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L'Istituto Nazionale di ECODOmia Agraria regolato dai RR. Decreti 
10 maggio 1928, n. 1418, 20 ottobre 1932, n. 1548, 19 febbraiol934, 
n. 322, e un Ente parastatale avente personalita giuridica e gestione au

, tonoma sottoposto alla vigilanza del Ministero della Agricoltura e delle 
F oreste. Esso ha iseguenti scopi : ' 

a} promuovere ed eseguire indagirii e studi di Economia agrarla 
e forestale con particolare riguardo aile necessita della legislazione agraria, 
delI'Amministrazione rurale e delle classi agricole nei loro rappo.rti sin-
dacali; , 

b} promuovere, in conformita di direttive da esso stabilite, la gra-
duale costituzione ,di uflici di contabilita agraria;' ' 

c} indirizzare' e coordinare I' attivita di Osservatorii .locali di eco
nomia agraria. 

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

al centro: iI Comitato Direttivo, la Presidenza" iI Comitato Scien
tifico e la Segreteria Generale con Uflici tecnici ed amministrativi; 

alia peri!eria : gli Osservatori. 

Gli Osservatorl, i quali hanno circoscrizione compartimentale o· 
intercompartimentale. han no sede: in Torino (per iI Piemonte), in Mi
lano (per la Lombardia), in 'Bologna per I' E~ilia), in Fitenze(per Iii 
T oscana e la Sardegna, con sezione in Pisa); in Perugia (per I' Umbria, 
Ie Marche e gli Abruzzi), in Portici (per la Campania). tutti preS'so Ie 
cattedre di Economia rurale delle F acolta agrarie delle .RR. Universita; 
in Verona (per Ie Tre Venezie) presso queU'Amministrazione Provin
ciale, in Roma (per ii, La~io) presso la Sede centrale dell' Istituto; in 
Palermo (per la Sicili:t) presso il Ban~o di Sicilia.' Gli Osservatori di 
Firenze e Verona sono in collegamento, rispettiva"xnente, con.la Reale 
Accademia dei 'Georgofili ~ con I'Accademia di Agricoltura. Scienze e 
Lettere di Verona. ' 



PARTE PRIMA 

DESCRIZIONE GENERALE. DEL TERRITORIO 

E DELLE CARATTERISTICHE PRINClPALI DELL'AGRICOLTURA 



. Caratteri generali (1). 

Le Tre Venezie la cui superficie territoriale era, al 21 aprile 19~1-IX, di 
Km2 48.046,66 (2) si estendono dal Garda-Mincio,alla Dalmazia, dominate a 
settentrione e a oriente dall'arco montano 'delle Alpi Retiche, Dolomittche, 
Carniche, Giulie, ,Ie quali dai gruppi potenti che si elevano fin verso i 3500 
metri, degradano, intersecate da numerosissime vallate" verso sud e ovest, 
in zone collinari e nella' pianura, percorsa in var! sensi da numer:Qsi ed im
portanti corsi .d'acqua, finQ al l\fincio, al Po e al mare,' che delimitano il ter
ritorio ad ovest e a sud. 

Vasta e multiforme e la composizione. geologica del territoriQ,' pel' 
quanto i fiumi lungo il 101'0 corso, abbjano segnato attraverso Ie fOrmazioni 
alluvionali impronte e caratteristiche, su cui si sono fissate nei secoJj. Ie basi 
di par"ticolal'i ordinamenti produttivi. 

Vicende politiche molto complesse,' che hannu :lvuto il glorioso epilogo, 
nella recente grande guerra, hanno profondamente inciso sui caratt~ri' della 
popolazione, come pure sugli sviluppi dell'agricoltura e delle attivita indu
striali e commel'ciali. 

Su tutte, dominatrice per lunghi secoli, di basilare importanza per l'eco
I).omia e per gli sviluppi sociali, la Repubblica Veneta, Ie -cui opere eanche 
aIcune nobilissime Istituzioni, ancora· rimangono a perenne testimonianza 
delle sue fulgide glorie nella storia del progresso civile. 

L'ambiente fisiCO, ove si eccettui Ia pianura compl'esa tra la zoria delle 
cosidette risorgive J e' i territori di recente bonifica, non e nel compiesso favo
revolealla intensa coltura agraria. Ma Ia pertinaciadegli uomini, secondat.'l 

. (1) II presente lavoro fu scritto nel 1934. Le indicazioni e gli elementi in esso 
raccolti ed illustrati devono quindi riferirsi precedentemente al dicembre 1934. Cosi 
per es. si citano Ie Cattedre ambulanti di agricoltura, che ora sono state trasformate 
in Ispettorati agrari provinciali. In ogni modo per Ie principali voci statistiche si e 
provveduto ad opportuni aggiornamenti. 

(2) Per il passaggio del comune di Valvestino (ha.5030) dalla provincia di Trento 
a quella di Brescia (R. D. L. 15 marzo 1934-XII, n. 586), la. superficie territoriaJe 
delle Tre Venezie risulterebbe di Km" 47.996,36. Tuttavia, al 21 aprile' 1936-XIV, la 
medesima superficie risulto di Km" 48.088,56 per notevoli variazioni nei confini di 
Stato (provincie di Gorizia. Trieste e Fiume) e per l' aumento deltizio del Po .(pro
vincia di Rovigoj, oltre a qualche rettifica dovuta alle verificazioni 'pel'iodiche catastaJi. 
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tla lit' tll't''''' t1t'i \"ilri (ion'rlll, ha ,'Uust'guito JI,Itll'rnl'e trilsrUrlUaz.i"ni. toil-I'hl> 
"\"IIIIIIIIt' 111'1 In.lDo, t"01llt' I'ui ('"IIi e nt'lll' ,'allatl' alpine, III culthllz.i"lle nil 
rllggiuuto Jlrogre~i ('''llsitlere''oli, Spt'l .. i' .. lml'ut~ tIllpO )'uniticuz.iunl' ,leI Ht>gno. 
(\ in nlO..tu particularissilllo in qlll'st'ultilllo Ilt'riotIo, in cui si e tln.lta COtS} fer
\"(.rOSiI atthiti\, ('bt' non fronl ('erto pret·t'tlpnti in nl'I'sun altro compllrti
JIIt'uto'Italiano. 

l'urattPl"istinl ftlDlhllueutllle IIi ')lIel'to "lnul"lI·tillll'nto, caro orlllai a tutti 
J,:!i ltllliaui dt'lll' I'tt'~"t'llti t' flltlll"t' ~"nel"i1z.i"ni, 1lt'I' Ip gloriosiSl'illll' ,-it'ende 
Jdlll ~'entl' t'pit-Il Io(ta !;ntlt'iI,i qllasi el't'Iul'h'ault'nte sui suo tprrittlrio, e'la 
lltt"t'Niiti' eht' fll iJUI'(.,.tlL ai l'lloi lllJit.luti, till ,lallt' pill Iontanl:' t'l'ut:hl' ,Ip\la 

• !"i"iltit, tIi eOlllluistal"t' il sllolo CUll gnllllli ",anitil'i, I:' tIi ,lifel:dt'rne rintl:'grit.\. 
sllt'eiahut'lltt' dall'illsitlia tId CUl'l!'i tI'aequa, ('011 ollt'rt' ptltlt'rn>'t'. 

La Iunga set:ohut' Iotta con ;,:li elt'lUt'nti sfa,'ol"t','oli h .. tempratu l"ilDima 
tid rurali n'ueti ai pil) tluri dmt'lIti, t'tl f- ht'll noto cumt' llt'r tall' 'Ilia lit •• 
t'ssi n'ugallo prt'ft'riti ,lalll' impl"t'l't' agrk"ll' nt'il"interno ,lei l'al'l't' t'tl in 
tlltto il lIontlo, sllt'dallllt'nte nt'lIl' 'Itti,'ila l·uluniu.<Itrici. 

Caratteri cJjrnatologici. 

Lt' TI't' YI'Ul'z.it' prt's,'utano s,'ariati~ .. illlt' ntU,liz.itllli di dima. "OIl eNttt'lIli 
.Ii lo.:alit.1 a ('lim:, miti""imo ('altlo llmioltl, t' ,Ii !tN'alit;) fn-tltlt' t' t't'tThl' (,till 
tt'lIIpe .... t 1I1't' ba>'l!'issilllt'. ('bl' raggiungollo limiti ptol'd ,lei 1'.It'si tlell"Eurlll'a 
C"'ntraIl' t' 8l'ttentrionale. 

Iu gl'lIl'raIe IIl'J-o !>i pUll tliJ"t', \'t'IIIt' 1'.1 rt' .. alpi 110 oiIl"t-utlo uu'alllpill pro· 
t .. ziulle ,Iai "t'llti til'! nurd t' dt>ll"l'I't, Ill'rllll'tte n tuttn la I.iaullra ,-e11l'ta. 
al; .. "ol1illa, toJ ~dIe ndlatt', di ('IIi 1'1"'1'i:IlIlIt'lItl' It, m;I:"~lIl'i MillO ampie ~ llt'n 
s"It';:~iah'. 1111 dima mitt', tt'llIpt'J'ato, rel:lti\'amt'ntt' ~altlo-lIllIido. AU'infllon 
th-:r.II'1·o alpillo. I'lstria t' Ie isul .. ,It'l QUilrllt'1"O t' la Dillma:l.ia !>uuo b;.lttutt' 
tLt I "iol"11 t j,.",i mo "\'11 t" ,Ii nord -l'I't ".ura. "lin t'lIt'tt i molto 11tlCi\-i Ilt'lll' ZOI11t' 
e"push'. ~t'lIt' z.olle inn'('t' ril ... nltt' ,lall.1 hum il ,.Jima (o,mitissimo t' si an-i
dna alit' ":trllttt'I'i",tidlt' tit-I rlimil marin" 1lll'J'itlionnlt' . 

. \Jt-Illlt' dfl ... , ,101111101 1111:1 l'rt'('jsll i,It'a ,10,111' l'l'IIIIil.itlui ,ld ..lima. 

Tfml"'ratuu In c8hU.eradl all'tlSSf'rTatorio dl \"ftll'aia. 

lIiDiml :Ma8!Iiml 

111;1';- 1930 (media) 3,9 23,0 13,5 13.lI 36,1 
1931 , 4. i :?~,R 13. i 5,2 =«.2 
1932, 4 --.. 22,1 13.4 i,S 33.6 
11133. . .j ~.9 23,1 13,4 6,0 33,9 
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I'cr quanto i dati soprainuicl1ti si l'iferiscano s610 au alcuni Osservatori, 
. pur tuUavia danllo un'idea della media genera Ie del dima. Le temperature 
medie sono proprie del clima temperato, come pure l'andamento delle preci
pitazioni, che e ~~bbastanza regolare. Le I>unte minime e massime non inci
dono gramiemente I~ contlizioni generali, favor~voli allo sviluppo di quasi 
tutte Ie colture erbacee ed arboree deU'Europa Centrale e Meridionale. 

Cal',ltteristil-a the tn'virina lin po' la regiolle al clillla meridionale, e 
l'abbassamento in alcune annate tlelle precipitazioni nei mesi estivi (Iuglio
IIgostO), specialmente nella' pianura, e in modo 'particolare nelle zone lit 0-
ranee. II fenomeno acquista carattere pill accentuato nell'Istria Meridionale 
e ne'lIe isole del Quarnero e della Dalmazia. 

Cio infiuisce sensibilmente sull'andamento delle ~oltul'e erbacee, e in 
sppciul modo per Ie zone dell'alta pianurfl, sl'esso insitliate, per la natura 
glliaiosa delle terre, dnlla siccita. Sono Ie zone ove si e gI3, diffusa l'irriga. 
zione, che sta ora prendelltlo assai ampi sviluppi. 

In generale In frequellza e abbondanza tleUe precipitazioni cresce da snd 
11 1l0l'u e (b ovest a est. Piove assa·i pin a Udine (media mm.1543,1) e nella 
Carma (media mm. 2200), che a Rovigo (media mm. 744) e nella mOlltagna 
\'eronese tmedia mm. 1020) (1). Cio influenza pure notevolmente Ie eolturc 
erbacee,ad in particolar modo il grano, il granoturco ed il prato (per queste 
ultime il prodotto a 1Jarita di comlizioni di terreno e pio. costante nel Friuli, 
ch(' lwlle nltre provincie d('l Yene,to, p('r Ie maggiori precipitnzioni estive). 

[n conuizioni di clima speciali trm'asi la zona dominata dal Garda, ove 
trovinmo per la nota influenza del lago una vastissima gamma di coitUl'e 

, «(iagli agrumi e olivi, fino ai pascoli alpini del monte Baldo). 
Per quanto riguarda i t'Cnti, pianul'lt e collin a del' Veneto occidentale e 

centrale trovansi ben prot('tte. 11 Veneto orientale e la Yenezia Giulia ril;en
tono uelIa bora, noto ,-ento violentissimo, secco e freddo che soffia prevalente
mente nel tardo autunno, d'invt'rno e pl'imn,'('ra, e dello ,'!cirocco, vento (ll 
sUlI-est, cahlo-umido, che soffia prevalentemente nell'estate e d'autunno. 

Tutta la regione e soggt'tta aUa grandint', che 1)('1' quanta in forma sal
tlHlI'ia e locnlizzllta, produce (Ianni Jliuttosto l'ilf'nmti. 

(1) Uflil'io ldrografil'o dl'i l'lagistrato alltl Al'qut' • Annali Idroiogiei, 1931. 
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Popolazione. 

Se~ondo gli ultimi censimenti la popolazione 
specchio 1!eguente (1): delle Venezie risulta. daUo 

Popol&zione presente Popoiazione preeente 
Numero 

PROVINCIE 
nel 1921 1\el 1931 

deiComuni I Per kmq. I Per kmq. Assolut .. A8So1ut .. 

Venezia Tridentina : 

Bolzano. 96 235.487 33 269.610 38 

Trento 128 405.135 62 390.527 59 

Totale 224 640.622 47 660.137 48 

V enezia Euganea: 

Belluno. 69 234.583 64 210.355 57 

Padova. 105 588.043 275 632.160 295 

Rovigo. 48 287.238 161 315.868 177 

Treviso .. 90 548.487 221 560.809 226 

Udine. . 173 755:732 106 718.245 100 

Venezia. 4~ 519.208 211 594.415 242 

Verona. . 93 523.390 169 563.159 182 

Vicenza. 125 543.471 200 528.256 194 

Totale 746 4.000.152 157 4.123.267 162 

V enezia Giulia: 

Fiume . '. 14 96.511 86 106.775 95 

Gorizia . 42 200,707 74 205.823 76 

Pola • 40 287.470 77 297.526 80 

Trieste '. 30 325.940 255 348.494 272 

Zara 2 18.623 169 20.324 185 

TobIe 128 929.251 104 .978.942 109 
. 

TOTALE GENERALE 1.098 5.570.025 115 5.762.346 119 

,La popolazione rispe.tto ugli altri compartimenti ha segnato un au· 
mento molto modesto., Anzi alcune provincie (Trento, Belluno, Udine, Vi
cl.'nza) segnailo una diminuzione. Il fattosi spiega, come sara. meglio illu· 
strnto nelle singole provincie, sopratutto per l'influenza che ha determinato 
suI 'movimellto della popolazione Ia riparazione dei danni di guerra, che ha 

'(1) Istituto Central~ di Statistica - Annuario Statistico Italiano, 1934-XII. 
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rieiliulIluto nell'illlllleruato uopoguerra uelle ricOJ'uat(' proviueie una ('onside
revole JIIassa ui laYol'atori, per cui uel 1921 e l'hmltato un numl'I'O di presenti 
pel' ragioni occasionali, ui gran Innga 8upel'iore al norma Ie. 

Pur tuttavia, se si l'affrontano Ie cifre uei due cellsimenti per il Yen('to 
ai censilll('uti pl'eeellenti, l'aumellto della popolaziolle e vera mente cOlllSitlere
vole. l'er cita l'e solo il censimeuto del 1911 ricorueremo che esso segnava per 
il Yelleto IlllU popolazione <Ii ;~.52'j.:~GO abitanti, per cui nel1921 si ehbe il con· 
shl(,l'eyole aumento del 12,2 %. 

Nella Yem'ziu Giulia invece il C't'nsimento del 1921 segno una diminuzione 
rispetto al 1910 (929.2;)1 u'hitallti al posto oi !)48.523). 

'La V(,llezia Tritlentilll! I>'t'gno tra. i due censimenti una sitnuzione. quasi 
stazionaria. 

Rispelto alIa uilllol'l1 la popolazion(, ('0.0.;1 si prelS('nta. (1): 
-

I'OI'OI. ... ZIO:\E I'RESENTIl 

con'dimora 
COMI''\RTIME'iTO in iJ,gglomerat.a spatsa 

I 
abituale t.emporaof'a . 

cOlnpl('S$o 

I 0 ,. I n I o· I o· ,. 
.0 0 

,. 
0 ,,- .<1 

Venezia Tridcnt.ina. I 658.795 6:!5.630 1 95.0 33.)(i5 I 5.0 530.8.39 80.6 127.956 19.' 

Veneto I 4. 1~3. 267 •. 030. 2:!5 9i,7 9:1.042 

I 
2.3 2,749.121 66.7 1.374.146 33.3 

Venezia Oiulia 97l1. 94~ 951.859 97 .. 2 27.083 :!.N 885.729 90.5 93.213 9.5 

N.B. - Censlmento 1931. cirooscrizione at 30 aprile 19M. La dlfferenza In meno di 1342 abitanti Ira la 
popolazione presente della.Veneua Trldentina qui Indlcata" qnella degll altrl prospetti (precedenti e 
seguenti) dipende dal paesaggio del comllne di Vatvt'8tino datlll provincia dl Trento a queUa dl Brescia. 

Nelle' zone di montagna la popolazione e maggiorm('nte ac('('ntratu pel' 
1Il"Cl'l>sita naturali. E' da. rieordare pl'ro. come saril ult'gIio illUl;trato pit) 
a\":Ulti, che in alcune vullat(' la popolazione 8parsa raggiunge p(,l'('('ntuali no
t ('Y\lIi spl'ciaillleJlte nelle zone tId lIH11'lI eiliu80 (I'u8t-eria). 

Rispetto aIle f:lIl1igIiI' il ('E'lIl<illl('nto 19:n, I;('gn:l (1,: 

FamlgU", ('om-iv"nze (' popolazione prt'sl'nte nI'l compartim('uti. 

Famiglie Con,"i\i!'llle I 'um~ro medio 
Popolalione I d<i componenti delle 

CO\IP.'RTIMF.!'ITO 
presente 

I ("om· 
numo", I com- I I.migli .. I ("OR-

numem IJOnenll ponenli ,"ive-nae 
I 

600. J3~ I I 
Venezia Tridentlna UH.112 615Ml 1.9.'iO 44.596 •• 2 22.9 

Veneto 4. 1~3. 267 I 774.~73 3.983.846 4. It» 139.421 5.1 M.O 

Venezia ·OIulla. 97l1.9!~ ~2t.1~)5 9O~.406 2.062 76.536 4.1 37.1 

(1) Istitut.o Centrale .<Ii :'>t.ati"ticll - Alllluario ~t.atistico Italiano, 1934·XII. 
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~e('onJo Ia prOfeN>lione: 

~opolaZione di 10 anni e pin addetta ad IIna professione, 
e1asslfieata secondo Ie I'ategorie profession ali (censimento .1931) (1). 

Popolaziont. 
di 10 anni e pH'l 

Su 1.000 perSOUd di 10 aoni c phI 
ad 'ette ad una prore~sione. appal'tenevano a 

CO.H P A II T III E' TO 

Venezia Tridentina .. 

Veneto ... 

Venezia Giulia 

addetta ad una 
p"Orel-sione ~ 

]-5 
Iotale §fi 

oumero ,0 bOG.I 
" 

I 520, 6761 294,941 56.61 507•1 

13. 107. 926

1

1. 705 172 54.9 518.2 

789. 429
i 

42.;.801 53.9 ! 844,5 

.~~ ~ ~o 

;~ ; 

~ ""~ c~ .- ~ 

223.9 40.5 

278.0 41.0 

3r.4.9 33.2 

~ § 0 £ 

~H 
'c .- 0 0 f:!~ o 'iii 4.l 

~"O - ~ ~~! e~ 
E ~ d .e.g Q. CJ~:: 

8 " ;!! E ,,~ '" :;; e 
" 

99.4 13.0 25.1 41.1 

77.5 7.0 18.2 18.9 

113.8 33.4 32.9 30.8 

~ 
E 
0 

"0 

N 

i 

49.9 

31.2 

40,5 

Da 'lue>lto I>peechio risulta ben eviJente il carattere ruraIe JeHa popoIa
zion!:! (nella Vene,zia' Giulia Ia percentuale e pin ridott a perche il Compal'ti
mentoe inffuenzato dalla presenza, in un puel>e agl'uriamente poveI'o, dei due 
gl'ONNi eentri indlll>triali e eomlllel'dali di TrielSte e Fiume). 

La popolal!iont:! l'ul'ale e non solo superiore a tutte Ie aUre categode, ma 
p~l' il Veneto e la Venezia'Tl'identina e anehe superiore alIa media genera Ie 
del Hegllo. . 

Hecondo i I'ilievi del censimento generale dell'agricoltura Ie Venezie figu
ranG come nclla tabella a pagina seguente. 

Hisultano dunque censite 3.943,617 pel'sone, che rappresentano ben il 
68,5 % dell'intera popolazione. Le persone aventi occupazione agricola am
montano complelSsivaniente' a 2.107.750, pari acil'ca il 36 % della popolazione 
totale, e que'lle a\'enti l'agricoltni'acome oecupazione pl'incipale 1.267.815 
pari Ii be.n il 22 %. II censimento agl'icolo conferma in pieno i dati del cen
simento genera Ie ('irca i cai'atteri prettamente rm'ali del territorio. 

Un rilievo assai impodante merita' il fatto del notevolissimo nnmero 
delle persone aventi lieU'agl'icoltnra occnpazione secondaria (il 40 % del to
tale) che sta a dimostl'al'e come il cal'attere misto sia profondamente diffuso, 
e lla anche una dimostrazione genera Ie di massima, come possa "l'eggersi 
l'economia rurale ad alta densita demografica, in zone relativamente assai 
pot-ere. E dimostl'a alb'est I'intima connessione esistente tra Ie vaNe classi, 
pel' cui in "realta non esiste mai una deliinitazione netta tra di eSlSe. L'agl'i
coltOl:e grande e piccolo, e ,spesso anche comme~ciante e industriale, e vice

versa. 

(1) Istituto Ceut:ale di Statistica - Annuario Statistico Italiano, 1934-XII. 
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, 
In tutte Ie clussi e categol'ie il possesso della terra e sempre molto desi-

lh~l'ato, e alla terra "engono spesso convogliati molti risparmi della grandis
!Silun maggiol'Rllzn delle' popoluzioni venete. 

Ceoslmeoto proresslooale della popolazlone rurale delle Venezle al 19 marzo 1930 
. (dati provvlsori) (1). 

CE'iSJME~TO 1'[lOFESSIO:fAl.E AGRICOLO 

~umero fatale Persone ce 0 II i t e (I D mig I I. ia) 
PRO\·I~CIE doi logll che hanno occupaztone a~rico'a 

<II laml~lIa in complesm 

o cOIl\'h'fOZ8 princi, .. I. I 8f("ondaria 

compllatl ma",hl I remmine maschi I temmlne .much! ! renuuine 

Bolze.no 2'- 691 I .0.9 &I,' 60,1 23.0 .,0 19,0 

Trento •. 65.0>5 

I 

150,2 152,8 68,9 26,9 2'.!,O 50,3 

Venesla Tridenlina 88.778 221,1 SSJ:,I 109,0 iII,B 211,0 88,8 

Belluno 3 •.• 66 99, • 97,5 25,9 25,1 21,2 33,3 

Padova .2.936 247. t 253,2 108,1 26,9 as,l 81,3 

Rovlgo .. 3S.9~ 122,0 120,6 58,5 28,& 7,5 31,9 

Trevlso • 60.386 2~,5 222.2 106,7 60,0 20,8 - 57,1 

Udlne. 103.579 2S, •• , 3M, 1 113,0 85,1 67,3 93,B 

Venezia. 38.233 166,7 139,3 68,' 30,0 13,3 32,5 

Verona 62.005 18',8 17i,4 100.8 20,8 11.5 42,1 

"'icenza. 6'- 793 195,0 19'.0 M.5 12,7 22.7 76,0 

Veneto • '78.818 1.&08,. 1.508,_ 88O,B 298,1 1'71, • MS,I 

Flume •• 9 .• 26 23,0 2~.l! 10,9 2,9 3" 9,l! 

Gorlala •• 2'l.569 &1,3 68,6 35,1 15,0 11.2 2'l,O 

Pola •• 38.888 103,7 100,7 59,1 6,3 7,9 39,6 

TrIeste 16.99\ 41,8 ",I H,O 5,3 7,7 11,9 

Zara ' ~. 317 6.9 6,7 ',2 3,2 0,9 1.5 

Venula 01011& , Zan • 88Ul 1l48.7 W •• 123,8 80,8 81,1 80.1 

Totale pnonl.. . SM. 888 1,971,0 1.970,. 898,1 888 •• 238,1 807,7 

Per quunto l'igual'da In distl'ibuzione tra Ie varie categol'ie degli nddetti 
all'agrieoItura, in attesu dei migliori eh'lIlt'nti che l'isulternnno dal een::o.i-

(1) Istituto Cl'utrale di StatistiC/l - Bollettino meusile di St~tisti(Ja. agraria. e fo
restale - Mal'zo 1931. 
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mento agl'icolo di pl'ossi bbl" . " ma pu lcazlOne, e mtel'essante riportare i dati del 
,censlmento generale: . 

Distribuzione degli addetti all'agricoltura 
secondo Ja condizione sociale del capo di' fBmigliB (1). 

CO:-lDIZIO'iE CAPO FAMIGLIA I Venezia I V t I Venezia GiUlial ' , 1100 ~~detli ' 
Tridenlioa ene 0 e Zara rrf' Venezlc alia 

agricoltura 

Conducenti terr('ni propri 52.796 144.250 55.059 252.10~ 54 
Fittavoli 2.615 65.513 1.462 69.590 14 
Mezzadri ed altri coloni .• 2.601 31.563' 3.427 37.591' 8 
Giornalieri ~d opera! eli campagna 7.272 70.389 5.729 83.390 18 
AI tri addettl aU'&gricoltura. 3.753 21.280 2.020 2i.053 6 

TotaJe addti"tti aU'agricoltur& . 69.0.37 332.995 67.696 469.7'l8 100 

Dallo specchio si deduce come l'enorme maggioranza degIi addetti al· 
l'ugricoltul'u (cirea il 76 %) abbiano cointel'essenza dil'etta con l'esercizio 
uelle aziende agrarie. 

n 54 % sono conduttori di terreni propri, il che sta a dimostrare l'as· 
sol uta prevalenza dei propl'ietari di terreni ed e un indice diretto della predo· 
minanza della piccola proprieta coltivatrice, specialmente nelle zone di mono 
tagna e collina della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia. 

~nfatti se si riferisce tale numel'O alla superficie agl'al'ia e forestale, e a 
quella agraria, si ha rispettivamente nella media geuerale un couducente di 
terreni propri ogni 15 ettarI circa di superfi'cie agl'ariae forestale, e uno ogni 
1] ettari circa di superticie agraria. 

Seguono come iinportanza i .fittavoli, categoria molto diffusa nel Veneto, 
speciah.nente in tutta la, pianura, e che come yedl'emo ha avuto un posto pre· 
dominante nella formazione della piccola proprieta coltivatrice. 

Sono ben note Ie qualita della popolazione rurale veneta, che. Ia fauno 
apprezzare ovunque nell'interno d'Italia, e in tutto il mondo. D'indole pa· 
cifica, sobria, laboriosa e intelligente ha particolari facolta di adattamento 
aUe piu svariate condizioni di ambiente, per cui con grande facilita. si sposta 
da una zona all 'altra , affrontando talora Iunghi viaggi e disagi di ogni ge· 
nere. Queste sue facolta di adattamento Ie hanno finora cOllsentito di vivere 
in notevolissima densita anche nelle zone relativamente povere della Regione. 
Basta pensare in prop~sito ad' alcuni Comuni dell'alta pianura trevigiana 

(I) Istituto C~ntrale di Statistica . «VII Censimento generale della popolazione 
al 2I-4:193I·IX» - ReZazione generale. - Roma, I935·XIII. 
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m't' rHggiuuge lIUIl (It'usitu dai !.!:iO ai 32() abitanti pel' kill' malgrado la uute
vole povel'tlL del sl1olo, 
, A favorire peru 10 H"iluppo della popolazione e a ~arla consermre ill 
lIIa~:>l' fitte arrampicah~ sui monti, Hui colli', e sulle magre sas!lose zoue del-
l'altu piamua, hanno molto contribu!t~:, " . ' 

L'cmigrazioue temporanea che dava sfogo ull'esuherante mano d'olil·ru 
muschile, Ia quale ~ntecedentemente alIa guerra, recavasi nei Paesi dt'i
l'Europa Centrale per parecchi rnesi dell'anno, e I"ientrava poi in Patria, prov
vista di llotevoli risparmi eon cui provvede\'a at! illtegrure Ie risorse uell'agl'i
coitl1l'a }leI' i bisogni famigliari, destinanuosi Ie SOlllme rimanellti, u migliorare 
Ie; tel'1"P, cspeeialmente Ie lIhitazioni, Magnifico tnoviml·lIto (1l1estO del\'emi, 
gl'llziolle temporanea, cile ha eonsentito un \'eramellte umlllil'abile sviluppo 
ecollomico,demogmlieo,sodule Idle povel'e zone della montagna, coUina f'd 
alta piunura, Movimento pUl'tl'OppO al'l'estato ora npi marasma del d'opo
guerra e uell'attl1ale el'isi, con conseguenze assai gravi, c0l!le uvremo pill 
oitrl· ad espol'l'e, 

Lo sviluppo ui talune industrie sussidiarie (filande, ('otonifici ecc,) {'ill' 
hanno dato 1I1voro in quasi tutta Ia zon\l collinare e di alta pianura. alle mi
nori forze Iavora.tive delle famiglie rUl'ali (donne, ragazze.), e assicmato 
quindi un notevole contributo per salUal'e il bisogno dei bilanci familial'i. 

1,0 I>i\"iluppn di alcune colture il cui prodotto facihuente smaltito <Iil'et
tll1!l('nte ("ite), 0 1101'0 trasfOl'mHZioue (geIso), sui mercati, assicurava anche 
su terre povere somme note,'olissime di denaro sonante, 

Lo s\"iluppo deU'im]ijstria turistica, che giii prima della guerra fio
rim in tutta Ia zona {'ollinare e montana, e de} resto llDl'he neU'alta pia-
1Illra, (lve gli ahitanti delle cHtI) , si l~ecavano volentieri a trascorrere l'au
tlllIllO. Attualmente qUI'\<;to' mo,'imento si e spinto pil) in su, (}llasi esclusi\-a
llll'nte nella zona, montana, dopo' I'allar;..:-amento' dpi contini, che 1m rieon, 
giUllto alla Pah'ia Ie ,1111:'ra"igliol<;e ,'allate del 'l'l'entino, dell'Alto Adig-e, del
I'Alto llelluuese e del Ta.l'Visiauo, 

Lo s\"iluppo intenso Ilei rapporti eOlllmt'rciali l'on centri eli commmo 
impOl-tanti dpllu Ue~iolle, e dl'i paesi estel'i vicini, fa\'Ol'ito'daHe ottiult' ,oil' 
di l'omuuicazione (stl'alle, fpI'l'ovie ('('c,). 

L' emigrazione. 

Uno lSguardo particolare 'merita il movimellto emigratorio, che come si 
uisse eIJIJe importanza preminente pel' nssicurare buone condizioni di vita a 
molta parte della popolazione rurale, specialmente deU'a~to Veuet~, e a con
selltire il notevole grado hi ruggiunto dl prosperih\, mulgrlldo Ie non f~vore
yoli condi7.ioni deU'nmbiente fisico. 
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In proposito riportiamo qui I ·f d· . 
rini relativo al Veneto (1): e Cl re 1 un mteressante studio del Prof. Pe-

1876-1880 
1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1914 
1920-1924 
1925 . 
1926 . 
1927 . 
1928 • 
1929 . 
1930. 

1876-1880 
1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1914 

ANN I 

ANN I 

Emigrazione totale. 

Veneto Regno % del Veneto 
sui Regno 

(in migliaia) (in migliaia) 

32,2 
40,8 
76,7 

100,0 
106,7 
101,0 
96,5 
89,5 
62,9 
67,3 
55,1 
43,9 
29,7 
33,0 
74,0 

Emigradone rurale. 

Numero degli agricoli 

emigrati aU'estero 

3.'131 
14.774 
38.183 
30.239. 
23.405 
17.574 
12.862 
i2.448 

108,8 30,5 
154,1 26,5 
221,7 34,6 
256,5 39,0 
311,4 34,3 
554,1 18,2 
651,3 14,8 
519,4 17,3 

370,3 17,0 
280,1 24,0 

263,8 20,9 

228,1 19,3 

150,0 19,7 

149,8 22,0 

280,1 26,4 

1

" % sullo. toto.le 
emigrazione veneta 

(europeo. e transoceo.nica.) 

12,2 
36,2 
49,8 
30,2 
21,9 
18,2 
13,3 
13,8 

(1) Istituto Nazionale di Economia Agraria - Rapporti tra proprieta, impresa II 
mana d'opera neZZ'agricoltura itaZiana - XV - Prof. DARIO PERINI -. Veneto. - Roma, 

1933-XII. 
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Dn. tali cifre si rileva come ben imponente fu il movimento emigratorio
del Veneto, nel periodo che va dall'unificazione del Regno aUo scoppio della 
recente grande guerra. Nei primi anni l'esodo dei lavoratori e una conseguenza 
della gra.vissima crisi agl'aria, del periodo 1870-1890. Essi si allontanano ill 
genere definitivamente cercando mezzi di sussistenza nei paesi trllllsoceanici, 
e pal'ticolarmente nell' America del Sud. Non mancall:> pero casi di emigrmiti 
the avendo fatto fortuna, sono poi l'ientrati in Halia. 

Ma illllovilllento di maggior interesse si rileva nell'emigrazione tempora
nea, che si manifest a nelle forme che abbiamo gia sopra descl'itto. E' tale 

. lllo\'imento che costituisce per tanti anni 10 sfogo naturale delle popolaziolli 
rurali del medio ed alto Veneto, assicurando COIl Ie l'imesse !lei ~'isparmi il 
cOlllpletamento llei mczzi di sussistenza, del miglioramento del tenore di Vit.l e 
per far progredire l'efficenza dei rispettivi ol'dinalllenti produttivi. E' pel' 
e:-ffetto di tal movimento che si spiega, come si disse, molta parte del pro
gresso conseguito da tutte Ie zone dell'alto Veneto, ove si notano, su terre 
porerissime, bellissimi fabbricati e ardite sistemazioni del terreno. . 

Negli anni del dopoguerra il Veneto mantiene per il numero degli espa
triati il primo posto tra i compartimenti italiani, con cifre variabili tra 
il12,9 % del 1921 ed il 24,8 % ne11924, con la massima pe~'centtlale nel mmi
mento verso i Paesi c~mtinentali, con un massimo del 32,3 nel 1935 e minilllo 
del 15,1 nel 1929. 

~ell'espatrio verso i Paesi transoeeanici il Veneto viene subito dopo la 
Sicilia (1). 

('erto pero che la preferenza rimalle per i Paesi continentali, con un 
ritmo ehe appare anche uttraverso i tempi e Ie profonde variazioni nel numero. 
pressoeh~~ costante, come 10 dimostrano i seguentf specchi: 

ElUigrazione per I Paesi eontinentali. 

1 
Bellullo (massima) 

.Anno 1884 
Padova (minima) 

~ 
BelluIlO (massima) 

Anno 1925 
Rovigo (minima) 

97, I della totale 

65,4 

90, 5 della totaIe 

78,3 » 

(1) Istituto Centrale di Statistica - « Statistica delle Uigrazioni da. e per I'Estero » 
- Anni 1928-1929 e 1930 con confronti daI 1921 aI 1927 - Roma, 19M-XII .. 
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• Emigrati espatriati e riespatriati delle Venezie 
seeondo Ie ProvlDcie di provenienza e la destin . aZlone continentale e transoceanica. 

Annt 1925-1929-1930. 

PROVISCIE 

Rolzauo •. 

Trento 

V.Desia Tridenlina . 

BelinDa. 

p adova. 

loyigo 

Tre 

r 
visa 

·dine .. 

• 
V 

enez.ia 

erona. 

• ic-eDza . 

'ume Fi 

G 

p 

orizla ... 

ola 

ieste .. Tr 

Zara .. 

.. 

Venelo . 

Venesia Giulia e Zara . 

Tolal. generale • 

CO'TI:'iE.''lT.UE 

1928 I 1929 I 1930 

I 
431 289 I 506 

1.209 1. 7451 7.039 

1.840 2034 7.545 

I 4.318 4.486 7,689 

I 
1.142 1. 316 5.8U 

1';7 273 J.WI 

I 2.271 2. 651 7.104 

110.706 13.029 25.852 

471 397 4.995 

945 1.125 •. 458 

2.402 4<.166 9.378 

28. 432 27.443 88.785 

33 40 195 

612 1.072 2.501 

141 73 ].394 

)"9 .- 203 1.655 

28 ] 38 

888 L889 5.738 

25.058 30.888 80.093 
I 

TRA'-SOCE.UICA TOTALE 

1928 I 1929 I 1930 1928 I 
j'I930 I I I 

1929 

I I 
I 

35 1 51 . 17 482 324 523 

948 895 1.150 2.157 2. &10 8.189 

999 930 1.181 2.1139 8.984 8.712 

i38 stO 425 5.056 5.026 8.114 

301 267 347 1443 1.583 6. IRS 

60 28 27 237 301 1. 475 

1.t08 1.022 1.488 3.679 3.e'3 8.592 

9.MB 2.244 3.050 13654 15.273 2~. 902 

183 136 188 654 533 5.183 

275 230 317 1.220 1.355 4.775 

1.071 916 9M 3.473 5.082 10.332 

8.984 5288 8.798 211.418 32.828 78.581 

4741 506 290 507 5loG 4S5 

2.572 1.311 892 3.184 2.383 3.393 

2.105 1.061 , 1.134 2.2loG ].734 2.528 

1.252 1.235 603 1.42<1 1.433 2.348 

21 n 25 49 42 63 

8.424 1.754 3.034 7.410 8.143 8.817 

14.407111.067110.997 39.(65 41.933 91.090 

Xaturalmente sono avvenuti profondi spostamenti relativamente ai Paesi 
continentaIi \'er~o cui si sono diretti. gli espatriati. Infatti nel mentre in 
precedenza si dirigevano verso i Paesi dell' Europa Centrale, nel dopoguel'ra 
invece la maggiol'anza si e diretta verso Ia Francia ed il Belgio, molto attratta 
dai lav011 di ricostruzione nelle zone distrutte dalle operazioni belliche, come 
pure note,'oIissimo si e manifestato il movimento verso la Francia del Sud, 
ove facile era l'occupazione neUe vaste aziende agl'icole in corso di continuo 

progressivo spopoIamento. 
In proposito interessante e l'icordare il movimento manifestatosi tra il 

1922 ed il 1927, delI'esodo di molte famiglie rlIraIi vel' so In. Francia meridio· 
llale. Gli aIti prezzi raggiunti dalIe terre ill quel periodo, hanno indotto molti 
contadini a velldere il podere per emigl':lre col riCllvato in Francia, nellezone 



- 20-

pill spopolate, ove le tel're venh'ano offerte a prezzi molto bassi, di gran lunga 
illfel'iol'i anche in relazione al reddito, a quelli a110ra c0I1.'enti nella Madre 
Patl'ia. E' avvenuto cOlSl che moltissime famiglie specialmente delle Provincie 
di Treviso e Vicenza, e dell'alta pianura, hanno acquistato terreni nei dipar· 
timenti ill Tolosa, Agen, Bordeaux ecc., tra.piantandosi cola definitivamente. 

Purtroppo il movimento, svoltosi al solito in forma caotica, ha dato luogo 
a numerosi gravi inconvenienti. Innanzi tutto la smallia della proprieta ha 
portato i contadini ad allargare eccessivamene Ie superfici acquistate, non 
tenendo sempre conto della qualita delle terre e dei mezzi disponibili per Ie 
scorte e 10, conduzione dei poderi. Inoltre il movimento di continua affannosa 
richiesta di terre, ha natural mente eccitata la speculazione, che fu esercitat.'l 
su largo, scala in tutti i Dipartimenti del Sud. E' cosl che molte famiglie 
Yenete cola trapiantatesi, si tro"arono alIa fine in condizioni di ben grave 
disagio, e spesso dovettero rivendere i fondi, trasformandosi in affittuali, mez· 
zadri e braccianti. 

••• 
L'emigrazione ha subito un profondo rallentamento dopo il 1930, a se· 

gnito dell'aggravarsi della crisi internazionale. In proposito valga il con· 
fronto tra Ie medie 1921·1925, 1926·1930, Ie annate 1928·1929·1930 ed il1933, 

Espatriati e riespatriatl daUeVenezie (in migliaia). 

VI!:'IEZIA. TRIDE:'ITI:'I.' I VENETO 

I 
VENEzn GruLlA. 

A. N l'\ I Lavoratorl La"oratori IAvoratori 

Tolale I dl cui Tolale I di cui I 'folale I di cui In per paesi In per paosl io per pae5i 
complesso CO [1- colllpiesso I COD- complesso coo· 

!inonlali tinenl.1i linentali 

1921-19'25 (media 

I annua), , 5,5 - - 6',2 - - 5,5 - -

1926-1930 (ld.) . 6,' - - 4i,6 - - 6,9 - -
19'.ld .. . . 3,9 2,6 1.6 30,2 29. 22.' 8.' 7.4 1.0 

19'2~ . 5.8 3.0 2.0 34.4 32.8 27.t 8.5 6.1 1.' 
I 

1930. 12.1 8,7 7,5 76,7 73,6 66,8 11,4 8,8 

I 
5,8 

1933. ... 9,0 2,2 1,9 19,7 12,3 10,6 I 10,8 1.6 1,2 

COllie "edesi il movimento che ha ayuto una punta considerevole nel 
1!l30, si e ridotto ora in dfre veramente modeste, con ripercu8sioni note"oli 
sull'economia agraria di molte zone delle Yenezie. 

Infutti, sl'l'ondo quanto fn gil), rile\'ato, lao grande maSSlt dei lavoratori 
(,8patl'iati interessa l'agricoltura. Per quanto nelle statisticheufficiali i la,·o· 
l'ato1'i agl'icoli figurino con percelltuali molto modeste, eben noto che molta 
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parte di quelli elle figurano come manovali, braecianti ecc., oppure come oc
cllpati nelle. c~tru~ioni e.dilizie, idl'auliche e stradali 0 industrie, artigianato, 
sono autentlCl a.gl'lcoltOl'l, nella grande maggioranza piccoli proprietari. 

Interessante in ogni modo e rilevare come l'emigrazione interessi tutte Ie 
provincie delle Venezie (ad eccezione di Bolzap.o) con alIa testa Udine, se
guita da· Belluno, Vicenza, Trento, Treviso e Padova. 

Delle provincie redente e in testa Trento, che ha sempre dato, come si 
vedra. nelle relazioni particolari, un forte contingente all'emigrazione. 

Positivo e il fatto che l'emigrazione interessa Ie zone agrarie menu fertili 
(montagna, collina, alta pianura), e che ha contribuito largamente ad assicu
ra·re 10 sviluppo economico-demogratico di tali zone. Varresto quasi completo 
di questi ultimi anni, ha sicuramente di molto aggravato Ie condizioni gene
rali gia. depresse per causa della crisi. Anzi si puo dire che se l'emigrazione 
avesse continuato col consueto ritmo, la crisi avrebbe avuto ripercussioni assai 
modeste. 

Certo ove si consideri, ehe il solo Friuli riceveva prima della guerra ri
messe annue per circa. 50 milioni oro, e che nel dopoguerra si e arrivati in 
aleuni anni a. circa 150 Dl{i:lioni,. risulta. ben ~'identequale enorme ripel'cus-
8ione abbiano ricevllto i terri tori dall'arresto dell'emigrazione. 

Rimesse ridotte in minimi termini, e permanenza in Patria a gravare sui 
hiljllld famiglia.ri delle persone, che per alcuni mesi dell'anno vivcvano al
I'Estel'o, hanno compromesso Ie condizioni economiche e sociali dei predetti 
territori,e particolarmente quelle della piccola proprieta. coltivatrice, che si 
era sempre difesa e sViluppata attl'averso Ie risorse dell'emigrazione. 

Come si vedra, molta parte dell'indebitamento di cui soffrono tali zone 
sta in relazione con l'arresto dell'emigrazione:' 

AIle deficienze per ora ha proYVeduto il Governo nazionale fascista., COil 

la politica lungimirante dei lavori pubblici e con la vigile ,assistenza a mezzo 
degli organi opportunamente creati dal Regime. 

E' da :wspicmoe pero una fut~ra ripresa, col ristabilirsi delle condizioni 
normali dei ra pporti internazionali. L'Italia, che ha mandato i suoi figli in 
tutto il Mondo, a, valorizzare terri tori deserti, ed a costruire opere grandiose, 
ha ben diriUo di trovare equo collocamento alla sua manu d'opera esuberante, 
onde assicurare i mezzi di sussistenza aIle sue popolazioni agglomerate in zone 
relativumente povere, e in progressivo ~viluppo demografico sociale. 

. Prima di chiudere queste brevi considerazioni suI movimento emigratorio, 
ricorderemo infine anche la parte negativa che esso ha nei rifiessi agricoli di 
Dlolte zone, in qu~nto clli emigra, sia pure temporaneamente, nei ~eriodi di 
permanenza in Patria non puo dedicare che modeste cure al proprIO ~odere, 
ehe spesso rimane·affidato aIle donne. , _. 

Cel'ta1l1ente Ie donne hanno un posto eli notevole importanza.nell at~ln~a 
aO'raria. di tutte Ie zone a piccola propriet;}' con 1l10vimento emlgratorIO, III 

q~nnto suI 10ro 13voro e sacrificio riposa la sorte di moltissi1l1e azienele. 
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e~ltur.a ed anche, come vedremo, nella formazione della piccola proprieta col. 
hmtrlce, rappresentando un notevole cespite di reddito per Ie famiO"lie l;U. 

rali, che in genere in tali industrie occupavano donne e ragazzi. .. 
Tra Ie industrie tessili sono anche da ricordare quelle a carattere fami . 

. gliare, diffuse in alcuni Comuni dell'alto Trevigiano, del Friuli e del Veronese. 
L'industria zuccheriera ha acquistato grandissimo sviluppo nelle provin. 

cie di Verona, Padova, Venezia e speciaimente di Rovigo, nelle zone caratte. 
ristiche perla coltivazione della barbabietola. Anche tale industria, oceu.· 
pando sia pure per un breve periodo molta mana d'opera (nell'interno degli 
stabilimenti e per i trasporti), costituisce una fonte di reddito notevole per Ie 
masse rurali, complemento spesso importantissimo aUe risorse famigliari. 

Anche l'industria molitoria era un tempo molto diffusa nel Veneto, con 
impianti industriali. di notevolissima importanza. 

L'industria mineraria e sviluppata specialmente in alcune zone di mono 
tagna e collina (Veronese, Trentino, Istria Orientale ecc.) e costituisce pure 
una notevole risorsa per molti piccoli proprietari coltivatori. 

Importantissimo e il progresso ra.ggiunto nell'ultimo trentennio dall'in. 
dustria idroelettrica che ha compiuto passi giganteschi, coli poderose realiz: 
zazioni nelle provincie di Treviso Bellnno, Bolzano, Trento, Udine, ecc. 

Le industrie navalie metallurgiche hanno particolare importanza It Trie· 
ste, .Monfalcone, Venezia. Poderoso incremento hanno avuto nel dopoguerra 
lIel porto industriale di Venezia, con ripercusslone notevole, come si vedra" 
nelle zone vicine, per il richiamo di moltissima mana d'opera dalla campagna. 

Le grandi attivita commerciali sono naturalmente importanti nei mag· 
giori centri, ma il medio e piccolo commercia e diffuso assai largamente anche 
nelle zone rurali, ove accade assai spes so di trovare la figura mista deU'agri· 
eoltore..commerciante. 

Tra Ie attivita commerciali meritano rilievo' per i lora rifiessi con gli 
sviluppi agrari i Magazzini gellerali di Verona, Padova, Bolzano destinati a 
sicuro avvenire, nella sviluppo dei traffici verso i Paesi dell'Europa Centrale 
e del Nord. 

• L'attrezzatura di taU magazzini e di grande importanza, specialmente 
perla conservazione e preparazione deUe merci orto.frutticol~, la cui. p~odu. 
zione e in continuo incremento, e assumera di certo ip. avvemre ulterIOrl po· 
derosi progressi, quando sarnnno rimossi gli ostacoli che si frappongono al 
lllOdmento commerciale con l'estero. 
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Viabilita. e comunicazioni. 

II Veneto ha avuto sempre Ia fama di possedere ottime sh·ade. Le granoi 
vicende politic he ed economic he che il territorio ha subito nelle varie epoche 
IStoriche, hanno infl.uito assai nello sviluppo della viabilita. Nell'ultimo ven
teJlDio poi Ie strade, sia per Ie necessita della guerra, come per Ie cure parti
colari del Regime fascista, hanno raggiunto un grado note,volissimo di per
fezionamento. 

La rete sia principale, che secondaria e assai estesa, specialmente nelle 
zone di alta e media pianura, ed anche nelle grandi vallate alpine. Maggior
mente difettano di strade ancora Ie zone collinari, alcune vallate alpine, e Ie 
zone di bassa pianura. Sono pero in corso moltissime iniziative per l'ulteriore 
~viluppo delle strade, sia a mezzo degli Enti Pubblici (~tato, Provincie, Co
muni, Consorzi di bonifica.) come per cura dei privati, i quali giovandosi dei 
particolari contributi statali per Ie strade interpoderali stanno compiendo 
opere assai notevoli. 

