, grano sfarinato 
Guint. 4,00, olio It. 12, sale kg_ 12, cacio kg. 30, lana kg. 4: ter.re da coltivare, come il 
t't/rutolo e il ca-po I~ratore. 

Massaro d.ellll vacche: retribuzione, e terra da coltivare, come il precedente. 
Aratore: f:.talurio annuo L. 1200; in natura, COIDe il lI/a .. ~saro delle pCCfJre>: terra da 

<colUvare mezza verSUl'a a fava,- per proprio conto; ultra mezza t'crsura a faya, a a 
granturco, in compartecipazione con l'imprenditore_ 

Si nota, in confronto con modalita esposte in preceuenza, maggior sa
lario moneta rio, e, invece del Yitto,solo generi. 

La terra concessa a questi salariati fissi, e coltivata ~ol concorso delle 
famiglie di essi. 

Va pure ricordata - sempre per questa zona -la coesistenza, nelle medie 
imprese, di questo lavoro salariale e insieme compartecipante (i salariati tissi, 
e insieme partitanti, ora menzionati) e di altro lavoro compartecipante. Di
futti, si concedono terre seminative, in piccoli lotti, anche ad altri contadini 
.semplici parzonali, con patti diversi. 

Precisamente, questi ultimi contadini ricevono Ie terre spes so gia lavo
rate e seminate dall'imprenditore (massaro od altro): per tali lavorazioni e 



per tale semina, i parzonali pagano un compenso (1), e compensano inoltre 
metl\ della semente impiegata: dopo di eh~, essi eseguiscono tutti i lavori 
di eoltivazione e di raeeolta, ed il prodotto si ripartisce a meta, tra impren
ditore e parzonale. 

Questa forma di eompartecipazione al prod otto, dl\ partieolare modo 
all'imprenditore, di garantirsi della bonta dei lavori e della semina - che egli 
8te880 fa eseguire, eoi mezzi pill 0 meno tecnieamente progrediti dell'azien
da - e di eliminare, in pari tempo, molto impiego di braccia salariate. 

§ 5. 

Compartecipazioni e contratti misti, nella Zona montana del Taburno. 

Le eompartecipazioni studiate nella appenninica zona agraria del Ta
burno, in provo di Benevento, sono speeialmente quelle dei territori di Cau
'tano e di Frasso Telesino. Sono localmente denominate contratti alla parte, 
od anehe di colonia e di mezzadria, impropriamente in quanta manca l'appo
deramento, nel sen so gill, detinito. 

L' AMBIENTE. 

1. 11 clima e.di tipo montano, sebbene ·con inverni relativamente miti: i 
fl'eddi tardivi spesso danneggiano, tuttavia, Ie colture. La cattiva distribu
zione delle pioggie, con frequenti siceita estive, da aHa zona Ie caratteristiche 
del clima' caldo-arido. 

II terreno proviene, nella parte alta, da roccie calcaree e tuti caleari; 
pill a valle, gli elementi pro\'enienti da queste roecie sono commisti ad altri 
pl'ovenienti da ban chi di arenaria mista ad argilla (Cautano); oppure it ter
I'l'no, di ol'igine vuleaniea e fertile, e intercalato da zone piuo meno argillose 
(Fl'asso Telesino). 

La popolazione e quasi esclusivamente agricola: essa ha (1921), pel com~ 
plesso della zona, la denl:!ita di 123 abo per kmq. ; densita forte se si considerll
la l'agguardevole sllperticie coperta di bosco: rna. Frasso ha tra i 150 e 16Q 
abo per kmq. (e cosl e per Solopaca, mentre Paupisi ha 260 abo per kmq.), 
invece Calltano ha 72 abo per kmq. Comunque, nel complesso di questa zona 
lUontana, si ha il maximum di densita della regione di montagna della pro
\'illcia di Benevento; e si ebbe il maggior incremento di popolazione tra il1911 
e il 1921, della regione stessa. 

(1) L. 120-150 per ha., Be la terra e stata a maggese l'anno prima (musCo intero); 
J,. 6l). 75 p('r ha.; se s1 trlltta d1 rlstol~pio e se siano. faUe solo lavornzioni superficiali 
(arrU8Battlra). Non s1 paga compenso se, dopa avena, si semini un terrel!o non lavorato 
-(sl'm:na in CUoNO). 
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La popolazione sparsa e alquanto aumentata nel complesso della zona; 
tuttavia vive in buona parte accentrata, a Cautano ed a Frasso Telesino. 

Nel censimento 1921, Cautano aveva ancora analfabeti il47 %dei maschi 
e il 59 % delle femmine; e Frasso il 34 ed il 50 %. 

Un indice della divisione del possesso, in questi due Comuni, e dato dai 
seguenti % della superficie del catasto dei terl'eni, occupata dalle partite 
catastali seriate per classi di imponibili: 

partite fino. 
l) da 

» 
II 

L. 
» 
» 

» 
II 

» 
» 

l) II 

con pin di » 

a L. 
50 II » 

100 II » 
200» II 

500 » II 

1.000 

50 di imponibile 
100 » 
200 » 
500 » 

1.000 » 
II 

Cautano 

% 
21 
15 
12 
17 
12 
23 

100 

Frasso TelesiDo 

% 

8 
16 
26 
23 
10 
17 

100 

La costituzione per qualita. di coltura, dei due territori, e la seguente ~ 
(in % della superficie agraria e forestale). 

seminativi semplici (compresi gli orti). 
II con piante legnose . 

colture legnose specializzate. 
prati-pascoli permanenti semplici 
pascoIi permanenti semplici . 

II 

boschi. 
» con piante legnose. 

incolto produttivo semplice . 

Cautano Frasso Telesino 
% % 

13 
23 

3 

35 
22 
4 

13 
39 

2 
11 

35 

100 100 

Per quanto in zona montana, si tratta spesso di terre collinari, con molta 
importanza del seminativo arborato. 

I seminativi arborati (con viti ed olivi) toccano gli imponibili catastali 
di lire oro 200. E, nel complesso di questa zona montana, nonostante la esten
sione boschiva, la prod~zione lorda unitaria, calcolata nel 1924-25, risulto· 
Ilssai alta (lire oro 400, contro la media di 315 per la'intera regione di mon
tagna di questa provincia). 

Illivello attuale delle produzioni unitarie (per ha.) a Cautano ed a Frass() 
Telesino, puo essere indicato come segue: 

in montagna in con ina 
mas .. min. ....... min. 

grano quint. 7 3 9 5 
segala II 7 3 9 4 
granturco » 7 3 12 7 
patata (non consociata) » 70 40 90 60 
vite (in uva) (in vigneti). » 100 50 
oli vo (in olio) (colt. promiscua) II a 1,5 
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Anche terreni fertili hanno spesso searse produzioni nnitarie di cereale~ 
per fatto della Jittezza dell'arborato 0 dell'arbustato: si hanno altrove, 
nella zona, produzoni maggiori di cereale, come Dei seminathi nudi, che BOno. 
in ispecie nella parte bassa della zona stessa, lungo il corso del Calore Irpino. 

La rotazione prevalente ~ la biennale: 10 grantnrco (talora consociato
con fagiuolo), oppure patata (0 fava, 0 veccia), 2" grano (oppure segala). Tal
volta si ha nna rotazione quinquennale (Cautano): 1° rinnovo, 2<> grana con 
JlJpinella, 3"-40 lupinella, 5° grano. 

CATEGOIUE DI COMPARTECIPASTI. , 

2. I contadini che prendono - da privati proprietari 0 dal Comune -
terre a compartecipazione, sono: 

a) contadini proprietari coltivatori non autonomi; 

b) quotisU (enfiteuti 0 affittuari di quote comunali) : ve ne sono di varia 
entitcl, da 1 t(;rIWlo di terra, a parecchi tomoli (1). 

Concedenti sono, anche, spesso affittuari di terre comunali, che Ie sub
concedono in partecipazione: sono detti in luogo, appaltatori. 

Le. terre comunali sono sempre seminativi nudi. Sono specifici ad esse,. 
frequenti patti di terratico, dei qnali sara. fatto cenno. 

PATII DELLA COMPARTECIPAZIOj),"E. 

3. II contratto si stringe con singoli contadini, e non con famiglie. Esso,. 
di norma., e orale; talvolta scritto. 

Le terre si consegnano, dal concedente al contadino, il 25 agosto, senza. 
apposita aratura. Le poche scorte di fieno, di paglia e di letame, ben rara
mente esistenti, vengono stimate per essere riconsegnate a pari valore a fine 
di contratto. 

La durata del contratto non e minore di due anni, ed ~ correlativa ap
punto alIa rotazione biennale; sicch~ di solito il contratto dura 2, 4, 6 ... 
anni: esso si PUQ rinnovare tacitamente. 

L'epoca fissata per Ie disdette e il maggio. 
La compartecipazione concerne tntte Ie colture, erbacee ed arboree (salvi 

i contratti misti, di cui tra breve diremo): ma pin di frequente concerne la.. 
coltura erbacea. 

(1) A Cautano i quolisti - fino a1 1929 - corrispondenno al Comune un canone in 
nlltura, corrispondente ad 1/5 circa della produzione; ma 10 pagavano ad un «appalta
torp. della esazione., che garantiva, anno per anno, il Comune. Dal 1929, es,n pagan~ 
direttamente al Comune, un canone aunuo. in denaro. 
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I contratti di compartecipazione, 0 misti, sono per superficie di terreno 
variabili, secondo condizioni, da 1 tomolo a pit) ettari: in casi rari (e per 
terre lontane dall'abitato) fino a 10 ha. II contadino domanderebbe a com
partecipazione tnnta terra quanta gliene consentirebbe la disponibilita di 
1a"oro della propria famiglia: rna, eifettivamente, Ie terre un po' pift estese 
sono concesse a contadini che dispongono di qualche capitale di esercizio. 

Tutti i l:n'ori al terreno c Ie cure colturali sono dovllte dal contadino 
partecipante. Di norma, i lavori al terreno sono tutti a zappa: talvolta si 
lavora invece con l'aratro chiodo (nei terreni nudi ed olivati, e non in quelli 
Titati). Allora il bestiame e posseduto 0 viene preso a nolo, dal contadino. 

Tutte Ie spese coIturali nonche l'acqllisto di materiali e di servigi da 
fuol'i del fondo, sono a meta, fra Ie pal'ti. Seguono questa norma anche Ie 
sementi I'd i concimi (nonche gli anticrittogamici, se anche il soprassuolo e in 
-compartecipazione). Ma, di fatto, Ie moIte terre comunali sub-cedute dallo 
appaltatore non si concimano: quegli non intende partecipare alla spesa~ 

Per la semente di grano di rado e ammesso che il concedente anticipi, 
'occorrendo, la quota del contadino, secondo un sopravissuto uso locale, che 
permette di ritenerla poi, dal prodotto, oltre ad un compenso, a titolo di 
interesse, in ragione di 4 misure (It. 10) per ogni t01nolo (It_ 55) di grana 
prestato: e chiaro che l'interesse e uSllrario, trattandosi del 18 % per 9 mesi 
di anticipazione. Invece per l'anticipo per l'acquisto di concimi, non compete 
mai interesse. 

La trebbiatrice non e di uso frequente, prevalendo ancora i vecchi sistemi 
di tl'ebbiatul'a a piedi di animali 0 col correggiato. 

I prodotti vengono cosi ripartiti: a meta, quelli delle colture erbacee 
e della vite; 3/5 al concedente e 2/5 al contadino, l'olio di oliva, salvi rari 
casi in cui anche Polio e diviso a meta tra i contraenti. Talvolta, la paglia 
appartiene per inter~ al contadino (Cautano) : talaltra no. I prodotti vengono 
divisi suI fondo, ognuna delle parti proVYedendo al trasporto (spesso a soma) 
~ella propria quota: raramente il trasporto della quota dominicale e a carico 
del contadino. 

Nelle terre comnnali, Pesattore del Comune prende sola granella, e lasria 
la paglia al contadino. 

La rieonl<egna della terra si effettn:t il 25 agosto, senza lavori coltnrali. 
Quando il contratto e scritto, molte volte un patto stabilisce che Ie superfirie 
a moggese di granturco, patata, lupinella, ecc. siano della stessa entita di 
quelle consegnate. 

4. In questi territori - inoltre - sono stati rilevati i contratti misti 
scguenti : 

a) .A Cautano i contratti misti, piuttosto rari, consistono in un rap-
1,orto di compartecipazione pel suol0 (coIture erbacce) e di conduzione diretta 



- 511-

llel 1I0prasIJIl010 (\'iti, olivi); oppure in un rapporto di compartecipazione pel 
lIuol0 e di affitto (al contadino stesso) pe180prassllolo. . 

La durata di questi contratti misti e (come detto pei contratti a com. 
partecipazione) non minore di 2 anni, e, di norma, correlath'a all'avvicenda
mento delle colture erbacee. 

Quanto ulla compartecipazione pel 811010, si applican.o i patti dianzi 
menziona ti. 

E quanto al 80pra.IJ811010, se esso e in conduzione diretta, illavoro manuale 
ne e atHduto, a salario, ad aItro contadino (0, per Ie potature, a contadini 
specializzati); od invece - rna di rado - affidato all'istesso contadino che 
~ compartecipante per Ie colture erbacee, compensandolo a salado. 

Se, invece, il soprassIl010 e in affitto al contadino medesimo, talvolta la 
·corl'esponsione e in natura, ed e ·fissata, anna per anno, suUa base di una 
stima della quantita del prodotto al'boreo; stima di un esperto locale, scelto 
d'accol'do tra Ie parti, e fatta all'epoca del raccolto. Questa corl'esponsione 
essendo, al101'a, variabile, non ha proprio carattere di can one di affitto, 

b) II territorio di Frasso Telesino presenta, invece, esempi di contratti 
misti, nei quali la compartecipazione e per il 80pra,~811010 (viti ed olh'i), 
ment!'e il 811010 e dato in aftitto al contadino istesso. 

Questi contratti misti sono di una notevoie durata, toccando anche il 
~essennio. 

L'uffitto del suolo e con canone in natura (in grano), ragguagliflto aUa 
fel'acib\ naturale del terl'eno. Attualmente, tale canone va da 1/2 tomolo a 
2 tomoU di grano (1 tOlllolo di capacita = It.· 55), per 1noggio 0 tomolo di 
tel'l'a(= ha. O,33.8i.36). 

La compartecipazione per l'arboratura avviene con questi patti: 

tutto il lavoro fa carico al contadino: il concedente, soltanto, ha 
facolta. di aftidare la potatura dell'olivo ad esperti di sua fiducia; rna aUora 
sostiene per intero la spesa di essa; 

Ie spese (compresi anticrittogamici, concimi, ecc.), sono per meta a 
carico di ognuno dei contraenti; 

il pl'odotto si divide, quanto alIa vite, !l meta fra Ie pal'ti; quanto 
all'olivo, per 3/5 al concedente e 2/5 al compartecipante: salve modificazi01ii, 
correlutive alIa densita delI'alberatura e allo stato produttivo di questa. 

Nelle terre olivate, talvoIta, anziche una frazione del prodotto olio, il 
contratto misto attribuisce al proprietario una quantita determinata di olio 
(p. es. 1 It. 0 3/4 di It.) per ogni pianta di olivo in produzione. 11 patto in. 
tende tutelare la conservazione del patrimonio arboratura, stimolando il con
tadino alIa buona coltura. 

Per la "ite, la palatura di impianto e a carico del concedente: il rinno
\'umento annuo di essa e considerata spesa di conduzione, divisa a mezzo 
<'01 contadino. 
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5. Sempre in questi terri tori , vi sono contratti localmente detti di ter .. 
,'atioo; rna che non sono propriamente tali, se per terratioo s'intenda la. 
forma in cui il contadino corrisponde al concedente una quantita fissa prede· 
tcrminata (non una frazione) del prodotto, in natura, ritenendo pel' se il 
riIuanente del prodotto. Questi cosiddetti tCl'ratici riguardano Ie terre aIte 
e pO\'ere, di prOlll'ieta di Comuni, date a cornpartecipazione. 

Il Comune di Frasso 'relesino suddivide a partecipazione di prodotto. 
ha. 85 di terre di montagna. Il contadino provvede ad ogni lavoro e ad ogni 
spesa, e il prodotto viene l'ipartito per 1/5 al Comune e per 4/5 al contadino. 

Le Amministrazioni comunali danno talvolta« in appaIto» i propri red· 
diti di queste terre seminatori~, in forme diverse. L'appalto si delibera al 
migliore oiferente, che paga una somma in denaro al Comune, e sub·loca ai 
contadini, verso un canone in naturlj" non prefisso, ma commisurato ad una 
quota del prodotto. 

Oppure, l'appaltatore garantisce al Comune una data quantita di del" 
rata (grano), e provvede a riscuotere, da contadini, Ie quote di grano dovute 
11,1 Comune stesso (pel' es. il quinto del prodotto) dopo valutata l'entita. del 
prodotto stesso, suI campo, avanti la mietitura, in contraddittorio coi con· 
tadini. . 

Sono sopravvivenze di vecchissime forme, che, nella reaIta dei fatti, pos· 
sono pl'estarsi ad oppressione dell'interesse del contadino, e che e desidera·· 
bile scompaiano. 

IMPIIllGHI DI LAVORO E REDDITI. 

6. Si studiano Ie combinazioni personali : 

a) compartecipante - piccolo proprietario, 
b) puro compal'tecipante. 

a) La famiglia contadina Z. e composta COS!: 
capo famiglla (eta annl 42), 
Aua lllogUe (anni 4U), 
4 figli mnsc!l; (anni 19, 16, 10, 5), 
2 liglle femmlne (anni 17, 13). 

Il capo famiglia e proprietario colt iva tore di ha. 1,90 di terreno semina· 
torio, discretamente arborato; e inoltre coItiva in partecipazione due appez-. 
zamenti di seminativo nudo: unci in montagna, di quasi 1 ha" ed uno in col· 
lina, di circa 2 ha., a meta di prodotto. 

Attendono ai lavori agricoli il capo famiglia, i due figli pili grandi e Ie
due figlie (unita lavoratrici 3,1) ; la donna (unita 6,6) lavora. saltuariamente,. 
attendendo aIle cure domestiche. 

La famiglia abita, in paese, una cas a di tre vani e cucina. La terra a com
partecipazione distil 5 km. dal raese, un appezzamento, e l'altro 3 km. 
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11 complesso dei due appezzamenti a compartecipazione, ha dato queste 
:produzioni, di parte contadina (detratta la semente impiegata) : 

Produzione Pre-uo 
quota unitario Valore 

contadiDa (1) 
.Anno 1929-1930: q.1I lire lire 

wals 4 80 320 
fagluol! 3,1 100 310 
Jlatate. 15 35 525 
grano. 3,5 100 350 
segala. 1,5 70 105 
ortaggl ell consuwo dowestlco 200 

· (I prodottl secondari, paglie, ecc., spettano al concedente). 
1.810 

Anno 1930-1931: 
mals 3 80 240 
fagmoll 2 80 160 
patate. 12 30 3liO 
grano • 3,5 95 332 
segula. 1,6 70 112 
ortagg! dl consuwo domestlco 200 

1.404 
Anno 1931-1933: 

mals 1,6 60 96 
fagluoll 3 40 120 
plltute. 11 15 15 
grano . 3,8 90 342 
segala. 1 70 70 
ortuggi di consuwo domestico 200 

993 

Non risultano spese a carico del partecipante, perche non si eseguono 
'concimllzioni, s1 trebbia (grano e segala) col correggiato, e si sgrana (mais e 
fagioli) a mano; ne il contadino provvede al trasporto della parte dominicale. 
(La quota di manutenzione e ammortamento degli attrezzi e tenuta in couto 
nel calcolo del reddito della terra in proprietll,). 

La media produzione netta; di parte contadina, nel triennio e stata, dun· 
· que, di lire 1.402. 

La quantita media annua di lavoro (ridotta a lavol'o di uomo) e di giOl" 
· nate di UOIDO 280, Del complesso della terra a partecipazione. 

Sicche - per fatto della sola terra a compal'tecipazione - questo lavoro 
risulta remunerato a L. 5 130 giornata·uomo. 

Ma questa famiglia contadina, dicemmo, e anche di pl'oprietari non auto· 
-nomi. La terra in propl'ieta (ha. 1,90 di seminativo con alberatura discreta) 

(1) Il prezzo dl mercato, a\ paeae dl ~esidenza della famiglla contadina. 
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risultu impiegare una quantit~ annua media di lavoro (ridotto a IavOTo di 
uomo) di giol'nate-uomo 215: e, per questa terra in proprieta si e ealcolato 
come reddito netto dell'imprenditol'e contadino, nna media annua (pel trien
nio 1931-32 di . L. 720 
(lordo di imposizio'ni fiscali), 

a cui si aggiunge:il medio reddito annuo della compade-
cipazione, in . » 1.402 

e salari di lavoro agr'icolo (del capo famiglia e del figlio 
maggiore) in impresa altrui (giornate 30) » 210, 

Totale L. 2.332 

Duona parte di questo'reddito e 'ottenuto in derrate di consumo fami
gliare. 

SuI reddito pesa l'affitto dell'abitazione, in paese, di L. 320 annue. 
II Iavoro dato da questa famiglia, nella terra in compartecipazione e nella 

terra in proprieta, di giornate 495 (280 + 215), lascierebbe margine di la
voro, impiegabile in altrui aziende, maggiore di quello che oggi si impiega. 
(giornate 30). 

II reddito medio e il seguente: 

pel' unita lavoratl'ice L. 630 (L. 2.332,: 3,7 unit;), lavoratrici) ; 
per. unita cOllSumatrice,L 359 (L. 2.332. : 6,5 unita. consumatrici). 

0) La famiglia D. R. e di contadini compartecipanti nullatenentii 
(unica proprieta, sono Ie masserizie di casa, un asino e pochi attrezzi di Ia .. 
voro): e si compone come segue: " 

capo famiglia (eta anni 50), 
sun moglie (anni 41), 

sua suocera (anni 72), 
1 figlio (anni 19), 
2 figlle (anni 17 e 14). 

Tutti, menu la vecchia suocera, che attende soltanto a casa, attendono. 
al lavoro agricolo: la moglie del capo i'amiglia e Ia figlia min ore tnnitii lavo
ratrici 0,9) vi attendono, peru, saltual'iamente. e gli aitri (unita 2,3) ordina
riamente. 

La famiglia abita in paese: per Ia misera abitazione di due vani e eu,,-
cina e di una stalletta, paga L. 210 di affitto annuo. ,. 

La terra coltivata dista km. 3,500 dal paese, e estesa ha. 4,80 a semina
tivo nudo. 

Vi si coltinmo granoturco, (parte consociato a patata) e grano; a parte,. 
poco orto. 

La 'produzione, di parte contadina (detratta Ia semente impiegata) e ri .. 
sultata Ia seguente: 



Anno 1929-1930 

granturco. 
patate. 
grano . 
ortaggt di consumo domestico 
paglia. 

Anno 1930-1931~ 

granturco. 
. pat ate • . 

grana . 
ortaggt dl consumo domestico 
paglia. 

Anno 1931-1932: 

granturco. 
pat ate • 
grana . 
OItaggl dl consumo domestico 
paglia. 
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Produzione 
quota 

contadina 
q.li 

~,7 
19 
5,7 

4,1 
16 
4,6 

3,6 
21 
6,3 

Prezro 
unitarlo Val""" 

lire the 

70 259 
40 760· 

100 570 
150. 

40 

1.779-

65 266 
30 4SO-

100 460 
130· 
35 

1.371 

65 234 
20 420 
95 598 

13U 
40· 

1. 422 

Spesa a carico del partecipante e 'stata quella per la trebbiatura del 
frumento, per manutenzione e ammortamento di attrezzi, e per aItro; in 
totale: 

nel 1009-30 
nel 1930-31 
!lei 1931-32 

L. 105 
» 90 
» 102 

II reddito, netto da tali spese, e dunque, risuItato in media annua di: 
L.l.425. 

La quantitA annua di lavoro (ridotta ad uomo) impiegata, e di giol'nate. 
uomo 330; e pertanto, 1a media remunerazione e diL. 4,3Q per giornata, di 
lavol'o dato alIa terra in compartecipazione. 

Oltre a questo, i due uomini lavorano a salario per tot ali 30 giornate nel 
1929-30 e 1930-31, e per giornate 26 nel 1931-32, con un reddito rispettiva
mente di L. 230, L .. 210 e L. 180: media annua L. 207. 

Evidentemente la disponibilitA di lavol'o dei due uomini avrebbe l'ichie
sto, e consentito, un ,impiego agricolo in altrui imprese,. 0 extra agricolo,. 
pin largo. 
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Quindi il reddito totale di, questa famiglia di contadini e sta to me
diamente: • 

dal lavoro a compartecipazione 
dal lavoro a salario . 

• 
L. 1.425 
» 207 

L. 1.632 
in parte notevole in derrate alimentari di consumo per la famiglia. 

SuI reddito grava l'affitto dell'abitazione, per L. 210. 
II l'eddito totale medio e ilsegu'ente: 

per unita lavoratrice L. 510 (= L. 1.632 : 3,2 unita lavoratl'ici); 
per:unita consumatrice L. 326 (= L. 1.632 .: 5 unita coJ.sumatrici). 

§ 6. 

Contratti di compartecipazione, e misti, nella zqna del Titerno. 

L' AMBlENTIll. 

1. Ci si riferisce a quella parte della zona del Titerno (prov. di Bene
vento) cbe e a predominante coltura promiscua, notevolmente intensiva ed 
.attiva: pin precisamente ai Comuni di Cerreto Sannita e di S_ Lorenzello. 
Tali tel'ritori banno somiglianza con queUi dell'altra Zona montana del Ta
IHll'nO, precedentemente illustrata. Cerreto e a 300 m. sui livello del mare. 
Pel' quauto in regione di montagna, qui si banno terre di mezza montagna 
e di aHa collina, e il seminativo arborato vi e spes so importante. 

Il clima e quello menzionato per la zona del Taburno. 
La popolazione supera alquanto la densita di 100 abo per kmq., uel com

plesso della zona; ma nei terri tori di ~ui ci occupiamo la densita e uotevol
mente superiore. E quivi la popolazione e abbastanza sparsa. 

Indizio dello stato di frazionamento della proprieta terriera, si ha dalla 
.seguente seriazione delle partite catastali (in % dell'imponibile t~tale) : 

Cerreto Sannita S, Lorenzono 

% % 

< lire 50 14 16 
da lire 50 a 100 16 18 
» » 100 » 200 24 20 
» » 200 » 500 28 21 
» D 500 a 1.000 10 13 

> » 1. 000 8 12 

100 100 

Vuole accenuarsi ai frequentifenomeni di dispersione della proprieta 
e dell'impresa. 
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Come condizioni agricole generali, trattasi spesso di buoni seminativi 
arborati, con arboratura pitl 0 meno densa, costituita da vite, da olivi e da. 
IIOt:bi fruttiferi. 

Per Ie coltnre erbacee, si pratica l'avvicendamento biennale rinnovo
grano; il rinnm'o per circa 2/3 e a granturco, pl'eceduto da erbaio da sove
ado, e per il resto e a favetta da seme (coltura che produce la semente per 
J'el'baio che precede il granturco), a patata, a pomodoro e a poche piante 
ortensi per consumo domestico del contadino. Ma tutto cio, del tutto irre
golarmente. 

I terreni 80no di discreta feracita. a Cerreto, e ph) feraci a S. Lorenzello: 
i primi 80no situati ad altitudine maggiore e non in vallata, e risentono mag
giormente gli etfe1:ti dell'aridita estiva. 

Per Je produzioni medie per ha., con larga approssimazione, valgano i 
dati sf'guenti: 

olive, quint. 10-12 (seminativo 01lvato con arboratura molto densa), 
vlno, bi. 18-30 (semlnativo con viti dense), 
grano, quint. 5-8 (terre arbustate e arborate). 

granturco, quint. 4-5 I (consociati), 
tugioli, quint. 1,5-2,5 \ 
patate, quint. aO-8O (coltura non consoeiata), 
tal-etta da seme, quint. 5-6. 

CO\TlmoRIE DI PARTECIPANTI. 

2. I contadini compartecipanti spes so sono piccoli proprietari non auto
nomi, che cost formano una piccola impresa, in parte precaria: altre volte 
Bono contadini nullatenenti. 

I concedenti sono spesso proprietari borgbesi, 0 proprietari appartenenti 
n classe professioniste. 

II contratto ba sernpre luogo col singolo contadino; rna tutti i mernbri 
della famiglia di lui lavorano la terra. 

, . 
PATTI DELLA COMPARTECIPAZIONE. 

3. II contratto e talvolta di pura compartecipazione, mentre altre volte si 
tl'atta propria mente di un contratto misto, nel senso cbe tutto e coltivato a 
partecipazione di prodotto, rneno l'olivo cbe e coltivato per conto del conce
dente il terreno (1). 

(1) Nel terrltorio dl S. LorenzeJlo, sla nelle terre olivate cbe in' queJle vitnte, si 
riscontrano contratti misti di allitto (in generi) pel 8uolo e di conduzione diretta pel 
.9oprIUBt,o/o. Esulando, da ess!, la parteclpazione al prodotto, non hanno interesse diretto 
pel presente lavoro. Tuttav!a, per la loro importanza locnle, si danno gU estremi 
rllevati. 

Per gU appezzamenU vltaU e con fruttiferi, il cnnone medlo di allitto pel 8uolo i! 
4per terreni assai buoni) da 2 1/2 tomoli a 3 tomoH d! grana ed 1/3 di tomolo d! grallturco, 
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I patti essenziali sonO i seguenti. 
La terra si consegna al contadino, rilevando quanta superficie e occu

pata dalla coltura di rinnovo, affinche, alIa riconsegna, tale superficie sia 
uguale. 

II contratto, come dicemmo, riguarda a volte tutte Ie colture, sia erbacee
che arboree; ed a volte la coltura e il prod otto degli olivi vengono riservati 
al concedente del fondo; rna di rado. In ambo i casi, la durata minima del 
contratto e quella stessa di una rotazione. Ma pill spesso il contratto dura. 
un multiplo della durata della rotazione; quindi 2-4-6-8 anni. 

I contratti sono spesso scritti, rna non registrati. 
I lavori tutti, sia per Ie colture di sualo che per quelle di soprassuolo,

vengono eseguiti dal contadino tranne quando il prodotto degli olivi e domi
nicale, nel qual caso, i lavori di potatura e di altre cure colturali all'olivo~ 

_ e i lavori di raccolta delle olive, sono a carico dominicale. I lavori al terreno-
sono fatti a braccia d'uomo. 

Le spese colturali sono divise a meta tra i contraenti, Cosi pel seme e 
per i concimi all'erbaio e al grano; cosi per Ie spese per la caItura delle viti 
(compresa palatura), rna ad eccezione del filo di ferro, che fa carico comple-
tamente ,al proprietario. 

I prodotti delle coIture erbacee e d~lla vite si dividono sempre a meta;: 
il prodotti degJi olivi 0 si divide in ragione di 2/3 al concedente ed 1/3 al con
tl1dino, oppure 10 riserva a se il concedente del fondo. 

Questo contratto si fa per superficie di seminativo alb erato variabili, rna 
spesso di 2-3 ha. incirca. 

II vincolo tra contadino partecipante e quella terra, e sufficientemente 
stabile. In terre abba~tanza feraci e bene alberate, e per superfici di terreno· 
discrete, questo contratto assume un notevole carattere di complessita. e di 
importanza, a tipo colonico, quando anche la coltura dell'olivo sia compresa 
nella compartecipazione. 

IMPIEGHI DI .LAVORO E REDDITI. 

4. La famiglia di N. P., conduce in compartecipazione due appezzamenti 
contigui, a) e b), di due diversi proprietari, alIa d'istanza di 1 km. circa daL 
centro abitato. 

per c1nscun moggio di terreno. Talvolta sl aggiungono pochi kg. di fagioll. L'uva e la. 
frutta diversa competono al concedente, cbe sOPl>orta la spesa di coltivazione delle viti 
e dei fruttiferi. Notevole cbe talvolta il contadino aflittuario ba ancbe l'onere di circa 
10 opere (giornate d1 lavoro) annue a vantaggio del concedente. . 

Per gli appezzamenti olivati, il canone medio di aflitto pel suoZo e da 3/4 d1 tomol.o, 
au 1 e mf.:/:zo di grano, per tomolo di terreno. Coltura e prodotto degli olivi sono doml
nieali. 

Questi contratti banno spesso cturate notevoli, fino a 4 ed S anni. Ma essi languono,. 
Quando sl trattl di IIOpra,ssu,olo denso, per la Bcarsa convenienza dell'aflitto. 
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La famiglia e costituita come segue: 

.. apo flimlglia, annl 38, 
moglil! dl Jul, annl 35, 
4 tigll, allni 14, 10, 3, mesi 4. 

La famiglia contadina abita Ia casa esistente sull'appezzamento a), for· 
mata al pianterreno di 4 vani (cucina, due camere e una stalletta per Ia vitella 
da ingrasso) e al primo piano anche di 4 vani, che vengono, pero, riseryati 
al pl'oprietario, per Ia villeggiatura estiva, 

La vinifir3ziolle e cOIlHervazione si fa nelle cantine dei dve proprietari 
nel centro abitato vicino: aUa vendita, il contadino rimborsa Ie spese anti
cipate dai proprietari. 

Annata agraria 1931·1932: 

1) appezzamento a): 

TrattaHi di ha. 2 di buon seminativo arborato, con arboratura costituita 
da viti, olivi e poche piante da frutto. I prodotti delle piante erbacee e della 
"ite si dividono a meta, queUo degU olivi per 2/3 spetta al proprietario e pel' 
1/3 al contadino. 

Le sementi, i concimi, gli anticrittogamici, ecc. si conferiscollo a meta, 
la spesll di moHtnl'a deUe olive spetta per 2/3 al pro prieta rio e pel' 1/3al 
contadino, quella per l'acquisto del filo di ferro e a carico esclusivo del pro· 
)l1·jetario. 

Pe!' Ie colture erbacee ha luogo irregolare avvicendamento rinnovo·grano. 

Quota di protluzione vendibile, del contadino campartecipante (netta da 
reimpieghi) : 

grnnturco. quint. 1,70 a L. 70 
f!lgioll, kg. 57 a L. 1 . 
patate, <Julnt. 12,70 a L. 20 . 
grano, quint. 2,80 a L. 108 
vlno, hi. 26 a L. 40 nette 
olio, quint. 0,5 a L. 400 
frntta 
saino, incremento cameo (netto) (1) 
ortaggi 
uova e poIJame 

(1) II !luino e per ('onto esclusivo del contadino. 

L. 
» 
» 
II 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

L. 

119 
57 

254 

302 
1.040 

200 
70 

140 
75 

175 

2.432 
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Spese del oompa;rteoipante: 

perfosfato e nitrato sodico (metll spesa) 
solfato di rame, calce e solfo (idem) . 
legature per Ie viti (idem) . 
spesa di molitura delle olive (1/3 della spesa) . 
altre spese diverse 
quota di manutenzione·e di ammortamento di attl'ezzi . 

Reddito netto (al lordo da imposizioni): 

L. 2.432 - L. 444 = L. 1;988 

L. 79 
» :L'3O 
» 40 

» 30 
» 85 
» 75 

L. 444 

In questo appezzamento a) la famiglia contadina impiega 290 giornate
uomo. 

2) appezzamento b): 

Sono ha. 0,55 di seminativo arborato, con viti, olivi e poche piante da 
frutto. La produzione delle piante erba~ee e della vite e divisa a meta; 
quella degli olivi e di spettanza del proprietario: si tratta di olivi a filari 
assai distanziati. Tutti i lavori vengono eseguiti dal contadino, anche quelli 
di potatura degli olivi e di raccolta delle olive; rna questi ultimi l;1vori sono 
a carico del proprietario che, pertanto, retribuisce, in denaro, il contadino. 

La semente, i concimi, gli anticrittogamici e tutte Ie spese per Ie colture 
erbacee e per la vite, vengono divise a meta. QueUe per gli olivi sono a carico 
del proprietario. 

Quota di produzione vendibile, del oontadino omnpartecipante: 

granturro, quint. 0,70 a L. 70 L. 49 
fagioli, kg. 24 a L. 1 . » 24 
patate, quint. 4,50 a L. 20 » 90 
grano, quint. 0,65 a 100 » 65 
'vino, hL 8 Ii L. 40 nette » 320 
frutta 
ortaggi 

Spese e quote, del oompa;rteoipante: 

perfosfato e nitrato sodico . 
solfato di rame, calce, zolfo 
altre spese diverse 
quota di manutenzione e di ammortamento di attrezzi . 

Reddito netto (al lordo da imposizioni) : 

L. 593 ~ L. 154 = L. 439. 

» 
» 

20 

25 

I.... 593 

L. 
» 
» 
» 

2U 
Ii3 
45 
26 

L. 154 
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Si aggiunge: 

ilalarlo per 6 giornate, impiegate nel fondo, per III coltivazione degll olivi, per canto 
del proprlet ario, L. 42. 

Totale (-139 + 42) L. -181. 

NelI'appezzamento b) la famiglia contadina impiega ,65 giornate-uomo. 

Reddito complessivo della [amiglia 
posizioni) : 

compartecipante (al lordo di im-

retldito delI'appezzamento a) 

» » ~ 

Totale 

11 reddito e prevalentemente in derrate di consumo. 
Non vi gram l'affitto delI'abitaziQne. 

L. 1.988 
» 481 

L. 2.469 

Quel>to retldito complessivo (che contiene il compenso allavoro, il piccolo 
reddito al capitale di esercizio e il profitto), toltone l'interesse al capitale di 
esercizio in L. 65, compensa Ie 355 giornate-uomo (290 + 65), a L. 6,80 Ia 
giorna tao uomo. 

Medio f'eddito (oltre l'abitazione): 

per unita Iavoratrice L. 950 (= 2.469 : 2,6 unita lavoratrici); 
per unita consumatrice L. 549 (= L. 2.469 : 4,5 unita consumatrici). 

§ 7. 

Contratti eli compariecipazione e misti, e contratti pel bestiame, 
nella Zona montana del Fortore. 

L' AMBIEXTE. 

1. Ci riferiamo alIa Zona agraria del Fortore, che e IlL zona appenninica 
nord-est della provincia di Benevento, verso la provincia di Foggia. E piil 
precisamente, al territorio di S. Giorgio la Molara. 

II clima, in generaIe, e rigido d'inverno; il principio di primavera spesso. 
e accompagnato da. gelate; l'estate e calda. La distribuzione delle pioggie e 
molto irregolare, e causa siccita, specie in giugno-Iuglio. 

Il terreno agrario proviene dal disfacimento di rocce calcal'ee e anche 
da arenarie. A breve profondita, s'incontra un banco di argilla scagliosa, 
causa frequente dello smottamento della strato coltivabile, ed ovunque di 
frane, talora imponenti. 
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La popolazione (che nel complesso della zona, ha una densita sui 100 abi
tanti per kmq_) vive, in gran parte, accentl'ata in paese; e spesso il contadino 
deve percorrere forti distanze per recarsi alIa, terra che coItiva. 

Lo statu di frazionamento fondiario - pel Comune di S. Giorgio la Mo
lara - e indicato da questa seriazione delle partite catastali per categorie 
di imponibile: 

< lire 50 21 % 
da lire 50 a 100 14 » 
» » 100 » 200 13 » 
n » 200 » 500 14 » 
» » 500 » 1.000 5 » 

> » 1. 000 33 » 

100 

II sistema livellare ha importanza notevole nella zona, anche per quo
tizzazioni enfiteutiche di terre pubbliche. 

La coltura erbacea e basata sulla rotazione biennale: fava oppure mag
gese-grano,spesso coli ringrano; per maggese s'intende localmente il rin
novo di mais consociato con fagiolo, cece, patata. Poca superficie e destinata 
u foraggere, e solo nelle rtU.isserie. La coltura arborea e di olivo e di vite. II 
bestiame e scarso per quantita e per qualita. Le condizioni genel'ali econo
miche sono tristi. 

I medi livelli indicativi delle.produzioni unitarie sono (per hu.): 
terre di montagoa tel re di co~lioa 

mass. min. mass. mill. 

grano . q.li 8 4 10 6 

mais (in consociazione) . » 7 2 8 I) 

fagiuolo » » 2 1 3 1 
fava » 6 2 9 6 

CATIWOItIE DI PARTECIPANTI. 

2. I pal'tecipanti sono gli stessi contadini piccoli proprietal'i, 0 affittuari, 
non autonomi, compresi i quotisti enfiteutici; e sono pochissimi nullatenenti, 
che lavorano anche come salariati avventizi in aItre imprese. II carattere del 
c(mtratto di compartecipazione, e dunque in prevulenza integrativo di altra 
littivita agricola. 

Questi contadini non hanno occupazioni extragricole. 
Benche il patto di compartecipazione venga stretto con singoli contadini, 

i membri della famigUa lavorano insieme con il capo; comprese Ie donne, per 
lavori leggieri, mentre il resto del tempo esse dedicano aIle cure domestiche. 
MoIte donne sono pure, secondo vecchia' tra~izione, tessitrici, anche per conto 
di terzi, di panni di lana e di canapa. 
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I c~ncedenti delle terre sono proprietari non dediti all'agricoltura, ClOe 
bOl'ghesl 0 professionisti; e anche proprietari od affittuari contadini capita-
!isti (lIIassari). . 

II contratto di compartecipazione vien detto, localmente a la parte. Al
cuni pal'tecipanti, alcuni contadini affittuari di partite, qua e la nella zona 
sono denominati zappatori. 

Le terre a compartecipazione sono site un po ovunque, sia in montagna 
che verso valle, e sono pure distanti variamente da centro abitato, fino a 
circa 3 ore di percorso a piedi (circa 12-15 km.). Nei dintorni del paese, Ie 
terre sono arborate, mentre queUe lontane sono spesso seminativi nudi. 

l'ATTI DI!lLLA COMPARTECIPAZIONE. 

3 .. La terra si consegna al contadino il 15 agosto, salvo che per Ie albera
tllre, per Ie quali il compartecipante ha diritto di raccogliere il frutto fino al 
2 novembl'e. La terra si consegna priva di lavorazione preparatoria: se, per 
eccezione, siano stati eseguiti lavori preparatori, il compartecipante entrante 
deve, previa stima, pagarlle all'uscente, a mezzo del concedente, il valore. 

La compartecipazione, per terreni arborati, spesso dura tre, sei, nove 
anni. Pei terreni nudi, il contratto dura due anni, con la detta rotazione: 
l'innovo (maggese 0 fava)-grano. 

I singoli contratti sono oralio 
Tutti i lavon preparatorl, colturali e di raccolta sono a carico del com

partecipante. I primi sono fatti, pei terreni nudi, spesso con aratro. II con
tadino spesso possiede un equino da lavoro; piu di rado si tratta di bovini, 
tenuti a soccida sui fonda &tesso. Per i terreni vitati, dj:tto il sistema di alle
mmento delle viti alla latina, il lavoro del suolo e a zappa. 

La semente viene conferita dal proprietario, a fonda perduto, con Pob
bligo (spesso costoso) di trasportarla sui fondo. Pero il seme di foraggere 
viene confel'ito a meta tra i contraimti. II concime. viene anche conferito a 
meta: il concedente talvolta anticipa la quota del compartecipante, con re
stituzione, senza interessi, aUa raccolta. 

Nei terreni con viti, olivi e fruttiferi, invece, si seguono i seguenti patti. 
In generale il concedente conferisce i pali e Ie canne, U solfato di ramee 10 
zolfo, tutti a suo carico: tutto il lavoro e dovuto dal compartecipante. In 
aItri casi, sono conferiti a meta, da ciascuno dei contraenti, 10- zolfo e il 
solfato di rame. II compartecipante e obbligato anche aIle altre spese minori, 
che possano occorrere. Spesso la spesa viva di concimazione e a carico del 
concedente (perfosfato e semente pel sovescio). 

II prod otto delle colture seminative viene diviso a meta sull'aia, gia 
pronto al trasporto. La. pulitura del grana va a carico rispettivo delle parti. 
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Cosl U trasporto: e il trasporto, in queste contrade, puo costare parecchio_ 
La paglia va tutta per lo, trebbia, nel senso che spetta al proprietario degli 
animali che trebbiano. 

Anche il prodotto delle colture arboree viene diviso a meta. 
La superficie per cui sf stipula il contratto e molto varia bile : da 1 to

Inolo (= ha. 0,33.87) fino a 10:12-15 tomoli, secondo qualita di terre e ar
borature. 

Il vincolo di stabilita tra il contadino e la stessa terra non e molto forte. 
Spesso e solo integrativo il c~rattere della compartecipazione, nei riguardi 
del bilancio familiare contadino, e nei riguardi dell'impiego del lavoro esu
berante, dopo quello impiegato nella piccola terra in proprieta (0 a livello) 
o condotta in affitto. 

4. Nella zona vi sono anche contratti misti, allorche si tratti di terreni. 
olivati. Qui il suolo e in compartecipazione, mentre il soprassuolo (olivi) 
viene condotto direttamente dal concedente (1). 

A titolo di rhmrcimento per danni portati alIa coltura erbacea dal1e· 
operazioni di coltivazione arborea (potatura e raccolta, calpestio di ope
rai, ecc.) il ·concedente corrisponde al comparteci'pante del s1l0lo, per oglli 
rnacina (6-7 tomoli di olive; 1 tomolo = SO litri), un'ampola. di olio (2 litri 
e 6 decilitri). 

5. Talvolta, al paUo di compattecipaziolle al prodotto perle coltm'e, si 
coordina, nello stesso fondo, una specie di soccida, per dato bestiame_ 

In qualche caso, il contadino tielle tale bestiame, Sl1 altra terra che 
quella tolta in compartecipazione. 

Gli elementi essenziali dei patti sono i segnenti. 

A) Per gli ovini, vi sono due tipi di contra-tti, detti: 

a) « a la parte»; 
b) « in guadagno I). 

a) Il concedente acquista un gruppo di pecore, che da al comparteci
pant.e. Tutte Ie spese di mantenimento, nessuna esclusa, vanno a carico di 
questi, mentre il concedente non ha altri obblighi. 

I prodotti, formaggio e lana, va-nno divisi a meta; gli agnelli vanno
venduti (di circa 1 mese di eta) e il ricavo e diviso a meta. Le agnelle vanna 
cl'esciute, e restano affidate al contadino. Lo scarto (ovini vecchi 0 non adatti 
all'allevamento) va venduto, e il ricavo viene diviso a meta. 

().) Esistono, in questi territori, anche contrutti m~ti, di affitto pel 811010· e di con
ouzlone diretta del 80pras8UOZO (ollvi). 
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II contl'atto suole dUl'al'e 6 anni: allo scadel'e del sesto anno, si divide 
it gregge in due parti di valore uguale, attribuendone una llUrte a ciascuno 
dei contraenti. 

Non si pratica assicurazione del bestiame. La tassa bestiame e pagata 
tutta dal contadino. E tutto di sua spettanza e il letame. 

b) Nel tipo di contratto in guadagno, il concedente acquista il piccolo 
gl'egge e 10 allida al partecipante. Le spese vanno tutte, nessunu esclusa, a 
carico di questi. I prodotti si dividono tutti a meti\.. Ogni anno, pero, dai 
prodotti non ancora divisi, si preleva una quota, a scomputo del capitale 
impiegato dal concedente per l'acquisto del gregge. 

II contratto ha durata non prefissa. Alla fine del contratto, dal gregge 
esistente si preleva il valore della quota di capitale non ancora scomputata, 
ed il resto si divide a meta. 

La tassa bestiame e a carico del contadino: a lui appartiene il letame 
prodotto. 

B) Per i bovini, da lavoro e da allevamento, esiste un tipo di contratto, 
con cui il proprietario atlida al contadino una 0 piil coppie di bovini, percM· 
vengano allevate nel fondo. Le spese di mantenimento sono a carico del con
tadino, nessuna esclusa. I guadagni si dividono a meta; ma dopo che il con
cedente ha prelevato, da essi, quote di parziale scomputo del capita Ie impie
gato nell'acquisto. Inoltre, al concedente compete un tomolo (44 kg.) di 
grano, per ogni capo grosso bovino. 

II letame necessariamente resta suI fondo. 
La tassa bestiame e a carico del contadino. 
Le eventuali perdite gravano, per meta, Sll ciascuna delle parti. 

IMl>IEGHl Dl LAVORO E REDDlTl. 

6. Bono stati rilevati per una famiglia, D. B., di piccoli proprietari
quotisti-compartecipanti. Con tale combinazione personale, e formata una. 
piccola impresa precaria, che present a il fenomeno, frequente in questa mon

tagna, della dispersione. 

La famiglia e composta come segue: 

n capo, 3() annl, 
la moglie, 32 annl, 
la madre di lui, 6() anni, 
un frateUo di lui, 19 anni, 
un figlio, ., anni, 
due tiglie, 5 e 3 anni. 
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Tutti, menu i piccoli ,(quantunque il ragazzo settenne, dopo scuola, 
:guarda al pascolo Ie 4 pecore possedute) lavorano la terra. La madre lavora 
la terra, oltre a dedicarsi alla cucina ed ai piccoli. 

La famiglia possiede: a) quattro appezzamenti, per circa ha. 2 totali 
-di seminativo in parte alb erato, con casa, in proprieta; b) una quota. enfi· 
t~tica al Comune, di semina~ivo nudo, per ha. 1 circa; c) conduce, in com· 
partecipazione, 6 pa;rtite, per un totale di circa 2 ha. Queste 11 piccole terre 
sono variamente distanti, con un massimo" di distanza di circa 10 km., 
·dall':tbitazione della famiglia. 

La CUBa di abitazione, in pro prieta, si com pone di due' vani a pianter· 
reno (cucina, in cui anche dorme il figlio diciannovenne, e piccolo vano per 
-deposito, detto comunemente « cassone I), e insieme per ricovero dell'asino), 
-e di un vano 311 1° piano (camera da letto per tutti gli altx'i membri della 
famiglia, cioe per 3 adulti e 3 ragazzi). Vicino alIa CUBa e un piccolo porcile 
-e pollaio. Le 4 pecore possedute trovano ricovero in un « pagliaio I). 

Anno agrario 1929-30. 

Le sei partite i ncompartecipazione, di 2 ettari circa totali, sono colti
. vate in vicenda biennale, maggese-grano, al solito molto approssimativa

mente. 

Produzione totale (netta da semente) : 

mais. quint. 5 a L. 75 . 
fllgioli, quint. 1.20 a L. 115 . 
ceci, quint. 0,50 a L. 80 . 
)Jatate. quint. 8.·10 a L. 50 
grano, quint. 6 II L. 120 . 

«la paglia va al llroprietario degli animali che trebbiano). 

Parte del contadino partecipante (1.693 : 2) L. 846. 

Spcse e quote del con-tad ina compartecipante: 
manutenzione e ammortamento di attrezzi 
spese diverse . 

L. 375 
» 138 
» 40 
» 420 

» 720 

L. 1.693 

L. 
1) 

L. 90 

Reddito netto (com pen so di lavoro, interesse di capitale di esercizio, 

IH'otitto) del contadino compartecipante: . 
L. 846 - L. 90 = L. 756. 

Le giornate di lavoro impiegate nella terra' a compa'l.'tecipazione, sono 

140 giornate·uomo. 
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Altri redditi del contadino sono cosi risultati: 
I'eddito netto della terra in proprieta (1) . L. 1.150 
reddito netto della quota enfiteutica (al netto di canone) » 280 

Nella terra in proprieta e nella quota sono impiegate, in complesso, altre 
:230 giornate-uomo. 

11 reddito totale del contadino (al lordo di imposizionifiscali) ~: to 

L. 756 + L. 1.150 + L. 280 = L. 2.186. 

Anno agrat'io 1930-31. 

La. produzione totale (netta da seme) nella terra a compartecipazione fu: 
Dlais, quint. 3 a L. 70 . L. 210 
~agloll, quint. 1 a J •. 110 
eeel, quint. 0,50 a L. 75 
patate, quint. S,30 a L. 30 
grano, quint. 5 a L. 100 

(luota del partecipante L. (1.107 2) 553. 
Spese del compartecipante L. 90. 
'Quota netta del compartecipante: 

L. 553 - L. 90 = L. 463. 

AUri redditi netti: 

» nil 
» 37 

» 250 

II 500 

L. 1.107 

reddito netto della terra in pro prieta . . L. 860 
reddito netto della quota enfiteutica (al netto di canon e) . » 180 

'fotale: L. 463 + L. 860 + L. 180 = L. 1.503 (al 100'do da imposizioni 

:Jiscali). 

Anno agrario 1931-1932. 
La produzione totale (netta da sementi) nella terra a compartecipa-

:zione fu: 
Dlais, quint. 7.5 a L. 70 
fagioli, quint. 1,2 a L. 83 
eeel, quint. 0, 80 a L. 70 
pat ate, quint. 14,5 a L. 30 
grano, quint. 7,5 a L. 95 

Quota del coropartecipante (1.828 2) L. 914. 
Spese del compartecipante: L. 90. 
Quota netta del compartecipante: 

L. 914 - L. 90 = L. 824. 

L. 525 
II 100 
» 56 

» 435 
712 

I .. 1.828 

(1) Qui sono stat! anche ealeolati redd~ti e spese del poeo bestiame posseduto. 



- 76-

Altn redditi netti: 

reddito net to della terra in proprieta . L. 1.101). 
reddito netto della quota enfiteutica (al netto di canone). » 350 

Totale: L. 824 + L. 1.100 + L. 350 = L. 2.274 (al lordo da imposizioni 
tiscali). 

Nella media delle tre annate agrarie, il reddito della famiglia contadina 
fu di L. 1.988 annue. 

Si ragguaglia alIa media di L. 4,85 il compenso per giornata di lavoro. 
di adulto, nella sola terra a compartecipazione (compreso il minimo interesse 
del capitale di esercizio). 

11 reddito della terra a compartecipazione conta per il 3! % del reddito· 
totale. 

Gran parte del reddito e in derrate di consumo, e la casa non grava su 
di esso. 

Il reddito totale medio (oltre l'abitazione) e il seguente: 

per unita lavoratrice L. 621 (= L. 1.988 : 3,2 unita lavoratrici); 
per unita consumatrice L. 379 (= L. 1.988 : 5,25 unita consumatrici)~ 



CAPITOLO II 

CONTRATTI DI COMPARTECIPAZIONE 
:NELLA ZONA ECONOMICA DELLA COLTURA ESTENSIV A DI PIANO 

§ 1. 

Recenti contratti eli partitanza nel Basso Volturno. 

I .. a zona agraria del Basso VOltUNIO (prov. di Napoli), in cui sono lar
gamente rappresentate la grande proprieta, e la grande impresa paseoliva a. 
bufali - zona spesso malariea e spesso eon terre piii 0 meno aequitrinose -
presenta compartecipazioni in speeialissimo ambiente; ed in questi ultimi 
tempi accresciute quantitativa mente, in seguito aHa crisi eeonomica parti
colare delle affittanze. 

Qui - se non vi fosse, imminente, il grande fatto della. bonificazione 
integrale - sarebbe da ritenere che, a erisi passata, il sistema deH'affittanza 
riprenderebbe Ie sue tradizionali proporzioni e il suo tradizionale assetto: 
ma quando la bonificazione sara eompiuta, e endente ehe essa modifiehera 
Ie storiche ragioni nelle quali l'affittanza, e speeialmente la grande affit
tanza, si adagiava. Sieche, per dupliee ragione, l'odierno a spetto , ehe illu
striamo, delle eompartecipazioni e da ritenersi transitorio. 

L' AMBIElIo"TE. 

1. Ci si riferisce propriamente a.i territori dei Comuni di Caneello e Ar
none, S. Maria la Fossa, Grazzanise, Ca!;telvoltUl'no. 

Siamo in pianura litoranea, con clima marittimo, dolce in invel'no. 
Le terre, in parte di colmata del Volturno, sono seiolte verso illitorale, 

e mezzane ° piuttosto tenaci lontano da esso; e sono generalmente feraci. 
La densita media della popolazione e intol"Do ai ·10 :lb. per kmq. 
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Grosso modo, 55 % del territorio complessivo e a prato naturale e pa
scol0, e 45 % e a seminativi, quasi tutti nudi. Precisamente si ha questa 
(;ostituzione catastale: 

Cancello 
e A.rnone 

0' 
,0 

seminativo nudo . . 29,23 
seminativo' arborato . 0,67 
semlnativi irrigu! e orti 0,06 
arboreti 0,20 
prati natural!, pascoli e incolto 

, 
pro-

duttivo . 69,36 
bosco ceduo. 
bosco misto e d'alto fusto 0,48 

100 

S. Malia 
la Fossa 

% 
57,75 

0,79 

0,11 

41,35 

100 

Grazzanise 

% 
59,54 

3,46 

0,05 

36,95 

100 

Castelvolturno. 

% 

18,72 
0,20 

78,62 

2,46 

100 

Delio stato di frazionamento del posiSesso si ha chjaro indizio dalla" 
segnente I;.cri:Lzione pel'centlUi,le delle supel'ficie, per categorie di umpiezza 
delle partite catastali: 

Caneeno s. Mal'ia Grazzanise Castelvolturno e A.rnone la Fossa 
% '" /0 % % 

<: ba. 1 1 2 7 2 
da ba. 1 a 10 9 11 26 17 
» » 10 » 50 16 22 18 13 
» » 50 » 100 10 11 14 7 
» » 100 » 500 24 54 35 40 

> ha 500 40 21 

100 100 100 100 

CATEGOIUE DI PARTITANTI. 

2. I contadini che ricevono' partite da coltivare a compartecipazione di 
prodotto, sono essenzialmente: 

a) braccianti agricoli nullatenenti, che hanno anche modesti impieghi 
di lavoro extra-agricoli in opere di bonifica e stradali (e fino ad anni fa, nella 
costruzione della ferrovia direttissima Roma-Napoli); 

b) contadini piccoli affittuari, non autonomi. 

Concedono terre a partitanza specialmente medi 0 grandi proprietari ter-, 
rieri: non i grandi affittuari, che conducono imprese a pascol0 bufalino. 

Puo dirsi che la partitanza si riscontri un po' su tutte Ie terre, senza. 
riguardo al grado di fertilita di essa. Tuttavia, e prevalente in queste terre 
(fuor dei pascoli-prati, dell'impresa bufalina) un contratto di affitto che me
rita di essere ricordato, perche e bensi in base ad una quantita. di prodotti 
agrari e ad un prezzo ad essi relativo, 'ma e pagato in denaro. Si affitta, pel' 
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es., 1 moggio (ha. 0,32.43) di terra da canapa, per rannuo can one raggua
gliato a fasci 1,1/2·2 di canapa (fascio=kg. 71,2), da valutare al prezzo delle
mercuriali fra il 15 settembre e il 31 ottobre. Cio equivarrebbe ad un canone: 
ragguagliato a quint. 3,29·4,39 di canapa, per ha., che, valutati come sopra .. 
corrispondono, oggi, a L. 800·900 circa. Questo valore si paga in contanti, 
dall'affittuario. 

E' facile vedere in questa forma di canone di affitto una reciproca garan. 
zia che, tanto il proprietario quanta l'affittuario, ricercano in epoche di dina· 
mil!lmo di prezzi di prodotti (e, aggiungiamo, per una produzione, come quella_ 
canapifera-, suscettibile di rapidi e forti balzi di prezzo). 

Il contratto di partitanza' e spesso SCI·ittO. Esso e stretto con un conta· 
dino; rna, in ogni caso, i familiari, donne comprese, conferiscono il loro. 
lavoro aIle terre toIte in partitanza dal capofamiglia. 

Le partitanze hanno qui avuto incremento, e in aleuni luoghi sono sorte,. 
cIa poco, come dicemmo. D'altronde la coltura agraria istessa, in alcuni luo· 
ghi, e di pili 0 me no reeente origine, su terre che, per lunga tradizione, furono· 
regno incontrastato della bufala e deIl'an9fele. Molti proprietari terrieri, 
oggi, sentono che il contratto di partecipazione al prodotto, a preferenza del 
contratto di affitto, rende sicura l'esazione della rendita. D'altra parte, i1 
contadino accetta la partitanza non come principale, 0 esclusivo, modo della 
sua. economia, ma come mezzo, principalmente, di portare a casa la spesa,. 
'cioe il grano occorrente pel' tutto l'anno 0 pel' parte di esso, senza comperarlo. 
suI mercato, oggi che i suoi redditi in moneta sono scemati. E, pel resto, 
conta sull'impiego di braceia a salario; ma spesso questa e poca cosa, per
le piii misere di queste economie. 

Non diremmo che il proprietario e il eontadino (quello che e uso al pic· 
colo affitto) sono intimamente entusiasti del contratto di compartecipazione: 
tornino i momenti di alti prezzi dei prodotti agrari, e il sistema dell'affitto. 
ripl'endera. il suo impero, perche il contadino vorra riprendere la sua perso
nalita di imprenditore esclusivo, e il proprietario stimera possibile e sicura_ 
l'esazione di una maggiore rendita, e vorra realizzarla. Ma anehe cio, salvi 
i profondi mutamenti ehe, anehe nei rapporti contrattuali, apportera lac 

bonilicazione che e in corso. 

PATTI DELLA PARTITANZA. 

3. Si possono riassumere come segue i patti essenziali di queste forme di·. 
compartecipazione al prod otto (che qni si ehiamano addirittura mezzadria). 

La durata del contratto e spes so quella di un cicIo 0 di due cieli di rota
zione (rotazione, per 10 pili: 10 rinnovo, 20 grano; esse~do colture ~i rin
novo la canapa oil granturco, precellute dal solito erbalO da. soveselO): la_ 

durata, cioe, e "di 2 0, pili spesso, di 4 anni. 
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& 

II terreno si consegna al partitante come esso si trova dopo l'uItimo rac
colto: talvolta si consegna maggesato, ed a110ra egli paga, a stima, l'importo 
dell'aratura. 

Fanno carico al contadino tutti i lavori (aIle arature egli procede talvolta 
noleggiando bestiame), tutte Ie spese di coltura, tutte Ie sementi; Ie spese di 
l·accolta. 

Talvolta il contadino concorre per 1/3 nella spesa di guardi(]ff1,.ia. Talaltra, 
la, trebbiatura e a spese del proprietario, e la paglia rimane a questi. 

II prod otto si divide a mezzo. 
II terreno si riconsegna al proprietario, ~ome si trova dopo'a raccolta 

del granD (20 anno della rotazione). 
Queste partitanze si vedono, per 10 pili, su superficie di 1-2 ha. ; di rado 

su superfici maggiori; spesso anche 8U superfici minori di 1 ha. 
II vincol0 tra contadino e quella terra, oggi, si direbbe piuttosto stabile: 

rna, per i motivi esposti, non puo dirsi nulla sulla continuita del sistema. 
Un contratto di compartecipazione (in data 16 ottobre 1929) che abbiamo 

avuto in conoscenza, passato tr~ un proprietario di tenute a pascol0 e semi
l1ativo in S. Maria la Fossa, e 24 contadini di S. Maria Capua Vetere (cia
scuno di essi individualmente contraente) reca _questi patti essenziali: 

11 proprietario consegna la terra di un parca da lui fatto dissodare con motoara
trice. Ogni contadino riceve quattro 0 tre maggia. 

11 contratto durera quattra annate consecutive: il primo anna si coltivera fru
lIleuto; per gli aUri anni si decidera la coltura, f.I'a Ie parti. 

Laspesa per la sement!! (sceUa di accordo ('01 proprietario) e tutta sopportata dal 
contadino, che pure provvede a tutti i lavori (comprese Ie arature annuali), aUa rac
(!olt'l e al trasportO' dei covoni fino alIa trebbiairice che verra nella tenuta. 

11 contadino sopporta due terzi della spesa di guardiani-a. 

Al proprieiario fanno carico (ultre al primo dissodamento), un lavoro annuo di er
Ilicatura, la spes a di un quint. di perfosfato per maggia, la spesa <Ii trebbiatura, un 
tenlO della spesa di guardiania. 

Il grano e diviso, a bacca dh macchina, a meta tra i contraenti: la paglia e a bene
ficia del concedente. 

Il contadino versa una cauzione di L. 100 il rna.qgia. a garanzia della buona esecu
~dollE" dei lavori. 

Se il contadino 10' richiedera, Ie arature annnali saranno fatte fare dal proprietario, 
al prezzo dl 40 lire per tn-aggio(). 

1II1PIEGHI DI LAVORO III REDDITI. 

4. La famiglia R. e di contadini braccianti che, oItre al lavoro a giornata 
pl'ende per un biennio (cicIo di rotazione: canapa-frumento) un appezzamento 
di moggia 3 (ha. 0,97) a compartecipazione. 



I.a famiglia si com pone : 
capo famiglla, eta ann! 4i, 
~ua moglle, etl annl 40, 
due tigll, etl aunl 24 e 20. 
due tiglie, etl annl III e 12. 
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L'abiiazione e nel centro nrbano, che dista km. 7 dal fondo. Per tale abi· 
tazione la lamiglia paga annne L. 480. 

Snl terreno in compartecipazione si impiega ordinariamente illavoro del 
~apo famiglia e delle donne (nnita lavorative 2,2); e, solo nei periodi di disoc· 
cupazione, anche dei dne figli, 'che di norma cercano di lavorare in imprese 
.altrui. 

Ecco i dati di prodnzione: 

Annata 1929-30: 
('anapa, faBCi 14 a L. 300 = L. 4.200. Quota del comparteci-

pante . L. 2.100 
da detrarre: per nolo bestiame, per meta dell'Jmporto della 

semente dl ('anap" e dl con('ime, per manutenzione e' am-
mortamento dl attrezzl, per trasporti al Iilaceratoio, per 
.pese dl mu('erazlone, ec(' .. dl spettanza del partitante,. 

Annata 1930-<11: 
frumento (netto da semente) quint., 1l,:iO a L. 95 = I,. 1.092 

» 790 

L. uno 

Quota del compartecipante . L. 546 
(l'importo della paglia va a compenso di trebbiatura) 
da detrarre: spese diverse, spesa di trasporto all'abitaziooe 

in paese, quota dl manutenzlone e ammortamento dl at-
trezzl . » 32 

L. 514 

Medio reddito annuo, L. 912 (lordo di imposizioni). 
L'appezzamento in compartecipazione, allorcbe e coltivato a canapa ri

~hiede giornate-uomo 140, allorche cade a frnmento richiede giornate-uomo 80. 
La giornata di !avoro-nomo verrebbe retribuita dalla coltura di canapa a 

L. 9,35, e dalla coltnra di frumento a L. 6,40: nella media del cicIo biennale, 
180 giornata. viene retribuita a L. 8,30 (compenso di lavoro pill interesse del 
i:apitale di esercizio). 

Altri redditi della famiglia sono i segnenti: 
I due figli, dl 24 e di 20 anni, hanno dato lavoro di bracciante agricolo 

(in media annna, nelle due annate) per 120 gi'ornate in complesso. L. 930 
~ per giornate di occnpazione extra-agricola, 75 in complesso . » 460 

11 medio l'eddito annuale del biennio considerato (L. 912 + 930 + (60) e di 
L.2.302. 
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La compartecipazione vi figura pel 40 % circa. 
II reddito e solo monetario, negli anni in cui cade la coltura della canapa; 

e in gran parte monetario (meno, cioe, la spesa in grano) quando cade la col
tura a grano. 

II prodotto totale medio e: 
per unita lavoratrice Lo' 548 (= L. 2.302 : 4,2); 
per unita. consumatrice L. 438 (= L. 2.302 : 5,25). 

§ 2. 

Contratti eli partitanza nella Bassa valle del Sele. 

L' AMBIENTE. 

1. La zona agraria Bassa valle del Sele (prov. di Salerno) comprende terre 
di piano e di colle; a coltura estensiva alcune, ed a coltura pill attiva altre; 
ancora malariche alcune, e sane altre. Le bonificazioni, in destra e sinistra. 
di Sele, vi hanno attualmente intenso campo di effettuazione. 

II territorio specificamente considerato e quello del Comune di Capaccio, 
nella sua parte bassa. 

II clima e mite d'inverno. I territori sono di alta 0 discreta feracita.. 
La zona intera ha poco oltre i 60 abo per kmq., di densita di popolazione. 

Questa vive in buona parte agglomerata nei centri, e poco sparsa nelle cam
pagne. 

Dagli agglomerati, per 10 pill siti in colle, sono talora Iunghe e faticose 
Ie distanze da percorrere, per recarsi allavoro sulle terre. 

Lo stato della divisione della proprieta. terriera, e indicato - nel Co
mune in esame - dalla seriazione seguente, delle partite catastali, in % della. 
superficie: 

< ha. 1 1 % 
da ha. 1 a 10 10 » 
» » 10 » . 50 15 » 
» » 50 » 250 20 D 

» '» 250 D 1. 000 24 D 

> » 1. 000 80 D 

100 

II sistema livellare ha qui una importanza notevole, benche minore che 
in altri Comuni della zona agraria. 

Quanto all'assetto agrario, a parte Ie grosse aziende a prevalente prate) 
naturale e pascolo, Ie medie e grosse massCt'ie (ove il sistema della comparte
cipazione al prodotto ha maggior sede) seguono comunemente Ill. consueta. 
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rotazione biennale rinnm'o-grano. II rinno¥o e in gran parte a granoturco ed 
It )Iomodoro. 

II Ileminati¥o arborato (olivo e poi rite) non ha gran posto nella zona, 
e ancor menu I'arboreto specializzato. 

II livello medio della produzione, per buoni seminati¥i di piano (non 
irrigui) puo ritenersi il seguente (per ha.) : 

grano, 
I;ra not urro 
pomoooro -

Dl·ll'lrrlguo. II pomoooru giunge fino a 2UO-250 quint, 

CATEGOBIE DI PAIITECIPAXTI. 

quint. 10-15 
» 1.2-15 
» 70-90 

2. I contadini che la\'orano a compartecipazione di prodotto sono, qui, 
di ,'aria specie: vi hanno compal'tecipanti a tipo colonico, e vi hanno sem
plici partitanti. 

Questi ultimi - dei quaJi ci occupiamo - sono 0 contadini nullatenenti, 
che esercitano anche il bracciantato, 0 salariati fissi di 1n4Sserie 0 anche pochi 
contadini proprietari 0 affittuari non autonomi. 

II contratto di compartecipazione si fa col singol0 contadino, rna tutti i 
membri della famiglia di lui lavorano la terra concessa. 

Quanto aile masserie esse hanno, in luogo, diverse estensioni: dai 30-50 
tOlna" (1) di terreno, fino ai 200-300 e pill. Generalmente, meta circa della 
superficie di ciallcuna di et!se e condotts a con to diretto, mentre Paltra meta 
e dall'imprenditore divisa in partite e concessa in compartecipazione a con
tadini. 

Questi contadini pa,'tecipanti sono estranei all'azienda - si chiamano 
generalmente parzollari - oppure sono mesaruoli od altri contadini assunti a 
salario nell'azienda stessa; ma aHora sono pill pl'opriamente i lora familiari, 
che la¥orano in compartecipazione. I parzOIl4ri prevalgono spesso, come nu
mero, sui salariati: in qualche azienda non e difficile p. es. trovare 15-16 
famiglie compartecipanti di parzollari, per 4-5 di salariati. Le prime abitano 
nel pill 0 menu prosl'.imo agglomerato, mentre Ie famiglie di salariati di solito 
abitano nelle case esistenti nell'azienda. Si noti che, spesso, qui si chiamano 
mesaruoli dei salariati a mese, che, pero, hanno occupazione tutta l'annata 
o quasi. 

Le superficie concesse a partecipazione variano assai; pur toccando tal
volt.~ i 10-20 tomoli, pill spesso e generalmente so no scarse e da stimare insuf
licienti alIa disponibilitii di Iavoro di una famiglia. 

La denominazione generica di questi contratti, e (I condurre il terreno a 
parzonia D. 

(1) 1 tomolo = ha. 11.41.15. 
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PA1Vl'I DELLA PARTITANZA. 

3. I patti essenziali so no i seguenti: 

La terra e fatta arare, dal massa-ro 0 'concedente, con buoi di sua pro
prieta, quindi dai propri salariati fissi. Tutti i restanti lavori vengono ese
guiti dalle famiglie compartecipanti. 

La semente di granD e di granoturco viene conferita tutta dai concedenti; 
mentre il seme di pomodoro «I Ie piantine) sono conferiti a meta dal conta
dino e dal concedente. 

I concimi sono conferiti a meta dai contraenti. 
La trebbiatura dei cereali e a macchina, ed il nolo dell;:t trebbiatrice e a 

carico delle due parti, a meta. La paglia e di esclusiva spettanza dei proprie
tari concedenti, per la lorD azienda. 

II prodotto di granD e di gra,nturco e di spettanza per 2/3 del concedente 
e pel' 1/3 del contadino compartecipante; mentre che il prodotto di pomodoro 
si divide a meta. 

La terra in compartecipazione, e specie quella data a pa-rzonari, cambia, 
pel' 10 ph), di anno in anno. Sicche il vincolo tra contadino e la medesima 
terra non e stabile. 

hIPIEGHI 01 LAVOHO E REDDITI. 

Sono stati osservati per una famiglia di mesaruolo, salariato di masseria, 
che, come tale, ha anche terra a compartecipazione nella 1n4SSerm stessa. 

Nella masserUr. G. S., sita a una diecina di km. da centro abitato ed estes a 
poco pin di 300 tom.oli, abitano 4 famiglie di rnesa.ruoli: uno addetto alle 
bufale (accudisce a 21 bufale), uno addetto alle vacche (accudisce 10 vacche), e 
due bualani. Inoltre vi lavorano una ventina di pa,1-zonari che non abitano 
sull'azienda. 

La famiglia di A. It., uno dei mesaruoli (pagato a mese, rna assunto ad 
nnno) per Ie bufale, ha una partita assai grossa, ed e composta come segue: 

il capo, anni 42, 
Ia mogHe, anni :'l8, 
7 figU, di anni 18, 16, 13, 9, 7, 3, 1. 

In compartecipnzione lavornno la moglie del capo famiglia, i tre figli ph) 
grnndi (unita lavoratrici 2,6) ; e pel' alcune giol'nate all'nnno si deve ricorrere 
a lavoro di estranei. Anche i due ragazzi, di 9 e 7 anni, lavorano alIa rac
coltn del pomodoro. II capo fnmiglia e assol'bito dnl lavoro di salariato fisso, 
a cui e addetto nell'aziellda, e poca opera puo dare alIa partitanza. 

La famiglia compar·tecipante abita, come detto, sull'llzienda, in due vani 
e cucina. 
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.Anno agrario 1931-1932. 

1. Le colture in- comparteeipazione sono grano, granturco e pomodoro, 
per un complesso di part ita di tomaH 15; pari a circa ha. 6,20, e precisamente 
IIU quellte superficie: 

pomodoro, ha. 1,60, 
granoturco, ha. 1,35. 
grano, ha. 3.25. 

Attivo: 

(Iuota del partitante: 
pomodorl (1/2 del )lrodotto) quint. 67 a L. 16 . 
granoturco (;dem) quint. 7,6 a L. 65 . 
grano (1/3 del [Jroootto), quint. 11,30 a L. 102 . 

Passivo: (di spettanza del partitante) 

p",r 3U giornate dl uomo, a L. 6, e per 50 glornate dl donna, 
a L. 4, e per 25 glornute dl ragazzl, a L. 4, assunte da 
estranel 

quota dl nolo della trebblatrlce pel grano . 
cJnclml rnlnerall 
semente dl pomodoro (1/2) e materiall occorrenti per la coltura 

del pomodoro 
rnanutenz!one e ammortamento dl attrezzl; aItre spese diverse 

L. 1.072 
» 494 
» 1.152 

L. 2.7U! 

L. 
» 
» 

» 
» 

4110 
85 

220 

180 
90 

L. 1.055 

(I", aruture e la sem£'nte d; grano ~ dl mals Bono conferite dal concedente). 

Reddito netto del partitante (al Iordo da imposizioni). 

L. 2.718 - L. 1.055 = L. 1.663. 

Nell'appezzamento condotto in compartecipazione, si impiegano 480 gioI'
nate Iavorative ridotte ad uomo (i Iavol'i arntori, come detto, non sono ese- , 
guiti dal partitante): detratte Ie 72 giornate (a ragguaglio di uomo) date da 
estranei, e portate al passivo del bilancio, 408 giornate·uomo sono date dalla 
famiglia. 

La compartecipazione, a se considerata, compensa a L. 4,10 
(= L. 1. 663: 408) il lavoro famigliare. 

In qualita di addetto aIle bufale, il capo famiglia percepisce - presso Ia 
stessa masseda - un salado mensile di L. 140, oltre ad 1 tomolo di grana e a 
2 litri di olio: il tutto, tradotto in moneta per anno, e pari a L. 2352. 
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Reddito complessivo della famiglia (al lordo da imposizioni) : 

a) dall'appezzamento pel quale ha luogo il contratto di comparteci
pazione 

b) salario del capo famiglia, in qualita di salariato fisso . 
L. 1.663 

» 2.352 

complessivamente L. 4.015 

Pel calcolo dell'occupazione totale della famiglia, va notato che il capo, 
come bufalaro, ha un impiego di non meno di 330 giol'nate. In tot ale, si 
hanno, cost, 738 giornate-uomo. 

Non si realizzano redditi extragricoli. 
II reddito realizzato e in parte, specie per grano e granturco, in derrate 

di necessario consumo: per parte notevole e monetario. Non vi grava l'abi· 
tazione. 

II reddito (oltre l'abitazione) e: 
per unita lavoratrice, L. 1.115 (= L. 4.015 :3,6 unita lavoratrici); 
per unita consumatrice, L. 574 (= L. 4.015: 7 unita consumatrici). 



CAPITOLO III 

CONTRATTI DI COMPARTECIPAZIONE 
NELLA ZONA ECONOMICA DELLA COLTURA DI MEDIA ATTIVITA 

§ 1. 

Contratti misti, nel Medio colle del Sabato. 

L' AMBIE:"1TEl. 

1. Oggetto d'indagine sono stati alcuni territori (Capriglia, Grotto-
leIla, ecc.) della zona agraria Medio colle del Sabato, in provincia di Avellino. 

La postllra e prevalentemente cOllinare, tra i 550 e i 600 m. s/m. 
Il clima, mite d'estate, e piuttosto rigido e incostante d'inverno. 
I terreni spesso sono argillo-caicari-marnosi. 
La popolazione in parte notevole vive sparsa. 
La costituzione colturale generica e: nelle terre aIte, il bosco ceduo ca

stagnaIe, il castagneto da frutto e il bosco d'aIto fusto; nelle terre collinari, 
il seminativo arborato; nelle terre vallive 0 pianeggianti, il seminativo arbo
rato e il nudo. 

Precisamente - per i due Comuni menzionati - Ia costituzione catastale 
e la seguente (in % della superficie agraria e forestale) : 

Capriglia Grottolella 
% % 

semlnatlvl nudl 7 18 
J) Irrlgul. 2 1 
D arborati 69 55 

uIJveti 1 
nocellettl 5 5 
castagnetl da frutto 7 11 
pascoli 2 1 

D arboratl 2 1 
boschl cedul 3 8 

J) arboratl. 2 

100 100 

Per Ie colture erbacee spes so manca regolare rotazione: tra i tipi di rota
zione e comune qui pure la biennale: 1) coIture da rinnovo (granturco 0 pa-
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tata) precedute dal·consueto erbaio intercalare; 2) grano; oppure la biennale,. 
con appezzamento scorporato a prato di sulla 0 lupinella 0 anche erba medica. 
L',erbaio intercalare si sovescia, tutto 0 in parte, a beneficia della coltura 
da rinnovo ed anche, naturalmente, della coltura arborea. 

L'allevamento del bestiame e relativamente scarso. 
n medio livello della produzione, puo essere indicato da queste cifre: 

tf'rre terre di mpdia 
pill tertili terlilitA 

granturco (granella) . lI.!i 7-9 5-6 
grano » 8,5 6 
vino (vlticoltura consoclllta) hI. 20 15 

essendo Ie produzioni cereali piuttosto basse a causa' anche dell'adug
giamento dato dalla consociazione arbustiva ed a.rborea (vite anche 
mlsta Con olivo e fruttiferi). 

L'indizio dell'ampiezza della proprieta e data dai seguenti % di superficie
occupate dalle diverse ampiezze di partite catastali: 

CaprigJia GroUolella 
% % 

< ha. 1 46 33 
da ha. 1 a 10 52 47 
» » 10 » 50 2 9 
> » 50 11 

100 100 

La varieta di rapporti personali e, al solito, grande. Vi sono contratti 
misti di amtto pel 8U()lo e di compartecipazione pel 8opm88uolo, e, meno fre
quenti, contratti misti di amtto del 8uolt;J e conduzione dominicale pel 8opra8-

8UOZO (1); oppure, di solo fitto; oppure - spesso per Ie terre di minore ferti
lita - di sola compartecipazione a tipo colonico, pseudo-mezzadria (senza 
appoderamento) (2). . 

CATEGORIE DI CONTADINI. 

2. I contadini che assumono la coltivazione col contratto misto - di af
fitto pel 8uolo e di compartecipazione per il 8opra88uolo - sono talvolta con
tadini proprietari coltivatori non autonomi; e talvolta altri contadini che. 
appunto, fanno base della loro economia la conduzione di piccole terre col 
contratto di cui parliamo. 

(1) Anche in questo caso, 11 proprietario sl serve del lavoro del contadino affittuario. 
che remunera, in denaro, per giornate di lavoro. 

(2) Si divldono a meta 1 prodotti, cos! della coltura erbacea, come della coltura Ilr
burea, e Ie spese colturali. 
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8pesso questi ultimi non raggiungono, con tale conduzione, l'autonomia; 
ed ~llora essi van no, come avventizi, lL salario in imprese aItrui, anche non 
agrlCole (lavori pubblici, ecc.). ' 

Nel contratto OOsto, oggetto della compartecipazione e essenzialmente la 
coltura della vite. 

II contratto e individuale, e si stringe col capo della famigUa contadina;' 
rna, benche quello non impegni espressamente il lu\"oi.·o di tutti i componenti 
fa famiglia stessa, genel'almente essi pUl'tecipano, secondo la loro eta e illor(}, 
sesso, ai lavori. 

PA1TI DEL COXTRA1TO MISTO. 

3. II contratto non e quasi mai sCl'itto. 
La sua dUl'ata non e mai minore di due anni; rna spesso, per tacita od, 

espressa conferma, e superiore; e, perdurando il buon accordo fra j. contraenti, 
e magari assai lunga. Non si sono rilevati contratti annul.. Quindi il vincolo, 
tra contadini e quella terra puo essere anche lungo 0 lunghissimo, come si 
rileva in pio. casi della reaIta. 

La superficie (di seminativo arboMto) oggetto di ogni contratto, benche 
molto varia, puo dirsi che, in grossa media, si aggil'i sulle 5-6 moggia di. 
terreno (1). Questa estensione non satura la forza di lavoro di una media 
famiglia contadina, se l'arboratura non e abbastanza ricca (allora, la mag
gioranza dell'impiego di lavoro e per l'alberatura): pero ne puo auche andare 
p~~~~ . 

Tutto il IM'oro, per tutte Ie colture; e dovuto dal contadino (egli vi. 
provvede, come detto, con la sua famiglia, e vi provvede, all'occorrenza,. 

,anche mediante scambio di opere); se occorressero avventizi, il salario di 
questi e a carico del contadino. 

Per il suolo, ossia per Ie colture erbacee, il contadino corrisponde il ca
none annuo di fitto, in denaro. 'La misura attuale media approssimativa di 
tale canone, varia da L. 60 a 100, il moggio, secondo feracita delle terre. 
Ed il contadino fa suoi, senza eccezione, tutti i prodotti delle colture

erbacee. 
I'er il soprassuolo, cioe per I'arboratura (costituita da vite, talvolta. 

anche da olivo e da pochi fruttiferl) vige la compartecipazione: tutti i pro
dotti e tutte Ie spese (compresi concimi del commercio, e anticrittogamici) 

sono ripartiti a meta. 
I sostegni per Ie viti (pali, ecc.) sono confel'iti dal proprietario, e son(). 

messi in opera" dal contadino. II rinnuovamento annuo del filo di ferro e a. ' 
meta spesa fra i contraentL 

(1) 1 11Ioggio = ba. 0,33.46. 
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Se il contadino tiene bestiame (di solito, una vacca lattifera e un suino, 
giacche a lavorare il terreno si provvede a braccia) il bestiame spesso e di 
proprieta del contadino stesso. La lavorazione con l'aratro puo dirsi scono. 
sciuta, non solo per l'accidentalita. del suolo, rna anche, e piu, per il disor. 
dine dell'alberatura. 

Le imposte fondiarie sono a carico del proprietario. 

IUPllWHI D1 LAVORO l!J REDDITI. 

4. La famiglia F. conduce, col contratto misto di cui trattiamo un 
. . ' 

fondo della superficie di rnoggia 7,5 (un po meno di ha. 2,50) di seminatiyo 
vitato, di proprieta borghese. 

Essa si compone cosi: 
capo di famigl:a (eta anni 43), 
sua moglie (anni. .ro), 
un figlio di anni 19, 
una figlia di anni 10, 
un Ilglio di anni 12, 
un tiglio di anni 9. 

Lavorano tutti, compresa la donna, menD il ragazzo di 9 anni e la ra
'gazza di 16: questa coadiuva la mamma nelle faccende di casa. Le unita 
lavoratrici sono, dunque, 3,l. 

La famiglia risiede in agglomerato distante 2 km. dal terreno: la pic
cola ca$a e tolta in affitto (I... 320 annue) e· si compone di stalletta, cantina, 
e cucina al pianterreno, e due stanzette e un piccolo vano al piano superiore. 

Pel contratto di compartecipazione (cioe per la sola coltura del sopras
suolo di vite) l'impiego di lavoro e il reddito, evidentemente, non sono 
calcolabili separatamente da queUi pel contratto di affitto (del suolo istesso). 
Le colture erbacee sono circa pel' 1/3 della superficie a rinnovo, 1/3 a grano, 
1/3 ad erbai, oltre il piccolo orto casalingo. Si allevano una yacca lattifera 
e una scrofa, oltre a pollame. lSi vinifica nella cantina padronale. 

II totale impiego di lavoro uman9 si calcola in giornate 560 (ridotte a 
giornate di uomo). 

Ed ecco i valori riassuntivi del bilancio del reddito del contadino, nella 
media del triennio 1929-1932, per l'intero fondo. 

Produzione vendibile spettante aT contadino: 
a) dalla coltura erbacea: granoturco, patate, grana (tutta 

spettante al contadino) . 
b) latte; quota annua di yendita di vitello; id. di suini; poc- -

lame e uova (idem) 
CI duna coltura della vite: (quota del compartecipante) 

vino hI. 24 (suI totale di hI. 48) a L.42,50 nette rla spese 
(1) dall'orto domestico 

L. 1.180 

» 1.650 

» 1.020 
» 250 

L. 4.100 
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b'pese e quote vane, di spettanza d.el contadino, e oonone d'o,ffUto: 

unticrittogamicl, meta spesa dl spettanza del contadino L. 160 
Bt;mentl ncquistate . D 60 
eondllli acquistat; . » 90 
mltngiml ae(lulstllti » 250 
altr.. svese .. 140 
rinnovameDto aDnuo di filo d1 ferro, metl!. spesa »50 
quota di manutenzione e di ammortamt!nto di attrezzi, e 

quota til rirnoctu del bestiume » 250 
eanoue u'albtto (pagato pel 8uulo) » 600 

L. 1.600 

Reddito del contadino affittuario-compartecipante (remunerazione di 130-
voro, interesse di capitale di esercizio, profitto): 

L. 4.100 - L. 1.600 = L. 2.500 

(al 10rdo da imposizioni). 

rna. notevole parte di questo reddito e in derrate di con sumo familiare: 
ma con esso ha da provvedersi anche all·'abitazione. 

Se da esso reddito si toglie l'interesse del capitale di eserci:Lio in..L. J.J5, 
rimangono L. 2.355 di reddito di lavoro (remunerazione di lavoro, e pro
titto), che compensano a L. 4,20 la giornata di la\"oro impiegata (ridotta a 
la\'OI'o di nomo), si l'ipete, pel complesso del lavoro della famiglia cont3o
dina, quale aflittual'ia-compartecipante. 

Pl'aticamente, il lavoro suI fondo (560 giornate annue di adulto, per 
3,1 unita lavoratrici) satura 130 disponibilita di lavoro della famiglia con
tadina. 

11 reddito medio totale e: 
per unita lavoratrice L. 806 (= L. 2.500 : 3,1 unita lavoratrici); 
per unita consumatrice L. 500 (= L. 2.500 : 5 unita consumatrici), 

gravato di aflitto di abitazione. 
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§ 2. 

Contratti di compartecipazione e misti, 
nelle medie va~ del Garigliano e del Volturno. 

Le due zone agrarie, Media e bassa valle del Ga1'igliano e Media valle
del Volturno, sonG nella parte alta della provincia di Napoli, cioe nel su~ 
lembo settentrionale - gia provincia di Caserta - che confina con Ie pro· 
vincie di Roma, Frosinone, Campobasso, Benevento. 

La prima zona comprende i Comuni di Conca della Campania, Galluc· 
cio, Marzano Appio, Mignano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, S. Pietro· 
Inline. La seconda, i Comuni di Baia e Latina, Pietramelara, Pietravairano, 
Riardo. 

Queste zone contengono terre di monte, motte terre di colle e terre· 
di valle. • 

Il tipo colturale prevalente (salve Ie consuete isole od infiltrazioni di 
colture intensive) e quello cerealicoIo, a medi 0 bassi gradi di attivita. 

L'osservazione ha avuto particolare riferimento ai terri tori di Rocca. 
d'Evandro, Pietramelara, Pietravairano, Conca, Mignano, Riardo, S. Pie· 
tro Inline. 