.Assai importanti sono pure Ie cOlllunicazioni ferroviarie, come si rileva 
dai seguenti dati: 

Rete esercitata (in chilometri) 

COliPARTIl\IE~TO I I in compieBSo I in compieBSo daU'industria daU Stat dallo Stato privata 0 0 perlOOOkmq.\ per lOO.()()O 
e daU ·industria di superflcie abitanti 

Venezia Tridentina 525,1 143,3 668,4 49,0 100,2 

Veneto . 1.192,4 334,8 1.527,2 59,9 36,6 

Venezia Giulia. 1. 049,5 1,6 1.051,1 117,4 106,5 

Totale "2.767,0 479,7 3.246,7 67,6 56,3 

Complessivamente rispetto agli altri Compartimenti Ie Venezie dispon
gono di un numero maggiore di chilometri, ma in relazione al territorio, il 
Veneto e In Venezia Tridentina hanno una rete a~sai minore delle altre zone 
d'Italia. Rispetto poi alIa popolazione il Veneto ha uno sviluppo ferroviario 
rela.tivamente limitato. 

A tale deficenza suppliscono come si e detto largamente Ie ottime strade, 
sulle quali si sviluppa intensissimo il traffico attraverso Ie linee tranviarie e 
speeiahnente queUe a utomobilistiche. 

Inoltre il Veneto dispone di un'ottirna rete tIi navigazione, lungo Ia quale 
si svolge un tratlico assai intenso. 

Nel eornplt'sso dunque ottime condizione di viabilita e di comunieaziont', 
ehe ('ollst'ntono quasi ovunque i pio. arnpi sviluppi nlle attivita econorniehe, e 
Ie piti adatte eondizioni per la miglior vita socia Ie. 
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Condizioni igienico-sanitarie. 

~'intlero territorio, ma piu particolarmente il Veneto, ha compiuto grandi 
passJ,. ne campo del migIioramento igienico-sanitario. Sono ben lontani i 
tempi tristissimi, in cui in moltissime zone del Veneto imperavano nelle piu 
tragiche condizioni di miseria la pellagra e la malaria. 

La pellagra ormai e del tutto scomparsa e di essa non rimane pitl che il 
triste ricordo. Cic) e in buona parte dovuto aHa profonda trasformazione eco
nomico-sociale subit~ dal territorio dopo l'unificazione del Regno, special
mente nel campo del progresso agricolo, per cui furono redente vaste esten
sioni. E' opportuno perc) anche ricordare il contributo dato nella. lotta contro 
la pellagra da unanobilissima Istituzione sorta a Mogliano Veneto, che, ha 
condotto la lotta decisiva finale contro il terribile flagello. 

Per quanta si riferisce alIa malaria, Ie grandiose opere di bonifica e tra
sformazione fondiaria compiute nell'ultimo cinquantennio, rna specialmente 
dalla tine della guerra ad oggi, hanno consentito un profondo e vastissimo 
miglioramento. 

Accanto perc) all'azione indiretta e. pur decisiva della bonifica, una lotta, 
ottimamente organizzata di carattere diretto viene condotta attraverso una 
particolare organizzazione sanitaria-assiste.nziale, la Quale fa capo alI'Isti
tuto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie, che coordina in 
forma opportunissima i Comitati pl'ovinciali. 

Podel'osa e l'azione dell'Istituto (1) e dei predetti Comitati, provvedendo 
nonsolta.nto alla campagna dil'etta contro la malattia e Ie sue cause, ma 
anche ad una particolarislSima <Ulsistenza, agli ammalati, e specialmente. ai 
bambini, che e veramente provvidenziale agli eJfetti sanital'i e sociali. Tale 
lIzione in sintesi comprende: 
. Assistenza diretta agli ammalati in Oppol'tuni ambulatori istituiti nei 
principali centri malarici. A dare un'idea dell'importa.nza di questa azione 
valgano Ie seguenti cifre: 

Persone assistite negli ambulatori (campagna antimalarica 1933·34). 

Provincia ill Rovigo N. 6.035 Provincia di Treviso N. 151 

» Verona. 1.349 » Ddine. 3.157 

» Padova. 737 » Trieste 1.374 

» Venezia. 6.459 » Pola 1.984 

Assistenza ai bambini malal'ici merce l'opera di asili mobili, di asili 
tissi, ill colonie temporanee e permanenti. In ogni asilo i piccoli malarici 

(1) Gli elementi mi sono stati forniti dal giovane e valente Direttore dell'Istitu~o 
Prof. Piero Sepnlcri .. L'Istitnto, presieduto. con g;~nde amore dal Pr0,f- C,omm. Antollio 
Garioni, venne istituito nel 1922 con mezz~ formtl dallo St!lto,. dall I~tltut~ Federal~ 
di Credito per il Risorgimento delle VeneZIe, dalle Casse ill RlsparmlO, daJ ConsorzJ 
di Bonifica, ecc. 
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vengono curati e nutriti, e in moltissimi cusi riUonati alla salut~ con effetti 
\'eramcnte ottimi ovunque, /lnclle nel campo politico.sociale. 

Protilassi antiunofelica, conuotta a mezzo di appositi uisinfettatori 
(una scssantina in tutto) i quali sono dislocati nelle zone anofeligene pili im. 
pOl·tanti, specialmente interl:'ssanti g/i nbitati, e ivi operano con quei ml:'zzi 
di cui la scienza oggi uispone, sia nell'interno delle abitazioni, come nei fo· 
cohu'i anofeligl:'ni (cltnali, st!lgni, barene ece.). 

Protilassi cllininica, che viene attuata secondo il Illetouo di Ross, m:l 
clle e stnhL Ol'll limitata per ragioni ui on-ia economia alla gente nuova; che 
anin1 Ilelle zone di bouiticu, e ai pochi uhitallti llelle zone malariche non ma· 
Iurizzati. 

Centri uiagnostici speciali, i quali sono di grande utilita specialmente 
nelle zone Iontane (lui Iaborutori pl'(winciali, consentelldo la diagnosi illlme· 
diata nei casi uubbi (spesso i pii\ gruvi), ed il tempestivo intervento del me· 
dico e dei servizi. 

Stuui, ricerche, propaganua. Attivita di grande importanza, dovute 
ai valorosi medici Illalariologi, che si dedicano con ulllmirevole fervore alIa 
lotta contro il terribile flugello. Nd complesso proHiuenze vera mente ottime, 
aIle quali concorre largamente 10 stato, ullitamente ai Consorzi di Bonifica 
ed agli altri Enti Pubblici (Provincie, COllluni ecc.). La, malaria gia forte· 
mente ridotta e destinata in breve volgere ui nnni a scompnrire non nppen:l 
saranno completnte Ie opere di trnsformazione fOlHliaria ora in yin di attU:l' 
zione, come e tlescritto in ultra parte tiel presente lavoro . 

• • • 
Per quanto si riferisce aIle nItre mulattie, meritlt di segnalare l'intcnsa 

lotta, che viene condotta nelle Venezie come aItrove, contro Ia tnbercolosi. 
Signiticative in proposito Ie seguellti cifre: 

Somme r8('colte dill Consorzl antltubl'reoillri lIel 1933. 

Venezia Tl'identina. 
Veneto •.•••.• 
Venezia Giulia e Zara 

Totale 

L. 209.000 
1.316.000 

417.000 

L. l. 942. 000 

Perle altre malattie e speciulmente pel' qnelle infettive, Ie condizioni sono 
nel complesso assai buone, con una orgn.nizzazione st1uita,rilt wl'amente ri· 
spondente quasi ovunque alle pili moderne neeessiti\" Le Venezh~ contano un 
('omplesso di 305 Istituti Ospitnlieri (tre ui meno della Lombardia che e la 
ph\ rices u'Italia, ui tali Istituti). nella genel'aliil\ assai ottimnmente attrez· 
zati, con ben 4:1.471 Ietti (snperando In stessa Lombardia). 
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Opere assistenziali . 

. In tutte Ie Ve~ezie per cura particolare del Regime Fascista, sono gia 
ottlmamente orgamzzate Ie .varie opere ass~stenziali; e precisamente: 

Colonie climatiche estive (marine, montane, elioterapiche lluviali ecc.) 
diffuse anche nei pin piccoli centri. ' , 

Assistenza invernale con Ia distribuzione di razioni viveri; carbone, 
legna, indumenti ecc. . 

Assistenza alIe madri rimpatriate specialmente dalla Francia. 
Befana Fascista. 

Assistenza dell'Opera Nazionale per.la protezione della l\laternita e 
Infanzia. 

Uomplesso di attivita veramente mirabili che arrivano anche ai pin mi
nuti centri di vita civile, e del tutto provvidenziali negli anni di dura crisi 
ehe si stanno attraversando, specialmente per Ie zone rurali, che una volta 
ilrano Ie pili dimenticate. 

.. * * 

Inline e da ricordare come Ie Venezie dispongano di una fltta rete di Isti
tuzioni pubbliche di assistenza e beneficenza Ia cui attivita si estende anche 
nelle zone di campagna. Ad esse molto ha contribuito il patriziato Veneto e 
eostituiscono anzi uno dei segni tangibili delle opere compiute dalla nobilta 
veneziana, anche nel periodo pin triste della sua decadenza. 

Istruzione pubblica ed agraria. 

n Veneto era cinquant'anni or sono tra i Compartimenti italiani con 
una percentuale tra Ie pit) elevate di analfabeLi. 

Un cammino enorme per Ia redenzione di tale piaga e stato compiuto, 
come puo constatarsi dalle segueJ?-ti cifre: 

Analfabetismo nella popolazione presente di eta superiore ai 6. anni. 

Analfabeti BU 100 abitanti 

COMPARTIMENTO di etA. Buperiore ai 6 anni secondo i censimenti 

1931 I 1921 I 1911 I 1901 I 1881 

Venezia Tridentina 2 2 - - -, 
Veneto II 15 25 35 54 

Venezia Giulia. 12 15 - -
I 

-

E' a prevedersi che nei prossimi anni, anche per l'impuiso ora dato al
l'istruzione, l'analfabetismo scomparira completamente. Nel complesso l'istru. 
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zione pubblica e ottimamente organizata, come si potl'a ben rilevare dalla. 
specchio seguente: 

Seuole, elassi, au Ie - Personale insegnante. 

\ Per 100.000 _bit_nti Alunni 0: 
!!! ~ " ~ 

I 

!! "';; 
OOMPAI\T1ME~TO 

0 r.! "3 

I '" i = 21 ;i\ ]~~ " g ~ Jl t:i < c ""': ,,~ :a " 8.~ 
.. :a t:i :< ~ .. - <=> .. " ~ "-

Venezia Tridentina . 8.672 4.722 2.588 2.563 708 15.369 384 40 22 337 

Veneto 13.631 15.405 10.034 10.294 369 13.754- 247 56 37 595 

Venezia Giulla e Zara . 3.437 4.758 I 2.588 2.823 482 12.979 286 45 ~7 256 

Le condizioni sono veramente ottime nella Venezia Tridentina. Nel Ve· 
neto e nella Venezia Giulia esistono ancora molte deficenze, dovute nel Ve
neto anche al fatto dell'enorme aumento della popolazione, verifieat~si neI
l'ultimo einquantennio. 

Le defieenze maggiori si l'iseontrano nelle zone di reeente bonifiea, ove 10· 
sviluppo demografico e stato eosi rapido, che alIa istruzione pubbliea e statu 
quasi impossibile di provvedere in modo adeguato. Tuttavia provvidenze sono 
gia. in corso per eliminare tali defieenze, come pure intensa e l'attivita. nella 
Venezia Giulia per assieurare Ia migliore organizzazione della seuola. ele
mental'e. 

Per quanta riguarda l'insegnamento medio e superiore;· merita di ric or
dare accanto alIa ottima organizzazione degli Istituti medi e Superiori 10 
sviluppo delle Scuole Agral'ie, che hanno avuto di certo influenza decisiva 
nel pl'ogresso agricolo del territorio. . 

Esistono due Istituti tecnici medi agrari (Conegliano e Brusegana) e nu
merose Scuole pratiche di agricoltul'a (Mira, Quinto Valpantena, San Michele 
all' Adige, Pozzuolo del Friuli, Parenzo, Capodistria, Pisino, Dignano ecc.). 
Tra tutte brilla la Scuola di Conegliano, i cui allievi disseminati si PUQ dire 
Il('lle zone viticole di tutto il mondo, hanno dato e danno tuttora un magnifiCO 
contl'ibuto agli sviluppi del progresso agrario. 

L'istruzione agraria viene completata da alcune aItre Istituzioni minori, 
come per es. Ie Scuole di 'Caseificio di Thiene (Vicenza), del Mas (Belluno), 
di San Vito al Tagliamento (Udine), la Seuola per Pastol'i di Iuribello 
(Tl'ento) istituita da quella Cattedra di agricoltura con i mezzi forniti dal 
Ministero dell' Agricoltura, In Scuola di Theodone (Brunico). 

Infine ricorderemo il magnifico sviluppo assunto dai corsi per i giovani 
eontadini, eondotti dai tecnici delle Cattedre ambulanti di agrieoltul'a e· 
assai largamente fl'equentati. 
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In proposito valgano Ie cifre seguenti: 

Corsi al eontadini nell'a uno .1933-84. 

I 
COR S' 

~~ 

le~ 
Specializzati o~ 

":;-
CATTEDRE I! .. 

1 «.2 
~ 

I~ ~& 
3 

~ ~~ o ~ " =0 " 
I~r 

= -::u = ~ = 0, ~ .,-
~ ~ ~~ 

",,, -" .:1 .!! c:iE 

i~ ~ Ii :i- ~f 
E= .::" e-< "8 :;; ~ 0" 
-~ ~ 

0;;; .,= E-<!l =." '2 ~~ =", 3", I! :;~ C. E-< .., '" >~ " .. o~ 8~ "" u ~.;:. 

-1'9 

I 1 1 

DeUooo 7 371- 71 1 _1- - 6 77 5 82 

Balzano. , 21 3 .3! - -1...,- 21- 4 - 28 3 pI 
lI'Iome. 2 - 2 31- - - - - - 4 11 , ]5 

Gowll .. 8 - , , - - 2 - - 2 3 23 6 29 

Padov .. 14 1 9 6! - 2 11 - 6 - ] 50 6 56 

Pol .. 10 I 3 
, ,i 5 - 2 - _1- 9 37 , 41 I I 

Rovltro 3 - 2 , 1- - 4 8 21 4. 4 31 4 35 
I 

Trent<>. .0 8 12 12 - - 6 ~ - , - 52 4 56 

Trevlso 1 21- 9

1

- 17 2 -1- 2 ·1 34 5 39 
I 1 

TrIeste. 6 - , 
15" - - 1 -I 1 - 3 30 2 32 

I 
! Udlne. 3 112 16 7 i- 61 I - 4' 2 6 57 12 69 

41-
I 

Vanezl" • 71 1 6 13 - 2 -"- 6 39 4 43 

Veron .. :1 3 11 - 17 - - ]5 -':'1- - 55 3 58 

Vloen,... 2 1 7 - - 9 - - - 4 31 5 36 

Z .. r .. ~I-=- 3 -
61-

- - - - - 12 , 16 

Total! 95 1 2, -;1134 28 34 43 1 25 13 18 47 567 -;I~ 
I 1 

~tlmero 
dei lrequeotalorl 

" " " " '6 ~ E-< 

3.27' 2.603 

].3.0 ].3]0 

638 553 

].059 938 

3.0M 2.802 

1.678 1.207 

2.169 1.826 

4.362. 3.347 

2.2]2 1.362 

1.499 1.243 

2.367 2.278 

2.280 2.058 

I.OS7 9740 

1.756 1.310 

369 304 

29.102 24.113 

~ 

" 0 
:!! 

" 0 

'" 

671 

-
83 

]21 

24 2 

47 

3 

1.0] 

43 

5 

850 

256 

9 

2· 

n 
4 

3 

46 

65 

4.98 9 

Sembra inutile illustrare l'importanza di detti Corsi. Vedremo meglio 
piu innanzi Quale immenso val ore essi possano assumere, nel quadro del fu
turo sviluppo delle iniziath:e a favOl'e della piccola proprieta coltivatrice. 

Caratteristiche generali dell'agricoltura. 

RIPARTIZIO!oo"E DELLA SUPERFICIE. 

Le Tre Venezie, compresa Zat:a, avevano, al 21 aprile 1931-IX, una supel'
ficie territoriale di ettari 4.8040.666 (1), ed ettari 4.224.159 di superficie agl'a
ria e forestale. 

La mOlltag1l.4, che occupa il 47,3 % dell'intera superficie agraria e fore
b-tale, raggiunge altitudini notevoli, con gruppi montani poderosi compresi 
tra i 3.000 e i 3.500 metri, e pl'esenta Ie ben note carattel'istiche: ampie vallate 

(1) Vedaai nota (2) a pag. 7. 
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live scorrono i muggjori tiumi (Adige, Brenm, Piuve, Tagliamento, Isonzo) 
con tel'l'eni di fondo valle di origine glaciale 0 alluvionule, in genere intensu
mente coltivati a colture erb~\cee e legnose; e una serie intricata di valli 
contIuenti, pill 0 meno umpie, che Ie allacciallo aIle catenc lllontuose. Pendici 
inferiori dei monti con colture aruoree fn1ttescenti, spedalmente Iu vite cd 
nlberi da frutto. A mano, a manu che l'altitudine cresce, prati, pascoli, bosco, 
illterseeati qua e Ii), da appezzamenti con l'oltul'e yarie (patate, gr.lllotmco, 
saraceno, grano, segale, ecc.). 

Tali c~ndizioni si ripetono lSi puu dire ill tutta ia montagna, dal Garda al 
coniine orientale J ugoslavo, per quanto Ie colture arboree frll ttelScenti siano 
molto pill diffuse verlSo occidente. 

La collina che' occupa il 24,5 % dpll'intern lSupel'fide agl'l1ria e fOl'elStaie 
si estende ai piedi dell'arco alpino .. Di origine prevalentemente terziaria 0 

lllorenica, lSi pl'clSenta multo intcllIsinlluelltp l'oitivata, salvo alcllne piccole 
ZOlW, e principalmente a colture legnose. 

Nella zona occidentale (Verona, Vicenza) domina la vite con prodotti ill 
notevole pregio; nelle provincie di Treviso e Udine, oltre la, vite e assai diffuso 
il gelso. Sui colli goriziani torna a signoreggiam la vite, con molti alberi da 
fl'utto. La frutticoltura e peru discretamente diffusa dappertutto. 

Di natura geologica del tutto dh'ersa e il Carso, che occupa un vasto ter
ritorio delle Provincie di Gorizia, Trieste, Fiume, Pola, e Zara, e present a 
Ie ben note ca.ratteristiche di terreno e di clima. Terre povere, inaridite dalla 
deficenza di risorse idriche per la poca capacita a trattenere Ie acque di 
pioggia, e per il disseccamento favorito da,lla continua ventilazione. La col
tura agrada si riduce al fondo delle doline e nelle zone riparate dai venti 
verso la costa occidentale, ove si svilllppa intensa la viticoltura e l'olivicoltura. 
(Capodistria, Parenzo, Rovigno erc.). Sui pianori carsici si esercita la pasto
rizia., ed e molto diffuso il bosco. Nel compleslSo tale zona e la pii\ povera 
delle Venezie, date Ie condizioni tisiche naturali non favorevoli nlla coltura 
agral'ia intensiva. 

La pianura rappresenta il28,2 % deU'intera superficie agraria e forestale. 
Per la natura geologica epe.r l'altimetl'ia, diL luogo a colture ed. ordinamenti 
diversi per cui essa puo distinguersi cOllie segue: 

L 'alta planum si estelllle dai piedi delle colline fino alIa cositletta linea. 
delle risorgive cioe alIa caratteristica linea ove Ie ghiaie di trasporto, che 
cOlStituiscono quasi interamente i terreni delI'alta pianura, 'spesso in ampi 
imponenti materassi, incontrano Ie terre argillose, alluvionali della media 
pianura, e vi scatul'iscono copiosissime sorgenti, che alimentano numeroris
simi cllJ'Si d'u('qua. 

'l'utta questa zona pl'esenta in genere ten'cni poveri, specialmente ove 
manchi la possibilih\ dell'irrigaziolle, Pur tuttuvia qnasi ovnnl}ue anch'essa e 
discretamente coitivuta, con lal'gu llifiushme delle colture legnose, special-
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mente il gelso, ehe eostituisce anzi ulla delle colture principali dell'alta. pia
llura trevigiana e friulana. 

Attualmente molta diffusione hanno avuto Ie opere irrigue, specialmente 
nel Veronese, ove hanno consentito un profondo sviluppo della frutticoltura 
nel Trevigiano, ove pure si nota un risveglio nell'intensificazione coltural; 
(Canale della Vittoria, Brentella di Pederobba), e nel Friuli (Consorzio Ledra-

. Tugliamento). 

La media pianura si estende al disotto delle risorgive fino alIa zona clas
sica delle bonitiche per esaurimento meccanico. Costituita in genere da terreni 
alluvionali di varia costituzione, dul sabbioso all'argilloso forte, fertili e 
intensamente eoltivati con colture erbacee ed arboree. 

Vi si intercalano qua e la sotto la linea delle risOl'give zone irl'igue, con 
larga diffusione del prato stabile, specialmente nelle provincie di Vel'ona, Vi
tenza e Pad ova (zona occidentale). 

Tra Ie colture sarchiate primeggia il granoturco, seguito dalla barbabie
tola nella parte piil bassa. Tra quelle legnose la vite, che e si puo dire diffusa 
dappertutto, raggiungendo in alcuni cornuni una forte intensita (media pia
nura vicentina, Conselvee Bagnoli nel Padovano, S. Dona e Portogrual'o 
nella provincia di Venezia). Anche il gelso e pure iargamente diffuso speeial
mente nella parte orientale (Treviso-Venczia-Udine-Gorizia). 

La frutticoltura e notevolmente sviluppata in alcune zone della provincia 
diTreviso (Mogliano), Venezia (Noale), Padova (Monselice), ecc. 

Ne~ eomplesso questa zona e Ia migliore, avendo tutte Ie condizioni pitl 
favol'evoli per Ia piu intensa coltura agraria, data Ia fertilita delle te1'I'e, e nel 
complesso Ie favorevoli condizioni di clima. Per quanta rigual'da 131 fertilita 
deUe terre si nott pero, ch'essa si riscontra maggiore verso ovest e sud, e va 
lentamente pegglorando verso est. 

La basso, piawuro" detta anche zona delle bonifiche recenti presenta condi
zioni analoghe alIa precedente. I terreni pero sono in genere piu fertili. 

Prevalgono Ie colture erbaeee, tra cui alcune a carattere industriale (bie" 
tole, canapa, .l'icino ecc.). E' la zona della piu intensa cerealicoltura, ehe vi 
rllggiunge un grado elevatissimo, con produzioni unitarie assai alte, speeial
mente peril granotureo e per il grano. Anche il dso eben eoltivato nel Basso 
Po e nel Basso Veronese con pl'odotti unitari elevati e di ottima qualita. In 
alcune zone (Rovigo) e Iargamente diffusa l'ortieoltul'a. 

I cardoni litoranei sono infine da ricordare per la 101'0 earatteristica di 
intensa coltura Ol'to-frutticola. Su lame di terra sabbiosa, tra Ie dune relitti 
del mare, si sviluppano orti (Sottomarina di Chioggia) e frutteti (Cavallino .Ii 
'-enezia), veramente meravigliosi, in cui trova lavoro una densissima popola

zione. 
Nello specehio ehe segue e riassunta la ripartizione generale della super

ficie complessiva tra Ie diverse qualita. di coltura e quella pel'centuale tra Ie 
zone di montagna, eollina e pianura. 



Superftcle e sua rlpartiztone per quaIltA di coltura (1). 

SuperOcle RlparUzlone percenluale (1) della ouperficie agraria e foreslal. asrraria e forestale 

PROVllICIE SuperOcie 

RF.GIO)!E .... GMRI .... % 
Seminalhl P,..1i Prali· Pa.~roli Coltllre lloschi 

('J)MP .... RTIMENTI t.rrllorlale 10 dell. 

.empiicl I pascoll legnose Incolll 
rompl~~o 

s.u~rncie 
con per· per- per- ope· e 

territoriate plante manentl mancnti manenll cialina'e caslagnoli prod~\lt.l 

(ettari! (ellar\) log no,", 
-

I I 
\ montagna. 536.838 453 711 84,5 4,7 .. , 7,1 4,5 35,9 0,1 43,9 3,8 

0011lna •. tr.6.894 99.770 93,3 5,4 0,2 7,7 2,9 29,R 1;7 ~,5 3,8 
zano , , , , i planura. ' .. f.4.817 61.669 91\1 5,1 2,3 to,l 3,8 11,11 15,6 4n,8 2,5 

})IDVIIWl& 70S. MIl 815.150 88,8 4,8 0,3 '7,5 4,2 811.' 1,9 45,2 8,7 

nto. , 'I montBgDa 
656.691 574.4'71 8'7,5 2,8 6,1 8,0 3,9 20,7 1,8 55.1 2.8 

, montagna. 1.193.5m 1.028.182 86,1 ~,6 2.9 7,6 4,1 ~7,4 0,9 50,2 3,3 

coll1na .• 106.894 99.770 93,3 5," 0,2 7,7 2,9 29,8 1,7 48,5 3,8 
ezia Tridentina , " pianura ••• 64.817 61.669 95,1 5,1 2,3 10,1 3,3 11, 2 15,6 49,8 2,5 

In aomp11!111o 1.865240 1.189.821 87,1 3,9 2.8 '7,1 4.0 26,8 1,7 50.0 8.3 

Iluco • \ monbpa 387.159 812.570 85,1 8,7 B,O 22.5 1,4 8.4 0,8 38.9 24.8 

d 
~ oollina . ~5.091 23.955 95,5 13,7 50,8 1,5 - 2,2 13,2 17,1 1,4 

ova .• . . • pianura. 189.066 176.202 93,2 12,2 80,4 4,5 - ... 2,0 0,5 0,' 

I prOvincia • 1114.157 Il00.15'7 98,5 12,4 78,8 '.B - 0,8 a,a 11,6 0,6 

.1 pianOla. 

. 
vlgo. , •. 178.795 1M. 518 88,4 44,8 88,0 4,B - 1,4 1,7 1,9 8,0 

\ oo11lna. • 102.618 9.5. lOS 92,7 ',0 43,3 18,8 0,7 12,3 2,7 11,6 5,1 

viso .•• · pla.nura.. 145.07' 137.062 94,5 10,0 76,S 9,8 ... 1,1 1,5 D,S 0,8 e 

! provincia • 247.892 232.187 93,7 7,8 82,8 13,5 o,a 5,7 11,0 1i,8 11,5 

t montagna .• 835.930 252.157 75,1 1,3 1,0 13,8 21,2 16,4 ... 42,1 .,2 

oolJlna •.• 135.941 121.658 89,5 7,5 28,5 30,2 ~.3 2,6 1,0 16,4 5,5 
9,u.414. 210.165 86,0 16,5 5:1,8 21,7 .(),1 - 1,7 2,2 4,0 

- -- 0.8 21U ,,4 
- -- -



1 planu.a .... 156.757 H7.~7 91,1 31,M 60,3 3.3 8,6 2.0 1.1 1,1 
PlOvincia • 809.824 277.072 .89.4 17.8 42.7 8.' 2.8 1.7 8.8 10.1 8 .• 

I 
~ montagna. 113.397 107.339 9.,6 7.5 3,9 12,1 IK.9 n,l 39,7 17,R 

coUIna .• 80.325 76.036 94.7 13,4 50.3 13,5 4.3 1.9 14.9 1.7 'llren.a · .. · f planura ..•. 78.40M 73.882 94,1 23,4 59.1 12.5 1,5 0,4 2.5 n,6 
plOvineia . 272.220 257.257 94.11 18.8 88,4 12.8 9.8 0.8 111,7 8.1 

I 
\ montagna. 874.712 7:;3.820 82,7 3,2 2,7 16,5 8,9 13,1 0,4 39,8 15.4 

collina • • 438.HIO 394.615 &9,9 7,2 4.2,6 17,6 2,8 5,2 5 •. 7 14,6 4,3 
Venelo . · ... , I planura .••. 1.238.113 1.089.584 88,0 25,1 57.9 8,6 0,5 2,3 1,4 4,2 

in oompI8IIO • 2.551.641 2.208.019 88,& 14,7 37,1 12,8 8,4 11,1 1.8 18,8 7,9 

Flume. · . · \ monlagna 111.881 107.888 98.2 1,9 6,4 1,9 18.8 20,8 1,8 49.0 8.4 

l- 176.155 156.248 88,7 5.5 0,4 26,2 21,2 39,7 7,0 
collin a . . . 83.128 78.860 94,9 9,0 7,S 18.9 26.1 6,9 25.2 6.4 

Gorlzla •• . . • planura .•.. 10.879 9.758 89,7 7,6 60,6 8,8 4.1 5.1 8,8 5.0 

plOvincia . 1170.188 244.888 90.8 8,7 11,1 88,1 22.1 2.11 88,8 8,7 

Pola. ....... .\ oollina .• 87178& 8M. 880. 95.4 11.8 8,5 0,4 9.1 18.8 8,8 117.8 18.8 

'" '" \ collina . 99.390 95.415 96,0 7.0 2,4 4,9 21.3 17,5 2.4 30,6 13.9 
Trieste .. .... · pianura. ~3. 602 13.21a 56.0 14.0 30,S 17,6 2,0 19.1 3,0 4.9 8,9 

/ plOvincia . 122.998 108.828 88,8 7,9 5,8 8,& 18,9 17.7 2,1 117,11 18,8 

Zara .. .1 collinB .... 11.018 10.539 95.7 8,7 7,8 0.9 88.8 12,8 44.8 &.7 

\ montagna .. 2;8.036 263.914 91,6 4;0 2,5 16,3 6.6 21,0 0.6 43.5 5,5 

Venezia OinJia 8 Zara . collina •. 565.268 539.634 95,S 10.~ 7.3 3,9 10.1 19,7 6,0 28.2 14.4 I planum ..•.• 34.<181 22.971 66,6 11.2 4.1.3 1~.9 1,2 12.7 3.9 6,6 7.2 

in compleaao • . 887.786 828.519 98.1 8._ 8,8 8.1 8.7 19.9 1\.2 82.& 11.1\ 

I 
2.356.277 2.015.916 85,6 3,5 2,7 11.9 6.2 21,5 0.7 45,6 7.9 \ montagna ... 

oolUna •.•• 1.110.978 1.034.019 93.1 8.7 20,1 9.5 (;,6 15.1 5,5 25,0 9,5 
Tre Venezie • .. · f pianl1.ra. . .•. 1. 337.411 1. 174. 224 87,8 23,8 04.7 8.8 0.2 1.3 3.0 4.0 4·J ,-

ID oompleaao . I\. 801\. 888 1\.221\.159 87,9 10.4 21.4 10,5 4,8 11\.8 2.5 29.0 7.8 
I 

(I) Istilulo Cenlrale dl Statistic. - Calaslo agr.rio 1929·VIIl - Fasc. 20 ~ 34 .. 
(2) Fatta eguale a 100 la superncie agraria e rorestale di ciascuna Regi.on(l agraria rJi montagna, coli iDa e pianura. 
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Le cifre sopra esposte mettono in evidente rilievo: 

a) 181 modesta percentuale degli incolti produttivi, che raggiunge cifre 
noteyoli soltanto nelle zone di a.lta montagna (Belluno), sui -pianori carsici 
(Polu, 'l'rieste), e nelle zone lagunari (Venezia); 

b) 181 prevalenza assoluta dei seminativi e 181 pl'l'centuale altissima dei 
seminativi con piante legnose, che sta a dimostl'al'e come l'arhoricoltura abbia 
cal'attere preva.lente in tutta l'economia agraria delle Venezie. 'fale caratte
ristica. e fondamentale anche agli effetti degli sviiuppi demografico-sociali 
del territorio, in quanto attraverso l'arboricoltul'a si sono valorizzate anehe
zone a suolo povero, e si e elevato gramlemente e ovunque il grado di intensiHt 
colturale; 

0) l'importanza dei prati e pascoli pel'manenti, speciaImente nelle 
zone montane, ove assieme ai boschi costituiscono la fondamentale ris01·8a. 

LE TRASFORMAZIONI FONDIAnIE. 

II Veneto e Ia terra classic a della bonifica, che ha raggiunto in moltis
simi luoghi quei caratteri di integralita, ehe ora il Hegime Fascista ha posto 
come base fondamentale della sua poderosa opera di redenzione r11rale, intra
presa in ogni parte d'Ita.lia. 

La bonifica nelle Venezie ha origini antichissime, e accompagna nei secoli 
si puo dire per Ie ragioni dell'ambiente fisico, cui si e sopraccennato, l'intel'a 
storia della 101'0 civilta. . 

Dalle prime opere di difesa, dei fiumi dl'gli Etruschi, al famoso gratico
lato dei Romani, che ha dato luogo alIa l'eUenzione delle fertilissime cam~ 
pagne delle provincie di Venezia, Treviso I' Padova, dalle bonificazioni della 
Repubblica Veneta (1), che ha creato per esse organi appositi, aneor oggi in. 
piena. funzionahilita (Magistrato aIle Acque e Consorzio), i quali trasfOrDl<l
rono a coltura agraria vaste zone della pianura veneta, sia regolando i sistemi 
idraulici di scolo, sia pl'omuovendo poderose opere di il'rigazione nel Veronese, 
alto Padovano, Trevigiano, ecc. (2), aIle recenti grandiose opere idrauliche, 
tra cui moltissime con esaurimento meccanico, di irrigazione e di trasforma
zione agraria, che hanno redento vastissimi territori palullivi, 0 reso in pe
renne verdeggiante coltiyazione Ie magre sitibonde terre dell'alta pianura. 

Una feconda antica tradizione bonificatrice e nello spirito della popola
zione rurale veneta, che ovunque suI piano, come suI colle e sui monti, in 
tutti i tempi ha saputo prodigal'si nell'opera di redenzione Ilelle terre, spin
gendo In. coltura agraria verso mete llltissime, che furono rnggiunte e sorpal':-
sate con sforzi che hanno veramente del prodigioso. 

(I) lTGO l\-IOZZI - I Magistrati t'eneti aile acque I'd alle bonifiche. 
(2) Prof. Dr. VITTORIO RONCHI - Sviluppi storici delle bonifiche in ltalia. - Bo

logna, Tipografia Paolo Coppini, 1934-XII. 
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E' opportuno qui rilevare anche ai fini del presente lavoro come l'opera 
di trasformazione agraria abbia potu to svolgersi nelle Venezie, con intensita: 
particolare, oltreche per i larghi sacrifici compiuti dallo Stato e dai capita
listi privati (i quali ultimi profusero capitali ingentissimi nell'attivita bonifi
catrice, talora anche rovinandosi), dalla fervida collaborazione dei contadini, 
1 quali ogni qual volta poterono dispone di un palmo di terra di possibile 
valorizzazione agraria, compirono sforzi poderosi, anche con mezzi modesti, 
per compiere la sua redenzione_ 

Le bonifiche del Polesine, del litorale tl'a Adige e Tagliamento, sono il 
frutto di intense applicazioni di capitale e di intelligenze tecniche organizza
tive, ma altresi di immani sforzi di innumel'evoli generazioni di contadini, 
che alla redenzione della terra prodigarono sacrifici d'ogni genere, lasciando 
anche !luI duro cammino un considel'evole numero di vittime. 

*** 

Pel' avere un'idea della grandiosita assunta dalle tl'asformazioni fon
diarie nelle Venezie, bastera ricordare Ie seguenti cifre: 

Situazione dei comprensori di boniliea al 1~ luglio 1933-XI (1). 

~ I [ - BonHiche di diresa II BoniOcbe dl trasformazione 

con opere pubblichc 
'E con opere con opere ultimate 0 quasi 

Superficie .0 DISTIIIIlUZIO'E 
pubbliche 

con opere 
pubbliche 

"" pubblicbe e e totale e in corso 
ultimate 

in corso traslorrnazione trasforrnazione 

e GEOGIIAFICA di esecuzione 
o quas~ 

di esecuziooe agraria agraria 
non avanzata avanzata beu avviata da iniziare " o ultimata o quasi z 

Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. 

I Venezia Tridentina .. 11.3.~~ - 4.500 - - 15.834 

2 Veneto 69.695 20), 221 38.825 123.498 14.040 447.2i9 

3 Venezia Ginlia 323.31'l J.167 9.850 2.630 1.850 338.815 

404.3~6 202.388 53.175 126.128 15.890 801.928 

Dell'intera. superficie dei comprenspri di bonifica del Regno (4.275.611 
ettal'i) i Consorzi veneti costituiscono quasi Ia quinta parte, e si noti che 
mancano dalle eifre sopra esposte i comprensori ill irrigazione e di sistema
zione montana ora in corso di elassifica come comprensori di bonifica. 

II rilievo ~iU importante ehe baIza dalle cifre, e la ~?~est~ super~cie 
con opere pubbliche ultimfl.te 0 quasi, su cui debba aneora lUlZlarSl 0 quaSI Ia 

(I) A SERPIERI (Sotto-Segretario di Stato per la Bonifica integr~le) -p 1l!' leKge 
Bulla bonif;,ca integrale neZ quarto' anno di appUcazione. - Roma, IstltutO 0 19ra co 
dello Stato, 1934-XII. 
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trasformazione fondiaria (ettari 15.891 in confronto dei 410.106 di tutto il 
Regno). Cio sta a significare come nelle Venezie ad opere pubbliche ultimate 
o quasi, e seguita immediatamente l'opera del privato agricoltore, che vi ha 
cOlllpiuto Ia trasformazione fondiaria. 

Spese (in mlgUllia dl lire) per, boniftche idrauliche di I categoria alia luglio 1932-X. 

IJISTRIBUZIONE U}ler~ a cura diretta Opere in conce3sione Ammonlare dei la\'ori 

GEOGRAFIC\ 
aulori ... I. I e .. guile lin corso coneesse I eseJuile I in corso es.guile I . in corso 

<, 

Venezia Trldentlna. 3.308 - 3.308 9.905 - 9.905 - 13.213 

Veneto. 103.155 89.759 13.396 677.9.7 466.387 211-591 556,146 224 987 

Venezia Giulia . 3.923 576 3.352 41.853 22057 19. ~Ol 22.633 23.152 
--- --------- --- ------

Totale L. 110.391 90.335 20.056 . 729.740 483.441 241. 297 578.779 2flt.352 
I 

L'illlponente mole dei lavori statali eseguiti ha consent ito il prodigioso 
s\'iluppo dell'opera di trasformazione agraria sopraccennata. I Iavori in corso, 
e quelli nuovi gilt concessi dal 1° luglio 1932 0 da concedersi prossimamente 
per un importo complessivo che si aggirera sui 300 milioni di lire, permette
ranno di condurre a termine Ie opere statali nella. grande maggioranzu dei 
cOlllprelisori di bonitica., per il raggiungimento di quegli ordinamenti produt
tivi, possibili nei limiti di convenienza econolllica della presente situaziolle. 
Nel cOlllplesso dal Po al Taglialllento reliteranno soltanto poche oasi da redi
mere, 0 comprensori che necessiteranno solo di qualche opera complelllen
tare pel' meglio assicurare 10 scolo dei terreni, la viabilita e l'integrazione 
idrica. Dal Taglialllento al Carnaro saranno aniati a com pi eta redenzione 
2;3 circa del grande cOlllprensorio della Bassa Friulana (per una super
ficie di circa 45.000 ettari), finite Ie opere tl'a Isonzo e Monfalcone, aniate 
verso la intensa trasformazione lIgral'ia Ie bonifiche del Preval, di Capodistria, 
del Quieto, dell' Arsa e de~ piunori carsici redimibili, risolto· per larga purte 
il grunde secolare problema dell'acquedotto Istriano, avviata a soluzione la 
bonilica del Timavo. 

La Venezia Giulia, e particolarmente l'Istria vedranno lit completa risolu, 
zione dei 101'0 poderosi problemi di honifica, che i' Austria pel' moltissimi anni 
m"eva im"ano promesso, sellza volonta di cOlldul'la in porto, e che soltanto il 
llUO\"O Regime doveva affrontul'e in pieno, portando cosi paJese preciso segno 
di ricolloscenza aUe nobilissime provincie, che con tanta tenacia e gloriosi 
sacrilici avevano difeso la 101'0 italianita, e che ora sotto il tricolore si uniauo 
sicuramente, malgl'ado Ie presenti difticolti\ della crisi agl'aria, ad un migliore 
avvenire. 
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. An~he nella Venezia Tridentina, con i lavori in corso si prepara la reden. 
zlOn~ di buona part: delle paludi di Val d' Adige, assicurando cosi piu ampio 
respu'o alIa popolazlOne rurale, con la conquista eli nuove terre, che saranno 
di certo trasformate verso ordinamenti proouttivi della piu alta intensita. 

Ma accanto aIle grandi opere statali, poderosa e su vastissima sca,Ia si e 
svolta l'attivita. delle opere private. Innanzi tutto COIl l'irrigazione che si e 
diifusa nel dopoguerra assai largamente in molte Pl'ovincie oel Veneto, ma 
in special modo nelle Provincie di Verona (ettal'i 6000 circa nei Consorzi: 
8inistl'a Adige, S. Massimo Bussolengo, ecc.), di Treviso (ettari 33.000 del 
CanUlle della Vittoria, e perla. integrazione di una snperficie pressoche uguale 
nel Consorzio Brentella di Pederobba), Udine (circa ettari 14.000 nei Con· 
sorzi Ledra Tagliamento e Cellina·l\Ieduna). 

Altri granoiosi progetti el'i1'l'igazione. sono in corso fintegrazione idrica 
del comprensorio Brenta Avisio; Consorzio SinistI-a, Piave; Consorzio Irri· 
guo Cellina·Meduna; Consorzio Ledl'a Tagliamento; Consorzi Veronesi Bus· 
solengo Alto·Costelnuovo-Lago eli Garda; Alto Valeggio; Bocche di Sorio; 
Sinistra Alpone, ecc.; comprensori dell' Agro Gradiscano). II tutto per una 
superficie complessiva di circa ettari 30.0000. 

E' del tutto impossibile valutare con sufficiente precisione il costo delle 
opere di competenzaprivata eseguite nelle Venezie, a completamento indi
spensabile delle opere statali. 

In via soltanto approssinmtiva si puo calcolare, che nei soli comprensori 
di bonifica e di irrigazione, il costo delle opere private si aggiri intol'llo ai 
due miliardi di lire. 

Cifre verll.mente grandiose, a non tener conto delle opere pure ingentis
sillle che si sono compinte fUOl'i dei detti comprensori, e che sono in via di 
continuo ·sviluppo. . 

Per avere un'idea di questa fervorosa operosita dei privati proprietal'i 
nelle Yenezie, basters ricordare che nei primi 20 mesi di applicazione della 
nuova legge sulla bonifica integrale (13 febbraio 1933 n. ,215) all'Ispettorato 
compartimentale agrario di Venezia furono presentate ben n. 1073 'dom:mde 
pel' U11 importo complessivo di L, 58.535.426,77, che 8ta11110 anche a dimo
strare come la. grave crisi agraria. non abbia ridotta la volonta dei Veneti 
di perseverare nelle opere di miglioramento fOlldiario. 

Merita anclie particolare rilievo il fatto, che moltissi~~ ~o~ande so~o 
pl'e8entate da piccoli proprietari coltivatori, e che ~olte ,llllzlatIv.e sono III 

corso neUe zone montane special mente perla costruzlOne dl stra,de lllterpoue
rali e 'per piccole irrigazioni; opere eseguite col sus8idio massimo sta~ale de~ 
33 % e per la rimanenza spesso coperte dalla mana d'opera volontarla degh 

stessi piccoli propl'ietari interessati. 
E' veramente meraviglioso il lavoro compiuto in alcune ~one d:l ~ren: 

tino, del Bellunese, e uel Friuli, attraverso'la mutua cooperazlOne del pICcolI 
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pl'oprietari (1) giovantisi del sussidio statale sopratutto per superare Ie dim
colta dell'acquisto delle materie prime per la costruzione delle opere d'arte 
(ponti, canali di cemento, manufatti diversi) ma paganti col proprio sacrifi
cio personale tutta la mano d'opera occorrente. 

Come e no to Ie opere .di competenza privata per il passato erano sussi
diate da numerose leggi Ilpeciali, con sussidi in capitale varianti. dal 20 al 
45 %. per piccole sistemazioni agrarie, acquedotti, irl'igazione, strade inter
poderali, sistemazlOne di. pascoli montani ecc. 

Inoltre la Legge suI credito agrario di miglioramento ha largamente 
provveduto ad alleggerire gli oneri dei mutui fondiari agrari col concorso 
statale del 2,50 % scalare sugli interessi, ed in alcune Provincie (Rovigo) del 
3,50 % scalare. Sussidio questo che puo valutarsi in cifra varia dal17 al 30 % 
in valor capitale, a seconda naturalmente del tasso d'interesse dei mutui. 

Dna Legge veramente provvida agli e.ffetti della trasformazione agraria 
nei comprensori di bonifica. ~ quella dell' Agro Romano, estesa nel dopoguerra 
ad alcune zone delle provincie di Rovigo e Venezia con risultati assai bril
lanti, speci3Jlmente per l'appoderamento. 

Infine risultati notevolissimi con minimi mezzi sono stati ottenuti negli 
ultimi anni attraverso concorsi a premio, banditi con fondi del Sottosegre
tariato per la Bonifica integrale. 

Vedasi in proposito 10 specchio seguente. 

Concorsi 8 promi per opere di miglioramcnto fondiario, sTolti 0 in via di svolgimento. 

Somma !\"umero 
stanziata l"umero 

CATTEDRA An oat. dei Osser~a:ioni 
o d. del premiali 

stanziarsi concorrenti 

I I I Svolto Bellnno 1932-1933 40.000 I Si5 217 

1933-1934 
I 

Bellnno 40.000 I 550 428 Svolto 

Gori.ia (zona montana) 1934-1935 !!S.OI1O 

I 

- - In via di Bvolgimento 

Padova (Colli Eugauci) , 19.14 50.000 - - In via di svolgimento 

Trento 1933-1934 35.000 - - In via di svolgimcnto 

Udine. 1933-1934 40.000 I 2,0 2:12 Svolto 

Vicenza 193~1935 35.000 I - - In via di svolgimento 

Zara 19:12 60.000 I 
I 

- _. In via di s..-olgimento 

(1) In Val eli Non a Livo i contaelilli costruirono una importsllte ~rteria stradale 
e un acquedotto irrigatorio lungo parecchi chilometri, a Bozzana Bordlana u": acque. 
dotto irrigatorio, a Tree un acquedotto irrigatorio. In Val eli Fcrsina e pure m corso 
un importante opera irrigatoria. Nelle valli Bellunesi sono in corso I?-umerose opere 
stradali. Nel Friuli e specialmente nel territorio prealpino, sono pure m corso nume
rose strade interpoderali, sempre col sistema della partecipazione gratui~a della ma·no 
d'opera dei piccoli proprietari interessati (Tarcellto, Strade della Bernadla ecc.). 
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La nuova legge sulla bonifica integra Ie ha unificato e eoordinato molto 
opportun~mente la sussidiabilita delle opere fondiarie di competenza privata. 

I dati sulle domande presentate nei primi 90 mesl' di li . d 11 . - app caZlOne e a 
legg.e stanno a dimostrare la piena rispondenza della legge stessa aIle ne-
cesslta dell'ambiente, provvedendo in sufficente misura ad a - -SSlcurare pleno 
sviluppo aIle attivita private. 

Senza dubbio pero notevoli diffieolta sovrastano aneora in alcune zone 
per 10 sviluppo delle attivita private. Ci?! specialmente si verifica nei territori 
in corso di bonifica a oriente del Tagliamento. Senza entrare in ruaO'!riori 
particolari che ci allontanerebbero dagli scopi del presente studio, ri;;rde
remo in sintesi Ie difficolta maggiol'i, e cioe: 

a) 130 presenza di territori da trasformare, in cui la proprieta e talmente 
frazionata" polverizzata, per cui si rende impossibile la stessa sistemazione 
idralllico-agraIia ai fini delle necessita anche pili modeste della coltura in
tensiva. Pili avanti il problema sara meglio illustrato, ma per intanto si 
ricorda come esso sia pure risolvibile secondo Ie disposizioni della nuova 
legge sulla bonifica integrale, e come siano gia in corso alcuni espel'imen1.i 
ill riordino e raggruppamento delle proprieta frammentate nei comprensori 
di bonifica della Bassa Friulana e deH'Istria; 

b) 130 presenz30 nel terreno di elementi sfavorevoli aHa coltura agraria 
(salsedine, torba), che rendono assai difficile specialmente nei primi anni 130 
trasformazione agraria, e assai gravoso il costo, con assai dubbia convenienza 
economica; 

C) 130 deficienza di disponibilita di capitali da parte dei privati agricol
tori, i quali partendo dalla pura palude dovranno investire per raggiungere 
un sutlicente grado di produttivita, capitali talora 5-6 ed anche pin volte su
periori al valore del terreno. 

Difficolta Ie due ultime assai gravi, cui porra, si confida, rimedio 130 legge 
in corso di approvazione al Parlamento, per provvedere aHa trasformazione 
agl'aria in quei comprensori ove esse si presentano, per superfici come si e 
tisto relativamente modeste (ettari 15.890), e nei quali come vedremo potr3. 
troval'e sviluppo 130 piccola proprieta coltivatrice. 

* * * 

Il rapido riassunto qui fatto del poderoso problema de~le tl'asformazio~i 
fondiarie nelle Venezie, che abbiamo creduto opportuno mtercalare pel' 11 
nesso importantissimo che esiste come vedremo tra il 101'0 sviluppo e la pic
cola pro prieta coltivatrice, ci porta aHe seguend eoncillsioni: 

1) Esistono ancora imponenti possibilita !Ii pod~rosi sviluppi _delle atti
vita bonificatrici sia nei compensori di vera e propna trasformazlOne agra
ria', ceme in quelli di integraziou.e colturale (irrigazione). Sovl'astano tra 
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tutti i prolJlemi: quello del 1'al'taro Canal Bianco. nelle Valli Grandi Vero
nesi ed Ostigliesi, del canale Cuama e Consorzi associati del Veronese, del 
Brenta Avisio nelle provincie di Vicenza, Padova, Venezia e Tre.viso, dei 
Consorzi Irriglli Sinistra. Pinvt' in provincia di Treviso e Cellina l\Iednaa 
Ledra Tagliamento in provincia di Udine, della Bassa Friulana e della Tl'a
sformazione fondiaria dell'18tria. Problemi poderosi, che interessano vastis
simi territori e che l'ichiederanno una spesa per Ie sole opere comuni a piu 
fondi .. che supel'el'a il mezzo milial'do di lire. Positivo si e pen} che attravel'SO 
la lo\'p risoluzione sara non solo provveduto a profonde l'egolazioni idrauliche 
dei principali corsi d'acqua oggi assai :rninacciosi per ubertosi vasti territori, 
ma si garantiranno condizioni di migliore prosperita economic a e di pieno 
sl"iluppo demografico-sociale a centinaia di migliaia di piccoli proprietari, 
i cui fondi attendono da quelle opere il mezzo per poter procedere verso mag
giori progressi nell'intensificazione colturale; e si rendel'Unno altresi posl>i
bili con nuovi appoderamenti ulteriori sviluppi della piccola proprieta colti-
\"atrice. . . 