In alcuni territori (es. Pietravairano) contratti misti di compal'tecipa· . 
zione hanno l'ilievo, senza riguardo a terre pili 0 meno fel'tili (salva la pro· 
porzione della partecipazione al prodotto). Mentre in altri territori Lesem· 
pio Pietramelara, Conca) hanno pari impol'tanza l'affitto e questi contratti: 
qllello e preferito dai proprietal'i, e spes so rigllarda Ie terre migliori j questi,. 
i contl'atH di compartecipazione, spesso sono riservati aIle terre meno buone. 
Ed in altri terl'itori ancora, il sistema pili di~uso e l'affittanza. 

I contratti di cui ci occupiamo, qui sQno (impropriamente, per Ie note 
ragioni) detti in generale mezzadriaj piu raramente mezza parte, 0 a sparti 
ta dividel'e), e, per altra proporzione nella divisione del prodotto, la due alia 
tre: in alcuni contratti scritti Ii abbiamo, addirittura, visti definiti come 
affitto: il compartecipante vi si chiama, senz'aItro, colona 0 anche me::::mdro. 

E vi sono (a parte poca colonia parziaria, in senso stretto) compal'teci· 
pazioni. di quelle che noi abbiamo chiamato a tipo colonico, e pal'titanze 
poco dlll'atUl'e e su piccole estensioni, e ~ontratti misti (non di pura com· 
partecipazione) perche l'aIbel'atura e escillsa da questa, ed e a condllzione 
dlretta dominicale (il pl'odotto al'bol'eo e, per es., dato a raccogliere), come 
dil'emo. 
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·L' AUDIEXTE. 

1. II clima ~ sub-umido, con estati caIde, spesso siecitose e con in
vel'ni pilittosto rigidi, rna tali da permettere la vegetazione dell'~livo senza 
-danni. ' 

I terreni svariano assai, per origine e per costituzione: si va dalle terre 
,'u)caniche (del gruppo vulcanico spento di Roecumonfina), a quelle alluvio
nali argillol!e, di pie dei monti e di valle. 

La popolazione non ~ molto densa: in media delle due zone, sta tra i 
100 e i 110 abitanti per kmq. 

Essa vive in prevalenza in eentri, talvolta in frazioni; in aleune plagbe 
·sono frequenti case sparse nelle campagne. Ma, in vari agglomerati, sono 
ben notevoli Ie distanze che il eontadino ha da percorrere per arrivare alIa 
terra che coltiva. 

La costituzione, per qualitit di coltura, e la seguente: 
Media Media valle 

e bassa valle del 
del Garigliano Volturno 

% 0' 
.0 

8emluatlvl nudl. 32 40 
8emlnatlvl arboratl. 13 13,5 
seminatlvl irrlgui e ortl 1,5 0,5 
arboreti 20 3 
paseoU e IncoIto pro:luttivo 12 41,5 
boseo ceduo . 21 ·1 
boseo mlsto e d 'alto fusto 0,5 0,5 

100 100 

II tipo di rotazione nei seminativi - specialmente nella parte alta 
(Conca, Mignano, Marzano) - e bieunale: 1) granotul'co (0 lupino da seme, 

'0 patata) preeeduto da erbaio intercalare per soveseio - 2) grano. Nelle 
parti piane (di Pietramelara" Pietravairano, eee.) si eoitivano anehe fava 

. e trifoglio incal'na to. 
La dove sonG importanti tanto l'affittanza quanto il contratto misto di 

compartecipazione (Pietramelara, Conca, ece.), Ie migliori terre ·vanno (1933) 
a· rilevanti canoni d'affitto di L. 200 a 250 il m.oggio (1 Inoggio = ba. 0,32.03) 
cioe da L. GOO tino a 750 per ha.; e Ie terre meno buone, 0 si affittano con 

. estaglio in natura: 1 tom.olo (kg. 42-45) od 1 tomolo e mezzo di grano per 
moggio, oppure si danno a compartecipazione. 

II tenore della produzione cel'ealicola, in queste ultime terre (escluse, 
dunque, Ie migliol'i terre, Ie quali, piuttosto che a compal'teeipazione, sono 
date in affitto) PUQ essere indicato, pel frumento, dalle 4 aIle 6 semen.ti, ossia 
·da 5 a 7 quint. per ba.; mentre il gl'anoturco da produzioni estl'emnmente 
.aleatorie, causa la frequenza delle siceita estive in questi territori. 
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L'allevamento del bestiame e ristretto in limiti modesti: accennerem(} 
a patti ad esso relativi. 

Come ampiezza della proprieta, prevale 130 piccola proprieta, rna vi e 
posto per 130 media e per 130 grande. Ecco 130 partizione % della superficie 
agraria e forestale, per categorie di ampiezza delle partite catastali: 

Media Media valle 
e bassa valle del 
del Garigliano Volturno 

% % 

< ha. 1 11 15 
ha ha. 1 a 10 35 29 
» » 10 » 50 18 19 
» » 50 » 250 15 12 
> ha. 2;:;0 . 21 25 

100 100 

CATEGORIE CON~ADINE. 

2. I coloni (secondo l'ampia denominazione locale, che comprende tutta. 
130 scala dei partecipanti) sono per 10 piu: 

a) piccoli proprietari non autonomi, 
b) braccianti nullatenenti; 

mentre di rado i contadini affittuari, che possono prendere sufficienti terre 
in afIitto, diventano cornpartecipanti. 

Le occupazioni extragricole di questi contadini sono nulle, 0 quasi. 
I concedenti sono, in genere, proprietari rnedi 0 grandi-rnedi; piu di 

rado atlittuari 0 subatlittual'i di terre. I primi, quando possono, preferiscon(). 
tuttavia atlittare, che dare terre a sparti. 

Per superficie raggu31'devoli, cosi date, trattasi spesso di pl'oprietari 
che vivono lontani dalla terra; e allora il colono ·e anche il dirigente del
l'azienda. 

II contratto e individuale, cioe stretto non col gruppo farniliare, rna col 
sernplice contadino: tuttavia, tutti i familiari di questo, donne comprese, 
lavorano 130 terra. 

PATTI CONTRATTUALI. 

3. L'annata agraria decorre dal 15 agosto 0 dlil 1° setternbre. 
Notevole che, qui, tra contadino entrante ed uscente (pel trarnite del 

proprietario, se occorre), ha luogo grdinariamente il compenso delle ma·g
gesi, a base di stirna, e in contanti: intendendosi per maggcsi, 130 caloria
indotta da 1avori di vero e proprio maggcsc 0 da lavori aratori dopo Ie c01--
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ture migliol'atrici (granoturco, patata, lupino). Degli empirici locali sti
mana questa calori{l. (1). 

La aUI-ata del contratto non e minol"e di due anni i e, in genere, e di 
quattro anni: due anni d'obbligo (Iorzosi, in gergo agricolo locale) per ambo 
i contraenti, e i due anni seguenti liberi, cioe a liberta di ciascuna delle 
Jlarti, ognuna delle quali puo denunciare il contratto dopo il primo biennio. 
Insomma, la durata del contl'atto rillette quella del ciclo di rotazione, di 
DOI'ma biennale. 

II contratto concerne qui supel'licie molto variabili: da pochissime mog
gia, lino a 20-40-60 moggia (10-20 ha.), arrivando perfino llui 30 ha. e pin, 
raramente. Si hanno quindi situazioni ben diverse: semplici partitanze, e 
veri e propri fondi; alcuni di questi, assol'benti tutto il lavoro della famiglia, 
e magari anche lavoro avventizio remunerato in denaro 0 scambiato contra 
luvol'o di bestiame; altri no. 

II rapporto tra terra e contadino e durevole 0 durevolissimo, nel caso (Ii 
foudi di discreta 0 maggiore estensione: e breve e malsicuro, nel caso di 
sempIici partite, per Ie quali e continuo il mutar di terra, del contadino. 

Ma, eSllenzialmente, eSllO contratto e perla terra semina bile. 
Nei fondi complessi, sempre il bosco e spes so il pascolo sono esclusi dalla 

compartecipazione: essi sono dominicali, con utilizzazioni varie. E il pro
dotto dell'alberatura (vite, oIivi) e escluso dalla compartecipazione, essendo 
pure dominicale; sia che il proprietario faccia elfettuarne per proprio conto 
la raccolta, sia che venda il prodotto sull'albero, sia che lo dia a raccogliere 
alIo stesso contadino compartecipante per la coltura erbacea. 

(~uest'ultimo modo - assai comune in molte nostre plaghe - ha due 
IJI'incipali significati. 

Spesso, signilica stimare la quantita- del prodotto pendente, valutarla 
ad un prezzo unitario corrente 0 speciale (p. es., di una mercuriale), de
trarre, dal prezzo totale risultante, Ie spese stimate necessarie perla raccolta 
e il trasporto, da sopportare dal contadino; la somma netta, risultante da 
questa stima, sara pagata in denaro dal contadino al proprietario, a patta 
IJt-ucca. 

TalvoIta il Comune provvede a pubblicare una mercuriale di prezzi. 

III La pratica locale dlstlngue quattro casi princillali: la magge8e a 801e, Ie mag
"psi: gJ'unturcule, patanara, IU[ljmue (cioe, arature dopo granturco, patatll, lupino). 

A Pietl'amelara la ma·gge8e a 801e, con due arature (una prima con aratro In ferro,. 
ed IIl1a secondn ('on aratro in legno) si valuta oggi sulle L. 80 per moggio. computando 
t'irclI L. 60 la prima aratura (1 glornata e meZ7,o di buoi e aratxo, a L. 4O),e circa 
I.. 20 la secollda aratura (1 giornata di buoi e aratro, a L. 20). L'aratura dopo coltura 
IIi grnnturco 8i .. Urn a L. 20 circa a moggio; quella dopo patata, e con letamazlone, circa 
L. 00; ia ('.a.laria della coltura dl )uplno (senza oratura dopo il raccolto, come d'ordi
nario nella consegna) si valuta circa L. 10 il maggio. 

A Pletravairano, la magge8e a 801e, compost a di 4 e anche 5 lawori accurati, si va
luta 100 e pia lire per moggio. 
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Oppure, significa: stimare la 'quantita di prod otto pendente, detraen
done una quota per compenso a spese di raccolta, per trasporto e'd eventual
mente per spesa di trasformazione (olive in olio); jl contadino effettuera la 
mccolta e corrispondera, in natura, al proprietario, tale quantita di pro
dotto, stimata e concordata_ 

Tutti i lavori al terreno e quelli perla coltura erbacea, fanno carico al 
contadino_ 

II bestiame da lavoro, pei fondi di una certa estensione, viene fornito 
al fondo dal proprietario, e custodito dal colono, ;11 quale talvolta, per con
tratto, e proibito di possedere bestiame proprio_ Allora, i patti 'inerenti al 
bestiame sono spesso i seguenti. 

II proprietario esige, dal contadino, il cosiddetto meoonno, specie di 
giogatico, in generi (grano): e precisamente, in 10 t01noli di grano pel' paio 
di buoi, 5 tomoli di grano pel' paio di vacche, 3 tomoli di grano per una ca
valla_ Nel caso delle vacche e della cavalla, il valore dei vitelli e del polledro 
viene attribuito per meta a vantaggio del proprietario e per meta del conta
dino_ II bestiame da lavoro puo andare comunque a lavorare (col contadino) 
fuori del fondo: il.compenso inerente a tale lavoro e di spettanza del conta
dino. Infine, il proprietario corrisponde al contadino Ia semente (fava e 
lupino) per l'erbaio, il cui foraggio servira per l'alimentazione del bestiame. 

In altri casi, il proprietario conferisce il bestiame; e gli utili , Ie per
dite, 111 tassa bestiame, Ie spese di medicine e di veterinario, ecc. si dividono 
a mezzo tra i due contraenti. Allora, e proibito al contadino il lavoro col 
bestiame fuori del fondo; salva' autorizzazione del proprietario, cui, nel 
ettso, spetta meta del ricavato. Viceversa; il proprietario puo ordinare la
vori, col bestiame, fuori del fondo (per es. in altri suoi fondi), e allora paga 
una giornata, in denaro, al contadino. 

Nei fondidi minore estensione, il lavoro e a zappa 0 a vanga: oppUl'e 
il contadino toglie a nolo i bovini, da fondi maggiori, od invece scambia 
operedi uomo contro opere di bestiame. 

II seme e spes so a carico del contadino: in altri casi (es. a Conca della 
Campania) e messo a meta dal proprietario e dal contadino. 

Spes so l'anticipo delle sementi e fatto dal proprietario, che Ie ritiene, 
'111 momento del raccolto, sulla parte spettante al contadino. Di norma, 
questo anticipo ·e senza interesse: in qualche caso (elS. a Pietravail'ano) il 
pl'oprietario prende, al l'accolto, un interesse di 2 misure a tornolo (il 
to malo e di 24 misure), doe un interesse annuo dell'S % circa. 

Le spese per concimi acquistati, sono sostenute a mezzo, tra i contraenti. 
Le spese inerenti aHa coltura al'bol'ea (potatul'a, anticl'ittogamici, ecc.) 

sono di spettanza del propl'ietario. 
Le spese di gua-rdiania (sorveglinnza del fondo e dei prodotti), alla quale 

fa pl'ovvedere il proprietario, sono sop port ate di norma dal contadino. 
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La elivisione dei prodotti avviene come segue: 
Per Ie colture erbacee. Di norma tutti i prodotti si dividono a mezzo. 

In tene collinari scadenti (ea. a Pietravairano) 1a divisione e in ragione 
di 3/5 al contadino e 2/5 al proprietario: e il contratto detto la due alla tre. 

l)~r Ie colture arboree. Come detto, la coltura arborea e dominicale,e i 
J)J'odotti sonG dominicali, talora raccolti e venduti dal proprietario, ta10ra 
dati a roccogliere al contadino stesso compartecipante per Ie colture erbacee, 
nel senso gia. spiegato; talora, in fine, con obbligo puro e semplice, al conta· 
dino, di raccogliere e consegnare al proprietario. 

Sono ordinarie alcune prestazioni (in pollame, uova, ecc.) al proprie· 
tario. 

La riconsegna delle terre si fa « come esse si trovano II, salvo l'accen
lIato compenso al contadino uscente, per Ie maggesi. 

Questi, nella varieta dei fatti, i patti che appaiono essenziali. 
Vi e da notare - in qualche parte di questi territori - il sen so di tem

I'ol"aneita di alcuni di questi contratti misti, e di instabilita di alcuni patti 
in eHsi. Difatti, nel presente momenta di bassi prezzi dei prodotti agrari, si 
assiste in alcuni territori ad un incremento - tanto numerico, quanta sotto 
l'aspetto di maggiori superficie condotte con tali contratti - del sistema 
della compartecipazione, a detrimento del sistema dell'affitto. }fa l'incre
mento puo stimarsi transitorio. 

In tutti i casi di grossi 0 eli piccoli affitti, il proprietario oggi teme l'ir
J'egolare 0 mancato pagamento del canone di fitto in denaro. Gli affittuari 
lion si sentono al sicuro da un'ulteriore discesa di prezzi di prodotti, e il 
g.'osso affittuario giudicherebbe economicamente pericoloso dover assumere 
molti salal"iati. Per questo, molte affittanze sono venute diminuendo di am
piezza. Mentre molti piccoli affitti contaelini si sono venuti trasformando in 
contratti misti di compartecipazione: questa, almeno, senza la preoccupa
zione del pagamento del canone in denaro, assicura al contadino derrate di 
l)rimal'ia necessita pel consumo famigliare. 

blPIEGHI DI LAVORO E RIIDDITI. 

4. Vi e 'stata l'opportunita di compiere - nell' Agro di Pietrava:irano, 
o\'e la compartecipazione puo dirsi sistema generale - una analisi delle 
spese e della quantita eli manodopera, conferite dal contaelino partitante. 

L'antUsi comprende il ciclo di rotazione biennale: 1) granturco conso
dato a fagiolo; 2) frumento; rotazione generale in luogo: ed e riferita 
all'unita di misura locale, il moggio = ha. 0,32.03, praticamente 1/3 di 
ettaro. E, cioe, rigual'da una partita di ,2 mO!Jgia in totale, delle quali 1 1I1.()!l

.Qio e colt iva to a granturco consociato con fagiolo, e 1 mog!Jio e coltivato 
a grano. 

7 
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Eccone i risultati, appunto riferiti alIa misura .locale, per ragione di 
praticita della rilevazione: 

111/0g0io: (granoturco con socia to a fagiolo). 

.uratura con aratro Sack: giornate 2 di buol e aratro, 
a nolo, a L. 30, con 2 uomlni' 

-erpicatura: 1/4 giornata di buoi ed erpice, a nolo. e 
1/4 giornata di uomo 

semina del mais: assolcatura, 1 giornata ell buoi, a 
nolo, e 1 uomo; 4 opere eli donna . 

sarchiatura: opere eli donna 
rincalzatura: opere di donna 0 ragazzo . 
cimatura e sfogUatura: opere dl donna e ragazzo. 
raccolta: opere di uomo e di donna 
scartocciatura e trasporto: idem . 
sgranatura (col correggiato): idem. 

1 mogllio: grano. 

.. 

liberazione del terreno dai fusti di granoturco, imporca-
tura, spaccatura, semina del grano: giornate 1,3/4 
di buoi, a nolo, ed uomo e donna 

spiallatura e lavoro di completamento della semina . 
zappettatura al frumento: opere di donna 0 ragazzo. 
scerbatura: idem . 
mietitura (a mano) e accovonatura: opere di uomo 

spese 
in moneta, 

del 
partitantc 

lire 

60 

7,50 

30 

52,50 

trasporto dei covoni e abbicatura . 15 
trebbiatura (a macchina): L. 2,25 a tomolo di grano; 

e per 11 tomoli di prodott<? medio, L. 24,75; meta 
del contadino, 

'l'OT"U 

12,35 

177,35 

manodopera conrerita 
dal partitante 

giornate giomate 
di nomo di donna e ragazzo 

giotnate gion,ate 

4 

0,25 

1 

1 
1 
2 

1,75 
2,50 

2,50 
1 

1 

18 

4 
10 

4 
2 
1 
4 
1 

1. 75 

12 
6 

1 

46,75 

Le giornate, ridotte a giornate ill adulto, sommu,no a 46 = (46,75 x 
0,6) + 18, pei 2 moggi comples~ivamente, 

La produzione vendibile di spettanza del contadino e (media del triennio 
1929-30 al 1931-32): 

granturco - produzione totale (al netto dl'llll. semente, tomoli 10:· al partitante, 
tornol·,'S (1); 

fagioll - produziolle tot ale (al netto della semente), tomoli 1,50: al partltante, 
tomoli 0,75; 

grano - produzione tot ale (al netto della semente), tonlOli 10: al partitante. 
tomoZi 5. 

(1) II tOlllolo di capacita e, circa kg. 35 pel grnllturco. 43 pel fagiolo e pel I:rano, 
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I prezzi pei raccolti 1930, 1931 e 1932, sono i seguenti, per tomolo di 
~apacitA : 

1930 1931 1932 
lire tire lire 

granturl'O 40 35 23 
fagluoll . 80 50 30 
grano 62,50 55 50 

E quiudi i valori dei raccolti, nei 2 moggi considerati, di parte del com
I,al·tecipante sono: 

1930 1931 1932 
lire lire lire 

gr8nturco 200 175 115 
fagluoll . 60 37 22 
grana 312 275 250 

572 487 387 
uetra~mlo Ie sp_ eJrettlvlIlllente erogate(ecbe 

iii p0880no rltenere quasi ugoali Dei tre Doni) 177 177 177 

395 310 210 

Va nota to che quelSte risultanze medie concernono i terreni pin 0 menu 
Ceraci della zona, nei quali, cioe, e possibile 'con alee non straordinarie la 
coltUl'a del gran turco, e dove il grano produce bene. 

Dai dati espolSti, si lIa il senso del l'eddito di piccoli partitanti che, con 
III. rotazione biennale predetta, coltivano alia parte i 2, 3, 4 rnoggi di terra, 
cioil da ha. 0,6 ad ha. 1,3 circa, come spesso avviene. 

Mil. il reddito cambia aUorche si passa aUe terre menu feraci; a queUe, 
cioe, neUe quaU la coltura di rinnovo e talmente aleatoria, per Ie siccita 
frequenti che danneggiano piu gravemente Delle terre piu alte e piu povere, 
da poter dire clle la riuscita della coltura del granturco e puramente dovuta 
all'annata. 

AllOl'a, il cicio bieullale si riduce a: 1) lnaggese nudo " 2) grano. Ma cio 
sigllilica - nei riguardi del partitante - che il prodotto del frumento deve 
compensare anche Ie spese del maggese. 

E Ie conseguenze -sono grosse. Senza esporre troppe cifre, diremo che 
- per il cicio biennale suddetto, praticato su 1 mogyio di terra - contando 
II. L. 180, in cifra tonda, Ie spese eil'ettivamente erogate dal contadino, e 
contando a 15 giornate di uomo e 22 di donna 0 di ragazzo, la manodopera 
impiegata- i 4 tmnQli di grano che possono spettare al partitante come sua 
quota di produzione al netto della semente, e che, oggi, al prezzo di L. 50-55 
il tomolo, valgono tra L. 200 e 220 in totale, compensano Ie spese erogate, e 
lasciano L. 20-40 a compenso del lavoro umana impiegato. 

Questi compensi relativi aUa partitanza contano, nei casi concreti, in 
proporzione variabile suI reddito annuo di lavoro della famiglia contadina. 
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Allorche vi contano per troppo modesta proporzione, si (lomprende come il 
lavoro salariato aubia· la precedenza su quello partecipante,che, cosi, nelle. 
cure del contadino, diviene il meno pregiato e il non preferito. 

§ 3. 

Contratti mistl nella zona Piano-monte basso Garigliano e VoIturno. 

Per la Zona Piano-monte basso Garigliano e Volturno, gia in provo di 
Caserta e oggi in prov_ di Napoli - estrema parte nord-ovest della Campa
nia, a confine col Lazio - ci riferiamo pili specificamente al Comnne di 
Sessa Aurunca. 

La zona e parte collinare e parte piana: e parte ad agricoltura esten
siva e parte a coltura pill attiva. II territorio stesso cui ci riferiamo, rivela 

. gl'andi varieta di condizioni. 

L' AMBIENTE. 

1. II clima e mite; tra collinare e marino, data la poca distanza, della 
parte bassa del territorio, dal mare. 

Nella parte bassa del territorio i terreni sono siliceo-argillosi, poco cal
cari, pluttosto sciolti, di origine alluvionale. Nella parte -alta, :i terreni sono 
di origine vulcanica (ex-vulcano di Roccamonfina). 

La popolazione, nella intera zona, ha una densita di circa 120 abo per 
kmq., ed in qualche plaga (per es. nel territorio di Sessa) vive, in discreta 
percentuale, sparsa in abitazioni nelle campagne. 

Coesistono grandi, medie, piccole proprieta ed imprese. 
Indizio del frazionamento della proprietaterriera, e dato - pel terri

torio di Sessa - dalla seriazione seguente delle partite catastali, per classi 
di superficie: 

< ba. 1 7 % 
da ba. 1 a 1U 32 » 

» » 10 » 50 21 » 

» » 50 II 250 16 » 

» » 250 » 1.000 11 » 

> » 1.000 13 II 

100 

II sistema livellare e assai esteso, anche pel' notevoli quotizzazioni, di 
non recente data, di terre comunali. 

Nella rotazione agraria, Ie colture miglioratrici occupano circa meta 
della superficie, e Ie colture sfl'uttanti l'altra meta. Pel territorio di Sessa 
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Aurunca, tra Ie prime domina no granturco, patata, piante ortive (caYolo). 
erba medica, fal'e da seme, pomodori. Le seconde sono rappresentate per 
Jllal!sima parte dal grano, e per 'poea parte dall'orzo, dall'avena e dalla se
gala. Delle colture legnose, sono in coltura promiscua 0 in coltura specializ
zllta la vite e l'olivo. 

II Hvello medio della produzione. nelle bUQne terre, puo ritenel'si, come 
indicativo, il seguente (per ha.): 

grano quint. 9·10, 
avena quint. ~10, 
8e:;,a\a quint :1.0, 
granturoo, quint. 12·U, 
l,atatc (julnt. 80-1~O, 
rave da seme quint. 11, 
vlte In coltura promlscua, quint. ~4() di uva, 
,'Ite In collura speclullzzata, quint. 80 di uva. 

CATEoonm DI COMPARTECIPANTI. 

2. Come diI'emo, qui la compartecipazionee specialmente in contratti 
misti, mentre esistono pin altri contratti misti ai quaH la compartecipazione 
e estranea. 

II contratto di compartecipazione non ha denominazione specifica; si 
dice: « ho dato )) (oppure: « ho preso I»~ « il fonda aHa parte n. 

I contadini compartecipanti, in pl'evalenza, sono 0 contadini nullate
nenti, 0 contadini aflittuari non autonomi, 0 proprietal'i non autonomi. 
(2uesti contadini non hanno occupazioni extra-agricole. 

Oli imprenditori, che concedono Ie terre a partecipazione, sonoquelli 
medi e grandi, che dividono nna parte del fonda in partite. 

II contratto di compartecipazione si stipula con singoli 'contadini; ma 
tutti i membl-i della famigUa contadina lavorano Ie terre concesse. 

PATTI DELLA PARTECIPAZIONE. 

3. Per chiarezza, va specificato che Ie principali forme di contratti 
misti - comprendenti, 0 non comprendenti partecipazione al prodotto -
vigenti in questo territol'io, l'ignal'dano i seminativi arborati (con vite e con 
olivo), e sono Ie seguenti: 

a) affitto (in generi 0 in denaI'o) per il suoZo (colture erbacee», e com
partecipazione ( a meta) per il prod otto della vite; mentre il prodotto del
l'olivo spetta interamente al concedente, ad eccezione dei « cascoli» fino al 
31 ottobl'e; 

b) aflitto per il suoZo,' compartecipazione, con divisione a meta per la 
vite, e con divisione a 2/3 al concedente ed 1/3 al contadino per il prodotto 
degli olivi;. 
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c) affitto pel' il 8uolo e conduzione diretta del 8opra88uolo (Yite, olivo) ~ 
d) atlitto peril 8uolo e perla vite, COll obbligo di cOl'rispondere assai 

forti prestazioni di VillO ed uva al concedente, e conduzione diretta per gli 
olivi, sempre ad eccezione dei « caseoli » fino al 31 ottobre. 

Come si vede, soltanto a) e b) comprendono la partecipazione al pro· 
dotto. 

Le terre si consegnano al ~olltadino, di norma, dopo che meta della .su· 
perficie e stata coltivata a rinnovo, e meta. a grana 0 a cereali minori: il 
cOlltadino dovra, a suo tempo, riconsegnare il terreno in ugnal condizione. 

I contratti sono in maggi~l'anza scritti, rna non registrati. 
La durata contrattuale media e di 4 anni; e spes so di piu. 
Per i contl'atti misti di compartecipazione a) e b), i lavori per Ie coltllre 

cosi <ii .~uolo che di 80pra88uolo, vengono tutti eseguiti dal contadino parte· 
cipante. Pel vigneto specializzato, 0 anche per appezzamenti seminativi :\I'ho
rati poco estesi, i lavori al terreno si praticano a zappa; mentre per appez
zamenti a coltura promiscua, con viti od olivi disposti in filari larghi, 0 co
munque per i1ppezzamenti estesi, si eseguono con l'aratro chiodo 0 con la 
cosiddetta pru88iana (l'ar<1tl'O tipo Suck). II bestiame da lavoro e provvedllto 
(dallo stesso concedente del fondo, 0 da terzi) con patti di giogatico (di con
simili patti, gill abbiamo discorso) 0 con altri patti di nolo; od e posseduto 
dal compartecipante. 

La semente e conferita tutta dal contadino; i concimi e gli anticritto
g11mici sono acquistati a meta, se il prodotto del 80pra88Uolo si divide a meta 
(sono di intera spettanza del concedente, se anche il prodotto spetta intern
mente a questi). 

Del modo di divisione dei prodotti abbiamo gia. detto. 
Ln, sllperficie per cui si stipulano tali contratti e variabilissima: dai 

2·3 eHari, fino ai 15-20-25, a seconda della fel'acita delle terre, della qua lib) 
delle colture, ecc. 

Ed il vincolo tra lavol'atore e quella stessa terra puo definirsi a hlUl
stanza. stabile. 

NOll mancano i casi in cui l'estensione del fondo e notevole, e l'alhera
tura sul1iciente, in modo da esservi qualche pl'oporzione fra il fabhisoguo di 
1a,voro in esso, e Ie forze di 1avoro di Ulla media famiglia contadina. In qlle
sti casi, tanto piil che i londi maggiori spesso SOllO provvisti di casa rlll"uie, 
non parrehbe dillicile il p:tssaggio, da questi contratti misti di comparteri
paziolle, a1 contratto di colonia parziaria. 

Del resto, 1a colonia parziaria, propria mente intesa, non e sconoscinta 
nella zona. 

Con largliissima approssimazione, tutti i contratti mi8ti POSSOIlO iute
I"essure forse il 20 % della superficie vitata ed olivata, nel terl'itorio stu
uinto. 
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IHPIEGHI DI LAVORO E REDDITI. 

4. Bono stati rilevati per una famiglia contadina, legata alIa terra da. 
1m contratto del tipo a) suddetto. 

La famiglia di P. T. e costituita cosi: 
11 co po, 0001 42, 
1a moglle, aool 39, 
7 IIgll, 8001 18, 15, 10, 8, 6, 4, 2. 

Lavorano ordinariamente il capo famiglia, il figlio diciottenne e il figlio 
(juindicenne, non ordinariamente la donna (u. 1. 3,1), e per Ie piccole fac
('ende il figlio decenne. Per quanto i lavori preparatoI1 si eseguano con l'ara
t.·o, il Iavoro disponibile della famiglia e insufficiente ai bisogni del podere, 
per modo che si ricorre a giornate di lavoro date, a salario, da parenti. 

II fonda dista 4 km. da centro abitato. 
La famiglia abita gratuitamente nella casa esistente sui fondo, rna nel 

solo pianterreno di essa (una cucina, una stanza, una piccola stalla), essend·o 
riservato ad uso padronale il piano superiore. E' annessa una piccola 
('antilll~. 

II fondo e di circa ha. 8 di seminativo, per discreta parte con arbora
tura di vite e olivo. Per Ie colture erbacee ha luogo l'affitto, con un canone 
di L. 1.000 annue, oltre ad alcune prestazioni; per la vite, tanto il prodotto 
che Ie spese si dividono a meta; mentre il prodotto dell'olivo e di spettanza 
della proprietaria, ad eccezione dei cascoU fino al 31 ottobre, che restano al 
contadino. I lavori colturali per gIi olivi, sono a cura e carico della proprie
taria, che vi fa attendere da altro suo contadino. 

AnnattJ agraria 1931-1932. 

Se si escludano 2 moggia (1), in cui, per la limitata fertilita, si semina 
solo erbaio per sovesciarlo a vantaggio delle viti, per la restante superficie 
di ha. 7,30 circa ha luogo un tipo di rotazione rinnovo-grano (e poca avena), 
all!lolito, irregolarmente praticato. II rinnovo e stato parte a lupino per seme, 
parte a trifoglio incarnato e parte a veccia ed avena per fieno. Annualmente 
si semina circa 1 ha. di terreno ad erbaio intercalare di .favetta ed avena, che 
in parte viene consumato allo stato verde, dal bestiame, ed in parte viene 
sovesciato. . 

La consistenza del bestiame e un equino, due giovani suini da ingrasso 
ed inoltre una pariglia di bovini da lavoro che pero il contadino rivende dopo 
6-7 mesi dall'acquisto, eseguiti i lavori al terreno, realizzando un modesto 
guadagno con la messtJ in carne. 

(1) 1 moggio = bo. 0,33.64. 
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Produzione t'f!ndibUe, spet'tante 0,1 contadino : 
lupini (netto da semente), quint. 10 a L. 50 
favetta da seme (idem), quint. 2 a L. 75 . 
grano (idem), quint. 18,80 a L. :110 
avena (idem), quint. 2,50 a L. 70 
ortaggi 
vino (meta produzione), hI. 32 a L. 45 
olio (dei ca8Coli), kg. 40 . 
guadagno (uetto) dalla rivendita dei 2 bovini ingrassati 
Incremento ('arneo (netto) di suini 
uoya e pollame 

Spese, quote, canone d'affttto: 
perfosfatG 
ant:crittog!lmici (meta spesa) 
compensi a manG d'opera estranea alIa famiglla (giornate 70 

ridotte ad flomo) 
quota di manutenzione e animortamrnto degli attrezzi, com-

presi quelli di cantina spettanti al contadino 
,!uota di rimonta del bestiame 
altre spese diverse . 
canolle di affitto e prestazioni 

L. 500 
» 151} 
» 2.068 
» 175 
» 150 
» 1.4-!O 
» 140 
» 15(} 
» 180 
» 135 

L. 5.088 

L. 105 
» 255 

» 450 

» ).30 
)' 120 
» 60 
» 1.030 

L. 2.150 

Reddito netto del contadino -'- compenso di lavoro, interesse di capi
tale di esercizio, profitto - (al lordo da imposizioni) : 

L. 5.088 - L. 2.150 = L. 2.938 

Dal quale, detratto l'interesse del capitale di esercizio in L. 260, rimane 
Ull reddito di lavoro di L. 2.678. 

Nell'appezzamento di terreno condotto in compartecipazione, la fami
glia contadina (ricorrendo anche, come si e detto, ad opere estranee) im
piega 610 giornate-uomo. Toltene 70 di avventizi, la famigJia conferisce 540 
giornate. On de la giornata media riceve, dal contratto misto considerato, 
la remunerazione di L. 4,95. 

La famiglia non ha altri redditi, oltre quello della terra cOlldotta a 
contratto misto di compartecipazione. 

I redditi percepiti sonG in gran parte in derrate di consumo, e non vi 
gl'ava l'abitazione. 

II medio reddito totale e: 
per unita lavol'atrice L. 948 (= L. 2.938: 3,1 unita lavoratrici); 
per unita consumatrice L. 420 (= L. 2.938: 7 nnita consumatrici). 



CAPITOLa IV 

CONTRATTI DI COMPARTECIPAZIONE 
NELLA ZONA ECONOMICA DELLA COLTURA INTENSIV A 

§ 1. 

Contratti misti di compartecipazione nel colle del Partenio. 

Ci si e rifel'iti ai territori di Atripalda e di Ajello del Sabato (della 
zona agraria Alto colle del Partenio), nonche a quelli di S.- Stefano del Sole 
e di Montefredane (della zona agraria Medio colle del Sabato). 

I territori di Atl'ipalda, di Ajello e di Montefredane continuno col ter
ritOl'io del capoluogo di provincia, Avellino; il territorio di S. Stefano e 
contigno a queUi di Atripalda ed Ajello. E' quindi, una continuita di ter
ritori della ferace zona collinare avellinese, a viti, che costituisce la parte 
ovest della provincia di A\'e\lino, verso Ie provincie di Napoli e di Salerno. 

Fra aItri rapporti che Iegano impresa e manodopera, qui si han no CO)ll

parteeipazioni a tipo colonico (dette impropriamente colonia parziaria), 0 no, 
Tra tali ultime compartecipazioni, aleune riguardano il soprassuolo, men

tre il suolo e dato, allo stesso contadino, in affittanza, Si tratta, cioe, di con
tratti misti. Ma poiche il soprassuolo e costituito essenzialmente dalla vite 
(talvoltll anche dan'olivo e da fruttlferi vari), l'importanza della comparte
cipazione puo dirsi predominante, perche interessa Ia coltura_ della vite, e 
cosl il reddito del maggiore dei capitali stabilmente investiti in queste im· 
pl'ese, e Ia produzione qualitativamente ottima, che contribuisce con alta 
pel'centuale al tot ale della pl'oduzione lorda vendibile dell'impresa. 

Anzi, va sottolineato il fatto che questi contl'atti misti spesso si l'ilevan() 
di pio dove In vite du Ie qualita pill pregiate di prodotto: il proprietario fon
dial'io I'eputa preferibile, per Ia conservazione del cospicuo capita Ie arbora
tura, la compal'teripazione all'affittanza, clle potrebbe eSh"ere sfruttatrice. 

Questi contratti sono detti, loealmente, alla par(e 0, senz'aItro, colonia. 
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11 AMBIENTE. 

1. II clima e relativamente mite d'inverno e temperato d'estate. 
Le terre sono sempre particolarmente adatte all'arboratura. 
La popolazione e densa, 0 molto densa: si sta, in media, sui 220 e pill 

abo per kmq. (la zona agraria del Partenio, togliendone il capoluogo di Avel· 
lino, nel 1921 dava 223 abo per' kmq.: Con Avellino, supera 300 abo per kmq .. 
dplla superficie; e la zona del Sabato e a 220 ab.: rna in date plaghe di colle, 
a se considerate, si va a 300, 350 ab.). 

E' interessante 131 costituzione catastale, per qualita di coltura, nei ter
ritol'i comunali considerati: 

Ajello Atrip.lda Montetredane S. Stefano 
% % % % 

seminativi nUd!. 8 4 11 G 
» arborati 53 52 57 25 
» irrlgul e ort!. 5 17 8 16 

arboreti. 9 19 20 12 
prati, pascoli e incolto produttlvo. 1 2 t 12 
bosco ceduo 24 6 4 29 

100 100 100 100 

Seminativi arborati ed arboreti hanno, dun que, 131 maggiore importanza. 
Nelle migliori terre arborate si rileva la coltura erbacea in rotazioni bien

nali: 1° anno: rinnovo (3/4 granturco, 1/4 patate), preceduto da erbaio inter
ca.lare (favetta e trifoglio incarnato) parte sovesciato e parte falciato per 
foraggio; 2° anno: grano. Altrove, parte del rinnovo e a lupinella. 

II livello delle produzioni puo quivi stimarsi cosi (per ha.) : 

Seminativi arborati 

di II cl di (1\ cJ. 

vlno. hl. 9--I 18 
grano q.lI 9 6 
granturco. » 7 5 

non tenendo conto del terrenl che sarebbero di prima classe, polcb~ 

il suolo ~ pili fertile, e dll vi no meno preglato; e qulndl la com
parteclpazione, pel soprassuolo, vi sl rileva meno consuetudinar!a. 

II liv-ello delle produzioni di coIture erbacee e piuttosto basso, giacche 
la ricca alberatura, oltre ad aduggiare dette coIture, diminuisce 10 spazio 
utilizzabile con esse. 
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Indizio della divisione della proprieta e dato dal seguente riassunto dei 
risultati della seriazione delle partite catastaIi, per categorie di superflcie: 

Ajello Alrirlda MODtefredaoe S. Stefano 
% % % 

> ba. 1. 29 19 29 34 
da ba. 1 a 10. 51 67 59 35 

" 
,. 10 ,. 50. 20 14 12 11 

D " 50 J) 250. 20 

100 100 100 100 

CATEGORIE DI CONTADINI. 

2. I contadini che assumono terre a contratto misto di compartecipazione 
e di fltto, sono: 

a) contadini piccoli proprietal'i, che non sono autonomi, avendo, in 
genere, sulle 2·3 lnoggia di terra; 

b) contadini nullatenenti e salariati avventizi, che ricercano vivamente 
terre in aflitto e in compartecipazione, per aSl!icurare il piu possibile del
l'impiego delle 10ro braccia, oltre a qualche impiego di lavoro non agricolo 
(che nella zona e dato da manutenzioni stradali, daIla Manifattura di tabac
ehi, ecc.). 

Si puo dire, molto all'ingrosso,· che Ie due categorie a) e b) sono quasi 
uglluli per importanza numerica. 

I concedenti delle terre so~o, per 10 pill, proprietari borghesi 0 di cate
gorie professioniste. 

11 contratto si stringe, dal concedente, con singoli contadini, e non con 
famiglie: ma la intera famiglia contadina attende aIle coltivazioni. 

P AT'!.'( eOSTRATrUALI. 

3. II contratto, dunque, e di affittanza pel slwlo, cioe per tutte Ie coltllre 
ill'bacee, e di compartecipazione pel s()prassuolo, cioe perle colture arboree 
(essenzialmente vite, poi olivo). 

Esso e spesso scritto. 
La durata del contratto e, almeno, quella della rotazione: essendo questa 

biennale, la durata minima del contratto e di due anni; ma spesso la durata 
.e di 4 e 6 anni, cioe multipla di quella della rotazione. Ed e tacitamente rin
llovabile. Quindi, il vincolo tra terra e contadino, qui, e duraturo. 

I.a terra e presa in consegna il 15 agosto (salvO, al contadino llscente, 
-eompletare i ruccolti). Nessun lavoro incombe al concedente, prima della con

.segna. 
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La superficie oggetto del contratto, natural mente assai varia, puo dirsi: 
stare tra 2 e 12 moggia) con medie di 5-6 moggia (1). 

I cunoni di affitto pelsuolo) attualmente correnti, vanno tra Ie 50 e Ie 100· 
lire il moggio. Invero, vi e da distinguere; cM talvolta suI terreno e una 
casetta di abitazione, e tal volta il locatore confel'isce pochi attrezzi da vini-· 
ticlLl'e (bottame, torchio); e ilcanone di atlitto ne risente nella misura. 

I patti della compartecipazione sono i seguenti. 
'l'lltti i lavori e Ie cure colturali (comprese potature, ecc.) sono dovuti daI. 

cOlltadino (qui 10 scambio. delle opere tra contadini e frequente) .. 
LIL spesa di acquisto di anticrittogamici, per la vite, si ripartisce a 2/3-

a1 concedente ed 1/3 al contadino; cosi quella dei vimini per Ie legature. 
Quella di l'innovamento annuo del tilo di ferro, tal volta e padronale, talvolta 
e ripartita a 2/3 al concedente ed 1/3 al contadino. 

Vuva viene vinificata spes so suI fondo: il vino e diviso a 2/3 al conce
dente ed 1/3 al c~mpartecipante: rna questi ha da contribuire, per meta, nella 
spesa di trasporto della parte dominicale, al prossimo centro abitato. 

Le spese di acquisto di matedali pel' l'olivo (per irrorazioni cuprocalciche· 
e pel' cura antidacica, se si praticano) sono di norma sostenute dal contadino: 
tal volta, a mezzo tra Ie parti. 

L'oliva e divisa a meta, tra Ie parti. In rari casi, di maggiore feracita 
degli olivi, e divisa a 2/3 al concedente ed 1/3 al contadino. 

Si chiarisce che Ie spese per concimi del commercio e Ie spese relative· 
ai sovesci sono tutte del contadino, comeche considerate inerenti alia sola 
colturlL erbacea, perla quale il contadino e. affittuario. In qualche caso, il 
contadino sopporta la spesa di concime destinato 'specificamente agli olivi.. 

Quando esistono fruttiferi sparsi, in genere essi non sono compresi nella. 
compartecipazione, nel senso che il contadino fa propria tutta la frutta, solo· 
con l'obbUgo di una prestazione in frutta, al concedente. 

Infine, quando (ed e frequente nella zona) vi ·e un appezzamento di ceduo. 
castagnaJe, esso e dominicale, e non com pre so nella compartecipazione 0 nel

l'afIitto. 
Le imposte sono a carico del concedente. 
Di norma, il contadino deve unche prestazioni in pollame, ecc.; e tal: 

volta permangono vecchi patti, pei quali il contadino contribuisce al rinno
Vltmento delle arborature. 

IMrmGH1 D1 LAVORO Ii] REDDITI. 

4. Ecco cifre relative al caso di un fondo, piuttosto ampio nella zona e· 
per questo contratto, di ha. 3,70 (invero, il fondo supera ! ha., :rp.a il resto. 

(1) 1 moguio = ha. O,::I3.M. 
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·e a ceduo castagnale, non eompreso nel contratto), e di fami .... lia contadina 
il (~lIi lamro ~, dunque, in notC,'ole palte assorbito nel fondo :tesso. 

I .. a famiglia contadina N. consta di: 

capo famlglla (etll ann! 4G), 
~ua mogUe (ann! 45), 
sua tiglia, OIaritata (:lUlli 19), 
suo genero (anni 24), 
2 aUr! fig\i (ann! 22 e 14), 
·2 altre figlie (ann! 12 e 10). 

Tutte queste persone l<1"orano Ia terra, meno Ie due tiglie minori: come 
dl consueto, Ie due donne luvorano Ia terra nelle epoche di urgenti pratiche, 
e pel' dati lavori, essendo oeelll'ate anche nelle faccende domestiche. Sicche 
continua mente lavorano 3,5 unita Iavoratrici, e discontinuamente aItre 1,2 
unita: totale 4,7 unita. 

I .. a famiglia abita Ia casa, esistente suI fondo (al pianterreno, stalla, 
(~udna, cantina; al piano ISlIpel"iure, -1 pic-coli vani). 

II fondo e condotto a compartecipazione per la vite e l'olivo, in fitto per 
Ie colture erbacee: eSllo e pel' 9 Inoggia a seminativo vitato (di cui 3 moggia 
circa di II classe, e 6 di III, in Catasto)' e per aItre 2 moggia seminativo oli
vato (di IV classe, in Catasto). Cosi si desume anche dal contratto scritto, 
del 2 agosto 1928. 

Del quale, giacche potemmo averlo, riportiamo gIi estremi es~enziali, 
testualmente: 

~ Il !;ig. Y. concede 01 colono N. 11 fondo .... , dl cir(,a mOfll/ia 12, a ('orpO', semina
torlo vUato, olivetato, ('eduo castagnale, e con casa colonlca dl quattro 80pralli e tre 
8""alli, eon vasea e pOZW, ('un due tini (uno di oUre 00 quint. e l'altro dl quint. 30) e 
torl'hlo in cantina. 

a Il ceduo, perb, dl 1 7110110;0 dl ~nperfide, e escluso dalla lo('azlone: il suo reddlto 
i· padronale, salvo I po('hi pall ('he saranno O(,(,Ol'renti per il fondo vitato. 

u La durata della lo("azlone e di anni sel; perb tre forz08i, dal 10 gennalo 1930 nl 
31 dkembre 1932, e altrl tre a volonta del padronI', fino a tutto il 1935. 

p II prezzo deUa locnzione pel ~uolo viene lissato in lire GOO annue, In due rnte 
ul,'llnli In ugosto e dlcembre. 

fl Il vlno va :!i3 al vadrone ed 1/3 al colono, il quale contribuisce a meta spese dl tra-
gporto del vino del pa<lrone, III dOUlicilio di quest! in ........ ; ed In caso che il pa-
drone ,·olesse ul SilO domlclllo I 2/3 prlJ;ll'! ad uva, II culono paghera sempre la meta del 
traslJorto I.e spese per solfo e solfato dl rame vanllo 2/3 al plldrone ed 1/3 nl ('olono . 

• I.e olive vanne> 1/2 01 padrone e 1/2 ill colono. Le spesI' dl solfato d! rame per 
gU ollvi 1/2 il padrone I' 1/2 11 colono. Il padrone ~i obbJiga a fornlre 1 quint. di ('oncime 
<:hIOlI('o, da dare esclusivamente agU ollvl. Le fatiche sono tutte del colono. 

"In caso dl. blsogno dl Q,sproni (pali grossi) per Ie viti, il padrone ha I'obbligo di 
fornirll, rna il colono ne deve esegllire il trasporto. a sua spesa, nel fondo. 

I' I.e frutta sono tutte del ('olono. 
"A titolo di prestazlone, il ('010110 ('orrisllonderli al locatore 2 pain dl capponi, 

2 pala d1 pollastrl, '100 uova, 2 galline a Pasqua, kg. 50 dl frutta durante la stagioD(>. 
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,l 11 colono s1 obbl;ga d1 coltivare Intel'amente il fondo, sia vitato elle olivetato • 
• letan<iosi di las~illl'1o a lupinella, e vietandosi di coltivare piu di due anni conseCutivi 
a grano., 

I.e nuove piantagioni, cos! di viti americane, come di fruttiferi, nocelle ed altro, s1 
fal'anno a spese 1/2 del padrone ed 1/2 del colono. 11 colono si obbliga inoltre di tra
piulltare 50 viti annualmente. 

«II oolono si obbliga d1 guardiare il fondo intero, .. : ...... . 
«11 subaflitto e vietato ». 

Si nota il perrnanere di un'antica clausola, per la quale il 'Contadino 
dovrebbe partecipare aIle spese (e in realta partecipa con lavoro) per nuove 
piantagioni. 

Diarno il reddito netto del contadino nella consistenza media per Ie an
nate 1929-30, 1930-31, 1931-32. 

II tipo dell'avvicendarnento si riporta a queUo rinnovo-grano, rna irrego
larrnente praticato. Parte della terra e a coltura di rinnovo (granturco, pa
tata, lupinella e trifoglio incarnato; questo, per ricavarne serne per l'erbaio 
intercalare) ; e l'altra parte a grano. Tra il gl'ano e il granturco (0 la patata) 
si coltiva il consueto el'baio intel'calare, parte per sovescio e parte per fo
raggio. 

Si allevano una vacca, un suino da ingrasso, del pollarne. 

Produzione vendibile di spettanza del contadino: 
grantul'co, quint. 5',40 a L. 60 
patate, qu:nt. 7 a L. 25 
grano, quint. 15,60 a L. 90 . 
latte di vacca, litri 850 a L. 0,80 . 
vitello: quota annua 
!mino: ill(,l'emento carneo (netto) 
pollame e uova (detratte Ie prestazioni al proprietario) 
frutta (detratta la qudntitll corrisposta al proprietai'io) 
ortaggi vari 

vino (produzione totale hI. 45) quota di compllrtecipazione 
contadina Ill. 15 It L. 45 . 

olio (produzione totale hI. 0,90) quota di compartecipazione 
contad;na hI. 0,45 Ii L. 350 

Spese di spettanza del contadino, e canone di a/fitto: 
solfato di rame, calce, zolfo di Tufo, solfo ventilato, per Ie 

viti (un tel'ZO dpll'importo totale) (1) 
perfosfato, e solfato ammonico 
sem!! (favetta, ecc.) per erbaio . 

A. riflortaf'e 

L. 324 
» 175 
» 1.404 
» 6SU 
» 100 
» 140 
» 160 
» 80 
» 90 

L. 8.153 

» 675 

» 157 

L. 3.985 

L. 185 
» 117 
» 96 

L. 398. 

(1) Non risulta duto trattampnto di solfato di rame e calce, agli olivi. 
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Riporto 

wanglml del commercio, per la vacca e pel suino . 
filo dl ferro e legature per Ie viti, quota annua L. 12O 

(1/3 dell'lmporto) 
quota IInnua di rlmonta del bestiame . 
quota dl manutenzione e di ammortamento di attrezzi (anche 

dl eautinll) . 
altre S(JeIJ(! diverse 
metll. della spesa per il trasporto del vino, di parte domini

ewe, al centro urbano 
canone dl titto (pel BUoiO) 

L. 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

L. 

39l! 

240 

40 
170 

220 
190 

92 
600 

1.950 

lleddito netto del contadino affittuario e compartecipante (remunerazione: 
tJi lavoro, interesse di eapitale di esercizio, profitto): 

L. 3.985 - L. 1.950 = L.2.035 
(al lordo di imposizioni fiscali). 

Toltone l'interesse dei capitali di esercizio, di spettanza del contadino,. 
in L. 160, residua il reddito di lavoro in L. 1.875. 

II lavoro umano totale si e calcolato a giornate 740 (ridotte ad nomo) •. 
8i tratta, come 8i vede, di ben alto grado di attivita, misurato dalla cifr!], di 
110CO oltre 200 giornate di lavoro di adulto, per ha. 

Evidentemente, non 8i potrebbe discriminare il lavoro umano che com
pete alla coltura erbacea - cioe al contratto di affitto - 'ed ana coltura 
arborea - cioe al contratto di compartecipazione. Ma e praticamente sicuro.. 
che il maggior impiego e nella coltura arborea (e questa spiega .l'esistenza 
8tessa del contratto di partecipazione, col quale si vuole assicul'are la qualita. 
di questo lavoro, quantitativamente ingente). 

Il reddito totale di lavoro, dunque, ragguaglia L. 2,55 per giol'nata-uomo .. 

La famiglia N., oltre a percepire il suddetto l'eddito in . L. 2.035. 
impiega 15 giornate di lavoro extragricolo, cioe in lavori pubblici 
(munutenzioni stradali) » 105-

reddito complessivo della famiglia L. 2.140, 

Praticamente Ie forze di lavoro della famiglia contadina sono quasi satu
rate dall'impiego nell'impresa in fitto e compartecipazione. 

L'impiego extra-impresa e minimo, ed e di carattere piuttosto occa
sionale. 

Il reddito e in notevole parte in generi di con sumo domestico e la casa. 
abitata e suI fondo. 

Il reddito totale medio (oltre l'abitazione) e il seguente: 

per unit3. lavoratrice L. 455 (=L. 2.140: 4,7 unita. lavoratrici); 
per unita consumatrice L. 306 (=L. 2.140: 7 unita. consumatrici). 
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§ 2. 

{lontratto di compartecipazione, a tipo' colonico, pel vigneto e pel noccio
leto; e contratti misti pel seminativo nudo, nella Bassa collina Campana. 

L'osserv~zione si riferisce alIa zona Bassa collina Campana,. in provincia 
,di Avellino; pl'ecisamente, ai territori dei Comuni di Domicella, Lauro, Mar
zano di Nola e dell'ex Comune di Moschiano (ora riunito a Quindici). 

E' la parte meridionale del breve fronte ovest della provincia di Avel
lino, in contatto con la provincia di Napoli; e comprende la valle di Lauro. 
Appartiene alIa Regione di collina, rna contiene, oltre a terre di colle, terre 
di piano e vallive; queste terre sono di notevole 0 di alta fertilita, a coltura 
,attiva e intensiva, S1 che segnano il passaggio verso il fertile piano Campano, 
,con cui confinano. 

L' AMBIENTE. 

1. Siamo ad un'altitudine s.l.d.m. tra i 150 e i 250 metri. 
II clima e mite. I terreni sono di origine vulcanica, profondi, e nelle zone 

vuHive profondissimi, fertili; la formazione conosciuta col nome di tas.so e a 
pl'ofondita che non interessa 10 strato arabile. 

La popolazione e densa: in media della zona, 215 abo per kmq. In alcuni 
Comuni la popolazione vive abbastanza sparsa, in frazioni ed anche in case 
·0 casette nelle campagne (es. Domicella). La popolazioneha segnato un note
vole aumento ad ogni Censimento. 

La costituzione catastale dei territori, per qualita di coltura, e la se-
..guente: 

Domicena I.auro Marzano Moscbiano 

% % % % 

seminativi nudi 1 
» arborllti 16 19 49 1 
» irrigui e orti . 

arboreU. 71 58 45 65 
prati. pascoli e illCOItO produttiYo . 1 3 2 
bosco ceduo. 12 #22 3 32 

100 100 100 100 

A parte il ceduo, l'arboreto e il semina,tivo alberato danno la cal'atteri
.JStica della plaga: il seminativo nudo manca. 

Per cio che puo interessare il nostro studio, precisiamo come segue: 

a) I noccioleti so no spes so specializzati (chi lui) : di norma, dal decimo 
.anno di eta della piantagione in poi, lafolta ombra non consente consocia-
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~ioni erbacee: 0 meglio, unica coltura erbacea e il consueto erbaio di trifo
glio incarnato, lupino, rapa, ecc., seminato in estate e destinato per sovescio 
primaverile a beneficio della coltura arborea, anche dopo essere stato pasco· 
lato nel verno. 

b) 'l'alvolta, pero, il nocelleto e aperto, cioe, su parte della superficie 
opportunamente Ilcelta si praticano consociazioni limitate di altre colture 
erbacee, (oItre all'erbaio). Oppure, nei noccioleti nella stazione di decremento, 
si cerca compensare il minor prodotto arboreo, coltivando, a strisce, altre 
colture erbacee ~Itre quelle per sovescio. 

c) Nella parte collinare di Lauro e di Marzano, e in lunghi tratti di 
1>omicella e di l\Ioschiano, la vite si alleva in poste di 2·3 piante, appoggiate 
a paletto secco di castagno; Ie poste sono alIa distanza di 1 metro circa, e-Ie 
"iti Ilono condotte poco aIte (ch'ca 1 m.). NOll si praticano, in questo caso, 
l'on,mciuzioni con la coltura erbacea (sulvo i sovesci); cioe si tratta propria· 
mente di vigneto specializzato. 

d) Nelle zone pianeggianti, di Lauro e di Marzano, per es., la vite e 
·condotta pio alta, ed e coltivata menD fittamente. Le poste, di 2·3 viti cia· 
Ilcunu, accanto ad ogni pulo di castagno, distano, una posta dall'altra, metri 
a·3,50. La vite si conduce ad un'aItezza di m. 2·2,50. Quivi la consociazione 
con coJture erbacee' e ordinaria, con la !!uccessione di: rinnovo (granoturco, 
patata); gruno, e con erbaio intercalare per sovescio, tra grana e rinnovo. 
~i tra.tta precisamente di seminativo vita to. 

Il livello medio indicativo delle produzioni, per moggio (ha. 0,40.31) e 
il seguente: 

noceUeto della parte plana dl Lauro e idl Marzano; da quint. 1).6 di nocciuole (pel 
noceUeti mlgllort e giovani) a quint. 2-3; 

vlgneto dl DomiceUa; da hI. 13-16 dl vino (pel vigneti dl I classe), ad hI. 8-10,5 
(per quell! di III cla8se); 

lIemlnatlvo vltuto neUe terre piane di Lauro e di Marzano: da hI. 10 dl vino (pel 
.lIemlnntlvl v!taU dl 1 classe) ad hI. 5 (per quelli di III classe); grano da quint. 2,5 a 5, 
e granturco da quint. 2 a 4,5. 

Quanto ad ampiezza della proprieta,prevale qui assolutamente la pic· 
.cola propl'ietA, nella I!mperficie arabile: la grande proprieta e principaImente 
di boschi cedui, di castagneti da frutto, oItre che di pascoli. 

Puo considerarsi cio nei dati seguenti, di ripartizione della superficie, per 
.('a tegol'ie di ampiezza delle partite catastali: 
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Infine, quanta a rapporti tra imprenditore e proprietario, la proprieta 
illlprenditrice capitalistica e limitata ai boschi, castagneti da frutto e pascoli; 
e nella superficie arabile prevalgono fortemente la proprieta e l'affittanza col
tivatrici. 

Mentre, come rapporti tra imprenditore e lavoratore (nella. superficie 
non coperta dalla proprieta e dall'affittanza coltivatrice) ha prevalente impor
tanza Ia compartecipazione. 

CATEGORIE DI PARTECIPANTI. 

2. I contadini che prendono terre a compartecipazione di prodotti, 0 a 
contratto misto di affitto e compartecipazione, sono spesso contadini non pro
prietari; e meno di frequente contadini proprietari non autonomi. 

Al solito, il contratto e stipulato col singoIo contadino; rna i familiari 
di questo lavorano, donne comprese, la terra. 

PATTI CONTRATTUALI. 

3. La terra si consegna al contadino entrante, in settembre (per la semina 
degli erbai), salvo all'uscente effettuare i raccolti delle nocciuole (che co
mincia in agosto) e dell'uva (in ottobre). 

La durata del contratto e biennale, 0 quadriennale, 0 sessennale: cioe 
di biennio in biennio, giusta la rotazione agraria, e la possibile alternanza di 
abbondanti e scarsi raccolti della coltura arborea. In media, la durata po
trebbe definirsi quadriennale. 

II contratto e rinnovabile tacitamente alIa scadenza, oppure si rinnova 
con altro contratto. Ordinariamente il rapporto tra contadino e q'uella stessa 
terra e duraturo. L'attaccamento del contadino alIa sua terra e, anzi, -gran
dissimo. 

Come grossa med~a indicativa, Ie unita. interessate da questi contratti 
sono di 4 a 5 moggia. Puc} dirsi che si tratta anche talvolta di quelle com par
tecipazioni, che abbiamo chiamate a tipo colonico. 

Circa i patti di divisione delle spese colturali e dei prodotti, ci riportiamo 
ai quattro tipi colturali che dianzi abbiamo cercato di definire sotto Ie lettere 
a), b), c), d), nel paragrafo 1. 

a) Nel noccioleto specializzato, si rileva la quarteria, cioe i 3/4 delle 
spese e del prodotto competono al concedente, e 1/4 al contadino comparte
cipante. Questo modo di divisione del prodotto si spiega col fatto che il noc
cioIeto e coltura ricca (fu ricchissima in un periodo dopoguerra, quando Ie 
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nocelle avellinesi quotarono, per es., tra il1925 e il1927 L. 770 fino a L. 1.000 
j) quint.), mentre richiede, in confronto, non grande quantita di manodopera 
e di altre spese. 

Anche si rileva la terzeria; cioe 2/3 delle spese e del prodotto al con· 
cedente ed 1/3 al contadino compartecipante. 

Le spese per acquisti di materiali si riducono al concime (perfosfato) e 
aile sementi per l'erbaio. Spesso tali sementi, sono, pero, a carico del com· 
l'artecipante. 

Tutto il lavoro e conferito da questi. 
Per Ie rinnovazioni occorrenti alia piantagione, pian tine e rna nod opera 

sono· a tutto carico del concedente: il compartecipante da tale manodopera, 
rna ne e remunerato in denaro. 

b) Nel noccioleto aperto (0, comunque, nella stazione di decremento) 
vige, del pari, la terzeria 0 talora quarteria. lIa qui, al compartecipante - a 
mo' di compenso per il prodotto in nocciuole piuttosto scarso - e consentita 
la coltivazione di patatu, fagiolo, ecc., a proprio vantaggio. Trattandosi di 
coltivazione localizzata a striscie negli interfilari, per schivare l'ombra piu 
litta, il prodotto di tali colture e modesto. 

c) Nel 'Vigneto basso specializzato, ]a divisione dell'uva 0 de~ vino, 
unica produzione, e a mezzo; ed a meta sonG l'ipartite Ie spese. 

La rinnovazione della palatum compete al proprietario; alIa rinnova
zione del tilo di ferro partecipa, invece, il contadino, nella proporzione della 
meta della spesa annua. 

Ogni specie di opera manuale compete al contadino partecipante. 

d) In fine, nel seminativo vita to, i contratti sonG misti: ciue di affitto 
(COli canone in denaro) per il suolo, e di compartecipazione per il soprassuolo 
(viti). 

II CllnOlle annuo, ora corrente, di affitto pel suolo va da L. 80-100 it 
moggio, per Ie terre migliori, fino a L. 40-60 per Ie menu buone. 8i paga in 
due rate. 

La partecipazione per l'alberatura e ordinariamente con l'ipal'tizione delle 
spese e dei prodotti, a meta. Per la l'innovazione della palatura.e del filo di 
ferro, ci si regola come detto per c). 

Tutto il lavoro e dovuto dal contadino. 

IMPlEGHI DI LAvono III REDDITI. 

4. La famiglia contadina D. B. impiega il suo lavoro in due appezza
menti, di complessivi ba. 3,60: ciue un appezzamento a seminativo vitato, 
di circa ba. 1,60 ed un appezzamento a nocelleto, di circa ba. 2~ 
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Il primo appezzamento (seminativo vitato) e condotto con contratto misto 
di atlitto (suolo) e compal'tecipazione (soprassuolo). Il secondo (nocelleto) e 
condotto a compal'tecipazione. 

La famiglia e COS! co~posta: 

capo di famiglia (eta anni 55), 
sua moglie (anlli 50), 
tre figU maschi (eta anni 21, 14, 12), 
tre figlie femmine (eta anni 19, 16, 15). 

Lavorano il capo e i due maggiol'i figli maschi, ordinariamente (2,5 unita 
lavoratrici); la donna e gli altri figli, saltuariamente (2,3 unita lavoratrici). 

I due appezzamenti non hanno casa rurale, e la famiglia abita in paese, 
lontano 2 km. dalle terre coltivate, in alloggio (due vani e cucina) tolto in 
atlitto per L. 450 annue. 

La vinificazione e la conservazione del vino hanno luogo in cantina appar
tenente al pl'oprietario del terreno vitato, e situata pure in paese. 

Nel seminativo vitato la rotazionee la consueta biennale, rinnovo-grano, 
seguito da erbaio intel'calare per sovescio; essendo la superficie a rinnovoper 
7/8 a granturco e per 1/8 a patata. 

La compartecipazione pel soprassuolo e a meta di prodotto e di spese .. 
Nel noccioleto, salvo il solito erbaio per sovescio, non v'hanno consocia

zioni erbacee. La compartecipazione e a 3/4 di prodotti e di spese pel proprie
tario, ed 1/4 pel contadino. 

Tutto il lavoro e a braccia di uomo. 
Non si alleva bestiame. 
Il reddito medio annuo, pel triennio 1929-1932, del contadino affittuario 

e partecipante, si e determinato come segue.: 

Produzione vendibile (quota del conta4ino): 

granturco (ha. 0,70) quint. 6 a L. 65 . 
patate (ha. 0,10) quint. 4 a L. 25 
grano (hu. 0,80) quint. 7,2 a L. 90 
produzione totale: uva (ha. 1,60) in vino, hI. 31: parte del 

contadino, hI. 15,5 a L. 45 nette . 
idem: nocciuole (ha. 2) quint. 16,50: parte del contadino 

quint. 4,12 a L. 250 
ortaggl di versi 
pollame e uova 

L. 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

L. 

390 

100 
648 

697 

1.030 
150 
220 

3.235 

t'entita del valol'e della produzione vendibile, in questa impresa, e deter
minata, per gran parte, dai pl'ezzi unitari di Dlercato delle nocciuole e 
(leI vino pl'Czzi di freeuenti oscillazioni. 
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SpetU! e quote, di 8pettan::a del contadino, e canolle di affitto: 

R<.'qulbto dl sem .. ntl per erbalo . L. 56 
1'~'luisto di perfosfato . 
8<'qulsto di anticrittogamld; :meta della sp«'sa complessiva " 
acqulsto di mangime per il poilame . 
quota dl rinno\"8zione dl filo di ferro e legature: meta della 

speea . 
quote di manutenzlolle e ill ammartamento degli attrezzl 
altre spese diverse e trasporti 
callone di affitto (per il 8uo1o) 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

132 
93 
80 

60 
125 
185 
400 

L. 1.0'31 

Reddito netto del clfntad-ino affittu.a.rio e compartecipante (com pen so di 
lavOl'o, interesse di capita Ie di esercizio, profitto): 

L. 3.235 - L. 1.031 = L. 2.204 

(lordo di impOl;izioni). 

Da tale reddito netto, togliendo l'interesse del capitale di esercizio, in 
L. 6;;, residua il reddito di lavoro in L. 2.139. 

Nel complesso dei due appezzamenti, III. famiglia contadina impiega gior
nate·uomo 520. 

Sicche III. remunerazione del lavoro risulta di L. 4,10 III. giornata-uomo: 
ma fu phI alta nel recente passato. II livello della remunerazione e pure 
intluenzato dalla prevalenza del noccioleto, che richiede relativamente mo
desto impiego di manodopera. 

Discreta parte di questo reddito e in derrate di consumo alimentare 
famigliare. 

Su questo reddito grava l'affitto della casa. di abitazione, in paese, per 
L. 450 annue. 

La famiglia non ha. altri redditi, agricoli od extragricoli. 
II reddito totale medio e il seguente: 

per unita lavoratrice L. 459 (= L. 2.204: 4,8 unita lavoratrici) ; 
per unita consumatrice L. 327 (= L. 2.204 : 6,75 unita consumatrici). 



-118-

§ 3. 

Contratti di compartecipazione per colture industriali .nel piano Salernitano. 

In provincia di Salerno, 'il Patto provincia.le per la conduzione dei fondi 
a colonia (stipulato tra la Federazione provinciale fascista degli agricoltori 
e l'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura) che regola Ie 
forme di compartecipazione a tipo colonico, comprese Ie miste di com parte
cipazione e conduzione diretta (0 affitto),contempla altresi la comparteci
pazione (colonia, impropriamente detta) riferita a singole colture industriali 
(pomodoro, tabacco). 

Osserviamo, di seguito, la compartecipazione pel pomodoro. 

L' AMBIENTE. 

1. Ci riferiamo al piano salernitano, che rientra nella zona agraria [rno 
e Picentino .. 

n clima vi e mite, a tipo marino. II terreno e generalmente di naturale 
feracita, e talora irriguo. 

Abbondano i seminativi arborati, i seminativi irrigui, gli arboreti. Sulle 
alture circostanti e bosco ceduo. 

Infatti, la costituzione catastale delle terre e - per l'iritero territorio 
comunale di Salerno - la seguente: 

seminativi nudi . 
seminativi arborati 
seminativi lITlgui 
arboreti (vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, ecc.) 
prati naturali, pascoli, incolto produttivo 
bosco ceduo 

in % della superllcie 
agraria e forestale 

5 
32 
15 
10 

3 
35 

100 

l .. e terre asciutte presentano spesso la rotazione biennale: 1) granturco 
(preceduto da sovescio) ; 2), gl'ano. Nelle irrigue si trovano rotazioni quadrien
nali: 1) rinnovo (pomodoro, 0 tabacco, 0 granturco) preceduto da sovescio; 
2) grano con trifoglio pratense; 3) trifoglio; 4) grano (0 avena); con, 0 senza 
medicaio scorporato: oppure rotazionidello stesso tipo, rna sessennali, pel 
prato di medica in rotazione.Pomodoro e tabacco sono frequenti a parti
tnnza. 

Come divisione del possesso, non si hanno gl'andissime pl'oprieta, si 
hanllo poche medio-gl'andi e medie pl'opl'ieta, e una folIa di piccoli e piccolis
simi possessi: l'indizio, che di cio si trae da una sel'iazione, per categol'ie 
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di superficie, delle partite catastali, e espresso come segue (sempre, per 
l'intero territorio comunale di Salerno): nD di 

partite 
catastaU 

> ha. 
da ha. 1 a 

II II 10 II 

II II 50 " 

1 
10 
50 

250 

% 

71 
24 
4 
1 

100 

superOcie 
complessiva 

% 
10 
31 
30 
29 

100 

La presenza di molti imprenditori contadini - proprietari, affittuari, 
eompartecipanti a tipo colonico - non autonomi (una media famiglia conta
dina arriva qui ad essere autonoma, con fondi arborati di 10 tomou. circa, 
cioe, tra. i 3 e 4 ha., asciutti), e la presenza di salariati avventizi (qui, anche 
gruppi di nullatenenti), influenzano il mercato del lavoro, ed anche rendono 
largamente possibili partitanze nelle aziende di una certa entita. 

Nella zona e fiorentel:industria delle conserve alimentari. 
Intine, la popolazione agricola II assai densa, e la presenza della citta 

di Salerno, centro di antica e grande importanza anche agricola, influenza 
beneticamente i1 mercato dei prodotU e dei mezzi di produzione. 

CATElGORIEl DI PARTITANTI. 

2. Per Ie colture industriali, i partitanti qui sono, tanto imprenditori 
contadini non autonomi (siano proprietari, affittuari 0 compartecipanti in 
altre imprese), quanto contadini semplici braccianti. A questi specialmente 
i1 concedente fa Ie necessarie anticipazioni in denaro. 

L'impiego di lavoro e concentrato, e intensamente, nella stagione prima
verile-estiva, pure graduandosi e tardando la raccolta. Esso non puo satu: 
rare, nel resto dell' anno, la disponibilita totale di lavoro. Ma non per cio 
potrebbe questa contadino aspirare ad una superficie troppo ph) larga a 
pomodoro, in partitanza. Difatti, la distribuzione mensile del lavoro porta 
ad un periodo di impiego limitato tra aprile e ottobre, con un periodo di ph) 
intenso impiego da giugno a settembre, toccando in giugno ed agosto i mas
.simi mensiIi di lavoro: sicche tenuto conto dei giorni festivi e di qualche 
giorno di cattivo tempo nei mesi di massimo impiego, non vi sarebbe modo di 
lavorare· molto di pill. E, del resto, si comprende come il concedente abbia 
interesse ad avere un lavoro qualitativamente accurato e non affrettato; e 
-come, data la larga offerta di braccia contadine, possa pretenderl~. 

Come dato indicativo, in una impresa, in questo piano irriguo, di 26 
moggia (1) ad aftittanza coltivatrice-capitalistica, il pomodoro occupava, 

(1) 1 mvggio = ha. 0,37.02. 
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prima della presente crisi di prezzi dei prodotti, poco menD di meta della: 
superficie: ora vanno a pomodoro trji, 5 e 7 moggia annualmente. La coltura. 
e ora ceduta, in singoli appezzamenti, a compartecipazione, ad un numero di 
contadini, annual mente variabile tra 6 e 8. Ciascuno di questi vi lavora, coa
diuvato dalle persone di famiglia. 

PATTI DELLA PARTITANZA. 

3. n patto (di norma verbale) si stringe col singolo contadino. 
La durata e limitata al ciclo della coltura (1). 
L'imprenditore concedente e arbitro della scelta del terreno; fa. arare,. 

per proprio conto (ed eventualmente concimare con perfosfato) il terreno, 
stesso per la semina dell'erbaio per sovescio, che precedera la coltura di p6-
modoro; fa eseguire, per proprio conto, la semina dell'erb'aio. Al momento. 
di sovesciare, provvede buoi ed aratro e bifolco, per l'aratura di sovescio: it 
partitante da l'altra manodopera occorrente al sovescio stesso. 

n terreno e consegnato, al partitante, a sovescio cosi fatto. 
I semenzai sono fatti dal partitante (con seme scelto d'accordo col con

cedente e spes so conferito da questo, 0 a mezzo): e notevole che Ie fallanze 
eventuali di pian tine sono risarcite a spesa del contadino. Il letame e Ie 
tele occorrenti sono fornite dal concedente: ilpartitante paga un compenso· 
per Ie teZe. 

Il letame e il concime fosfatico per la coltm'u del pomodoro sono forniti 
dal concedente (pero, a suo giudizio insindacabile) ji, proprio carico, compreso· 
il trasporto all'appezzamento: il concedente, del pari, fornisce e fa traspor
tare, i pali e Ie canne necessarie: e pure a suo caricoil canone per acqua irri
gatoria (qui pagata al Consorzio per Ie acque del Picentino). 

I concimi azotati del commercio, eventualmente usati, e il solfato di rame 
e III calce necessaria pei t~'attamenti anticrittogamici, sono a spesa comune,. 
metil; per ognuno dei contraenti. 

I saliti per legatura sono a carico del partitante. 
Tutto il lavoro della piantagione, per ogni cura colturale (comprese Ie· 

cure di irrigazione) e per la raccolta del pomodoI'o, fa carico al partitante .. 
(lllesti deve pure provvedere ai carichi e scarichi di concimi, di pali e: 
canne, ecc., deve l'icevere (alIa fabbrica diconserve alimentari 0 aHo scalo) Ie 
ca8sette per l'invio del prodotto, e deve rispondere della conseI'vazione di esse 
verso'il concedente. 

Il trasporto del prodotto e a spesa ripartita a mezzo tra Ie parti. 
Cosi sarebbe per la spesa, eYentuale, di assicurazione contro la grandine. 

(1) 'l'alvolta, la compnrtecipazione si t'stende nl grano che segue: allora il prodotto. 
del grano va per 2/3 nl concedente e per 1{3 nl partltante. 
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A "endere il prod otto e delegato il solo concedente: il l'icavato delhi. ven
dita (netto da eventuali spese di provvigione e mediazione) e diviso a mezz(}. 
tra concedente e partitante, s'intende, previa detrazione delle anticipazioni 
di queHo a questo. 

La· riconHegna del terreno e fatta dopo m-erlo liberato da pali e canne, 
riconsegnati a parte dal partitante al concedente. 

Fino all'entrata in vigore dell'attuale patto collettivo sindacale, vigeva 
la consnetudine della antiparte. Essa cOllsistev:t in una quota di conguagliO
- che dava il partecipante al concedente - quando la coltura del pomodoro 
venint praticata in aziende che, oltre al vantaggio della vicinanza a centri 
abitati, oifrivano - per l'elevata feracita del terreno - garanzia delle pill. 
abbondanti pl'oduzioni unitarie. In tali casi, il partitante .dava, a titolo dL 
antiparte, 0 una somma di 2 fino a 5 lire per ogni quint. di pomodoro spet, 
tantegli (allora si trattava di prezzi alti), oppure un quantitativo di pro
dotto per 1noggio (dai 3 ai 10 quint.). La misura dell'antiparte variava, con. 
la pre8enza maggiore 0 minore delle circostanze favorevoli, che l'avevano
detel'mina tao 

IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITl. 

La famiglia D. F. e di ('ontadino partitante e bl'aceiante, ed e com
posta: 

da1 capo di famiglia (eta anni 31), 
do sua moglie (anni 28), 
da tre figU (anni 7, 5 e 3) non otti a lavoro. 

Essa vive in paese (in va no di affitto, per 2-10 lire annue); a 3 km. dal 
paese, e sempre in una stessa azienda, coltiva una partita di 2 moggia. 
(ha. 0,74) di terra irrigua, a pomodoro, che, 'secondo I'U80 del luogo, e conso
ciato a fagiolo di palo (cioe rampicante). 

L'impiego medio annuo di lavoro, tra giornate dell'uomo e giornate della 
donna, dette un totale di 180 giornate-uomo (ricordiamo che - in questa 
coltura di pieno campo, rna a tipo ortivo - il terreno e preparato a caric()
dpi concedente; lOa Ie cure colturali sonG date con grande diligenza). 

I prodotti di pomidoro e eli fagioli so no divisi a mezzo. 

Anno 1929-1930: 
quota di prodotti del parteclpante: pomodoro quint. 90 a L. 18; fagioli 

quint. 2,75 a L. 120 
quota di spese del parteclpante (1) • 

L. 1.950 
» 34() 

L. 1.610. 

(1) Per acquisto di solfato di rame e calee. ~ di concime (a ~eta); per compenso delle 
tele, acquisto di salid e dl spago, spese di vendlt~ e tras~orto, dl parte contadma, manu-
tenzione e ammortamento di attrezzi e di pompa ~rroratrlce. . . 

Per la coltura del fagiolo il concedente formsce la semente; 11 partltante provvede-
la frasca. 
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-Anno 1930-1931: 
quota di prodotto del partecipante: pomodoro quint. 102 a L. 13; fagioli 

quint. 3 a L. 115 . 
quota di spese del partecipante 

-Anno 1931-1932: 
,quota di prodotto del partecipante: pomodoro quint. 95 a L. 10; fagioli 

quint. 2,9 a L. 90 . 
quota di spese del partecipante 

L. 1.671 
» 375 

L. 1.296 

L. 1.21.1 
» 350 

L. 86;1. 

La media annua di questi redditi (L. 1.256) ha remunerato il Iavoro im
piegato in ragione di L. 7 Ia giol'nata-uomo (anni addietro, con alti prezzi del 
pomodoro prodotto, ben pill altamente Ia remunerava). 

Questa famiglia contadina ha altri redditi di salariato avventizio, agri
colo e non agricolo (per giornate di Iavoro, specie da ottobre a marzo-aprile) ; 
sicche il reddito totale e quello che segue: 

reddito della compartecipazione . 
giornate 40 di salariato avventizio agricoIo, tra uomo e 

donna. 
altri servizi vari saltuari, dell'uomo e della donna, du-

L. 1.256 

» 270 

rante l'anno (tra contante e vitto) . » 360 

L. 1.886 

Questo reddito e tutto moneta rio, salvo che, pei servizi extra-agricoli, in 
poca parte in vitto. Grava su di esso il titto dell'abitazione. 

II reddito totale medio e: 

per unita. lavoratrice di L. 1.179 (= L. 1.886 : 1,6 unitS, Iavoratrici) ; 
per units, consumatrice di L. 539 (= L. 1.886 : 3,5 unitS, consumatrici). 



CAPITOLO V 

CONTRATTI DI COMPARTECIPAZIONE 

NELLA ZONA ECONOMICA LUCANA OLTRE IL SELE 

§ 1. 

La compartecipazione a tipo colonico 
ed il .. terraggio .. in terre comunali e private. nella valle di NoV!. 

L'osservazione riguarda i Comuni di Vallo della Lucania e di Ceraso, 
nella zona agraria Valle dl~ Novi, in provincia di Salerno. 

Siamo nel Cilento, e verso la sua parte pili meridionale. I due territori 
di Vallo e di Ceraso hanno tutte terre di colle e di monte, che si stendono tra 
i 100 ed i 1.200 metri di ultitudine s/m: Vallo e a 380 metri. 

In questa zona si hanno, di rapporti tra impresa agruria e lavoro, basati 
-Bulla partecipazione al prodotto: 

a) forme di compartecipazione, di queUe che abbiamo chiamate a tipo 
-<!olonico; 

b) forme di partitanza, per terre di minore superficie e per minore duo 
rata che nelle forme precedenti; 

c) forme cosiddette di terraggio, nelle terre comunali; 
d) colonia parziaria vera e propria (con appoderamento). 

Vi quest'ultima, qui non parliamo: menzioniamo soltanto che, in questa 
zona agraria, vi ha notevole tendenza all'appoderamento e si riscontrano vari 
fatti a cio relativi (e rico1'dato, t1'a i fatti non recenti, l'appoderamento delle 
proprieta Talamo, nei terri tori di Castelnuovo Cilento e di Casalvelino): nel 

-eomplesso della zona agraria, tuttavia, l'appoderamento calcolammo su circa 
il 3 % della superticie agraria e forestale, cine su 560 ha. circa. 

Tratteremo, invece, delle forme a), b) e c). 

I •• A lIIBlENTE. 

1. Nei territori di Vallo della Lucania e di Ceraso, il clima e abbastanza 
-.t;E'lllperato, anche nelle terre meno basse, per Ill. relativa vicinanza al mare. 
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In estate i calori ne sono mitigati, in inverno la neve non persiste a lungo:
ill colle si va di rado al disotto di + 5 C. ed in montagna di -2 0 3 C. 

Le terre 80no piuttosto povere e tal volta idraulicamente disordinate, ma~ 
meno che in altre plaghe del Cilento. 

La popolnzione non e molto densa (76 abo per kmq. nel complesso della_ 
zona, secondo il Censimento 1921); non si e accresciuta dal 1881 al 1921 (la 
zona fu d'intensa emigrazione); abita, in notevole parte, accentrata. 

Nei due terri tori suddetti, Ie qualita di coltura, secondo il Catasto geo-
metrico, sono Ie seguenti: 

Vallo della Lucania Ceraso 

% % 

seminatiYI nudi 5 1 
» arborati 1 4 
Il irrigui ed orti 6 .6 

arboreti 15 20 
prati, pascoli e incolto produttiYo 33 51 
bosco ceduo 21 14 
bosco misto e d'alto fusto . 19 4 

100 100 

L'ampiezza del possesso e molto varia, riscontrandosi piccoli, medi e· 
gl'andi possessi: quest'ultimi specialmente 8ilvo-pastorali. Di questa varieta,_ 
da chiaro indizio la seguente seriazione, per classi di ampiezza superficiale,_ 
delle partite catastali. 

\'allo 
Cera~o delJa Lucaoia 

% % 

> ha. 1 9 7 
da ha 1 a 10 18 16 
» » 10 » 50 9 19 
D » 50 » 250 14 35 

< ha. 250 . 50 23 

100 100 

Le terre di enti pubblici, specialmente dei Comuni, hanno qui vasta· 
estensione: coprono ben il 58,41 % ed il 21,49 % della superficie agraria e· 
forestale, rispettivamente nei territori di Vallo e di Ceraso. 

Le terre comunali contano per 5.110 ha. nel territorio di Vallo (1),e per 
678 in quello di Cera so. 

La montagna comunale appartenente ai detti Comuni e Ia cosiddetta 
montagna di Novi. 

(1) Solo \"ex-Comune dl NoYI Velia ne aveya per 2.988 ha. Dal 1927, Vallo ha 118801'

blto gU ex-Com\ml di Cannalonga, Molo della CIYltella e NO'Vi Velia. 
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La rotazione agraria. pift generale nei seminativi e Ill. biennale: 1) -gran
turco (0 patata); 2) grana (0 segala). Spesso si ringrana. Si coltiva, pero, 
anche prato artificiale (sulla, lupinella), fuori. rotazione e talvolta in ro
tazione. 

Spesso, ancora, nei Jileminativi nudi 'Ia coltura e discontinua; precisa
mente, ad un periodo di coltura, segue un periodo di riposo con pascolo. II 
pascolo, abbandonato senza cure, spes so diviene cespuglioso, ed aHora, per 
tornare ad un susseguente periodo di coltura, occorre smacchiare e dicioccare 
Ie terre cespugliose. Per cio, la terra, come 10calmente si dice, si da a « smac
'chiare)) od a « cacciare)), per l'itornare alla semina, precisamente con rap
porto di pal'tecipazione al prodotto. 

Si tratta, propriamente, di un sistema alterruwte. 

CATI>GonIE DI PAIITITANTI. 

2. I Comuni e i privati concedono a compartecipazione di prodotto terre 
a contadini: 

a) piccoli propl'ietari od affittuari non autonomi, come e nella maggio
I'anza dei casi, in luogo, 

b) nullatenenti braccianti, che qui sono in un certo numero, 
c) anche compartecipanti a tipo colonico, non autonomi, prendono 

lmrtite. 

I contratti (per 10 pit) verbali) sono stretti con l'individuo, non con fa
miglie contadine. 

1\la tutti i componenti della famiglia, secondo eta e sesso, lavorano la 
terra; e Ie occupazioni e i proventi extra agl'icoli sono rari 0 mancanti. 

IJATTI DELLA COMPARTECIPAZIO:>(E. 

3. Vi e da distinguere, secondQ Ie forme accennate. 

a) forllle cU c(}Inpartecipaz-ione a tipo COlO1iico (mezzadria, impropria

mente detta in luogo). 
Sop.o di norma nelle terre a coltura continua, .anche alberate, di pro-

prieta privata. 
Nel Comune di Ceraso sono, pift spesso, piccoli proprietari non autonomi, 

{'.he integrano il 101'0 fabbisogno di terra, conducendo altre terre a comparte

-cipazione. 
I contratti sono sempl'e oralio 
La durata del contratto e per 10 piu biennale, conforme a queHa delle 

piu frequenti rotazioni, aIle quaIi giiL accennammo. Ma la riconduzione tacita 
.e fl'equente, ed anzi vi sono famiglie che da, lunghi anni coltivano la stessa 
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terra. Nessul1 dubbio che, in questo cOl1tratto, il vincolo tra terra e contadini 
e frequentemente stabile. 

La superficie oggetto del contratto sta spesso tra i 2 ed i 3 ha. 
Talvolta la partecipazione investe Ie coli;ure erbacee in rotazione, men

tre una parte di quelle arboree (viti e alcuni fruttiferi) sono in conduzione 
diretta del concedente: si ha, quindi, un contratto misto di compartecipa
zione e di conduzione diretta. Non si sono invece, rilevati contratti misti di 
compartecipazione ed affitto. 

II terreno e consegnato senza nessun lavoro del concedente. 
Tutti i lavori colturali e di raccolta so no a carico del contadino: il piu 

spesso, tutti i lavori al terreno si eseguono a braccia, e la mancanza di 
bestiame da lavoro e normale. 

Pero Ill; potatura agli olivi e ai fruttiferi e fatta a carico del concedente. 
La gltardiania cade anche a carico di questi. 
Come patto speciale, vi ha il divieto di semina per un certo raggio attol'no 

al piede degli olivi, con obbligo al contadino di fare, ivi, semplici zappature, 
e di apprestal'e poi la superficie del terreno per la raccolta delle olive a terra. 
Nessun patto congenere e per Ie altre piante arboree (viti, viti 1naritate, frut
tiferi pin 0 menD radi e disordinati). 

La semente e a carico del contadino (Ceraso) ; salvo per l'erbaio, pel quale 
e fornita il primo anna dal concedente (nei successivi anni, il contadino la 
pl'oduce in apposito appezzamento, lasciato a seme). Fanno, tuttavia, ecce
zione Ie terre pin povere, ove la semente di grana e data per intero 0 per meta. 
dal concedente_ 

II concime chimico, eventualmente impiegato, e a spesa a meta tra Ie 
pal'ti. 

Gli anticrittogamici per Ie viti sono a carico del concedente. 
Le scorte morte, di norma soltanto semplici attl'ezzi di lavoro, sono del 

contadino. 
II poco bestiame - quando vi sia - e del concedente. Ma la tassa be

-stiame e a carico delle parti a meta. Vigono talvolta patti di giogatico. 
Le imposte sono di spettanza dominicale. 
Di norma non si assicurano i prodotti suI campo: se eventualmente si 

nssicurino (grano) la spesa e divisa a mezzo. 
La divisione dei pl'odotti e la seguente: 

prodotti delle -colture erbacee, a meta fra Ie parti, con obbligo del con
tadino di consegnal'e la parte dominicale a domicilio; 

paglia, tutta al concedente, se non si mantiene bestiame; se si, resta 
suI fondo; 

olio di oliva, 2/3 al concedente, e 1/3 al contadino (dopo detratto il 
dovuto per la molitura), con obbligo al contadino del trasporto dell~ olive 
all'oleificio; 
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m's e mele, tutte al concedente (in genere, qui l'arboratura ~ sparsa) ;:. 
aItra frntta, eliviss a mezzo; 
sui no : acquistato dal concedente, « a fondo perduto », e ingrassato con 

spesa pei mangirni acquistati a meta, diviso a mezzo; 
bovini: utile a meta, ' 

La terra si riconsegna nelle stesse condizioni dell'inizio del contratto. 

b) forme di partitanza ordinaria, in terre private 0 pubbliche, e forme, 
di terraggio in terre comunali (Montagna di Novi). 

Riguardano spesso terre povere di montagna; spesso comunali; spesso. 
seminative nude a coltura discontinua. Riguardano Ie colture di grano, spe, 
cialmente, e poi di patata, legumi, talvoIta gran turco, praticate senza rego
lari 8V\icendamenti, per la durata del contratto. 

Questo ~ verbale e consuetudinario. Probabilmente ~ una modificazione" 
nel tempo, di antichi tributi di indole feudale 0 demaniale, nelle terre che si 
davano a semina (es. la decfma per cui 1:/10 del prodotto era dovuto dal 
contadino). 