2) Esiste una fervida volonta operativa nella grandissima maggioranza 
dei proprietari interessati, per cui con i contl'ibuti nQrmali ammessi dalIe 
Leggi esistenti e possibile realizzare in pieno Ie finalita. della bonifica inte· 
grale, fatta eccezione di alcuni territori a Oriente del Tagliamento. 

3) I terri tori in cui sussistono Ie difficolta sopra ricordate, sono rela
tinunente limitati. 

I problemi ad essi relativi suno di possibile risoluzione con la Legge 
13 febbraio 1933, n. 215, perla Bonifica integra,le, e con Ie disposizioni pre
viste dalla nuova Legge ora in corso di approvazione, f.lcendo perno anche 
su Istituzioni gill, esistenti (Ente di IUnascita Ag1.'aria per Ie Venezie). 

IL PATRI~IOXIO ZOOTEC!IIICO. 

L'importanza tecnica ed economica del patrimonio zootecnico delle Ye
nezie appare veramente singolare ove si rifletta alla vastissima estensione 
del territorio occupata dalle colture foraggere, e sopratutto dalle zone a prati 
e pascoli permanenti, che naturalmente non possono essere valol'izzate se non 
attl'averso il bestiame. 

II pntrimonio zootecnico llu subito profonde vicende nell' ultimo venten
nio sopratutto per causa delle operazioni di guerra, che avevano depauperato 
quasi interamente i territori occupati dal nemico, e Ie zone ove si sono svolti 
i combattimenti. 

Nell'immediato dopoguerra la ricostituzione per necessita di cose si 
svolse in modo alquanto caotico, e ad eccezione del Friuli, fu impol'tato be
flthune di innumerevoli razze e provenienze, allo scopo contingente di rifor
uil'e Ie aziende di questo elemento indispensabile ai fini del ripristino dell' or
dinamento produttivo. 
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Negll anni successivi gll allevatori e Ie Istituzioni Agrarie cominciarono 
a mettere un po' di ordine, sopratutto per quanto si riferisce all'indirizzo, 
meglio orientandolo verso Ie precise necessita tecniche ed economiche delle 
relative zone. 

Soltanto perc} nel1931 e stato possibile in un importantissimo convegno 
tenutosi a Padova, di definire in termini precisi l'indirizzo zootecnico dell'in
tero Compartimento, fissando Ie zone di allevamento delle singole Razze, e 
concretando un programma eli miglioramento, che e ora in piena attuazione 
sotto Ie direttive del Ministero dell' Agricoltura, con mezzi forniti dal Mini
stero stesso e da Enti.locali (Consigli Provinciali dell'Economia, Provincie, 
Comuni, Istituto Federale ed Istituto Fondiario delle Venezie, Casse di Ri
spurmio ecc.). 

Secondo il censimento generale dell'agricoltura al 19 marzo 1930, la con
sistenza del patrimonio zootecnico delle Venezie era la seguente: 



Patrlmonlo zootecnlco delle Venezie (Censimento 19 marzo 1930-Vllt). _ 

E QUI N I B 0 V I N I 

I POIl8e~i!orl -
dl cui 

I'ROVI~r.IE REGiO~E Ar.R"RIA di mull 
in 

Sulni OYini Caprlni 

cavalli uini • vllolll I huoi I vacche 
blPfll lia me cornp)(.'sFO 

o .lIelle 
hardotli Rotto 

I'anno c ~anZi da lalle 

---- ------~-~------ .. -------_. -

I 
~ 

montagn ... II.R21 4.91l 1:1 l1!1 1lR.910 17.390 4.2.9 32.30:1 12.0~1 41.5!1I 13.0;0 

colllna 3. r,03 1.179 " 50 lit 721 :I.4ii2 S7!I 10.912 5.:137 12.R07 2.900 
!:aDI} • 

( 
planur ... 5.21;0 2.422 29 115 21.331 2.767 3.0(;7 12.692 6.931 6.M4 1. 702 

DlOvinci. 20.684 8.512 48 Il83 108962 23.619 8.225 55907 24 352 61.842 17.732 

to montagna. 48.274 4.461 2.499 4.038 101.457 18.571 7.831 55.673 19.651 16238 25.484 

uno _ montagna. 26.622 1.690 931 1.181 70038 17.602 8.809 37.046 9697 21. 483 9.493 

collin ... 4.497 1.052 'R59 267 II. 088 2.6!!li 2.499 11.323 3.601 525 3.01iS 

ova. . pillnura. 41.301 15.25" O.67~ 1.8!1O 132.61iG 36.74.1 IR.5RO 3;. 171 49.233 4.35.1 8.350 

i DlOvinci. 45.801 16.308 10.537 fU57 143.754 39.389 21.079 40.494 62.834 4.878 U.418 

go • planura. 23.231 9.839 8.918 1.480 78.638 19.986 14.296 8.128 28.680 5.994 8877 

colllna .• 17.440 2.490 2.0.11 8~9 57.685 13.556 6.480 80.077 15.985 4.317 1.lli7 

v IRO plllDurU. • 27.305 7.602 5.357 799 110.841 25.605 17.482 51. 696 32.691 6.740 903 

DlOvincla 44.745 10.092 7.408 1.868 168.626 39.161 23.962 81.778 48676 U.057 11.070 

montagnn. 20.005 751 232 478 46.430 8.138 471 28.R89 8.019 11.878 8.2.3 

qq. lM. __ • ~=.a 2!1Jl. ~.lH I. 319 M.955 8.654 1.797 85.565 21.075 5.591 1.590 



Verona ...•..• 

Vicenza ••....• 

Flume .•....• 

Gorizia ......• 

Polo. •••..•.. 

Trieste •.....• 

Zaro. ....... . 

Tr. Vene.ie ... 

! montagne.. 

~ colIin& . 

( 
I 

~ 

planura. 

provincia 

montagna. 

collina .• 

pianura. 

provincia • 

montagna .••••• 

montagna. 

collina • 

planura . 

provincia 

oollina •• 

collina • 

planure. . 

provincia 

oo1lina. • • • • • • 

montfl4;ne. . 

colline. • 

pianure. . 

in oompleuo 

5.084 

13.827 

25.061 

43.972 

11.477 

16.822 

16330 

44.629 

6.661 

9.130 

n.137 

1.809 

22.078 

29.583 

8.395 

1.499 

9.894 

870 

138.994 

128.312 

202.358 

763 

3.571 

13.440 

17.774 

744 

2.612 

5.265 

8.821 

1.422 

1. 438 

1.755 

612 

8.805 

1.890 

2.792 

839 

8.631 

383 

16.200 

20.907 

75.290 

489.884 112.397 

586 

2.692 

tl..058 

0.888 

673 

1.610 

2.103 

4.888 

199 

115 

78 

20 

218 

18.039 

313 

62 

875 

5.248 

26.305 

34.907 

88.480 

506 

950 

2.697 

'.153 

618 

6S4 

443 

19.650 

31.2!l7 

85.402 

138.139 

29.274 

47.982 

62.012 

1.7&5 139.268 

166 

118 

33 

817 

1.203 

112 

18 

130 

161 

11.528 

30.308 

19.813 

4.348 

54.489 

39.819 

15.465 

3.582 

19.047 

700 

7.149 377.389 

5.753 293.515 

5.158 

7.922 

23.483 

38.563 

6.234 

10.386 

14.768 

81888 

1.918 

6.785 

3505 

815 

11.105 

5.692 

2.544 

671 

8.216 

80 

Sl.691 

58.327 

1.227 

7.365 

16.376 

114.963 

627 

6341 

7.988 

1&.956 

1.&57 

2.530 

3.486 

231 

8.1147 

9.072 

1.863 

341 

10 

H.606 

9.825 

18.003 

88.&34 

17.977 

24.534 

29.120 

71.631 

15.699 

9. 96~ 

2.685 

26.862 

9.420 

9.198 

1. 851 

11.049 

,.
932 1 

8.649 

24.588 

88.169 

5.494 

19.37~ 

22.549 

47.421 

8.880 

11.2116 

12.819 

2.321 

26.846 

10.492 

11.050 

8.421 

29.983 

6.705 

5.290 

2.492 

1&.667 

8.128 

10.112<1 

1.299 

253 

12.480 

24.677 119.669 

9.072 

.un 

10.483 

fiji 

8.747 

8.947 

21.231 2112.297 77.640 128. ~9B 

89.792 142.262 121.044 167.448 

10.890 712.357 169.646 108.778 266.826 244.414 53.612 

1.628 

4.264 

3.837 

8.729 

5.363 

S.149 

1.76!J 

10.281 

1.848 

3.854 

2.402 

270 

8.&26 

4.698 

1. 796 

389 

11.186 

211 

69.008 

25.309 

25.861 

113.792 1.383.261 309.B84 189.801 811.886 443.098 849.558 120.178 

.. 
"' 
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Capl dl bestiame per mllle abitaotl e valore (10 mlgJiala di lire) 
per kmq. di superflcie agrarla e lorestale. 

CO~PARTIME~TI 

Venesia Tridenlina . ., 
montagna .• 

oollina 

pianura .• 

Venelo 

montagna. 

oolllna . 

pinnura .•• 

Venasia Giolia e Zara . 

montagna. 

collina 

planura .• 

Capl pe, 1000 .bltantl Valore (migllaia di IIro) 
_---; __ ;--___ ..,--___ ..:..pe,r_k_mq. d

l 
i superficie agrarja e forestale 

II t I ~ I :~ I:~ I I ~ ~ I ~ I :1 I com~esso 
80 819 87 118 85 8, II 38, 8 

33 345 6' 117 7& 3,1 31,3 

27 'U 118 203 65 2,1 33,1 

21 177 59 58 14 5,5 51,' 

87 lIM 80 80 15 8,4 78,1 

19 3~ 59 105 51 1,6 37,6 

34 254 88 3' 17 8,0 81,8 

'1 239 82 16 8 n,o 98,6 

81 128 70 162 18 3,B 23,B 

19 236 101 113 3~ 2,3 20,8 

34 10:j 64 174 12 3,2 23,4 

24 121 57 15 10 12,2 46,0 

1,0 

0,9 

1,7 

2,2 

3,5 

0,9 

4,5 

',8 

1,3 

1,2 

I,' 

0,8 

0,5 

1,2 

0,8 

.0,8 

0,8 

0,8 

0,5 

1.8 

0,7 

2.1 

2,6 I 0,3 

0,5 38,11 

0,5 36" 

0,' 38,5 

0,3 60,1 

0,8 89,0 

0,4 41,3 

0,4 95,S, 

0,2 117,1 

O,B 29,5 

0,2 25,2 

0,2 30,2 

0,3 61,3 

Interessante e il confronto col patrimonio esistente al censimento del 
19 marzo 1908, riferito naturulmente al solo Veneto, come risulta dallo 
specchio della pugina seguente. 

DaIle cifre esposte si rileva: 

che la popolazione equina e leggermente diminuitu, e salvo Udine, spe
cialmente nelle zone in cui la proprietu. e molto frazionata e appoderata; 

che Ia popolazione bovina costituisce il caposaldo .del patrimonio zoo
tecnico delle Venezie, ed e in notevole au mento, specialmente nelle Provincie 
ove si e pili intensamente lavorato nelle trasformazioni fondiarie ed irriga
zioni (Venezia, Verona, Treviso); , 

che in alcune Provincie (Belluno),vi e pure un notevole aumento della 
popolazione bovina, che puo essere giustificato dalla diminuzione dei caprini; 

che notevolissima e la diminuzione degli ovini specialmente nelle zone 
<U pianura. e onche nella. collina. Cio e in perfetta relazione col graduale in
tensitica.rsi della coltul'a ngraria e come effetto delle ricordate trasfol'mazioni 
fondiurie per cui 1:1 pecora viene gradntamente sostituita £luI bestiame bm'ino; 

che pure Ia diminuzione £lei cnprini e l'ilemntissima in tutte Ie zone 
di montngnl1 e coUinn, come effetto llei noti pro\,vedimellti. 
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Aumenti 0 diminuzioni (-I percentuali d 1 b f -e es lame al 1930 in confronto 81 1908. 

PROVI"iCIA 

I 
REGIO'E AGRARI.\ Equini 

I 
BO"ini 

I 
Suini Ovini I Caprini 

I 
lIelluno. . monlagDa • B,l 8,5 14. 0 1,' - 52,~ 

\ collina .. 9,1 0,9 
Padova .. pianura .. 

- 2i,6 - 67,9 4,0 

I 
3,2 7,0 28,8 - 67,0 2,9 

provincia. -3,7 B,5 28,8 - 87,1 I,ll 

"Rovigo .• .. I pianura 14,9 5.1 5,8 - 40,8 128,0 

I 
\ 

collina -15.0 8,6 K,3 
Treviso .. 

-'61,3 - 37,3 
pianura .. - 15,1 21.2 

I 
13,9 '- 60,S 32,0 

provincia • -15,0 18,8 5,5 - 80,8 -18,7 

I 
montagna .. 5,6 - 8,7 30,0 0,1 - 50,0 
colliDa 16,5 - 5,6 - 9,1 - 43,4 7,2 

Udioe .. pianm& .. 3,4 11,7 13,7 - 47,9 240,6 

provincia • B,8 1,9 8,' - 87,11 - 88,8 

Venezil\" pianora . 4.8 28,9 25,4 - 88,7 84,0 

montagna 1S,4 22,6 - 1,1 -11,0 - 43,1 
collina 4,1 49,5 ~5,1 - 35,1 - 40,5 

Verona ... 
I 

pianura .• 3,3 35,; 18,1 - 36,4 _ 36,5 

provincia • 4,8 88,5 20,1 - 28,7 - 40,2 

I 
~ 

montagoa -12,7 3.6 - 34,6 - 20" 9,4 

collioa - 18,~ 5,3 0,5 - 55,7 7,6 
Vicenza. pianura .. - 16,1 8,7 5,9 -66,'1 49,9 

prooinoia . -lB,5 0,8 8,5 -47,9 14.2 

montagna 1,9 2,3 1,0 - 5,6 - 4.1,5 

collina 3,8 4,9 3,0 .:... 48,7 - 19,2 
Veneto. pianura .. 1,9 16,0 16,8 - 5~,3 10,5 

in CODIP\eosO • 2,3 n,' 10,4 - 40,9 - 24,0 

Le tabelle sopra riportate fanno rile\"are nnche agli effetti del presente 

. studio fatti assai importanti, e cioe: 

che esistono nelle Venezie ben 469.66! posse.ssori di bestiame, cioe 
uno ogni circa 9 ettari di superficie agl'aria e forestale, uno ogni poco phI 
di cinque ettari di superficie investita in colture agrarie, e in fine uno ogni 

.circa 3 ettari di seminativi semplici ed arborati. Il che sta a dimostrare 
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l'enorrue frazionamento delle aziende, e da. 131 ragione dello sviluppo intensis. 
simo della piccola proprieta. coltivatrice di cui sara. detto in appresso; 

che vi e prevalenza assoluta nelle vacche, e sopratutto delle vacche da 
latte, clte rappresentano circa il 45 % del totale dei bovini. 

Dal che deriva: 

l'enorme difficolta. delle attivita miglioratrici in atto, data la necessita 
di dover operare 'con cosi enorme numero di possessori di bestiame; 

., la prevalente importanza del problema del latte negli sviluppi tecnici 
ed Ifconomici dell'agricoltura e zootecnia del Compartimento. Problema im
ponente sia dal punto di vista della produzione, come pure da quello della 
valorizzazione industriale e commerciale del prodotto, come sara. meglio illu
strato in appresso. 

. ... 
II convegno zootecnico di Padova del 1931 ha riconosciuto Ie seguenti 

razze e zone di allevamento: 

Razza Bruna. -E' 131 razza a prevalente attitudine pel' il latte, che 
occupa vaste zone della regione di montagna, 131 pianura ir~igua ed e assai 
ditfusa anche in tutte Ie zone di rifornimento dei principali centri abitati. 

Interessa quindi tutte Ie Provincie del Veneto. L'allevamento pero e pre
valente nelle zone montane .. 

Hazza Grigia dJi Val d' Adige. - Razza a triplice attitudine (latte; lavoro 
e carne) particolarmente adatta perla piccola proprieta. coltivatrice diretta e 
per Ie zone a mezzadr~a. Occupa alcune vallate della Provincia di Bolzano, 
e parte delle Provincie di Verona, Vicenza e Padova. 

Razza Grigia Bellunese. - Razza pure a triplice attitudine simile alIa 
precedente. Occupa la conca di BelIu.no, e parte delle Provincie di Treviso, 
Udine e Venezia. 

Razza Pezzata Rossa Friulana. - Razza a triplice attitudine, rna con 
prevalenza per 131 carne e il latte. Si estende nella pianura fl'iulana. ad~tta 
per la piccola pro prieta. coltivatrice e pel' il piccolo affitto della pianura. e di 
parte della collina, provviste di abbondanti dotazioni di pascoli e prati. 

-Hazza Pugliese. - Razza da lavoro diffusa nelle medie e grandi aziende
delle Provincie di Verona, Vicenza, Rovigo, Padova e Venezia, e nella penisola.' 
lstriana ove e particolarmente necessaria per Ie notevoli distanie che l'agri-· 
coltore deve percorrere per recarsi da casa al terreno da lavorare, e perche si 
adatta aIle diflicili condizioni dell'ambiente fisico. 

. Razza di Pusteria. - A triplice attitudine, rna con prevalenza per lao 
carne, assai ditfusa nei II masi chiusi » della Val di Pusteria. 
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Razza Miiltlull. R - :.azza pure a triplice attitudine molto affine alIa 
Pinzgau, diJfusa nel TaITisiano e Goriziano. 

Razza Burlina. - Piccola razza da latte di alcune zone collinari premon
tane delle Provincie di Vicenza e Treviso, molto apprezzata per la I'llsticita. 
e adattame~to ai pascoU montani. 

**. 

II programma di miglioramento in corso di sYolgimento comprende una 
msta serie di iniziative, tra cui prevale il controllo delle attitudini, e special
mente dell'attitudine lattifera, che e stato esteso nel 1934 a ben n. 9896 bo
\'ine, e che viene compiuto a mezzo di appositi tecnici dipendenti dalle Catte
dre ambulanti di agricoltul'a, i quali \isitano Ie stalle ogni 15 gioI'ni, control
lana direttamente la produzione del latte delle bodne, e 10 anaIizzano, Sl>

gnando i risultati su appositi registri. Layoro complesso ·e delicato, che 
senira a identificare Ie stirpi capari di trasmettere nella discelldenza i.earat
teri fondamentali per il miglioramento dell'attitudine lattifel'a. 

Agli elIetti del presente lavoro e molto interessante il ricordo delle ini
ziative zootecniche, perche, come sara detto in appresso, dallo s\iluppo della 
zootecnia. dipendera molta parte del futuro avvenire della piccola proprieta 

coltivatrice. 
Bastera. in proposito ricordare come Ia sola produzione di latte si aggiri 

iniorno ai dieCi milioni di ettolitri annni, per un valore di circa quattl'ocento 
milioui, e considerare che e perfettamente possibile attraverso perfeziona
menti tecnici aumental'e tale produzione dal 30 al 50 %, senza alcun aumento 
tIel bestiallle presentemente allevato, per COlllprendere quale enOl'me sollievo 
economico potr.! derivare alIa grande massa dei piccoli pl'oprietari coltivatori. 

E' sicuramente il problema tecnico-econolllico piu impol'tante del COIll

partimento ed alIa sua risoluzione si prodigano con grandissimo fen'Ol'e 
sotto lao g~da del Ministero a mezzo dell'Ispettorato compal'timentale agl'u
rio di Venezia Ie Cattedre ambulanti di agricoltura e Ie Societa. di Allevatori 

in \'ia di ol'ganizzazione (1). 

(1) Xel 1934 il programma comprendeva Ie iniziative e importi di spesa seguenti: 

Controllo attitudini tunzlonali . • • • • • . . : . ., L. 555. :O~ _ 
Flemi di allevamento e oonservazione raz~torl • . . 197. 
Premi importazione rlproduttorl selezionati • • . 153.500 
Mcrcati-eonoorso e r_ne ., • . • • . . • . . • . ~!~'.~ 
_,,-!peg'gio • • • . • • '. • . . . • • . . . . • • . . . . 26.000 
Sperimentazlone e varle • • '. . '. • . • . . .' . . . . . 
Sninicoltur&. ovinicoltura, anllDaii da cortile . . . . 25. 500 

Totale . ., L. 1.2J.l.120 

I fondi fnrOno forniti come segue: 
Ministero dell' Agriooltu .... 0 delle Foreste. . L. 719.620 

494.500 Ent! Provinciali • • • • • • • . , • . • . . . . • . . 

L. 1.214.120 
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lnline a cOlllplelllento delle attivita per il Illiglioralllento zootecnico riCOI'· 

deremo che e in corso di syolgimento un importantissimo stuuio da parte delle 
Stazioni Agrarie Sperimentali di Udine e S. Michele all' Adige sulla composi· 
zione cllimicadei foraggi del Compartimento. 

Entro il1935 attraverso gli elementi che verranno raccolti con detto stu· 
dio (che viene compiu,to coi fondi messi a disposizione dai benemeriti: Isti· 
tuto Federale delle CassEl di Risparmio delle Venezie, e Istituto di Credito 
Fondiario delle Venezie), sara possibile dettare una guida pratica per la n1i. 
glior utiIizzazione deilerisorse foraggere, a complemento degli studi gia com· 

" piuti (1), con enol' me mnhlggio £li tutti gli allevatol'i, e del futuro progresso 
tecnico. 

LA PRODUZIOXE AGlURIA E 1 S1."OI VALORI. 

Da quanto e stato esposto sulle condizioni generali dell'agricoltura delle 
Venezie, risultano prepon£leranti a base deIl'economia agraria Ie seguenti 
colture: 

Cerealicole, con assoluta preyalenza del grano, seguito £luI granotul'co. 
Foraggere. 
Bietola . Patata . Tabacco. 
Vite. 
Geiso. 
Orto·frutticole, con preyalenza, in queste ultime, del pesco e del melo. 

Nel corso degli ultimi decenni, e specialmente dell'ultimo, importanti 
mutumenti so no an-enuti nelle dette colture fondamentali, che si possono 
cosi l'iaSSUmel'e: 

Le cerealicole hanno segnato notevolissinli progressi, specialmente il grano 
Ia cui pro£luzione unitaria dopo In, « battaglia del grano», e aumentata di 
circa il 50 %, Anche Itt superficie e noteyolmente aumentata tanto per il 
grano, che pel' il gl'anotul'co a seguito della conquista ~elle terre nuO\'e nelle 

zone di bonifica, 
Le foraggere hanno molto progredito speciallllente nelle zone di pianura 

per i pel'feziona'lllenti tecnici intl'odotti, e per 10 sviluppo dell'irrigazione. 
Le cosidette colture· industriali (bietola, tabacco), dopo un periodo di 

grandissimo sviluppo in superficie ed intensita cofturale, sono ora stazionarie 

per Ie note l'agioni di limitazione. 
La vite, che ayeya raggiunto condizioni di fiol'idissimo sviluppo nell'ante·, 

gllerra, ha subito forte l'egl't'sso per Ia distruzione dovuta aJl'inft'stione fWos· 
scrica. E' pel'o in Yia: di lurga ripresa, con Ia ricostituzione in corso quasi 

o\,llnque. 

(1) Prof. MARIO MURATORI • Lf! razze bot>ine delle Vellezil!, 
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Il gelso e la produzione bacologica ha raggiunto il suo massimo svilu'ppo 
negli anni 1924-1930 "peCiahnente nelle provincie di Treviso, Udine, Venezia. 
Ora ~ in via di note"ole regresso, a causa deUa gravissima crisi dei prezzi, e 
per quanto mantenga bene Ie sue posizioni a Treviso e Udine, sono a preve: 
dersi ulteriori riduzioni. E' sicnramente la cQItura che ha maggiormente sof" 
ferto dalla crisi, con conseguenze ben gravi sulle citate Provincie gelsicole. 

Le colture orticole hanno conservato Ie 101'0 posizioni e queUe frutticole 
nel complesso hann'o largamente progredito, specialmente queUe frutticole 
nel Veronese e nella vallata dell' Adige. Purtroppo gli inceppi aU'esporta. 
zione per la crisi mondiale, sono spesso causa di sofi'el'enza. 

Secondo Ill. nota valutazione dello Zattini, nel 1925 il valol'e della media 
produzione agraria lorda delle Venezie era il seguente: 

Valutazinne della produzione lorda (1) delle Venezie. 

PROVINCIE E r.OMPARTIMENTI 

Venezia Triden~in" - Trento • 

Vene~. 

Bellnno 

Padova. 

Rovigo . 

Tre ... iBo • 

Udine •. 

Venezia .. 

Verona. • , 

Vicenza. . . 

Venezia Giulia . 

Fiumo 

Pola. 

Trieste 

Zara 

rotale general. . 

Superncie 

il~U'arja e forestale 

1.182.239 

'2.431.583 

~35. 046 

202. '63 

103.979 

232.503 

816.259 

207: 177 

276.872 

257.284 

583.820 

89.477 

357.486 

115.657 

8.944 

4188 388 

ValofE' (lire per ettaro) 
della media produzione lorda 

ai prezzi '\ ai prezzi 
deU'immediato del triennia 

anleguetra 1921-1924 

131 809 

343 1.785 

130 638 

616 3.379 

587 3.081 

U5. 2.375 

221 1.U8 

398 2.262 

442 2.091 

364 1. 799 

112 543 

76 351 

121 583 

112 566 

95 523 

251 ~.352 

., . ll'epoca di :ale valutazione e ora profondamente 
La SltuazlOne come era a . . . O'li ele-
.. . t apP'liano azza,rdati i calcoh III materIa con '" IDodllicata. Per quan 0 , 

(1) Istituto Centrale di Statistica - Annuario Statistico Italiano 1922·1925. 
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menti che abbiamo disponibili, in attesa di pift esatte valutazioni, in via 
di larga approssimazione sulla base dei pl'incipali pI;odotti del 1933, id prezzi 
correnti, abbiamo stabilito leseguenti cifre: 

I I Val are della produzione ----SuperOci. Val ore· della 'produzione 
SuperOcie .gr.rla lordo 01 1933 ogrario lordo .1 1933 

PROVINCIE e~cluFo anche a~raria eN!hlsa 

E COMPARTIMENTI 
:ograrlae forestale II prodolto dei ca,tallD.II (esclu,o bosch! 10 produzione fore,tale 

I . Iln comple""o I per e!taro 
e ca,t.goeti) in camplesso I per ettar", 

(ettarll (milrliaia dl lire) (lirr) (ettari) (mlgliaia di lire) (lirei 

I 
Veoezia Trideolioa . 1.189.821 252.871, '7 212 694.5'7'7 250.081,'7 420' 

Bolzano 615.150 110.884,1 180 336.837 109.383,3 324· 

Trento . 57'- 471 141.487,6 246 257.740 140.649,4 545· 

Veneto 2.1!O8.019 1.936. 692,2 876 1.847.261 1. 982. 998,0 1046 

Bellnno. 312.570 37.239,2 119 

I 
190.962 37.167,2 194 

Padova. 200. i57 350. 393,~ 1750 195.213 350.257.0 1794 

Rovi~o • 154.513 277.640,8 1796 151.562 277.640.8 1831 

Trcviso. 232.1Q7 240.466,0 1035 218.780 239.627,6 1095-

Udine •. 583.980 271.954,9 465 453.157 271.282,9 598 

Venezia. 190.303 284..133,0 1493 
, 

188.259 284.133,0 

\ 

1509 

Verona. 277.072 273.761,7 9!'8 247.943 273.081,7 1101 

Vicenza. 257.257 200.102,8 777 201.385 199.802,8 992-

Venesia Ginlia e Zar.. . 828.519 205.521.8 248 558.028 205.18'7,9 867 

Flllme .. 107.666 17.407,3 161 54,869 17.285,7 315 

Gorlzia . 2440.866 61: 124,9 249 162.135 60.962,5 376 

pola 354.820 87.9!8,O 247 256.359 87.898,3 342 

Trieste . IDS. 628 33.348,5 306 78.797 33.349,5 423 

Zaro. 10.539 5.692,9 

I 
540 5.866 

I 
5.692,9 970 

Tre Venesie 4.224-159 11393.585,5 586 I 11.999.864 2. 388,212, 8 I '798 
I I 

Naturalmente mancando Ie cifre relative ana produzione forestale, non si 
PUQ stabilire un confronio con Ie cifre dello Zattini. Pur tuttavia tenuto
conto che il valore della produzione forestale non incide che modestamente 
per alcune Provincie, Ie cifre danno una chiara idea dell'enorme discesa del 

I valore della produzione agral'ia complessiva, specialmeute nelle Proviucie 
pift povere. 

Pift adatto per un'idea chiara sulla situazione economics, agraria delle 
vade provincie, e il riferimento della sola pI'oduzione agraria (escluso anche 
il prodotto dei castagni), alla sola superficie agra~ia, esclusi cioe i boschied 
i castagneti, come e indicato nello specchio precedente. 
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?aI ~ros~et~o si rileva come il valore della pl'oduzionesia molto "basso per 
Ia "enezla Glulla, per 131 Venezia Tridentina e per Ie provincie di Belluno e 
Udine. In sosta;nza per tutte Ie zone montane e collinari ove la mancanza 
dei cereali e sarchiate, che attraverso Ia protezione dogan:le han potuto con
~ervare ~rezzi pr~porzi~nati alIa svalutazione della lira, e Ia prepondel'anza 
mvece di prodoth solo III parte protetti, hanno fortemente inciso suI valore 
coroplessivo della produzione. 

Sono certamente Ie zone pill colpite dalla crisi, sofferenti anche maggioI'
mente per 131 necessita di provvedersi nelle provincie cerealicole del grana e 
gl'anoturco 101'0 occorrente, e per altre cause gia, ricordate (mancata emigra
zione, danni di guerra ecc.). 

Come vedremo sono anche Ie zone ove la piccola proprieta e ora in parti-
colare sofferenza. " 

DISTRIBlJZIONE DELLA PROPRIETA E FORME DI CONDUZIONE. 

Nella zona di montagna, domina quasi esclusivamente la piccola, pro
prieta coltivatriee, "salvo alcune relativamente limitate zone <1i fondo valle. 
(p .. ea. Bellunese) ove esistono grandi e medie proprieta (1), Ie quali pero sono 
appoderate ill piccoli poderi condotti a mezzadria od anche affittatLLa pic
cola proprieta. ha carattere assolutamente autonomo in buona parte della 
provincia di Bolzano, ove vige il sistema del « Maso chiuso » e in alcune zone 
della provincia di Gorizia, ove esisteva il sistema del maggiorasco. Di tali 
forme assai interessantisara meglio detto in appresso. 

La piccola proprieta particellare delle zone montane, trova la sua integru
zione economica nelle vaste proprieta Comunali e Consortili, costituite preva
lentemente da boschi e pascoli ove per alcuni roesi dell'anno pascola il be
Miame delle piccole aziende. 

Nella zona collinare e pure Iargamente diffusa la piccola proprietl\, inter
calata, qua e la. da grandi e medie propl'ieta fittamente appoderate, affittate
o condotte a mezzadria. 

Nel Carso e dominante ai puo dire dappertutto Ia piccola proprieta colti
vatrice. Ha carattere particellare con appezzamenti numerosissimi sparsi 
apesso a notevoli distanze gli uni dagli altri. Le case di abitazione sono in 
genere raggruppate. Le piccole proprieta trovano integrazione nelle grandi 
proprieta comunaliJ assai diffuse in tutta 131 Venezia Giulia, nelle quali i 

(1) Le distribuzioni tra piccola, media e gra~de propr~eta. s0Il:0 state .fatte su1~a. 
base dei criteri introdotti dal SERPIER! nel suo hbro: Gutda a 'T'Icerche dl ECOnOml(l. 
Agraria, e cioe: Piccole proprieta. con reddito fondiario inferior~ a L. lO.~OO. M~die 
pl'oprieta. con reddito fondiario compreso ~a 10_~OO. ~ 1O~.000 .bre. ~r~n~ :propl'Jet~ 
con reddito fondiario superiore a 100.000 lire. I limltl qw con81deratl 81 rifel'lscono 8.1 
redditi del periodo 1928-1930. 
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piccoli proprietari mandano a pascolare il bestiame, e vanno, a procnrarsi 
la leglla. 

Qua. e Ia si trovano anclle medie e grandi proprieta, condotte con sistemi 
misti di affitto, compartecipazione e conduzione diretta. 

Nella zona di alta pianllra si ripetono Ie stesse condizioni, salvo per 
alcuni terri tori, in cui maggiormente si estendono la media e la grande pro
prieta, sempre appoderate fittamente, atlittate 0 condotte a mezzadrin. 

Le tre zone superiori qui considerate si presentano sotto l'alSpf.:tto della 
" divisione della proprieta con caratteri assai simili, e cioe con la massima 
. diirusione della piccola proprieta coltivatrice diretta, intercaluta qua e Ia. da 

gl':1ndi e medie proprieta appoderate. In genere Ie grandi e medie propl'ieta 
sonG i residui delle gl'andi pi'opl'ieta feudali 0 di patrizi veneti che coll'andar 
degli anni sono andate via via frazionandosi e riducendosi intorno ad un 
nueleo centrale, ove sta la fattoria, accanto a castelli 0 magnifiche ville, nelle 
quali i patrizi, venivano e yanno anche attualmente a trascorrere i mesi autun
nali. 1,'ali grandi e medie proprieta sono in generale affittate, 0 condotte a 
mezzadria. 

L'affitto e la forma di contratto piu comunemente diffusa nelle provincie 
di Verona, Vicenza, Padova, Friuli, e nell'alto Trevigiano suUa destra del 
l'iave. La mezzadria e princip:ilmente lliffusa nella Conca Bellnnese e Fel
trina, nella eoUina e alta pianura Trevigiana a sinistra del Piave, nell'alta. 
pianura Friulana a occidentI' del Tagliamento (Sacile, Pordpnnne. S. Vito 
a] Tagliamento) e nella collina Veronese. 

In aIcnne zone delle provincie di Treviso e t:dine ~ diffusa la forma del
l'aftitto misto, cioe con pagamento di un canone in denaro, e ]a divisione a 
meta di alcuni prodotti (bozzoH, uva). 

I poderi sono assai piccoli dai 2-8 ettari fino almassimo di 15 ettari, in 
genere provvisti ill easa coloniea., sufficientemente dotata eli ampi loeali spe
dalmente per l'allevamento dei bachi. 

La piccola proprieta e in parte a carattere autonomo, mil. nella. maggio
ranza con carattere partieellare, fortemente suddh-isa in minuscoli 'Ippezza
menti sparsi spesso a notevole distanza gli uni dagli altri. MoHo spes80 i pic
coli pl'opdetari colth-atori, conducono terreni anche in fltto, nelle medie e 
grandi proprieta viciniore. 

Nella zona di media pianura, l'ampiezza della pl'oprieta cresee, fino a di
v('ntare decisamente dominanti la media e la grande a mano, a lIluno che ci si 
avyicina 'alle zone piu basse. In genere pero continua ad essere appodel'ata, 
coi due sistemi di affitto e mezzadria. L'affitto e largamente diffnso nelle lll'O

vincie ,di Verona, Vicenza, Padova, Venezia (distretti di Mestre, iUiruno, 
Dolo), 'freviso (a desh'a, del Piave), Udine (sulln sinistrIL del Tagli:ullentol. 
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La mezzadria e diffusa in aleune zone della provincia di Pad ova nelle 
pl'ovincie di Venezia, Treviso e Udine nel territorio com pre so tra Piav; eTa. 
gliamento. 

11 podere a mezzadria e in genere pill ampio ehe nelle zone precedenti 
(dui 10 ai 15 ettari) ben provvisto di fabbricati colonici, generalmente snfti
eienti a tutte Ie esigenze dell'ordinamento produttivo. 

La piccola proprieta coltivatrice e assai diffusa nella parte pill alta Ili 
quelSta zona, e nei pressi dei grandi centri (Verona, Vicenza, Padova, Tl'eviso, 
L"tline). E' pill diffusa della zona precedente la piccola pro prieta antonoma, 
discrelamente orga.n!zzata. 

La Bassa Pianura trova il dominio quasi ovunque della grandf' e mpllia 
propl'ieta, in alcuni territori discretamente appoderate con poderi dai 10 ai 15 
ettal'i (p. es., dal SHe at Tagliamento) in altli appoderate a maglia pill larga, 
con polleri dai 20 ai 50 ettari. 'I sistemi di eonduzione dominanti son(l la con
duzione diretta, l'affitto impresario, la mezzadria e altri sistemi misti di com
partecipazione. 

In molte zone all'affittanza impresaria, va sostituendosi l'allitt:mza a col
. tkatori diretti (provincie di Venezia, Rovigo, Padova, Vicenza e Verona) che 
possiedono pero mezzi relativamente notevoli, dato cIte si tratta di pOlleri 
assai ampi. II piccolo fitto trovasi ai margini delle grandi propriet.\, nelle 
cosidette chiusure, cioe piccoli poderi affittati a braccianti, che lavo1'ano come 
salariati 0 compartecipanti nelle grandi aziende. 

La piccola proprieta e qua e 111 diffusa, ma lSempre in grande minoranza, 
come sara meglio illustrato pin avanti. 

La zona lltoranea, presenta in maggioranza medie e piccole proprieta, es
sendo la grande proprieta rappresentata in genere solo 111 dove ci sonG allcora. 
notevoli estensioni di terreno da trasformare a intensa coltura agraria. 

Gli orti e frutteti di tale zona,sono in generale divisi in piccoli lotti af
fittati a denaro. Le case di abitazione sono raggruppate anche a notevole 
distanza dagli orti (esempio, Sottomarina di Chioggia). La piccola proprieta 

ol'tale e discl'etamente diffusa. 

• •• 

Da quanto si e esp08to 8i l'ileva come dalla montagnu alla bassa· pianura. 
ci sia una continua. progressiva diminuzione della piccola pl'oprieta, nel 
mentre crescono Ie altre due. Un continuo e pl'ogl'essivo andamento verso Ie 

forme di azienda capitalistica. , 
Cic, e facilmente spiegabile attl'averso 10 8viluppo storico della propl'leta 

e daUe esigenze del regime fondiario nelle varie zone cosiderate. 
A meglio mettere in evidenza i fatti sopraenunciati, bast era il pl'esente 

quadro di confronto, tra aicuni Comuni appartenenti aIle vade zone, distri-
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buitidalla collina alla hassa pianura delle proYincie di Treviso e Venezia 
(fine 1930). 

Comuni del lI1andamento di Asolo: nella. zona collinare. 
Comuni del Mandamento di: 

Treviso - Alta pianura: 

- Media pianura : 

Istrana 
Maserada 
Morgano 
Ponzano 

Mogliano 
Casier 
Roncade 
Monastier 

Torre di l\Iosto . 
ea vazuccherina 

Venezia - Bassa pianura.. Grisolera.... 
S. Michele del Quarto 
Caorle ...... . 

Media ampiezza 
della proprieta 

ha. 1,74 

3.01 
3,97 
3,47 
3,72 

6,52 
7,14 
9,92 
9,95 

10,38 
21,82 
31,57 
34,10 
69,42 

Gli Enti pubblici (Demanio (1), Comulli, ecc.), possiedono vaste pro
prieta nelle zone montane e collinari, costituite prevalentemente da boschi e 
pascoli, sui quali spesso vigono diritti diversi da parte della popolazione (le
gnatico, pascolo, ecc.). Come si vedra meglio piu innanzi, tali proprieta sono 
di singolare importanza in quanto aIle 101'0 sorti si lega spesso quella di mol
tissime piccole proprieta, per 1 'integrazione che esse possono dare aHe risorse 
del piccolo coltimtore (2). 

(1) Di particolare rilievo 8ono Ie proprieta dell'Azienda di Stato per Ie foreste 
demaniali la cui 8uperficie al 31 dicembre 1933 ammontava: 
-

~ SuperHeie l'raduttiva (in ettari) ." " :8 .~ ~ <> Ilaschi 8= =~ 
1.- C) 

CO}IPAIITUIEHI ill = " t 

I 
I ~ " ~~B~ 8,S -a .. i " " " ~ Co " '0::; = E ~ 

I 
" .; I E 's E ~,.~ t " .. ·i Co 

I 
" " ~"'= en§" <> "8 t - E Co " E a Jl ,,- ~ = .: <> ... f. Co 

'" .= .= I " 

Venezia Trldentlna.. 51.42' 37.620 13.804 10.840 10.840 - - 2.064 000 -
Veneto , , , , , , 36.998 10.262 26.736 23.85' 23.111 - 7i3 1.259 323 1.300 

Venezia. Olnlia. e Za."8.. 24.539 1.388 23.151 23.114 20.463 1.456 1. ItO 37 - -

(2) Per mnggiori notizie in proposito vedasi: Istituto Nazionale di Economia Agra
ria - Rapporti tra proprietd, impresa 6 mano d'opera neU'agriooZtUTa italiana: 

III. - Dott. GIUSEPPE RUATTI • Trentino e Alto Adige • Roma. 1930-VIlI. 
XV •• Prof. DARIO PERINI • Veneto· Roma. 1933-XI. 

XVI .• Prof. AMILCARE CHINI - Venezia Giulia €I Zara . Roma, 1934·XII. 
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Nelle zone di pianura esistono alcune importanti proprieta comunali 
nelle provincie di Padova, Udine, Verona in generale atlittate in minuti lotti, 
con un ordinamento produttivo assai deficiente dal punto di vista tecnico ed 
economico. 

LA COOPERAZIONE AGRAUiA. 

Le Veneziedispongono di una vasta rete di organismi cooperativi, la cui 
origine ~ assai remota, trovando in alcune zone larghissimo sviluppo per vec
chia tradizione e per far fronte a peculiari necessita delle aziende agricole (1). 

Le organizzazioni coopel'ative possono venire distinte nei' gruppi se
guenti: 

10 Cooperative per l'acquisto e distribuzione delle merCi utili all'agri
coltura (sementi, concimi, anticrittogamiCi, mangimi, ecc.). Il tipo classico 
di questa forma e dato dai Consorzi Agrari. 

20 Cooperative perla valol'izzazione dei pl'odotti agral'i (latterie soCiali, 
cantine sociali, ammassi collettivi di grano, essiccatoi cooperativi eli bOll
zoli, ecc). 

30 ' Cooperative miste di acquisto merci diverse el'interesse agricolo per 
il cons~mo e per l'esercizio di qualche piccola industria famigliare (fa~iglie 
cooperative del Trentino, Consorzi e Opifici cooperativi dell'Istria). 

40 Cooperative di credito. Tra esse interessano principalmente Ie Casse 
Burali. . 

50 Cooperative per l'acquisto di terre in comune da parte di piccoli pro

prietari coltivatori. 

10 Gruppo. '-E' prevalentemente costituito dai Consorzi Agl'ari, molti 
dei quali di' origine assai lontana, essendo sorti nel cinquantennio precedente 
I ... guerra, che ha visto una fioritura vastissima di tali' Istituzi.oni. 80tto' ~a 
spinta delle necessita tecniche nuove che richiedevano nelle aZlende agl'al'le 

(1) Secondo l'Ente Nazionale Fas~ista della Cooperazione al 10 giugno 1934, il 
numero delle Cooperative agricole era 11 seguente: 

COMPARTlMEliTl 

Venezia. Tridentina. 
Veneto. 
Venezia. Giulia. e Za.ra. 

Tota.le 

Total& Regno 

Cooperative per gli acquisti e vendite collettive 

:! 
~;g '00 I 

.~::: ~ ~ I ~ ~ 

\ 

" .E o -;g 
~.~ 'fi.~ :l 8 N .~~ .~ '5 
8: " ~ !! ';: ~ ~ .. r/) 

,. ..... ~,.Q ri'i~ ::;'" ~ 

Coopel'ative per la trasror
mazione dei prodotti agricoJi 

.~~ .S :; 'ij '= <= =5 
~~ 

,q~ ]l 
8:11 0 :;; 

) _ \17 8 5 - - 146 38 - 5 
52 I _ 9 53 13 - - 1· 146 11 - 1 

27l - - 1 - 1 1 liD U. 2 --;l-=- -;- -;;; -;- -1-~-~ -; -2-1-6-
497 5S 71 8, 35 4 63 2.565 189 20 12 

235 
1.285 

216 

1.736 

3.598 
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il consumo dei concimi chimici, gli agricoItori, al fine anche di sottrarsi alIa 
speculazione che nei primi tempi si esercitava su larga scala, costituirono i 
Consorzi Agrari, alIo scopo precisamente di provvedere agli acquisti in co. 
mune sopratutto dei eoneimi e degli antierittogamiei, e pill tardi con Ie pro
gressive esigenze della tecnica, delle sementi selezionate, dei mangimi. ece. 

Senza alcun dubbio tali Consorzi (1) hanno compiuto una grande 'opera 
con la fornitura delle merci indispensabili agli sviluppi 1ecnici dell'agricol
tura di perfetta quaJita e a condizioni di equo prezzo,assicurando la migliore 
dife~a contro la speculazione del grande e piccolo commercio . 

. Obbiettivamente peri) devesi ricordare come tale azione rispetto alIa 
grande massa degli agricoItori, non sempre e o"unque, abhia corrisposto alle 
necessita sostanziali delle aziende agrarie. 

I difetti principali dell'organizzazione di tali Istituzioni deriva dalla 
maneanza di capitali propri e dalla conseguente necessita di dover vivere lSul 
credito. Percii) azione limitata aIle possibilita creditizie degli amministr:1tori, 
e quindi anche limitata ad alcune zone e ad aleune categorie di agricoltorL 

Nel passato infatti i Consorzi sono stati costituiti da gruppi di agricol
tori yulonterosi, nei centri di attivita agricola di notevole jmrortanza. Fino 
a qualche anna faesistevano, come del resto esistono auelle tutt'ora, moltis
I:;imi Consorzi Agrari disseminati nei vari cent.ri rurali. 

Organismi modesti aventi un andamento tecnieQ ed ammillistrativll assai 
limitato, guidati spesso dal Direttol'e 0 Reggente In. Seziolll! della 0attedra 
ambulante di agricoltura, e sorvegliati dal Pl'esidente del Consorzio, garante 
in generale con gli aItri membl'i del Consiglio di umminisullzione 1lE:'Il'esposi
zio:t.e debitoria del Consorzio. 

Essi in momcnti tli tranquillita e di rt'lativa pl'osp'~rit:). economica, hanno 
pottitu vivere ed anche sviluppare una notevole attivita ('I)mmereiale, Sf~llZ:l 

gravi pericoli. 

(1) L'importanza delle merci utili all'agricoltura si puo faciln;tente rilevare dalle 
cifre relative al consumo p. es. dei fertilizzanti, come dallo specchlO seguente. 

Consumo fertillzzantl nelle Tre Venezie nell'anno 1933 (in migliaia di q.Ii). 

FOSFUICI AZOT.\TI POTASSICI 8 ---- o'c 
o.~ 

., 
~t~ 

:=0 0 -:;0 

COMPARTIlIEHI ~ ,"0 ~ " o .!2 0'" -~ 0" ~§ .!! -.. ~e .2= .::'; -u _"0 ,,-;; ...:= ~" Eo; ei I:..~ t; ~~ " - ~ 0 = -0 ;Z! :;~ I!i'<j 00 -" =2= "" ~C.J ~:; ';: 
~e 

U.c .. " ~- z_ 0 w8. .Q .. r/'l~ mE u" £ ~-::I -E ":> "" C. '" '" ~" 
I 

0,21 3,31 4,5 
I 

Venozla Trldentina. 65,6 I, " 5,11 16,4 1,0 3,( 7.61 - 0,2 

Veneto 1.317,5 40,2 25,5 68,0 94,3 23,2 3,2' 88,5 73,6 51,,1 19,4 11.1 

Venezia Glulia e Zara.. 72,5 0,4 5 ., 7,4 2,1 0,3 
0.0> "'1 •.. 5,O! - 0,6 ,-

Tre Venezlo 1.455,6 42,0 36,S 91,8 97,4 26,6 3,4 9.,9 81.5 64,0\ 
19,4 11.9 

Regno 10.894.3 223,0 417,1 1.163,2 1.232,6 ~55, 7 10,1 752,0 408,6 294,9 46,1 155,7 
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L'espol>iz~one debitor~a el'a genel'almente assai modeshl" ",ia perdu~ In 
gran,~~ magglOl'an~la Cdegb agricoltori acquistava per pagamento diretto, sia 
r erl!t1" r~~'amen.te 1 o~sO.l'zio accordava il credito pel' lnnga spadenzn e per 
sOlllme ruevanh. Con CU) 1 Consorzi seguivano un •• conclotta amministrutiYIl 
assai logica, ma in rea Ita essi non potevano soppel'il'e cosi che in modesta 
parte Iii reali bisogni della grande massa. degli agricoltoli. I,er la qua Ie e }le
celSlS:ll'ia invece una ben maggiore larghezza del cl'edito. 

Sta di fatto che molte zone e specialmente Ie pill bisogncYOli, perche pill 
povel'e e a proprieta. frazionata, rimasero cosi prive dell'assistenz:t det Con
sOl'zi, i quali appunto perla 101;0 particolarissima struttura economica ivi 
non erano in grado di poter provvedel'e. 

In sostanza l'azione pote meglio svolgersi nelle zone all agricoltum ricca, 
cel'tamente piu adatte per sostenel'e tali orga.nismi, e rimase quasi assente 
nelle zone povere; e nei casi in cui gli agricoltori poterQno creal'e 10 stesso 
tali organismi, essi furono spesso costretti a liquidare per Ie difficolta dicre
dito incontrate, e per quelle di ordine economico di sostenere efficacemente Ill. 
conCOrl'enz~ del piccolo commerrio, in tali zone organizzate in modo partico
lal'issimo. 