Nelle terre diprivati, la durata del contratto comprende il periodo di 
coltura a semina (che puo essere, in genere, di 4, 0 al pin.6 anni) , mentre, 
cessa 8llorch~ la coltura si interrompe e Ia terra torna a pascolo suI riposo: 
allora, il proprietario privato utilizza, con proprio bestiame, il pascolo, o. 
affitta l'erba. 

Nelle terre comunali, Ia durata contrattuale comprende spesso un periodo. 
pin lungo, 0 tecnicamente troppo lungo, oltre i 4,6 anni, di semina (qualche 
contadino si contenta, cosi, di miseri raccolti di 3-4 selnenti). E allorche la 
colturs. si interrompe, e si torna al riposo pascolativo, il Comune cede questo. 
pascolo a fi..da. 

II periodo di riposo pascolativo puo avere anche una durata molto lunga 
(secondo condizioni tecniche) prima che si riprenda la semina, e con essa, il 
contratto di compartecipazione. 

La superficie oggetto eli partitanza si riscontra di norma sugli ha. 0,40· 
0,50. Da notare, pero, che un compartecipante spesso ha partite diverse ~ 
anche lontane, in collina ed in montagna: forma tipica di impresa precaria, 
e dispersa, e ad agricoltura discontinua. Questa dispersione eli impresa ~ de
siderata spesso dal contadino, come una ripartizione delle frequenti alee per 
skcitit, ecc., e come una miglior distribuzione IIi Ia,'oro, lungo l'anno. 

II terreno ~ consegnato sodo e cespugliato: il contadino, come dicemmo, 
deve smacchiarlo 0 cacciarlo, cioo: tagliarvi ~ cespugli, dicioccare, asportare. 
la legna asportabile, bruciare suI posto il rimanente, infine SOO8sa;re la terra, 
(non si tratta di scasso tecnicamente inteso, ma di un buon Iavoro, tipo rin
nom, eseguito a braccia). 

La consegna della terra avviene con l'accordo dei contadini che deside
rano Is. compartecipazione: si fanno 3-4 grandi lotti di terra di vario grado dt 
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feracita, e ciascuno di questi si divide in pa;rtite. Ogni contadino riceve una 
partita in ogni lotto; e piu di una, se 131 famiglia e grossa. 

Notevole, che spes so - in terre comunali - 131 partita non viene conse
gnata, ma vielle semplicemente occllpata dal contadino, con tacito accOl'do 
deU'ente, e in fatto senza dar luogo a litigi di contadini tra loro. 

'l'utti i lavori, Ie sementi e Ie altre eventuali spese coltl.lrali (es. molto 
raramente letame, che faticosamente si trasporta, 0 stabbiatura) sono a caricoo 
esclusivo del partitante. I lavori al terreno sono, di norma, a braccia. I tra
sporti sono a spaUe, 0 a soma. Talvolta si trebbia con trebbiatrici a manu 
od a motore, di proprieta di imprenditori. Se no, si trebbia col correggiato 

-0 a piede di animali. 
La guardian4.a qui non e considerata nei patti. 
n prod otto si divide come segue: 

nei terreni pill poved e piu montani (es. dei ,Comuni gia nominati), 
1/9 al Commleo ed 8/9 al contadino: questo modo di divisione, in una agri
-coltura in cui nolivello delle produzioni e malsicuro, deve anche remunerare 
B contadino della fatica del dissodame:t;lto, e, potremmo aggiungere, del disa
gio della coltura, giacche si tratta di terre lontane dni centri, faticose a rag
giungersi e a cllstodirsi; nelle terre di colle, meno ingrate, 1/4 od 1/5 al 

'concedente, e 3/4 0 4/5 al contadino; con la tendenza a diminnire la quota 
contadina nelle terre piu feraci. 

Notevole il modo con che il Comune si assicura della percezione della 
propria quota: esso fa stimare, da un empirico assistito da un' agente comu
nale, il prod otto in piedi, a momento opportuno, e poi attl'ibuisce ana sua 
i]uota di prodotto stesso un valore di mercuriale. ed incassa il denaro, cosi 
dovutogli, a mezzo dell'esattore comunale. 

. Quando il concedente e un privato, il prodotto viene diviso suI campo, 
e il contadino non ha obbligo di trasporto della parte dominicale. Da osser
yare che, anche in questo caso, si divide il prodotto senza previa detrazione 

-della semente; la quale, quindi, fa carico al contadino. 
Le partite vengono riconsegnate sode: il periodo di riposo e di fida suI 

pascolo, subentrera al periodo di semina e di partitanza. 
Le imposte sono a carico dominicale. 
Che, infine, vi sia qui qualehe contratto misto, sarebbe troppo dire. Ma 

alcune terre di montagna hanno una dotazione, piu 0 menu scarsa, di quercie. 
AHora, appunto, il prodotto delle quercie e del concedente, mentre la parti
tflnza si limita aIle colture el'bacee. Di rado, invece (e propriamente, quando 
Ie quercie non fossero molto rade) la compartecipazione e estesa anche al 
soprassuolo (che, del resto, non chiede al contadino altro lav01"O se non la 
raccolta) con l'intento di compellsal'e il cOlltadino stesso dal dunno recato 
-<lugli alberi alIa coltUl'a erbacea. 
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IWPIEGHI 01 LAVOBO III BPlDOITI. 

4. Ci limitiamo ad una famiglia di nullatenenti braccianti, ed insieme 
partitanti (tefTaggien). 

La famiglia D. D. ~ cosl composta: 

('apo dl tamlgUu (annl 42), 
Bua moglle (annl 40). 
"' figli ma8('hl (anni 17, 15, 9 e 6), 
Buocero del capo famlglla (ann; 70). 

Lavorano la terra il capo di famiglia e i due figli di 17 e di 15 anni, nor
Uluimente (unita lavoratrici-uomo 2); la donna solo in qualche momenta di 
Uluggior lamro, ma ben poco (unita 0,6); il vecchio quasi: maio 

La famiglia abita, in paese, in un bas80 (pianterreno) di .due vani e un 
hugigattolo: ma la terra lavorata dista quasi 5 km. dal paese stesso. 

Nel triennio 1929-1932 ~ risultato che essa ha tolto, e mantenuto, pa
gando il terraggio di 1/5 del prodotto, ha. 1,60 di terreno, coltivato annual
mente per gran parte a grano, che costitu~sce il bisogno alimentare princi
pale della famiglia, e per poca parte a patata e fagiuolo. 

Ora la pa.rlita cambiera. 
Questo contadino alleva un suino, due capre, del pollame. 
La quantita di lavoro (ridotta a lavoro di llomo), in media annua impie

gata sulla terra (tutto il lavoro e a mano), e risultata la seguente: 125 gior
nate-uomo, computando, secondo il solito, anche il tempo per fare i 10 km. 
di andata-ritorno dal paese aIla terra lavorata. 

La produzione totale annua e il suo valore, sono stati i seguenti (al netto 
di sl'mente) : 

1929-30 1930-31 1931-32 
quint. a L. L. quint. a L. I.. quint. a L. L. 

grano 3.5 110 605 4,5 100 450 4,5 90 405 
paglia ('I"endutu) 20 15 15 
pat ute 6 30 180 10 20 200 9 18 162 
fugluoli • 0,6 100 60 1 100 100 0,8 90 72 
ortaggl dl U80 domestlco. 50 50 50 

915 815 704 

Ricorre l'osservazione che l'entita del raccolto ~, oltre tutto, influenzata 
dal tatto che il « dissodamento» (cacciare), pel periodo di coltura attuale, 
sia pill 0 meno recente. A dissodamento un po' lontano, di norma la produ
zione del grano cade fortemente. 

Si ~ computato il modestissimo prodotto in ortaggi, coltivati qua e hL 
111'11a partita, e consumati dai famigliari. 
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Non vi sono spese di concimazioni, n~ di trebbiatura (questae col cor
reggiato): per altre spese diverse e per manutenzione e ammortainento di. 
attrezzi, sono da dedurre: 

nel 1929-80 
1930-81 
1931-32 

L. 70 
» 70 
» 90 

I 4/5 dei prodotti spettanti al contadino corrispondono ad un valore: 
nel 1929-'30 di L. 675 
» 1930-31» » 596 
» 1931-32» » 492 

i quali valori hanno remunerato, rispettivamente, il lavoro impiegato a 
L. 5,40, L. 4,75 e L. 3,95 la giornata-uomo. 

Ad essi redditi e da aggiungere - oltre a quello degli animali, come detto, 
posseduti - quello percepito andando a salario presso aziende altrui, dal 
capo di famiglia, dal maggiore dei figli, e assai poco anche dalla donna e dal 
figiio quinp.icenne; nonche poco e saltuario servizio domestico esterno della 
donna. ' 

Le giornate date a salario, in altrui impresa (e in numero molto minore 
di quel che consentirebbe la disponibilita di lavoro della famiglia) sono ri
sultate nel triennio da 90 a 110 dei 3 maschi, e da 20 a 25 della donna. Va 
detto che, anche questa famiglia, preferirebbe di molto l'impiego a salario (se
pillttosto abbondante) percbe a reddito certo, all'impiego nella terra a par
titanza, ,di reddito incerto. 

Si ha q~indi: 
1929-30 1930-31 1931-32 

lire lire lire 

dalle colture in compartecipazione . 675 596 492 

dal suino, capre e pollame (al netto di spese) 300 260 290 
so:lari di bracciante agricolo. 760 780 650 

1.735 1. 636 '1.432 

I redditi della compartecipazione e del bestiame sono in derrate di eon-. 
sumo ~~mil~~re; quelli Ael sa,lllrio di bra(!(!iante, quasi t~tti in moneta. 

La pigione di casa grava per 180 lire annue. 
Il reddito totale medio del triennio considerato e di ,L. 1.601. Tale red

dito totale medio e': 
per unitalavoratrice di L. 616 (= L. 1.601 : 2,6 unita lavoratrici) ; 
per unita consumatrl.ce di L. 256 (= L. 1.601 : 6,25 unita' conSHma-

tl'ici). 
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§ 2. 

La compartecipazione a tipo colonico, 
i contratti misti, il .. terraggio" in Vallo di Diano. 

II Vallo di Diano - fertile altipiano di circa 14.000 ha., a circa metri 
450 8/m, stretto fra due eatene montuose ed oggi compl'ensorio di bonifica -
J'ientra nella zona agraria Valle di Teggiano, della Provincia di Salerno. 
Comprende segnatamente i Comuni di Polla, Atena Lucano, Sala Consilina, 
Padula (i quali segnano il confine con 131 provincia di Potenza) Teggiano e 
Rassano. 

Vi si rilevano varie forme di partecipazione al prodotto: 

poca colonia parziaria, in senso stretto (per es., Padula), e pel' essa 
"i ha un contratto·tipo redatto dalle Organizzazioni sindacali; 

forme di compartecipazione a tipo colonico (senza appoderamento in 
senlm stretto); 

piccole partitanze 0 tel'raggij 
contratti misti di compartecipazione e conduzione diretta od affitto. 

Trattiamo delle ultime tre forme. 

I.' AMBIIl:STE. 

1. Il eli rna e submontano, non molto freddo: la precipitazione annua e 
sui 1.200 mm., con cattiva distribuzione mensile, avendosi frequenti periodi 
di siccita in maggio·settembre. 

La popolazione, come media della zona, ha scarsa densita: attorno ad 
80 abitanti per kmq. La zona, del resto, gia fudi imponente emigrazione 
tmnsoceanica, e scemo di popolazione tra illBSl e it 1921, per riprendere poi. 

La popolazione abita nei centri, e talvolta (Sassano, TeggiailO, ecc.) in 
case sparse. 

La costituzione catastale, pel' qualita di coltura, e la seguente, per il 
c>omplesso dei sei Comuni menzionati: 

seminativi nudJ . 
semlnativi arborati 
semlnativi irrlgui e orti 
arboreti 
l.ascoli e incolto lJroduttlvo 
bosco ceduo 
bosco misto e di alto fusto 

% 
29 
7 
4 
5 

33 
20 
2 

100 
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I.e rotazioni comuni sono Ia biennale: l'innovo (granturco 0 patata 0 

tilbacco, ecc.) - grano, seguito da erbaio intercalare; Ia stessa con medica in 
nppezzamento scorporato; Ia triennale:" rinnovo-grano-gl'ano. 

Come divisione della proprieta, prevale Ia piccola proprieta. La grande 
}Jl'oprieta e spes so "montana, silvo-pastorale, e di Comuni. 

Si possono osservare i dati seguenti. 
Per categol'ie di ampiezza delle partite catastali, Ia superficie (sempre 

dei sei Comuni nominati) si ripartisce COS!: 

< ba. 1 
da ba. 1 a 10 

» » 10 » 50 
» » 50 » 250 

< ba. 250 

E la grossa proprieta di Entipubblici e la seguente: 

Demanio dello Stato 
Provincia 
Comuni 
]~nti di cultO' 

'rot ale 

""0 
17 
30 
12 

4 
37 

100 

in % delJa superficie 
a~ raria e forestale 

2,93 
0,01 

31,51 
1,14 

35,59 % 

Di rapporti tra impl'esa e proprieta del suolo, prevale, nella superficie 
agraria e forestale, la pl'oprieta imprenditrice sull'affittanza. 

CATEGORIE DI COMPARTECIPANTI. 

2. I contadini compartecipanti sono principalmente: 

a) propl'ietari od affittuari non autonomi, 

b) quotisti di terre ex-demaniali; 
e pillttosto raro il contadino non imprenditore come sopra; ed appal'e spesso 
come il contadino ne proprietario, ne quotista, ne affittuario, sia meno nc
cetto ai concedenti di terre a compartecipazione di prodotti. 

Concedenti sono propl'ietari borghesi, affittuari medi, Comuni. 
I contratti di compartecipazione so no stI'etti con singoli contadini: tut

tavia, la intera famiglia contadina lavora Ie terre. 

PA'I.'TI CONTRATTUALI. 

3. Ci riferiamo specificamente alle tre forme, accennate nella pl'emessa. 
"poiche vi e da distinguere. 
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a) CompartecipazioM a tipo colonico (detta, in luogo, impropriamente, 
1IIezzadria). 

E' oggetto del cont1'atto un piccolo fondo complesso, talvolta anche con 
C!llla rurale: la compartecipazione riguarda tutte Ie colture della rotazione, 
queUe arbo1'ee, e il bestiame se esiste. 

!\Ianca l'appoderamento, nel solito lSenso di unita colturale permanente, 
proporzionata alIa forza di lavoro di una media famiglia contadina. Percio. 
parliamo di compartecipazione, e non di colonia parziaria. Ma perche si tratta 
di fondo, hencM pitl 0 menu piccolo, complesso; percM la quota di tutti i 
prodotti cOlltituillce tutta la remunerazione del lavoro del contadino; perche 
l'intera famiglia lavora i1 rondo; perche Ie abitudini di vita di questa fami· 
glia sono queUe dei coloni e non queUe dei braccianti, chiamiamo questa com· 
partecipazione I( a tipo colonico». ESlSa, infatti, si distanzia e distingue 
t1alla compartecipazione-partitanza, di cui diremo. 

II contl'atto e per 10 pin orale. 
L'anno agral'io comincia ad agosto. 
La dUl'ata del contl'atto e annua, riconfermabile. Di fatto, pel' via di 

conferma tacita, la permanenza dello stesso contadino suI fondo e lunga, sic
che e tenace i1 legame tra contadino e terra. 

Tutto il lavoro e dovuto dal contadino. Le prestazioni scambievoli di 
manodopera (retenna) sono comuni. 

Le spese per acquisto di materiali fUOl'i del fondo sono divise di norma 
11 meta, tm i contraenti. In qualche casu la semente fa carico al contadino. 

Se vi e hestiame bovino, questo e conferito dal proprietario, e consuma 
i fOl'aggi prodotti nel fondo, mentre illetame si impiega suI fondo: i prodotti 
del bestiame (vitelli, latte) sono ripartiti a mezzo. 

In nltl'i casi, animali equini per i lavol'i al terreno sonG posti dal eon
tadino. 

I prodotti delle colture sono di norma divisi a meta, I prodotti secondari 
(paglie, stocchi, eee.) restano al contadino, che puo pure vendel'li, se non vi 
1m hestiame suI fondo: altrimenti, restano suI fondo. 

Se il fondo (anehe con altl'i fond i) serve anche a pascolo di ovini del pro
pJ'jetario, spesso questo gregge e a soccida; rna alIa soccida e estraneo i1 
compartecipante, essendo essa stipulata con un pastore. 

La guardiania, ove esiste, e a carico del proprietario. 

b) Partitanze e « terraggi ». 

Si tratta, in genere, di terre povere; e non si tratta di tipico terratico, 
non essendo prefissa una misura as sol uta di prodotto spettante al concedente. 
Cost nei Comuni di Caggiano, Montesano, ecc. 

I eontl'atti sonG oralio 
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Durano un anno, e riguardano una determinata coltura (per es. grano, 
granturco): sono riconfermabili tacitamente; rna, in genere, la terra viene a 
cl1mbiare quasi ogni anno; sicche, in queste forme, non esiste vincolo dure· 
'vole tra terra e lavoratore. 

Riguardano, tali cont~atti, di norma estensioni assai frazionate, il pill 
spesso inferiori alI'ettaro. Alcuni fondi sono divisi in quote, per es. di 1 to
Inola {ha. 0,36) ognuna, a pill contadini partitanti: ogni contadino prende 
una 0 pill quote, a seconda della forza di lavoro della famiglia e anche della 
distanza dall'abitato in cui Q.imora. 

I lavori fanno carico al partitante; salvo l'esistenza di condizioni iniziali 
diincoltura, nel qual caso il concedente fornisce i mezzi per l'~ratura. 

II seme viene posto dal partitante. 
La ripartizione del prod otto e fatta (secondo feracita e lontananza di 

terre, 8econdo lavori preliminari a carico del contadino), per es., in terre 
di privati per 2/5 ad 1/4 al concedente, 0 in terre di Comuni per 1/5 ad 1/8 
al concedente, e il resto al contadino. 

Nel caso di terre di Comuni, la quantita da percepire dal Comune viene 
valutata, a garanzia di esso, mediante una perizi;l>, fatta poco prima del 
raccolto, in contraddittorio.' II contadino deve corrispondere all'~sGttore la 
quantita di prodotto fissata dana stima. 

c) Contratti misti. 

Vi hanno pill tipi di contratti. 

I) Un contratto di partecipazione al prodotto per Ie piante erbacee, e di 
conduzione diretta per Ie arborature (per 10 pill di olivo). 

La detta compartecipazione pel suaZo e spesso a meta; ed a meta si di
vidono Ie spese per acquisti di concimi e sementi. 

Invece, per gli olivi, spese (potatura, raccolta, ecc.) e prodotti sono tutti 
del proprietario. Le olive possono tuttavia, essere date a raccogliere al con
tadino stesso, compartecipa,nte pel suaZo: allora, un empirico "aluta la quan
tit:\ del prod otto pendente e il compenso (in olive) al1avoro di raccolta, e de
termina quindi la quantita di prod otto, netto di tali spese, spettante al pro
prieta rio. Questi percepisce la quantita cosi stimata, 0 invece puo eiIettuiu·e 
la ,·endita al migliore ofi'erente, dando Ia preferenza, a parita di condizioni, 
al contadino compartecipante del suaZo. 

E' un caso del patto, che gia menzionammo, di d-are a raccogliere al 
.contadino, il prodotto dominicale delI'arboreto. 

II) Un contratto di affitto pel suolo, e di compartecipazione pel sop-ras
,suolo (vite, olivo). 

Le spese si ripartiscono come segue. 
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l'er la vite: rinnovazione della palatura, a carico del locatore; antiCl'it
togamici, 0 a mezzo tra Ie parti (Sala Consilina, ecc.), 0 a tutto carico ,del 
11lcatore (Polla, ecc.); Iavori di ogni genere, comprese potatura e vendemmia, 
a carico del contadino. 

l'er l'olim: potatura a carico del locatore (spes so con operai speciaiii
zati); concimazioni (quando si facciano) a carico del locatore, oppure sovesci 
attorno all'olivo con manodopera del compartecipante e spese del locatore; 
altri lavori e raccolta a carico del contadino. Anche in questo caso di com
partecipazione Ie olive di parte dominicale possono essere stimate sull'albero, 
e « date a raccogliere» 0 vendute al compartecipante, come menzionato. 

I prodotti si ripartiscono come segue. 
Per la vite: divisione a meta del prodotto in uva (Sala Consilina, ecc.), 

oppllre in mosto (Polla, ecc.). con trasporto della parte dominicale a ~arico 
.<Jel compartecipante; divisione a meta del legno della potatura. 

Per l'olivo: 1/3 al compartecipante e 2/3 al concedente: nei casi di scarsa 
produttivita 0 di difficile accesso, divisione a mezzo. 

Ill) Un contratto di compartecipazione tanto pel suolo} che pel sopras
-"lOla vitato. 

1 MPmGHI, DI LAVORO E REDDITI, 

4. La famiglia di D. C. e di piccolo proprietario - piccolo affittuario - com-
jl:lrtecipante. Ed e cosi composta: 

il capo, ann! 45, 
10 moglle, annl 47, 
due figll, annl 18 e 16, 
una tigl1a, ann: 12. 

La faniiglia abita in paese, a 3,5 km. dalle terre coltivate" in due vani 

di sua proprieta. 
Tutti i suoi membri Iavorano Ia terra; sebbene Ia donna e la ragazza 

-con minore attivita; conti!1mo tuttavia il totale di unita. Iavoratl'ici 3,4. 
La terra in compartecipazione (a 3/5 di prodotto al Iavoratore) _e UR 

seminativo nudo, di ha. 0,7 circa, nei tre anni osservati, a mais oppure a 

, .grano. 
La terra in proprieta e di ha. 1,9 di seminativo vitato. 
Quella in affitto e di ha. 1,05 pure di seminativo poco vita to. 

Anoo 1929-30. 
CoItnra in partitanza: mais. 
Quota del partitante (netta da, semel quint. 2,65 a L. 70 . 
Jlrodotti sl!condari (stocchi, foglie, tutoli) la intera quantith prodotta 

e venduta dal partitante -

L. 185 

» -45 

L. 230 
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Non vi sono spese sostenute dal contadino: la sgranatura e a mano. La quota ill am
JUortamento e di manutenzione di attrezzi e tenutu ·in (,O'Ilto nel rilevare il reddito netto
della terra in propriet!t e in affitto. 

Giornate di lavoro impiegate, (tutto illavoro e a braccia di uomo) 60 gioI'-
nate-uomo). 

Anno 1930-31. 
Coltura in partlt:wza: grano. 
Quota del partitante (netta da seme) quint. 2,70 a L. _100 
paglia (venduta) . 

da detraiTe: spesa di trebbiatura a piede di animale (noleggio di equini) 

Giornate di lavoro impiegate, 42 giornate-uomo. 

Ann·a 1931-32. 
Coltura in partitanza.: grano. 
Quota del partitante (netta da seme) quint. 2,50 a L. 00 . 
paglia (vend uta) . 

da detrarre: spesa di trebbiatura a piede di animali (noleggio equini) 

Giornate di lavoro, come sopra. 

1.. 270-
» :m. 

L. 2\15. 
» 24 

L. 271 

L. 225 
D 23-

L. --m 
» 20 

L. 2~· 

Media annua del reddito della partitanza L. 243: media annua dell'im
piego di lavoro giornate-uomo 48. Remunerazione media della giorn~ta impie-· 
gata nella compartecipazione L. 5,05. 

I redditi complessivi della famiglia contadina sono stati cosi rilevati;. 
1929-30 1930--31 1931-32 

lire lin~ lire 

reddito della compartecipazione 230 271 228 
reddito netto della terra in proprieta . 1.225 1.150 980 
reddito netto della terra iIi aflitto 450 470 410 --

1.905 1.891 1.618 

La media-del triennio e di L. 1.805. 
La media delle giornate-uomo impiegate nella terra in proprieta (ha. 1,90' 

di seminativo vitato) e di giornate-uomo 270; e nella terra in affitto (ha. 1,05) 
e di giornate-uomo 115. 

n medio impiego annuo e di (48+270+115) 433 giornate-uomo. 
Nella partitanza va solo 11 % circa dell'impiego di lavoro, ed e evidente

il suo carattere di collocamento secondario e integrativo delll1voro familiare. 
che non sarebbe assorbito nella terra in proprieta e in affitto, oltre che di 
numento della scorta di cereale pel con sumo familiare. 

n reddito totale medio e: 
per unita lavoratrice L. 531 (= L. 1.805: 3,4); 
per unita consumatrice L. 401 (=L. 1.805: 4,5): non vi grava spesa 

di abitazione. 



CAPITOLO VI 

CONmATTI DI COMPARTECIPAZIONE IN LUCANIA 
(pROV. DI POTENZA E DI MATERA) 

r.' AMBlEXTID. 

§ 1. 

Partitanze nella zona montana di Muro Lucano 
e nei territori di Bella e di Baragiano. 

1. Si tratta della Zona agraria II, di Avigliano, in provincia di Potenza~ 
Vambiente e tipicamente montano a Muro (ult. m. 800·1.000 s.l.d.m.);. 

e essenzialmente di media e alta mIle nella zona considerata dei due territori. 
di Bella e di Baragiano. 

Poco dissimili sono Ie condizioni agronomico·colturali, nei due ambienti: 
elSiste in essi la « masseria », generalmente a proprieta imprenditrice, di 10·30· 
ba. d'estensione media, a coltura cerealicola e maggese nudo in valle e mag· 
gese spesso coperto in montagna, sempre con allevamento di bestiame. 

Vi e scarsita di popolazione agricola: in basso a causa della malaria,. 
ill montagna correlativamente alle distanze dai centri abitati (fino a 15 km.),. 
alia deticienza di strade, alIa rigidita dell'inverno. 

La media densita della popolazione e di 49 abo per kmq. 
II cUma e sub·arido in piano ed in montagna; quivi pin umido, per mag· 

giore piovosita. 
Dei medi livelli attuali della produzione puo dirsi quanto segue. 
La entita della produzione in montagna e bassa, principalmente per la 

notevole aleatorieta delle colture. 
Heddito ben pin certo (fincM v'era) era costituito dalla industria arm en· 

tizia, cbe si svolgeva, stabilmente, sui pascoli del luogo e su pascoli cornu· 
nall vicini. 

Si puo ritenere, rna molto all'incirca, cbe in montagna, Ie colture del 
grana e della segala diana intorno a 6 sementi, in media (circlJ, 6 quintjtll per· 
ha., in media; con oscillazioni tra 4 ed 8 quint. per ha.); quelle della patats.. 
e del fagiolo rispettivamente (da 40 a 60 quint. per ba., e da 5 ad 8 quint. per-
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ha.): rna con forti divergenze, secondo terre e secondo annate: il granturco 
.si coltiva eccezionalmente. 

A valle, Ie terre sonG generalmente pili feraci, e pin adatte alla coltura 
delle cerealf, ed in ispecie del grano. Questo tocca produzioni di 10-12 quin
tali per Ila_, in media. 

CATEGOlUE DI PARTITAXTI. 

2. - Prendono a colth·a.re terre, a compartecipazione di prod otto, tipica
lnente due categorie di contadini: 

a) i llarzonali cosidetti volf!-nti (parziunali nvoldnni nel dialetto 
locale) 0, impropriamente, mezzadri volanti, special mente neUe terre mon
tane: sonG contadini, generalr,nente piccoli 0 minimi proprietari,.o piccoli 
o minimi affittuari, i quali prendono, qua e la, terreni a partitanza, con 
frequente cambio di terra; 

b) i contadini salariati fissi delle ma.sserie, sia neUe terre del monte 
ehe in queUe di valle; realizzandosi, cosi quelle correlazioni di lavoro (sala
dato fisso-partitante) comuni in aUre zone di cui gia fu detto. 

Pel' questi ultimi, concedono terre a partitanza, appunto, i massari, 
pili spesso proprietari, e pin di rado affittuari della masseNa. 

Per a) si puo dire clle la massa di questi parzonali in montagna non e 
molto considerevole. Su quasi 3_000 ha. di terre, essi non sono, forse, pili di 
200, sono forse 1/10 della massa di famiglie contadine del luogo, e si possono 
ritenere divisi, pel lavoro a partecipanza, in una quindicina, 0 poco pili, di 
m.asserie fra Ie pili importanti. 

II numero di essi, pero, tende ad aumentare, in questi anni di crisi. 
Le colture oggetto della compartecipazione sono, per a) grano e segale 

.specialmente, e poi patata e fagiuolo; per b), quasi esclusivamente grano. 
Cosi per a), come per b), il rapporto di lavoro intercorrente per la par

titanza, riguarda anche Ie persone di famiglia del contadino partitante. 
I contratti sono oralio 

PATTI DELLA PARTITANZA. 

Per bene discriminare i fatti, e il caso di distinguere secondo Ie due tipi
-("he categorie di partecipanti. 

a) Partitanze dei cosiddetti parzonali volanti, n·eUe tert'e aUe. 

Questi parzonali - come uicemmo, piccoli proprietal'i od aflittuari, non 
J1utonomi, di terre sparse e anclle lontane - integrano Ie loro economie a 
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tipo domelltico prendenllo a partitanza, pel lavoro di tutta la famiglia, pezze 
·di terra in montagna. Se essi sono piccoli proprietari 0 affittuari in valle 0 a 
mezza montagna, cil'! dA 101'0 anche modo di miglior distribuzione di lavoro, 
lungo l'annata. In tutti i casi, nella terra in compartecipazione essi realiz
zano prodotti (patate per l'alimentazione familiare e per l'ingrasso del 
suino, fagiuoli) tipici della montagna, e non del piano_ 

L'estensione media di queste compartecipazioni pul'! forse fissarsi tra 1 e 
2 tomoli (1 tornolo di superficie = ha 0,41.15) di terreno. 

L'imprenllitore della ma-8ser16 ove questi parzonali tl'ovano terra a par
titanza, possiede general mente i capitali di scorta, ma non ha braccia suffi
·cienti 0 personale fisso· sulIiciente ad effettuare Ie semine, e pill di tutto la 
sarchiatura e scerbatura dei seminati. Tanto pin, in quanta la semina - per 
Ie condizioni dell'ambiente - deve farsi necessariamente in breve periodo (si 
teJ'minano, infatti, Ie operazioni di raccolto a fine agosto 0 ai primi di set
tembre, e si semina dalla fine di questa mese), ed i lavori di sarchiatura si 
devono compiere (maggio-giugno) quando la manodopera avventizia - che 
sarebbe offerta non da braccianti, ma da contadini piccoli proprietari - e 
·spesso occupata. 

In tali condizioni, l'imprenditore della rnasseria, trova conveniente affi
dare a partitanza una parte, maggiore 0 minore, della semina, dh'idendo 
l'alea (che e notevole, in luogo) delle colture, mentre gli rimane il diritto 
·cosiddetto di paglia e foglia, per il proprio bestiame. 

In tal guisa, i patti essellziali sono i seguenti: 
II lIIassaro conferisce il servigio di terreno gilt arato per conto di lui 

(3 giorllate circa di aratro, per tomolo di terra). 
II parzonale conferisce la restante manodopera, e conferisce tutta la 

I\emente (1 tomolo di capacita=kg. 44 circa di grano, per tomolodi superficie 
= ha. 0,41.15). 

II prod otto in granella e diviso a mezzo. 
La paglia e il pascolo e mangime della stoppia (paglia e foglia) restano 

al concedente. 
La semina e fatta quasi sempre dopo maggese (sia nudo, sia, pin di fre

()uente, coperto), e il partitante impiega l'aratro chiodo della masseria per 
copl'il'e il seme e assolcare. 

La compartecipazione pul'! avere termine col raccolto del grano, e in tal 
casu il concedente colt iva poi il maggese sulla stessa terra_ 0 invece la com
llal'tecipazione pul'! continuare pel 1nagge.~e coperto. In ambo i casi, puo 
·essere rinnovata per altro appezzamento. 

Nel secondo casu - del maggese in compartecipazione -.,. Ie lavorazioni 
(2-3 arature) si eseguono dal concedente; il terreno arato si copre con semente 

.allticipata a meta dalle pal'ti; il pl'odotto si divide a mezzo. Oppure, i lavol'i 
-eli maggese so no eseguiti dal parzonale, a zappa; il pal'zonale anticipa tutto 
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il seme, e si attl'ilmisce tutto il rarcolto, 'lasciando terra rnaggesata per la 
semina del·-grano, al conceuente. 

Questo, in generale. Ma, nella varia renlta, si hanno fatti particolari. 
Quando la compartecipazione ha Iuogo su un tipo di terreno, detto local

mente terra puglia (corruzione di pulvia), leggiero e sciolto, molto adatto alla 
coltura della segaIe, della 'patata e del fagiuolo, il parzonale esegue, a zappa, 
(:os} la preparazione pel' la se~ina, come i lavol'i di rinnovo, a seconda rhe si 
tmtti di segaIa, oppure di patata e fagiuolo. Qui la ragione e essenzialmente 
tecnica: perche e facile e poco faticosa l'esecuzione del Iavoro, e perche con 
l'impiego dell'aratro non si' riuscirebbe a distruggere Ia invadente vegeta
zione di felci, in queste terre. II parzonale semina la'segale a fine settembre, 
con seme fornito generalmellte a metii dai contraellti; il concedente ha diritt() 
di pascola rIa , con Ie pecore, saltuariamente, da meta novembre fino al 5 di 
apl'ile; e il prod otto in granella e diviso a meta, Nel casu di coltura di mag
gese, questo e eseguito, a mano, dal parzonaIe; Ie sementi (patata, fagiuolo) 
sono confel'ite a meta dai contI;aenti; il conredente conferisce Ia stabb'iatltra 
del terreno, col proprio gregge ovino, oppure il letame di stalla (che, peru, 
e piu di frequente des tina to alIa segaIa, che aI.'f/Ul.ggese). 

Come che sia il patto, DUO notarsi che non si stabiliscono rapporti dura
turi fra il parzonale ed una stessa terra. 

Va anche notato che i parzollali usano della IIUlsseria, pel ricovero pro
prio, durante i lavori e per deposito di derrate e prodotti proprio 

b) Partitanza dei contadini salariati fisfli delle « masserie», nell'in
sieme dei tre territori considerati. 

Se, come dicemmo, queste forme di partitanza si riscontrano in ogni 
plaga dei tre territori osservati (Muro Lucano, Bella, Baragiano), nondimeno 
Ie modalita variano da luogo a luogo. Esse forme insistono, anzi, in imprese 
varie; sono pure 0 miste, e dunno luogo a diversi effetti economici. Tuttavia. 
un tipo e diffuso nel considerevole territorio (fondo valle) del Marmo Platano,. 
che occupa Ia miglior parte dei territori di Bella e di Baragiano e alquanto. 
di quello di Muro, e nelle stesse localita gh\.descritte di montagna. 

Si differenzia dal tipo precedentemente ilIustrato (dei cosidettr parzo- . 

nali volanti), per due caratteristiche piii. importanti: 

1) perche compartecipanti sono i saIal'iati della m.o,sseria, fissi, cioe. 
assunti ad an no ; e i lavori propriamente di semina e di cure colturali e di 
raccolta. (meno, cioe, Ia preparazione del terreno) sono eseguiti da membl'i 
della famiglia del compartecipante-salariato: tale concessione di terreno « a 
seminare », e difatti un complemento del salario, cioe parte di compens~,deI

l'operaio fisso; 
2) perclu~ Ia partitanza e quasi escIusivamente per Ia coltura del grano. 
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Intanto, chi sono questi salariati fissi delle masserie' 
Essi si possono, per conoscerli, suddividere nelle seguenti categorie: 

contadini piccoli proprietari; contadini nullatenenti; contadini che, con la 
101'0 famiglia, sono anche compartecipanti 0 coloni genericamente detti; in
fine, contadini che, con la 101'0 famiglia, sono affittuari non autonomi, 

Be, senza pretesa di precisione (in mancanza di ricerche statistiche' pre
cise), si volesse dare un semplice senso della proporzione relativa di queste 
Illlattl'O categorie - in % della intera massa di contadini salariati fissi _ 
nelle terre di che ci occupiamo, si pu() ritenere che Ie qua,ttro categorie istesse 
contino, rispettivamente, pel 50, pel 30, pel 5 e pel 15 %, 

I contadini della prima categoria provvedono alle colture della, propria 
lel'ra, mediante l'impiego delle opere della famiglia, con 0 senza agginnta di 
poehe opere uvventizie, 

I nullatenenti, della seconda categoria, pel' 10 piii sono i giovani salariati 
li",si rhe esplicano funzioni secondarie nella massena (garzoni, porcari, aiuto
lIas tOri, mulattieri, ecc,), Ovvero sono {( figli di famiglia» che, non possie
dono nulla di proprio, e che non hanno neppure Ie terra» della moglie: giae
dlf~ qui (sia detto passando) e, tra i contadini che 10 possono, diffuso l'uso 
IIi dotal'e con bene terriero, anche minimo, Ie rugazze ehe vanno a nozze, 

I salariati fissi di masseria, i quaIi sono altrove coloni 0 fittual'i, in realta 
~ISSlllllono solo la responsabilita della pl'opriit impresa familiare; perchi\ sono 
solo i familiari che conducono e lavorano Ie terre, con 0 senza impiego di 
manodopera avventizia e con 0 senza noleggio di bestiame aratorio, in terreni 
('he si Ildattano a ei(): essi, i capi-famiglia, non Iavorano che nella masseria 
a cui li lega il contratto salarillle, 

Non e raro che anche Ie donne del salariato impieghino lavoro, a gior
nnta, in terre altrui; sia a salario, sia (se si tratta di donne di piccoli pro
pI'ietari 0 affittuari) a scambio di opera, 11 maggior numero di tali giornate 
n Iollllario e, generalmente, fatto nella massena stessa, pl'esso cui presta ser
\'izio, come saIal'iato, il capo-famiglia, 

Anzi, gli imprenditori delle masserie, nell'nssumere il personale salariato 
m) anno, intencloilo dare la preferenza a contadini che hanno famiglia con 
piu membri iclonei al lavoro, appunto penile devono fare assegnamento sulla 
pI'estazione di opere avventizie, Peraltro, questa presbtzione di manodopera 
1l assolutamente volontaria; non solo, pia e retribuita dall'imprenditore nello 
stesso modo, se non anche meglio, di manodopera est.ranea, Mentre pu() no
tal'si che, d'llltro canto, il salariato fisso ha desiderio di allargare questo im
}liego di Invoro avventizio dei propri familiari, nell'azienda stessa in cui egli' 
lavora; non solo pel guadagno materiale, rna anche per l'interesse' morale 
-di Ilvere pin spesso con se nella masseria, la famigUa (che dirnora in paese, 
ll'Ol'dinlll'io, e che egli va a vedere, aIlora, a determinati periodi). 

TOl'niamo ora ai patti della partitanza, 
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La fami!Jlia del contadino non ha alcuna parte nel contratto di salariato. 
fisso; e fatto costante, pel'o, che IlL famiglia del salariato esegua i lavori pri
mavel'ili e di 1'lIccolta, oecorrenti nella terra data in pOIl'titanza, al suo capo, 
in dipendenza del contl'utto salal'iale fisso. 

La partitanza quasi esclusivamente riguarda la coltura del grano. 
Varia In snperficie di essa, a seconda del grado che il salariato-partitante· 

copre nella gerarchia della masseria j nel modo che risulta dalla seguente· 
tabella (1): 

in pianura: in montagna: 
ma88aro: contanti L. 800 annue contanti L. 1.000 (media) 

in natura: 12 tomoli di grano 
12 kg. di sale 
12 litri di olio 
1 giorno di trutto(2) 
5 tomoli (ll terreno a 

compartecipazlone (4) 

12 tomoli di grano (quint. 5,28) 
12 kg. di sale 
12 litri di olio 
2 paia di cacioca valli (3) 

niente terreno a coinpartecipazione· 

Italano (bifolco): contant! L. 600 annue 
12 tomoli di grana 
12 kg. di sale 

L. 600-700 annue 

12 litri di olio 
9 kg. di ricotta 
5 tOllloli di terreno 
a compartecipazione 

pastore: non ha diritto a 8emina 
porcaro: id. Id. id. 

12 tomoli di grano 
12 IJ:g. di sale 
12 litri di olio 

2-.'J tomoli di terreno, gratis d'aratro (5). 

non ha diritto a 8emina 
idem 
idem (il resto dei com'pensi, come ppl bifolco) 

lIIulatHere: r.. 1.200 annue 
12 tomoli di grano 
12 litri di olio 
12 kg. di sale 

5 giornate di aratro, che puo ve'ldere' 
ad illtri (Ii) 

1-2 tomoli di terra a compartecipa-
zione 

(1) A chi volesse istituire confront! con l'llnteguerra, rlcordimno' la Relazione per ia 
Bnsilicata, !lelia Incl1ic'sta parla'net/tare Billie condiz;o1li dei cOlltufLini (1909); il Delegato. 
tecnico - Prof. E. AZIMO:'<"TI - vi r,lccolse. anche a proposito dei contratti di lavoro, un mao. 
terinle cosl copioso e chiaro, come non ubbiamo trovato altrove, per questa Regione. Pei. 
contruttl d! operai fissl. vedi pag. 37 e segg .• 119 e segg., 183 e segg., di quel volume. 

(:I) La giot'l1.ata di trutto e quanta si produce, in latticini, da tutte Ie pecore della 
ma.~wl'ia in un giorno (2 mungiture) a magglo. 

(3) 11 cac;ocavallo peaa 2 kg., a pez~ fresco. 
(4) II tOlllolo e uguale ad ha. 0.41.15.-
(5) Cioe con I lavorl preparator! (aratura ~tl assolcatura) eseguiti a cura e spese del 

proprietarlo, I!enza compenso del contadino. 
(11) Cioe il dirittCl IIi avere, dal massaro. ",enzu cOl'l'ispondergli compenso. 5 giorllatc' 

eli llHriglia di buol 0 til mUll, con aratro; giorllatc che il salarillto puo impiegare in altra_ 
terra propria 0 :Iltrui. 
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La terra si consegna do po la coltura del maggese (nudo in pianura, pin 
di fl'equente che in montagna), e arata e a.ssolcata per conto dell'impresa., 

11 partitante semina, adoperando l'aratro della masseria (aratro-chiod() 
per coprire). La, semente e conferita da lui, per intero. 

In qualche localita, in questi ultimi anni l'imprenditore esige il paga
mento delle giornate d'aratro impiegate nella preparazione del terreno, pel" 
intero 0 in parte, secondo la fertilita della terra: ma in tal caso, l'impren
ditore anticipa meta della semente. 

Cio avv',ene anche, ed in modo particolare, quando ai salal'iati-comparte
cipanti si fa seminare pill. di quanto e stabilito nel contratto salariale, 0 si' 
fa seminare su ristuccW (stoppie di 1" semente). 

Be la compartecipazione si estende, per eccezione, alIa coItura su mag
geNe dell'anno successh'o, i~ DUlssaro fa eseguil'e l'al'atura ed anticipa sol() 
metA della semente OCCOl'rente. lIa, in generale, la coItura del maggese in 
comparteeipazione non occupa mai la superficie concessa per il gr;J,no l'ann() 
precedente, perc he su tale superfieie il mfJ,8SMO esegue, per suo con to, il 
magge8e. 

In montagna, invece, a questo riguardo, per Ie compartecipazioni dei 
salariati si seguono Ie norme dette per i parzonali di cui abbiamo parlato. 
Hi e che, in montagna, si coprono per 10 pill. i maggesi; in pianura, invece 
(i tel'l'eni sono argillosi e aridi) si fa maggese nudo. 

II coneime chimico - quando si adopera - e anticipato dal concedente: 
il compartecipante paga la sua meta, al raccoIto. 

11 prod otto' e diviso sempre a metA. 
La terra viene riconsegnata nello statu in cui rimane dopo la raccolta. 
I salariati sono assunti ad anno; si confermano 0 si licenziano entro il 

15 agosto. 
In questo contratto di compartecipazione - che e parte integrante di un 

contratto salariale - non si puo propriamente parlare di legami fra l'agri
colt ore ed una stessa terra: esiste, pero, pel' esso contratto, continuita. di 
rap porto, sebbene non pl'estai>ilita, quando il salariato resta nella m.asseria 
per divel'si anni. Ed i buoni salariati restano, anche pel' tutta la vita, nella 
stessR lIIasseria. 

bU'mGHI DI LAVORO E REVDlTI. 

4. Anche in questa parte dell'osservazione, teniamo distinte Ie due cate
gorie di partitanti, di cui al pal'agl'afo 2. 

Cioe studiamo: a) due famiglie di parzonali cosiddetti volanti j b) due 
famiglie di salal'iati fissi di masserie, il cui contratto salariale comprende 
la compartecipazione. 

I. - Le due famiglie - A. F. e F. L. - sono di parzonali. 



1) Famiglia A. F. 
capo famiglia, eta anni 42, 
sua moglie, eta ann! 40, 
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una liglia nubile, eta anni 19, 
una liglia nubile, eta anlli 14, 
un figlio, eta allni ,16. 

A. F. e un contadino pr9prietario-affittuario-parzonale. 
E' proprietario di un piccolo fondo al piano, di tomoli 1,1/2 (circa 

ha. 0,60) seminativo: e affittuario di un fondo limitrofo, di 2 tomoli, II; semi· 
nativo con querce (ha. 0,82) : 'ha in compartecipazione 3 tomoli circa (ha. 1,23) 
presso una ma8seriq, di montagna, con divisione di prodotto II; meta. (e senza 
altro rapporto di lavoro con la masseria stessa). 