In vista. di tali difficoita, ancora precedentemente ai Consorzi, furono 
creati i Comizi Agrari, Enti Morali sovvenzionati con particolari contl'ibuti. 
Nel 'I'rentino SOl'sero Ie aziende del Consiglio Provinciale, Ie quali appunto 
giovandosi di particolari contributi statali, poterono sviluppa.J,'e una vera
lllente magnifica attivitil, di ol'dine tecnico ed economico. 

8enza alcun dubbio pero rimaneva sempre da risolvel'e il problema del 
crellito a. tali ol'ganismi, per Ie necessita della loroesistenza e per Ill. com
peril. delle merci, e quello del credito agli agricoltori per i 101'0 acquisti dal 
Consorzio. 

La, grave crisi agral'ia che stiamo aueOl'a attl'aversando ba aggr:tvato Ia 
situazione, e Ita reso in condizioni difficilissime i Consorzi Agrari, dato 10 
enorme aecreseimento delle diffieolt;}, del credito sia aIle Istituzioni, come 
agli agricoltori. 

Peggio aneora IiI. dove i Consol'zi avevauo accordato 101'0 stessi il credito 
agli agricoltori senza opportune cautele, rimanendo cioo per il subentrare 
della crisi in condizioni di grande pesantezza verso gli Istituti fina.nziari che 
Ii avevano sovvenzionati, a seguito del congelamento dei rispettivi crediti 

verso gli agricoitori. . 
Molta parte delle difficilissime eondizioni in cui si son venllti a trOV3.re 

i piccoli uumerosissimi Consorzi Agrari dipendono' precisamente da questo 
fatto, per il Quale non poteva esserci rimedio che attraverso ''In profondo 
m u tamen to nell' organizzazione economico-credHizia. . ., 

D'altra parte col progredire dell'agricolt~ra, nu~v.e, lffi~o~tan~l eSlgenz: 
ill online teenico si sono verifieate per cui 1. compltI tecmcl del Consorzl 
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~i son venuti successivamente allargando, richiedendo un'orgauizzaziflne tec
nica assai pili importante del passato. Da cio la impossibilitil dell'esistellza 
dei piccoliorganismi, e- l'inderogabile necessita di creare Consorzi a larga 
base, capaci cioe di poter sopperire non soltanto aIle esigenze del credito ma 
anche a tutte quelle maggiori di ordine tecnico, imposte dagli sviluppi ognor 
crescenti della moderna agricoltura~ , 

E' per tali ragioni che di fronte alle difficilissime condizioni (li tanti Con
sorzi Agrari,. in alcune provincie del Veneto si e dato luogo ad una nuova 
orgfl,fiiz?,azione a base di Consorzi Provinciali unici (fondendo wtti i preesi
stenti), che ha avuto la sua completa attuazione nelle provincie di Padova; 
Rovigo, Venezia, e che avra prossimo corso anche nelle provincie di Vicenza, 
Verona, Treviso. . 

La parte pili importante del nuovo sistema pero sta non £010 nel Consor
zio Agrario Provinciale, masopratutto nell'intimo collegamento della sua at
tivita tecnico-agraria-commerciale, con l'esercizio del credito agrario attra
verso ,Ie Casse di Risparmio e l'Istituto Federale di Credito Agrario che Ie 
coordina. 

11 sistema si basa sulle direttive seguenti: 
II Oonsorzio svolge IlL sua azione puramente IIi ordine tecnico-(~ommer

ciale, provvedendo alracquisto delle merci utili Ilgli agl'icoltori, ed alIa 
relativa ,distribuzione ira la grande massa degli interessati. 

II finanziamento per tutte Ie necessita del Consorzio viene e~eguito 
dalla Cassa di Risparmio della Provincia, la quale ricllpera. il credito, sia 
attra-verso Ie vendite del Consorzio per incasso diretto, sia smobilitando il 
cl'edito a11'atto della consegna delle merci agli agricoltc;ri per la quota parte 
rchlth-i1, aprendo nel contempoil credito all'agricoltore. In sostanza sosH
tuendo all'Ente Consorzio debitore, l'agricoltore che ha rlcevuto 1:1 merce. 
Cen rio Ia Casss, rende un grande servizio al Consorzio, evitandogli ogni illl
mobilizzo, e nella stesso tempo un altro importante servizio aU'ugricoltore ac
('ordandogli il credito agrario secondo Ie necessita tecnichc dell'azienda. 

I vantaggi del sistema sono in verita grandiosi, ove s'intellde w:nga prov
Voo.lltO ad una completa e perfetta organizzazione; sopl'atlltto per'1a parte 
reJativa, al credito agli agricoltori. 

In provincia di Padova (come del resto anche nelle aItre Provincie prima 
ricordate) il sistema e in uso da parecchi anni ed e andato del tutto perle
zionandosi, sulla base seguente: 

. 11 Cons\lrzio Agrario, il cui Consiglio di Ammlnistl':ulione e formato in 
premleuzil. da agricoltori, con una rappresentanza delle organizl':Clzioni f'inu:l
cali e della Cattedra. di agricoltura, e da alcuni rappresentanti dell'Istituto 
tinanziatore, specialmente nel Collegio sindacaIe, ha una :sede centrale cli.e 
pl'ovvede agli acquisti di tutte Ie merci pili importanti, e una serie di filiali. 
nei mag~iori centri della Provincia, che provvedono uHa distribuzione, S\lr
vegliate da Commissioni di agricoltori locali. 
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La CalSsa tii Uispal!Ulio attrave1'so Ie sue nliali. il cui Comitato di sconto 
e formllto con la parteeipazione degli stessi agri'!l)Uol'i aventi la 1'a1'1'1'e8el1-
tanzll locale del Consorzio, e del Reggente la locale Cattedra ill Ag1'icoltura. 
all'inizio dell'anno agrario provvede ad un'apertum di credito per ognuna 
deUe Ilziende agrarie della rispettiva circoscrizioJ\e (aventi naturalmente un 
minimo ill capacitA creditizia:) nei limiti delle llecessit,l dEolle s:ngole colture 
p~l' concimi, sementi, ecc., ed usufruibile pm'o ·unicamcml.e con llrc1evament'i 
al ('on8orz~o Agrario. 

In.tal modo resta dunque provveduto a tutttl il bisogno ereditizio degli 
sgl'icoltori, nei mentre il Consorzio, libero da ogni Pl'eoceupazione finaDzi31'ia, 
puo deilicare Ia sua attivitA allo svolgimento delle sue funzioni, provvedendo 
all'ucl}uisto ed aUa. disti'ibuzione delle merci nella fOl'ma tecnica,roente ed eco
nomicamente pill perfetta. 

b'alu'a parte ii credito agrario cosi erogat(l e direttamellte'indil'izzato 
.ller i suoi scopi fondamentali tecnico-economici, evitandosiiu,. via assoluta 
oguidestinazione ·diversa. 

L'importanza del sistema, cosl coine organizzato a l'adom (1) e sllpra
tutio nei riflessi delle piccole aziende, queUe cioe che, come si 'disse, per 1:1 
101'0 8t1'uttura sono sempre Ie maggiori sacrificate rispetto al credito, La Cassa 
di Uisparmioe il Consorzio Agrario con la 101'0 organizz3zione stanno arri
vando anchealle pill piccole aziende .con operazioni ancile dipoche eentinaia 
ill lire. 

Cio si pui> rilevare dallo specchio seguente: 

Prospetto di fldi agrari deliberati daUa Cassa di Risparmi~ di Padov~ . . 
ed usufrulti dagll agricoltori per acquisti di materie agrarie presso 11 Cousorzlo agrarlO. 

DELIBERATI NEL 1933-34 USUFRUITI 

N l1mero Lire Numero Lire 

2.853 2.711.585 2.120 2.191.800 

'1.715 1.593.070 1.114 787.500 

2.743 1,692.000 1.831 1.045.000 

1. 793 2.304.000 941 1. 053. 000 

968 1.712.000 917 1.310.800 

488 1.630.000 ·445 1.439.500 

1.011 1,793,600 778 1.023.400 

1.434 1. 601. 600 i.195 1.330.000 

1.257.000 730 844.100 
866 

I 16.294.855 10.071 11. 025.100 13,871 

. . e . quasi perfetto nelle provincie di Pa· 
(1) Come dicemmo questo sistema ill usa 11 "e di Vl'cenza Verona . S' ra estendendo ne e provlllCl .' , 

dova, Rovigo e. Venezia. , I va o. ossa venire esteso a tutte Ie J?rovin~ie delle 
Belluno e TrevlSo. E da aul

g
l Ilrda:rsl ch:aPgna ove maggiori sono i bisogm speClalmente 

Venezie e sopratutto a que, e ~ mon , 
della piccola ·proprietil. coltivatrlCe. 
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Lo specchio dimostra come si sia giunti ormai _ anche alle piii. piccole 
ftziende, Ie quali sallno periettamente come sellza spese e alcuna Illngaggine 
di pratiche burocratich~, all'inizio dell'anno agrario possono prelevare COil 

perfetta tranquillita dal Consorzio Agrario il normale fabbisllgno di sementi, 
concimi, anticrittogamici e di poter l'imborsare il debito relativo Del corso del
l'anno col realizzo dei racColti. Comodita veramente straordinaria, che costi
tuisce, c,>ltl'eche uno straordinario aiuto alle aziende agrarie, un mezzo potente 
di pl'ogl'esso tecnico ed economico! 

_. Oerto cheil sistema va bene in quanto sia generalizzato, perclH~ e evi
dente che ove la Cassa di IUsparmio non uiramasse il credito fino aIle estreme 
propaggini, dato che il Consorzio non puo assllmere la veste di Ente finanzia
tore, si verrebbero a privare dei benefici del Consorzio e del cl'edito, proprio Ie 
azienue pili bisognose. 

2° Gruppo. - Le cooperative per la valorizzazione dei prouotti agrari, 
I;>ono sicuramente una grande necessita-, sopratutto )lei territori in cui l'eco
nomia agral'ia e pl'evalentemente basata sulla piccola azienda agraria, e rap
presentano l'unico mezzo per sopperire aIle molte deficienze che la piccola 
nzienda pl'esenta per questo lato cosi importante dell~ sua economiu. 

Sicuramellte il problema della giusta valol'izzazione del pl'odotto incide 
assai nei bilallcio aziendale, specialmente quando i prodotti sonG difficilmente 
cOlliservabili e non facilmente esitabili sui mercato, per cui possono essere 
soggetti agli attacchi della speculazione, la quale, come e del resto naturale, 
non e di certo tenera per gli agricoltori. 

Lo specchio esposto in nota n. pag. 55 dil nn'idea del poderoso sriluppo 
assnnto in (]uesto campo daUe Venezie, Ie cui cooperative di valorizzazione 
dei pt'ouotti raggiungono ben il 48 % del tot ale del Regno. La 101'0 impor
tunza anche nei riflessi della piccola pl'oprietil cnlti\'lltrice, merit a qualche 
particolare illustrazione, relativamente ai rami principali della produzione 
agraria. 

Am/lla~si e vendite collettit'e.- Due rami della produzione hanno as
sunto negli ultimi anni una singoiarissima importanza, sopratutto aHo scopo 
di attenuare gli effetti della crisi: grana e bozzoli. Per il grano gli ammassi 
sono stuti organizzati dai Consorzi Agrari (Padova, Venezia, Treviso, Udine, 
Pola, ece.), 0 da Enti speciali organizzati nell'occasione (Monti Frumentari 
Iii Verona), opportunamente finanziati e COOl'dinati dall'Istituto Federale 
di Credito delle Casse di Risparmio di Venezia, Valgano in proposito idati 

relativi agH anni 1932·933: 
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Ammassl eoilettlvi del grano delle Tre Venezie 

PROVI~CIIl 

-

Gorlz!a . 

Padov", . 

P ola •. 

Rovlgo 

.... nto T 

T 

T 

U 

V 

V 

V 

rovlso _ 

rieste 

dlne. 

enezla. 

orona . 

icenza. 

.' 

Totali 

I 

] 932· 

Quanlill sollralla 
alia 

Produzione immediata vend ita 
mediante ammassi 

e !'ovveDzioni 

(quinta Ii) 

6S.100 9.401 

\.612.800 220.000 

221. 900' 29.500 

1.271.300 188.286 

us. 4000 .33.300 

449.4000 80.162 

36.70() 5.226 

595.300 175.273 

913.900 293.830 

1.100.000 337.000 

748.600 56.000 

7.166.000 ].427.978 
I 

Pereenluale 
di granD 

sottratto alia 
Immediata 

vendita 

\ 

13,80 

]3,6~ 

13,29 

14,80 

22,400 

17,80 

14,24 

£9,44 

32,15 

30,63 

7.49 

I ]9,92 

1 933 

I Quantit. ,ollralla 
alia Percentuale 

Produzione immediata vend ita di ~rano 
mediante ammassi sottrano alia 

e sQvvenzioni immediata 
vendita 

(quinlalil 

7S.200 16.593 21,21 

1.674.800 294.000 17,55 

219. ~OO 36.9:;0 16,84 

1.398.500 213.086 15,23 

229.700 37.349 16,26 

752.800 186.801 24,81 

43.100 9.4005 21,82 

732.4000 258.2:?!1 35,25 

1.022.700 185.637 18,15 

1.226.000 312.139 25,45 

779.300 46.571 5,96 

8.156.900 1.563.146 19,18 

Uti ammassi bozzoli sono stati prevalentemente organizzati da appositi 
essiccatoi cooperativi (1). In qualchecaso anche dai Consol'zi Agl'ari (Ve-

nezia).· 
'Nella campagna 1933-1934 furono ammassati seguenti quantitativi: 

COMPARTIMEHI 

Venezia Tridentina 
Veneto ..... . 
Venezia Giulia e Zara 

Totale 
Totale Regno 

QuaDti!a 
ammassate 

q.li 5.819 
)) 42.742 

33 

q.li 48.594 
66.898 

Nel 1934 l'ammasso bozzoli in alcune Provincie ha assunto carattere 
totalitario. Gli ammassi furono opportunamentefinanziati dai ricol'dati Isti-

tuti di Credito Agrario. 
In aleune Pl'ovincie in eui l'ammasso e stato organizzato dai Consol'zi 

Agral'i, come, per es., a, Padova, l'attivita e stata dalle Casse di Risparmio 
finanziatrici ben eollegata con quella della distribuzione delle mel'ci utili agli 

(1) I piil importanti essiccatoi cooperativi sono quelli del Friuli che.in numero di 
22 hanno ammassato negli anni 1932 e 1933 circa il 50 % della produzlone. 
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agricoltori, con interesse reciproco, per cui l'agl'icoltore ha ricevuto dal Con
sOl'zio completi servizi intlispensabili all'esercizio dell'azienda (fornitura con
cimi, sementi, anticl'itt?gamici e valorizzazione dei prodotti) e la Cassa dopo 
aver assicul'8.to il eredito,ha potuto facilmente rieuperarlo all'atto della con
segna del prodotto agli ammassi collettivi. 

Tutto cio non e stato ~cora ben compreso dalla massa degli agrieoltori, 
ell anche da aleuni dirigenti Sindacali, e viene spesso male interpretato nel 
sen so di una eccessiva ingerenza degli Istituti di Credito. 

Noi l'iteniamo im-ece, come chial'iremo meglio pill innanzi, che salvo al
eUDe norme regolatrici Ie varie funzioni degli Enti, il sistema sia, quanto di 
meglio si possu; desiderare per Ia totalitaria assistenza agli agricoltori, e 
sopratutto ai pill piccoli. 

Latterie Sociali. -' Imponente e il numero delle latterie soeiali, sParse 
in tutt~ Ie Yenezie, ma pill specialmente nelle zone di alta pianura, collin a e 
montagna. Alla testa e il Friuli, con un mmimento vera mente poderoso che 
abbl'aeeia ormai la quasi tot alit a dei produttori, come si potra rilevare dalle 
seguenti cifre: 

PROYIXCL\ DI CDIXE 
Xuml'ro delle laUerie eslstt'Dti e delle famiglie portatri('i di latte Del pl'riodo 1922-31. 

QuaDtitA di latte lavorato, di burro e formaggio prod otto. 
-~--------"- _._------ .. ----

A~NO 11922 : 19'~31192" 119:!5119:!611!t~7119;!8119"~ I 1930 I 19.31 

Latterie N. 320.0 340 3S5 450 t68 4,5 512 StO 550 5(:0 

Soci (migliaia)_ 12.0 13.S 15.0 16,0 17,0 19,0 19,5 48,8 50,6 50,7 

Latte lavorato (migJlaia dl q.li) , 580.0 620.0 690,0 728.0 7tlO.0 805.0 850,0 875,0 1.000,0 1.110.1 

Burro (migliaia dl <I.Ii) 9.8 10.l! 10.9 11.3 11.6 12.01 12.5 12,'( H.O 15,0 

Formaggio (migliaia di q.li) .2,5; 55.5\ 61.5 65,S 68.5 H.O: 75.0 76.0 98,8\ 105.0 
I 

NB. - Dati forniti dalla Cattedra ambulante dl agricoltura. Sezione per II Caseitlcio_ 

Seguono Ie provincie di Yicenza, Bolzano, Trento, ecc. 
Due sonG i tipi principali di latteria., e cioe quello pill antico a tipo 

turllal'io, il cui scopo e pUl'alllente queUo della lavol'azione in comune a 
turno del latte con la. distribuzione ai soci dei prodotti caseari, e quella 
invece sociale coopera.tiva a,yente un'attrezzatura pill eompleta, con perso
nale tecnieo apposito, destinata ad una lavorazione pill accurata, i eui pro
dotti in parte vengono distribuiti ai soci, e in parte invece destinati al mer
cato. 

Il secondo tipo e senza alcun dubbio il migliore, si e pal'ticolarlllente dif
fuso nel Fl'illli e tende a sostituire Ie turnal'ie anche nelle aItre zone. 
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1)~rtrioPp? Ie condizioni gener~li delle latterie, e specialmente di queUe 
turnarle aSClano molto a desiderare, sopratutto per il fatto che esistono 
troppe Jatterie, in gener:lle male attrezzate e spesso sprovviste di qualsiasi 
indirizzo tecnico. . 

Ragioni campanilistiche ed anche particolari necessita per deficenza di 
facili comunicazioni, hanno originato in gran parte questa disordine come 
pure la mancanza di una rigorosa disciplina al fine di evitare j d~pPioni 
quanta mai dannosi. 

Sta di fatto che recenti inchiestecondotte dalle Istituzioni agrarie, hanno 
messo in luce Ia estrema gravita del disordine stesso. 

In provincia di Belluno Ia Cattedra ambuiantedi agl'icoltura a mezzo
de.l suo attivo Reggente 131 Sezione zootecnica dott. Possagno, dopo accurato 
esame delle condizioni in cui si trovano Ie 301 Iatterie, ha constatato come 
.la lavorazione del latte sia fatta in genel'ale con sistenii alquanto primitivi, 
tanto clie su una quantita di latte lavorato nel 1932 di quintalf 365.783 del. 
valore complessivo d1 circa 14·15 milioni di lire, vi fu una perdita per minore 
resa di formaggio, burro e per mancata utilizzazione di sottoprodotti di 
circa 3 milioni di lire, pari cioe a circa il 20 % del prodotto totale. La per. 
dita e veramente impressionante. se si considera che la -produzione del laUe 
l'ltppresenta circa n 40 % del valore. totale della produzione agricola beUu· 
nese, e clie' ad essa sono interessate ben 17.387 famiglie di coltivatori posses· 
sori di circll. 30.000 ncche! 

Nel pieno intierire della crisi che ha colpito specialmente Ie zone di mon
tagna, e possibile continuare in simile disordine? 

1\la anche altrove Ie condizioni non sono affatto migIiori. Nella provincia 
di Bolzano sono moltissime Ie latterie sprovviste di ogni buona organizzHzione 
tecnica. 

In provincia di Vicenza un'indagine compiuta dal prof. Maimone del
l'Istituto zootecnico di Roma, ha pure segnalato l'anormale funzionamento 
delle latterie, che e causa di notevoli inconvenienti specialmente quando ii. 
latte fornito dai soci ha qualche deficicnza di qualita. 

La verita e che i piccoli caseifici hanno ormai fatto il 101'0 tempo, e non 
pmilsono as sol uta mente reggersi. 

Come giustamente osserva n dott .. Possagno nena sua diligente :l'elazione
«( 131 piaga del caseificio e data dalla polvel'izzazione della lavo~'azione \leI 

latte ». 
Le moderne esigenze del mercato. richiedono una lavorazione accuratis· 

sima, e la prepar3zione di determinati tipi standar~zzati, cio. ch~ e ~ss~luta~ 
mente impossibile quando il latte venga fatto affiUlre III ce~tlD~Ia dl :I'lcc(ll~ 
latterie tra 101'0 indipendenti; con una lavorazione medIa glOrnaliel'lt. dl 
q.li 2,5.4 di latte, che naturalmente impedisce di assumere personale tecDlC()" 

capace. 
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Quale enorme contrasto con altri Paesi dell'Europa del Nord, come pel' 
es., IlL Danimal'ca, ove pure domina la piccola proprieta coltiYatrice, e ove la. 
raccolta del latte e cos! magnifioomente organizzata, che Ia la"orazione puo 
svolgersi in poderosi .stabilimenti cooperativi, con una preparazione di pro· 
dotti, i quali hanno conquistato i principali mercati di tutto il mondo! 

Pel' quanta notevoli difficolta sovrastino specialmente nella zona di mono 
tagna, sopratutto pel' i trasporti, per avvicinarsi aile forme perfezionate di· 
quei Paesi, pur tuttavia. e a ritenersi che sia urgentissimo e perfettaluente 
possibile metter fine al disordine sopra lamentato, dando luogo ad una nuom 
organizzazione basata su caseifici sociali attrezzati secondo Ie eiSigenze della 
tecnica moderna, e tm 101'0 strettamente collegati per la standardizzazione 
oi prodotti ca.seari orientata allo sfruttamento delle pili favor~voli (~ondizioni 
del grande mercato. 

Problema fondamental~ specialmente per la piccola proprit'ta che vede 
giorno pel' giorno disperdersi tanta parte del proprio reddito, proprio quando 
Ie condizioni generali del momenta richiedono ad essa i pili. dUl'i sacdfici! 

Senza alcun dubbio notevolissime so no Ie difficolta da atfrolltare per rio 
solvel'e il problema sopra ricordato. A parte la riluttanza dei soci delle lat· 
terie, a dare 131 propria adesione ai caseifici pili. moderni; speciahnente ove 
debbano sorgel'e lontani dalla propria Frazione, vi e il problema finanziario 
che spesso si presenta di assai difficile risoluzione. 

Se' perc) si giungera ad assicurare accol'di tra i soci S11 vasta scala, in 
modo da poter costl'uire caseifici capaci di layorare maslSe noteYoli di latte 
(l'ideale sarebbe di costruire caseilici per una lavorazione giornaliera, supe: 
riore ai 100 quintali) anche il problema finanziario potl'a ess€,' facilmente suo 
perato, dato che con grandi masse e possibile provvedere con fi:u:ilita ngli am· 
mortamenti. 

Hipromettendoci di ritornare sull'argomento di emil vitale imporhlDza, 
ricorderemmo infine che moltissimi sforzi si stanno compiendo dn parte delle 
organizzllzioni sind~cali e delle Cattedre di agl'icoltura, perin risolnzione del· 
l'arduo problema, e gia con promettenti risultati. 

Vantine Sociali. - Sono molto diffuse nella vallata dell' Adige dll. Trento 
a Bolzano e nell'!stria per 181 lavorazione in comune della IlJ'oduziune yiticola 
ill moltissimi piccoli produttori; 

NegU ·ultimi anni, a merito sia della particolare Legge che neeordaya 
speciali contributi fino a1 20 % della spesa di eostruzione e attrezzamento, 
sia di un Concorso dell'Istituto Federale di Credito Agrnrio di Venezia, sono 
sorte numerosenuove Cantine Sociali a Soave (Yerona), Conegliano (Tre· 
viso) , R. Dona di Piave (Venezill.), Parenzo (!~tria),· Cnsarsn, Latisana e Ci· 
,idale (Udine), Mezzocorona (Trento). 

Senza alcun dubbio dette Cnntine hanno una fUIlzione terniea impor· 
tantissima nella produzione standardizzata di Villi di l1ll1S8,1, e una econo· 
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.JIlica. altrettanto importante per evital'e Ie perdite deUe piccole luvorazioni, 
per mancata resa e per Ie perdUe andate a male. L'esame fatto in occasione 
del predetto Concorso, ha messo in luce ('ome ]a· resa in vino dell'uva Ia"o
rata nelle Cantine Sociali segni un aumento dell'8·10 % in piii delle Cantine 
comuni! 

Certo che accanto <11 lavoro di perfezionamento teenico che si sta syol
gendo nel campo viticolo, sotto la guida della Stazione sperimentale di viti
·coHura di Conegliano, daIle Cattedre ambulanti di agricoltura e dai Con. 
sorzi per la viticoltura, Ie Can tine Sociali si vanno ormai imponendo spechti. 
mente per Ie zone a proprieta fruzionata, e do :tiustitica,. i notevoli contri. 
buti accordati dallo Stato aIle Cuntine Sociali, sia con Ia predetta Legge 
6 gennaio 1931 (1), come pure con quells 15 maggio 1931, n. 632, a favore 
·degli agricoitori e Istituzioni benemerite, e della quale hanno sopratutto bene· 
ficiato Ie Can tine delle provincie di Bolzano e di Pola. 

3" Gruppo. - Sono molto diffuse nel Trentino e nell'Istria. Ove sono 
.bene ordinate corrispondono egregiameute aJIe uecessih1 delle zone a piccola 
pJ.'oprieta, provvedendo esse a tutti i 101'0 piccoli e complessi bisogni per i rio 
fornimenti extra azienda. 

Opportunamente coUegate col credito e I"igorosamente I>orvegliate po
trebbero rendere ussai ~tiIi servizi, calmierando il commercio spicciolo, ebe 
nelle zone di piccola proprieta acquista spes so il carllttere di usnra, special. 
-mente quando fornisce I~ merci a cl'edito. Purtl'oppo molte di tali cooperative 
per Ia diflicolta del credito e pel' lacattiva amministrazione spesso han do
vuto essere liquidate. Nell'Istria si sta ora provvedendo al loro riordino ne! 
(Jonsorzio Agl'al'io Provincia Ie di nuova. costituzione, che per tale scopo ha 

ricevuto importanti contributi statali. La situazione degli opifici e consorzi 

(1) Nelle Venezie, della Legge ba~no beneficiato Ie seguenti cantine: 
Contrlbulo 
percentuale 

Latisana. 20 au 
Casarsa. 20 
Cividale . 20 » 

L. 

Imporlo 
opere 

Contributo 
pelcenlualc 

Impol'to· 
opere 

20 au L. 200.000 
950.000 Soave... 586.000 
500.000 15 , 
600.000 Conegliano. 20. 550.000 
912.000 Capodistria. 20. 220.000 

Mez7.ocorona 20 1.000.000 Cittanova . 15 > 384.000 
S. Don~ di Piave. 20 1.250.000 Egns.. .' 20. 363.000 

Parenzo . 20 

Le Cantine di S. Donll., Casarsa, Latisana, Cividale, Parenzo, Conegliano e ~oave 
hanno beneficiato ancbe delle provvidenze del creillto fonillario .agrario col con~rlbuto 
2500/ scaJare sugH interessi dei mutui contratti per la costruzlOne delle Cantl~e. 

, In~ltre l'Unione Cantine Sociali dell'Istria per i1 ~uo ris~namento economlCO e 
per qnello delle Cantine associate ba ricevuto .un contnbuto dl L. I.2?0.pOO. ~e .Can: 
tine Sociali di S. Paolo di Appiano, Transatesma, Terla~o e C~ldaro ill Provmcla ill 
Bolzano hanno avuto un contributo per la lora sistemazlOne ill L. 1.520.000. 
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,dell'Istria era alquaut~ delicata, in quanto i, soci, in grandissima maggio
ranza piccoli agricoItori, avevano assunto in base alIa legge austriaca la 
responsabilita collettiya pari in taluni casi a 20-30 quote del capitale sociale 
da essi sottoscritto. L'aiuto del Governo Nazionale Fascista ha evitato che 
col dissesto delle Istituzioni, venissero rovinate moIte piccole aziende rurali. 

4" Gruppo. - Le Casse Burali sono molto diffuse in tutte Ie Venezie, e 
.specialmente nelle provincie di Vicenza, Treviso, Udine, Trento, Bolzano, 
Gorizia, Trieste e Pola. Sono gli .Enti creditizi pill semplici, e che compion~ 
cE!l'tamente una funzione di grande importanza nelle zone della piccola pro
prieta coltivatrice. E' peru assolutamente necessario che esse vengan~ op
portunamente controllate nella gestiolle a!Dministrativa, di solito condotta 
patriarcalmente, e appoggiate a solidi Istituti di Credito, capaci non sol~ 
del controllo tecnico, ma di provvedere al risconto specialmente nei momenti 
di diJlicolta per il congelamento dei crediti. Tale azione dovrebbe, second~ 
noi, venire compiuta dalle Casse di Risparmio, che sono di cel·t~ gli ~rga
nismi di credito che offrono Ie migliori garanzie, e che dovrebbero collegare 
tale attivita, con quelle del credito agrario precedentemente descritte. 

5° Gruppo. - Le Cooperative per l'acquisto della piccola proprieta colti
vatrice sonostate molto propugnate nel dopoguerra, specialmente da, parte 
degli esponenti politici. I pochi casi pero in cui sono, sorte non hanno dato 
buona proya, come sara meglio illustrato pill avanti. La concezione teorica. e 
buona, ma Ie difficoIta che la accompagnan~ sono assai gravi, per cui 1:1 
forma, come si vedra, non,appare consigliabile. 

IL CRFlDITO AGRARIO. 

L'organizzazione del Credito agrario nelle Venezie, che prima. della. 
guerra si puo dire non esistesse affatto, ha ass unto nel dopo-guerra, pl'opor
zioni veramente notevoli, raggiungendo in alcune Pr~vincie quasi la perfe
zione. 

Come e noto il Credito agrario di favol'e e regolato dal R. D. L. 29 lu
glio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni con la Legge 5 Iugli~ 1928, 
n. 1760, e comprende Ie seguenti operazioni: 

a) Credito <N, esercizio per Ie necessita delle aziende per la normale con
duzione. Garantito da privilegio legale sui pl'odotti e rimborsabile entro 
l'annata agraria. 

b) Credito di miglioramento. Per migliol'ie fondiarie e per acquisto di 
scorte vive e morte. Garantit~ da privilegio convenzionale e rimborsabile entro 
un massimo di anni cinque. 
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c) Credito per unticipazione sui prodotti agricoli. Operazioni stagio
nali rimborsabili con la vendita· dei prodotti (1), che rientrano nel credito 
di esel'cizio. 

d) Credito fondiario di miglioramento. Per l'esecuzione di migliora
menti fondiari. Ri~bol'sabile da 10 a 30 anni. 

Detto credito e anche applicabile al caso della costituzione della piccola 
proprieta coltivatrice. 

Le operazioni u, b e c sono generalmente eseguite in forma cambiaria. 
Quella in d quasi sempre sotto forma di mutui ipotecari. Le operazioni bed 
godono del contributo 'statalesugli interessi del 2,50 % scalare per tutta la 
dUl'ata dei mutui~ fino al massimo di 30 anni.· 

L'ol'gaillzzazione del credito agrario nelle Venezie per i primi tre gruppi 
di operazioni e in alcuni casi anche per queUe del quarto gruppo fa capo 
all'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, il quale si vale 
delle Casse di Risparmio di ogni Provincia, come proprie direzioni comparti
mentali, che provvedono a mezzo delle relative fiIiali all'erogazione diretta 
del credito, garantendo entro deter.minati limiti Ie operazioni. In taluni casi, 
come si e visto, erogano il credito attraverso operazioni combinate con iri
spettivi Consorzi Agrari Provinciali. 

L'importanza di queste operazioni si deduce dal prospetto seguente: 

CREDITO AGRARIO (Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie) 

Ammontare (in lire) delle operazioni di Credito Agrario in essere al 81 Dicembre 1988-XII 
per. Casse (Direzioni Compartimentali) e per Provincie. 

CASS,\ DI RISI'ARMIO 

BrUDico .. 
Bolzano •• 
Merano. , , 
Flume •.. 
Gorizis. .. 

D 1 : 

~ .. 

Padova e Rovlgo . . \' 
Pols. •. , . 
Rovereto • 
Trento .•. 
Treviso .. 
Trieste •.. 
Udine •.. 
Venezia •• 

Belluna " ! 
Verona. " ..... . 
Vieenza ' • 

Totale . 

F..sf"fCizic I mglioramento I 

3.917.746 7.757.035 

345.944 107.780 

551.102 693.686 

25.010.640 2.481.460 

2.880.938 1.373.036 

3.795.781 2.745.841 

8.691.042 4.321.537 

425.843 766.812 

5.321. 661 5.717.703 

15.210,378 4.712.622' 

16.761.499 8. 6S3. 331 

82.912.574 39.363.043 

Stagionali TOTALE 

2.296.000 13.970.781 

453.724 

48.900 1.293.688 

39.178.093 66.270.193 

3.356.993 7.610.967 

3.933.332 10.474.954 

17.432.109 30.444.688 

1.353.892 2.549.547 

2.816.720 13.856.084 

13.190.280 33.113,480 

7.371.419 32.816.249 

90.977.738 213.253.355 

1 dist' 'o~e tra credito di esercizio e credito die migliora. 

t
(l) Lf a ledgge ~a tUrnaareSOquaello pl~:l anticipazione su prodotti nel credito di esercizio

men 0 aeen 0 rIen . d' h" to 
Abbia:Uo creduto di fare-una distinzione diversa a scopo 1 c larImen . 
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L'Istituto Federale oltre aIle predette operazioni di credito agl'ario ha 
svolto e svolge tutt'ora il finanziamento provvisorio ai Consol'zi di . Bonifica, 
nel periodo critico tra il momento della concessione delle opere e quello in 
cui vengono fatte leliquidazioni dei lavori dallo 8tato. Forma di finanzia
mento veramente ottima, che ha consentito I;li Consorzi yeneti di procedcl'e 
con grande celerita nelPesecuzione delle opere, senza attendere Ie lungbe 
pastoie del finanziamento definitivo, e della cui imponenza, fanno fede Ie se
guenti cifre: 

FIXANZIAME:s'TO PROVVISORIO BO:s'IFICHE 
(lSTITUTO FEDERALE DELLE CASSE 01 .RISPARMIO DELLE VE:-iEZIE) 

Ammontare del finanziamenti concessi a tutto iI 31 dicembre 1933 (per Provincia). 

Gorizia . 

Pola. 

Padova. 

Rovigo . 

Treviso . 

Trieste 

Udine 

Venezia. 

Verona. 

Vicenza. 

PROVINCIE 

Totale 

Consorzi 

4 

9 

6 

5 

3 

12 

29 

71 

Ammont.are 

L. 

660.000 

49.283.351 

90.944.444 

58.422.881 

24.755.000 

14.1)80.214 

42.975.198 

263.949.668 

15.199.266 

2.570.000 

563.740.025 

Le operazioni del gruppo d) si rifel'iscono aIle spese cbe importan() spese 
notevoli, di solito non ammortizzabili in breve peri()do e vengono normalmente 
eseguite con mutui a. lunga scadenza dall'Istitut() di Cl'edito Fondiario delle 
Venezie (1) ill Verona, il quale pure pero si vale delle Casse £Ii Risparmio, 
quali Dil'ezioni Compartimentali per l'erogazlone del credito. 

(1) L'lstituto Federale di Venezia e l'Istituto di Crellito Fondiario delle Venezie 
sono costituiti con un capitale sottoscritto da tutte Ie Casse di Risparmio delle. Ve
nezie, Ie quali attraverso ad essi hanno egregiamente provveduto ad una. o:ga~lzza
zione del credito si puo dire completa, capace di far fronte a tutte Ie prlllClpali ne
cessita del credito del territorio, nei limiti naturalmente fissati dalle normali attribu
zioni delle Casse di Risparmio. Esse che raccoglieva.no complessiYRmente al 31 di· 
cembre 1933 depositi per L. 2.555.855.864.71 Bono anche riunite insleme da una spe
dale Federazione (Vedi Annuario 1933·XII). 
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. L'at~ivita del Credito Fondiario, il quale aveva esteso Ie operazioni anche 
al finanzlamento deftnitivo dei Consorzi di B ·ft ( . om ca ora cessato), e veramente 
l'llevante, come dal prospetto seguente: 

CREDITO FONDIARlO 
(ISTITUTO 01 CREOITO FONOIAIlIO DELLE VE:'1EZIE) 

Consistenza l\[utui al SI dicembre I9SS 8uddivlsi secondo gli scopi per cui lurono stipulati. 

TIPI DI MUTUI Mutui Importo 

N° L. 

A Consorzi di bonifica e d'irrigazione 202 233.410.576 

A Consorzi di bonifica agraria 63 22.888.217 

A miglioramenti agrari. 1.324 190.931. 364 

A invalidi di guerra. 599 13.954.210 

Totale 2.188 461.184.369 

Tra Ie operazioni di Credito fondial'io sono partic~larmente interessanti 
queUe relative aUapiccola proprieta coltivatrice, e quelli concessi agli inva
lidi di guerra, che pure hanno servito allo stesso scopo. 

Il complesso di tali operazioni e il seguente: 

Operazioni per 1a 'costituzione della piccola proprieta co1-
tivatrice concesse dall'Istituto Federale di Credlto delle 
Casse di Risparmio. . . . . . . • • . . . . . .. N. 400 

Operazioni per 1a costituzione della piccola proprieta co1ti-
vatrice concesse dall'Istituto di Credito Fondiario di 
Verona •.•.......•.......... 

Operazioni a invalidi di guerra per 1a costituzione della 
piccola proprieta coltivatrice. . . . . 

» 149 

» 599 

Totale . ., N. 1148 

L. 8.500.00() 

» 5.l74.00() 

» 13.954.210 

L. 27.638.210 

Secondo la ricordata Legge il finanziamento per la costituzione della 
piccola proprieta coltivatrice puo essere concesso fino ai 2/3 del valore cau
zionale dei foudi. Nella pratica gli Istituti raramente concedOnO fino a tal 
limite, per ragioni di prudenza. Di soli to la disposizione e stata applicata pili 
che per veri e propri acquisti per nUove piccole proprieta, per arrotondamenti 
di piccole -proprieta esistenti, Ie quali riescono in genere assai bene per iI 
fatto che i piccoli proprietari valendosi del nucleo aziendale gill. esistente 
seuza eccessivi pesi, riescono a rendere autonome 0 quasi Ie loro proprieta. 
particellari. Peso relativamente modesto se si pensa che quando anche i 
mutui erano al tasso del 6 %, il carico annuo per interessi e ammorta;mento 
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non supel'ava il 7 %, tenuto conto s'intende del contributo Statale. AttlIal· 
mente con i mutui al 4 %, il carico annuo pel' interessi e ammortamento suo 
pel'a di poco il 5 %. s~mpre tenuto conto del contributo Statale. Carico limi· 
tato sopratutto se 10 si confronta con i tassi del 10-12 %, che spesso come 
si vedra. furono pagati daicontadini per i finanziamenti incontrati nell'ac· 
quisto delle terre. . 

Di grandissimo favore poi sono tutti i mutui agli invalidi di guerra. Come 
e noto infatti essi nei l,imiti di 30.000 lire, sono stati concessi per Ia spesa 
totale di acquisto dei fondi e attraverso particolari contributi il carico annuo 
e"di poco ·superiore al 2 %. Condizioni quindi dieccezionale favore, Ie quali 
pero purtroppo non sono state sufficenti come sara meglio illustrato nell'in
cbiesta, a·d evitare ben gravi inconvenienti per molti dei 599 IDutui concessi. 



PARTE SECONDA 

RELAZIONE GENERALE SUI RISULTATI DELL'INCHIESTA 



Formazione delle piccole proprieta di coltivatori. 

l'EKIODO PREBELLICO. 

La .formazione della piccola proprieta nelle zone di montagna, collina 
e pianura superiore e senza dubbio di origine antica. Probabibnente trova la 
sua. ol'igine nella. suddivisione di beni feudali, demaniali, ecclesiastici, e co
munali che venivano ceduti alla popolazione .con forme diverse, vincolate a 
determinate opere di miglioria fondiaria. 

La piccola propl'ietasi e in genere diffusa in tutte Ie zone agral'iamfnte 
pift povere della Regione, ove evidentemente il reddito fondiario, era di cosi 
modesta entita, che non incol'aggiava mai grandi imprese capitalistiche ad 
investimenti di capitale, oppure ove Ie stesse ·imprese non potessero reg. 
gel'" ai colpi degli avversi periodi economici. Difatti Ie grandi e medie pro. 
prieta attualmente ancora esistenti, si trovano in generale nelle pill fertili 
zone ('ollinari 0 di pianura, nel 'mentl'e nelle .zone montane si sono conser. 
vnte soltanto nelle vallate pin fertili e ove erano dotate eli larghe superfici 
pascoIive e boschive. 

Moltissime piccole propl'ietl\ derivano dal frazionamento <lelle antiche 
proprieta <lei pat,rizi veneti, che andarono decadendo nel tempo, gradual. 
nlente cedendo Ie zone meno fertili ai piccoli proprietari coltivatori. 

Nel periodo precedente Ia guerra notevole si presenta il movimento ,'crso
Ia fOl'mazione della piccola pl'oprieta coltivatrice in tutte Ie Venezie. 

II continuo progressivo incremento demografico, e Ie I"isol'se del movi·
mento emigratorio, uniti al miglioramento continuo delle condizioni gene. 
rali dell'econOInia agraria, (molto favorita dal progresso delle concimazioni 
e .Ii alcune colture come il geiso e la vite), han fatto segnare una marcia con· 
tiumL verso l'aumento della piccola proprieta coltivatrice. 

La paUl'osa cl'isi agraria attraversata dall'Italia nel periodo 1870·1890 
aveva creato condizioni di triste disugio in tutto n Veneto, lacui popola· 
:~ion~: aveva dovuto in parte emigrare, nel mentre moltissime aziende agra· 
rie cadevano nel completo abbandono. La proprieta era gravemente indebi· 
tata. e i prezzi delle terre ridotti a limiti assolutamente irrisori. Dal 1890-
al 1915 invece 10, situazione si era rompletamente rovesciata, con un ca.m· 
mino u-scensionale veramente magnifico. La propl'ieta terriera <lirettamente 
o per virtu di imprenditol'i affittuari, riprese 13. sua pieJlo, vitalita largamente-
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incoraggiata sia dall'incremento del progresso tecnico, come dalle miglio
rate condizioni <lei mercati agricoli. Conteniporaneamente migliorarono Ie 
eondizioni generali <lei coitivatori specialmente dei fittavoli, e quelle degli 
emigrati all' Estero. Gli uni e gli altri utilizzarono prontamente i risparmi 
nell'a,cquisto delle terre disponibili. 

C08i nel mentre si ,ando risanando 8U larga scala. l'indebitamento dei 
grandi e medi proprietari di terre, attra,-erso la venelita parziale dei rispet
tivi tenimenti, reBa po~sibile dalle pin. favorevoli condizioni, si eostituirono 
nuove piccole proprieta 0 si allargarono Ie minuscole gill esistenti. Indice' 
preciso di tale movimento il continuo elevarsi dei prezzi delle terre, che dal 
],890 al 1910, in taluni luoghi risultarono raddoppiati ed anche triplicati. 
Aumento di certo dovuto in parte agH aumentati re(lditi, rna prevalente· 
mente aHa grande richiesta di terre verificatasi special mente da parte dei 
coltivatori. 

Buona parte delle nuove proprieta furono acqllistate da emigranti, che 
dopo aver soggiol'nato qualche decennio nelle lontane Americhe, provvi:sti 
al ritorno di notevoli risparmi, li investirono nell'acquistoditerre. 

La tendenza fu nettamente orientata verso la formazione di piccole pro· 
prieta a carattere autonomo. 

Nelle zone ove intensa era l'emigrazione tempol'anea, gli emigranti spesso 
gia proprietari di qualche appezzamento, impiegarono i gruzzoli di risparmio 
ad acquisti successivi di altri appezzamenti, al tine di ingrandire il primo p'ic~ 
\~olo nueleo, e di raggiungere una superficie aziendale eapace ,di soddisfare 
Ie esigenze di 8ussistenza delle famiglie in continuo aumento. 

Non vi fu allora appezzamento piccolo Q grande messo in vendita c4e, 
non costituisse oggetto di vivaci competizioni, tanto ehe i prezzi salirono a ' 
cifre notevolissime specialmente per quei tempi. Abbiamo preciso il ricordo 
.:Ii appezzamenti di terre ghiaiose del Distretto di Vittorio Veneto, venduti 
n£:l 1909 per L. 4.000 all'ettaro. 

Naturalmente il movimento verso la piccola proprieta si manifesto con 
maggiore intensita vicino alIe granrli citta, 'e, nei centri minori fiorenti al: 
lora per attivita industriaU (Pol'denone, Schio, ece.). 

In so,;;tanza il progresso continuo deU'agricoltura,. e quello deli'indu~ 
stria, hanno intluito favorevolmente sullo SVilllPPO della piccola proprieta, 
unitamente al movimento emigratorio. 

E' posi~ivo. pero che tale movimento per quanto noteYole, ba avuto un 
andamento regolare, graduale senza scosse violente. Le compl'a,·Yendite con 
ritmo pin. 0 meno intenso a seconda delle varie zone, av.venivano sempre da 
pnl'te di contadini provvisti di tutti i mezzi ne~essari 0 quasi per far fronte 
all'acquisto. . 
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La piccola proprieta potem cosi consolidarsi con discreta facilita. NO!l 
si verilicarono cioe ne improniSi aumenti, ne crolli, come ebbe poi invece a 
verificarsi nel dopoguerra,. 

* * to 

Notevole il progresso tecnico compiuto nell'anteguerra da tutta 1a pic
coIn proprieta. Ovunque sono, stati fatti grandi miglioramenti specialmente 
negli impianti di colture legnose. In tutte Ie piccole proprieta si p diffusa la 
T'He, ma piuspecialmente il gelso, ('he ha raggiunto il ~assimo d'intensita 
nell'alto trevigiano e nella pianma friulana. 

Nel ~~riuli e da segnaJare l'elevatissimo grado di sviluppo assunto dal
l'allevamento del bestiame, specialmente per merito ~ei piccoli proprietari, 
i. quali secondati da provvide Istituzioni agrarie, hanno saputo mettersi alia 
testa del movimento zootecnico, con notevolissimi successi di carattere tec
nico ed economico. 

Nelle zone orticole e frutticole (Verona, Noale, Mogliano) Ie piccoJe 
proprieta formatesi spesso col risparmio di affittuari coltivatori, compi
rona vaste trasformazioni colturali, preludendo cosi il piu vasto movimento 
del dopoguerra. 

Ovunque poi si compirono pure profonde trasformazioni nelle abitazioni 
rurali. In proposito sono da ricordare Ie attivita di moIte vallate alpine (Ca
dore) ove furono trasforIDati interi paesi. 

Inline sono da ricordare Ie piccole proprieta formatesi nelle zone di bo
nifica, nelle quali i c~ntadini acquirenti compirono opere di trasformazione 
agrllriaveramente im'portanti, specialmente se si considerano i mezzi che 

a\'evano a disposizione (1). 
A favorire i1 progresso ,della piccola proprieta, sonG aPlmnto sorte iu 

quel periodo moltissime Istituzio:ui agrarie cooperative, special mente lat
terie social, consorzi agrari, essiccatoi bozzoli, ecc. Nelle 'zone di monta
gna la latteria e penetrata si puo dire in ogni piccolo borgo, come fu gia ri-

cordato precedentemente,. , 
E' nella stesso periodo rhel'istruzione agraria si va diffono.endo, a me-

rito dei Oomizi Agrari, delle Scuole Agrarie e piu specialmente delle prime 
Cattedre ambulanti di agricoltura, Ie quali, malgrado la poverta dei mezzi 
disponibili, compirono soprattutto per virtu del sacrificio e della passione ar
dente dei valorosi docenti, opera aItamente benemerita e che non potra "s-

sel·e mai, dimenticata. 

, (1) Istituto Nazionale di Economia Agra:ria - Stud~ 8U trasformazioni fondiarie-
VITTORIO RONCHI _ Bonifica di CavazuccheT'lna (Venezta). - Roma, 1930-VIII. 
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La forlUllzione della piccola proprieta ante-bellica, nelle zone di collina 
e montagna e avvenuta in genere per trattative dirette, senza che Del tra
pl1l'l~O intervenisse la speculazione intermediaria. Viceversa nella mediae 
hlls~a pianura, il tI'llpasso e quasi sempre avvenuto attraverso successivi pas
saggi delle grandi proprieta a intermediari, che suddivisero Ie aziende, e ne 
risultarono in definitiva Ie piccole proprieta. 

Non sono pero molti i casi di divisionedi grandi possessi prima della 
guerra. Piuttosto si frazionavano medie propril'ta, 0 passavano a coltiva
tori piccole proprieta appartenenti a non coltivatori, indotti a vendere dai 
favorevoli prezzi raggiunti dalle terre, assai superiori spesso ai COl'rispondenti 

., redditi, i quali si mantenevano in limiti relativamente modesti, specialmente 
'ove Ie terre erano affittate. 

~el periodo pre-bellico sonG avvenuti anche frazionamenti di proprieb't 
.]enllllliali e cOlUunali. 

La piu importante tm Ie llelUaniali to b qnotizz:tzion(' del Jlontello, a~-
venuta per la legge 21 febbraio 1892, su una superficie di ba. 5912 (1). 

LA FOllUi\ZIOXE DELLA PICCOLA PllOPRIETA COLTIVATRICE NEL DOPO GUEnRA. 

Il dopognerr3 ha yisto un modlUento ,-erumente intensissimo in t.utt.a 
la Regione, ma specialmente nelle yf'{'rhie Prllvincie. ~i pno dire che salvo 
pochissime eccezioni il mm-imento si sin veri fica to ovunque. 

Come si e visto precedentemente gli articoli di ruolo dell'imposta fon
dial'ia del 1933 tigurano nelle Tre Venezie in N. 1.2~7.314. 

E' un indice del frazionamento della proprieta,' mn non poteva venire 
assunto, l'isalendo nel tempo come elf-mento eli fatto agli effetti del mon
mento verso la piccola propriet:), coltivatrice. Percio abbiamo preferito l'in
dagine diretta, eseguita presso gli uffici del Catasto, la Quale pal'tendo daUo 
stato ill fatto della divisione della proprieta" ha tenuto conto dei passaggi 
succe8si'd vel'ificatisi, in base ai contI:atti di compravendita ed aIle relative 
voltu razioni. 

L'indagine riferita ai puri e semplici contratti di compravendita presen
tati dal 1919 al 1928 da un'idea abba stanza esatta del movimento verificatosi. 
Non perfettamente eSHtta, perche in molti casi si verificarono compravendite 
pel' puro preliminare, senza registrazione e stipula del contratto definitivo. 
Inoltl'e alcuni contrutti conclusi nel 1919-1928 vennero stipulati pill tardio 
In ogni modo, ripetiamo, gli elementi raccolti sono sufficienti a dare la dimo
strnzione dell'ampiezza e profondita del movimento. 

(1) Vedere in proposito Ie interessanti notizie della pubblicazione del Prof_ GIO
V.4.NNI DOSSA (ora Direttore della Cattedra ambulante di agricoltllra di Belluno). - n 
.llo1ltello - Sua Bistemazione agraria. 
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l'lovimento dells proprieta terriers in slcune zone delle "enezie. 

ZONE 

Venezia - l\fandamenti di S. Dona e Portogruaro I 
• I 

Rovigo - Comuni studiati 
I 

Verona - Alcuni Comuni di Montagna 

- Alcuni Comuni di Collina. . 

- Alcuni Comuni ill Pianura 

Vicenza - Due Comuni di Montagna . 

- Quattro Comuni di Collina 

- Quattro Comuni di Pianura . 

Padova - Dodici Comuni di Pianura 

TreviBo - Mandamento di Treviso (Pianura) 

- Tredici Comuni di Collina 

Belluno - Intera Provincia - Montagna . 

Udine - Alcuni Comuni di Montagna 

Alcuni Comuni di Collina. . 

Alcuni Comuni di Pianura 

Totale 

SuperHeie 
delle zone studiatc 

in citari 
di sllpt'rHcie agraria 

e rorestale 

102.099 

169.249 

32.588 

71.357 

113.709 

17.626 

6.377 

7.969 

26.742 

13.148 

20.090 

313.129 

70.510 

113.900 

163.503 

1.241.996 

Numero 
dene 

volture cata~tali 

dal 1919 al 1928 

4.561 

5.815 

676 

3.270 

10.532 

170 

651 

983 

3.024 

6.367 

1.350 

9.934 

1.699 

7.971 

11.070 

68.073 

Si sono dunque volturati sugli ettari 1.241.996 studiati n. 68.073 nuove 
Ditte costituite quasi completamen.te da nuove piccole proprieta. 

Dallo specchio si rileva come la pro prieta, abbia subito maggiori frazio· 
namenti nelle zone di pianura, prevalentemente nelle zone ove pili grande 
era 130 proprieta, e specialmente nelle zone ove si e proceduto HIla tmsforma
zione fondiaria. 

Assai piu illteressanti sono gli elementi raccolti relativi aHa superficie 
della piccola proprieta di nuova formazione, ottenuti sia COil Ie ricordate 
illdagini catastali, come con altre notizie raccolte direttamente suiluoghi 
e confermate sia dai referendum dei Podesta, Parroci, Associazioni sinda
cali, come daile notizie fornite dalle Cattedre ambulanti di agricoltura a 
mezzo dei loro Direttori e Reggenti di Sezione. 

Riportiamo qui Ie cifre riassuntive, riservando i particolari alla rela
zione illustrativa delle singole Provincie. 
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Aumento della superflcie iii nuova (1) piccola proprietA coltivatrice dal 1919 al 1928. 

COMPARl'[MENl'~ 

onozia Tridontina v 
v onolo 

Belluno. 
Padova. 
Ro .... igo. 
Treviso. 
Udine 
Venezia 
Verona. 
Vicenza 

v onelia Giulla s Zara 

E PROV[NCIE 

, 

'. 

Tolals I 

SuperOcle I Nuon piccola proprietA 
produttiva coltivatrice 

ettari 

1189621 I ... 

2.208.019 175.977 

312.5iO 8.516 
200.157 13.993 
IM.513 11.277 
232.167 30. '71 
583.980 23 593 
190.303 19AOO 
277.072 39.190 
257.257 29.542 

826.519 3.050 

4.424.159 179027 

Percentuale 
deJia &uperncie 

produttlva I lavorabile 

... . .. 
8,0 11,1 

2,7 9,1 
7,0 7,2 
7,3 8,2 

13,1 15,3 

',0 6,2 
10,2 11,6 
H,I 17,6 
11,5 18,9 

0,4 1,0 

4.0 I· 8,6 

Lo sviluppo pill intenso si e verificato nelle zone ove pill prevaleva il 
sistema de!l'atJitto. Seguono Ie zone di bonifica, oye pel' yarie 'cause, come 
si vedra" molte aziende si frazionarono. 

II movimento e principalmente avvenuto a spese della grande e della 
media proprieta, per quanto anche la piccola proprieta abbia pure subito 
ultel'iori frazionamenti. 

Gli Enti pubbIici non fecero importanti alienazioni, salvo pochi casi 
di Opere Pie, per ragioni di ordine finanziario, e alcuni beni demaniali di 
cui sara detto in appl'esso. 

L'aumento porto nella grandissima maggiol'anza all'accrescimento della 
proprieta pal'ticellare, nella misura di circa il 75 %. La proprieta autonoma 
si e costituita nei casi pill favorevoli in alcune zone della media e bassa pia: 
Dura, 0 nelle zone ad agricoltura industrializzata. Generalmente la dove la 
produzione ed i redditi erano in misura molto elevata. 

(1) Quando si parla di nuova piccola proprieta. non deve intendersi soltanto il caso 
di coltivatori acquirenti, che precedentemente non emno proprietari di terra, ma anche 
i casi di esistenti piccoli proprietari, che hanno ampliato Ie rispettive proprieta.. Cio e 
importante perche specialmente nelle zone di alta pianura, collina e montagna, e questa 
il caso piu frequente che si e riscontrato. Alcuni referenti non hanno compreso in cio i 
questionari inviati, a risposero talora negando che si fosse formata nuova proprieta. col
tivatrice. La indagini catastali a quelle dirette sui luoghi hanno permesso di rettificare 
gli errori commessi da molti dei refer{'lnti. 

Mancano Ie provincie della Venezia Tridentina, nelle quali come e esposto in altra. 
parte della relaziolle il movimento e stato assai limitato, e per Ie quali non e stato possi
bile compiere una indagine al catasto come p{'lr il Veneto. 
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MODI DI TIIAPASSO. 

Il moviment~ cosi intenso in tutte Ie vecchie Provin~ie della Regione 
avvenne con tutti i sistemi in uso per tali trapassi, e precisamente: -

aJ mediante trattative dirette; 
b) con l'intervento di intermediali; 
0) coll'intervento di Enti di pubblica utilita, banche, cooperative, ecc. 

7'raUative dirette. - Questa forma semplice e menD costosa, fu usata 
purtroppo nel minor numero dei casi, e quasi sempre nelle zone ove la pro
prieta era gia frazionata, nelle quali piccoli proprietari coltivatori allettati 
dagli alti prezzi delle terre, vendevano il podere 0 gli appezzamenti posseduti 
ad altri coltivatori, per investire il ricavato nell'acquisto di terre, nelle zone 
in cui i prezzi era no ancora relativamente bassi. 

Non mancano pero esempi in tutto il territorio di grandi proprieta ven
dute direttamente ai coloni 0 fittavoli dell'azienda stessa. 

Questi casi sono, come vedremo, tra i pill interessanti, in quanto favo
rirono la formazione di piccole proprieta autonome, ben organizzate, che 
diedero i1 migliore risultato. 

lntermediari. - E' il caso pill frequente. Si puo dire che salvo i pochi 
casi sopracitati, il frazionamento delle grandi e medie proprieta, avvenne 
sempre con l'intervento di intermediari speculatori. La rapidissima ascesa 
dei prezzi delle terre ha largamente favorito la speculazione, per cui vaste 
aziende furono acquistate da parte di commercianti improvvisati, spesso 

. anche privi di capitali, i quali si limitarono talora ad anticipare la caparra, 
rivendendo dopo- brevissimo tempo con notevoli margini di guadagno.E Ie 
aziende passarono cosi CIa una mana all'altra pill volte,finoa quando, salito 
il prezzo a cifre non pill allettanti per il grande mercato speculativo, gli 
ultimi acquirenti si affrettarono a frazionare, vendendo spesso in parte. it 
credito ai contalUni, che pure allettati dagli alti prezzi dei prodotti si illu: 
devana di poter rapida~ente liquidare i debiti assunti. . 

Enti pubblici - Banche - Cooperative_ - Tra gli Enti pubblici e da 
ricorda-re innanzitutto l'Opera Nazionale per i Combattenti la quale acquisto 
e fraziono fra. gli ex combattenti coltivatori diretti alcuneaziende nelle pro' 
vincie di Padova (Arqua Petrarca) e Venezia (beni demanialidi Treporti 
e Isola Bacucco). 

Inoltre l'Ente di Rinascita Agraria per Ie Tre Venezie, che. diretta;mente 
o in collaborazione con l'Opera Nazionale per i Combattenti, trasforino in 
coltura agraria vaste ten ute che si trovavano aUo stato paludivo, e Ie fra
ziono in piccole unita autonome, che cedette a· coltivatori ex combattenti; 
per il puro prezzo di costo, con forme rateali di pagament.o. Anche di tali 
attivita sara detto in appresso. 
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L'intervento di banche 10 si ebbe attraverso finanziamenti a Enti e So
~ieta a. carattere speculativo, 0 costitllite per particolari finalita d'indole 
politica. Tra queste ult_ime sono Ie ricordate cooperative di eoltivatori, sorte 
precisamente allo scopo di acquistare grandi aziende e frazionarle fra i col
tivatori stessi, pagandone il prezzo ratealmente. 

Nelle operazioni di cr~(lito, come fu gia segnalato, vi fu il largo inter
vento dell'Istituto di CreditoFondiario delle Venezie, il Quale gioyandosi 
-delle particolari disposizioni del credito agrario di miglioramento fece nume
rose operazioni di finanziamento per l'acquisto della piccola proprieta colti
vatrice, specialmente di arrotondamento di aItre proprieta esistenti, come 
fu illustrato precedentemente (vedasi pag. GG). 

Molto importante il complesso di operazioni a favore dei mutilati di 
guerra, con la stipulazione dei ricordati n. 599 mutui interessanti una super
ficie di circa ettari 2000 COD un importo totale mutuato di L. 14.534.383,16. 
Sull'esito di tali operazioni sara detto in apposito allegato. 

Anche l'Istituto Federale finanzio alcune Cooperative per l'acquisto di 
terre, come per es. la Cooperativa braccianti di S. Dona di Piave, cheacqui
.sto e fraziono un vasto tenimento nel comune di Grisolera. 

Infine sono da ricordare i finanziamenti delle Casse di Risparmio, tra 
cui quella di Treviso, che sovvenziono la Cooperativa agricola di Fossalunga, 
-di cui pure sara riferito in allegato. 

PRJl:ZZI. 

Come eben noto il prezzo delle terre saB nel dopoguerl'a in un primo 
tempo assai lentamente, e in un secondo tempo con grande rapidita. L'ascesa 
·doe non segui immediatamente e gradualrnente qnella dei prezzi dei pro
-dotti agricoli, rna alquanto sfa.satarnente. Non solo, rna iniziatasi la cor sa 
al rialzo, i prezzi andarono molto al di la di quello che potem considerarsi 
-compatibile coi prezzi pure elevatissimi raggiunti dai principali prodotti. 

Questo fatto singolare e facihnente spiegabile. Infatti l'immediato dopo
guerra trova i proprietari di terre alquanto scossi, sotto la spinta delle agi
tazioni agrarie, ·che in alcune zone assumono carattere di estrema violenza. 
La grande maggioranza dei proprietari e presa dalla sfiducia, e vuol ,-en
dere a qualunque prezzo. La domanda di terre e pero minima, perche la 
sfiducia e dift'usa, e pochi sono invogliati a comperare, per cui i prezzi riman
go no fermi su basi di poco superiori all'anteguerra. 

Ma di cio subito approfittano i contadini stessi, 0 i 101'0 condottieri poli
tici, e cominciano i primi acquisti, che mnuovono il mercato, per cui salgono 
i prezzi e si sviluppa il movimento speculativo. 

Sllccessi\'amente col crollo delle fantasie socialiste e popolari, col ri
torno della tranquillita nelle campagne, aU'avvento del Gm-erno Fascista 
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it movimento si intensifiea e i prezzi salgono aneora specialmente eoll'affan
noso creseere delle richieste di terre, dovuto siaai contadini, ehe provvisti 
di un primo gruzzolo risparmiato dai margini eonsentiti da varie cause, come 
anehe ai possessori di mezzi liquidi, i quali spaventati dal fenomeno del de
gradare dei valori monetari, tendono ad investire in terre, temendo la sva
lutazione del denaro. 

II prezzo delle terre sale cosi dalle 3-4.000 lire per ettaro per Ie buone 
campagne sistemate, fino a 30-40.000 lire per ettaro, raggiungendo, ove la 
proprieta era gia frazionata, eitre elevatissime di 60-70.000 lire per etta1-0. 
Nelle zone fruttieole dell'alto Adige, dove del resto i redditi erano anehe 
elevatissimi, i prezzi lIei terreni salirono anehe oltre Ie 100.000 lire per et
taro (1). 

I contadini che acquistarono direttamente nel primo tempo furono 1 piii 
fortunati, anche quando subentro qualehe intermediario speeulatore, perehe 
in genere questi si aecontentava di modesti margini, pur di liberarsi presto 
delle terre, acquistate in genere con semplice preliminare, dato anehe il peri
colo ancora vivo delle agitazioni politiehe. 

!'iii tardi invece quando gioco forte il movimento della speeulazione, la 
differenza tra i prezzi delle prime compre-vendite e il trapasso definitivt), 
saIl aUe cifre elevatissime sopra ricordate. 

II movimento rallento finalmente nel 1927, subito dopo l'assestamento 
monetario e si arresto del tutto negli anni sueeessivi, ineomineiando il lungo, 
diffieile travaglio di sistemazione generale del nuovo ordinamento della pro
prieta fondiaria, cosi profondamente modi fica to, a seguito dei fenomeni teste 
illustrati. 

Vastissima e la gamma. dei. prezzi pagati dai nuovi piccoli proprietari, 
a seconda dell'epoca dell'acquisto, dell'intervento degli intermediari, della 
capaeita. produttiva dei fondi, della ubieazione. 

Rispetto all'anteguerra 8i P"O dire ehe essi negli anni 1919-920, subi
rono un semplice· leggero aumento, nel 1922-924 tripliearono, e nel 1924-927 

risultarono anehe duplicati (2). 
Dal 1927 ad ora il deelivio e notevolissimo, rna pur tuttavia non eerto 

cosi forte, come potrebbe pensarsi rispetto aUa gravita della crisi agraria, 
che stiamo attraversando. 

Sta <1i fatto che i proprietari vecchi e nuovi di terre, hanno opposto una 
grande resistenza, pel' salvare Ie proprieta minacciate dal deelinare dei 
prezzi. dei prodotti, e conRegue~temente dei redditi la dove notevoli erano 
gli oneri che gravavano sui fondi per residno prezzo, oltre alle imposte, tas
se,ecc';Cosieche per quanto regni una grande ineertezza nel mercato delle 

(I) Per ph) complete notiz.ie ~1l:i 'prt'~zi vedasi la Terza Partt'o 
(2) I prezzi sono sempre riforltl In lire carta. 
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terre, e si verifichino qua e la casi di svendite per effetto di aste, 0 per ur
genti necessita, pur tutta\'ia e anche vero che Ie compravendite normali, per 
tranquilla contrattazion~ avvengono sempre su prezzi notevolmente elevati, 
che si aggirano su 4-5 volte l'anteguerr!L. Naturalmente· sono crollate Ie 
altissime cifre, segnate da aicune zone, del tutto sproporzionate ai redditi, 
determinate piu che altro da fenomeni specuiatiYi, chI.' spesso allontanAvano 
da ogni senso di realta, anche i piu avveduti uomini di affari. 

Interessante e anche il ricordare come in alcune zone Ia corsa al rialzo 
si sia verificata per effetto dell'altissimo prezzo raggiunto da alcuni prodotti 
agric.oli di carattere ivi dominante. Tale e il caso di alcnne zone dell'alta e 
media pianura veneta, ove il valore dei fondi veniva basato suI prezzo dei 
bozzoli, che tocco per fino Ie 40 lire il Kg., sicche si ca1colava tale valore dal 
numero dei gelsi, e dalla rispettiva pl'oduttiYita di foglia. 

In tali zone naturalmente il crollo fu poi rapidissimo, seguendo quello 
catastrofico dei bozzoli, scesi ·aI livello dell'anteguerra. 

Certo si e che attualmente si stanno facendo Ienti, rna progressivi passi 
verso l'assestamento dei giusti prezzi, basati sostanzialmente sui redditi. 

E' cosi che rimangono a. prezzo relativamente elevato Ie terre di grande 
fertilita, ben sistemate, e ad ordinamento produttivo stabilizzato. Sono for
temente ridotti i prezzi delle terre povere, e particolarmente quelle che lieces
sitano di opere di trasformazione fondiaria 0 chI.' sono assai aggrawlte di 
oneri di bonifica 0 di irrigazione. 

Cause della formazione di piccola proprieta nel dopoguelTa. 

Gli squilibri profonui prodotti nell'economia agraria dagli avvenimenti 
economico-finanziari-monetari del periodo bellico e post-bellico sono senza 
dubbio Ia causa determinante del grande, pl'ofondo movimento avvenuto 
nella propl'ieta fondial'ia. Per quanto si riferisce alIa fOl'mazione delle pic
cole proprieta coltivatl'iei, dane indagiui eseguite, il fenomeno trova sostan
zialmente la sua principale causa. determinante, nel wrtiginoso crescere dei 
pl'ezzi dei prodotti agricoli, che con senti maggiori guadagni aIle varie cate
gorie di lavoratori a gricoli , Ie quali approtittarono dei pl'imi" risparmi per 
impiegarli nell'acquisto della agognata terra. 

L'innato desiderio per Ia proprietA· delle terre, ISU cui i coltivatori vanno 
trovando da secoIi 1 mezzi di sussistenza, ed alle quali dedicano Ie rudi fati
che, ha subito la sua massima esaltazione in tale period 0, sotto la spinta 
dei facili guadagni, approfittando del ben constatato disol'ientamento dei 
gl'anui e medi proprietari, i quali scossi dalla grM'ita dei problemi econo
mico-politici dell'immediato dopoguerra, furono cosi spesso indotti a. sbaraz
zal'si a qua.Iunque costo delle rispettive pro prieta terriere. 
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Esaltazione perfettamente spiegabile ove si pensi a1 compll'sso dei fat. 
tori morali, politici ed economici che erano in gioco in quegli anni turbinosi. 
Gill, durante la. guerra ai contadini ex combattenti era. stata largamente pro. 
messa la terra, come premio al ben duro sacrificio che essi erano chiamati 
a dare in misura di gran lunga superiore a tutte Ie altre categorie ill conta
dini (1). Nel dopoguerra il problema della ten'a ai contadini, era diventato 
10 sgabello su cui alcuni partiti politici (socialisti e popolari) fondavano la 
10ro propaganda. 

D'altra parte Ie prospettive economiche erano pure quanto mai favore
voli, sia per la misura elevata e la facilitll, dei guadagni dei contadini, come 
per Is. continua svalutazione monetaria, che dava a molti la speranza, negli 
acquisti a credito, di saIdare in periodi successivi il conto con moneta 8valu
tata, facilmente procurabile dagli accresciuti prezzi dei prodotti agricoli. 

Legittimo del resto il desiderio 0 meglio diremo il sogno di molti con
tadini. di poter raggiungere Ia conquista ill proprieta. terriere capaci ill 
provvedere integralmente ai bisogni della famiglia, sia emancipandosi da 
ogni altra illpendenza, come pure ill consolidare definitivamente la propria 
posizione, con terra e casa propria, senza la prospettiva di dover mutare 
sede 0 di dover navigare per il mondo in cerca dei mezzi di sussistenza_ 
In cio favoriti dai facili ed elevati guadagni del dopoguerra, per vie diverse 
che si possono cosl riassumere: 

1) Ie favorevoli conillzioni dei. contratti agrari; 
2) Ie aumentate risorse del movimento emigratorio; 
3) la speculazione nella compra-vendita di terre; 
4) gli elevatissimi prezzi di alcuni prodotti e i proventi di alcune atti

vita. speciali; 
5) Ia speculazione sui capitali di SCOl'ta_ 

AlIa causa dei maggiori guadagni che e di certo, ripetiamo, fondamen
tale nella. formazione della nuova. proprieta. coltivatrice, devonsi aggillllgere, 
perche concomitanti, altre tre cause, e cioi'!: 

Ie alterazioni psicologiche ed economiche dovute alle agitazioni poli
tiche dell'immeillato dopoguerra, che hanno prodotto il panico nei proprie

.tari terrieri e la svalutazione delle terre a favore della speculazione; 
gli influssi delle operazioni belliche svoltesi quasi completamente nel 

territorio delle Tre Venezie; 
.Ie facilitazioni del credito. 

I I;; problemi connessi con tali cause meritano particolare dettagliato 

esa~~ .. 

(1) Vecll A. SERPIERI • La Guerra e Ze cZassirurali. - Bari, Laterza. 
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I guadagni dei contadini nel dopoguerra 
e la piccola proprietA coltivatrice. 

LE FAvonEVOLI CONDIZIONI DEI CONTnATTI AGIIAIII. 

La situazione va esaminata per ciascuna delle tre cate,gorie di coltiva· 
tori: fittavoli, mezzadri, braccianti. 

Pitt4voli·coltiva·tori diretti. - Fino agli anni 1923-924 i canuni di fitto, 
specialmente per i contratti a lunga scadenza, inJ.ipenllentemente dil.lla. sva· 
lutazione moneta ria , si mantennero al livello dell'anteguerra 0 di poco suo 
periori. 

Cio anche per Ie contrattazioni nuove, Ie quali fino al 1922 avvenivano 
sotto gravi pressioni politiche, rimanendo quindi su basi molto basse. Sicche 
nel mentre i proprietari di terre venimno quasi spogliati di ogni l'eddito, 
I'd erano costretti anzi a indebitarsi per far fronte aIle 101'0 necessita (in mol· 
tissimi casi il titto non copl'iva gli oneri dei fondi pel' imposte e manu~e~· 
zioni), i fttta"oli realizzarono tutti gli enormi vantaggi del rialzo dei prezzi 
dei prodotti, con lru'ghissimi margini di profitto. 

E' cos! che i proprietari da un lato finirono per vend ere, a causa dei 
bassi redditi, a. basso prezzo i fondi; da.ll'altro i fittavoli approfitta.rono dei 
pl'ofitti per acquistare Ie terre, direttamente 0 pill spess{) a mezzo ill inter· 
mediari. 

Le proporzioni degli acquisti da parte degli affittuari coltivatori sono 
di certo tra Ie piit vaste, sia per il gran numero di affittuari, come per Ie piu 
favorevoli condizioni in cui essi si trovarono con i rispettivi contratti di fitto. 
Non solo, ma essi furono avmutaggiati dall'enorme uumento del Yalore dei 
capitali di scorta. du essi posseduto, e specialmente del bestiume. 

Infatti in molti casi il valore di tali capitali risultava anche per il lento 
muoversi del prezzo dei terreni teste ricordato, superiore allo stesso valore 
delle terre, pel' cui e avvenuto che Illcuni fittavoli vendendo una parte del 
capitale di scorta poterollo procedere all'acquisto della proprieta terriera. 

Molto favoriti furono quegli affittuari che avendo preso a prestito. a 
stima 0 a soccida il bestiume, si trovarono nel dopoguerra proprieturi tlei.lo 
stesso quasi senza sforzo, duto il fortissimo rialzo dei prezzi, e poterono quindi 
subito npprotittarne pel' lanciarsi aU'ucquisto della proprieta. 

Me::::a.dri. - E' del tutto dimostruto (1) chI' in regime tli mezzadria, mi· 
nori furono gli squilibri nella tlistrilJUzione del reddito determinati dul mo· 
\'imento dei prezzi del dopoguerra. Purtuttuyia nel Veneto, tale squilibrio 
si verilico in forme assai gr{\.\'i per cuusa soprattutto degli iniqui patti, che 
furono \'iolentemente strnppati ai proprietari neg-Ii Rnlli 1920-1921. 

(1) G. TASSINARI. - La distribuzione del reddito nell'agricoUuraitalia·na - Federa· 
zione Italiana Consorzi .Agrari. - Piacl'nza, 1931-IX. . 
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Inoltre guadagni elevatissimi veunero fatti dui mezzadri la dove erano 
comproprietari del capitale bestiame, 0 dove nella liquidazione dei conti, fu 
considerato reddito quello che era incremento di valore del capitale, a se
guito della svalutazione monetal'ia. 

I mezzadri poterono cor;i guadagnare s~mme notevoli. e per quanta non 
tutti ne abbiano approfittato, perche molto ando dispel'so e consumato, pure 
molti fUl'ono coloro che ebbero possibilita di accumulare qualche risparmio, 
che impiegarono immediatamente nell'acquisto di terl'U, non appena si pre
sent() la buona occasione, anche qui del resto favoriti dai proprietari delusi 
per il minor reddito, e pl'eoccupati per la poca disciplina dei coloni, ed in 
taluni casi anzi esaspel'ati per Ie violenze subite. 

Nel complesso pel'() il numero dei mezzadri diventati piccoli pl'opl'ietal'i 
e relativamente. modesto. 

Braccianti. - Anche i braccianti hanno approfittato largamente dei 
fenomeni di squilibrio sopradescl'itti, per quanta i lora acquisti di terra 
si siano in genere limitati a piccoli appezzamenti (proprieta particellari). 

Come e nota i salari dei braccianti furono nel dopoguerra assai elevati, 
anche per Ie pressioni delle organizzazioni politiche, e quindi in moIti casi 
qualche gruzzolo di risparmio ha potuto pure essere effettuato dagli appar
tenenti a questa categoria tanto benemerita di lavoratori, e ill genere assai 
povera. 

Nel Veneto poi non e infrequente il caso che il bracciante sia anche com
partecipante pel' alcune importanti coIture (bietola, canapa, mais, ecc.), 0 

piccolo fittavolo (chiusurante), siccMeha potuto spesso pure beneficiare sia 
di patti vantaggiosi, come del rialzo dei prezzi dei prodotti, per fare note
voU guadagni e accumulare risparmi. 

Gli sforzi di questa categoria per uscire dalla abituale vita di incer
tezza e talora di profonda misel'ia in periodi di disoccupazione sono stati 
yera men te considel'evoli. 

Senza ale un dubbio peru, l'ispetto aIle aItre due categorie, i guadagni 
furono alquanto piu limitati per cui assai piu modeste furono Ie lora pos

sibilita. 
Cio fu la causa principale, come vedremo, del mancato consolidamento 

di queste piccole propri~ta. 

LID AUMIDNTATE RISORSE DELL'EMIGRAZIONE. 

II niovimento emigratorio, pur avendo subito una radicale trasfol'ma
zione' nel dopoguerra, ha portato considerevoli benefici in moUe zone delle 

Venezle. 
Tra i casi esaminati fu riscontrato infatti, che molte piceole proprieta 

furono conquistate da famiglie di contadini, parte dei eui membri emigra-
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rono nel Belgio, in Francia e in America, negli anni susseguenti la guerra, 
impiegati nei primi Paesi nelle opere di r'icostl'u;t;ione dei territori de,'astati 
dalle operazioni belliche, nel secondo nel vertiginoso sdluppo delle industrie 
e dell'agricoltura, che doveva pill tardi arrimre al ben noto gravissimo 
crollo. 

Taleemigrazione di carattere temporaneo (ora alquanto diminuita), ha 
portato notevoli benefici, perche gli emigrati hanno potuto approfittare degli 
elevati salari dei Paesi esteri, e rinviare in Pat ria notevoli risparmi in gran 
parte utilizzati nell'acquisto di terre. 

,Negli anni della svalutazione monetaria hanno potuto anche approfittare, 
specia1mente i risparmiatori di dollari, dei vantaggi del cambio favorevo
lissimo. 

Un easo particolare ehe merit a di essere segnalato e quello degli emi
grati negli Stati Uniti, che parteeiparono alIa guerra incorpor~ti nell'Eser
cito america no, i quali ricevettero vistosi premi di smobilitazioue, che im-ia
)'ono aIle famiglie in Patria, per l'acquisto di terre. 

LA SPECULAZIONE :s'ELLE COMPRAVENDITE DI TERRE. 

Molto ha favo,rito la formazione di piccole proprieta colth-atrici 10 stesso 
gioco della speculazione, specialmente quando fu condotto da abili conta
dini. Infatti coloro clle negli anni 1919·9!!O avemno potu to acquistare a bas
sissimo prezzo piccoli appezzamenti, successivumente, allorche il prezzo san 
a cifre elevatissime, rivendettero gli ilppezzamenti particelIari, per reimpie
gare il denaro nel pagamento di pill ampie proprieta spesso ltutonome, ehe 
nel frattempo aveyano acquistato, maguri in zona divel'su, ove Ie condizioni 
di prezzo erano piiI favorevoli. 

Lo stesso gioco venne compiuto su larga scala dai gia. esistenti piccoli 
proprietari, magari di modeste parcelle. i quali approfittarono degli elevati 
prezzi raggiunti dalle terre possedute per vendere, eomperando altrove ap
pezzamenti pift vasti e talora proprieta autonome, magari rieurrendo in 
parte al eredito. 

Sta di fatto poi ehe i prezzi dei ten'eni non ebbel'o aumento uniforme 
per tutto il territorio, rna seguirono ,-icende diverse da zona a zona. Per 
esempio nelle zone montane gia molto frazionate, anehe in riflesso alla minor 
terra disponibile ed agli elevati prezzi del bestiull1e e dei prodotti zootee
niei, i prezzi salirono assai rapidamente. Fu cosi che molti contadini della 
montagna vendettero i loro terreni seen den do al piano nelle zone ove an cora 
il rialzo dei prezzi non si ern verificato. Lo stesso dicasi· dall'alta pianura 
aUe zone di recente bonifica, 

Movimento speeulativo che in alcune zone ha raggiunto proporzioni 
assai vaste (Yerona, Yieenza, Treviso, ecc,). 
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GLI ELEVATISSIMI PREZZI DI ALCUNI PROOOTTI EO I PROVENTI 01' ALCUNE ATTn'ITA 

SPECIAL!. 

Interessanti sono anehe alcuni easi in eui i contadini poterono accu
mulare risparmi notev9li attraverso l'esercizio di qualche coltura indu
striale di alto reddito, per eccezionale rialzo di prezzo. Tale e il caso dei 
vivaisti, specialmente quelli che si dediearono nel dopoguerra alla produ
zione di viti, di gelsi e di alberi da 11"utto, Ia cui ricerca fu grandissima 
in tutte Ie vecchie provincie del Veneto, per la necessita della ricostituzione 
viticola dopo Ie distruzioni operate dalla fillossera e dalle operazioni bel
liche (provincie di Venezia e Treviso), per l'allettamento dell'industria del~ 
l'allevamento del baco dati gli alH prezzi dei bozzoli (Treviso e Udine), 
e per i notevoli sviluppi presi dalIa frutticoltura (Verona). Anche in tali 
casi tutti i risparm~ furono investiti nell'acquisto di terre, talvoIta allar
gando Ie· vecchie piccole proprieta, tal'altra passando da affittuari a piccoli 
proprietari. _ 

Molto sviluppo Iia avuto la piccola proprieta nelle zone a frutticoltura 
intensiva' (Mogliano Veneto in provincia di Tl'eviso, Noale in provincia di 
Venezia,.Pescantina in provincia di Verona, MonseIice in provincia di Pa
dova, Capodistria a breve distanza da Trieste, ece.), ove pure larghissimi 
furono i guadagni per gli altlssimi prezzi raggiunti dalla frutta, special
mente dalle pesche, il cui costo di produzione e relativamente modesto, e 
dagli ortaggi. 

Nei pressi dell~ grandi citta, ove fiorivano importanti industrie, il movi 
mento pure si e verificato assai intensamente (p. es. terre intorno a Venezia, 
. - Mestre), soprattutto per il reddito misto assai elevato di cui beneficiarono 
i coltivatori, che in tali zone sono un po' coltivatori-commercianti, 0 colti
va tori :operai-ind ustriali. 

Lo stesso dicasi nei pressi c:lei Centl'i turistici, ove i coltivatori poterono 
esitare parte del lora prod~tto, Gome pure tl'ovare occupazione magari per 
qualche componente la famiglia, a ottime condizioni. 

LA SPECULAZIONEl SUI CAPITALI 01 SCORTA. 

Vi si e accennato a proposito degli affittuari e dei mezzadri. Merita ri
cOl'dare pero un'altra categoria mista di piccoli pl'opl'ietal'i ed anche affit
tuari allevatori di bestiame diffusa specialmente in alcune zone premontane 
o montane. Questi, pur avendo terreno proprio, dispongono spes so di un 
-numeronotevole di capi di bestiame, di molto superiore alla potenzia.lita. 
dell'azienda, ehe mantengono eon l'aftitto di pascoli e di malglle alpine, 
'Unitamente anche a bestiame di altri allevatori. 
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Ora anche tale categoria si e trovata nel uopogucrra per il rialzo dei 
prezzi del bestiame CO!! disponibilita di mezzi finanziari assai rilevanti, di cui 
hanno pure approfittato per l'acquisto di terre (provincie di Verona e Vi
cellza. 

LE AL'l'ERAZIONI PSICOLOGICBE ED ECONOl\IICHE DEL DOPOGl.1ERRA. 

Hanno molto' in1luito nel crea,l'e il panico tra i proprietari terrieri. 
Negli anni 1919·19-21 Ia situazione dei pl'oprietari in molte Provincie 

fn veramente tragica, sotto gli attacchi delle ol'ganizzazioni popolari e so
cialiste. Nel contempo, specialmente qnelli che avevano beni affittati, nel 
mentre si trovavano nell'impossibilita di aumentare gli affitti, vedevano con 
terl'ol'e crescel'e Ie imposte e tasse. per cui la prospettim era Ill. completa 
falcidia. nei redditi, ed auzi il verifical'si di forti deficit nei bilanci aziendali. 

In tali coudizioni molti preferirono vendere, ed in molti casi svendere. 
Naturalmente, come avviene apes so nelle tristi circostuuze, approfittarono del 
panico gli specula tori comperaudo Ie terre a prezzi irrisol'i, reatizzando i pro
fitti cui fu soprru accennato. 

Cosl l'azione demagogica, nel mentre ave.va dist~ntto in molti propl'ietari 
l'attaccamento alle avite terre, fini pel' essere di profondo danno anche ai 
contadini, i quali, ad eccezione di alcuni casi fortunati, finirono per pagare 
Ie terre a prezzi assai elevati. 

In ogni modo e certo che dal profondo disagio psicologico verificatosi in 
quel periodo tra Ia proprieta terriera, derivo il frazionamento di moltissime 
aziende favorendosi cosi Ill. formazione della piccola proprieta coltivatrice. 

GLI INFI.USSI DELLE OPERAZIONI BELLICHE. 

E' una causa che me.rita di essere particolal'meute illustrata, perche 
ebbe Ia maggiore in1luenza in molte Prodncie delle Venezie a seguito della 
distruzione dell'cconomia ograria dall'inrasiolle nemica, e dalle opcrazioni 
belticlie, e perle attivita successive di l'icostituzioue gellcrale. 

Come eben noto il dopognerra ha tromto l'agricoltura delle provincie 
di Udine, Venezia, Treviso, Bellnno, Vicenza, Verona, Gorizia, Trieste e 
Trento in gravil!sime coudizioni, con Ill. quasi scomparsa delle scorte vive e 
morte, e nelle zone ove infnrio Ill. guerra, cou In totale distruzione delle 
campagne. 

La. rieostruzione fu rapidamente compiuta, soprattutto per il notevole 
(~Ollcorso dello Stato, ('he certamente uccordo un cospicuo uiuto ai danneg
ginti (per quunto lli multo inferiore alla necessitll). :lla infiniti mutamenti 
si sono verificuti nella prOIll'ieta fondiuria nel rluro pel'iooo della ricostru-
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zione, anehe perehe quasi eontemporaneamente gravissime agitazioni aO'rarie-
politiehe funestarono il territorio. " 

Molti proprietari di fronte aHa gravita, dei problemi del rieostruirt: 
preferirono alienare i fondi, e di eio molto approfittarono .gli speCulator~ 
intermediari, ehe in tali zone operarono in vaste proporzioni. 

I contadini acquistarono terre in tale periodo su larga scala, impic
gando nell'acquisto quel denaro che 10 Stato 101'0 anticipava in .risarcimento 
dei danni di guerra per Ie scorte e arredi di casa perduti nell'invasione. 
E' avvenuto cosi il caso di contadini che si immettevano in. posscsso di fondi 
aC(juistati, sprovvisti di ogni scorta, e privandosi perfino delle stesse mas
sel'izie per Ie piii indispensabili necessita. 

Molti furono i contadini che fecero larghi guadagni nelle ricustruzioni 
improvvisandosi iIl~prenditori, commercianti, operai edili, ecc.; guadagni 
quasi sempre impiegati in acquisto di terre. 

Connesso con Ie cause di guerra e il guadagno di qualche categoria di 
contadini, che nelle zone a contatto con gIi eserciti operanti, ma non deva
state, poterono approfittare delle favorf-voli condizioni con Je vendite dirette 
alie truppe dei prodotti ad alti prezzi_ 

In alcuni luoghi delle Provincie redente, si e verificato il caso di gua
dagni fatti per I'elevatissimo prezzo assunto da alcuni prodotti agrari (per 
es. grano), che i contadini poterono sottrarre aIle quotidiane spogliazioni 
delle Autorita austriache. Per quanto il successivo crolla specialmente della 
corona abbiadistrutto parte di tali guadagni, pur tuttavia aleuni hanno 
potuto approfittarne per fare aequisti di terre, quando ancora Ie eondizioni 
erano favorevoli (Istria). 

LID FACILITAZIONI DEL CREDI'l'O. 

In tutto questo movimento ehe abbiamo descritto, molto gioeo il cre
dito, accordato in larga misura, anehe perehe il ereseere dei prezzi, e l'ill-

. cremellto dei redditi, tranquillizzavano gli Istituti ed i privati nnanziatori. 
Ad assicurare il credito in larga misura, molto eoneorse l'azione politiea dei 
partiti allora in lizza, e specialmente di quello popolare, ehe. Of'ganizzo coo
peraUve per (Jcquisto di terre do parte dei contadi1l!i, face·ndole finanziare 
dayli lstituti banoari aderenPi al movitnento cattolico (Banca S. Liberale, 
<..Jl'edito Veneto Banehe Cattoliehe). Alcuni di tali Istituti (Credito Veneto) , . 
operarono, come fu gia rieordato, anehe direttamente a mezzo di proprie 
Societ~ Finanziarie a earattere speeulativo, ehe in un primo tempo ebber!) 
farga fortuna, rna che piii tardi dovevano liquidare con notevoli perdite. 

Inoltre, come fu sopra accenllato, f.u accordato il credito per Ia forma
ZlOUe" della piccola proprietil, eoltivatrire in base all'art. 3, del R. D. L. 
29 lugJio 192i, n. 1509 ed aIle disposizioni particolari a favore dei l\1utilati 

eli guerra. 



- 90-

Le trasformazioni agrarie nelle nuove piccole proprietA. 

Nel cpmplesso ovunque nelle nuove piccole proprieta coltivatricimolto 
si e operato nelcampo del miglioramento dei fondi acquistati. 

Purtroppo tale lavoro fu spesso disordinato, con indirizzo tecnico non 
perfettamente corrispon!lente alla razionalita, senza precis a cognizione di 
un tine economico! MOlti, intiniti errori furono commessi! 
i Sistemazioni di terre mal fatte, piantagioni legnose del tutto irrazio

'nali per deticienze tecniche d'impianto e per indirizzo colturale, fal>bricati 
'costruiti senza il senso delle necessita reali, ecc_! . 

Malgrado cio puo dirsi che notevolissima fu Ill. trasformazione agraria 
compiuta dai nuovi piccoli proprietari, che si lanciarono col pill vivo entu
siasmo nel migliorament? dei fondi acquistatL Molti sono infatti i casi in 
cui i poderi acquistati hanno raggiunto uno stato di perfezione veramente 
ammirevole sotto ogni riguardo. 

Certo, data l'importanza del movimento, e ben naturale che si riscontri 
un po' di tutto: dalle pill disastrose condizioni alIa pill completa pede
zione! 

~on si puo negare percio che se in alcuni casi iI frazionamento ha con
dotto ad una vera e propria decadenza di fiorenti aziende, una volta con
dotte dagli antichi proprietari con grande razionaIita e completezza di mezzi, 
in molti altri iI' frazionameIito ha condotto ad una vera e propria profonda 
intensiticazione dell'ordinamento produttivo (1). 

Non parliamo poi dei casi veramente meravigliosi dei contadini che 
acquistarono terreni allo stato ancora paludivo 0 di recente messi a coltura 
agral'ia, e che compirono con fatiche inaudite, tutto H duro travaglio della 
bonilica, trasformandoli in fiorenti campagne. Magnifico poderoso sforzo 
compiuto da questi miral>ili contadini veneti, trasformatori ill terre per ee
cellenza, ehe hanno nel sangue Ie migliol'i faeolta per Ie opere di redenzione 
della terra, ingenerate da una lunga tradizione di lotta eontro gli elementi 
contrari cosi diffusi iIi tutte Ie Venezie 1 

Nel complesso si puo confermare pero che la nuova formazione della 
piccola proprieta ha giovato al progresso generale, soprattutto perche la 
produzione agraria 10rda nella grande maggioranza dei casi e notevolmente 
:mmentata. Cio anche quando si verifieo un qualche regresso tecnico, in 
quanto, come ha messo egregiamente inevidenza il Dr. Squadroni della Cat
tedra ambulante di agricoltura di Padova (2) a proposito p. es. degli in-

.' (I) Vedi maggiori particolari aUa parte descrittiva neUe singole Provincie e ai casi 
particolari descritti negli aUegati. 

(2) Dr. GIUSEPPE SQUADRONI. - ABpetti zQQtecnici della picCQla azienda agraria 
. padQ1'ana. - pubblicat.o nel giornale «II Gazzettino agricolo» N. 29. - Padova, 1934-XII. 
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fiUl!si del problema zootecnico nella piccola azienda agraria padovana: « La 
piccola azienda consente di pater re{l-lizzare i numerosi rendilllenti u.nitari 
derivati d{lll'associazione di molteplici speculadoni zootecl/iclte, che diver
rebbero impossibili ad eSet"citarsi, 0 molto Ineno redtlitizie, sia come attit'ita 
Qutonome .• sia se pI"aticate attrat-el"so aUre tonne di cOlldllZi·OIlC agraria». 

Le basi del consolidamento delle nuove piccole pro prieta coltivatrici. 

Ben duro il travaglio eompiuto dai coltivatori per raggiungere I'ago
gnato consolidamento della proprieta acquistata! 

Penetrando negli innumerevoli casi della nuova formazione, vi e tutta 
un'epopea di sacritici, di veri eroismi personalio familiari, che meriterebbe 
particolare alta esaltazione! 

Dall'aft;ittuario, elle lascia la vita placida del podere goduto per tanti 
anni, all'ombra delle grandi ten ute patriarcalmente vigilate da nobili ed 
antiche famiglie, chesotto la spinta delle cause precedentemente descritte 
si lancia verso l'acquisto dello stesso podere 0 di altra terra altrove, affron
tando l'alea del debito pel' il pagamento del prezzo e degli indispensabili 
miglioramenti fondiari; al modestissimo bracciante che si avventura con 
piccolo gruzzolo nell'acquisto di qualche appezzamento di magra palude sal
mastrosa 0 torbos3o di recente prosciugata, tentando di redimerla col proprio 
sudore nella speranza, spesso fallace, di trovarvi i mezzi di sussistenza 
familiare, e di eessare 130 raminga vita, elevando la propria posizione eco
. nomica e socia Ie ! 

Dal mezzadro ehe lascia il podere, e con esso l'appoggio dei mezzi tec
nici e della direzione ~ella grande azienda, per una vita piena di spine per 
fronteggiare Ie durissime neeessita nella propria azienda, all'artigiano in
namorato della terra, ehe 'lascia l'officina per dedieare la sua operosita nella 
conquista. della proprieta terriera, magari sui ripidi pendii della montagna 
o sulle povere terre ghiaiQse dell'alta pianura! DaIle restrizioni del tenore 
-di ,ita, che arrivano pertino ad eliminare parte del panequotidiano a scopo 
di economia, alIa spedizione dei tigli maschi in lontanissimi lidi, 0 delle 
figliole in citta a far Ie domestiche 0 Ie operaie negli stabmmenti, al tine di 
procurare il gruzzolo indispensabile per il pagamento della terra acquistata, 
opel' fronteggiare gli altri oneri connessi con l'esercizio dell'azienda! 

Duro, penosissimo travaglio, speeialmente col subentrare della paurosa 
crisi mondlale e di quella di assestamento dei valori monetari, clledovevano 
'aggravare assai tutto il proeesso di consolidameilto. 

Nel complesso quadro della piccola proprieta in via di formazione, ap
pare e domina una ben semplice, nota verita, e cioe: La piccola proprieta 
'coltivatriee si forma, consolida e regge ai colpi dell'avversa fortuna ogni 
-qualyolta vi sia hi felice eoncomitanza delle seguenti eondizioni: 
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1) naturale equilibrio tra la produzione lorda della proprieta e gli 
oneri gravanti su di essa, iii. essi compreso il costo per il mantenimento della 
famiglht del coltivatore (tenuto conto s'intende di eventualialleggerimenti 
per redditi integrativi extra azienda). Il pareggio nel bilancio eeonomieo 
annuale nei due termini: conduzione del podere e fabbisogno familiare e 
assolutamente necessa:rio .per conservare Ia piena vitalita dell'azienda; 

2) capacita personale e familiare del cbltivatore, atta a eonservare 
Ie condhdoni di equilibrio sopral'ieordate, sia attraverso l'abilita teeniea, 

" Ia giusta composizione per unita Iavorative e eonsumatrici proporzionale al 
, fondo, come e soprattutto con l'attitudine al risparmio, la resistenza al Ia

voro e ai sacrifiei di ogni natura, che possono venire imposti da eventi sfa
vorevoli. 

1) EQUIUBRIO TRA PRODL'ZIO:'oIE ED OXERI NEL BILA:'oICIO ECONOMICO DELLA PICCOLA 

PROPRIET.\ COLTIVATRICE. 

La prima condizione e del tutto intuitiva e del resto facilmente dimo
strabile. 

Come si viene a trovare infatti il contadino proprietario nuovo aequi
rente rispetto ull'andamento economieo della sua azienda? 11 calcolo. del 
bilancio eeonomieo annuale aziendale famili4re pua impostarsi nel modo 
seguente: 

Entrata: 

..If.) Produzione lorda totale del terreno e industrie connesse di cui: 

a) parte venduta suI mercato ricavando denaro liquido; 
b) parte consumata per Ie necessita familiari; 
0) parte riconsumata sui fondo. 

B) Eventuali redditi e:x:traziendali_ 

U8cita: 
a) spese per III, conduzione dell'azienda - Pagamenti in denaro; 
b) spese per impost-e e tasse, id. id. ; 
0) spese per eventuali aItri oneri gravanti suI fonda (interesse e ammorta· 

mento debiti), id. id. ; 
d) spese vive di famiglia e:x:trazienda, id. id. ; 
e) cOllsumo derrate per necessit&' di famiglia - Pagamento in derrate ; 
f) consumo derrate per la conduzione dl'l fondo, id. id. 

Ora e evidente che agli effetti del buon andamento economico del COD 

. tadino-proprietario-imprenditore e soprattutto indispensabile, che la somm 
delle spese in denaro per i titoli sopraindicati in a), b), e), d), non risuIt 
superiore all'entrata in denaro, come dai titoli sopraindieati in A 0 in B) 

Qualora tale carico di spese risulti maggiore, ogni qualvolta cioe 1. 
spesa aumenti per cireostanze impreviste, 0 diminuiscano Ie' entrate, 1 
aziendllo si trovera, immediatamente in pericolo. Per suldare il deficit ricor 
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"era. al credito, aggravandosi ulteriormente oi oneri. E nell'annata succes
siva si trovera cosi in pift difficiIi condizioni pel' cui n{'lle ristrettissime 
pieghe del bilancio familiure, non sapra da qual parte manovrare, per evi
tare di chiuder l'anno con nuovi deficit. ehe se non riesce a mettervi rime
dio, la situazione peggiorera ancora, con l'accrel>cersi successivo dei gra
varni, i quali finirannoper diventare del tutto intollerabili. 

In condizioni normali della vita economica del Paese, in generale Is. 
piccola proprieta si era formata attra,"erso lento accumulo dei risparmi e 
l'rudente graduale 101'0 investimento nell''acquisto della terra, conservando 
una 'Iuota parte del flenaro risparmiato in riserva per far fronte alle circl)
stanze 'lfavorevoli. Circostanze queste in realta relativamente limitate in 
tempi normali, date Ie non ecressive oscillazioni deL prezzi, e 13. pORsibilita 
degli interventi al>sirurativi contro Ie avversita meteoriche {' delle malattie. 

Ma nel tumultuoso svolgersi degli eventi economici del dopoguerra, ben 
diverse Ie condizioni in cui si e formata e Ie ayversitA contro Ie qua.}i 1m 
dovuto lottare per tentare di consolidarsi. 

Le difficolta vanno particolarmente esaminate alla stregua degli eventi, 
che hanno potu to inlluire con Ie oscillazioni sui titoli fondamentali di en
trata· e (Ii uscita del bilancio economico, e che si possono cosi elencllre: 

all'Entrata : 

a) fertilita naturale del terreno; 
b) oscillazioni dei prezzi, per cause ordinarie e straordinarie (criei) ; 
c) oscillazioni per avversita meteoriche; 
d) conservazione della piena efficenza dei mezzi di scorta e di conduzione ; 
e) possibilita di eventuali nuovi miglioramenti fondiari, 0 di integrare Ie, scort,e 

, a seguito di rnutarnenti imposti dai rnigliorarnenti stassi, al fine della loro econornlCa uti. 
lizzazione. 

all' U Bcita : 

a) oscillazione degli oneri per la conduzione ordinari~ ; , ' 
b) oscillazione degli oneri per Ie irnposte, tasse, canom dl ~omfica ecc. ; , 
11) oscillazione degli oneri per il pagarnento del prezzo reslduo e per Ie spese dl 

trapasso; 
d) oscillazione degli oneri per i capitali di scorta ; 
e) oscillazione degli oneri per "Ie necessita di farniglia: , 
_ ordinarie - per il naturale accrescimento delle farnlglie.; 
_ straordinarie - per Ie malattie ed altre disgrazie, 

Esaminiamole particolarmente: 

LE VARIAZIONI NEI TITOLI DI ENTRATA E LA LORO INFLUENZA NEL CONSOLIDAJlIENTO 

DELLA PICCOLA PROPRIETA. 