La famiglia abita in paese (km. 10 dai fondi, in media) in due vani ter
rani disua proprieta: possiede un asino, ricoverato in una stalletta attigu:t 
.all'abitazione, e un suino da ingrasso. 

1'utti i membri della famiglia lavorano Ie terre (al solito, con minore 
.attivitl11a donn.a e Ie ragazze: ma contiamo il tot ale di u. 1. 3); il capo-fami
glia, e qualche volta il ragazzo, prestano anche opera per trasporti, con 
l'asino. 

Anno 1929-30. 

Coltura, in compartecipazione, di segale; superficie ha. 1,23; 
Quota del compartecipante (detratto il semel tomoli 8 
(quint. 3,52), a L. 40 il tomolo L. 320 

Non vi sono altre spese: si trebbia coi bovini (del mMsaro); 
Ip, quota di manutenzione e ammortamento di attrezzi, e tenuta in 
<!alcolo nella determi,nazione del redclito netto dpl terreno in pro
prieta e in affitto. 

Giornate di Iavoro nella compartecipazione (ridotte 
a. giornateuomo) numero 42 (l'aratura ed assolcatura sono 
fatte a cura del concedente). 

Altri redditi; 
a) agricoli: terreno in proprieta. (ha. 0.60); coltura dl pa

tata e grano: redd;to netto 
terreno in afiitto (ha. 0,82); coltura di grano, patata, 

fava, ('ece: reddito netto di spese e canone . 
Ingrasso del maiale (incremento netto) 

fl) non agricoli; n. 63 giornate dl asino, prestate special
mente in lavori pubblici, a L. 15: detratte la quota 
anllua di rimonta, l'interesse suI capita Ie e Ie spese di
verse; al netto di spese 

II 691 

» 450 
II 325 

II 793 

L. 2.579 

Le giornate-uomo pel terreno in proprieta e pel terreno in affitto si sono 
calcolate a 100 annue, in complesso. 

L'impipgo non agricolo e variato, nel triennio, tra 63 e 34 giornate. 
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Anno 1930-31. 
Coltura In cowparteclpazlone, eli patata e tagioIo: 

Quota del comparteclpante (al netto dl metk sementi): 
patate (tuberl), quint. 17 (1) a L. GO 
tagloli, quint. ].,75 a L. 90 . 

Giornate impiegate nella compartecipazione (ridott~ 

.a giornate di uomo) numero 107. 

AItrl reddlt1: 

11) IIgr1col1: reddlto netto del terreno di proprletk (vedi 
lopra) 

reddlto netto del terreno in amtto (ved! sopra) . 
glornate dl lavoro date nella stessa mal/seria, n. 38, a 

L. 8, compresl trattamenti In vltto . 
Ingrasso del malale (Incremento netto) 

b) non agrlcoU: per n. 38 giornate, con l'asino, per tra
sporU, a L. U la giornata; al netto d1 spese . 

Anno 1931-32. 
Coltura In compartecipazlone dl segale: 

Quota del comparteclpante (al netto della semente) ta-

·L. 1.020 
II 157 

L. 1.177" 

» 533 
» 396 

» 304 
» 280 

» 319 

L. 3.009 

nloU U,5 (quint. 5,6) a L. 35 il tamala . L. 402 

Giornate impiegate nella. compartecip!),zione (ridotte a. 
giornate-uomo) numero 42. 

Altr' reddltl: 
Q) agrlcol1: reddlto nett/} del terreno di proprletk (vedi 

sopra) 
reddlto netto del terreno in amtto (vedi sopra) 
giornllte dl lavaro date nella stessa masseria n. 59, a L. S 
ingrasso del malale (Incremento netto) 

b) non agrlcoli: per n. 34 giornate, con l'aslno, a L. 9,50, 
per trasporti e lavorl pubblicl, al netto 

Media dei redditi del triennio: 

(L. 2.579 + 3.009 + 2.045) 

.al lordo di imposizioni fiscali. 

Il reddito medio (oltre l'abitazione) ~: 

3 = L. 2.544. 

» 
» 
» 
» 

» 

470 
405 
472 
75 

221 

L. 2.045 , 

per unita lavoratrice L.848 (L. 2.544: 3 unita ~voratrici); 
per unita. consumatrice L. 599 (=L. 2.544: 4,25 unita consumatrici). 

(1) Oltre 13 partita dl soorfo, di speUanza del contadino, che quest! destina ad ali
mentazlone del sui no. 

10 



2) Famiglia F. L. 

capo famiglia, eta anni 25, 
sua moglie, eta anni 21, 
senza flgU. 
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Abitano una loro abitazione (di un vano, a 1° piano, oltre uno stalletto 
a pian terreno) in paese. 

Sono enfiteuti di una quota demaniale di tomoli 2 (ha 0,82), per la quale 
corrispondono, al Comune, un can one enfiteutico di L. 7,00: e un seminativo 
nudo, di montagna (altitudine 1.000 m.). Conducono, inoltre, in comparteci
pazione altri tomaH 2, in una masseria di montagna. I due fondi distano, 
dal paese, circa km. 9 il primo, 11 circa il secondo. Al tempo dei maggiori 
lavori, i due coniugi si trasferiscono in campagna, abitando un pagliaro 
nella quota enfiteutica, 0 abitando nella massena ove hanno il terreno in com
partecipazione. Infine, i due roniugi lavorano a. giornata, piil l'uomo che la 
donna, sia presso la stessa masseria,che altrove. Ma, pres~o la ma8seria, 
non vi ha rapporto di salariato fisso, e si tratta solo di lavoro saltu~rio e 
avventizio. 

La combinazione di lavoro e, dunque: quotista-partitante-salariato ~v
ventizio. 

Annata 1929-1930. 

Coltura in compartec1pazione, di segale, ha. 0.,82: 
Quota del compartecipante (al netto di semente) tom'oli 

51/2 (quint. 2;42) a L. 40. il tomolo. L. 220. 

Non vi sono spese. La trebbiatura ~ coi bovini del massaro. Non si detrae quota di 
manutenzione e ammortamento degli attrezzi, perch~ calcolata nella determinazione del 
reddito netto del terreno enflteutico. 

Giornate impiegate nella compartecipazione (ridotte a giornate di uomo) 
n. 26 (sempre, aratura e assolcatura sonG fatte per conto del massara). 

Altri redditi agricoli: 

• reddito della quota t'nfiteutlca: grano (a1 netto diseme), 
quint. 3,111 a L. 120. 

patate (idem) quint. 5 a L. 35 
cec1 e fagioU f,idem), quint. 0.,50., a L. 90. . 

L. 
» 
» 

372 
175 
45 

L. 592' 
meno: spese e canone » 58 

reddito netto L. 
per n. 126 giornate-uomo, per conto di terzi,' a L. 8,50. 

(compresi trattamentl in vltto) » 

Totale L. 

534 

'1.&71 

1.605 



Quindi: 
b) daUa corupartecipazlone 
I)) Rltrl rl'ddltl 

Annata 1930·1931. 
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'l"otale reddlto 

Colture In comparteclpazlone dl patata e fagiolo: 
Quota del comparteclpante( al netto dl meta sementl): 

patate, 'lulnt. 5,80 (1) a L 30 
tRgloll, quint. 0,42 a L. 80 

giornate (ridotte a giornate di uomo) impiegate nelle col
ture in compartecipazione, n. 40 (sempre, aratura data dal 
concedente). 

Altrl redd. tI agrlcoll: 
dalla quota In enllteusl (detrazloui come sopra) 
per n. 150 glornate-uomo avventizie, a L. 8 (compreso 

trattamento In vltto) . 

Totale reddito 

Annata 1931-1932. 
Colture In compnrteclpazlone, segale: 

Quota del comparteclpante (al neUo di semente), quin-

L. 2:.'0 
» 1.605 

L. 1.825 

L. 
» 

174 
33 

),. 207 

» 489 

» 1.200 

L. 1.896 

tali 3 a L. 74 L. 222 

giornate·uomo impiegate nell'a compartecipazione, n. 26. 

Altrl reddlti agrlcoli: 
dulla quota in enllteusl (detraz:onl come sopra) 
per n. 110 giornate-uOIno dl sRlarlato avventizlo, a L. 7,30 

(compreso trattamento In vltto) 

Totale reddito 

» 375 

» S03 

L. 1.400 

Le giornate·uomo sono, dunque, in media, annua, 31 per Ia terra a par
tecipazione e 129 pel Iavoro avventizio; per Ia quota in enftteusi, se ne sono 
calcolate 50 annue. 

Media dei redditi nel triennio: 

(L. 1.825 + 1.896 + 1.400): 3 = L. 1.707 (al lordo di imposizioni ft· 
scali). 

II reddito totale medio e: 
per unita lavoratrice L. 1.067 (= L. 1.707: 1,6 unita Iavoratrici); 
per unita consumatrice L. 976 (= L, 1.707: 1,75 unita consumatrici). 

L'abitazione non grava questo l'eddito. 

(1) Oltre una partlta di 8carto, destinata a1 suino, allevato in paese. 
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II. Seguono, ora, Ie due famiglie L: A. e M. F,., che sono partitanti 
in quanto illoro capo e salariato fisso di masserie. 

3) Famiglia L. A. 

L. A., ual!iitQ (bifolco) in una massfN'ia del piano; di anni 44, 
moglie di anni 42, 
una, figlia di anni 18, 
altra figlia di anni 15, 
(altrl due figli maschi sono ammogliati, e vivono ver loro conto). 

La famiglia abita in paese ': per l'abitazione ed un magazzino, corrisponde· 
un atlitto di L. 220 aJ;l.nue. 

Contiamo un totale di u. 1. 2,5; sebbene non vi sia confronto fra l'atti
vita del capo-famigUa, e quella della moglie e delle figlie, per quantita e con
tinuita di impiego. 

Annata 19.'29-1930. 

Coltura iIi compartecipazione, di grano, superficie ha. i,23: . 
Quota del compartecipante (cletratto il seme), quint. 4,75, a L. 130 

Si sono impiegate giornate 63 di donne (pari a 38 di 
'uomo) della famiglia, e 10 di uomo, queste ultime di sala~ 
riato estraneQ: (superfluo ripetere che, sempre, l'aratura 
ed assolcatura sono conferite dal concedente, col propri 
mezzi). 

l'lpese: per 10 giornate di avventizio. . . . . .' . . . . . 
per 1 giornata di buoi, a trebbiare . . . . . . . . 
manutenzione e ammortamento di attrezzi; ed aItre spese 

reddito netto 
Altri redditi agricoli: 

salario percepito da L. A., quale ualano: in contanti, annue. 
12 tomoli di grano = quint. 5,28 a L. 130. 
12 kg. di sale. a L. 0,50 
12 litri Ili olio, a L. 5. . . . 

per n. 240 giornate di donna, impiegate sia per conto deU'im
prenditore della musser/·a (n. 190), sia per conto di terzl (n. 50) 
a L. 5 in moneta, piii vltto valutato a L. a (totale L. 8). .' 

reddito della faruiglia 
Annata 1930-1931. 

Coltura in compartecipazione, di grano; superficie ha. 0,82. 
Quota del compartecipante (detratta semente) quintali 3,55, a 

L.120 ...•.............. 
a detrarre: per 4 giornate di avventizio . . . . . . 
trebbiatura a macchina, su metll della produzione totale 
manntenzione e ammortameuto dl attrezzi; altre spese . 

reddito netto 

... L. 617 

L. 120 
» 30 
D 30 

L 750 
» (;87 
)) 6 
» 60 

L. 52 
II 26 
» 24 

L. 

L. 

180 

437 

)) 1.503 

» 1.920 

L.3.860 

L. 426 

» 102' 

L. 324 
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Si impiegarono nella coltura 50 giornate di donne 
(pari a. 30 di uomo) della famiglia, oltre Ie 4, di· avventizio 
gia calcolate. 

Altrl rec:lditl agr!coli: 

salarlo percepito nell'anno. come ualti'lO da L. A.: 
In contant! . . . . . . . . . . . . 
12 tomo/t dl grano = quint. 5.28, a L. 120 
12 lItrl dl oUo, a L. 4,50 . . 
12 kg. dl sale. a L. 1,50 . . . . . . . 

riporto 

per n. 201 glornate dl donna. prest ate alia masseria ed altrove, 
a L. 5 piii vitto valutato a L. 3 (L. 8 in totale) . . . . . 

reddito della famiglia 

Annata 1931-1932. 

Coltura In compartecipazione. dl grano; superficie ha. 1,23. 
Quota del comparteclpante (aI netto della semente) quint. 2,91, 

a L. 105 (1) . . • . . . . . . . . . . . . 
a detrarre: per n. 10 glornate di salariato avventizio. 
per trebbiatura con buoi . . . . . . . . . . 
manutenzione e amlDortamento attrezzi; altre spese . 

reddito netto 

L. 700 
D 634 
» 54 
» 18 

L. 120 
» 25 
» 21 

Si sono impiegate giornate 83 di donna (pari a 50 di uomo) 
della famiglia, e 10 di avventizio gill. caicolate. 

Altri redditi agrlcoll: 

salarlo percepito nell'anno, da L. A .• come ualcino: 

~oo~=t! ........... . 
12 tomoU di grano = quint. 5,28. a L. 105 
12 kg. dl sale. a L. 1.50 
12 lItrl di oUo. a L. 4 

L. 650 
» 554 
» 18 
» 48 

per n. 206 giornate di donna. a salario, nella massena e altrove. a 

L. 324 

» 1.406 

» 1.608 

L.3.338 

L. 305 

» 166 

L. 139 

L, 1.270 

L. 5.50 (compreso 11 vitto) . . . . . . . . . L. 1.133 

reddito della famjglia . . . L. 2.542 

Le ·medie annue di giornate-uomo di Iavoro sono, dunque, 39 (escluse 
queUe di estr~nei alla famiglia) nella partitaj 129 (riduzione a giornate di 
uomo, delle 215 giornate annue medie di donna) a salario avventizio:. la 
occupazione del capo-famiglia, come ualdno, e annuale, e si calcola (col 
governo del bestiame) a 250 giornate. 

(1) Coltura danneggiata daUa rugyine. 
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Reddito annuo medio: 
(L. 3.860 + 3.338 + 2.542) : 3 = L. 3.247; su cui grava il fitto di 

casa in L. 220; 
(al lordo di imposizione fiscale). 

Ii redd"ito medio e : 
per unita lavoratrice L. i.299 (=: L.3.247 : 2,5 unita lavoratrici); 
per unita consumatrice L. 999 (= L. 3.247 : 3,25 unita. consumatrici). 

4) Famiglia M. F. 
capo famiglia, etll anni 39, 
moglie, .eta anni 40, 
un figlio, etll anni 19. 
una figlia, eta anni 16. 

M. F. e sa,lariato fisso, mulattiereJ in un'azienda del piano, ed e anche 
piccolo proprietario. 

La famiglia, moglie e figli, abita in p~ese - a km. 15 dalla masseria ove 
e occQ.pato il c.apo-famiglia - in abitazione di sua proprieta., composta di un 
vano a piano terra ed uno al primo piano. 

II piccolo terreno in proprieta e di poco menD di 1 ha., a 3 km. dal paese: 
e nn seminativo, vitato per la maggior parte; p.n buon terreno, OVe si colti
vano grano, patata, granturco, fava e pochi ortaggi per con sumo della fa
miglia. 

Nel fonda vi sono piante da frutto, il prodotto delle qnali e consuoato 
dalla famiglia. 

La famiglia e occupata per buona parte dell'anno nel lavol'o del proprio 
fond/); Ie donne prestano la lora opera anche nf-lla ma.~seria per alcnn tempo 
dp.lr:UlllO. II figlio maschio, oltre a lavorare nel fondo, va a giornata, prefe
l'ibilmente in lavori non agricoli, se Ii trova. 

Annata 1929-1930 . 
. Coltura in compartecipazione, grano; superficie ba. 0,82. 

Quota del compartecipante (al netto di semente) quintali 4,38 
. di granella, a L. 130 _ . . _ . . _ . . . . 
a detrarre: per perfosfato, quintaU 3 a L. 33 . . 
per a·vventizl assuntl per Ia mietltura, 2, a L. 15 . 
per trebbiatura a maccbina (a meta col massaro) .. 

-(la quota di mallutenzione e ammortnmellto di attrezzl non sl calcola 
.quI, es~endo tenuta in conto nella determillazlone del reddito del ter
reno in proprlet1.t). 

Si sono impiegate giornate 50di donna (pari a 30 di 
uomo) e 4 di uomo, della famiglia (oltre Ie 2 di avventizio 
.calcolate): sempre aratura e assolcatura conferite dal 
:massaro. 

L. 99 
» 30 
» 32 

L. 569 

L. 161 

L. 408 
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Altrl redditI: nporto 
a) agricoIi: 

dal terreno In proprieti'l (circa 1 ha.): valore della produzione 
lorda vendi bile . . . . . . L. 810 

detratte: spese p:?r antlcrltto~a:ni~i, ~I,' CO~CI~I' -e' -div~se: 
e per quote • • • . . . . • . . . . . , • .• » 180 

'per n. 46 giornate dl donna, prestate nella massena, a L. 
(compreso vitro In natura). . . . 

per salario annuo di mulattiere, dl M. F.: 
in contant!. . . . .. ..•... 
12 tomolt dI grana = quint. 5,28, a L. 130. 
12 Itg. dl sale a L. 0,50 . . • . • . . 
12 IItri di olio, a L 5 . • . 
yalore d! 5 giornate dl aratro vend ute a L. 30. 

b) non agrlcoll: 

8 

L. 1.400 
» 687 
» 6 
D 60 
D 150 

L. 408 

» 630 

» 368 

L. 2.303 

per n. 36 glornate dl uomo, a L. 13,50, In lavori stradall. . • • . . » 486 

Annata 1930·1931. 

Coltura in compartecipazione, grano; superficle ha 0,82. 
Quota del comparteclpante (al netto dl semente) quintal! 3,25, 

a L. 120 ..••.... 
a detrarre: spese per avventizl, trebblatura e diverse . . . 

Altri reddltl: 

a) agrlcoli: 
dal terreno In proprleti'l (1 ha.): valore della produzione ven

dlblle, al netto dl spese e quote. . . . . . . . . . 
'per n. 58 glornate dl donna, alia massena, a L. 8 (compreso 

vltto In natura). . . . . . . . . . . . 
salarlo annuo dl mulattiere. di M. F.: 

in contanti 
grana 
sale •.. 
-olio . . • _ 
5 giornate dl aratro, "end ute a L. 30 

L .. 4.195 

L. 390 
» 110 

L. 280 

L. 590 

» 464 

L. 1.200 
» 614 
» 6 
» 60 
» 150 

L,2.030 
b) non agricoll: 

per n. 41 giornate di uomo, impiegate in lavor! pubbllci • . • . • _ » 574 

Annata 1931-1932. 
Coltura in compartecipazlone, grano; superficie ha. 0,82; 
Quota tiel (oomparteclpante (Ill netto dell'Intera semente), 

quint. 1,85 a L. 105 
a detrarre: spese per avventizi, per trebbiatura e diverse . 

L. 
D 

L. 3.93& 

19·1 
95 

L. 99 



Altri redditl : 

a) agricoli: 

-152 -

riporto L. 90 

d:ii terreno in proprietll. (ha. 1), netto Ili I'pese e quote . 1,. 450 
pel' n.60 giornate di donna, a .L. 5,50, compreso n. vitto 

(L. 3,50 + 2) » 330 
salario di mulattiere, di M. F. (essendo sceso a L. 1000 

n salnrio In contant!) 

b) .non agrjooU: 

per n. 35 giornate di uomo, in lavori pubblici, a L. 12 

. TOTALE 

» 1.720 

» 420 

L. 3.019 

L'impiego medio annuo (tutte giornate ridotte a valore di uomo) risulta, 
dunque, di 34 giornate nella part·ita, di 33 nell'avventiziato agricolo, di 37 
nell'aVventiziato non agricolo. Nella piccola terra in proprieta. sono state 
calcolate .90. giOJ;nat~ annue. II. capo della famiglia, quale mulat~iere sala
riat.o fisso di ma88eria, hl1 un impiego annuale calcolato (con la custodia del 
bestiame) a 250 giornate. 

Reddito annuo medio: 

(L. 4.195 + 3.938 + 3.019): 3 = L. 3.717: 

Il reddito totale medio e: 
per unita. lavoratrice L. 1.282 (= L. 3.717 2,9 unita. Iavoratrici); 
per unita. consumatrice L. 1.062 (= L. 3.717 : 3,5 unita. consumatrici). 

§ 2. 

Compartecipazioni nella zona. delle basse colline. orient ali della Lucania. 

L' AMBIENTIll. 

1. Si tratta dei territori di Montemilone, Palazzo S. Gervasio,' Banzi e 
Genzano (in provincia di Matera) compresi nella Zona delle ba88e colline 
orientali della Lucania, prossirni alIa regione pugliese, per posizione geogra
fica e per Ie generali condizioni economico-agrarie. 

La popolazione agricola. comprende una categoria di salariati fissi (11 sa
lado ann.uo 0 mensile) e una di braccianti, nUllatenenti, 0 pres so a poco tali, 
che traggono il lora sostentamento dana prestazione del hivoro a giornata. 
o a compartecipazione. 
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I compartecipanti, a meno che non siano anche salariati fissi di masseMe 
non si stabiliscono mai suI posta del lavoro, nemmeno quando la. coltura ~ 
compartecipazione fosse quella che richiede maggiore assorbimento di opere~ 
Essi vivono, allora, in paese. 

11 clima sub·arido, con stagioni estive molto ealde e con inverni brevi e
miti, a scarse e mal distribuite precipitazioni, inll.uisce molto Del mantenere. 
i rendimenti unitari medi delle colture in limiti piu bassi di quelli che con
aentirebbe la potenzialitll. produttiva del terreno.· 

La terra, infatti, ~ pill 0 meno fertile, ed ~ di facile lavorazione, per gia .. 
citura ed in genere per struttura e composizione. 

Altro fattore di limitata azione produttiva ~ eostituito dallo searso im· 
piego di eoncimi, e pill anem'a dall'uso molto limitato di eolture miglioratrici 
(foraggere, per Ie quali non si ha diretto interesse, dato 10 scarso carico di 
bestiame). 

Per queste ragioni, la coltur3o delle sarchiate - che sono Ie colture, qui.
concesse in compartecipazione - h30 130 earatteristiea spiccata dell'aleato· 
rietll.. 

Si rieavano, in media: 

dal granturL"O 30 tomoli ad ba. (9-10 quint.), con massime di 70-80 tomoli (quin-. 
tall 25 circa). e minime di 4·5 tomoli (quint. 1,5 circa): tali ultime sono Ie produzioni 
minime, nelll.' cattive annate di siccitil. primaverile-estiva; 

dalle fave 15-20 tomoli a tOlllol0 eli terra, cioe sui 13-15 quint. per ba., in media •. 
dal Ct!Ci 15·20 tumuli a /0111010 di terra, cioe come sopra; 
dalla senal'e (cbe e coltivata sempre su supertici magglori delle aItre sarcbiate) 

111 wedia produzlone e pin alta: 5i ricanno 20-30 tomoZi dl serne ad ba. (il serne dl 
Ill.'lIape pesa circ" 37 kg. per tom 010), e cioe sui 9-11 quint. per ba. in media. 

La forma di compartecipazione qui in uso e la medesima ditf.usa Delle
mQsserie pugliesi, e consiste nel mettere alla parte colture sarchiate diverse. 
8i pratica per estensioni medie di circa 1 a 3 tomoli (ha. 0,41 a 1,23) concessi 
dall'impresa della masseria, padronale 0 affittuaria che sia. 

11 tipo d'azienda nuuseria ~ diffuso qui vi, ed ~ forse l'unico che possieda. 
ol'ganizzazione ed attrezzamento produttivo. La nuuseria ha sempre alleva-' 
mento di bestiame (ovino specialmente) per cui una larga estensione del
l'aziend3o ~ rappresentata da paseoli; negli ultimi anni, pero, gli allevamenti 

si sono contratti, e con essi i pascoli. 
Le colture erbacee e quella granaria specialmente, sono pratieate con me

todo estensivo, con searso impiego di fertilizzanti del commercio: la pratica. 
del tnaggese nudo, riposo laoof"ato di un anno, costituisce il mezzo tradizio

nale di I'eintegrazione della. fertilitll.. 
La coltura aI'boI'ea e arbustiva hanno searsa impoI'taDza. 



-154-

{JATIllGORIEl Dr COMPAR'rECIPANTI. 

. 2. I contadini che lavorano a compartecipazione di prodotto, 0 sono i 
salariati fissi della uUJsseria, 0 sono piccoli proprietari non autonomi, 0 an
che semplici braccianti, cioe estranei allamasseria, ai quali questa concede 
terre a partitanza. 

I contadini che conducono, piu 0 meno, terra in compartecipazione rag
giungono forse il 50 % della massa contadina locale. 

La maggioranza dei concedenti di terre a compartecipazione sono impren
-ditori (proprietari 0 affittuari)' delle 1nasserie. 

l'ATTI DIilLLA COMPARTECIPAZIONIil. 

3. Come detto, il contratto riguarda in ispecie Ie sarchiate: mais, faye, 
'ceci, e, a Montemilone, senape. 

II terreno e consegnato gill arato ed assolcato, a cum e spesa del con
o(~edente .. 

II compartecipante anticipa, tutto 0 per meta, il seme (a seconda della 
maggiore 0 minore fertilita del terreno e laboriosita della preparazione fatta 
-dal concedente). 

Esso impiega il 'concime, dato dal concedente: sia letame (specialmente 
perla senape), siano concimi chimici. Esso esegue tutti gli altri lavori 
o(!olturali. 

La trebbiatura e quasi sempre effettuata con mezzi det'concedente, rna con 
l'aiuto manuale del compartecipante. 

I prodotti sono sempre divisi a meta;. eccetto Ie paglie e Ie erbe del 
'campo, che sono di spettanza della ma8seria. II granturco e diviso a 
.spighe (1). 

II contratto di compartecipazione dura un solo anno 0, per dir meglio, 
il solo cicio della sarchiata coltivata. 

La terra viene riconsegnata nelIo stato in cui si trova, dopo eseguita la 
.raccolta. 

Nessuna condizione viene prestabilita coptrattualmente circa l'aiuto che 
Ia famiglia del compartecipante puo prestare alIa ma8seria, all'epoca di mag
gior bisogno di manodopera; e percio volontaria l'offerta di lavoro dei fami-

(1) Sempre quando i compartecipanti sono salariati fissi nella ma88e1'ia, vi hanno 
casl in cui ad ess! - secondo special! patti, derivanti dalle particolari circo"tanze - e 
.attrihu!to l'intero prodottO' di alcune 'partite di terra; ma, in tal caso, sene tenuti a pa
gare Ie g·;orna.te d'aratro, impiegate da! massaro, per loro conto, a! prezzi correnti. eii> 
permette all'imprenditere d! corr!spondere a tali salariati un salarie minore in meneta 
~ di giovarsi (pel' Ia coltura a grano, che fara seguire per preprio conto), delle calorie 
~ella collura sarchlata. Peri> questo patto e limitato a pO'Chi casi. 
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liari del contadino, e il lavoro stesso e compensato ai prezzi correnti. Ma, 
benche volontario, tale avventiziato dei familiari e frequente. 

Il contratto si stabiliscs col semplice patto verbale, senz'alcuna formalita, 
-di mettere alla parte 1-2-3 tomoli di maggese. Questa frase si riferisce stretta
mente all'uso ed aIle consuetudini vigenti suI posto. 

Questi contratti di compartecipazione sono considerati dal contadino 
meno come una fonte di lucro, che come una maniera di trovare occupazione, 
-con Ia famiglia, specialmente in periodi di minore richiesta di manodopera. 

Sull'esito della sarchiata in compartecipazione non si fa alcun affida
mento sicuro; ma si dice: se vengono Ie faye, il granturco, i. ceci, ecc.: si 
accetta un buon raccolto come una sopravvenienza straordinaria. 

Puo asserirsi che Ie compartecipazioni siano aumentate in questi ultimi 
anni, con l'estendersi della coltura su pascoli dissodati. 

blPlEGBI DI LAvono E RElDDITI. 

4. Impieghi e redditi sono stati rilevati per due famiglie, dalle combina· 
yioni seguenti di lavoro: a) salariato avventizio-compartecipante; b) piccolo 
:affittuario-salariato avventizio-comparteeipante. 

a) La famiglia P. A., di Palazzo S. Gervasio, e composta cosi: 

U calJofamiglia dl anni 38, 
la woglie di anni 35, 
un figUo di annl 16, 
una ligUa di anni 17. 

Il P. A. e nullatenente, e lavora a giornata come salariato avventizio, 
qnando e come puo. Inoltre, ha coltivato in compartecipazione 2 'tomoli di 
terreno, ora qua ora la, nel triennio. Ha appigionata una abitazione in 
paese, di un solo vano, ove abita stabilmente. 

Ai lavori - nella terra in partitanza - attendono i figli e la moglie; solo 
eccezionalmente, il capo. Totali u. 1. 2,4. 

Annata 1929-1930. 

Colture in Nwpartecipazione: fave e grantul·co; superficie 
ha. 0,41 e 0,41, rtspettivamente. 

Quota (met~ del prodotto) del compartecipante (Ill netto di 

~eme) : 
fave, quint. 3,65, a L. 60 
grantnrco, quint. 2,56, a L. 70 

L. 
D 

219 
179 

L. 398 
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Annata 1930-1931. 
(Ioltnre, Identiche; estensioni, Ie stesse_ 
Quota del compartecipaute (come sopra): 

fave, quint_ 2,80, a L. 50 
grallturco, quint. 2,20, a L. 60 

Annata 1931-1932. 

Colture ed estensioni, identiche. 
Quota del compartecipante. (come sopra) : 

fave, quint. 3,30, a L. 43 
grallturco, quint. 2,55, a L. 50 . 

L. 140 
,» 132 

L. 272 

I.. 142 
» 127 

L. 2(;9 

Non vi sono altre spese. La trebbiatura della fava II col correggiato. 11 maie si divide 
a spigl~e. Le quote di manutenzione e ammortamento di attrezzi sono considerate, poi. 
in L. 40. 

Nella compartecipazione si sono impiegate ogni anno, giornate 42,ori_ 
dotte a valore di uomo, in media, per tutti i lavori di spettanza del com par
tecipante (si ricorda che il terreno €I consegnato arato e assolcato, dal con
cedente). 

La famiglia ha tratto il suo maggior profitto dal lavoro, a giornata, pre
stato dal capofamiglia e anche dal figlio, nella qualita di braccianti avventizi. 

nell'anno 1929-80, di tale lavoro furono date giornate-uomo 190 
nel 1930-31, giornate 170 
nel 1931-32, giornate 175 

media annua: giol'nate-uomo 178. 

L. 1.940 
II 1.485 
» 1.265 

Sicche il redditQ netto totale, in moneta ed in generi, della famiglia del 
compartecipante fu: 

nel 1929-1930 di (L. 398 + 1.940) - 40 =L. 2.298; 
nel 1930-1931 di (L. 272 + 1.485) - 40 = L. 1.717; 
nel 1931-1932 di (L. 269 + 1.265) - 40 = L. 1.494; 

(al lordo d'imposizione fiscale). 

Come si vede, la compartecipazione - come compenso di lavoro - conta 
per il 16 % del totale nel primo anno, pel' H 14 % nel secondo anno, per il 
15 % nel terzo. 

La maggior parte del reddito e monetario. Vi grava il fitto dell'abita·zione. 

II medio reddito totale €I di L. 1.836; 
per unita lavoratrice €I di L. 765 (1.836: 2,4); 
per unita consumatrice €I di L. 525 (1.836: 3,5). 
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b) Famiglia del contadino F. M., di Montemilone, composta come 
segue: 

11 capo, dJ annt 55, 
la moglie, di annt 51, 
una figlia nubile di allni 27. 

La compartecipazione e stabilita, in superficie varia, in una masseria 
distante circa km. 4, dal paese, ove Ill. famiglia abita nn modesto vano di sua 
proprieta. . 

F. M. e anche piccolo affittuario di quota demaniale, di ha. 1,20. 
Tntta la famiglia concorre aHa coltnra della quota in affitto, ed a qnella 

della terra in compartecipazione; di pill, presta opera, a giornata, sia nella 
masseria stessa ove conduce la coltnra in compartecipazione, sia presso altre 
imprese. 

A.nnata 1929-1930. 

ColturK In cl)wpartecipazione: senape; 5uperficie ba.1,23.45 (1 versura). 
Quota (meta) del compartecipante (al netto di semente) quint. 4, a L. 120 = L. 480. 

Non vi 80no spese dl trebbiatura (si trebbla col correggiato, 0 coi bovini od equini 
del maS8at'o), nl! aItre. La quota di wanutenzione e ammortamento di attrezzi e ('onsi
derata pol. 

Per la coltura sono occorse 56 giornate di donna (pari a 34 di nomo) e 
8 giornate di nomo, pel' tutti i lavori,· tI'anne la preparazione, fatta dal tna8: 
.saro concedente. 

A.nnata 1930-1931. 

CoItura In cowparteclpazlone: lava; Buperficie ba. 0,41.15 (1 tomoloj. 
Quota del <'Owpartet'ipante (netta da sewente) quint. 2,80 di granella a L. 50 = L. 140. 

Per la coltura si impiegarono 4 giornate di uomo, e 18 di donna (pari 
·ad 11 di nomo), sempre esclusa l'aratnra, come sopra detto . 

• 4.nnata 1931-1932. 

CoItura In compartecipazione: senape, supel'ficie ha. 1,65. 
Quota del compartecipante (netta da sementej quint. 7,75 a L. 120 = L. 930. 

Nella coltura si impiegarono 75 giornate di donna (pari a 45 di nomo) , 

-e 10 giornate di nomo. 
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Altri l'edditi agricoli: 

1) Dalla quota comunale in affitto (ha. 1,20; circa meta a rinnovo eo 
circa meta a grano) si ricavarono: 

1929-1930: quint. 6, 55 di grana (al netto di semente); quin· 
tali 4,25 di fave (al netto di seruente); quint. 2 
di granturco (al netto di semcntc) del valore 
totale di L. uno. 

a detrarre; 
per spese :I~ trebbiatura 
per acquisto di condIlli 

L. 39 
» 60 

per altre spese » 28 
per quota ruanut. e ammort. attrezzi. I) 15 
per titto del terreno » 229 

1930-1931: quint. 5,25 di grano (al netto di semente; quin· 
tali 3 di fave (alnetto di semente); quint. 1 di 
granturco (al netto di semente) del valore to· 

» 3n 
L. 9990 

tale di L. 881 
a detrarre: 

per spese di trebblatura 
per acquisto di concimi 
per aItre spese 
per quota manut. e ammort. attrezzi . 
per titto del terreno 

L. 31 
» 54 
» 26 

» 15 
» 212 

1931-1932: quint. 7,10 di grano (al netto di semente); quin· 
tali 2 di fave (al netto di semente); quint. 4 
di granturco '(al netto di semente) del valore 
totale di . 

a detrarre: 
per spese di trebbiatura 
per acquisto di concimj 
per aItre spese 
per quota manut. e ammort. attrezzi . 
per fltto del terreno 

L. 42 
» 50 
» 30 
» 15 
» 185 

» 338. 

L. 54a 

L. 1,076. 

» 322 

L. 754 

2) Infine, dall'opera prestata a giornata - nella stessa massena, e, 

fuori - dai membl'i della famiglia, si ebbe: 
per 11 1929-1930, un saiario dl L. 1.190 
per U 193()-1931, un 8alarl0 dl L. 1.120 
per 11 1931-1932; un sa1arl0 dl L. 840 
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. II medio impiego annuo (considerato a giornate di uomo) risulto: di 3T 
gIornate per la partita, di 70 giornate per la quota condotta in affitto di 125-
giornate nen'avventiziato. ' 

n reddito totale viene, cosi, ad essere, per i tre anni: 

1929·1930: dana compartecipazione 
dana quota in affitto 
dane opere a salado . 

1930·1931: dalla compartecipazione 
dalla quota in affitto 
dalle opere a salado . 

1931·1932: dana compartecipazlone 
dana qltota in affitto 
dane opere a salario . 

L .. 480· 
» 999-
» 1.190 

L. 2.669 

L. 140-
» 543 
» 1.12()" 

L. 1.803 

L. 
» 

» 

930· 
754 
840· 

L. 2.524 

II reddito relativo alIa terra in compartecipazione conta per il 18 % il 
primo anno, per 1'8 % il secondo anna e per il 37 % il terzQ anno. E va notata. 
131 variabilita annua assoluta di esso. 

n reddito e in parte discreta in derrate di consumo (grano, granturco)_ 
Non vi grava fitto di abitazione. 

n medio reddito totale nel triennio e di L. 2.332; 
per unita lavoratrice e di L. 1.060 (2.332 : 2,2); 
per unita consumatdce e di L. 933 (2.332 : 2,5). 
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§ 3. 

Compartecipazioni nella valle dell' Agri, e correlazioni tra salariato fisso, 
compartecipazio~ al prodotto e compartecipazioni .. nella sorte ". 

L' AMiuElNTEl. 

1. La. vallata dell' Agri - il maggior . flume della Lucania - comprende 
mnggiore 0 min ore parte dei territori (in prov. di Potenza e di Matera) che 
sal~nnno menzionati in questo Capitolo . 

. Le terre argillose sono spesso franose ein dissolvimento. I corsi d'acqun 
elevano i loro ampi letti .II clima e arido, con estate torrida, e con primavera 
ed autunno poco piovosi. La malaria e frequente, anche in forme gravi, e 
perci<> la popolazione vive accentrata. 

L'agricoltura si svolge fra difficolta, ed assume aspetti ed entita misel'i. 
Le colture corrono un'aleatorieta di riuscita, troppo grande di fronte ai pochi 
capitali impiegati. II tipo di produzione agraria si attiene, il pill possibile, a 
quello . di economia di con sumo famigliare, non solo nella piccola impresa, 
rna anche nella media, che e organizzata suI tipo masseria. 

La produzione zootecnica e a tipo pill industriale, basata sull'usufrui· 
mento dei pascoli naturali (per gli ovini) e dei boschi (pei bovini e suini). 
Quest'attivita zootecnica rappresenta il meglio dell'organizzazione rUl'ale, 
e di esito economico menD aleatorio di quello delle colture agrarie, ed e pres· 
soche pel' intero nelle mani dell'iropresa, mentre Ie colture agrarie sono 131'· 
gamente date a compartecipazione ai lavoratori. 

Unita colturale diffusa e la massm'ia di 100 e pill ha., parte a pascolo, 
parte a bosco, parte a coltura seminativa: e generalmente condotta dai pro· 
prietari, con salariati ad an no ; in questi ultimi tempi era. facile incontr31'e 
l'impresa affittuaria, che oggi tende a scomparire. 

Le colture sono quelle del grano, dell'avena ed, in piccola proporzione, 
queUe di sarchiate dagranella; ilmaggese nuda e la stabbiatut"a delle pecore 
sono i soli sistemi di reintegrazione di fertilita. Colture foraggere di una 
qualche entita si eseguono solo ove si era raggiunto un certo miglioramento 
del bestiame; pel resto esse occupano lievi supel'fici 0 sono eccezionali. 

Rotazione comunemente adottata e ·la triennale: 1° maggese (nuda in 
maggior parte); 20 grano; 3° ringrano pa.rziale, e, nella Pl'opol'zione del 

25·30 %, avena. 
Le medie produzioni sonQ notevolmellte basse, poiche - data l'anda· 

mellto del eli rna _ Ia produzione snbisce oseillazioni assai forti. II grano di 
prim-a sement~ rellde in media intorno a 6 sementi (mass. 10, min. 2): cioe 
pUG oscillare tra i 3 e i 10. quint. pel' ha:, secondo andamenti stagiollali, e 
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llecondo ehe il m(Jggese precedente pot~ etfettuarsi pill 0 menD efficacemente: 
quello di seCQnda semente (ringrano), 5 quint., in media, ma con Ie gravi 
oscillazioni istesse, secondo annate. 

In tali condizioni, la eoltm'a 'eerealicola incontrerebbe gravi difficolta 
economiche per l'imprenditore, senza il sistema della eompartecipazione. La 
coltura cerealicola richiedercbbe un impiego di mezzi tecnici tanto pill impor· 
tante, quanto maggiori sono Ie difficolta; e qui i capitali sono deficientissimi. 
L'adozlone di contratti di eomparteeipazione al prodotto riesce in certo modo 
a tener viva la coltura, ove questa, altrimenti, sarebbe troppo aleatoria per 
l'lmpresa. 8i cerca di legare illavoratore alla coltllra, sia pure precariamente, 
con un eontratto eomplesso di lavoro la cui retribuzione e basata anche _ 
-come ora vedremo - sulla « sorte» della coltura stessa, nell'intera azienda.. 
Mentre l'impresa aftida, pill ehe aitro, la sua economia all'industria delI'al
levamento. 

Fino ache la bonificazione integrale non avra trasformato queste terre, 
qllellto stato di eose non sara molto mutabile. 

CATEGORIE DI COMPARTECIPANTI. 

2. 1 contadini salariati fissi e, in pari tempo compartecipanti, nelle mas

serie, e del quali qui ci occupiamo, sono, in notevole proporzione, nullate
nenti; tl11volta, inveee, hanno piccola 0 minima proprieta, che conducono 
direttamente a mezzo dei familiari, 0, pill raramente, danno in fitto ad altri 
piccoli agricoltori della zona; infine, talaltra volta conducono in affitto 0 

(~ raro) a partitanza piccoli appezzamenti di terreno. Anche questi ultimi 
contadini, naturalmente, fanno coltivare tali terreni dai propri familiari. 

1 tipici salariati, tuttavia, Bono nullatenenti: provengono quasi sempre 
da famiglia in cui ~ tradizionale l'impiego a salario ; raramente assumono im
presa ; ed anche quando « fanno fortuna» - il che eben raro - preferiscono 
spesso costituirsi un gruzzolo di risparmi, piuttosto che farne propriamente 
impiego agrario: do che e contrario alIa psicologia degli altri contadini, 
sempre desiderosi dell'acquisto di un lemb() di terra. 

Le famiglie dei salariati ·fissi godono d'una certa considerazione (trovano 
anche modo di farsidistinguere, con speciali ornamenti sui variopinti co
stumi delle 10ro donne, come a S. Arcangelo). 

'I salariati '- piccoli proprietari posseggono spesso pezzetti di terra in 
\'a11ata (se irrigui, detU giardini), ove coltivano fruttiferi (aranei, peschi) 
cd ortaggi. 

Qui i patti di lavoro son'o spesso assai complessi; e per rendersi ben conto 
di essi, giova allora (nel complesso patto salariale fisso, che precisamente.e 
patto di salariato fisso e partitanza, insieme) distinguere un vero e proprio 

11 
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patto di salario fisso, un vera e proprio patto di compartecipazione, da un 
patto di generica compartecipazione, o,.l!e-'Volesse dirsi, di pseudo-comparte
cipazione: si allude, per quest'ultimo, aIle cosidette partecipazioni od asse
gnazioni nella sorte. 

Un esempio puo chiarire. 
II salariato fisso denominato rn.a8saro dei cOJmpi puo avere un compens() 

composto di 6 parti: . 
a) un compenso annuo fisso, in denaro, in modesta misura, 
b) un compenso annub fisso, in derrate, detto localmente « mangia

mento» (grano, olio, sale, legna), 
c) una superficie di terreno d,a coltivare - per intero conto proprio -

come compenso a speciali attribuzioni (es. come compenso alIa costruzione di 
attrezzi in legno, per l'azienda), 

d) una superficie di terrenp, da coltivare - mediante i suoi familiari -
a compartecipazione di prodotto, 

e) una superficie, ancora, da coltivare - mediante i suoi familiari -
a terraggio, cioe corrisp~ndendo al concedente una quantita fissa di pro
dotto per unita di superficie concessa (per· es., corrispondendo 1 tomolo di 
grana = kg. 44, per tomolo di superficie = ha. 0,41.15), 

f) infine, un'assegnazione di prodotto - cosiddetta - nella sorte: e 
cioil fissando una misura di superficie e attribuendo al contadino tanto pro
dotto per quanta - nell'annata, e nella media produzione dell'intera azienda 
- sara la stessa media, produzione (netta da seme, e talvolta anche da spesa 
di mietitura ecc.) ragguagliata alIa superficie considerata. Se, p. es., assegno 
2 tom.oli di superficie nella sorte, e produco nella media dell'a~nata e del
l'azienda, quint. 3 di gr~no (netti) per tonwlo, corrispondero al contadino 
quint. 6 di grano. 

Ora, a) b) sono compensi salariali in quantita predeterminate; c), d), e). 
f) sono compensi in quantita subordinate all'andamento della produzione; 
e tra questi, d) il una ordinaria compartecipazione, ed e) e un terratico, .men
tre f) non il che un compenso rela,tivo bensl alIa totale produzione del fondo, 
rna non gia una compartecipaiione al prodotto di data coltura, eseguita dal 
compartecipa,nte in dato terreno; perche - come detto - i 2 tomoli per 
es., non sono assegnati a coltivare al singolo contadino, rna sono un sem
plice ragguaglio di superficie, in base al quale dare un ulteriore compens() 
salariale non predeterminato in quantita. . 