Fertilitii naturale del terreno. ,- In molti c,asi i coltivatori si sono 
ingannati all'atto dell'acquisto, sulla fertilita del terreno. Inganno fatale~ 
che lta duramente inciso sulla riuscita dell'impresa. l\lolto spesso allettatl 
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dal basso prezzo lli alcune promettenti occasioni, essi si sono avventurati 
in lucaJita non .conosciute acqnistando terre povere, 0 soggette facilmente 
ai danni della siccita 0 dell'umidita, in condizioni cioe di ben grave aleato
rieta perla produzione, che in alcune annate risulto cosi scarsa da far com
pletamente fallire l'avventuroso acquisto. 

II problema della fertilita naturale sussistente nel fondo, e pur' una 
condizione fondamentale per chi acquista un picoolo podere, in quanto 
come si e visto basta un piccolo spostamento nelle entrate per mettere 131 
azienda in difficolta-. 

• Come reggersi, se non fu gia prima preveduto CQn opportune riserve, 
quando 131 siccita falcidia in talune. zone alcuni prodotti del 50 ed anche 
delI'SO %? 

II problema si presento soprattutto grave nelle zone di nuova bonifica, 
ove molti piccoli coltivatori hanno acquistato terreni ancora paludivi, che 
all'atto della trasformazione fonlliaria hanno preselltato una partico1are 
l'efrattarieta alIa normale vegetazione delle piante, per ]a presenza di ,ele
menti contral'i (terreni tOl'bosi e salmastrosi). 

Molti purtroppo non hanno potuto consoli dare 131 proprieta, appunto 
per l'impossibilita di l'aggiungel'e produzioni sufficienti ad assicurare 131 con
dizione di equilibrio sopra ricordata. 

In assai migliol'i condizioni invece si son tromti quelli che poterono 
acquistare tel'reni di bonifica recente, ma eli buona, pronta produt.tivita. 
Essi videro coronati i 101'0 sforzi dall'ottima riuscita delle co1tivazioni', rea
lizzando prodotti e1eYUti, che consentirono margini sulficienti per il conso
lidamento della pl'opl'ieta (Basso Piave, Piove di Sacco, ecc.). 

1 prezzi e la c-risi. - Intel'essantissimo e il iffiO\·imento dei prezzi dei 
principali prodotti agricoli nell'ultimo ventennio, dal periodo precedente 
la guerra ai giorni nost!'i (1). 

1913 1921 1926 1929 1933 

Grano. 27 ll5 200 120 85 
Granoturco . 18 100 120 80 50 
Bietole • 2,5 14 12 12 10 
Pat ate .. 

. 
10 40 50 40 20 

Fieno 6 35 40 25 10 
Uva comune 18 80 100 70 40 
Bozzoli 3 24 35 15 5 
Bestiame (peso vivo). 95·122 452-462 485·722 450·550 170·302 
Latte 0,15 0,70 1,00 0,70 0,30 

(1) I prezzi sono riferitiai realizzi della media delle aziende considerate. anzichb 
a quelli della Stat.istica. Cia giustifichi qualche differenza da quelli pubblicati nella Sta
tistica uffic·iale. 
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Come si vede il movimento ascensionale e progressivo e continuo fino a1 
1926. Poi incomincia la precipitosa discesa, che ha toccato lecifre pili basse 
nelle ultime annate agricole. 

Dalle indagini eseguite risulta come il movimento di formazione della 
piccola proprieta abbia si puo dire seguito quasiparallelamente quello dei 
prezzi, trovando il suo punto di arre8to precisamente nel 1926. 

Furono gia a lungo illustrate Ie ragioni di tale arresto, per cui non e 
il caso di ulteriori illustrazioni. 

Riesce invece di grande importanza il seguire gli effetti dell'aument() 
e della discesa dei prezzi, nei rifiessi del bilancio di alcune piccole proprieta 
esaminate: 

A) Piccola, proprieta d.el Basso Piave di ettari 11 con terreni molto fer· 
tili, ('on ordinamento cerealicolo e con colture arboree. (viti e gelsi), condotta 
da una famiglia di 17 persone con 8 unita.lavorative. 

Anno 1926 Anno 1929 Anno 1933 
(lire) (lire) (lire) 

VaIore produzione lorda vendibile per ettaro 5.827 3.554 2.154 

Spese vive di eonduzione. imposte eee. per et-
taro 600 420 350 

Reddito netto per ettaro 5.227 3.134 1.804 

Nel1926 la famiglia ha avuto disponibili L. 3.382 per persona e L. i.187 
per unita lavorativa. Somme esuberanti ai bisogni e quindi possibilita di 

costituire rispal'mi. 
Nel1929 la disponibilita e scesa a L. 2.028 per persona, e a L. 4.308 per 

unita lavorativa. Phl modesta, ma ancora del tutto sufficiente ai bisogni, 
'con qualche possibilita di risparmio. 

Nel 1933 131 disponibilitae discesa a L. 1.167 per perSona, e a L. 2.480 
per unita lavorativa. Sufficiente ancora in giusti limiti per conservare l~equi: 
librio del bilancio aziendale-familiare. 

B) Picoola proprieta deZ Basso TagZiamento, di ettaTi 7, con terreni di 
bnona fertilita, ('on ordinamento a base cerealicola, condotta da una famiglia 

di 6 persone, con 4,5 unWi lavorative. 
Anno 1926 Anno 1929 Anno 1933 

(lire» (lire) (lire) 

Valore produzione lorda vendibile media 34.350 20.530 11.590 

Spese vive di eonduzione. imposte ace. 2.750 2.240 2.000 

Reddito netto 31.600 18.290 9.590 

Nel1926 la famiglia ha avuto disponibili L. 5.320 pel' persona e L. 7.020 
per unita lavorativa. Come 131 precedente esuberanti ai bisogninormali, con 

possibilita quindi di risparmi. 
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Nel 1929 Ia disponibilita e seesa a L.3.0i8 per persona e a L. 4.0GOper 
unita Iavorativa, conservando quindi buone condizioni e possibilita di ri
sparmi. 

Nel 1933 Ia disponibilit3. ~ seesa a L. 1398 per persona e a L. 2.130 per 
unitalavorativa, sempre in limiti sufficienti ai bisogni. 

C) Piccola proprieta nella media pianura sulla df'.~tra del Tagliamento, 
della superficie di ettari 9 a carattere cerealicolo, cOlldotta dft 1ma famiglia 
composta di 11 persone, con 5 unit3. lavorative. 

Anno 1926 Anno 1929 Anno 1933 
(lire) (lire) (lire) 

• Produzione lorda vendibile 39.300 25.050 15.400 
Spese vive di conduzione. imposte e tas!le 4.900 3.870 3.250 

Reddito netto 34.400 21.180 12.150 

Nel1926 la famiglia ha avuto disponibili L. 3.300 per persona e L. 7.260 
per unita lavorativa. Come Ie precedenti con notevoli margini per far fronte 
agli oneri, annui di un mutuo per.il pagamento del podere allora acquistato 
di L. 3.200. 

N el 1929 Ia disponibilita il seesa a L. 1968 per persona e L. 4.330 per 
unita Iavorativa, potendo ancora far fronte agli oneri pel' l'acquisto del 
fondo. 

Nel 1933 la disponibilita e scesa a L. 1.140 per persona e L. 2.510 per 
unita lavorativa. Appena suflicienti per i bisogni familiari, ma non per 
fare fronte agli oneri. 

Negli anni stessi furono infatti rilevate Ie spese di famiglia, ammontanti 
rispe.ttivamente a L. 20.000, 16.000, 13.000. Nel 1933 il bilancio a~iendale
familiare ha chiuso dunque con un deficit di L. 850 per Ie spese familiari, 
e non avrebbe potuto far fronte ugli oneri del mutuo, se non avesse avuto 
qualche riserva. 

D) Piccol.a pt'oprieta nelZ'alta pianura friulana della snpcrficie di et· 
tari 2,1 con terreni ghiaiosi, con economia basata suI bestiame, condotta da 
una famiglia di 4 membri con 1.5 unita Iayorative. 

Anno 1926 Anno 1929 Anno 1933 
(lire) (lire) (lire) 

Produzione lorda. vendibile . 3.496 2.320 1.285 
Spese vive di conduzione imposte e tasse. 787 650 505 

Reddito netto 2.709 1.670 780 

Nel 1926 Ia famiglia ha avuto disponibili L. 677 per persona e L. 1.806 
per ullita la\·orativa. Somme modeste, rna sufficienti duto il limitato tenore 
di yita. 
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. Sel 1929 .la dispo~ibilita ~ l!Cel!fl. a L .. 417 per persona e a L. 1.113 per 
umb), lavoratlva. La, sltuazione e diventata assai difficile .. 

Ne~ 1933 la disponibilita e precipitata. a L. 195 per persona e a, L. 520 
per umta lavorativll, rendt'ndo impossihile la saldatui'a del bilaucio fami. 
liare. 

E) Piccola proprietd della zona collimll'e tret>igif.l1Ia di ettari 6, con vi.ti 
e gelsi, ('ondotta da una famiglin di S memhri, con 3 unita lavorative. 

Anno 1926 Anno 1929 Anno 1933 
(lire) (lire) (lire) 

Produzione lorda vendibile 13.070 8.510 4.140 
Spese vive di conduzione, imposte e tasse . 3.036 . 2.746 2.516 

Reddito netto 10.034 5.764 1.624 

Nt'l 1926 la famiglia ba nvuto disponihili L. 1.256 pt'r persona e L. 3.344 
per unita lavorativa. Sufficienti ai bisogni normali. 

Nel 1929 la disponibilita e scesa aL. 720 per persona e a L. 1.921 per 
unit:}, lavorativa. Ancora sufficiente cou una res~rizione nel tenore di vita. 

Nel 1933 la disponibilitil. e scesa ancora a L. 203 per persona e a L. 541 
per unita lavorativa, assolutamt'nte insufficientE"ai bisogni della falniglia, 
che e venuta percio a trovarsi ill eondizioni di profondo disagio. 

SuI tipo di questt' due ultime pl'oprieta si trovano moltisRimi bilanci 
delle zone di alta pianura, collina e montagna. 

Questi pocbi esempi sono pift che sufficienti ad illustrare il difficile tra· 
vaglio della piccola proprieta negli anni della crisi, e spieganoabbondante· 
mente la cause profonde del crollo eli molte piccole propriet:\ di nuova for· 
mazione, come pure dell'indebitamento, cosl dlffuso ,in tutto il territorio, an· 
cliP per queUe di antica formazione. ' 

Gli ese.mpi ser\"ono auche ottimamente ad illustral'e la profonda differenza 
tra Ie zone di media. e bassa pianura a carattere eerealicolo, e quelle di alta 
pianura, eoUina e montagna a carattere zootecnico. 

E' evidente come la cri8i abbia colpito maggiormt'nte queste ultime, con 
una diminuzione assai pit\ pro fonda nel valol'~ della produzione lorda ven
dibile, e nel reddito globale. 

Gill. tali zone, povere in tempi normali, erano costl'ette ad inviare altrove 
i propri Iavoratori per ricercare i mezzi <Ii snssistenza r.omplementari ai pro· 
venti dei podel'etti. Col precipitare della eriE,i, aggrava,ta dal rilltagno p.mi· 
gratorio, Ie famiglie hanno dovuto forzatamente fronteggiarl.a. con debiti, ed 
alIa. fine in aleuni casi hanno poi dovuto rivendere il podere per copdre i 
debiti stessi. 
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Oscilla,zioni per avversitd tneteorologiche. ~ Abbiamo gia rilevato gli 
e1ietti di aIeune avversita mete,orologiche (siccita), suI valore della produ
zione quando si tratti di terre pO\Jere, soggette facilmente ai danni di tali 
avversita. 

:Ma indipendentemente da tali casi in cui l'avversita e dn. considerarsi 
normale, e noto altresl come l'andamento delle stagioni infiuenzi moltissimo 
lao produzione delle colture', e per quanto In tecnieu 'coi suoi poderosi pro
gressi sia,in parte riuscita a ridurre i limiti delle oscillazioni tra Ie annate 
favorevoli e quelle non favorevoli, pur tuttavia gli scarti dalla media nor
ma.!e si verificano si puo dire quotidianamente, con conseguenze assai dure 
1!1lL bilancio delle piccole aziende. 

Si pensi p. es. alle' aziende cerealicole, 'per Ie quali quest'anno (1934-) nel 
Friuli ed anche nella Provincia di Venezia, si e verificata in alcuni luoghi 
nna diminuzione della produzione granaria del 40-50 %, rh;petto a quella 
del ]933. Lo stesso accadealtre volte per la pl'oduzione, viticola, dato che 
pure si verificano spes80 diminuzioni fortissime dalla media per causa (leI
l'andamento stagionale (primavera piovosa, lSiccita estiva, attacchi di crit
tog-arne" ecc.). 

Nelle Venezie, e pill specialmente Delle zone collinal'i e di alta pianura, 
molto danno hanno l'isentito Ie piccole pl'oprieta tutte, rna specialmente 
queUe di nuova formazione, perle siccita delle annate 1927-1928-1931, e per 
Ie disastrose grandinate clli fn aceennato nella parte generale. Danno sopra
tutto sentito p. es. dall'Istria, che ha concor80 con altre cause ad accrescere 
il difmgio dell'indebitamento (che e del resto un male cronico in quella Pro
vincia, gia molto indebitata anche prima ,lella guerra). 

Purtroppo fino a quando non sara possibile di estendere maggiormente 
l'irrigazione, l'inconveniente della sic cit a restera. cronico per Ie terre sab
biose, ghiaiose e carsiche. 

Per Ia grandine il ma)e. e fl'onteggiabile con l'assicur:1zione, Ia cui gene
ralizzazione pero e seriamente ostacolata dallp aIte tnri1ie, specialmente per 
Ie colture di maggior reddito. 

Conserva,done della pif'na e/ficienza dei me,::~i di ,~()Ofta e di condlt
zionc. - Come e noto Ia produttivita di un fondo dipende oltre Che dalla fer
tilita del terreno e dalI'unda.mento stagionale, dalla perfE'tta applicazione 
dei mezzi tecnici. Quindi la necessita della presenza di scorte adeguute e di 
una conduzione accurata. 

Purtroppo non sempre i piccoli proprietari hanno potuto conservare la 
effidenza di tali mezzi, per cui spes so per far froute agli oneri di cui sara 
detto in appresso, hanno dovuto sacrificare, una parte delle scorte, con di
retta ripercussionp suI prodotto delle vade colture, e quindi suI bilancio 
aziendale. 
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Gil'ando in questi anni di crisi per Ie zone di piccola proprie,ta coltiva
trice, accade ben spesso di trovare aziende prive 0 quasi di capitale bestia
me, venduto per far fronte agH oneri dell'azienda. 

I.e piii colpite 80no Ie zone di montagna ove si e verificata di reeente una 
contrazione di circa il 20 % sui patl'imonio zootecnico, come era all'epoca 
del.censimento altrove illustroto. 

1lfiglioramenti fond'iari. - I mutamenti nel regime fondial'io, per ef
fetto delle grandiose opere di bonifica com pi ute da110 8tato direttamente, 0 

a mezzo <lei Consol'zi di bonifica, obbligano quasi sempre la proprieta pri
vata a compiere gravose, opere di miglioramento di sua competenza ai fini di 
utilizzare Ie opere statali. ed anche per far fronte agli oneri da esse derivanti. 

Avviene anzi che, senza tali opere la produzione rimanga in taluni cusi 
minurata, soprattutto p. es. perle val'iazioni avvenute nel regime delle acque. 

Quando si tratta di semplici e modesti lavori di terra, il piccolo proprie,
tal'io fa egregiamente fronte aUe necessita, col proprio fervoroso lavoro, e 
,in taU casi il completamento della bonifica si presenta relativamente facile. 

Ma quando OCCOl'rono opere importanti, e specialmente costosi manu
f.1tt.i 0 costruzione di fabbricati, allora il compito e assai duro. Infatti molti 
c'lsi di caduta di piccole proprieta si sono verficati preeisamente per l'im· 
pt)ssibilita di far fronte, alle opere di migliol'amento da eseguil'e, indispensa
hili per il completamento delle opere statali, ai fini di conservare la produ· 
zione lorda precedente alia bonifica, e di incl'ementarla almeno nei limiti im

,posti dagli oneri daessa derivanti. 

LE VARIAZIONI NEI TITOLI DI liSCITA E LA I,ono Il'l,'LUE:IOZA sur. CONSOLIDAUE;o.;TO 

DELLA PICCOLAPROPUIETA. 

In genera,1e aleuni di taU oneri non sono soggetti nel tempo it grandi va
riazioni in quanto rappresentano in via normale, un peso fisso l' ben deter
minato sull'azienda. La fissita degli oneri costituisce anzi una delle mag
giori preoccupazioni per il piccolo proprietario, il quale ha dinanzi a se, 
come si' e visto, la prospettiva di eventuali profonde variazioni nella misura 

e valore delle entrate. 
Alcuni oneri pero sono soggetti a sensibili oscillazioni soprattutto per 

quanto si riferisce ai bisogni della famiglia, 0 ai mutamenti che possono ve
riticarsi a seguito delle grandi opere di bonificazione, cui si e sopraccennato. 

Tutto cio sara posto in rilievo nell'esame dei singoli titoli .di uscita, con 
gli etietti prodottisi nei molti casi singoli osservati. 

On.f3ri per la conciu,zione ordin.aria. - Sono Ie spese per l'ordinaria con
duzione per sementi, concimi, anticrittogamici, pel' qualche bisogno di mann 
d'opera, ecc. Spese indispensabili peril buon andamento della gestione, al 
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fine di assicural'e il miglior risultato tecnico delle colture. Spese che nel 
tempo non dovrebbero subire grandi variazioni, rna che pure sotto gli in· 
iJussi delle vicende moneturie e della crisi hanno seguitonegli ultimi anni 
una notevole discesa, per quanta purtl'oppo assai inferiore a quella dei prezzi 
dei prodotti agricoli. 

Si veda per esempio 1{1 seguente tabella relativa ai prezzi medi annui 
per quintale dei concimi chimici ehe proviene da una fonte non sospetta (1): 

<C ~ " 0 

" I " ~:j; '" .<; 
'" 0 e e 0 '5 

~~ 2 " E 'a;- 0 c,s; 
" 0'-

I 
'" - " " :0 = .. :c . ANN I .2 .~ ... .!! 0 .!! "'''' C II • 

t~ .!! ~ § .S 0"; 

~ o " ~ go!! 8 ~- 0-

I .. u 0 UJ ._ ;; ?: Co '0 
'" UJ U '" -L ire 

I I 
Media 1929 22,11 31,87 

I 
97,68 71- 98,30 99,69 81,62 244,20 

» 1930 20,91 31,42 93,65 72,09 95,08 98,IH 82,17 219,75 

» 1931 20,98 25,35 77,59 60,21 86,02 I 92,35 73,34 170;11 

» 1932 22,50 25,35 78,32 59,29 75,18 93,33 71,56 134,10 

» 1933 21,40 28,31 78,33 59,33 78,68 86,70 70,22 125,99 
I 

Ora se si confrontano tali cifre con quelle dei prezzi di aleuni prodotti 
agricoli come fa la citata pubblieazione, limitando il confronto ai soli anni 
1930-31-32-33-34, Ie differenze non sono notevoli. Ma se si fa il eonfronto ri· 
fel'endosi agli anni 1925-26, quando i prezzi dei prodotti chimiCi erano di 
poco differenti da q'uelli citati del 1929, a110ra Ia differenza risulta enorme. 
Per cui riesce ben evidente come l'onere per la conduzione, anche per il 
prezzo dei prodotti chimiei, sia diventato assai pesante con randal' degli anni 
per il piccolo proprietario, di fronte al continuo diminuire delle entrateper 
il crolla dei prezzi dei prodotti agricoli. Cio spieghi la diminuzione verifica
tasi nel consumo dei fertilizzanti nelle zone della piccola proprieta coltim
trice. 

Oneri per imposte, tasse, catlO/li di bonifica, err. - Anche questo titolo 
dovrebbe di regola rinianere fisso 0 quasi nel tempo. Naturalmente nel pro
fondo sconvolgersi dei valori monetari profonde variuzioni si sono determi
nate. 11 carico e salito a cifre notevolissime, che avrebbe pero dovuto subire 
una forte diseesa dopo il 1926. 

PUl'troppo invece pul' tra ii precipitare della crisi, If' necessita, generali 
hallllo impedito una graduale discesa di tali oneri, nei limiti della discesa 
dei prezzi dei prodotti. 

(1) Federazione Nazionale Fascists dell'Industria dei prodotti ohimici per l'agri
coltura. - Roma, Ann.uario Btatistioo - anna 1933-XI. 
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In genera Ie, ma piu specialmente per Ie zone montane e collinari, cioe 
per Ie zone piu povere e meno. pro.tette dai dazi do.ganali per i 10.1'0. pro.do.tti 
principali, il cariCo. e rimasto. in misura assai superio.re aile co.ndizio.ni di 
no.rmale so.ppo.rtabilit:l. delle aziende agrarie, e anche ai limiti co.rrispon· 
denti dell'anteguerra, tenuto co.nto. s'intende dei valo.ri mo.netari. 

DaIle relazio.ni allegate, e da altre no.tizie racco.lte, si rilevano. in pro.po· 
sito. i seguenti dati: 

Confront! del carico tributario in alcune proprietl prima della gnerra e nel 1933. 

Z01W di montag1W (Rovereto) • Podere arativo·vitato della superfi· 
cie di ha. 3.2000. 

Anteguerra: Fondiarie e addizlonali 
Consorzio bonifica 

Nel 1933: Fondiaria 

Rapporto 1: 4.4 

Bonifica . 
Bestiame . 
Famiglia . 
l\Ianutenzione stradale . 
Reddito agrario . . . . 

Totale 

Totale 

Podere arativo·vitato con pascolo di ha. 4.0263. 

Anteguerra 
Nel 1933: ••.......... 

Rapporto 1: 3,7 

Zona di Montagna (Pieve di Cadore) . Podere di ha.l,2300. 

Anteguerra: • 
Nel 1933: ....•.............. 

Rapporto 1: 5,2. . 

L. 

L. 
L.· 

L. 

L. 

L. 

220 
120 

340 

922 
41 
75 

292 
25 

145 

1.500 

239.96 
876.25 

37,27 
195,92 

Zo~a di colUna (Capodistria). Podere di fondo valle di ha. 15,8138. 
. . . . Corone 255,27 

Anteguerra • . . . . . . . . . . L. 2.054,80 
Nel 1933. . ....•........... 

Rapporto 1: 8 

Zona di .Alta p'ianura. Proprieta ex Papadopoli frazionata. 

Anteguerra per ha. 
Nel 1933 per ha.. . • . • . . . . . . . . . . 

Rapporto 1: 3,6 
Zona di media pianura • Proprieta ex l\Ielzi ora frazionata. 

Anteguerra.: Imposte e bsse varie per ha.. . . 
» Bonifica .•......... 

L. .. 
L. 

35 
127 

6 

Totale . . L. 20 
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Nel 1933: Imposte e tasse varie 
Bonifica •.... 

Rapporto 1: 8,5 (compresa bonifica). 

Totale 

Rapporto 1: 4,5 (esclusa bonifica per sole imposte e tassel. 

L. 106 
64 

L. 170 

Lo specchio da la piena dimostl'azione della gravosita dei tributi, ri· 
spett.o alla diminuzione fortissima del prezzo dei prodotti. Per la verita e 
bene ricordare come pili che l'imposta erariale, aumentata in limiti mode
sti; gravino quelle comunali, provineiali e Ie tasse aggiuntive (bestiame, ma-
celiazione suini, ecc.). . 

Si vede p. es. il seguente specchio relativo ad una piccola proprieta di 'l'ai 
(Cadore) della superficie di ettari 1.2300: 

1913 1~ 

Imposte terreni . L. 21,83 L. 86,92 
Tassa famiglia 13- 50-
Reddito agrario . 20-
Contributi sindacali 5-
Tassa bestiame comunale 2,44 22-
Tassa pascolo . 12-

Totale L. 37,27 L. 195,92 
Rapporto 1 : 5,2. 

L'aumento della tassa bestiame appare sproporzionato e ingiustificato. 
Pili grave e poi il dazio consumo dei 8uini, (che gruva pure suI piccolo pro
prietario, dato che alleva e macella pel' proprio consumo), passato per un 
peso di Kg. 100 da L. 3 a ben L. 56, con un rapporto da 1 :18,6. 

Lo stesso dicasi del dazio consumo dei vitelli passato per un i1eso di 
Kg. 60 da L. 3 a L. 53, con un aumento da 1 :17,6, che porta all'automatica 
svalutazione dei vitelli, quando devono trovare l'immediato smercio nel con
sumo locale. 

Naturalmente il problema assume aspetti di gravitil., come si e ricordato, 
solo nelle zone povere, per Ie piccole proprieta Ie quali sono basate su una 
economia autossitica, che non dispongono cioe di prodotti esitabili suI mer
cato, con cui ricavare somme liquitle, per far fl'onte ane imposte e tasse. Le 
difiicolta con~istono precisamente nel tar drnoro, che diventano spesso supe
rabili soltanto attraverso Ill, accensione di debiti. 

Naturalmente nessuno potra mai pretendere che in questo campo si pos
sanD compiere miracoli, perche tutt.i sanno come Ie necessita del vivere ci
vile impongano alIa generalita dei cittadini un giusto tributo. Le partico
Iari difiicolta pero in cui versa la piccola pro prieta in alcune zone richie
tlono pl'oHedimenti radicali, e tra questi un aIleggerimento genera Ie dei tri-
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lmti, al line di renderli pill lldeguati alle "culi dispon:ibilitd di denaro delle 
azlende stesse. 

Importante Ilroblema e anche quello dei tributi consortili per opere di 
bonilica o· di irrigazione, che come si e ricordato si sono molto sviluppate 
negli ultimi anni. 

A rigore, come e noto, i canoni consorziali perequati lli benefici rice· 
,"uti da. ogni consorziato, dovrebbero trovare ~ompenso nell'incremento dei 
redditi derivati dalle opere di bonilica. Purtroppo peru la situazione di molti 
comprensori, e risultata profondamente modificata a seguito degli eventi mo· 
nelari e della crisi. 

Infatti, a parte il fatto di aicuni errori che sono stati commessi, molti 
iJanno eseguito opere nel periodo dei maggiori costi, sulla base di previsioni 
fatte secondo il prezzo corrente dei prodotti agricoli degli anni 1924·1926. 
E' naturale quindi che sia l'isuItato un proiondo squilibrio tra i canoni 
reali, e quelli che potevano essere sopportati dalla proprieta, anche in vista 
degli incrementi di reddito verificatisi. 

La situazione poi si e aggravata nei casi in cui, come si e accennato, i 
proprietari per utilizzare Ie opere consol'ziali hanno dovuto compiel'e noie· 
voli opere di miglioramento fondiario, specialmente se hanno operato negli 
anni dei maggiori costi e se per esse han dovuto ricol'rere al credito. 

Ad alleggerire la situazione dei canoni di bonifica il Governo Nazionale 
Fascista, ha prov\"eduto' molto opportunamente su proposta del Ministero 
dell' Agricoltura - Sottosegretariato per la Bonifica Integrale, col R. D. L. 
17 Iuglio 1931, n. 1085, in base al quale fu accordato un contributo straor· 
dinario complessivo di L. 33.985.557 per il risanamento della sftuazione eco· 
nomica dei Consorzi delle Venezie. 

Per a,-ere un'idea degli alleggerimenti pOI-tati dalla provvida .Legge, ba
steranno Ie seguenti cifre relative ad alcuni dei Consorzi beneficiati: 

Consorzio Irriguo Sinistra Adige. .L. 
Consorzio Irriguo S. Massimo Bussolengo . 
Consorzio Irriguo Canale della Vittoria. . 
Consorzio di Bonifica Bacchiglione Fossa Paltana. » 

Consorzio di Bonifica Bella Madonna 
Consorzio diBonifica Lison - . 
Consorzio di Bonifica Reghena . . . 
Consorzio di Bonifica Famula . . -. . 
Consorzio di Bonifica di Capodistria . 

Canone massimo 
prima 

del contributo 
per ettaro 

570 
360--400 

240 
190 
322 
243 
323 
275 
320 

Canone ridatto 
per eitaro 

a lire 

L. 300-440 
180--330 

170 
100--160 
120--180 
100--160 
100--160 
110--180 

100 

Senza alcun dubbio la riduzione e stata provvidenziale, rna pur tuttavia 
l'elevatezza dei canoni ha sicuramente meS>lO in gravi difficolta la piccola 
proprieta coltivatrice, in special modo nei comprensori di irrigazione, e nel 

periodo di esecuzione delle opere private. 
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Lf) piccole proprieta maggiormente colpiie, si sono riscontrate nei com
prensori del Veronese e del 'frevigiano, ove i canoni elevatissimi applicati 
prima ancora della trasformazione dell'ordinamento produttivo, falcidia
rono fortemente i modesti redditi, mettendo in gravissima crisi Ie aziende. 

La situazione e ora leggel'mente migliol'ata, anche pel'chil i canoni po
tranno subire nuove ridnz~oni a seguito della trasfol'mazione dei mutui a 
tassi menu elevati e a piu lunga seadenza. 

Naturalmente quei piccoli proprietari ehe poterol1o superare la fase 
della trasformazione dell'qrdinamento produttivo con poca spesa, si trova
ronQ in condizioni di poter utilizzare in pieno i benefici delle opere consor
ziali, realizzando grande sueeesso teenico ed economieo tfrutteti del Ve
runese). 

In ogni modo e certamente assodato come Ie grandi opere ill bonifica. 
nei vasti eomprensori a propl'ieta frazionata, creane nel periodo della tra
siormazione degli ordinamenti produtth'i, condizioni di grave crisi nella. pro
prieta stessa, per gli oneri ehe vengono ad essa. imposti non solo per i ca
noni eonsorziali, rna altres! per Ie opere di sua competenza. 

La espedenza dolorosa di molte aziende cadute in periodo di tale crisi. 
ci dice chiaramente come sia necessario procedere in tali casi con adeguata 
prudenza, eonservando limiti modesti di carico eonsor:dale, proporzionati 
alia potenziarita nun delle mig/iori rna delle pUt tnediocri aziende (1), onde 
ridurre alminimo i casi di insueeesso, e assieurando nel eon~empo la mi
glior assistenza teeniea e finanziaria per il superamento delle difficolta. 

Oneri per il pagamento del pl'ez:::o Q del re.<iidlto lrrezz'o, per Ie spese di 
trapa.slSo 0 per la prorvista delle scorte. - Senza alcun dubbio e questa la 
prima, piu grave, sostanziale difficoltil peri nuovi piccoli pl'oprietari. 

Chi acquisto ben pl'oHisto dei mezzi pel' pagal'e il fondo e perla eondu
zione agricola, supero facilmente ogni difficolta, e si sistemo nel modo mi
gliOl'e. Ma quanti furono questi casi fortunati? In realta pochi assai, e quasi 
tutti l'elativi al.periodo dell'immediato dopoguerl'a, quando Ie terre furon~ 
pagate a bassissimo prezzo, e i contadini disponeyano di notevolissimi 
l'isparmi. 

Nella grande maggioranza pero i contadini acquistarono col credito~ 
pagundo una quota parte del prezzo, e assumendo l'impegno di pagar'e la 
rimunenza in rate, in genere a breve scadenza. E qui cominciarono Ie vere 
dil1icolta ! 

Negli anni dell'inflazione, e dei massimi prezzi, essi fecero discreta
mente fronte ai 101'0 impegni, lIla successivamente il problema del paga-

(I) l\1inistero dell'Agricoltura e delle Foreste - VITTORIO RONCH!. - Aspetti tec
ttici ed eOO7W11bici del problema 'rriguo nel oomprenBorio del eostituendo Conso·rzio Brenta. 
Avisio - Trevil'o. -- Ani grafiche - Longo e Zoppelli. 1932-X. 
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mento divento assai grave col precipitare dei prezzi, che fa]cidio Ie entrate. 
nel mentre rimanevano costanti ed elevati gli oneri. 

NlI.turalmente Ie difficolta maggiori flJl'ono per colora clle avendo esau
rito ogni peculio nell'acquisto dei fondi, si trovarono subito privi di ogni 
riserva. Di questi la piu parte e presto caduta, ritornando Ie terre agli an
tichi proprietari, 0 rivendendole a basso prezzo ad altri proprietari. 

In alcuni casi i nuovi piccoli propl'ietari avevlI.no pure conservato una. 
qUlI.lche riserva, ma attratti dal desiderio 0 unche dalla necesrsitil di miglio
rare i fondi, specialmente per dotarli di fabbricati e ill piantagioni, dovet
tero esaurire i mezzi in tale opera. 

Anzi in alcuni casi 11ur avendo pagato <> quasi pagato il fondo, essi fn
rono costl'etti a contrarre debiti gravosi perla sola opera di miglioramento. 

I'urtroppo e necessario riconoscere che la causa principale dell'eleva
tezza di tali oneri deriyo dall'enorme peso della speculazione esercitatasi 
nel mercato terriero, ehe fece salire i prezzi ad altezze inverosimili, spesso
basate sull'improvviso occasion:tle elevatissimo reddito di qualche coHura. 
Per es. in provincia di Treviso iii pagarono terreni poveri di alta pianura 
a prezzi altissimi, unicamente per il fatto che vi era una dotazione eleva,ta 
di geIst, clle permetteva abbondante produzione di bozzoli, pagati ne11926 
a prezzi enormi (anche L. 40 per Kg.). 

A parte anhe il fatto che non si potesse allora prevedere il disastroso
crollo· verificatosi nei prezzi della seta, era pur da tener presente che non si 
potevano basare i calcoli su di una sola coltura, che pur nel passato, nelle sue 
vicende agricole-industriali II.veva ben dimostrato i suoi caratteri di aleato
rieta per Ie mutevoIi vicende del mercato internazionale. 

Nessuna prudenza nella ubbriacatura generale, di cui purtroppo, ripe
tiamolo, approfitto la speculazione, lasciando il conto da pagare ai disgra
ziati illusi piccoli coltivatori. 

La grande maggioranza delle piccole proprieta di nuovll. formazione fal
tirono appunto per l'eccesso dei prezzi pagati. Si difesel'o con accanimento· 
ammirabile, sacrificando prima. la conduzione del fondo, con un minore im
piego di mezzi tecnici, poi cominciarono a. vendere Ie scorte, poi alIa fine pre
cipilarono, perdendo cosi con ogni illnsione anche il risparmio proprio impe
gnato, ch'era in alcuni casi frutto di semplice speculazione, rna in moltis
simi altri di sudatissimi sacrifici. 

Purtroppo e doveroso dire che la speculazione in momenti di grande ee
cezionalita1 non pot eva certo trovare rimedio, perche 13 storia c'insegna che· 
essa .accompagna sempre Ie situazioni economiche quali si sono aHora veri-

licate. . 
E' doloroso soltanto constatare clle Ie uniche reali vittime di cosi· 

grande tracollo siano state Ie migliaia di contadini, avventuratisi nell'im
pl'esa, per l'eterna innata aspirazione di conquistare Ia proprietil della terra,. 
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!Ouila quale fissure definiti vamente Ie proprie sorti, onde assicurare per. il 
presente e per l'avvenire i mezzi di sussistenza. 
. Naturalmente ad aggravare gli onel'i si sono aggiunte Ie moltespese re

lative ai trapassi, clie nel complesso, malgrado gli alleggerimenti introdotti 
dal Governo Fascista, raggiungono circa il 9-10 %, se si considerano Ie 
molte spese per mediazione, notaio, di voltul'azione, eec. 

Complesso questo di oneri, che pur converrebbe di aUeggerire assai, ove 
si volesse favorire la fOl'mazione ed il consolidamento della piccola propl'ieta. 
coltivatrice. 

'Oneri di famiglia. - Infine e da ricordare come di ben grande impor
tanza si 'presentino per il bilancio economico del piccolo proprietario col
tivatol'e, Ie necessita. familiari. Data la modestia dei margini di reddito di
sponibili, specialmente nel casu di gravosita. negli altri oneri sopraricordati 
tpagamento residuo prezzo, ecc.), una qualsiasi anche modesta oscillazione 
puC> duramente intaccare il bilancio stesso, mettendo in difficolta. l'azienda. 

Abbiamo distinto Ie necessita. in ordinarie e straordinarie. 
Le prime sono queUe normali dei pill elemental'i bisogni dell'esistenza, 

per il continuo aumento nelle famiglie venete, dalla sana prolificazione. 
Sono Ie menu preoccupanti, perche ai nuovi bisogni il contadino provvede 
moltiplicando i suoi sfol'zi nel perfezionamento graduale progressivo della, 
azienda. 

Ben pill grave pUG essere l'oscillazione per Ie necessita straordinarie, 
per malattie od altre sciagure che possono abbattersi sulla famiglia, e che 
spes'so stroncano in pieno la situazione economica. Si pensi per' esempio 
quale enOl'me peso porta il ricovero di un ammalato all'ospedale, con la 
spesa per una operazione a.nche delhi pill modeste, che in generale si avvi
cina alle mille lire, in un bilancio di piccole aziende che non lascia margini 
che di poche centinaia di lire! 

Lo stesso dicasi nel casu di malattie infettive, che colpiscono in pieno 
pill membri della famiglia, con spese di assistenza assai rilevanti. 

Spesso, spessissimo si levano critiche acerbe ai contadini per il ritardo 
con cui chiedono il soccorso medico. Critiche che se in taluni casi possono 
esser giuste, non 10 so no per la grande maggioranza dei casi date Ie diffi
colta economiche in cui molto spes so tali famiglie si dibattono! 

Certo si e che alle disgrazie familiari, si legano molti crolli di piccole 
proprieta, specialmente, ripetiamo, di queUe in formazione gruvate gia di 
altri notevoli oneri. 
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2) LA CAPACITA PERSOSALE E FAMILIARE DEL COLTIVATORE. 

La seconda condizione e pure di basilare importanza. In tutti i casi os
servati, la figura del contadino condottiero della piccola" c per lui pur grande 
impresa, baIza come elemento principalissimo nella conquista della nuom 
piccola proprieta. 

Occorre infatti rilevare che come in ogni impresa umana, grande 0 pic
cola che ·sia, il successo si lega alIa eapacita di chi ne dirige Ie sorti, cosl 
anche nella eonquista della proprieta, il successo dipende moltissimo dalla 
capacita del contadino clle la guida, e della sua famiglia che 10 coac1iuva 
nelI'arduo compito. 

Le doti ehe appaiono indispensabili sono ill generale Ie segllenti: 
- Sufficiente conoscenza, non soltanto delle piu elementari norme della 

tecnica colturale, !lIla bensi delI'organizzazione azienriale, specialmente 
quando si tratti di piccola proprieta alltonoma 0 quasi. E' una dote questa 
assai diffusa tra i fittavoli, e in dose min ore !lIla sufficiente tra i mezzadri, 
speeialmente delle aziende bene organizzate e di antiea costituzione. E' in
vece assai scarsa tra Ie masse bracciantili, abituate a vivere quasi esclusi
mmente· sulla punta della zappa. In proposito, per quanto appaia del tutto 
assurda la prevenzione di molti circa la possibilita di tl'asformare i brae
cianti in piccoli proprietari, pur tuttavia Ie difficolta dei braccianti sono 
senza dubbio assai maggiori clle delle altre categorie di coltimtori,.e vanno 
ben ten ute presenti nelle iniziative che volgono allo scopo della formazione 
della piccola proprieta coltivatrice.. Il bracciante per diventare imprendi
tore ha bisogno spesso di una preparazione elle non ha, e che appare asso
lutamente indispensabile di predisporre, ad evitare dolorose conseguenze 
nella gestione tecnico-economica dell'azienda che gli venisse affidata . 

....:... Hesistenza al lavoro, con sufficiente elasticita per far fronte a tntte 
Ie necessita, anche nei .periodi di punta, ehe spesso ineidono gl'andemente 
sui risultati delle singole colture, Ie cuiesigenze in ogni tempo dovrebbero 
essere integralmente soddisfatte. 

_ Attitudine al risparmio e capacita di saerificio nel tenore di vita. 
Dote questa molto import ante perche la pro prieta si eonquista con l'aceu
mulo dei risparmi, sia precedentemente all'acquisto, come successivamente 
per I'eventuale pagamento del residuo prezzo, per far froute aIle difficolta 
degli eventi sfavorevoli gia sopra ricordati, e per la preparazione delle indi
spensabili riserve. Piutroppo, per quanta tali attitudini siano notpvolmente 
diffuse nei nostri contadini, pur tuttavia in molti casinel dopoguerra, 
quando il risparmio si formo per facili fortunate circOb"1:anze, fu anche dUa
pidato con altretta.nta faeilita, E' avvenuto COl'll ehe molti, raggiunto I'apice 
della soddisfazione con l'acquisto del podere, non seppero conservarlo ap
punto per non aver govel'nato con Ia piu stretta economia nelle spese di 
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famiglia, fronteggiando Ie difficoltit sopraggiunte con i sacrifici imposti dalle 
circostanze. 

Altri invece, e furono pur molti, superarono anche gli eventi pill 
iristi, con la parsim'onia e col sacrificio spinto spesso oltre il limite df::lla 
umana necessita, e raggiullgendo cos} la meta. Sacrifici forse eriticabili daI 
punto di vista sociale, ma. che in realtu, vanno ricordati a giusto orgoglio 
della nostra razza, e che hanno costituito una vera necessita data l'eceezio
nalita degli eventi econom~ci del periodo attl'aversato. 

- Infine, specialmente nella piccola proprieta autonoma, gioca assai la 
composizione della famiglia,. che deve essere bene adeguata aIle esigenze 
lavorative del fondo ed alIa sua capacita produttiva. E' ovvio infatti ehe 
nella proprieta autonoma il piccolo proprietario con la famiglia deve poter 
far fronte in massima a tutti i bisogni dei lavori manuall del fondo, sal¥o 
it ricorso, in casi di estrema necessita nelle ricordate punte, a mann d'opera. 
estranea, e in quella particellarc, deve poter dare lavoro ana terra nelle 
epoche in cui Ie colture 10 richiedono, e non subordinatamente ad altre oeeu
pazioni. Inolti-e nel primo casu la famiglia deve avere un numero di unita 
consumatrici proporzionato, entro certi limiti s'intende, al prodotto dispo
nibile. dopo fronteggiati gli oneri gravanti sull'azienda. Altrim~nti sara 
rotto l'equilibrio pl'ecedentemente illustrato con conseguenze assai gravi. 

Infatti e positivo che la composizione della famiglia ha molto giocato 
nel successo, che ha arriso ogni qualvolta fu rispettato l'equilibrio del bi
lancio economico; come negli insuccessi di molte piccole proprieta colti
vatrici di nuova formazione, verificatisi nei casi di rottul'a dell'equilibrio 
per l'eccessivo peso del carico familiare. 

Gli e1Jetti del consolidamento della nuova piccola proprieta. 

La condizioni teste descritte cui soggiace i1 processo di consolidamento 
della piccola pl'opl'iett1 coltiYatrice, come si e gil\ avvertito nei singoli capi
toli, h:UlllO diversamente influito nel lungo processo di consolidamento delle 
nuove piccole proprieta coltiyatrici. 

Purtroppo Ie vicende dal 1927 al 1933 hanno sempre giocato in senso sfa
vorevole all'equilibrio del bilancio economico del piccolo proprietario colti
vatore, soprattl1tto pel' quanto ha riferimento aUa progressiva diminuzione 
dei prezzi dei prodotti, la quale ha reso difficilissimo e talora impossibile il 
consolidamento, specialmente nei casi in cui gli oneri per i1 pagamento del 
residuo prezzo erano assai elevati. 

Le conseguenze sono stat~ nel complesso assai gravi per tutti i nuoyi pic
coli proprietari, molti dei quali hanno finito per cedel'e,rito),nando alIa 101'0 

posizione di affittuari, 0 pill spes so retrocedendo a quelIa di mezzadri e brae
cianti. Dalle notizie desunte direttamente e anche a. mezzo di diligenti in-
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dagini esperite nel 1933 dalle Cattedre amLulanti di agricoltura, risulta che 
il 30-40 % dei nuovi piccoli proprietari siano gill caduti, nel mentre gli altri 
rimanenti si trovano in buona parte in condizioni assai difficili. 

Per fortuna, come sara meglio chiarito pift innanzi, dal crolla non e spa
lita tutta la piccola proprieta, ma se ne e formata di nuova. 

Plima pero di illustrare tale fatto riteniamo opportuno di indicare la si· 
tuazione delle piccole Pl'Oprieta di nuova formazione nel 1933, accertata eon 
indagini esperite dalle Cattedre ambulanti di agricoltura. Uispetto al 1928, 
essa el'a approssimativamente variata nel modo seguente: 

Variazioni avvenute iu seguito alia cdsi agraria 0 per aUre cause 
nelle piccole proprieta formatesi ncl dopo;uerra. 

PROVINCIE 

Venezia 

Treviso 

UlIine . 

Vicenza 

Padova 

Verona. 

Rovigo 

Belluno 

Venezia Euganea 

Venezia Giulia 

Venezia Tridentina 

Totale 

Supernc;' 
delle 

piccole pro prieta. 
tormatesi 

nel dopogl1erra 

19.400 

30.471 

23.583 

29.542 

13.998 

39.190 

II. 277 

8.516 

175.977 

3.050 

-
179.027 

: 
, 

Superficie 
di 

piccole proprieti\ 
passata a nuovi 

proprietari 

Superflcie 
acquistata 

da piccoli 
proprietari 

coltivatori direlli 

f' t tar i 

I 

8.080 3.540 

13.260 10.200 

5.750 3.250 

9.200 4.510 

2.040 I 1.360 

12.700 9.090 

3.300 2.150 

2.100 1. 550 

56.430 35.650 

1.020 510 

_. -

57.450 36.160 

I 

\ 

Supt"rticie 
ettettiva 

di Duova 
piccola propriet~ 

alla flne 
del 1933 

14.860 

27.411 

21.083 

24.852 

13.318 

35.580 

10.127 

7.966 

155.197 

2.540 

-

157737 

Dallo specchlo risulta evidente il profondo mutamento. verificatosi nel 
processo di assestamento, che purtroppo non e ancora fini~o III qu~nto, com~ 
si e detto, i piccoli proprietari rimasti si trovano in magglOranza III notevoli 

difficolt:},. . ' .. '.~ b'li (30 01 • ca 
S 1 una modesta percentuale dei -phl fortunah e plu a 1 10 Cll" 

degli :~ginali), ha potuto efficacemente resistel'e, e si puo considerare del 
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tutto consolidata. Essi si trovano prevalentemente tra Ie piccole pro prieta 
a carattere autonolllo, 0 tra quelle pal'ticellari appoggiate a poderi ccndotti 
dai relativi proprietari a mezzadria 0 in affitto. ' 

Svariatissima e Ia gamma delle rivendite effettuate, frutto in generale 
di accolllodamenti avvenuti tra i singoli proprietari indebitati, e i relativi 
cl'editori, come e del l'estQ naturale che 81vvenisse, dato che la causa della 
l'ivendita e quasisempre 'quella dell'indebitamento per Ie ragioni descritte. 
In alcuni casi pero alcuni furono trascinati nel crollo per anilli a parenti 
ed amici. E' incredibile come l'avallo sia diffuso tra i contadini, sintomo di 
solidarieta e di generosita, clle dimostra l'elevato spirito delle llostre popo
laziuni rurali. 

Fortunatamente, ripetiamo, figurano tra gli acquirenti in prevalenza 
altri contadini, che negli anni buoni non acquistarono terreni, e impiega
rOllO i rispetthi risparmi negli Istituti di Credito, 0 accordando prestiti ai 
nuovi piccoli proprietari. 

Questa cat ego ria di contadini risparmiatori e molto diffusa in tutte, Ie 
Venezie, come si arguisce dai segllenti dati. 

~e Casse Rurali dell'Istria, malgrado Ia relativa poverta dell'ambiente, 
raccolgono la bella cifra ill circa 40 milioni di depositi. 

Le Casse di Risparmio del Veneto, che hanno una larghissima client{'la 
ira gli agricoltori, raccolgono, come abbiamo visto, depositi rilevantissimi 
(L. 2.555.855.864,71 al 31 dicembre 1933). 

11 crollo di alcuni Istituti bancari, come il Credito Veneto, la Bauca del 
Trentino edell' Alto Adige, hanno messo in luce come uua fortissima perc en
tuale dei d{'positi fossero appartenenti a piccoli colt iva tori (si pensi p. es. 
che nei soli centri di Pergine, Borgo Valsugana, l~overeto, la Banca del 
'I.'rentino e Alto Adige, raccoglieva d{'positi per circa 30 milioni di lire). 

La indagini suU'indebitamento, per l'applicazione dei proVYedimenti 
speciali di credito per Ie provincie di Pola e Treviso, hanno m{'sso in rilievo 
come l'indebitamento verso i privati rappresenti circa il' 40-60 % dell'inde
bitamento totale, con prevalenza verso altri contadini. 

In ogni modo la constatazione piu importante e quella clle nell'assesta
mento, accanto alIa dolorosa sparizione di molti nuovi piccoli proprietari, 
la proprieta in maggioranza sia passata ad altri coltivatori. 

Pur tuttaviae anche doloroso constatare, come gia un buon llieci per 
cento non abbia seguito la stessa sorte, passando a categorie diverse dai col
tivatori diretti. Nel 1934 si sono accentuati gli acquisti da parte di tali ca
tegorie di acquirenti, nelle quali in prevalenz!l tro'damo: 

Gli Istituti di Crcdito che uvenmo Ilccortlato finanziamenti per l'ac
quisto 0 per In, gestione d{'i fontli acquistati; 

1 cOllllllercian/& 'elle pure !lveyuno ragion di credito verso i piccoli pro
prieturi. piu sp{'sso per ricnpero d{'gli stcssi cretliti: 
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Molt, professionisti (medici, avvocati, ingegneri. ecc.), rhe pur perdu
ralldo Ie delicate condizioni dell'agricoItura, hanno appl'ofittato delle co~
Ilizioni relativamellt~ favorevoli del mercato terriero, per impiegarvi i pro
pri risparmi. 

Inline qua e 1:1 ha fatto di IlUOVO capolino la specula.tione, che pure ap
prolitta delle difficili condizioni di molte piccole proprieta, acquistando eli
rettamente aIle aste esattoriali, 0 dagli Istituti eli Credito, a prezzi bassis
simi, nella speranza di poter un giorno rivendere a migliori condizioni. 

II problema della sparizione della piccola proprieta non interessa pero 
soltanto quella di nuova formazione, ma tutta la piccola proprieta coltiva
trice, per cui riteniamo OpPol'tuno rendere noti i risultati delle indagini in 
proposito eseguite. 

Le condizioni presenti della pi9cola proprieta coltivatrice. 

Le ben note condizioni generali economiche dell'a.gricoltura a lungo an
dare hanno naturalmente finito per intaccare anche la struttuNl economica 
della piccola propl'iet:1 di antica. formazione, soggetta pure aUe vicenele del 
bilancio economico annuale, precedentemente ricordate. 

Negli anni dell'inflazione U)19-1926 tale piccola proprieta trovavasinelle 
pill felici condizioni,perche gli elevati prezzi raggiunti dai prodotti agrari 
ayevano molto favorito la costituzione di risparmio nuovo, che infatti molti 
usarono, come si e Yisto, nell'acquisto di altra proprieta, 0 nell'esecuzione 
di import anti opere di miglioramento fondiario. I piu prudenti invece pre
ferirono conservare i risparmi depositandoli presso Istituti di Credito, ° 
accordando prestiti ad alt.ri agricoltori, 0 tesoregg:iandoli. 

La resistenza da parte elei piccoli proprietari ai colpi della crisi e stata 
ovunque vera mente ammirevole, ma a lungo andare quelli che non dispo
nevano di riserve si son dovuti indebita,re, e quelli che Ie avevano, hanno 
finito per seguirne Ie sorti, dopo averle esaurite. 

La situazione attuale della piccola proprieta coltivatrice ~ caratteriz
zata dall'inelebitamento che in forma pill 0 menu grave e diffuso purtroppo 
quasi ovunque, II motivo dell'indebitamimto e sempre 10 stesso rela,tivo alIa 
necessita di coprire i deficit del bilancio aziendale-familiare 

Le ca,use principali possono cosi meglio identifical,'si: 

1) La diminuzione e l'arresto del movimento emigratorio, che ha ri
dotto ° fatto sparire un cespite di entrata di grande importanza nel bilancio 
familiare, Ie cui condizioni si sono maggiormente aggravate dalla presenza di 
quei componenti che erano usi ad emigrare. Fatto che ha colpito quasi tutte . 
]e vallate alpine (meno l'alto Adige), e molta parte delle zone collinari e eli 
alta pianura. 
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2) La discesa dei prezzi dei prodotti agricoli, che ha rillotto in limiti 
assai ristretti Ie disponibilita liquide per gli acquisti extra azienda e per 
il pagamento delle tasse. Fortemente col pita tutta la zona di montagna, 
per la crisi del bestiame e dei prodotti zoot~ilici, come pure Ie zone con 
l'economia basata su alcune colture specializzate, a segllito del precipitare 
dei prezzi dei relativi pro~otti. Pel' es. condizioni di grave disagio si sono 
Yerificate nelle zone viticole della vullata dell' Adige, specialmente nei Co· 
muni di Caldaro . Appiano, assai densamente popolati e yiventi sulla col· 
tura viticola specializzata. alta mente intensiva, anche per Ie difficolta di 
veIirlere il prodotto nei Paesi oltre confine, 0 di ricuperare i cre~iti, per 
gli .ostacoli del trasferimento delle valute. . 

La situazione e ora migliorata a seguito del largo aiuto dello Stato, 
sia per il superamento delle difficolta dell'esportazione, come coi mezzi ac· 
cordati per il risanamento degli organismi cooperativi. 

Anche la collina trevigiana e la Venezia Giulia hanno sofferto per la 
crisi yiticoIa·enologica, rna piiI specialmente per l'esuberanza della produ· 
zione negli anni 1930·1931 e Ie difficolta delle vendite. 

In condizioni pure di gravi difficolta si son venute a trovare Ie zone 
iI cui ordinamento era principalmente basato sulla gelsi·bachicoltura. per 
la discesa del prezzo dei bozzoli al disotto dei prezzi dell'antegnerra (pro· 
yincie di Vicenza, Treviso e Udine). 

3) II verificarsi per alcune annate successive di alcune avversita mete· 
reologich~, e specialmente della siccita che ha particolarmente colpito Ie 
zone di alta pianura e collina (Istria). 

4) L'aumento di alcnni oneri per imposte e tasse e per canoni di boo 
nifica 0 di irrigazione. 

In proposito e da. ricordare come l'abrogazione del fondo integrativo 
dei bilanci Provinciali, ha fatto aumentare ·considerevolmente il carico dei 
tributi delle singole Provincie. 

5) II contraccolpo per Ie garanzie offerte per nvallo ad amici 0 parenti, 
oppure ad Istituzioni economiche, Ie quali per causa della crisi si soil venute 
a trovare in gravi difficolta. (1). 

In sostanza. sono Ie stesse cause l'icordate precedentemente a proposito 
della piccola proprieta. di nuova· formazione. La resistenza e stata pero 
assai piiI forte, e malgrado Ie c~ndizioni (li notevole disagio in cui vel" 

(I) Questa forma di indebitamento per avallo e per garanzia collettiva merita par
ticolare esame. L'ava.llo diretto a parenti ed amici e molto diffuso nell'Alto Adige, ove 
molti masi chiusi sitrovano in dilficolta. precisamente per il crollo di aziende anche di 
carattere industriale, aIle quali avevano accordato l'avallo IIpecialmente verso gli Isti
tuti bancari. Anche nelle altre provincie del Veneto e de11'Istria l'ava110 e stato fonte di 
indebitaml'nto e crollo per moIte piccole proprieta. 1.80 forma di garanzia collettiva. 
come si e visto e. stata usata per Ie Cantine Sociali e per i Consorzi e Opifici Coo
pl'rativi sia nell'AI 0 Adige come nl'11'Il!'tria, seguendo forme che eranQ in uso al 
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sanD alcuni territori, il leggero' migIioramento gia veriftcatosi dii III ft
ducia che molta parte delle piccole pro prieta potra superare Ie difficolta 
in cui si trovano, specialmente se, come \"edremo, saranno adottati parti
colari provvidenze nel campo organizzati\"o. ~Ia un altro effetto molto 
preoccupante si e prodotto dal perdurare delle stesse cause, ed e il grave 
depauperamento del capitale scorte, e specialmente del bestiame, della cui 
diminuzione specialmente in tutte Ie zone montane abbiamo parlato in altra 
parte del presente lavoro. 

Problema questo assai preoccupante percM Ie aziende, private del capi
tale di scorta, marciano rapidamente verso la dissoluzione, che inmno i 
piccoli proprietari tentano di al'ginare con ripieghi the spesso peggiorano 
il Illlale. 

Valga in proposito quanto si e descritto (1) per la Val eli Sole (Tren
tino),_ ove si esercita una forma di affitto di bestiame a condizioni clle hanno 
tutto l'aspetto di una "era usura. 

* * * 

Ma a queste cause ed effetti a carattere eccezionale determinatesi in 
sostanza dalla crisi mondiale,merita di ricordare altresi un altro fatto, 
che per essere generalizzato in tutto il Regno ha formato gia oggetto di 
particolari'studi, e cioe: l"eccessivo frazionarnento della J»'oprieta che arriva 
in alc'une zone fino aUa vera e propria polverizza:tione. 

II male ~ diffuso in tuite Ie Venezie, ma piil particolarmente nelle zone 
'di montagna, collina e alta pianura, la dove la proprieta si e formata da 
lunghissimo 'tempo. Fa eccezione l' Alto Adige, 0 meglio Ie vallate della 
Uienza, dell'Isarco e parte della Venosta, ove vigeva'il sistema del Illlaso 
chiuso (vedi relazione citata sulla Venezia Tridentina). 

La causa principale e il regime ereditario che ha portato a divisioni 
inverosimili, come si puo avere u!l'idea dalla cartina riportata a pagina 
seguente. 

Altra causa. e stataquella del frazionamento avvenuto in occasione della 
formazione delle nuove piccole pro prieta coltimtrici. 

Senza alcun dubbio l'eccessivo fraziomlmento da luogo a graVl mcon
venienti, specialmente la dove Ie varie parcelle non fanno parte di unita 

tempo dell'Austria. In tempi di normalit~ tali .forme so~? c~rtamente at~abil~ senza 
inconvenienti, ma nei periodi di .sconvo~lI~eD:tI ec~nomlcl dlventano aSSai pepco)ose. 
Veda.si per es. il caso delle C~~ti~e S~Clali ,dl Applano e Caldaro, ~el.Con~orzlO f~tt~ 
e della Cassa Depositi e Prestltl di ApplaD:o, l~ cJ? un ce~to numero dl p~ccoh p~oprletan 
soci e garanti in solido delle predette IstItuzlOm a segmto del crollo di una dl esse han 
vi.sto in difficolta anche Ie altre. e alla fine molti son ven,uti ~ trovarsi i!l dissesto. Per 
fortuna e intervenuto il, Governo N azionale, che ha complUto il salvatagglO eon la corre· 
sponsione dei noti conti-ibuti. ' 

(1) Vedasi Parte terza relativamente alla Venezia Tridentina. 
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uziendali, provviste cioe di una particolare organizzazione tecnico-econo
mica. A parte il fatto delle difficoita per Ia lavorazione delle terre, per .Iar 
sistemuzione Idraulico-agraria, peri trasporti vaxi (concimi, sementi, pro
dotti, ecc.), quando Ie parcelle non arrivano a costituire un'unita aziendaIe, 
,-engono a mancare Ie basi fondamentali per il progresso tecnico-economico,' 

Frazionamento della proprieta nel territorio della Bassa Frlulana. 

Scala 1: 10000 

Come possono infutti aSpil'Hl'e di raggiungel'e un regime di elevata intensit;). .. 
colturale, piccolI', minuscole parcelle di terreno Spel'dllte, senza l'ausilio 
nelle reintegrazioni letamiche, che sono economiCHmente possihili, 1;\ dove 
soltanto sussistono l'azipnda I' il bestiame? 
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Cio s'intenue fatta la uovuta errezione per alcune colture ortali frutti
j'ole, in luoghi pal·ticolarmente favoriti dal mercato, ove puo naturalmente 
l'eggersi anche il frammento di terra spinto ad alta intensita colturale, pel' 
l'elevatissimo prodotto lor do ottenibile, rhe giustifica largamente Ie spese' 
per la reintegrazionee della fertiliti\, del terreno. 

II male.e altresi grave per Ie zone in corso di trasformazione fondiarilt, 
ove il frazionamento e spes so di ostacolo 11 qualsiasi modificazione nell'ordi
namento produttivo, sia per Ie difficolta delle sistemazioni idrauliche.-agral'ie, 
come per la creazione di unita aziendali capaci di dare impulso organico 
aHa soluzione dei problemi tecnici spesso connessi con la redenzione della 
terra (1). In tali condizioni si trovano vaste zone nei comprensori di bonifica 
della Bassa Friulana, del Collio, dell'Istria, e costituiscono un ben duro osta
colo alIa grande opera di redenzione in corso. 

Fortunatamente Ie provvidenze della recente Legge sulla Bonifica Inte
grale 13 febbraio 1933, n. 215, consentono di avviare in tali zone il problema 
verso concrete soluzioni. II problema non e facile pel'o, per un complessodi 
ragioni di indole morale, e pel' difficolta di ordine economico-finanziario. 

Sono ragioni di carattere morale il profondo attaccamento dei proprie
turi ai sia pur modesti frammenti di pro prieta terriera, residuo talora di 
vecchie proprieta familiari, frutto tal'altra di sudati sacrifici per il relittivo 
acquisto. 

'Sono ragioni di carattere economico e finanziario, l'appartenenza delle 
parcelle ad unita economico-familiari, che delle parcelle si giovano per i 

, reuditi, 0 per 10 menu per il complemento che la 101'0 produzione anche nii
sera puo dare aIle rispettive necessita. 

Fortunatamente 1& produzione di tali proprieta polverizzate nelle zone' 
di. bonitica e di solito COSl scarsa, e Ie possibilita di valorizzazione tanto 
ridotte senza l'opportuno riordino, che i proprietari si possono persuadere 
con discreta facilita ad accettare i piani di sistemazione, anche per gli evi
denti enormi vantaggi, che il riOl'dino puo pOl'tare alIa grande massa degli 
interessati. 

Come e nota il problema si puo presentare sotto due aspetti e cioe: 

Necessita di ricomporre pili minute pal'celle di un proprietario sparse 
nel terl'itorio, in un unico appezzamento (commassazione), di snperficie suffi: 
ciente per la formazione eli una organic a azienda rurale. 

Necessita ill sop prim ere parcelle minute, per l'impossibilita di rag-

( 1) Tale e il c;so p. es. delle terre salmastrose . di ce~te zone litorane,e, che non pos
sono venire redente se non attraverso attivita tecmche rl~orosamente gUldate ~a oppor
tune organizzazioni' aziendali. Vedasi in p~oposi~o l~ relazlOne d~l ~rof.. Domemco ~eru
glio «PI'oblemi del terreno e difficolta am?lentali l,lel cQm:prensorl di bon~ca» nella Clta;ta 
pubblicazione suI Conv~g~lO A~ar~o NazlOnale di VenezIa, a cura del Smdacato NazlO
nale Fascista dei TecmCI AgrlCOli. 
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gruppare sotto l'egida ui un unico proprietario una superficie sufficiente 
per la creazione di una orgunica unita azienuale. 

Nel primo caso il probfema e relativumente semplice, perche, salvo Ie 
opportune cautele valutatiye, eben evidente il vantaggio della ricomposi
~done, clle i proprietari mostrano di gradire facilmente. 

11 secondo caso e assai pit) difficile, e necessitera procedere con parti
colarissime cautele sllprattutto per Ie ragioni sopra ricordate. 

Nei Consorzi per la Trasformazione Fondiaria della Bassa Friulana e 
d~ll' lstria, in accordo con l'Ispettorato Agrario per Ie Venezie, secondo Ie 
d~rettivedel Sottosegretariato perla Bonifica Integra.le. sono in corso gli 
studi per il rioruino della proprieta nei Bacini Planais Fraida, Torsa, Capo
distria, Quieto, ecc., e si e previsto di procedere in massima nel modo se
guente: 

Premesso che devesi· proHedere atlincM col riordino della proprieta 
si costituiscano possibilmente unita aziendali a carattere autonomo, e dispo
ste in modo che vi si possa compiere Ia piu perfetta sistemazione idraulico
agraria, secondo Ie necessita delle colture agrarie previste nel piano genera Ie 
di bonifica, il piano di riordi"no deye basarsi suI concetto di dare la sistema
zione al maggior numero degli attuali proprietari, ricomponendo i frammenti 
in un unico corpo per una superficie minima ui 3-5 ettari, per quelli che non 
possiedono aziende extra comprensorio, rna anche di superficie minore per co-
101'0 che dispongono gia di altro terreno extracomprensorio, e meglio ancora 
se dispongono 0 possono costituire una unita aziendale organicamente attrez
zata. In aItre parole il riordino mira alIa costituzione di aziende organiche, 
anche piccole e modeste, rna provviste di una sufficiente attrezzatura ed 
organizzazione tecnica. In alcuni casi (Capodistria) oye e possibile l'eser· 
cizio dell'orticoItura, sono ammessi in yia eccezioriale e del resto ben giu
stificata anche appezzamenti di superficie assai ridott a (purche tale da per
mettere la conveniente sistemazione idraulico-agraria), senza la ricordata· e 
in tal caso non necessaria organizzazione aziendale. 

Procedendo in tal modo, nel comprensorio della bonifica di Capodistria 
il piano prevede .l'integrale sistemazione della proprieta, senza che alcun 
proprietario sia costretto aUa cessione della rispettiva proprieta. 

Nel consorzio della Fraida su ettari 1.350 solo ettari 137 non troveranno 
una conveniente sistemazione e don'anno essere ceduti volontariamente ad 
aItri proprietari, ad integrazione delle superfici gia ricomposte, 0 sistemute 
secondo quanto dispone l'art, 34 della ricordata Iegge sulla Bonifica Inte
grale. Trattasi in reaItA di una superficie minima, costituita da minutissime 
parcelle, prive di ogni consistenza produttiva ed economica, Ia cui perdita 
non portera certo alcun turbamento agli attuali proprietari, aicuni dei quali 
potranno invece tromr posto nella sistemazione che yerra poi adottata dal 
COllsorzio. Cadono quindi Ie pl'eoccupazioni affacciate da alcuni, circa Ia 
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e\'entualitil che la ricomposizione possa pOl'tare ad aumenti delle file brue
ciantili 0 dei disoccupati. 8e il reddito infatti non c'e, e non potrebbe veri
ficarsi in seguito pel' l'esiguita delle parcelle, nessun danno potra dunque 
verificarsi, nel mentre la redenzione agraria potra, invece procedere con rapi
dissimo ritmo, portando ben aItri importanti benefici d'ordine economico e ' 
socia Ie. 

Nelle zone non comprese nei territol'i di bonifica, e ove Ie parcelle appar
tengono ad aziende agrarie organicamente costituite, anche se non auto
nome, i malanni del frazionamento sono in reaIta assai meno gravi di quanto 
"jene comunemente denunciato. In molti casi anzi 10 sparcellamento non 
ha costituito ostacolo allo sviluppo di forme della piiI altissima intensita 
colturale. Basta pensare per questa ai frutteti della Val d' Adige, sorti molto 
spesso proprio in quelle parcelle 'Volanti, non legate ai vincoli del Maso 
chiuso; a quelli della Valle di Non e delle zone irrigue del Veronese, ai vi
gneti delle colline premontane, del, Collio e dell'Istria, agli oliveti eagru
meti del Garda, agli orti di Chioggia e a tutte Ie zone orticole intorno aIle 
citta, ai gelseti della pianura trevigiana-friulana, ece. 

,Nelle zone montane e coIlinari poi 10 sparcellamento entro determinati 
limiti in molti casi costituisce del resto una necessita. L'economia dell,a 
azienda agrada in montagna si basa su modeste superfici di seminativo e 
!!iU una maggiore superficie di prato naturale, pascolo e bosco. Nelle piccole 
proprieta autonome (tipico il Maso chiuso), esiste un perfetto equilibrio 
tra la superficie totale armonicamente distinta tra Ie varie colture, e Ie 
lIecessita di vita della famiglia. 

Nelle piccole proprieta non autonome l'equilibrio non esiste, e trova 
il suo complemento economico in attivita extra aziendali. Esse pero trovano 
pure la necessita di disporre di una superficie distribuita tra il seminativo, 
il prato, il pascolo e il bosco. Talora pascolo e bosco mancano, ma la pic
cola azienda puo trovare il suo complemento nei pascoli e boschi comunali. 
L'importante si e che possa dispor;re di seminativo e di prato pel' potere pro
dune alcune derrate indispensabili al consumo familiare, e una sia pur 
modesta quantita di fieno per mantenere qualche capo di bestiamenei lun
ghi periodi in cui esso non usufruisce dei pascoli comunali. 

Ii piccolo proprietario della montagna, per tradizione ormai secolare. 
spinto dalle necessita fondamentali di assicurare i mezzi di sussistenza fami

lial'e, com pie i piiI dul'i sacrifici: 
1) In un primo tempo per procurarsi una superficie sufficiente eli se-

minativo e di prato, talora pagandola a prezzi elevatissimi, 0 trasformand() 
con Ie pill aspre fatiche Ie piccole porzioni di terreno ancora da redimere 
(vedasi a pag. 38 l'esito fortunato dei eoncorsi per risanatori terreni nelle 
zone di montagna), in modo da assicurare alIa famiglia alcuni prodotti es
senziali (patate, grano:turco, saraceno, segale), e la possibilita di mantenere 

qualche capo di bestiame. 
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!!) In un secondo tempo per allipliul'e dette supel'fici fino a trasfor
mare Ia piccola proprieta du pUl'tieellare a autonollla, evitando U se e ai fami
liad la necessita di l'icercare altl'o\-e i mezzi di sUSlSistenza. 

3) Infine ad assicul'Ul'e alla sua mOl'te una ripal'tizione della proprietu. 
tale che conservundo la giusta eqnita, conseuta ai figli una base sufficiente 
per provvedere aIle prime ,necessita della. vita, opl'ortunamellte distribuelldo 
il seminativo, prato, pascolo, eec., l' anche secondo la ubicazione sui fondo 
\"alle, colle e monte. 

La dh'isione in ulteriori parcl'lle della proprieta gia fOl'temente spar
ceUata, rappl'esenta. quindi nella mnggioranza £lei casi non solo un dovere 
fortemente sent ito dai genitori e dl'l rl'sto reclamato dai figli, ma anche una 
necessita di ol'dine matel'iall'. 

Tutto cio e fonte di gl'Hi critiche, e di preoccupuzioni di ordine tecnico. 
Per conto nostro sono giustificate, quando 10 sparcellamento giunge a limiti 
tali da non consentire la pratica possibilita di operare i la\"ori coIturali, e 
gli e\"entuali miglioraml'nti fondiari, secondo Ie esigenze della buona tec
nica. Come pure e sempre dannoso quando non consente la conser\'azione 
di un sia pur modesto organismo uziendale, proHisto di qualcbe capo di 
bestiame. 

Negli aItri casi riteniamo esagerati gli allarmi e Ie preoccupazioni, per· 
cM migIiaia di esempi dilllostrano eo me i piccoli proprietari montanari rie
scono ancbe in piccole parel'lle a eompiere veri ruiracoli .Ii tecnica culturale. 
di cui il miglior indice (> dato dai risultati dei concorsi granari, frutticoli, 
zoote.cnici in tutto il territorio montano. 

Percio se qualcbe pron-edimento legislath-o appare necl'ssario per lillli· 
tare il frazionamento, riteniamo ehe nelle zone di montagna l'SSO dOYI'l\ 
essere contenuto entro Ie linee tl'cniebe pin 80pra prospettate. 

A questo punto connl'ne di ellaminare riassuntivamente il prohlema 
su cui molto si appassiona~o gli studiosi dl'Ila piccola proprieta a base fami
liare sui tipo del maso chinso. Nella relazione relatim alIa Yl'nl'zia Tri
dentinu, abbiamo messo in luee i e,lratteri dl'l maso dliuso. l'd espl'l'SSO la 
nostra opinione in merito alIa opportunita di conSl'rvare tall' forma in qu .... lle 
vallate, ove si e consolidata per lnnga trudizionl'. liberalllente accetta ai 
contadini, e che ba consentito di conser\"ure non solo forme discrete di orga
nizzazione tecnica aziendall'. ma di evitare 10 spopolaml'nto dl'lle zOne ph) 
elevate della. montagna. 

Pel' quanto si riferisee pl'ro alIa possihilitil di l'stendere altro\'e il si· 
stema, riteniamo che la forma sia pl'aticaml'nte impossibile, e nl'l compll'sso 
non del tutto consigliabile dal punto di vista dl'lllOgl'afiro. sociall' e politico. 
11 semplice confronto tra· la, dl'nsiti\ dl'mografira rurale delle finitime pro
vincie di Bolzano e di Trl'nto. ci dice come il sistema di ma.so ChiU80. abbia 
contribuito a mantenl're non solo una densita assai limitata, ma altrl'sl a 
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eonser\"ure <:ondizioni demogl'uficlie del tutto statiche, segnando anzi in alcuni 
easi una notevole diminuzione (1), 

Naturalmente e ben noto come la densita demografica delle vallate 
alpine del Tl'entino, del Bellunese, della Camia si sia conservata soprattutto 
per la possibilita di integrare Ie l'isorse rurali con quelle di altre attivita 
economic he, e specialmente con l'emigrazione, E neHo statu presente di crisi, 
dato anche l'urresto dell'emigrazione, qualcuno affaccia la necessita di 
un riordino della proprieta, sulla base del maso-chiuso, Quale mezzo per 
ristabilire l'equilibrio tra la produzione e Ie necessita della famiglia rurale 
montanara. 

Ora, a parte anche l'assoluta impossibilita di attuare il sistema, pel' 
un co~plesso di l'ugioni sociali, il l'imedio in realta. sarebbe ben peggiore del 
male, perche e\"identemente costringel'ebbe all'esodo di una parte della popo
lazione, ora abbal'bicata ancora alIa montagna, proprio pel' virtu del palmo 
di terra posseduto, n!!l Quale il montanaro vede il possente ricordo delle tradi
zioni familiari, 0 il frutto del proprio risparmio accumulato con durissimi 
sacrifiei talora anche nelle piu inospitali regioni del mondo. 

La montagna cosi si spopolerebbe con ben maggiore celerita, aggravando 
come si disse it male, anziche porvi rimedio. 

Coneluderido dunque il sistema non appare afIatto applicabile, ne con
seguibile per Ie altre zone montane_ E se qualche provvedimento legislativo . 
si rendera opportuno in materia di riOl'dino della proprieta fondiaria, con
verra limitarsi ad evitare -gli sparceHamenti dannosi secondo Ie necessita tec
niche della coltura agraria e dei miglioramenti fondiari, ed alla conservazione 
di una sia pur modesta organizzazione aziendale delle proprieta particellari. 

Ma piu ehe provvedimenti legislativi, convel'l'a probabilmente una in
tensa opera persuasiva di educazione, unitamente ad altre provvidenze di 
ol'dine economico Ie quali soltanto potranno in realta. portare qualche efficace 
rimedio ai molti malanni, che in questo periodo rendono assai grama la vita 
delle valorose popolazioni montan~, 

Rimane ora da consideral'e il problema del frazionamento nei rima
nenti territori. Esso e sempre deprecabile, quando, come si e visto per Ia 
montagna, e tale pel' cui si rende impossibile I'esistenza di organismi azien
dali sufficientemente organizzati; quanuo cice Ie parcelle sono coltivate alIa 
buona, senza una conveniente rotazione, e senza opportune reintegrazioni 
ed aumenti nel grado di fertiIita naturale. E' poi assai dannoso 10 spar
cellamento quando la popolazione vive nei centri, e Ie parcelle trovansi a 
notevoli distanze, obbligando i eontadini a lunghi percorsi pel' recarsi al 

(1) La ragione del mancato incr~me~to demografico e semplice e iI?-tuitiv~. Infatti 
il maso chiuso costringe una parte del figli ad ~ndarsene altrove, e quelli che nmangono 
di restare come famigli, che in generale non 81 sposano_ 
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lavoro, e a faticosi trasporti. Cio accade nella pianura veneta soprattutto 
nei territori ghiaiosi, ove l'accentramento della vita rurale e avvenuto pel' 
necessita naturali di difesa, e molto spes so per pronedere al fabblsogno 
idrico (1). 

Ora con gli sviluppi della vita. civile, e sopl'attutto con l'estendersi degli 
acquedotti rurali e delle iI:rigazioni, molte necessita del passa'to sono state 
eliminate. 

Una azione intesa alIa ricomposizione dei fondi frammentati appare in 
questi terri tori possibile ed opportuna, elemento eli sicuro progresso tecnico. 
ecouomico e sociale. 

; Cio specialmente 1<1 dove si prospettano possibili integrazioni dell'at
tuale intensita colturale, sia attraverso sviluppi tecnici, come nel compi
mento di miglioramenti 'fondiHl'i. Nessun dubbio che il raggruppamento in 
un unico corpo dei terreni di un propl'ietal'io (commassazione) costituisce 
di per se un grande fattore per il progresso tecnico-economico. :Meglio se 
l'azione ,potra essere spinta fino alIa eliminazione delle parcelle non appar
tenenti ad alcuna orgunizzazione aziendale, raggrltppandole fino a formare 
supel'tici sutlicienti alla creazione dell'azienda, perche, come si e visto a 
proposito delle zone di bonifica, dal sacl'ificio del resto minimo di pochi mi
nuscolipropl'ietal'i, derivera l'integrale sistemazione di piccoleproprieta. 
bene organizzate, e capaci di prosperi miglioramenti. 

* * * 

Le conseguenze delle ('ondizioni di disagio perle varie cause che ab
biamo teste descritto si sono fatte sentire, come si e gia accennato, in mod() 
pl'e,-alente, in tutte Ie zone di natura pin povere, ed in special modo nei ter
l'itol'i di montagna, collina ed alta pianura, fatta eccezione dei luoghi ove 
per particolari condizioni, a seguit() anche di opere di migliorament() fon
diario (irrigazione), hanno potuto svilupparsi ol'tlinamenti produttivi di: alta 
intensita colturale. 

Sono tra Ie zone pin colpite, Ie valli di Cembra e di Sole, la Vallarsa e 
la Valsugana nel Trentino, il Comelico, I'Agordino e 10 Zoldano nel Bellu
nese, Ie valli del Tagliamento, But, Degano, Fella, Natisone nel Friuli, Ie 
valli dell'Isonzo e del Vipacco nel GOl'iziano, molt a parte dell'altopian() 
Istl'iano, l'alta pianura e collina tra Pia\'e e Brenta nelle provincie di Tre
visa e Vicenza, e tutta l'alta pianura friulana, i colli Berici ed i colli Euganei. 

Mancano elementi quantitativi precisi circa la' misura dell'indebita
mento e Ie sue dirette conseguenze relative alIa vendita volontaria 0 forzata 
delle piccole proprieta. 

. (1) Tipico il Friuli, ove p. es,la cosidetta linea dei paesi, e sorta subito a monte della. 
linea delle risorgive, appunto per Ie necessitii del rifornimento idrico. 
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'1'uttavia elementi indicativi si conoscono pel" Treviso, ove ill occasione 
deU'upplicazione degli speciali provvedimenti di legge pel' alleggerire il peso 
dei debiti, furono presentate n. 2.751 domande, delle quali due terzi da parte 
di piccoli proprietari coltivatori per un importo di circa 70 mitioni di lire 
(eselusi pero i debiti privati), e per Pola ove furono presentate n. 10.964 
domande di consolidamento di passivita. onerose per un importo complessivo 
di L. 108.072.012. 

Nei riguardi della Provincia ill Pola pel'o e bene avvertire che l'inde· 
bitamento e male cronico, che se ha potuto ora aggravarsi. per causa della 
crisi, ha origine ben lontana, pel'cM gia. prima della guerra esso era diffuso 
in forma rilevante in tutta l'Istria. 

La guerra con la svalutazione monetaria aveva alleggerito il peso dei 
debiti, ma sufcessivamente la situazione e tornata ad aggravarsi anche per
eM aUa crisi si sono aggiunte alcune annate ill terribile siccita e di rovinose 
grandinate. 

Per quanto riguarda la vendita di piccole proprieta di antica forma
zione essa si e ancora fOl'tunatamente mantenuta in proporzioni modeste, 
per Ie condizioni di resistenza, offerte dai pl'oprietari, ed anche per man
canza di rice rca dal mercato terriero. 

Anche l'azione degli Istituti di Credito non ha assunto propol'zioni 
allarmanti, perehe salvo aleune ristrette zone ove ogni limite di gal'anzia 
era superato, gli Istituti hanno pl~eferito pazientare, tentando opportune 
sistemazioni coi debitori. II maggior numero di eseeuzioni forzate si conta 
.dall~ Esattorie, per i tentativi di rieupero delle partite insolute. 

Fortunatamente negli ultimi anni sono venuti effieaci provvedimenti del 
Governo, ehe in aleuni luoghi hanno enormemente giovato agli effetti del 
processo di assestamento. 

'1'1'8 questi di principale importanza: 
Il R. D. L. 24 luglio 1930 n. 1132 per la convel'sione delle passivita 

agl'arie onerose; 
Il gia citato R. D. L. 15 maggio 1931 n. 632 a favore degli agricoltori 

e istituzioni benemerite, eli eui han largamente fruito tutte Ie Venezie; 
Il R. D. L. 22 luglio 1932 n. 974 a favore del consolidamento delle 

passivita agrarie onerose dell'Istria; 
II R. D. L. 6 luglio 1933 n. 992 a1 fine dell'alleggerimento delle pas-

si vit;). one rose della Provincia di Treviso; 
Infine la eonversione generale dei mutui fondiari, che ha 'portato un 

tlecisivo miglioramento a tutta la proprieta fondiaria, ed all'economia gene

rale del Paese. 
Provvedimenti di governo sieuramente ottimi, ehe hanno tempestiva

mente arginato un movimento di panico, Ie cui conseguenze. potevano essere 

disa strose. 
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N<.>lle difficili condizioni del momento, ogni spirito serrno dovra riCOllO
scere che non si poteva fare di pitl_ 

...... 
In migliori condizioni 81 trovano Ie piccole propl"ieta delle zonefertili 

ddla media e bassa pianUl"<I., come pure quelle delle zone irrigue (salvo i 
casi patologici gia citati) e dei territori ove si e sviluppata la fruttieoltura, 
nelle zone ove l'ordinamento produttivo si era da tempo eonsolidato ad alta 
coltura intensiva (Val d'Adige da Salorno a Merano .- Valle di Non - zone 
friitticole Veronesi, Padovane e della provincia di Venezia,ece_, pianura ir
rig-ua Vicentina e Padovana)_ In so stanza ove il prodotto lordo, e soprattutto 
quelio esitabile suI mercato, si e mantenuto in limiti not<~volmente ('lemti, 
il pice.olo proprietario ha potuto far fronte alle diffieolta, pur con saeritici 
familiari, nelia riduzione del tenore di vita. 

In tali zone Ie condizioni dell'indebitamento sono di gran lunga mi
gliori, ed e a ritenersi che non peggiorando l'attuale situazione del mercato, 
Ie piccole proprieta autonome miglioreranno alquanto la 101'0 posizione. 

In condizioni pin precarie resteranno S('mpl~e quelle particellari, data 
l'alea,torieta degli eventi cui soggiaceiono per l'integrazione dei.rispettivi hi
lanci familiari. 

Le 101'0 sorti sono percio strettamente legate ad aItre attivita economi
che, e non potranno migliorare che in ilipendenza del snperamento definitivo 
della cl'isi generale. 

Le vie della rinascita della piccola proprieta. coltivatrice. 

Le condizioni generali che abbiamo teste descl'itto della piccola propl'ie.t:\ 
coltivatrice di antica e nuo\'a formazione, e Ie cause pl'incipali dello stato 
di ilisagio di alcuni territori, mettono sufficientemente in luce come 10, via 
principale di salvezza non si possa ricercare, se non attravel'SO un migliora
mento della folituuzione generale che consenta ai piccoli pl'oprietari di otte
nere il pareggio di quel bilancio economico, che abbiamo precedentemente 
illustl'ato. 

E qui viene spontanea una domanda: Sono possibili provvedimenti ra
dicali capaci di produrre rapidamente un sollievo generale delle attuali ('on
dizioni in cui versa 131 piccola. proprieta coltivatrice? 

Francamente bisogna dire che questa possibilita taumaturgica non esi
ste, perche del resto se fosse esistito il rimedio, tra i tanti suggeriti e pur 
giunti fino al Governo, sarebhe stato adottato, tanto pin che a tutti eben 
noto come l'attuale Governo e il Suo Capo abbilino il grandissimo pregio 
dell:t immediatezza dei provvedimenti capaci di sollevare i settori eeonomici 
del Paese, che si trovano in difficoltit .. 
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PUI·troppo dappoiche la crisi economica, che perdura ormai da parecchi 
anni, ha la sua causa fondamentale nella vasta e profonda crisi internazio
nale, eben e\"idente che la sua soluzione nOli puo esclusivamente dipelldere 
da semplici l'royvedimenti interni, rna soprattutto dagli evellti politico-eco
llomici della vita intel'nazionale. 

In proposito bastera pellsare al problema dell'emigl'azione verso l'Estero, 
che rapprespnterebbe di certo il mezzo migliore per ii ripristino deU'equi
librio economico delia maggioranza dei terri tori in diffkolta

l 
per compren

dere come la soluzione non possa essere escogitata con provvedimenti par
ticolari di ordine intern·o. 

Tutto do va detto chiaramente perc he non si crein<.o inutili illusioni, 0 

perclle possano dilagare assurde critiche suU'operato di Chi Yigila aUe SOl'ti 

del Paese! 

Non per questo pero Yogliamo dire, che non slIssistano possibilita re
lativamente ampie per ott~nere da lin complesso di opportune iniziative, un 
movimento atto a salYare la maggioranza deUe attuali piccole proprieta col
tivatrici, e a crearne di nuo\-e su solide basi tecniche ed economiche. For
tunatamente non mancano risorse neUe Venezie. ancora largamente sfrutta
bili da un'azione ben coordinata di fervorose attivita, promosse sotto Ie di
rettive del Goyerno nazionale fascista e delle Istituzioni agrarie, specialmente 
corporath'e. 

Non rapidissimamente, non taumaturgicamente ripetiamo, rna proce
dendo in senso totalitario con metodo preciso e senza soluzioni di conti
nuita, sicuramente molto si potra ottenere. 

Innanzi tutto e d'uopo considerare distintamente i due problemi, e cioe: 

1) SalYataggio e potenziamento dell'attuale pro prieta coltivatrice; 

2) -Sviluppo della nuom proprieta coltivatrice. 

Senza. avere assolutamente la pretesa eli dettare cose nuoye 0 miracoli
stiche norme, procediamo ora, sulla scorta delle risultanze deU'inchiesta e 
della. esperienza acquisita dai fatti rilevati, all'esame dei due problemi, pro
spettando i mezzi che riteniamo idonei alIa lorD soluzione. 

Valgano essi, unitamente a quelIi suggeriti daicolleghi che han no com
piuto Ie indagini negli aItri Compartimenti italiani ad illuminal'e Ie Auto
rita, Circa; Ie vie che esse dOVl'anno poi .. battere col ritmo accelerato classico 
del Regime, per preparare giorni di slllficiellte tranquillita economic a alla 
nobilissima categoria dei proprietari coltivatori, aIle cui sorti si legano po
derosi interessi economici e politici, di fOlldamentale importanza per lit vita 
generale del Paese, specialmente per Ie regioni di montagna settentrionali, 
poste a severa, rigile guardia. degli inviolabili contini della Patria! 
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Come favorire il miglioramento delle attuali condizioni 
della piccola proprietA coltivatrice. 

Le vie da seguire pel' sollevare Ie attuali condizioni della piccola pro· 
prieta, intimamente tra lora coordinate e convergenti ilirettamente allo 
scopo, possono venire distinte in tre gruppi principali, e cioe: 

1) SVil!lPPO di iniziative atte a sollevare il li\-ello morale-intellettuale 
<lei piccoli proprietal'i coitivatori, al fine di renderli non solo meglio con· 
sa.peyoli della tecnica per la coltivazione dei rispetivi fondi, rna di poter par
tecipare con maggiore comprensione agli sviluppi dell'organizzazione coope· 
rativa e sindacale secondo direttive menu campanilistiche e personali, net· 
tamente basate sulle necessitit llella moderna economia. 

Inoltre sviluppare una preparazione spirituale, atta a far meglio com
prendere la necessita 'tli conser-yare una base minima quanta si vuole, rna 
organica e perfettamente organizzata all'azienda, e,-itandosi i malanni degli 
sparcellamenti uistruttori dei nuclei aziendali organizzati, e favorendo in· 
vece Ia rieomposizione <lei fondi, approfittando degli eventuali mezzi che sa
ranno messi a dispo!;izione secondo, quanto sara detto in appresso. 

2) Alleggerimento degli oneri gravanti il bilancio economico della pic· 
cola proprieta coltivatrice. 

3) Sviluppo di iniziative atte ad incrementare Ie entrate del predetto, 
bilancio economico. 

1) La prima proposta e naturuhnentc intuitiva, ma puo essere conside
rata pleonastica, per quello ("he giu si fa, e di scarso valore contingente 
dato che i suoi risultati non potrebbero realizzarsi ("he a ben lunga scadenza. 
Ad eyitare percio eecessid pessimismi in proposito diremo, come a nostro 
avviso,. per tale yia si possano raggiungere ben rapidi, poderosi risultati, 
purche, ben s'intende, si seguano criteri di coordinamento totalitario. 

n problema ci sembra infatti risolvibile attraverso )0 sviluppo nell'am
bito degli attuali organismi sindacali gia esistenti di una ben salda organiz
zazione (1), abbracciante la totalita dei piccoli proprietari coltivatori. Ad 
('ssa, ehe donebbe disporre di opportune diramazioni fino ai pin piccoli cen
tri periferici, dovrebbero far capo tutte Ie iniziath·e nel campo morale ed 
istrutth·o, come pure quelle di earattere economico sopra acceimate e cue 
saranno successivamente illustrate. 

(1) Come e noto, sE>condo il recente ordiuamento della Confederazione N azionale 
Fascista degJi Agricoltori, sono state c.reate quattro Federazioni :Nazi~nali, tra cui Ia 
Federazione PropriE>tari €I affituari coltivatori diretti. E questa" secondo il nostro parere. 
che dovrebbe provvE>dere alla proposta organizzazione totalitaria. 
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La portata pratica di una simile organizzazione eben evidente per i se. 
guenti moth'i: 

a) Azione affiuata au una istituzione gia eSistente, e che non richie. 
uel'ebbe pel'cio grande aggl'avio di spesa. Anzi in alcuni cusi la spesa, come 
\'edremo, potrebbe l'bmltare alleggerita. . 

b} Concentl'amento delle attiYita e de:' mezzi in un unico ol'ganisIllo, 
capace di agire in profondita, con criterl unitari, volti al realizzo diretto di 
sicure e lontane finalita .. 

c) Sviluppo di un programma 3,rmonico di prepar;lZione morale, tec· 
nica eu economica dei piccoli proprietari., intonato aIle reali necessita di 
ogni zona, e collegato con una completa assistenza nel campo finanziario. 

L'organizzazione ill sostanza dovrebbe provvedere a tutte quelle defi· 
cienze che purtroppo accompagnano ovunque las piccola propl'ieta. Essere la 
guida, e la vigile assistente, tenendo la massa salliamente unita int~rn~ al 
concreto programma ill elevazione morale ed economic:!. 

Su questa base allora l'istruzione agl'aria p. es. non sarebbe piu un pro· 
blema a se, slegato, affidato ai pill volonterosi frequent anti i corsi delle Cat· 
tedre ill Agricoltura, ma diventerebbe invece parte di un programma orgas· 
nico di preparaz!one tecnica dei capi famiglia, predisposto dall'organizza· 
zione, e come tale rigidamente sOl'vegliato e reso obbligatorio per i doveri. 
stessi imposti dall' Associazione. 

Lo stesso dicasi 11er 10 sviluppo delle attivita cooperative, aIle quali i 
piccoli proprietari dovl'ebbero affiuire in massa, seguendo Ie precise, illrettive 
Iacenti parte del l'icordato programma base della stessa orgallizzazione. La 
cooperazione non sal'eblJe pift cosl il frutto della volonta lii alcuni, ma la 
concreta realizzazione di una parte del programma di rinascita economica, 
accettata da tutti, con la totale loro partecipazione e quindi con la possibi· 
lita. della creazione di ol'ganismi solidi, veramente capaci di esplicare una 
perfetta funzione tecnica eli economica. 

La stessa organizzazione ancora potrebbe avere la forza di compiere 
queUa vasta azione persuasiva e assistenziale Del campo della cOllservazione 
delle proprieta famigliari pl'ovviste di sufficiente organizzazione aziendale, 
sin evitando 10 sparcellamento eccessivo, disorganico, distl'uttore dell'effi" 
cienza tecnica deU'ordinamimto produttivo, come agevolaudo l'opera rico· 
stitutiva, che e spesso del resto ardentemente desiderata daUe stesse popo· 
lazioni. 

Concludendo dunque su questo punto ci sembra opportuno che da parte 
della Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori nell'ambito della 
Federazione fra Proprietari e Affittuari coltivatori diretti sia provveduto 
all'organizzazione dei piccoli proprietal'i coltivatori coi criteri sopraesposti 
It cal'attere totalitario, assumendo la direzione del moyimento di rinascita 
secondo un preciso programma n base spirituale" economica, tecnica e fina:n-
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ziaria, particolarmente adattato aIle caratteristiche fondamentali di ogni 
zona del Paese. 

2) II problema dell'alleggerimento degli oneri e oggi oVlmque all'ordine 
del giorno perche sotto la stretta della crisi, ovunque si tende a cercare neHe 
economie l'assestalllento dei bilanci. Come abbiamo gill ricordato, negli ul
timi anlli molti passi SOJlO stati compiuti per l'alleggerimento degli oneri 
anehe pel; virtii dei generosi provvedilllenti del Governo, con i contributi 
straordinari a favore dei Consorzi di llonilica, con la politica tinanziaria 
della diminuzione dei tassi, con la piii rigorosa vigilanza dei bilanci Comunali 
e Provintiali, che in molti luoghi risentono ancora Ie conseguenze della po
litIca allegra dell'immediato dopoguerra deUe amministrazioni popola1'i e 
socialiste. Purtroppo, come Jicemmo, ill questo campo non si potranno fare, 
grandi cose, perche l'aUeggerimento degli oneri non deve :Indare a scapito 
di quel miuimo di servizi pubblici, richiesto daUe esigenze del llloderuo vi
vere civile. 

lia tuttavia riteniamo che economie siano ancora possibili in tutti gli 
Enti pubblici, che perllletteranno di alleggerire i pesi attuali, cominciando 
da queUe imposte e talSl'ie che pOl'tano ora ai gravi inconYeJlienti che abbiamo 
prima denunciato. 

In alcune Provillcie come p. es. l'Istl'ia, e nelle vallate alpine pill po
vere, appare anche opportuna la proposta di una forte l'iduzione globale di 
tutte Ie imposte, al tine di limitare gli oneri al minimo, dando decisivo sol
lievo alle popolazioni, per Ie quali ogni tributo in denaro anche lieve, rap
presenta un fortissimo peso I!mlla 101'0 economia, spes so quasi priva ill pro
dotti realizzabili in denaro suI lllercato. 

Pel' quanto poi lIa riferimento al problema den'alleggerimento dei de
biti, l'ideale sarebbe di poter estendere a tutta la piccola proprieta coltiva
trice i proneilimenti delle l'icordate Leggi a favore delle Provincie di Pola 
e Treviso,. e special mente di quella ill Pola, onde facilitare il consolidamento 
generale delle passivita, ai tassi relativumente miti uell'attuale situazione 
finanziaria, alleggeriti degli eventuali contributi statali. 

Un lllutuO 4 % pel' esempio ammortizzabile in 25 anni col contributo sta
tale del 3,50 % scalare (pari al 2,26 costante), pesa con un onere annuo per 
interessi e ammortumento di poco superiore al 4,50 % annno. 

Nel caso poi che i contributi fossel'o concessi ill forma scontabile. Ia 
lUassa debitol'ia potl'ebbe essel'e l'idofta eli circa il 33 %. II debito residuo 
sarebbe pill onel'oso, ma essen do ridotto del tel'zo, potl'ebbe essere pill. faeil
mente consolidato, eliminandosi Ie pericololSe passh'ita chi1'ogl'afarie a bre
vissima scadenzu. 

Senza dubbio COIl proyvedimeuti di tal geuere molta piccola pl'op1'ietii, 
anche delle zone piii povere potl'ebbe essere salvata, ed alcune di quelle gia 
cad ute, potl'ebbel'o eSSl'l'e l'icupel'ate dai vecchi piccoli propl'ietari, ove si con-
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sentilSlSe l'applicazione e~tro eerti limiti dei contributi anche a 101'0 favore. 
C'~ da dubitare perc> che 1e condizioni attuali del Bilancio dello Stato con
sentano provvedimenti di tale natura, per i quali per Ie sole Venezie occor
rereblJe una cifra <Ii stanziamento annuo di almeno 30 milioni per 25 anni. 
Limitando pero i provvedimenti aIle sole zone pin povere, si potrebbero ot
tenere profondi effetti, anche con cifre assai pill modeste. 

3) lIa Ie iniziative di maggiore importanza pratica per il llecisivo ef
fetto che possono avere, e per Ie quali sussistono ben notevoli probabilita di 
successo, son quelle atte ad incrementare Ie entrate delbilimcio e~onomico 
aziendale-familiare dei piccoli proprietari coltivatori, e che cosi si pos!o;ono 
distinguere : 

a) Incremento della produzione attraverso 10 sviluppo della tecnica 
aziendaIe, con la pill intensa applicazione dei mezzi tecnici alIe colture agra
l'ie, ed aIle industrie di trasformazione interna dei prodotti. 

b) Sfruttamento delle risorse economic he potenziali ancora esistenti 
in molte zone (1). 

c) Valorizzazione dei prodotti agricoli attraverso adeguata attrezza
tura in4ustl'iale e commel'ciale. 

d) Sviluppo dell'emigrazione interna, in attesa della ripre:S<l di quella 
verso Paesi esteri. 

Esaminiamo particolarmente queste quuttro fonU integrative dell'cco
nomia della piccola proprietit coltivatrice: 

a) Benza alcun dubbio la tecnica consente ancora ben vaste possibilita 
aIle piccole aziende rurali. Pel' l'evoluzione profonda compiutasi nell'agri
coltura italiana dopo l'unificazione del Regno, e specialmente dopo 10 svi
luppo della politica rurale del Regime, cnormi progressi sonG stati compiuti 
nel campo tecnico da parte della piccola proprieta coltivatrice. In molti set
tori pero il progl'esso e stato lentissimo, mentre e possibile invece compiere 
ora passi rapic1issimi. 

I due campi d'azione principali ove si possono realizzare ancora vasti 
progressi, sono nello sviluppo della tecnica colturale, e nel miglioramento 
del patrimonio zootecnico. 

La tecnica colturale nelle piccolE' aziende e ancor molto trascurata, an
che per la deficienza dei mezzi tecnici da esse posseduti. Le maggiori possi
bilita della moderna tecnica sono date principalmente dall'uso delle sementi· 
selezionate, dalla pin intensa applicazione dei concimi chimici, e dalle lavo
razioni del teI'reno piu accurate, a mezzo soprattutto della motoaratura. 