Caso ·per caso concreto, puo valutarsi la rispettiva importanza di tali 
elementi diversi di com pen so, suI guadagno totale del contadino salariat() 
fisso-partecipante. 

Puo osservarsi subito che - per Ie terre in condizioni aleatorie di pro
duzione, e per Ie annate cattive - i compensi salariali predeterminati a) e 
b), e specialmente il salario in derrate b), hanno un peso essenziale. Senza 
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il salario in derrate in quantita fisse, il contadino - in certe terre e in certe 
annate - non camperebbe 0 non avrebbe un grado minima di certezza di vita. 

Hi comprende che, dove ~ forte alea di produzione, i compensi predeter
minati debbano prevalere su quelli subordinati all'andamento della pro
duzione. 

Indice delle condizioni in cui questi contratti si svolgono, sono tale com
plessita, e tali assegnazioni, comprese quelle dette « alIa sorte» 0 « nella 
sorte II, a complemento del trattamento salariale. In questa maniera i sala
riati fissi l - oltre che per superficie di terreno ad essi singolarmente con
cessi - sono, almena per una quota di 101'0 spettanza, interessati anche 
all'esito della coltura nell'intero fondo. E a questo esito incerto l'impresa 
adegua, in parte, il compenso alla manodopera. Giacch~ molta parte del 
salario, cio~ c), d), e), f), risulta appunto legata alIa vicenda produttiva. 

La incertezza delle condizioni di vita di questi salariati si possono age
,'-olmente immaginare. Un vecchio contadino del luogo, che fu a salario per 
50 anni, cosi sintetizzava malinconicamente Ie condizioni di questa categoria: 
« trasono cauzdti e esco1lo 8ctiuzi)) (entrano calzati ed escono scalzi). 

L'assegnazione del terreno a compartecipazione varia, qui pure (con 
altri patti) a seconda delle mansioni che il salariato fisso ha nella m"asseria. 
Ecco i patti principali, che e statu interessante rilevare, per la 101'0 com ples
sita e, in qualche modo, primitivita, e per vedere quali salariati hanno parti
tanze, e quali no. 

Ma8saro del campi (sovralntende alia coltura). ,E' assunto ad anna coi segueutl patti: 
L. 110 a 140- di salario annuo in contanti, 
2 tomolt (ha. 0,82) dl terreno i'lnlUl.Zj parte (nnanti parte) da seminare, trattenendo 

II )JI'odotto per ,,~, lIer compenso dell'incarico di fabbricare aratri (di legno) ed altrl 
nttrezzl. Questa assegnazlone si dice d'acce/ta. 

2 tomoli, "c/la sorte (inta Ta I'ciorte), come spiegato, 
3-4 tomolt dl terreno, allo I<tat.o dl &toppia di prima semente, da rlseminare in com

parteei)Juzlone, 
4 tomoli dl terreno da semlnare ad avena In ,compartecipazione, ovvero 2 tomolt 

da semlnare a grana (rlngrano), a terraggio: cioo, per questa assegnazione, 11 contudino 
corrlsponde al concedente lin terraggio, di 1 tomokl di grano (kg. 44) per tomolo di 
terreno (ha. 0,41.15). 11 tra8porto dl tutti i prodotti ~ a carico delpadrone, 

1 t()fflolo (ha. 0.41.15) da coltlvare a fava, a compartecipazione (a metll. prodotto), 
ulla piccola superflcle dl terreno - non determinata - d'a coltivare a cece 0 a ci

cerchla, 1 cui prodotti sono assegnati in ragione dl 1/4 al concedente, 
manglamento: assegnazione IInnua flssa, consistente in 12 tomoZi di grana (quin

tall 5,28), kg. 12 di sale da cucina, lltri 12 di olio per condire, 
1 eulno, a('qulstato dal massaro, ingrassato nella masseria, e poi diviso a metll., 
infine, il salariato ha a sua dlsposiziooe un equino (Ia cosiddetta vettura), ('he ado

pt'ra n~lla allienda e per s~, per trasportQ della legna ga consumare in famiglia, in 
puese, ec('. 

Ualdno (blfoi('o), addetto all'aratura del campi ed all'allevamento dei bovlni. As
sunto ad anno. 

L. 120-130, in contanti, an'anno, 
2 tnmoli, nella ,orte, 
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3 tomoH di terreno di stoppia di prima semente, in oompartel!ipazione, 
3 tomoli di terreno da semlnare ad avena, oppure da seminare a grano, come pel 

massaro dei campi, 
mangiatnento, come pel massaro dei campi. 
un suino ingrassato, come sopra. 

Pastore di Castelsaraceno. In questo paese e tradizionalmente diffusa l'arte del pa
store (l'arte della mazza), per cui quei pastori Bono particolarmente richiesti e preferit!. 

L. 500 annue in contanti, 
mangiam·ento come sopra, e di pin 1/2 kg. di minestra al giorno, da Pasqua a 

S. Pietro (29 giugno), cOllsistente in razioni di faYe, ceci, pasta, riso, 
da 10 a 15 pecore f!"anche nel gregge; ossia tante pecore di propriet1l del pastore, al-

levate a spese della massena, e i cui prodotti SOIlO di spettanza del pastore, 
1 fisoollo di ricotta da 1/2 kg., ogni volta che si caglia, 
30 kg. di formaggio, 
5 l,g. di lana. 

Non ha diritto a stabbiat'ura per suo conto. Non gli si d1lnno terreni a coltivare. 
Non si concede la 1'ettura (equiuo. per trasporto); ma gU si danno 8 some di legna, 

trasportute a cura del massaro, in paese, all'abitazione familiare. 

Pastore di S. A rca IIllclo. Adempie ap,che aIle fuuzioni di massaro delle pecore. 
L. 100·120 aU'anno, in contanti, 
il' terreno su cui si fa la sta.bbiatura (arretamento delle pecore su un appezza

mento, per phi DOtti, per letamarlo) e concesso in compartecipazione. La stabbiatura si 
eSt"gue l:>U rna·ggese 0 su ri8toppia: i lavori preparatori del terreno SODO fatti dal pa
drone; i lavorl (oltural! SODO fatti dalla famiglia d'el pastore; i prodotti si dividono a 
meta, dopo aver detratto il seme che e aDticipato rIal padrone, 

8 8011~e di 'legna da ardere, port ate a casa, in paese, a carico padronale, 
una giornata di frutto (il 13 giugno, festa di S. Antonio), ossia. quanto sl ricava, 

in latticini, dal gregge, in quella giornata, 
oglli 8 giorni, un fiscello dl ricotta (dal gennaio al 31 agosto). 

Pastore di Montalbano. 
L. 1.200 In contant!, annue. 
Non ha terra, ne assegno nella sorte. 
Pel resto, quanto si dO. al pastore di Castelsaraceno. 

Pastore. di Tursi. 
Come a S. Arcangelo. 

Past'Jre dl Stigliano. 
11 Ralario annuo, In contant!, e ancora pin eleva to, fino a L. 1.500. 
lIa tutte Ie altre assegnazloni, meno quella nella sorte. . 
I greggi, 'lui, sono pin grandl; e spesso il pa.~tore presta servizio in zone assai ma

lariche, 

I'orcaro. E' assunto ad anno. 
L, 200 annue in contant!, 
tom.oli 3 (hn. 1,23) dl terreno, come 11 blfolco, in compartecipazlone, 
dlrltto dl allevare 4·5 malali, fino allo stato di magrone, a spese proprle (in real to., 

81 alle\'ano a spese dell'azienda), e dh'itto di allevare 1 troia per suo conto. 
infine, gIi spetta UIl snino, ogni 21 suini che egli custodisce (1). 

(1) La mandrla suina (imporohia) e, qui, tiplcamente dl 20 capi: 11 numero cui pub 
attendere utill11ente un solo porcaro. Si fa l'impoI'chia dl 21 capi, spettandone 1 in com
penso al porcaro. 
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PA'M'I DELLA COMPABTECIPAZIONID. 

3. La terra a compartecipazione e arata (una sola aratul'a) per conto e 
con mezzi della m.4SlJeria, quindi con l'impiego degli stessi salariati-compar
tecipanti, perc} in funzione di salariati fissi. 

La semina e fatta con l'intel'vento del salariato stesso (copl'ire con l'am
tro della malJseria). Questi anticipa, oppure no, la semente. 

Tutte Ie altre opere colturali e ill raccolta sono prestate dalla famiglia 
del salariato. 

La trebbiatura ed il trasporto del grana sono fatte dall'impresa della 
masseria, con l'intervento delle famiglie dei salariati. 

Paglia, e pascoli sui seminati, sono sempre di spettanza dell'impresa 
padronale. . 

Hi stabilisce, e spesso lungamente, sullo, stessa masseria., per fatto del 
contratto di salariato fisso - partitanza, rapporto di continuita. di lavoro. 

Terminata la coltura in partitanza, l'impresa della massena esegue i 
lavori del maggese, sulle s~oppie di seconda semente 0 su queUe di avena: il 
mtlggese - quasi sempre nudo - consiste in 2-3 arature nelI'anno, oltre 
queUa che sara di pl'eparazione per la semina in autunno. La semina sui 
maggesi e eseguita di preferenza dall'imprenditore, per suo conto. 

Oltre ai lavori della terra in partitanza, la famiglia del salariato puc} tro
yare occupazioni temporanee, a giornata, presso 131 masseria: in tal caso, 
la retribuzione e pari a quella del mercato locale, senza alcuna riduzione. 
Tale retribuzione comprende il vitto, tradizionalmente consistente, per i 131· 
vori ordinari, in 4 pasti giornalieri, e per i lavol'i di l'accolta in 5 pasti (detti 
localmente: mllzzico, ,elia, pranzo, 1nerenria, secondo pranzo di sera). 

bIPIEGHI DI LAVOItO E REDDITI. 

-1. L'osservazione e stata portata su due famiglie ill salariati fissi di 
massena, il cui compenso comprende terre a compartecipazione. 

a) R. B. e « massaro dei campi» in una masseria. montanadi 120 ha., 
a 13 km. dal paese, S. Arcangel0. La famiglia e composta cosi: 

11 capo, 50 ann! di etll, 
la IlWglie, di 47 anni. 
due figl1e nubill, di anni 18 e 16, 
(due altri figli, ammogliati, fanno vita Indipendente). 

La famiglia vive in paese, in una casetta di sua proprieta, composta di 
due vani terreni (cucina e stalIa) e di altri due vani al piano superiore: rna 
il capo di famiglia dimora di continuo nella masseria ove e occupato. Le 
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donne vanno a co~diuvare il capo, lavorando nelle colture a compartecipa
zione; rna non vanno a lavoro a giornata: inoltre esse fanno, nel paese, il 
pa1"tito del formaggio, ossia acquistano il formaggio fresco e 10 rivendono 
stagionato. 

\ 

Le colture in compartecipazione (totaie ha. 2,50 circa di terreno) sono 
date da: 

1) 3 tomoli (ha. 1,23) di stoppia di prima semente, da ringranare, 
2) 2 tomoli (ha. 0,82) di tlw.ggese da seminare, per cui si corrispondono, 

2 tomoli di grana (quin!. 0,88) di terratico, 
3) 1 to malo (ha. 0,41) di stoppia, da seminare a fava. 

Annata 1929-1930. 

1. Coltura in compartecipazione, gt:ano duro (ba. 1,23). 
Produzione totale tomoH 22'= quint. 9,fi8 di granellll. 
Quota del compartecipante (detrll'tto il semel quint. 4,22, a 

L. 120 L. 506 
A detrarre: per 6 giornate di operai assunti per la mietitura, 
a~U » D 

L. 434 

Nella coltura. si impiegarono 69 giornate di donna (pari a n di uomo), 
oltre gil operai assunti per la mietitura. Si ricorda che l'aratura e per cura 
e conto della massena, per tutte queste compartecipazionL 

2. Coltura a terraggio, grano duro (ba. 0,82). 
RE'siduano al cornpartecipante (detratti serne e terratico in 

quint. 1,76) quint. 6,16 a L. 120 . 
A detrarre: per 4 giorllate dl operai assunti per la rnietitura, 

» 739 

a r,. 12 48 

L. 691 

Nella coltura si impiegarono 55 giornate di donna (pari a 33 di uomo), 
~Itre aile opere gia calcolate per la, mietitura. 

3. Coltura In compartecipazione, fava (ba. 0,41). 
Quota del corn'paltecipante (detratto serne) quint. 2,75 a J •. (l0 L. 1(l5 

Nella coltura si impiegarobo 2! giornate di donna (14 ridotte !ld uomo). 
Pel complesso di esse, sono da considerare - per quota di manutenzione 

e ammortamento di attrezzi, e spese diverse - L. 48 (il seme impiegato e gia 
detratto). 

Complessivamente per Ie tre coIture in compartecipazione si ebbe un red
dito di L. (434 + 691 + 165) - 48 = 1.242. Il complesso di impiego di lavoro· 
familiare fn di 88 giornate ridotte ad uomo (oItre avventizi). 
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Altri redditi agricoli: (salario annuo del capo, come « massaro dei 
~ampi »): 

salarlo lJl denaro . . 
proootto dl 2 tomoU (ha. 0,82) dl terra, come compenso eli ac

cetta, grana (netto da semente) quint. 5,72 a L. 120 . 
as~egnazione di grano per 2 tomoU nella 80rte (produzione 

me.lia tomnli 7,1) quint. 6,26, detratto il serne (quin
tal! 0,88): quint. 5,38 a L. 120 

ma"giam,entu: 

12 tomol£ di grano = quint. 5,28, a L. 120 . 
12 kg. di sale a L. 0,50 . 
12 It. dl oUo a L. 7 . 
un Buino Ingrassato di quint. 1,60 a L. 650: L. 1,040, a meta 
quint. 12 di legna (8 80me) a L. 5 la 80ma 

L. 

II 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

120 

1iS6 

646 

633 
6 

84 
520 
40 

TOTALE L. 2.735 

Altri redditi non agricoli: 
ParlUo dl formagglo: utile netto (1) L. 750. 

In complesso il reddito della famiglia e dato da: 

1) l'eddito delle colture in compartecipazione 
2) altri redditi agricoli . 
3) altri redditi non agricoli . 

Annata 1930·1931. 
1. Coltura In comparteclpazlone, grana (ha. 1,23). 

Quota del comparteeipante (detratto 11 seme) quint. 2,64 

L. 1.242 
,» 2.735 
» 750 

L. 4.727 

a L. 96 L. 253 
A detrarre: giornate 6 dl operal, assuntl per mletltura a L. 10 » 60 

L. 193 
2. Coltul'a u terf'aggio, grano (ha. 0,82). 

Quota del compartecipante (detratti terratico e serne in 
quint. 1,76) quint. 3,52 a L. 96 L. 

A detrarre: 4 glornute dl operai, assunti per la mletltura, 
a L. 10 » 

L. 

(l.) ~llese: aC(juisto di quint. 8 di tormaggio fresco, e ricotta 1/4, a L. 600 
inter('sse sui capitale 
fit tv di un loc'ale . . . . . . 
ncquisto III sale (kg. 5 per quint. dl formaggio) 
altre spese . 

I~lItrate: gU 8 quint. di formaggio Bublrono un calo di peso pari al 15 % ; 
,sl rldussero quindi a quint. 6,80, venduto a L. 850 in media. . . . 

Detratte Ie spese . 

337 

40 

297 

L. 
» 
» 
» 
» 

L. 

L. 
» 

4.800 
120 

60 
20 
30 

5.030 

5.780 
5.030 

L. 750 
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3. Coltura in compartedpazione, fava (ba. 0,41). 
Quota del' compartecipante (detratto il semel quint. 1,75 

a L. 55 L. 9(j 

Complessivamente per Ie tre colture in compartecipazione si ebbe un red
dito di L. 586: detratte L.' 40 pel' quote attrezzi e spese diverse, rimangono
nette L. 546. 

Altri redditi agricoli (sa'lario annuo del capo, quale « massaro de'i 
campi »): 

salario in contanti 
prodotto da 2 tomoli di terreno, a compenso di accetta (de

tratta la semente) quint. 3,00 di grano a L. 96 . 
as!legnuzione di 2 tomoli, nella sarte, grana quint. 3,52 a L. 96 

fIlangiamento .' 

12 tomoli di grana = quint. 5,28 a L. 96 . 
12 kg. di F:ale e 12 It. di olio . 
un muiale ingrassato 
quint. 12 di legna a L. 5 

Altri redditi non agricoli. 
Partito IIi formaggio.' utile netto L. 1.310. 

In complesso, il reddito della famiglia' e dato da: 

1) reddito delle colture in compartecipazione 
2) altri redditi agricoli . 
3) a1tri redditi non agricoli . 

Annata 1931-1932. ' 

L. 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

L. 

120 

380 
338 

507 
78 

600 
(j0 

2.083 

L. 546' 
)) 2.083-
)) 1.310 

L. 3.939 

L'esito della coltura granaria - per la ruggine e per la stretta - e stato
pessimo. 

Non si sonG assunti operai estranei, per la mietitura del grano. 
1. Coltura in cOlllpartecipazione, grano (ba. 1,23). 

Quota del compartecipante (detratto il semel, quint. 1,06 di 
granella, a L. 90 » 95 

2. Coltura a terra,ggio, grano (ba. 0,82). 
Quota del (.'ompartecipante (detratti 11 seme ed 11 teN'atico) 

quint. 0,88 a L. 90 . » 79 
::. Coltura in compartecipazione, fava (ba. 0,41). 

Quota del ('ompartecipante (Iletratto 11 ~eme) quint. 3,35 
a L. 40 ,» 134' 

CQmplessivamente, per Ie tre colture in compartecipazione, si' ebbe un. 
reddito in L. 308; detratte L. 36 per quote di manutenzione e ammortamento
di attrezzi e spese diverse, residuano nette L. 272. 
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AItri redditi agricoli (salario annuo del capo, quale « massaro dei 
campi II): 

lIalnrio in contanti . 

prodotto di 2 tomoli, quale CompetUiO d'acoetta, grano 
quint. 1,76 a L. 00 . 

assl'gnazione di grana per 2 tomoH nella Borte, quint. 0,88 
a L. 90 

""Ulgiamento: 
12 tomol£ di grano quint. 5,28 a L. 90 . 
12 kg. dl sale e 12 It. di olio 
un malale Ingrassato 
quint. 12 dl legna a L. 4 

Altl'i redditi non agl'icoli. 

Partito di formaggio: utile netto L. 335. 

In complesso, il reddito della famiglia e dato da: 

1) reddito delle colture in compartecipazione 
2) altri redditi agricoli . 
3) altl'i redditi non agricoli . 

(al lordo di imposizioni). 

IJ. 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

L. 

120 

158 

79 

475 
78 

455 
48 

1.413 

L. 272 
)) 1.413 
)) 335 

L. 2.020 

Come veduto, l'impiego nella pal'titanza (giornate delle donne) ridotto 
a giornata di nomo e di 88 unnue. Il capo - come m.a.'J8aro dei campi - ha 
impiego annuale continuativo, da computarsi a 300 giornate annue . 

. Il reddito annuo medio della famiglia, nei tre anni, e stato di L. 3.562 
(al lordo di imposizioni fiscali): non vi grava il servigio dell'abitazione. 

II reddito medio della sola compal'tecipazione e stato di annue L. 687, 
pari al 19 % del reddito medio totale familiare. 

La terra. in compartecipazione ha impiegato, in media, giornate US di 
donna (vi lavorano Ie sole donne); e quindi la compartecipazione ha remune
rato in L. 4,60 la media giornata di donna. 

Reddito totale medio della famiglia: 
per unit;}, lavoratrice(L. 3.562 : 2,5) = L. 1.425 
per unit;}. consumatrice (L. 3.562 : 3,25) = L. 1.096. 

b) M. P. e pastore in una m.a8seria (a 7 km. dal paese), ove gli e affi-
dato un gregge di 200 pecore circa. La famiglia e cos! composta: . 

M. P., eta anni 44, 
moglie, eta anni 43. 
tiglio, eta annl 13, 
tiglie, etll annl 18 e 16. 

La famiglia abita in paese, in 2 vani e un piccolo magazzino, al pian() 

terreno, e paga pigione in L. 150 all'anno. 
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La mQglie e la figlia maggiere lavQranQ nelle cQlture It cempartecipaziene 
(pel' cui eCCQrrQnQ altre Qpere avventizie) ed attendQne aIle faccende di casa. 
n ragazzQ vi lavera in parte, e aiuta il padre nella custQdia del gregge della 
masseria: nQn gli e data, per cio, alcuna mercede, finQra. n capo. puo dare 
PQchissimQ lavQre alIa terl'a. 

Una delle figlie, la minQreJ presta serviziQ di dQmestica pres sO. una fami
glia delle stesse paese: per tale serviziQ, iniziatQ a 11 anni di eta., Ie e statQ 
prQmessQ (secQndQ il vecchio. use lecale) il corredo quando. andra a nQzze, 
pero nQn prima dei 19 anni. Tale corredo si cempQrra di L. 1.000, di bianche
ria a quattro (Qssia di 4 pezzi per egni cape) e di un regalQ del padrQne (se
('ondQ l'use, 4-6 t(Y/'/'l..oli di granQ). 

Nel calcQlo del redillte nQn si e tenutQ, percio, CQnte ill un guadagno 
futuro., pel serviziQ di questa ragazza, in altra azienda demestica. 

Cel gregge evinQ si fa. la stabbiatura, da meta aprile a tutte giugnQ, 
sec en do. l'USQ delluege, con un ragguagliQ di impiegQ - per una nQtte - di 
700 pecQre per tamolo (ha. 0,41.15); la cencimaziQne cesi effettuata, che di
remQ primaverile, e va.1evQle per l'annata (rnaggese) e per la successiva a 
grane. Da-lugliQ a tuttQ settembre, Ill. stabbiat1tra estiva e fatta cen un im
piege ragguagliatQ ill circa 2.000 pecQre - per una nette ...:..... per tamole> ill 
terreno. CQn tali ragguagli, Qgni anno., sarebbe pessibile letamare, in questa 
massena, ha. 8,85 in primavera ed ha. 3,65 nei mesi estivi: rna, data la su
perficie limitata di essa ed il bisQgnQ ill acquistare altri erbaggi (ciQe affittare 
pascQli) fUQri di essa (sicche la stabbiatura e perduta per la massena), si 
8tabbiano e!Iettivamente Qgni a.nnQ 4 ettari circa a primavera, e 4 circa 
in estate. 

La cQmpartecipaziQne CQl pa8tore 1\1. P. ha lUQgQ su 4 ha. di terrenQ 
Qgni anno., sui quali si cQltiva granQ dQPQ il m--agge8e (generalmente di gran
turcQ e di faye). 

Quando., per necessita. di adattamentQ e per altre cQntingenze, si SQP
prime il magge8e, la cQmpal'tecipaziQne puo avere lUQgQ, sulla stessa terra, 
per due anni di seguitQ, eseguendQ il ringranQ. 

Annata 1929-1930. 

Coltura in compartecipazione, grana BU maggese; su
perticie ba. 4. 

Quota del compartecipante (detratta meta semente) 
quint. 11 a L. 120 . 

Spese: salario per opere avv~ntlzie di donna, n. 62 
a L. 5,50, compresi« t.rattamenti », special
mente per la zappettatura . 

Altre spese . 
Quota manutE'nzione e ammortamento attrezzi 

.' 

L. 
» 
» 

L. 1.320 

341 
35 
25 

» 401 

L. 919 
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Altri redditi agricoli (salario del capo famiglia, in qualita di salariato 
1iS80, pa~tore): 

salarlo in contant!, annuo . 
una gwmata tli frutw (ha reso kg. 12 di laUic!ni, a L. 6) 
15 kg. dl ricotta a L. 4 . 
12 quint. di legna a L. 5 

mangiamento : 

12 tumull di grano = quint. 5,28 a L. 120 . 
- 12 kg. dl sale e 12 It. d! 0110 

Totale redditi L. (919 + 1.025 =) 1.944. 

Annata 1930·1931. 

Coltura in compartecipaziooe, grano 8U ma!Jgese; suo 
perticle ha. 4. 

Quota del coml'artecipante (detratta metll semen· 
te) quint. 9 a L. 110 

Spese: Ilalari per opere avventizie, compreso vltto 
Altre Sllese 
Quota manutenzione e ammortamento attrezzl 

L. 
» 
» 

• 

279 
30 
~ 

L. 110 

» 72 
» 60 

» 60 

» 633 

" 90 

L. 1.025 

L. 990 

.. 334 

L. 656 

Altri redditi agricoli (salario del capo famiglia, come pastore) : 

salario in contanti, annuo . L. no 
\lna gi01'1lata tli frutto (kg. 15 di latticini, a L. 4,50) » 67 
kg. 15 dl rlcotta a L. 3 . ]) 45 

12 quint. di legna a L. 5 " 60 

-man l1i amooto : 

quint. 5,28 dl grano a L. 110 . 

kg. 12 dl sale e It. 12 di olio. 

Totale redditi L. (656 + 940 =) L. 1.596. 

Annata 1931·1932. 

eoltura in coml)artecipaziOlle, graDo su mal1gcse; SUo 
perticle ha. 4. 

Quota del comp:;rtecipante (detratta meta semen· 
te) quint. 5. 25 (daDn! gray! di ruggine e dl 
stretta) :l L. 90 

Spe~e: salari per~e avventizie. compreso vitto 
Altre spese. . " . . . . . . 
Quota manutenzione e ainmO'l'tameDto attrezzi 

L. 112 
» :10 
» 25 

]) 580 
II 78 

L. 940 

L. 472 

II 157 

L. 315 
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Altri redditi agricoli (salario del capo famiglia, come pastore) : 

salario in contanti, annuo • 
una giornata di frutto (kg. 13 di latticini, a L. 4) . 
kg. 15 di ricotta a L. 2,50 . 
12 quint. di legna a L •. 5 

mangian~ento : 
quint. 5,25 di grano a L. 90 . 
kg. 12 di sale e It. 12 di olio 

Totale redditi L. (315 + 80G =) L. 1.121. 

L. 
» 
» 
» 

D 

» 

L. 

110 
'52 

37 
60 

473 
74 

806 

Bulla terra ~ compartecipazione si SODO valutate 144 giornate annue di 
lavoro ridotto a valore di uomo, escluse Ie opere avventizie. n capo, salariato.. 
fisso, h;1 impiego annuo, come pastore, che si ragguaglia a 280 giornate, pill 
20 (ragguaglio uomo) pel' cui 10 ,coadiuva il ragazzo. 

Medio reddito nel triennio: 

L. (1.944 + 1.596, + 1.121) 3 = 1.554; suI quale grava la pigione del. 
l'abitazione, in L. '150. 

Massima parte del reddito e in derrate di consumo. 
II reddito medio della terra in compartecipazione e L. (919 + 656 + 

+ 315) : 3 = ~. 630; cioe il 40 % del reddito totale. 

Reddito totale medio: 

per unita lavoratrice = (1.554 : 2,7) L. 575 
per unita consumatrice = (1.554 : 3,25) L. 478. 



OSSERVAZIONI FINALI 

SOMMARIO 

Tre eategorle dl comparteclpazioni. 

I. - Le par/itanze nelle zone estensice, e non con1lC88e alia masseria: 1. ES8e eorrl
IJpondulio ad alia II/a/a dl economia a!1roria prlmitivo e depre880. - 2. lvi, pero, la par/i
tanza rlsolve II problema del lavoro agrario. - 3. La BempUcl/a delle combillazloni colta· 

rail. - 4. L'imillego e la dIBt.'ibuziolle an"ua del lavoro cOIi/adillo. - 5. Dati illdica/i'!:' 
dell'econom'a dt qaesti contadini parWallt .. 

lL - La compar/eclpazione conl/easa aUa masseria: 6. Organizzaziolle di quc8ta, ed 
economia del lacoro umana. - 7. Rallporti di lavaro mall/elll,ti dulla ma"seria. - 8. Dislri· 
buzlone allnua del laVOTO del bestiame. - 9. Dati illdicativi dell'ecollomla del con/aditIO. 

III. - La compar/eclpaziolle IIelle zone in/('naive: 10. 1 cOlltraUi mis/i di com parte· 

clpaziollc, afJitto e eonduziolle direl/a, e la lora tUllzione. - 11. Dati illdicativ; della ceo· 
tlomia del cal/tadillo. 

IV. - .Htre oB8e",azioni generali: 12. Li vello generleo det redditi eontadini. - 13. Scala 
dt ('sBi reddUi. - 14. Impiego annua di lavoro, e rimcdi posSibili agZi 8carsi impieghi annui. 
- 15. Frequente carattcre Becondario del rapporto eampartecipativa, In moUe eaistenze 
con/adine. 

I fatti esposti confermano il sen so del ben diverso modo di essere del 
patto di partecipazione al prodotto, a seconda delle condizioni tecniche ed 
economiche in cui esso si inquadra. 

Grosso modo, su tre categorie credo si possano utilmente concentrare 
poche altre l'il1essioni essenziali, delineando Ie tre categorie come !Segue: 

a) I contratti di compartecipazione osservati nelle zone di coltura. 
estensiva - cio~ nella zona della coltura estensiva di monte (Cap. I), nonch~ 
nella zona lucana oltre il Sele (Cap. V) ed in Lucania (Cap. VI), Ie quali 
due ultime sono pure di terre in prevalenza. montuose; e nella zona della 
coltura estensiva di piano (Cap. II) ~ i quali contratti di partecipazione 
non siano appoggiati 0 connessi all'organizzazione economica. della ma8seria. 

Essi sono - in generale - contratti che governano una povera coltura, 
senza organizzazione e fatta da contadini poveri: cio~ reggono miseri e pre· 

cari rapporti tra terra. ed uomo. 
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b) Le compartecipazioni delle predette zone di coltura estensiva, pero 
connesse all' organizzazione aziendale che va sotto il nome di masseria j nella. 
quale ha grande importanza il contratto misto di salariato fisso e di parti
tanza. 

Deve notarsi che, della n~a8seria) il rapporto di partecipazione 811 pro
dotto non e 181 caratteristica pili preminente; rna esso accompagna ilrapporto 
di salal'iato fisso, caratteristico di tali imprese, ede ad esso economicamente 
correlativo, in, combinazioni di lavoro che debbono stimarsi, del pari, utili per 
l'imprenditore e largamente interessanti quei ceti contadini. 

c) Le compartecipazioni, infine, nella zona della coltura di media atti
vita (Cap. III) e nella zona della coltura intensiva (Cap. IV). 

Qui si tratta, pero, soltanto di contratti misti di compartecipazione 
con l'atlitto 0 con la conduzione diretta; e comunque deve essere bene notato 
che - in queste condizioni agricole pili felici - 131 compartecipazione non e 
aifatto il prevalente rapporto tra impresa e lavoro, ne, quindi, ha importanza 
essenziale. 

Sc Ie nostr'e conclusioni hauno da essere prudenti, bisogneru, dunque. 
riferirle, distintamente, aIle tre diverse categorie accennate. 

I. 

1. Le compartecipazioni in gran parte delle zone di coltura estensiva - ad 
eccezione di quelle connesse con l'organizzazione della masseria) e di poehe 
nitre - corrispondono ad uno stato di economia agraria primitivo 0 depresso. 
e stagnante. Cio si avvera anche in terre meno felici della zona di media 
attivita, fatte debite eccezioni. 

La terra e spesso poco feraee, se non sterile; e disordinata e degradata, 
e remunera con troppo avari doni i SUdOl'i del contadino, poiche essa e quasi 
sempre incapace di una pl'oduzione non aleatoria. 

II concedente della terra e sprovvisto di eapitali da investire stabilmente 
11el ter1:eno, 0 anche solamente da impiegare nell'esereizio di una coltura un 
po' progredita; od e un ente, a cui non puo chiedersi interessamento per 
l'agricoltura; 0 e un borghese che vive lontano dalla terra, e pill 0 meno 
estraneo aIle sorti di essa. 

SuI contadino compartecipante gravano, in fatto, tutta la funzione dil'et
tim e troppa parte della funzione d'impresa; ed egli (specie se non e, anche, 
piccolo proprietario 0 piccolo affittuario) ne e pili 0 meno incapace, per manco 
di assistenza tecnica, di credito e di organizzazione: egli non puo eontare, 
insomma, che sulle proprie braccia, e vive percio in un basso tenore di vita 
e di ci\rilta. Nessuno spirito di progresso informa l'impresa, e concedente e 
contadino sonG rassegnati a questa poverta di agricoltura. 
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Da tali punti di vista, e impossibile non convenire nel giudizio che queste 
eomparteeipazioni esprimono - e nlantengono - forme di agricoltura tut, 
t'altro che progressive e desiderabili dal punto di vista sociale. 
. Per fino alcuni dei requisiti essenziali della compartecipazione ci appaiono~ 
In questa reaIta, di signiticato assai scolorito. 

Vero, che il COmI)Urtecipante e, 0 puo essel'e, nella scala sociale, un gra
dino pill in alto del salal'iato. Ma non certo questa compartecipante: esso (in. 
quanto tale, e se non e anche proprietario 0 affittuario non autonomo), puo. 
avere occupazione annua minore e reddito pill basso e vita pill misera di molti 
contadini salariati avventizi; e, nei tempi in cui la domanda di lavoro non 
e scarsa, ha meno liberta di essi. Molti di questi partitanti trascurano la 
partita appena siano chiamati a lavoro a salario; e sono sempre disposti a.. 
sllcriticare quella a questo, pel fatto che, nella penuria di reddito comples
sivo, il salario rappresenta un certo, e la produzione della terra in partitanza,. 
non ferace e spesso mutata, un incerto. Questo partitante, insomma, i'! poverO
e fatalista: « semina, e spera in Dio ». 

Vero, anche, che, col patto di partitanza, il concedente lega alIa terra. 
il contadino, in quelle plaghe montane ove la popolazione e rada. Questo 
legame, invero, e stata la pl'eoccupazione secolare del signore 0 del proprie
tario terriero, dni t.empi antichi, a quelli feudali, fino ad oggi. Ma qui non. 
si tratta di aIti gradi di attivita, 0 di necessita qualitative di lavoro, per cui 
il legame abbia speciale significato economico. 11 legame e instabile, quando
la terra e ingratlt, 0 cambia spesso addirittul'a annualmente; e allora - in 
Imona sostanza - dominano semplicemente la necessita primordiale del con
tadino, di lavorare comunque e dovunque, per vivere, e la necessita primor
diale del proprietario, di affidal'e, comunque e a chiunque, anche precaria
mente, la terra, pur di non lascial'la incoIta: l'uno e l'altro non avendo a 101'0-
disposizione, un sistema pill utile. E, nei rigual'di del contadino, v), e il fatto, 
frequente e doloroso, che l'impiego di l;woro e spesso stagionalmente sal-· 
tual'io, ed annualmente assai inferiore alia disponibilita. 

2. Ma a queste constatazioni bisogna afi'rettarsi ad aggiungerne due aItre,. 
che risultano evidenti dalla conoscenza dei fatti. 

a) In moIte di queste terre montuose - all'infuori della proprieta col
tivatl'ice e dell'affittanza coltivatrice, e all'infuori aItresi di modi di integra
zione che entrambe possono trovare nelle terre pubbliche - e proprio il si-. 
stema della partitanza, in terre private e pubbliche, che dette Ie maggiori 
possibilita di mantenere 0 ampliare (ma, spesso, in terre agronomicamente. 
disadatte) la coItura agraria. 

b) La partitanza stessa da taivoIta larga possibilita di integrare Ie 
combinazioni personali di Iavoro dei moItissimi contadini proprietari e affit-
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tnad particellari, merce Ie quali si mitigano gli effetti della non autonomia, 
sllllu quantita e sulla distribuzione annua del lavoro contadino, e suI reddito 
~ontudino. Pel' quanto non deve dimenticarsi che SPI)SSO questa influenza 
mitigatrice risulta scal'sa (si vedano alcuni dei fatti esposti) in confronto ai 
hisogni della famiglia contadina. 

Infatti, nelle terre di grandi e di medie proprieta montane, nelle quali 
l'ol'ganizzazione dell'impresa e rudimentale 0 ridottissima, e fuori del tipo 
masseria - in cui il rapporto tra impresa e lavoro risiede in una combina
zione: lavoro diretto dell'iffiprenditore-salariato fisso-compartecipazione-sa
lariato avventizio; e che governa, con la propria tradizionale organizza
zione, questa complesso rapporto - sarebbe difficile immaginare, con proba; 
bilita, di successo economico, una combinazione di lavoro che si dovesse reg
gel'e suI salariato. II proprietario - se anche avesse capitali d'esercizio suffi_ 
denti - non potrebbe, esso solo (a parte l'onere del dirigere e del sorvegliare) 
eorrere l'alea della produzione, in terre natural mente poco feraci e fortemente 
.soggette agli andamenti stagionali. La partitanza risolve H problema del 
lavoro. A lavorare a compartecipazione di prodotto si possono chiamare non 
.solo contadini puri braccianti nullatenenti, rna anche contadini proprietari 
Q allittuari non autonomi, che trovano, cosi, la intpgrazione indispensabile, 
e percio desideratissima - anche se sia (come spes so ci e risultato) scarsa in 
'confronto allavoro durato - del proprio bilancio familiare. 

Tra parentesi: quello che, or ora, abbiamo detto, delle difficolta del pro
prietario, non giustifica affatto l'assent~ismo - elevato a sistema, in parec
ehie zone osservate - del proprietario borghese, dalle vicende della sua terra. 

Questi rapporti di integrazione sono di larga incidenza nella massa con
tadina; con alb'i, concernenti Ie quote com un ali in affitto 0 in. enfiteusi, Ia 
jida di pas coli pubblici, il salariato avventizio in dati Iavori agricoli ed even
tuulmente non agricoli, la migruzione temporanea per date faccende stagi9-
uali, ecc. 

Esaminando da vicino i fatti, si constata che la coltura grana ria in mon
tagna (sempre all'infuori della rnasseria) si I'egge, tanto sui lavoro del pic
colo proprietario e del piccolo affittuario, quanto sui lavoro del comparteci· 
pante 0 partitante. L'uno e l'altro sono spesso lu stessa persona, 

3. La scal'sa feracita delle terre, e spes so anche Ia discontinuita della 
coltura, la posizione delle terre rispetto aimercato, i fenomeni di polverizza
zione e di dispersione di esse, la poca 0 solo discreta densita di popolazione 
ill luoO'o la mancanza di orO'anizzazione d'imlwesa e la scarsezza di capitali b , b 

stahilmente investiti e di esercizio, cospirano qui a mantenere al minimo di 
cornplessita la combinazione delle colture erbacee, nella compurtecipazione. 



-177 -

Nil iI fatto che - nella stessa impresa contadina - si combinano piccole 
tt'l're in proprietll, in affittanza, in partitanza, puo cambiare tale caratteri
lltica; pllicM il tipo di siffatta impresa complessa non esce dal tipo di produ
:tiOIJ<' domestica. 

La coltura. cerealicola, tipo frumento (nei suoi turni col rinnovo e col 
maggese classico e col riposo) segna il tipo colturale pill comune di queste 
Jlat·titanze. Tra. Ie colture da rinnovo, sonG frequenti, oltre al granturco, la 
fava, altre leguminose da seme. La coltura foraggera non e oggetto di parti
tanza, percM il bestiame, che dovrebbe trasformarne il prodott~ 0 manca 0 

e puramente industria dominicale. 
Nel bilancio di questo contadino, e specialmente dalla coltura del fru

mento che si attende l'apporto essenziale al consumo alimentare della fami
glia; il che, accennammo, con tel'mine espressivo, in molte nostl'e zone si 
chiama, senz'altro, la speSG, a significare il maggior carico quotidiano neces
sario per il sostentamento familiare. Cio contribuisce anche a dare la spie
gazione delle vaste plaghe a partitanza, in terre appenniniche ingrate. 

La. domanda di terra a partitanza tende, in quanta puo, a commisurarsi 
a tale necessita di provvedere aUa 8pe8Gj almena ad una riserva invernale, 
se non all'annuo fabbisogno, di grano, per far pane in famiglia, sottraendosi 
alia necessita di acquistare grana suI mercato. Mentre il reddito monetario 
I'ercepito, altrove, ~ salario, da questi contadini partitanti e insieme salariati 
avventizi, sopperira al restante dei bisogni familiari. 

Considerato sotto questa pl'otilo l'impiego di suo lavoro nella partitanza, 
it contadino non discute se la giornata di lavoro gli renda pill 0 meno. Inveee, 
do che avra peso per lui, sara. il denaro ehe aveSS6 efi'ettivamente erogato 
(p. ell., per nolo di bestiame per Ie arature, ecc.); ed a questo debito si indu
IItriel'a. a sopperire anche mediante 8oombio di opere, proprie e dei familiari. 
mdotto, cos!., se non eliminato, it giro di denaro, il partitante vede nella 
SfJC8G (cioe nella provvista di grano) il risultato principale dell'impiego dei 
due soli mezzi produttivi di cui dispone: semente e lavoro. 

Detto cio, non abbisogna di spiegazione il fatto che il frumentosi adatti 
neUe condizioni tecniche ed economiche dianzi ricordate, poiche esso e - spe
·dalmente quando si tratti di impresa contadina e di tipo di produzione dome
stica - la coltivazione pill adattabile rispetto a terre ed a climi, a distanze 
di mercato, a gradi di intensita. soltanto medi 0 discreti" a mancanza di inve
stimenti speciali, a scarsita. di eapitali di esereizio, e pertino a maneanza di 
I')·ganizzazione di impresa. A quest'ultimo riguardo, anzi, e un vasto tipo di 
j>l1rtitanza, in queste zone, quello pel quale il eontadino - disponendo sola
mente della zappa e della semente - va a grattare una povera terra ed a. 
semina rIa a grano, tinehe essa sia eapaee di dare una produzione non intima. 
E poi la abbandona al riposo. 

12 
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Invece, una spiegazione pUO essere richiesta dalla frequente presenz:n. 
della coltura del granturco, in queste partitanze, in condizioni nelle quali lao 
coltura e talmente soggetta -agli undamenti stagionali (e special mente alle 
precipitazioni primaverili-estive) da esserc. estremamente aleatoria, ed; in 
sensu agronomico, sconsigliabile; ed altresl in condizioni contrattuali per Ie· 
quali il lavoro di 1n4ggese fa carico al contadino. 

Tale spiegazione e, in~ieme, tecnica ed economica; e si puo ridurre ad 
una guestione di costi sopportati e di costi supplementari. 

TipicaI?ente, dove unico mezzo di fertilizzazione e la lavorazione, una 
parziale reintegrazione della fertilita e affidata - ancor oggi, come in an
tico - al maggese. 11 maggese nudo bisogneri\, in tutti i casi eseguirlo, se 
l'anno seguente si vorra fare grano in misura non irrisoria: e soltanto con 
un buon maggese - se la stagi9ne accompagnera - potI'a realizzarsi una pro
duzione di 6-8 sementi, tutt'altro che disprezzabile in terre grame. Le due 
arature, che compongono il lavoro di lnaggese, costino al contadino~ p. esem
pio sulleL. 100 circa, per moggio, di nolo di bestiame e ill aratro (Ia prima 
aratura con aratro di ferro, puo costare 60 lire; e la seconda, con aratro di 
leg no, 40 lire): questo dispendio (che e monetario) andrebbe, tutto, a carico· 
della successiva coltma di grano. Fatto il sacrificio, per lui cosil'ilevante, con
viene al contadino di ten-tare la sorte (cosl egli dice, e cosl e), ossia di semi
nare il granturco: il poco rischio sllpplementare che egl~. calcola e qllello di 
impiegare Ia semente, che, quanto al suo lavoro di braccia, da impiegal'e per 
la coltura, l'esito sara.. quel che sara. Se, per uvventura, l'estate non cOl'rera 
siccitosa, il prod otto mais compensera Ie spese gia fatte di noleggio di be
stiame e aratro, e compensera illavoro manuale impiegato per Ie cure coltu
rali. COl'll - escluse almeno Ie terre phI com patte e di pl'eparazione pin dif
ficile - si tenta la coltura del granturco, con speranza ogni anne rinnovata. 

A questa spiegazione si aggiunge: che il mais serve spesso all'alimenta
zione della famiglia contadina: che e spes so impiegato per l'ingrasso del 
suino destinato a consumo famigliare. 

AltI'i fatti sono espressivi. Per es. (Cap. VI) che in terre montane, a col
ture di rinnovo molto aleatorie, il In{lygese - espguito a zappa, dal parzo
nale - viene seminato da questi, che si attribuisce tutto il raccolto. 11 con
tadino rischia: il concedente si prefigge 10 scopo solo di avere la terra mag
'gesata, per In. propria coltura di frumento. 

4. La semplicita a cui e ridotta la combinazione delle colture erbacee ese
guite in compartecipazione, ha profonda intluenza nella distribuzione, lung()· 
l'annata, del lavoro del contadino partitante, quando questa. distribuzione 
non sia temperata da quella eventualmente realizzabile nell'altra terra in 
'proprieta'o in' affittanza, dello stesso contadino, 0 per fatto della coltnra 

arborea. 
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8e pIIG, grosso modo, ritenersi che Ie zone Campane di pianura e a coltura 
intensiva non abbiano quella che suole chiamarsi, nel riguardo del lavoro 
umano, IJtagione morta, im'ece queste zone montane estensive a coltura gra
nalia hanno non brevi periodi di stasi del lavoro, ossia disoccupazioni perio
diche e stagionali. 

La comune rotazione -granturco-grano ha, qui, due stagioni morte: una 
dupo Ie semine autunnali e fino alle prime zappettature: anche tra maggio 
e giugno, lialvo lavol"i colturali al granturco, e tra agosto e i primi di settem
IJl"e, il la\'ol"o e poco. La vicenda 1I16ggcsc-grano lascia, poi, una stagione 
lIlo-rta da apl·ile It meta giugno, salvo il lavol"o di rir:iditura (ripassatura) dei 
lIIu!J!lcsi nudi, in maggio. 

Non e facile dare cifra riassuntiva sui medio impiego annuale di lavoro 
dd contadino, impiego che varia per moltissime influenze, generiche e speci
lid,e. Varie cifre di impiego concreto sono state date per Ie varie zone stu
diate. II nllmero concreto delle giornate di lavoro puo essere infiuenzato anche 
dal fatto della distanza a cui si trova il terreno lavorato, dall'abitazione. 
1\1 a, indicativamente, pUG di1'si che - per questa zona della coltura esten
siva - Ie giornate lavorative utili (tolti i giorni di festa, di cattivo tempo, 
<Ii malattia, ecc.) sono ragguagliabili, anehe amezza IDontagna e in mon
tagna, a non meno di 225 annue pel' l'uomo: e, s'intende, di meno perla 
donna (chI' ha anche da attendere alIa casa, e che, mentre lavora nella terra 
coltivata dalla propria famiglia, ill norma va poco a lavoro presso altrui im-
1"·eNe), pei ragazzi, e ancor di meno per Ie ragazze (perle quali e costume di 
lion andare a lavoro presso terzi) (1). 

(1) II mlcolo, per Ie zone appenninlehe Campane, pub essere il seguente: 
Dill :::roii glurnl dell'Ullno, vanno tolti: 

aj domenlche ed .altrl giornl di feste relIgiose, eee., nell'anno 7a 
bj glornl dl cattivo tempo (ragguagliati a giornate di lavoro interamente 

I'enlute). non cadent! in giornl festivi ~ 
C) glurni dl ma:aUia 0 III assenza ual lavoro per cause diverse 10 

125 
Rimangono 240 glornote lavorative. 
Ma, quanto a b), deve rifiettersl che 11' C<lSe vanno dlversamente, a seconda chI' 

I'abltuzione L'ontadina .. ia prossima alia terra coltivata, 0 ne sia lontana 0 lontanissima. 
I~' al primo caso, cbe ,;1 rifel'isce il ragguaglio di 40 giornate perdute, glacche, salve Ie 
glornate di pegglor temJlO, aItre se ne utiUzzano in parte, per alcuni lavori. Invece, nel 
BH"Jndo caso (terre molto lontane dall'abitazione) di norma la giornata di cattivo tempo 
e tutta perduta pel lavoro, e bisogna contare perdute fino a 50 e 60 giornate. Anora, ne 
restano 2'20-230 lavorative annue. 

eib per la zona montana. 
Per Ie zone ('ollinari e di piano, il calcolo analogo porta a 250-260 giornate lavorative_ 
~ molto rlspondente alIa realtlt aggiungere che - nelle epoche di piu urgente im-

plego di lavoro, 0 nei casi ove 11 contadino, per dare la necessaria precedenza 01 lavoro 
a salarlo, abbla lavoro arretrato nella propria impresa - il contadino lavora anche la 
festa. E aHora il numero delle giornate lavorative aumenta ancora. 
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Quanto poi aIle ore di effettivo lavoro agricolo, nella giornata, la fre
quente distanza accennata, del terreno Iavorato dall'abitazione, fa. spesso che 
notevole parte dell'energia si sprechi nel faticoso viaggio di andata e di 
l'itorno. 

Di fronte a questa disponibUitd teorica annua di lavoro, non e facile che 
- nelle zone piu 0 meno estensive a coltura granaria, senza 0 con poca coltura 
arborea - I'impiego effettivo medio dell'uomo ragguagli sopra Ie 150 giornate 
l'anno; e talvolta risulta di minor numero di giornate. A queste si aggiunge 
(in pas sa to, pero, era piu che oggi) pei montanari, I'impiego per la messe 
in Puglia:. 

Cio - da un lato --per Ia accennata distribuzione irregolare del Iavoro 
lungo I'anno, e - d'altro lato - per il fatto che iI lavoro di salariato avven
tizio (a cui partecipano tutti i contadini, partitanti 0 proprietari 0 affittuaIi 
non autonomi) e oggi ridotto, presso Ie medie 0 grandi aziende di queste zone, 
per fatto della ~epressione economica derivata dal crollo dei prezzi dei pro
dotti agrari. Alla divergenza attuale tra costi della produzione e prezzi dei 
prodotti, Ie aziende capitalistiche 0 capitalistico-coltivatrici hanno reagito 
anche con un piu circospetto 0 ridotto impiego di manodopera avventizia, 
oltre «he con un meno ristretto impiego di macchine agrarie, ove possibile. 

E', in somma, da segnalare questo andamento generico, pel quale il con
tadino puo impiegare effettivamente un numero di giornate troppo inferiore 
a queUo che avrebbe disponibile. Le conseguenze suI reddito contadino, e suI 
tenore di vita contadina, sono chiare. 

5. Aicuni dati indicativi deIl'economia delle partitanze di questa cate
go ria, sono consegnati nella tabella seguente, nella quale si e fatto un riferi
mentoal capitolo e al paragrafo del testo, perche (.~ia detto una volta per 
tutte) le cifre poco dicono se non ci si riferisce aUe condizicnl<i del caso, e nella 
quale, accanto ai redditi unitari, si e indicato se ad essi va aggiunto, 0 se su 
essi grava, il servigio dell'abitazione: 
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GiOfDate"'llOmO 

annue 

nella 

partita 

giom. giomate 

CO/J. , - parou,., I" 

C. piccolo proprietario . parti .. 
lanle . 2.4 275 35 

R. hracC'lante'mulaltierc-parti-
lanre. • . • . 2,9 52 

Cap" I. - poroJr. 5. 

z. comparteclpante - piccolo 
proprietar 10 " 3,7 525 280 

D. R. compartt"clpante .. sala .. 
riata 8vventizio. S,2 359 330 

Cap. I - paragr. 6. 

,. P. comuartecipBnte " 2,6 355 355 

Cop. I - Jlarag', 7" 

D. 8. piccolo proprletarlo .. pal"" 
Iilanle - quoUsla 3,2 370 140 

Cap. II - paragr. f. 

R. braccianlp .. comparteci
pante " 4,2 305 1:8 1110 

Cap. I V - paragr. 3. 

D. F. bracciaore - partitante 
per collura iodustriale. 1,8 220 

Cad. V - para!Jr. f. 

D. D. brareianle. parillo DIe • 2,6 230 

Cap. V - parapr. 2. 

D. C. piccolo proprietarlo - plc
('-010 affittuario .. ,compar-
tecipaDIe • • 3, " 433 

Cap. }'J - paragr. ~. 

P. A. salarlalo avventizio-rom .. 
partecipaD Ie . 2," 220 

180 

125 

% ~iomate lire 

13 2.3~3 

2.862 

53 142 2.332 

92 112 1,632 

100 136 2.469 

38 116 1.988 

36 73 1:.302 

82 137 1.886 

54 89 1.601 

tI 127 1.805 

19 92 1.836 

TABELLA I. 

Media reddito 
totale 

anDUO per unill. 

la"ora~ consuma-

trice trice 

lire 

978 

937 

lire 

447 
+ abita •. 

498 
-abitaz. 

630 359 
- abitaz. 

510 326 
- abitu. 

950 549 
+ abita •• 

621 379 
+ abita •• 

548 438 
~abitaa. 

1.179 539 
- abitaz. 

616 256 
-abitaz. 

531 401 

765 

+ abita •• 

525 
-abitaz. 

% 

8 

10 

60 

87 

98 

34 

40 

67 

37 

15 
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II. 

u. Aspett9 diverso, e bene speCificato, hanno Ie partecipazioni al prod otto 
che sono parte e.ssenziale dei patti di salal'iato fisso, nella impresa agraria 
di montagna (propriamente, spesso, di mezza montagna.oel alta coUina) che 
va 80ttO il nome di n14sseria, 0 che sono in essll. 

Molto generico nome,che significa tanto tutta. l'azienda di questo tipo, 
tanto il solo fabbricato di essa, quanto, talvolta, una qualsiasi azienda agraria 
che non ha propriamente i caratteri che stiamo per dire. Ma - presa nel suo 
senso specifico, di tipo (0, meglio, di tipi, se si ripensa la diversa estensione 
nei casi concreti) di impresa agraria - la 1n4sseria; pUO definirsi come segue; 
e non ci pare inutile sostare alquanto nel definirla, per mostrare come si 
inquad~i in essa il lavoro partecipante alIa p1'oduzione. 

La supe1'ficie' e varia, talora di alcune decine di ha., spesso intorno a 
100 ha. e di pill di 100 ha. Porzione variabile di questa terra e a seminativo, 
e porzione variabile a pascolo naturale permanente: la parte a pascolo e va
riamente integrata da riposi pascolivi dopo cereale tipo grano (in coltura, 
dunque, discontinua). I fabbricati rurali sono in genere suI fondo, e pili 0 
meno sllfficienti. La combinazione colturale Del seminativo, contiene l1wggese 
classico (cioe senza semine durante tutto l'anno destinato ai lavo1'i), Itw.ggesi 
coperti di piante da rinnuovo (granturco, faye, ecc.), colture di grano, di orzo 
e di avena, colture foraggere. Con il pascolo permanente,· con i riposi pasco
lativi, con i pa~coli suIle stoppie, una estensione maggiore 0 min ore di coltura 
foraggera (erbai, veccia e avena per fieno, prato di leguminosa) consentono 
industria zootecnica pill 0 menu larga (equini e bovini da lavoro e da reddito, 
semi-stabulati; ovini); e l'allevamento fu assai largo nelle epoche di aUi 
prezzi delle derrate animali. La dotazione di attrezzi e macchine agrarie e 
discreta, rna abbastanza comp1essa. L'imprenditore e un contadino pili 0 menu 
provvisto di capitali (uwssaro), che e proprietario od invece e affittuario, del 
fondo. Egli risiede, con la famiglia, suI fondo; dirige ed amministra, ma 
lavol'u anehe manualmente, in dose maggiore 0 minore; come lavol'ano ma
nualmente, in diversa dose, i di lui familia1'i. Olt1'e a cio, egli assume mano- . 
dopera salariata fissa (p1'ecisamente, contadini fissi con rapporti misti di sala
riato e di partitanza) - con una gerarchia ed una divisione di la\'o1'o, di cui 
abbiam:o recato esempi nelle p1'ecedenti pagine- e assume, inoltre, altri par
titallti estranei, e, in determinate epoche e per dati lavori, maggiore 0 min ore 
quantita di manodopera salariata avventizia. Puo dirsi geIiericamente che 
SOllO i salariati fissi, che assicurano la normalita e continuita dei la\'o1'i. 
11 patto dei salariati fissi contiene, come detto, anche la compartecipazione; 
inoltre, esso e sovente coordinato ad un patto (0 pili ad una consuetudine) 
di lavo1'o avventizio saltuario di altri memb1'i della famiglia del salariato 
fisso medesimo. 
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E' meno tipico il caso in cni l'imprenditore non e capitalista-contadino, 
rna e solo capitalista, doe non lavora manualmente. Anche in qnesto caso, 
it complesso rapporto tra impresa e manodopera e qnello istesso ora men
zionato. 

Questo - che abbiamo rapidamente ricordato - mostra come, nella 
I'm'era agricoltura estensiva montana, la massena possa rappresentare di 
frequente il tipo pill pl'ogressivo di impl'esa agraria in luogo; spesso, anzi, 
il solo tipo d'azienda che meriti tale denominazione. Ed e errore volgare rite
l1ere prh'a di organizzazione tale ma.yseria (l'erroneo giudizio si ripete spesso 
per i1 latifondo) ; cbe, invece, trattasi di organizzazione antica e tradizional
mente mllntenuta, la quale segna un alto grado di adattamento alle condi
zioni tecniche I'd economiche in luogo. 

rno dei fini preminenti di siffatta organizzazione e l'economia del lavoro 
umano: alia quale si mira - insieme - con Ia divisione del lavoro accen
nata: con la combinazione di lavoro salariato fisso e partitante, esclusiva
mente partitante, salariato avventizio; e con la remunerazione complessa di 
salario in moneta e in derrate, e di quota del prodotto da realizzare. 

Che complessita presentino queste remunerazioni del lavoro contadino, 
.Jtbbiamo pill volte detto: p. es. pitl prossimo, al § 3 del Cap. VI. 

i. Vedemmo che il salariato fisso della ma.sseri{l. ha anche - nel proprio 
-('ompenso - nna partita di terra a eompartecipnzione di prodotto, nella mas-
1'eria stessa ; terra che sara coltivata, pero, dalla famiglia di lui, essendo egli 
·impegnato nel la"oro salariato: e che, inoltre, la massena stessa da nitre 
terre a partitanza ad altri lavoratori estranei. 

Cosi In partitanza mantiene rapporti di lavoro tra Ie 11Ulsserie, da un 
bto, e Ie piccole imprese contadine non autonome (pl'oprieta 0 affitto conta
dini, compartecipazioni) e Ie attivitA solo parzialmente agrieole 0 non ngri
('ole (braccianti di paese, mulattieri, ece.), d'altro lato. Le m{lsserie, medie 
e grandi imprese, trovano una riserva di braccia in tali aItre esistenze, agri
-('ole 0 no, che comunque non assorbono eompletamente Ie forze di lavoro dispo
nibili. Contadini imprenditori, e braccianti, hanno, cosi, modo di eollocnre 
altra parte tli tale forza di la,'oro, e di ritl'arre redditi, parte in moneta e 
parte in derrate di prima necessita. 

Pel primo ,'erso, inoltre, la media 0 grande impresa capitalistico-coltiva
trice (sempre la masseri4) si accaparra, come etfetto indiretto del vincolo del 
salariato fisso, una parte di altra manodopera, pill 0 meno stagionale, a sala
rio talvolta l'idotto, e talvolta invece normale; ma sempl'e manodope~a di 
sicnra disponibilita e eonoseiuta, cioe di fiducia, per essere della famiglia 
del proprio dipendente fisso. D'altra parte, il vineolo stesso salariale erea, 
qni, . III sicurezza del terreno a· eompartecipazione per queste famiglie. 
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Nei riguardi delle masscric, il ricorso anche a partitanti estranei (ossia. 
la combinazione di salariati fissi con altri partitanti, per dare all'azienda la 
manodopera indispensabile) e conveniente, consentendo al ma8saro di limi
tare al puro necessario i salariati fissi (pei quali il salario correrebbe, anche 
in epoche di scarso impiego di lavol'o), e consentendo di disporre (come av
viene per tutte Ie forme compartecipative e coloniche) di un minor capitale 
di circolazione per i salari: ed e stata piu conveniente, nel tempo recente, 
pel fatto che 1a spesa di manodopera ha intaccato i redditi capitalistici e di 
impresa, meno profondamente di quanto avvenne nei sistemi puramente sala
riali. 

Ancora. 11 ricorso suddetto e conveniente, per asslcurare manodopel'a 
accurata alle colture primaverili-estive, data la distribuzione complessiva del 
lavoro umano, durante l'anno. Puo dirsi, infatti, che l'aprile e poi il periodo 
dagiugno a settembre-ottobre sono tra i mesi di piu intenso lavoro umana 
in queste massericj e, per con'seguire piu larga colturaprimavel'ile-estiva, 
senza aumento lli salariati fissi, si puo contare economicamente su altri estra
nei, partitanti, oltre che su salariati avventizi. Ma sui primi, pili e meglio 
che sui secondi, i quali lavol'ano con minor rendimento e che hanno da essere 
pagati in denaro. 

8. D'altra parte, la distribuzione dellavoro del bestiame, nelle stesse mas
seric, lascia margine di disponibiIita di lavoro, in mesi OPPol'tuni per l'ara
tura delle terre che verranno concesse a partitanza (aratura che, come di
cemmo, e a carico del concedente la terra). Cio spiega perche il m48saro PU& 
assumersi questo carico. 

Da un lato, per detto margine, ferma restando la quantita di bestiame 
da lavoro posseduto dalla masseria, puo a questo _ chiedersi un numero mag
giore di giornate di lavoro, per Ie arature delle partitej sicche questa ulte
riore lavoro praticamente e gravato, come si dice, del solo pr-~mo costo,. e 
quindi e sommamente economico. 

D'altro lato,vi e una necessita tecnica, che si riconnette alla organizza
zione della m48scria. La necessita del concedente, di assicurare il miglior 
lavoro aratorio di rinnovo, bensi per la partitanza (p. es. a granturco), ma 
che sara anche preparatorio per la coltura fl'umentaria, che succedera al gran
turco, e che sara condotta per conto diretto del m.asSQro. 11 partitante, privo 
di capitale bestiame, non sopperirebbe adeguatamente al lavoro di rinnovo. 

Per 10 stesso scopo preparatorio in vantaggio del frumento, la m48seria. 
confel'isce il proprio letame alIa coltura di rinnovo in partitanza. E, come 
contl'opartita, aratul'a e letamazione confel.-ite dalla lIla.qseria, hanno di fronte 
lavol'o abbondante per quantita e accurato per qualita" confel'ito alla coltura. 

sal'chiata dal contadino. 
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Abbiamo anche visto che, talvolta, la ma8serUI arriva a conferire, neI 
contraUo di partitanza, il terreno arato e semina to, verso un compenso per 
tali operazioni. Cio e per la coltura di frumento; e garantisce alIa masseria,. 
da un lato, Ie operazioni tecniche fondamentali, e, d'altro lato, la bonta. di 
cure colturali di braccia cointeressate. Ma cio e raro, ed e per quantita. mar
ginali di semine nell'impresa. 

Benche in terre montane, e con Ie conosciute difficolta. del clima, aratura. 
e letamazione, dipendenti dalla organizzazione della masseria (e che il conta
dina non potrebbe ugualmente conseguire) rendono, qui, comunque, meno. 
aleatorie Ie influenze climatiche sulla coltura di rinnovo; a differenza delle 
partecipazioni della categoria di cui precedentemente abbiamo discorso, nelle 
quali il lavoro preparatorio e coi soli mezzi del contadino. 

In genere, in zona di montagna dove predominano colture erbacee tipo· 
grano, la coltura tipo granturco trova facilmente periodi disponibili nel calen
darlo annuo della manodopera agricola. Si ripa8so, il terreno pel grano in 
agosto, e per la coltura del granturco in agosto non vi e che la breve opera
zione della cimatura: si raccoglie il grantllrco in settembre, rna pel grano· 
non vi e allora che assolcare: in aprile e maggio si scerba accuratamente il 
frumento, rna pel granturco non vi e che la breve operazione della semina. 
in maggio, e in fine maggio la sarchiatul'a: in luglio, poi, la mietitura e la 
battitura del frumento lasciano tempo perla rincalzatura e sfogliatura deL 
granturco, Ie quali ultime capitano a giugno-primi luglio, mentre il resto di 
IlIglio e senza occupazioni colturali pel granturco. 

Cio consente allo stesso contadino partitante di assumere contempora
nellmente partite a grana e partite a granturco. 

9. La tabella che segue riporta alcuni dati indicativi delle partitanze di 
fluesta categoria, connesse al contratto di salariato fisso nella m.asseria, 0-

lIppoggiate a questo tipo di azienda. 



<Cap. I - par agr. I. 

D. G .• ala riato Ossa (garzone) 
di ma!'Se ria. 

eCipante a tipo co-P. compart 
:onico • partitante . 

'Cap. 1- pa ragr. 3. 

tecipante R .. compar 
proprie tario • 

. piccolo 

D. B. comp 
l'roprie 

artecipaote - piccolo 
tario .. mulattiere • 

<cap. II - pa ragr. 2. 

riato lisso (bulalaro) A. R •• ala 
di ma~ seria 

<Cap. H - pa raJr. I. 

A. F. prop 
parzoD 

rietario affittuarlo -
ale. 

F. L. quot 
lariato 

ism - partitante • sa-
avventizio 

iato Osso L. A •• al.r 
di mas seria 

(gualano) 

alo Osso (mulattiere) M. F. salari 
di mas 
prietar 

seria - piccolo pro-
io. 

raJr. 2. 

010 affittuario . salaM 

Cap. VI - pa 

F. M. pice 
riato a 
tecipan 

vventizio - compa~ 
te. 

Cap. H - p aragr. 3. 

iato Osso (massaro R. D. satar 
del cam pi) di masserla 

III. P. salar 
di mas 

iato o.ssa 
seria • 

(pastore) 

- 18(1 -' 

~.~ GiOl'nate-uomo 2 .... 
~- aonue E:: ~ 
f!~ 
~e .2'5 :3 

btl c:..E .. '" -- nella ~ er::J_ ... ~ 
='ii oS ~~~ ·S partita "'" ::> ~ 

giom. giomat.e % 

2,1 290 84 29 

2,6 517 27 5 

1,6 235 as 62 

3,0 #8 410 92 

3,6 738 408 55 

3,0 209 64 31 

l,b 210 31 15 

2,5 418 39 10 

2,9 #4 34 8 

. 
2,2 232 37 16 

2,5 388 83 23 

2,7 444- 144 33 

TABELLA IT. 

1; .. Medio reddlto er::JQ"l,.!. 

§J!~ 0 .. tolale ~~~ 
::I '000 .. 'C .. 

" OJ, annua, per unila 
~~ ~.~ 

,,~ 

ge~ ; .!'S o d.!! "0' I d~ 

z:;;;g 0':;";: 
~~~S :;.E m lavara- cansuma-

o:a -; C '" := Cit!:gr!! 
"~,, " " trice trice 
.~.B Ci 

.. '0 'O8.~! 

" Co 
~ 

giornale lire lire lire % 

138 2.995 1.426 630 15 
- abitaz. 

199 2.012 774 #7 6 
+ abitaz. 

147 1.824 1.140 1.042 53 
-abitaz. 

149 2.446 815 403 66 
+ abitaz. 

205 4.015 1.115 574 40 
+ abita •• 

70 2.544- 848 .599 25 
+ abitaz. 

131 1. 707 1067 976 t3 
+ abit ... 

167 3.247 1.299 999 to 
-abitaz. 

155 3.717 1.282 1.0R2 7 
+ abitaz • 

105 2.332 1.060 933 22 
+ abita •• 

1.096 
155 3.562 1.42.1 + ab ! ••. t9 

164 1.5M 575 478 40 
- abital. 
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III. 

10. Nella zona economica della coltura di media attivita (Cap. III) e in 
'qllella della coltura intensiva (Cap. IV) i contratti di compartecipazione, 
'Che abbiamo oSllervati, sono genericamente misti con l'affitto 0 con la condu
zione diretta. 

Va ricordato che - in se - il contratto di partecipazione al prodotto e, 
ben scarso nella zona della coltura intensiva; ove, invece, il contratto predo
minante e quello di piccolo affitto contauino, con canone in moneta. 

Pure nella complessita dei fatti, puo dirsi che all'esistenza e all'incre. 
mento delle alberature (e spesso di belle e ricche alberature) in queste terre, 
appaiono frequentemente correlativi i detti contratti misti; 

1'ah'olta, la questione fu solo di assicurare localmente manodopera; suffi. 
dente e accurata, alla coltura deU'albero, la cui importanza economica sover. 
'(~hi;tva di gran lunga la coltura erbacea. Il contratto m"isto (suoZo concesso 
ill uHitto, e soprassuolo dato a compartecipazione) pote soddisfare a questa 
necelulita. 

Altl'a volta, il problema fn quello di garantire il delicato capitale pian
tagione, ua una coltum poco accurata, 0 da sfruttamento eccessivo, 0 adilirit-
1111"11 du deperimenti e danni, cose tutte che potevano accadel'e per colpa di 
un affittuario. Il contratto misto (di compartecipazione 0 di affitto pel St£OZo 

e di conduziolle dil'etta pel sopra.~suolo) pote risolvere il problema, anche 
al!sicurando la manodopera da impiegare nella conduzione dil-etta. 

AItra volta, ancora - nelle terre di pin classico prodotto dell'arboreto -
la preoccupazione del proprietario fu la trasformazione industriale del pro
dotto, e cioe la necessita di assicurarsi quantita notevoli del prodotto stesso 
(11m, olive) per la trasformuzione in grandi masse e in modi tecnicamente 

'evoillti, per ottenere tipi meglio pagati sui mercato. Ancora il contratto misto 

IJI'ecedellte, con la conduzione diretta del soprassuoZo (come il contratto di 
"compurtecipazione pel sap1"assuoZo, con l'obbligo al contadino di cedere la 
~ma quota parte, al prezzo corrente, al proprietario) poterono soddisfare que
"sta esigenza industriale; Pel' quanta i tecnici potrebbero osservare che - al· 
lorche il soprassuolo e rappresentato da olivi - l'interesse del comparteci· 
pante pel SIIOZO contrasta spesllo con alcune norme colturali per l'albero. 

Altre spiegazioni potrebbero aggiungersi, dei contratti misti. 
Non si constata cile, anche oggi, tutte queste 1'agioni rico1'1'ano sempre 

nella realta. lia ragioni economiche notevoli (con altre) della formazione sto
rica dei contrattf misti sono quelle accennate; e spesso essi sono rimasti im
mobili nel tempo. 

Comunque, salvi pochi casi in specifiche condizioni, il contratto misto 

"- che assoO'O'etta a due divel'si regimi contrattuali Ie coltu1'e di suoZo e queUe , .,., 
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di soprassllo1o - non e contratto che governi una buona agricoltura, in queste 
terre tutte adattissime all'albero. In ispecie, quando il contadino eoltivatore 
(partecipante 0 allittuario) del suolo, vede nell'albero (di conduzione domi· 
nicale) .soltanto un nemico, per l'ombra che da, per 10 spazio che toglie, per 
Ia contesa dell'alimento aha coltura erbacea. 

II costume di dMe a raccogliere al contadino il prodotto arboreo, come 
abbiamo menzionato, non pare debba andar confuso con Ie esigenze colturali 
Qr ora dette. Esso - pili s~mplicemente -'- tende ad assicurare il proprie· 
tario che il prod otto arboreo (spesso facile a raccogliere, spesso immediata
mente consumabiie, e che spesso comporta una raccolta graduale, lungo una. 
non breve stagione) non gli sia in parte sottratto dal contadino, come po· 
trebbe avvenire con 131 compartecipazione 0 con 131 pura e semplice coltivazione 
per conto padronale. 

11. Per i pocM .casi di co~tI'atto misto osservati (quanti bastavano a 
dare un senso concreto dei patti contrattuali) riuniamo nella seguente tabella, 
i dati indicativi: 

T.'EELL.\ HI. 

1! .. Medio reddito ~3~ .!l " ~~ Giornate-uomo cC'C!!: 0 .!! total. " .. Q .... -

" ~:g~ ,,-0 .. aDDna per unita ~- annne ~=~ E8~ " .. "''''' " -~'e "6n~~ «I~ E :c ~;:a 
,;~ o ~.!! .s';~ 11=0'8 nen. .!CI:I_ ~:;~ lavora- CODsum8-

::!~ ~ ~~ii :g-~ ~=E~~ .- " parlita ~3 g " " trice trice "0 at!! "'" ~O~ 0:: '" ;:> ?f!. a~a ?f!. 

giarD. giornale % giornate lire lire lire % 

Cap. 1 - para3r. 2. 

D. S. proprietario e aftlttuario-
compartecipante . 5,5 7,0 350 45 142 3.654 664. 522 ~. 

+ abila •• 

Cap. III - parayr. 1. 

F. contadino a contratto misto 
di .muo e compnrtecipa .. 

806 500 fOo-zione . 3,1 560 560 fOO 181 2.500 
- abitaz. 

Cap. 111 - paragr. 3. 

p. T. contadino • contratto 
misto di affitto e com par-

3.1 540 54.0 100 174 2,933 948 420 fOo-tecipazioDr + sbitaz. 

Cap. IV -. paragr. I. 

N. contadino a contratto misto 
di smllo e compartecipa~ 

161 455 306 95. zione 4,7 755 740 98 2.140 , + abita •. 

Cap. I V - par.gr. 2. 

D. B. contadino • contratto 
mtsto di .muo e cornpnr~ 

520 I 
tecipazione, e a contralto 
di parteci.pazione eli arbo-

520 100 108 2.204 459 327 f()() reto ",8 
- abital. 
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IV. 

12. Uno sguardo alle tre tabelle costruite, mostra la varieta dei fatti 
concl'eti, come era da attendersi. 

Le cifre dicono limiti di quantita, e la lettura di esse rende Ie illustra
zioni generali superfiue, mentre Ie condizioni specifiche sono menzionate 
Ilel testo. 

Soprattutto, il basso livello generico dei redditi totali della famiglia 
contadina - ragguagliati per bisogno di sistema, ad unita lavoratrice e ad 
unita consumatrice - risulta evidente dalle cifre, per quanto tali medi livelli 
concl'eti abbiano sempre d'uopo di essere interpretati, nel senso che su di 
cSl!i molto influiHcono la combinazione personale di lavoro e la composizione 
(per sesso ed et;i) della famiglia. Perci(} i ragguagli ad unitil, lavoratrice e ad 
unita consumatl'iee hanno solo relativo valore eben scal'sa confrontabilita. 
Hpesso, p~l ragguaglio ad unita, lavoratrice, il « minor 'arbitrio» e quello di 
comprender"j tutti i familiari cue iavorano: sarebbe pin arbitrario voleI' 
comparare e valutare l'attivita effettiva di ognuno di .essi, la quale corre tra 
Ull massimo e un minima spesso distanti. 

Nel testo, e calcolata - specilicamente per la terra a partitanza - la 
rimunerazione ragguagliata a giornata-uomo. 11 ragguaglio ha scarso valore 
di confrontabilita; vi giuoca anche la distanza della terra dall'abitazione, 
che rende necessario un maggior impiego di giornate, cioe diminuisee la 
media remunerazione di esse, 

E' vero che spesso parte notevole del reddito totale e in derrate di prima 
neeessita. 

W anehe vera che spesso sui reddito caleolato non grava n prezzo del 
servigio dell'abitazione (per miserabile ehe questa possa essere). 

lUa il basso liveno generieo rimane, pur con gli avvertimenti e Ie spiega
zioni date e ripetute. 

Si puo vedere, nel testo, come, dal 1929 al 1932, tale livello sia generi
camente andato diminuendo, col diminuire dei prezzi dei prodotti agrari. 

I<~ se - invece che alIa media del triennio di osservazione considerato '
i redditi fossero riferiti propriamente ad oggi, il livello sarebbe aneor pin 

basso. 
Ma qualehe altra eonsiderazione va fatta, a) quanto alia SCIlla rilevata 

dei redditi stessi, b) circa la quantita di impiego di lavoro della famiglia eon
tad ina (ed al legame tra eontadino e una stessa terra), c) quanto alla parte 
che - nel totale del reddito e delI'impiego di lavoro - spetta alla com par

tecipazione. 

13. a) I redditi della tab. I sono spesso pin bassi di quelli della tab. II: 
quivi infiuisce il miglior regime colturale eonnesso con la masseria, e influisee 
spesso e molto il compenso di salario lisso, che il capo famiglia rieeve in 

quelIa. 
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I l'edditi della tab. III sono oggi al livello di queUi della tab. I. Essi~ 
pero, sarebbero stati molto pili alti, anche pochi anni or sono. In essi influi
sce il prezzo di vendita del prod otto dell'arboratura (essenzialmente, vino)_. 

Vi e da ricordare l'influenza dominante, pei redditi delle tabelle I e II, 
dei prezzi dei prodotti della coltUI'a erhacea, specialmente grano. II prezzo. 
delgrano e sostenuto, ed e PQ.co scemato net triennio di osserYazione. II prezzo 
del vino e Crolluto: fino al 1921-1928 i prezzi dei vini buoni da pasto, alla 
azienda, erano presso che d<?ppi di queUi odieI'ni: a cio e dovuta la scarsezza 
di redditi della tab. III, mentre in aItro tempo il eontratto misto nelle terre· 
"Hate dava alto livello di reddito contadino. 

Considerato cio, va anche osservato ehe - nello spazio - pel' condi· 
zioni che grosso modo potrebbero giudical'si simili, ed anche - nel tempo -
perla medesima famiglia di lavoratori, spes so vi e ampia diversita di misura 
di redditi (e, del pari, di impieghi di lavoro) annui. Questa varieta. ed ineo· 
stanza di condizioni di reddito (cioe di vita) e nella realta di queste masse 
contadine. 

Va, da ultimo, ricordato che (come sovente si legge nelle pagine prece· 
denti) il compenso, a ragguaglio di giorn~ta di lavoro, ottenuto dal conta
dino pel' fatto della partecipazione in se, risulta spes so in misura bassa .. Chi 
volesse fare il calcolo del valore delle giornate impiegate, sull'analogia dei 
compensi salariali stabiliti in luogo, tl'ovel'ebhe allora che il costo risulte
l'ebbe assai alto per Ie de~'rate costituenti la quota di prod otto del partitante. 
II calcolo sarebbe teorico fin che si vuole; rna la situazione esposta non e 
men vera perch).· Poiche e vero che la terra degradata e la coltiyazione mise
i'amente tradizionale remunerano male il lu\'ol'o del coltivatore. 

14. b) Quanto all'impiego di lavol'() (ridotto a giornate-uomo), i dati delle 
tre tabelle l'ilevano molti impieghi annui quantitativamente searsi, di gior
uute·uomo pel' unita lavoratrice: speeialmente, cio, nella tab. I, relativa a 
ordinarie pnl'titanze montane. Qui anche intluisce, hens!, In. composizione (pel' 
sesso ed eta) delle forze lavoratrici famigliari. Da soli, tali ragguagli dicono· ' 
troppo poco. 80no medie; e la media spiega ben poco, quando, p. es., il capo 
di famiglia ha impiego di salariato fisso, e gli altri membl'i hanno solo im
piego di pal'titanza e di avventiziato. Disogna considerare easo pel' ('a80. 

Eppure, una frequ(mte osservazione ubbiamo fatta a noi ste8!1i, nel eon
dUl'l'e la presente inchie8ta. Gli impieghi effettivi di lavoro manuale, rileyati 
nel testo, non di rado danno luogo - raggllaglinti ad ha. - a yulori unitari 
pili alti di queUi che aleuni Autol'i menzionano (sia pure generiramente) pel' 
uguaIi colture, e pel' condizioni e sistemi tecniei pili 0 meno assimilabili. 
Questa. osser\'uzione ('i ha dato ·motivo pel' essere il phI possibile accul'ati (nei 
limiti di P088ibiliti\, del metodo) nel l'ile\·umento. 

Tali valol'i pit) 0 meno alti, pel'o, si spieguno - non solo nei fl'equenti 
casi di di8tunze forti 0 notevoli trl1 abituzione e terra eoltivata - ma perla 
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caratteria;tica genera Ie che queste famiglie contadine - non saturate di ter
re - non misurano quantita 0 qualita di la\'oro, perla produzione in cui 
Mono interessate 0 cointeressate (casi della piccola proprieta e del piccolo. 
aftitto, non autonomi; della- quota enfiteutica, della compartecipazione, della 
part ita,. Sicche l'impiego di lavoro umano, nell'unita di superficie, e tale 
da tendere al massimo conseguibile di produzione lorda, ma e superiore a 
quello che - in sena;o economico - varrebbe a conseguire, invece, il massimo
di reddito fondiario. Con una teorica valutazione di siffatti impieghi di la
voro, in base a criteri di analogie salariali, i redditi fondiari e agrari risul
terebbero spesso negativi. 

Nonoa;tante do, I'impiego totale annuo - per unita lavoratrice 0 pel 
complesso famigliare -non di rado risulta scarso. 

E' la grave situazione segnalata, per cui spesso il contadino puo lavorare: 
effettivamente un numero di giornate troppo modesto, in confronto a quelle 
che avrebbe disponibili. Ed a questa questione, della forzata disoccupazione
.!ltagionale, si riconnette praticamente la questione del legame, pili 0 meno
stabile, 0 piu 0 menu effimero, fra il contadino e una stessa terra. Giacche
iI Jegame e deboJe con la terra che impiega poco la\'ol'o e irregolarmente, e 
quando iI molto lavoro va ricercato, senza posa, altrove. 

Le propl'ieta minime, Ie affittanze minime (cui si coordinano la parti
tanza e l'avventiziato, necessariamente) mantengono questa debolezz;1 di le
game, e questa inquieta ricerca. di impiego _altrove. E non solo in montagna; 
ma anche nella ricca pianura Campana, dove un contadino spesso senza cer
tezza. di benessere, dol il suo braccio ad una delle pin ricche agricolture del 
mondo. 

Si ,'ede chiaramente come, in questo caso, la questione pili interessante
non e che il compenso di lavoro ridotto a giornata, 0 il salario giornaliero, 
siano pin 0 me no elevati; rna e che il compenso annuo totale sia a !3ufficienza, 
eleva to. 

Dove la partitanza e connessa al contratto salariale fisso (nelle ntasserie), 
l'impiego annuo medio e molto influenza to da quello del capofamiglia sala
riato tisso; e cioe e spesso maggiore (tab. II). Bisogna tener presente tale 
fatto; ed anche qui riflettere la cifra delle giornate annue totali « per unita 
lavoratrice », alla stregua della costituzione, per numero di componenti, per
sesso e per eta, della famiglia. 

Fondamentalmente (anche a parte l'attuale momento di depressione eco
Domica) non si vede il modo immediato di porre un rimedio locale a siffatto. 
statu di cose, di cui soffre questo contadino. Giacche - chiusa l'emigrazione 
oltremare, e scemate Ie migrazioni interne stagionali - per un assorbimento 
DllnllO maggiore di lavoro umano, e piu stabile sulla stessa terra, i mezzi 
elticaci sarebbero (se cosi puo dirsi) alcnni per via di evoluzione 0 altri per
via di rivoluzione; cioe alcuni per via di svolgimento lento e graduale, a in-· 
vece altri per via di rapido cangiamento. 
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Della prima specie sono: il passaggio dalla coltura discontinua a quella 
'-continua, e il passaggio dai sistemi estensivi a quelli intensivi e attivi, in 
luogo, cioe sull' Appennino stesso. 

Della seconda specie ,sono: la vera e propria trasformazione integrale di 
terre montane, da cui derivi anche una migliore disponibilita. di terre per col. 
tura agraria (comprese alcull.e maggiori utilizzazioni di terre pubbliche); il 
trasferimento di masse contadine, dall' Appennino alla pianura bonificata; 
l'incremento della piccola proprieta. contadina sull' Appennino. 

Fuori di questi cinque mezzi, .un rimedio in gra~de stile non si vede: e 
probabilmente tutti i mezzi stessi avrebbero luogo di funzionare insieme. La 
'pressione del contaillno sulla terra non puo trovare proporzioni e assetto, se 
non nella « creazione » di terre a pill alto grado di attivita colturale. 

Si vede la imponenza del problema, che non va taciuta; quando si parla, • 
per casi specifici, di determinar~ rapporti stabili ed elevati fra terra ed uomo. 

Ora, il passaggio dalla coltura discontinua a quella continua, il passaggio 
'dalla coltura estensiva a quella intensiva e attiva, richiederebbero, anzitutto, 
nei proprietari terrieri (a parte il voler fare e il saper fare) disponibilita di 

·capitale e di organizzazione, che qui non esiste e che non si improvvisa. Tali 
passaggi per via di ordinaria evoluzione, in queste terre appenniniche, non 
possono ritenersi, da chi esamini Ie cose con sen so di realta, che una soluzione 

. del tutto incerta, frammentaria, lontana nel tempo. Si noti: non mancano 
·esempi ill tali passaggi, per partedi proprietari che hanno coscienza della 
funzione e dei doveri della proprieta: rna sono esempi; non sono fenomeno 
·di massa, e non bastano. 

Trasformazioni integrali, in questi monti, non potrebbero farsi che per 
l'intervento della Stato. 

Ma la fervidissima opera bonificatrice si esplica gia. nelle pianure, che 
que.sto A ppennino guarda dall'alto. E quando la trasformazione ivi avra rag
ginnto 10 stadio della colonizzuzione, sari\, utile e necessario non dimenticare , 
·-questi contadini della montagna. Lavoratori intelligenti, fortissimi e anzi 
allenati al disagio, ignari di agi che altre masse agricole conoscono· e perdo 
adattabili pill facilmente a condizioni difficili (1), questi contadini possono 

(1) Il prO'f . .A7.1mO'nti (MinisterO' LL. PP. - Comitato permanent~ per Ie migraziO'ni 
interne - E. AZIMONTI ; La colonizzazione ill Basilicata - HO'ma, 1929) - che O'Ure ad essere 
quel competente che e, ebbe a cO'lonizzare in Basilicata a sue spese ed a tiUO rischio -
scrivl' dl colonl immlgrati «avvezzi ad un tenore di vita troppo elevatO' che, specie 
nei primi anni della cO'lonia, che BOno sempre un po' critiei, 1i costringe a far debiti 

-e Ii spinge a cercare altrove una sistemazione migllore: ed essi si trasformano cosi in 
quei coloni girovaghi che' costituiscO'no uno dei pericO'li peggiori per un'opera di colo-
llizzamento ». , 

« I contadlnl locali, invece, per quanto BOno restil alia trasformazione delle colture e 
del loro genere di vita (si rassegnano moltO' a malincuore, specialmente Ie donne, n 
Inseiare 11 paese e a fisHarsi in campagna) e trO'Ppo attaccati ai 10rO' piccoli interes,,;i, 
per tanto sono, nella maggiO'ranza dei casi, assidui Iavoratori, onesti ed estremmuente 
parslmoniosi, 51 che, quando si riescono a super are Ie prime diflicoltll deU'impitlnto e 
dl'll'nvviamento, essl O'ffronO' una maggiO'r garanzia di stabilitll e di riuscita degl1 

.nltri ». 
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dare alle nUOl'e terre riscattate dalla boniticazione integra Ie, fissandosi su di 
e8tie, un appurto di la\'oro e di vita. rurale, che non de\'e essere trascurato, 

Cosi, un trasferimento di masse contadine al piano bonificato, corregge
reube la cattiva distribuzione territoriale della popolazione contadina, e da
reube gli utili effetti di quelle soluzioni loculi, che attualmente non si vedono. 

Si comprende che l'effetto non sarebbe raggiunto per tutte queste masse 
contadine montane, con l'auspicato trasferimento, che, per forza di cose, non 
flUO essere illimitato. Per it restante, non vi sarebbe che l'altro modo, per 
al'duo, e per ostico a molti, che sia: aiutare quei contadinf a raggiungere, od 
iucrementare, Ill. piccola proprieta, in modo che una parte notevole, 0 piii. 
notevole, del proprio lavoro, possa essere assicurato da una medesima terra, 
capace di esser lIligliorata (lIlagari, poco migliorata, se si tratta di povera 
terra montana) e di migliorare il coltivatore (1). 

AUre soluzioni efficienti non si vedono, nel casu specifico. 

15. - c) Intine, quanto aHa parte che - nel reddito totale della. fami
gJia contadina, e nell'impiego totale di lavoro di essa - spetta al contratto 
compartecipativo, i casi concreti danno cifre ben varie, e talvolta p.ercentuali 
modeste. 

Quando Ill. produzione sill. scarsa 0 aleatoria, e spiegabile che (dove Ill. 
combinazione di lavoro ttle circostanze 10 permettano) il contadino - a parte 
la piccola proprieta 0 Ill. piccola affittanza - preferisca illavoro salariato al 
lavoro partecipante: preferisca, cioe, la remunerazione predeterminata., a 
quella condizionata dall'esito della produzione. 

Dipende dalle combinazioni persona Ii effettive del lavoro contadino. lIa 
il fatto stesso che e non ram una scarsa influenza dellavoro in partecipazione 
di prodotto, sui totale dell'impiego e del reddito, dice la tenuita e la preca
rieta, 0 il carattere secondario, del rapporto compartecipativo in molte esi
stenze contadine, a contrasto con Ill. importanza essenziale che il rapporto 
8tesso assume, invece, in altre. Tale importanza nasce quando si tratti di 
terre feraci, di impresa organizzata e di produzione non aleatoria. 

E cio, se occorresse, suggerirebbe ancora la piii. grande prudenza - cioe 
a dire, Ill. necessita della considerazione specifica delle effettive combinazioni 
di la\'OI'o, e delle effettive condizioni dell'impresa - quando si voglia conclu
dere in materia di compartecipazione . 

• 

(1) Vedi, Ilull'argomento, qualche traccia generica nell']nchiesta Bulla propneta col
tit'utnce tof'11l(Jiasi nel dopouuerra in Campania: gill. citata. 

13 
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