Quest'ultima con i pill l'ecenti tipi di trattrici, pub penetrare larga
mente anche nelle zone !lella piccola pl'oprieta coltivatriCe, con quella forma 

(I) Opere di grande e piccola bonifica. 
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impt-esat-ia, che si va. molto diffondendo in tutto il Yeneto, la quale non dao 
alcuna preoccupazione al piccolo proprietario per 130 spesa di acquisto, total- . 
mente sopportata dal meccanico imprenditore, che provvede a tutto, pel' il 
semplice pagamento di un determinato canone per ettaro disuperticie la
vorata. 

Forma veramente ott~ma, che permettel'a nel prossimo avvenire di rivo-. 
luzionare molta· parte delle picco~e proprieta coltivatrici, Ie quali fino. ad 
ora, erano vincolate nei lorD sviluppi teenici al problema delle la\-orazioni 
del terreno, che dovevano compiere mantenendo una dotazione di bovini da 
la.-oro di scarso reddito, e che dovevano spesso sacrificare, non potendo sem
pI'e procurarsi una scorta di bovini adeguata alle necessita. La motoaratura 
impresaria scioglie ora ogni vincolo alla piccola proprieta, la quale, salvo 
alcune difficolta nella disposizione e ampiezza degli appezzamenti da lavo
rare, viene messa al livello delle aziende meglio attrezzate, potendo cioe con
tare su mezzi di lavorazione della terra ugualmente perfetti. 

Per quanto riguarda l'uso delle sementi selezionate e dei concimi .chi
miei Ie attuali limitazioni sono prineipalmente imposte non solo dalla an
cora incompleta conoscenza della tecnicll, ma soprattutto dalla deficienza del 
denaro liquido delle piccole aziende, e dalla difficolta di procUl'arlo col cre
dito. 

L'appoggio dell'organizzazione cui abbiamo precedentemente accennato, 
di certo potrebbe molto faeilitare il superamento delle difficolta, special
mente se l'organizzazione sara completata, come vedremo, da adeguati or
gani cooperativi, collegati con gli Istituti di Credito Agrario. 

Il secondo campo d'azione relativo al miglioramento del patrimonio 
zootecnico e della sua industria, e senza dubbio il pift importante in quanto 
attraverso 130 sua trasformazione e possibile portare un deeisivo poderoso in
cremento ana produzione Iorda delle piccole aziende, Ie quali come si e vi
sto altrove detengono la grande maggioranza del patrimonio zootecnico delle 
Venezie. 

Infatti, ad eccezione di una parte del Friuli e di alcune zone del Pado
vano, del Vieentino edell' Alto Adige, ove si sono fatti nell'ultimo trenten
nio grandi progressi, nella· maggior parte del territorio Ia produzione zoo
tecnica riferita ai capi bovini esistenti e aneora assai scarsa, e sta a deno
tare una deticienza di qualita e dei metodi di utilizzazione delle. risorse 
foraggere. Cic) e chiltramente dimostrabile ove si pensi che la produzione 
della Razza Bruna a prevalente attitudine per il latte, la cui zona di aIle
vamento comprende buona parte del territorio montano e queilo delle zone. 
irrigue oscilla appena intorno ai 2.000 litri annui per vacca, mentre po
trebbe raggiungere i 3.000 litri, e che quella delle due> Hazze Grigia di Val 
d' Adige e Grigia Bellunese non arriva ai 1.500 litI'i annui, nel mentre po
trebbe avvicinarsi ai 2.500. La produzione attuale cioe potrebbe col solo 
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~forzo della sempliee appliellzione tecnica, aurnentare di circa il 50 % (D. 
portando cos1 un decisivo e potentissirno aiuto econornico a tutte Ie zone 
uella piccola proprieta coltivatl'iee! 

Non solo, rna. all'incremento della produzione unitaria si accompagne
reb be l'enorme contemporanea valorizzazione del patrimonio zooteenieo per 
la qualita, sicche Ie stesse zone potI'ebbero diventare centri di rifornimento 
del bestiame selezionato agli altri territOli italiani con incalcolabili benetici 
.. conomici, senza con tare '1uelli di indole tecnica per l'intero paese. 

II problema e perfettamellte risohibile attraverso una effieace organiz
zilzione zootecnica, ehe gia nelle sue linee generali e stata, come abbiamo 
descritto, opportunamente predisposta dal Ministero dell' Agricoltura e <lalle 
Cattedre ambulanti di agricoltura, rna che andrebbe ora enormemente allal"
gata, fino a raggiungere la grande massa delle piccole proprieta coltiva
trici, superando con ogni energia gli ostacoli chI' si frappongono sia di or
dine psicologico relativi all'applicazione dei nuovi metodi zootecnici, che 
Iii carattere materiale per i mezzi finanziari occorrenti. 

Organizzazione che naturalmente non potrebbe esser altro ehe parte in
tegrante di quella. stessa pitl vasta che abbiamo precedentemente invocato 
a tutela e propulsione della piccola proprieta coltivatrice. Risoluzione rela
tivamente facile anche senza eccessivi sforzi finanziari, e che potrebbe essere 
realizzata nel corso di un quinquennio, con qualche maggiore contribu"to 
di queUi attualmente erogati, e da una piii efficace assistenza del credito 
agrario. 

b) La seconda fonte e pure di fondamentaIissima importanza. Le ri
sorse economiche potenziali sono ancora notevolissime in tutti i territol"i 
a piccola pro prieta colth"atrice, e se convenientemente sfruttate potrebbeJ"o 
pOl'ture un eflicacissimo contributo alla risoluzione del problema ehe ci 
i'lteressa. 

Innanzi tutto nella. migliore utilizzazione dei beni comunali, i qua Ii 
specialmente nelle zone montane, rappresentano un complemento importan
tissimo e indispensabile della piccola proprieta coltivatrice. E' positivo che 
tali beni possono enormemente aumentare la 101'0 produzione, attraverso 
opportune opere di miglioramento fondiario, e con uno sfruttamento ade
guato a giuste" direttive tecniche. 

Sull'altopiano di Asiago, e nel Bellunese alcuni esperimenti di trasfor
mazione di pascoli in prati sfalciabili hanno dato risultati veramente straOl'
dinari, e'tali d& aprire l'orizzonte a ben vaste possibilita per tutti i pascoli 
COlriunali, come pure del resto per queIli di proprieta privata, ehe potrelJ
bero alIa stessa maniera essere enormemente valorizzati. 

(1) In Carnia, a seguito dell'introduzione della razza bruna. Ia produzi~ne, del Iatte 
nel corso di un ventennio ha 8ubito aurnenti ~he v~nno .dal 2~ %. nelle zone dl pn) recente 
introduzione, fino al 72 % per Ie zone ove 81 e pnrna mcornmClato. 
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OeCOl'l'e pel'SeVerUl'e quinoi e con maggiore intensita negli sforzi.che 
(Ira gia compiono la l\lilizia Forestale, il Segretariato Naziollule perla 
llontagna, i Comuni ed altI'i Enti interessati, valendosi anche dei contri
lmti del Ministero dell' Agricoltura pl'oc:edendo con pi:mi vasti, concreti. 
relativi ad ogni territorio, secondo Ie relative possibilitit. e Ie esigenze del
l'ordinamento produttivo .. 

~<\l problema della valorizzazione dei beni comunali 8i collega qnel.lo 
della regolazione degli usi civici, che va aeeelerato specialmente nei terri
tori della Venezia Giulia, ove vaste supertici pOlssono venire ottimamente 
trltsformate, ell affidate ad integrazione delle risorse della piccola proprieta. 

• Come pure andranno definitivamente regoluti i rapporti tra il bosco ed 
il 1>aseolo, ussicurando, per esempio, sufficienti supertici paseolive nelle zone 
inferiori della montagna, nelle vicin:lllze dei luoghi abitati, per com~entire 
l'indispensabile pascolo prima della montica1.ione, ginstamente reclamato 
dalle popolazioni di molte vallate alpine. 

I Comuni dovrebbel'o prendel'e ben a CHore questi problemi fondamentali 
tliventando essi i propulsori delle attivitit. miglioratrici, e i regolatori <jeI
l'esercizio tecnico ed economico dei rispettivi beni, adattandoli aIle neces~ib)' 
(li rinascita delle piccole proprieta coltivatrici. 

In secondo luogo un campo seonfinato IIi azione rimane ancora aperto 
per Ie opere di bonitica, ma soprattutto di irrigazione, che possono pOl·tare 
un grandissimo contributo alla trasformazione radicalissimu di ben vasti 
territori, specialmente dell'alta pianura dai siccitosi rna terassi ghiaiosi. (we 
la piccola proprieta langue perche la produzione e searsissima e difettano 
ora gl'avemente quelle aItre risorse extra rurali (emigrazione~ indu
strie, ece.), che una volta cornpletavano efficacemente il bilancio economico 
lIei coltivatori. 

I grandi Consorzi: Veronesi di destra e sinistra Adige, Bocche lli 80-
rio; Brenta Avisio; Sinistra Piave; Cellina-Meduna; Ledl'a-Tagliamento e 
Dassa Friulana, ove potessero integralmente risolvere i poderosi problemi 
da essi studiati ormai in concreti pi ani economici e finanziari, procedendo 
con quei criteri di prudenza cui abbiamo prima accennato, pOl'tel'l'bbero 
l'integrale trasformazione delle zone pin povere del Veneto per un complesso 
di circa ettari 300.000, avviando ad un sicuro grandissimo avvenire Ie. pa
recchie decine di migliaia delle piccole proprieta incillse nei 101'0 compreu
.80ri. Poderoso e senza dubbio il problema finanziario che si pno calcolare 
intorno ai 500 ni-Hioni di lire, rna. qua Ie meraviglioso risultato' potrebbe 
del'ivure nel campo economico, demografico e social<>, con la l'inascita di 
('osi vasti terl'itol'i, e col rafforzamento economico di una massa di piccoli 
proprietari coltivatori, la quale nei predetti tel'ritori ha incommensul'abile 
vulore non solo ai fini demografico-sociali, ma a quelli politici, co~tituendo 
essi il primo formidabile baluardo <Ii dif(>sa della latinita. contro qualsiasl 
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attacco diretto od indiretto che lIm-esse ancora prodursi dalle popolazioni 
d'oltre contine. 

Conosciamo perfettamente quanto duro sia 10 scoglio da superare in 
questi .momenti di ben gravi ditJicolta pel' il bilancio olello Stato, che da 
molte parti si reclama anzi di alleggerire. 

E' certo pero che se il programma potesse attuarsi e subito, lJUona parte 
delle dilficolta iu cui versa la piccola proprieta coltivatrice potrebbero supe
rarsi, Ilia per il collocamento che nei la\'ori troverebbe la mano d'opera oggi 
e8uberante ai bisogni della piccola pro prieta per il ristagno emigratorio, e 
che ricaverebbe un ben efficace complemento nelle depresse economie fami
liari, come per la preparazione di un nuovo ordinamento produttivo capace 
di sopperire ai bisogni futuri di parecchie generazioni. 

Contidiamo percio cile dati i poderosi interessi di ordine economico e 
politico che si ricollegano a questi territori, il Governo Fascista che ha 
atfrontato ben altri problemi di bonitica e trasformazione foudiaria, sapra 
iluperare Ie dilficolta ricordate, avviando verso la sua detinitiva risoluzione 
anche tale problema, che e senza dubbio il pili importante dell'economia. 
agraria delle Venezie! 

Intine risorse economiche da sfruttare sono ancora in tutti territori 
l oicordati : 

10 sviluppo dell'industria turistica, specialmente nelle zone di mon
tagna, la cui importanza viene ora enormemente accresciuta dal carattere 

, tli continuita che va acquistando con 10 sviluppo degli sport invernali, e di 
molte attivita escursionistiche durante quasi tutti i periodi dell'anno; 

10 sviluppo di industrie di trasformazione dei prodotti forestali, ehe 
pure potrebbero occupare largamente molta mana d'opera rUloale, rimpiaz
zando la notevole perdita dovuta alIa diminuzione di attivita verificatasi 
a seguito della sostituzione dei vecchi sistemi di trasporto (carreggi, fluita
zione, ecco) cile pure occupavano molta mana d'opera, con ,gli autocarri; 

la ripresa di molte altre industrie manifatturiere, cile gia nel passato 
in tali territori hanno avuto uno stato di notevole floridezza, e che del resto 
ivi troveranno anche in avvenire condizioni assai favorevoli, per la possibi
Iita di utilizzare molta mana d'opera, a basso costo, provenendo essa preva
lentemente da donne e ragazzi delle famiglie di piccoli proprietari, per Ie 
quali il salario anche modesto rappresentava un cespite molto importante 
di complemento economico per la saldatura di que I bilancio aziendale fami

!iare" cui abbiamo pili volte accennato; 

l'uiteriore Ilviluppo dell'artigianato, che gia in molte zone costituisce 
una ben importante attivita economica integra trice per molte piccole pro
prieta coltivatrici. L'azione che in questo campo ha condotto l'Istituto Ve-
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neto per Ie piccole industrie e vera mente benemel'ita, e andrebhe ancor piu 
efficacemente potenziata, associandola ana vasta azione di rinascita della 
piccola pl'oprieta cui qui ci l'iferiamo. 

c) La valorizzazione dei pl'odotti agl'icoli puo essere pure un altro 
importantissimo elemento di rinascita economica della piccola proprieta 
coltivatrice. Ahbiamo gia 'descritto Ie difficolt:), in cui si dibattono i pro
prietari coltivatori pel' valorizzare i 101'0 pl'odotti, e in quale stato di crisi 
si troyino buona parte delle cooperative all'uopo costituite. Come pure ab
biaolO messo in l'ilievo quanto reddito mda disperso attravel'SO l'attule di, 
fcttosa struttura tecnica ed economica. 

E' assolutamente urgente e indispensabile andare verso una nuova Ol'ga
nizzazione, la quale non potl'ebbe naturalmente essere che una potente orga
nizzazione cooperativa, attrezzata secondo Ie pill moderne esigenze della 
industria e del commercio.Cantine sociali, latterie sociali, essiccatoi hoz
zoli, ammassi di grano e di altri prodotti, tutto andrebbe l'iordinato con i 
cl'iteri sopl'ailldicati, preparando condizioni del tutto nuove, chI' eliminando 
Ie attuali ben gravi dispel'sioni di prodotti e l'etlditi, dovrebhel'o assicurare 
con una lavol'llzione l'azionale, ed uno smercio ottimamente indirizzato, ben 
piu ampi margini di reddito alla piccola proprieta. 

Naturalmente tale organizzazione cooperativa dovrebbe essere associata, 
o formare parte integrante di quella relativa all'acquisto e distribuzione 
delle merci utili all'agricoltura (concimi, sementi, anticrittogamici, man
gimi, ecc.) e strettamente collegata con gli Istituti di Credito Agrario, con 
Ie forme che abbiamo lungamente descritto a proposito dei Consorzi 
Agrari (1). 

Cosi nel mentre attraverso il credito agl'ario si provvederebbe ai bisogni 
maggiormente importanti per 10 sviluppo tecnico-produttivo delle aziende 
rurali e per l'incremento degli organismi cooperativi, la valorizzazione d('i 
pl'odotti consentirebbe il completo ricupero del cl'edito da parte degli Isti
tuti finanziari, dopo a,'er opportunamente provveduto ad integral'e nel modo 
piu efficace i redditi della piccola proprieta coltivatrice. 

II cicIo l·isulterebbe quindi completo, con vel'amente enormi vantaggi, 
assicurando 10 sviluppo di quel programma integrale di rinascita della 
piccola propriet:)', che ahbiamo posta a base delle presenti considel'azioni. 
A scopo pUl'amente climo:strativo nbhiumo pI'epnrato 10 schem3 seguente: 

(1) VeJasi pag, 55 e seguenti. 
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d) Intine va accennato anche 9-1 l)l'oblema dell'emigrazione. Abbiamo 
gill, ampiamente detto come essa abbia costituito un cespite ben notevole di 
complemento .economico della piccola proprieta coltivatrice, e gli effetti ben 
gravi prodotti dal suo ristagno per la crisi mondiale. Purtroppo in questo 
campo per ora non esistono rimedi efficacl! In attesa percio l'emigrazione 
interna, con l'importante impulso datogli ora dal Governo Fascista, do
vrebbe pure costituire un elemen~o efficacissimo per venire incontro aIle 
illustrate d~re necessita. 

L'emigrazione interna che gill, tanto opportunamente provvede ai bi
sogni delle masse bracciantili, potra pure diventare uno strumento di primo 
ordine pel' sollevare Ie condizioni delle zone, che dall'emigrazione all'Estero 
ricavavano una parte dei cespiti perla sussistenza delle famiglie dei pro
prietari coltivatori. 

La fervorosita con cui e condotta l'azione da parte dell'attuaie Com
missul'iato per l'Emigrazione intern a, messo Botto la diretta vigilunza del 
Duce, ci dispensa dal fare qualsiasi raccomandazione in proposito, limitan
doci solo' a ricord;l.l'ne la sua importanza ai tini del presente lavoro! 

A conclusione in fine delle proposte provvidenze per sollevare Ie attuali 
condizioni della piccola proprieta coltivatrice, ritorniamo lluovamente a ri-



- 134-

petere la profonda persuasione che esse potl'anno vera mente trovare la 101'0 

concreta realizzazione, se lJasute su oun programma totalitario affidato ad 
una solida e totalitaria organizzazione dei piccoli proprietari coltivatori, 
in seno alla esistente Feuerazione, inquadrata dalla Confederazione Na
zion ale Fascista degli Agoricoltori ed opportunamente assistita ualla vigile 
opera del Governo Nazio,nale! Bisogna definitivamente lasciar cad ere Ie 
sperdute, isolate iniziative, concentrando mezzi e volonta in un unico fascio, 
indirizzandole • con metodo preciso, e animanuole dalla, feue ardente della 
buona causa dei milioni di benemeriti forti lavoratori della terra, verso la 
sicuramente ruggiungibile meta, che dar a ad essi la tranquillita economica, 
rendendo selllpre pin vivo il 101'0 gia fortissimo senso di umore alIa terra 
e alia l'atria! 

Sviluppo della nuova piccola pro prieta, 
con particolare riguardo aIle zone di trasformazione fondiaria. 

11 granue interessamento che la piccola proprieta trova ill questa pe
riouo in tutto il Paese, ci spinge ad esaminare la possibilita di ulteriol"i 
s"iluppi della stessa, e dei mezzi per agevolarne la formaziolle. 

Senza alcun dubbio, come si e gia visto, la piccola proprieta special
mente se costituita avvedutamente cou una base di organizzazione aziendale, 
e llleglio ~lllcora se autonollla, risponde in pieno alle migliori finalita di 
ordine economico e demografico, in quanto consente un assorbimento di po
polazione rurale fisso massimo per uni~), di superfice, e da come risultato 
un ntiore della produzione lorda notevole, unche nelle pit) difficili conui
zioni, e generalmente superiore a quello di altre aziende medie e grandi con
dotte It mezzadria, compartecipazione e col bracciantato. 

Molto spesso essa difetta nella tecnica colturale, rna in realtu il pro
dotto loruo totule risulta nella grande genera lit a dei casi assai eleva to, e 
anzi superiore a quello delle medie e grandi aziende, tenuto conto di molte 
prouuzioni secondarie. specialmente nelle attivita zootecni.cbe (1). 

Perch) anche a parte Ie formidabili ragioni di ordine morale e politico, 
cbe militano a favore della piccola proprieta coltivatrice, bisogna l;icono
scere cb'essa e quanta lllai risponuente agH effetti della produzione lorda, 
che in un Paese demograticamente importante come e il nostro, acquista 
importantissimo, decisivo \'alore. Le direttive percio intonate ad accrescere 
In piccola proprieta coltivatrire, corrispondono senza alcun dubbio agli inte
ressi supel'iori del Puese. 

Natnralmente con cio non vogliamo dire che si debba spingere l'azione 
cosi a fondo, da distruggel'e ogni altra forma di pro prieta .terriera, e soprat-

(I) V t'da;;i 10 studio citato dt'l Dott. Squadroni. 
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tu tto che si debba costituire la piccola proprieta in forma quasi i'mpron'isa 
per ,-irtl) di Leggi speciali, superando ogni concetto di or dine tecnico e~ 
economico. 

La media e la grande proprieta, come del resto anche la piccola pro
pl'iet,) borghese, hanno ed avranno anche ·nelI'avvenire importantissime fUll
ZiOlli da compiere per cui riteniamo che sarebbe ben grave errore la 101'0 

totale scomparsa.· Non possiamo infatti dimenticare l'enorme contributo nei 
miglioramenti fondiari e nel progresso tecnico, portato daUe ricordate pro
pl'ieta, e quello che ancora esse possono dare nelI'interesse generale degli 
sviluppi agrari, e in queUo particolare della stessa piccola proprieta, che 
molto spes so dalle proprieta, borghesi sapientemente attrezzate e condotte, 
trae immenso beneficio di luce tecnica cd anche ausilio di mezzi per progre
dire. D'altra parte eben noto come il fattore importantissimo per il pro
gresso agral'io mOdel'llO, sia. l'appresentato dal capitale, ehe ogni buon tec
nico vorrebbe veuere amuil'e in qlmntita ana terra, ai fini del migliol'Umento 
fondiario, degIi sv~luppi uella tecllica coltui'ale e delle industIie trasfor
filatrici dei pl'oootti del sHolo. 

Pel'cio, specialmente in questa momento di rinascita rurale del Paese 
e di. ueficiellza nell'applicazione dei mezzi tecnici di molte aziende agricole, 
Ill. conservazione delle grnndi c medie pro prieta e deUe piccole proprieta 
borghesi, ha la sua giustificazione, ed anche qualche ulteriore allargamento 
I-'otrll. servire per Iluel riassetto della situazione dehitoria, il cui peso grava 
enormemente con conseguenze dannose su tutta la pl'oprieta terriera. 

E' perb da ritenere che il p1'ocesso dell'ulteriore fOl'mazione della pic
cola propl'ieta sia inelllttabile, in quanta in molti casi la grande e la media 
propl'ieta hanno compiuto la 101'0 fondamentale funzione, raggill11genuo ordi
namenti pl'oduttivi con elevatissimo grado di densita demografica, la Quale 
ove manchi la possibilita ai uItcriori progressi tecnici, finisce per premere 
in modo tale da rend ere oltremodo difficile la posizione economica della 
pl'oprietA, cIte au un certo momel!-to si sfalda, facilitando cOl'll Ia conquista 
aa parte dei coltivatori. 

lnfatti, come eben noto, i "ari sistemi agrari nella naturale evoluzione 
ualla grande azie.nda a conduzione unita, all'azienda. appoderata a condn
zione mezzaarile, e da questa procedelluosi negli appoderamenti che accom
pagnano l'intensificazione colturale, aU'affitto prima impresalio poi del col
tivutore diretto, si vanno continuamente addensando di.popolazione, la quale 
lIna volta raggiunto un periodo di staticita nell'anaamento produttivo, senz:! 
pl'ofonue possibilifa di uIteriori progressi, finisce per pesare sl da far assor
bire daUe famiglie viventi Bulla teri'a per evidenti ed impellenti necessitit, 
buona parte dei redditi. Allora la proprieta entra in crisi. 8i regge ancora 
con affitti relativamente alti, spesso anche sproporzionati, in quanto il pic
colo aillttuario coltivatore si adatta ancIte aIle pit) clure concliziolli per prov

l"cdere aIle sue impellenti necessit.\. 
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Ma poi cominciano Ie inauempiellze, il l'euuito uel proprietario uilld
nuisce, nel mentre aumentano Ie richieste ui acquisto della terra, da parte 
uei contadini, che premono pel' uscire definitivamente dalle 101'0 difficoltiL, 
il che fa saIire il prezzo della terra, pel' cui il proprietario preferisce la ven
dita aIle buone condizioni offerte dal mercato, anziche correre nuove alee 
nei reduiti e di rimanere ~n uno statu litigiosocon i propri fittavoli. 

Ora. uno sguardo obbiettivo e sereno alIa presente situazione genera Ie 
delle grandi e medie aziende terriere, appouerate intensamente, e affittate, 
ci dice chiaramente come siano molti i casi in cui 10 stato ora l'icordato che 
chtameremQ di sfaldamcnto a favore della piccola pro prieta , dona. verifi
carsi. 

E non sara certo un gran male, perc he in l'ealta in molti di questi casi 
il proprietario e relativamente assente ualla terra, considerandola pill che 
altro oggetto di comodo, tranquillo impiego Ilei propri capitali, anziche come 
e invece in altre zone, e specialmente in quelle mezzadrili e a conduzione 
diretta, strumento di azione per il conseguimento di nuove aruite mete nel 
campo tecnico eu econonnco. 

E' per questi casi precisamente che a nostro pal'ere puo essere utilis
sima un'azione intesa a fal'orire il processo di trilpasso, e ad agevolare 
l'acquisto ed il consolidamento uella lluova piccola )Jroprieta coltivatrice. 
In genere il problema e relativamellte semplice perche trattaDdosi di pro
prieta forte mente appouerate, e concesse in affitto a diretti coltivatori, il 
frazionamento si compie per via naturale passando agli stessi affittuari. 
Ove cOlldizioni relativamente favorevoli conselltano ad essi di .aecumulal'e 
oitre al capitale di scorta, qualche risparmio per pagare una quota parte del 
fondo, essi generalmente possono avventurarsi nella conquista della pro
prieta, ultima e inevitabile fase di un lungo processo di trasformazione fon
(Haria. In tale fase pero si riscolltrano alcuni ben gravi pericoIi, che ci 
semlJl'a opportuno di richiamare, conformemente a quanto fu rilevato nella 
formazione della piccola propl'ieta Del dopoguerra e cioe: 

- Lo sviluppo della speculazione da parte degli intermediari, che come 
gia si e visto, approfittano delle favorevoIi condizioni del mercato, dello 
stato di crisi del proprietario cedente, e della viva attesa dei coltivatori 
aspiranti, per procedere all'acquisto delle proprieta a prezzi relativamente 
discreti, facendoli poi salire a cifre elevatissime, con danno diretto e spes so 
scontato amaramente dai coltivatori. 

- II frazionamento disordinato in quanto l'a.spirazione per la conqnista 
della proprieta e cosl viva, che spesso i contadini a COl·tO· di mezzi, si accon
tentano di una piccola pOl'zione di podere, per cui avviene 10 smelllbramen~o 
di unit;\ organiche, frutto di lunga decennale fatica dei proprietari prece
rlenti, accumulo di incalcolabili sacrifici di lavoro, di tecniea, di mezzi finan
ziul'i. DauDo ben grave ill qnanto in tali casi 10 sparcellamento fillisce per 
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essere rovinoso agli effetti tecnici, per la disorganizzazione di molte piccole 
:lziende, ed anche agli effetti sociali, in quanto Ie piccole proprieta che cosi 
si formano tiniscono per trovarsi in gravi difficolta mancando di una suffi. 
ciente organizzazione aziendale, e di una conveniente ampiezza, tale da sod. 
disfare al detinitivo assetto economico delle rispettive famiglie. In sostanza 
si passa dalla propriet:l. unica divisa in tanti organici ed autonomi pOlled 
aJIittati, in ottima eJIicienza tecnica, ad una serie complessa di piccole pro. 
pl"ieta, di cui moltissime particellari, mala mente organizzate, misere negli 
s\'iluppi tecnici, povere llel risultato economico. Danno ripetiamo ben grave, 
clle converrebbe evitare, attraverso divisioni armoniche, condotte con saggio 
I'riterio tecnico ed economico .. 

- L'indebitamento per il pagamento del residuo, prezzo dei nuovi pic· 
coli proprietari, che crea gravissime difficolta di consolidamento, special. 
mente se, la quota residua del prezzo e sproporzionata coi suoi oneri aIle 
possibilit:l. del bilancio economico aziendale familiare, cui abbiamo gifL ri· 
petutamente accennato. Indebitamento che puo essere reso ancor piii. grave nel 
casu d'intervento degli intel'mediari speculatori, e per causa delle tasse di 
trapasso, che come e noto sono pure assai elevate. 

Ad ovvial'e i gravi inconvenienti ricordati, sembrerebbe assai opportuna 
una fel'vorosa assistenza della ricordata organizzazione dei Fittavoli e Pro· 
prietari coltivatori diretti, onde regolare Ie nuove formazioni, specialmente 
per quanto .rigual'da il frazionamento delle medie e grandi proprieta, evi· 
tundo i danni della speculazione e dell'eccessivo frazionamento. Inoltre, par· 
tendo innanzi tutto dal concetto che l'indebitamento non deve essere ecces· 
sivo, e ch~ cioe in massima occorra il versamento di una quota parte del 
pl'ezzo da parte degli acquirenti adeguato alla necessita, per il pagamento 
del residuo prezzo occol'rerebbe una pur rigorosa assistenza tinanziaria, onde 
consentire la ratizzazione con mutui a lunga scadenza, con oneri per interessi 
e ammortamento relativamente lievi, contenuti cioe entro. i gia l'icordati 
Iimiti di bilancio. Alleggerire l'one~'e dei mutui con l'utilizzazione dei con· 
tributi statali previsti dalle note disposizioni del Creilito Agrario. 

Occorrerebbe inoltre ottenere intine un allpggel'imento nelle spese di tra· 
passo, che malgrado Ie diminuzioni disposte nel l'ecente passato, rimangono 
ancora pesanti, specialmente ove si pensi che il fisco aumenta spesso con Ie 
bue valutazioni la misura base di tassazione, anche indipendentemente L1al 
reale prezzo pagato. Inconveniente quest' ultimo che in realta dovrebbe es· 
sere fatto cessare, anche ai fini della normalizzazione dei contl'atti di com· 
pra· vendita. 

Operando cosi con giusto metodo, appoggiandosi altresi agli ol'ganismi 
cooperativi che' abbiamo altrovl' indicato, non vi e dubbio cbe una vasta 
azione potrebbe compiel'si in futuro, specialmente se ci sara come e nella 
nost!'a fede una prossima ripresa economica, che pel'mettera ai coltivatori 
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della terra cor rispal'mi di cos!ituirsi quellu prima base finanziaria, che 
appare assolutamente indispensabile per raggiungere senza sproporzionato 
sforzo il pieno successo. 

Gn campo molto vasto di azione, e che ora si affaccia all'orizzonte, e 
quello della formazione di nuove piccole pl'oprieta coltivatrici nelle zone in 
corso di tras/ornw,z-ione tondiaria, come ultima ideale finalib\ da raggiun
gere nel compimento integra Ie della bonifica. 11 problema e di grande attua
lila emerita particolare esame soprattutto avnto riguardo aIle gl'avi diffi
colta che devono essere superate in tal casu per il raggiungimento del fine 
pl\DpostO. 

, ~embra intanto opportuno premettere, cOl!1e tli massima, la piccola pro
prieta coltivatrice debba essere considerata fine e non mez;;o per 10 sviluppo 
della trasformazione fondiaria, pur ammettendo ch'essa possa trovare utile 
associazione con Ie attivita operallti nella trasformazione stessa. In altre 
parole non si pliO pen~are a sistemi semplicisti di trasformazione agral'ia, 
attraverso il solo appoderamento e fl'azionamellto eli ,-asti latifolldi in pic
cole propl'ieta c.oltivatrlci, abhandonate :1 se stesse, lasciando cioe alIa' mo
destissima capacita tecnica e finanziaria dei piccoli propi-ietari in fOI"ma
zione i1 poderoso compito uella trasformazione dell'ordinamento produttivo. 
11er quanta il frazionamellto nel primo periotlo tlella honifica in alcuni c<lsi 
di eccezionale fertilita del terreno, 0 della vicinanza a zone molto populate 
o d'interventi di grandi organismi parastatali come l'Opera Nazionale per i 
(Jombattenti, possa anche anunettersi, per la maggioranza dei casi, essa e 
assolutamente da escludere. 

Infatti la bonifica, come ha ben definito iI'Serpieri (1), e una IIlodifi
cazione che portiamo al regime fondiado per renderlo adatto a un nnovo 
ordinamento produttivo. 

Come tale essa richiede nelle sue varie fasi (2) 10 syoigimento eli pode
rose opere statati e di competenza privata, per Ie quali occorrono ingen
tissime immobilizzazioni di capitali. Non solo, rna essa richiede altresi uno 
sviluppo di attivita di ordine tecnico assai delicate, in quanto nella mag
gioranza dei casi, si tratta di rimuovere ostacoli gravissimi nella natura 
<lei terreni da trasfol"mare che ti rendono refrattari 0 quasi aUe normali 
colture agrarie, rendendo queste quanto" mai aleatorie nel lora risultato 
finale. 

E dappoiche i1 successo, come abbiamo altrove dimostrato, risiede prin
cipalmente nella. possibilita di superare tali ostacoli, onde pOl'tare al piu 

(1) ARRIGO SERPIERI - (Sottos{lgr{ltario di Stato p{lr la Bonmea Integrale)_ - L~ 
Legge Bulla Bonifica lntegrale 'Ilel pl'i-mo anno di app/icazione - Prolnsione al Corso del 
Tecnici Agrieoli, t{lnnta a R.oma il giorno 3 febbra.io 1930-VIII. 

(2) VITTORIO R.ONCHI. - Direttive fM'IlOmiche delle traslormazioni londiarie neUe 
Venezie - Atti del II Convegno R{lgionaie Veneto per Ie Bonifiche, pnbblicati a cura del 
Comitato Promo tore . - Vl'nezia. Stab. Grafic,o G. Bellini, 1932-X. 
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Pl'esto la produzione lorda ad un livello relativamente elevato (1), e naturale· 
che sia strettament~ legato non solo alIa rapidita dell'esecuzione delle opere 
fondiarie, rna lJensi dall'intensa applicazione dei mezzi tecnici di conduzione 
agricola sotto una ben organizzata e precisa direttiva. 

Tutto cio non e affatto da piccola impresa 0 da piccola proprieta, rna e 
opera grandiosa, che richiede mezzi poderosi e tecnicismo eccezionale, e che 
non puo esser quindi condotta che da grandi imprese, debita.mente attrezzate. 

Ecco perch!! noi non vediamo lapiccola propl'ieta nelle prime fasi della 
tl'til>formazione fondiarla, fatta eccezione ripetiamo di particolari condizioni 
favOl·evoli (2), 0 del caso in cui la proprieta sia gia. frazionata, ove cioe non 
si possa comunqlle prescindere daUa sua esisteuza. 

Viceversa la piccola proprieta potra costituil'e la balSe del futuro nuovo 
ordinamento da raggiungere con la bonifica, e per tal fine puo benissimo ve
nire ulSsociata specialmelite nelle fasi linuli uella trasfol'mazione aIle attivita 
bonificatrici, I>oprattutto pel' rendere piil rapida e delinitiva la conquista del 
suolo alIa pill intensa coltura agraria. 

In sostanza nello sviluppo della trasformazione fondiaria, noi riteniamo 
che si debba di norma non spingere la formazione della piccola propl'ieta nel 
primo periodo (3) qnando sono in corso Ie prime fasi di sistemazione idran
lico-stradale, di dissodamento,; del primo svilnppo della coltura agral"ia, fino 
cioe al ragginngi.mento dei primi snoi snccessi con la eliminazione delle mag
giori Cause di aleatorieta e con l'assestamento sufficientemente stabilizzato 
del valore della produzione in Iimiti sufficientemente elevati, da garantire un 

.andamento economico tale da coprh·e Ie spese ordinarie di conduzione, e che 
Jasci un margine di compenso per i capitaIi impegnati dalla proprieta e dal
l'impresa agraria conduttrice. 

E' il duro periodo dei pionieri, quando nella terra si vanno immobiliz
zundo capitali ingentissimi per il costo delle opere fondiarie e pel' il co.~to 

(1) Sindaoato Nazionale Fasoista Teonioi agriooli - Cereali e foraggere negli 8vi/;uppi 
della bonifica integrale - Prof. VITTORIO RONCBI. - Relazione al Convegno Agrario 
Na~ionale di Venezia - Aprile XI. - Roma. 

(2) A soanso di equivooi ripetiamo, ohe ne1 oaso nan oomnne in oui per eocezionali 
favorevoli oondizioni di fertilita si raggiungano anohe ne1 primo periodo della trasfor
mazione produzioni assai elevate, e pur possibile anohe l'immediato appoderamento. 
Come pure quando oi Bia l'intervento di un grande Is~itnto di StatoooI?e l'Opera.N!l'zio
nale per i Combattenti, la quale pUO trovare oonveruente a~ohe per gli SOOpl SO~lali ohe 
eBsa prevalentemente persegu.e, di eomp~ere t~tte 1~ oper~ di bonifioa: eo~pre~o 1 appode
ramento, per potervi Bubito Immettere 1 ooltivatorl, realizzando qmndi SUbltO 10 soopo 
80oiale. Se la produzione si oonservera ~~ limiti ~od~sti, si ag~ravera il oo~to indirett~ 
oome si e visto. Ma non avverrano gravl Illoonveruentl, perohe 1 Opera sara III grado nel 
primi anni di Bovvenzionare i ~oltivato~, fin,? a qu~ndo oio~ Bupe~ate 1~ diflie~lta del 
primo periodo, la produzione Sl assestera al livello nmuneratlvo em abbmmo plll volte 
aooennato. 

(3) Consideriamo primo p.eriod09.~ell? ohe va dall'inizio dell!!, trasformaz.ion.e allo 
Bviluppo della coltnra agraria III c·ondlzlOru eompletamente normali con prodnzlOru rela
tivamente elevate. 
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indiretto, che sale tal ora a cifre elevatissime per intel'essi passivi e per Ie 
perdite di gestione, assai gravi ove ci sono ostacoli insiti nella natura del 
terreno (salsedine, torba, ecc.). 

Come si potrebbe pretendere in questo periodo ill affidare cosi dura opera 
alIa piccola proprieta, povera di mezzi tecnici e finanziari, e che deve prov
vedere aIle necessita dei,mezzi di sussistenza familiare 0 peggio ancora a 
coltivatori isolati aspiranti alia conquista della propJ'ieta non aventi a di
sposizione che Ie 101'0 braccia per quanto accompagnate dalla pili indomita 
volonta? 

. Ne e a credere che in questo pel'iodo, Muciando come si Alice ·le tappe 
CO:ij l'esecuzione deile opere fondiarie, si posHa pili facilmente risolvere il 
problema, perche ove nOll si riesca a spingere la coltllra agraria verso uno 
stadio ill normalita, che Sigllifica ripetiamo il raggillngirnento di produzioni 
unitarie relativamenie eleV<lte e costanti, vana sarebbe l'antir:ipazione di 
multe opere fondiarie, speCialmente quelle relath-e all'appoderamento, in 
quanto mancherebbe la produzione sufficiente non solo a compensare i capi
tali impiegati, rna anche al mantenirnento delle stesse famiglie dei colti
vutOl'i. 

Prendiarno per esernpio a considerare l'andarnento economico di una 
mdenda di bonitica in terre impregnate di salsedine. Dai bilanc1 troviamo la 
pl'oduzione IOl'da. seguente (1); 

10 anno di boaifica (produz·on J lorda) 
20 

30 

40 

L. 845,70 per ettaro 
522,18 
473,54 
491,25 

Yalol'i come si vede assai scarsi, dovuti a produzioni unitarie bassissime 
(grano sui 7 q.li per ettaro, granoturco sui 10 q.li per ettaro, foraggere sui 
:!U q.li pel' ettarq), non sufficienti a coprire nemmeno Ie spese generali e 
quelle vh-e ill gestione (arature, concimi, sementi, ecc.), ("he si sono aggirate 
Bulle 500 lire per ettaro oltre ad altrettante spese per la mano d'opera. Un 
deticit quindi annuo di circa 500-600 lire per ettaro, che e andaio ad accre
scere il cos to indiretto della trasformazione fonillaria. 

OrlL C ben chiaro da tutto cio, come in tal caso l'eventuale appodera
mento anticipato e la relativa immissione in bonifica delle relative fainiglie 
di contadini, non solo non avrebbe risolto il problema, ma 10 avrebbe anzi 
aggl'avato sia per il maggiore costo dei fabbricati coi relativi oneri, che per 
la necesllitll. del mantenimento delle famiglie, dato che la produzione non fu 
sulliciente a coprire nemmeno Ie indispensabili spese vive di conduziollC. 

(1) Magistrato aIle Acqne • Boni(tCa 6 VaUicoltura ne;, riguardi. wraulici - igitmici ed 
ecolwmici (l1aQronti economici tra bonifica t'allitoa IJ bOltifica agraria - Relazione a cura 
del Prof. VITTORIO RONCHI). - Venezia 1933-XI. 
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L'apl'oueramento in questi casi ~ un errore, perche aggrava i costi e crea 
condizioni dilficili per la vita delle famiglie dei lavoratori, con conseguenze 
disastrose anche dal punto di vista mOl'ale, in quanto nulla vi e di pift dolo
roso per it lavoratore di non vedere corrisposte Je tante fa.tiche da una buona 
riuscita delle coltivazioni, 

Tutto cio eben noto ai boniticatori, ma va qui chiaramente ripetuto per
eM neUe grandi opere !Ii trasformazione fondiaria, e sempre pericoloso la
sciarsi trascinare dal concetto di ritencre raggiunto 10 scopo procedendosi 
all'appoderamento, prima ancora" ill avere risolto il problema tecnico-eoltu
rale, con Ia fallace illusione ch(· una volta immessa la famiglia dei coltiva
tori, essa riesca col proprio lavoro a lSuperll,re Ie illfficolta tecnico-colturali 
ed economiche, Peggio ancora se si volesse affidare il pod ere iIi ven(lita, con 
una ratizzazione magari del prezzo, allo scopo di formarvi lapiccola pro
prieta coltivatrice. 

Con qual margine infatti potrebbe pagal'e il contadino se la produzione 
nGn e aneora sufficiente a compensare Ie spese di conduzione, e non gli ri
mane una quota sulficiente al mantenimento della famiglia? 

* * w 

Diversa cosu e invece se consitleriamo Ia bonifiea nel secondo periodo 
quando cioe" superate Ie diflicolta ricordate, e raggiunto l'andamento "nor
male delle coltivazioni, con produzioni unitarie stabili relativamente ele
yate, si aprono ben vaste pos8ibilita peri sicuri margini che restano a com
pen so della mano d'opera e dei sacrifici dell'imprenditore proprietario. 

Nella" bonifica sopra citata infatti la situazione comincio a mlltal'e 
lle) 5° e 6° an no passando a una" produzione il cui valore si avvicino aUe 

1.000-1.100 lire per ettaro, diventando buona al 7° ed go anno quando si sta
bilizzo intorno aUe 1400-1500 lire per ettaro. 

E' in questo secondo periodo che vediamo ben possibile associul'e al
l'opera di bonifica l'eventuale sviluppo della piccola proprieta coltivatrice, 
la quale puo sempre trovare conillzionifavorevoli al suo consolidamento ove 
la produzione lord-a per ettaro, sia tale da cons entire anche neltempo quella 
sisteln<lzione del biluncio econonl-ico aziendule fumiliare che abbiamo indi
cuto "u pay_ 92. E senza alcun dubbio associare 10 sviluppo deUa proprieta 
coltivatrice nelle attivitu bonificatrici, signitica nou soltanto marciare verso 
i maggiori risultati demografico-sociali, rna rendere veramente completa 
l'opel'a tecnica, in quanto soltanto la permanenll'a fissa, definitiva, immuta
bile per Iunghi periodi del coltivatore, consente quella perfetta, sistemazione 
idJ'au1ico-agraria del terreno e quell a pift minuta cura nell'organizzazione e 
nell'esercizio dell'aziemla, che costituiscono la base del maggiore successo 

della coltura agraria iutensiva. 
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8ulIa punta ileIla zappa l'egolatrice intelligente di ogni pili minuta zolla, 
sta in realta il segreto della definitiva integrale conquista della terra, che 
perci<) si consegue soltanto col trasferimento nel po,zere del coltivatore, me
glio se guidato dalla fondata fiducia di diventarne in tempo relativamente 
breve legittimo proprietario. Ecco perche l'appoderamento e la piccola 
proprieta coltivatrice nelle fasi finali della bonifica, rappresentano la grande 
meta, verso la quale devono convergere gli sforzi degli Enti pubblici e delle 
private attivita. 

Ora uno sguardo panoramico aIle bonifiche compiuto llel n08tro Paese 
da. cinquant'anni a questa parte ci porta a ricoI'd are, come, malgrado i suc
ce~si innegabili ottenuti nella tecnica .colturale e negli sviluppi economici, 
tiemografici e sociali dui nostri bonificatori per tanti anni quasi soli nel 
grande audacissimo sforzo. I'opera sin rimasta spes80 incompiuta, arrestata 
cioe aIle fasi intermedie dellatrasformazione fondiaria, in posizioni dive
nute poi static he, incapaci di ulteriori. progressi verso Ie mete definitive 
cui abbiamo sopra aecennato. EgJi ~ che l'attivita . privata, per quanto au
dace ed appassionata anehe ai problemi demografici e sociali, sviluppa il 
suo lavoro come e logico guidata prevalentemente dalla legge del tOl'na
conto, per cui a un dato mOlllento dopo lunga serie d~ pel'ipezie tecniche e 
di investilllenti finanziari, raggiunta una posizione di sufficiente equilibrio 
tra oneri e redditi e indotto a sostare (talora purtroppo a cedere ad altri 
capitalisti per un normale investimento di comodo ne.lla terra bonifieata) 
a mettersi cioe in posizione statica, nella quale rimane spes so per lunghis
simi anni. 

E' cosi che abhiamo a~sistito al fatto di molte bonifiche eseguite tra il 
1880 e il 1915, rimaste pressoehe invariate nell'ordinanwnto pl'oduttivo. 
creanilo talora condizioni quanto mai difficili agli sviluppi sociali del tel'
ritorio, dato che nel mentre l'orilinamento rimane stazionario, sulla base, 
p. es., della grande azienda 0 della media azienda a conduzione mista 0 in 
compartecipazione., la popolazione rurale cresce, pel' cui ad un certo mo
mento i braccianti oil anche i cOlllpartecipanti diventano esuberanti a queUe 
condizioni di stazionaJ'ieta. Da cio il peso eccessivo della manu d'opera con 
la conse~uente necessita dell'imponibile, e quella dei lavori pubbJici. Peso 
ehe diventera con PandaI' del tempo male cronico e intollerabile tanto per i 
privati che per 10 Stato, il quale non potra sempre continuare. nella politica 
dei lavori pubblici, per il solo motivo di dare lavoro e pane aIle masse brae
ciantili ('suberanti. 

Per l'isolvere la situazione non l'esta per questi territori, che la l'ipresa 
della marcia verso Ie fa8i finali della trasformazione, aIle quaJi pure con
verra conilurre COil l'itmo nccelernto anche Ie nuove bonifiche ora in corso 
di s,·olgimento. 
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Come raggiungere l'intento'! Evidentemente non ci si poteva pili accon
tentare del vecchio sistema di Iasciar operare Ia privata attivita secondo Ie 
leggi del tornaconto, in quanta si sa come Ie' ultime fasi segnino aumenti 
I'elatimmente modesti nella pro!luzione e nei redditi, dato il Uvello gia note
\-ole raggiunto come e ricordato aUa fine del' primo periodo, nel mentre i 
costi diventano assai elevati, specialmente per 1<1 costruzione dei fabbricati, 
costi in realta raramente compensati da adeguato reddito. E!l e proprio 
l'onere perla costruzione dei fabbricati quel che arl'esta spesso l'opera !leI 
privato boniticatore, aIle fusi intermedie, quan!lo cioe i relativi investimenti 
tinunziari non possono di solitotrovare .~deguata ripercussi~ne nella pro
duzione e nei l'edditi. 

La legge 13 febbraio 1933, n. 215 sulla Bonifica integrale, ha provveduto 
IJel'cio a fissare Ie direttive della trasformazione fondiaria, rendendo obbli
gatorie Ie opere per Itt pl'opl'ieta illtel'essatu, e opportunamente sus/>;idian
dole. LIt nuova legge ora all'esame del Parlamento, integra Ie disposizioni 
della precedente, preparundo Ie diretth-e e i mezzi finanziari per sostituire 
la privata proprieta, h1 dove essa si dimostrera incapace di far fronte agli 
obblighi della trasformaziolle fondiaria. Si va entrando cosi finalmente nella 
I'e.clamata realizzazione dei fini principaU della Bonitica integrale, che cosi 
giustamente il Capo del Governo ha posto a base della politira rurale del 

Itegime! 
. E in questa ~elice realizzazione dovrll troyare posto udeguato, in larga 

misura, lapiccola propl'ietl'l, coltivatl'ice! 
La legge in approY~Ilr.ione prevede ·come organa ma~simo pel' l'e!;'ccuzione 

delle opere di tl'asformazione agral'ia, in sostitnzione. del proprietario ina
dempiente il Consorzio di bonifica, ammettendo anche altl'i }jnti PubbUci 
controllati dallo Stato. InoItre con grande opportunita preyede la possihi. 
lita di allegerire i costi delle trasformazioni che saranno afi'l'ontate dal Con
sorzio con eventuali contributi, ~Itre a quelli previsti .dalle aItre Leggi, al 
fine di consentire il livellamento tra il costo del terreno a tl'asi'ol'mazione 
ultimata e il suo valore reale, in modo da eliminare ogni perdita per il Con
sOl'zio, assicurando to smobilizzo a condizioni perfettamente normali. 

La legge e veramente provvida perche consente di risolvere in modo 
radicale Ie maggiol'i dilficoIta della bonifica, assicurandone il com pimento 
tino aIle sue ultime fasi. Ne, almeno per ilVeneto, PUQ dare 180 preoccupa
:done di sproporzionati sacrifici da pal'te della Stato, perc he anzi e a pre
sumere che in genera Ie i costi con gli ordinari contributi, resteranno nei 
limiti del valore delle terre a bonifica compiuta. In ogni modo la disposi
zione appare quanta mai giusta, anche nel casu che OCC{lrra un ulteriore 
contributo della Stato, perche il nuovosacriiicio sara ben largamente com
pensato da risultati definitivi e completi, e permettera ai Consorzi 0 agU 
altri Enti pubbJici di operare decisamente per la realizzazione dei fini della 
bonifica, senza eccessive pastoie per Ia parte finanziaria. 
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Ma quel che e plu importante ai fini ui quanto intereSlSa il presente 
-lavoro, si e che permettera. di poter avviare Ia formazione uena piccola pro
prieta. coitivatrice,con sufficiente tranquillita. ecouomieo-finanziaria, in 
quanto si potra procedere ano smobilizzo dei terreni trasformati ad uu 
prezzo pari al 101'0 valore reule, calcolato sulla base del suo normale reddito 
fondiario. Ma a questop~nto e d'uopo considerare alcuni altri problemi 
importanti, l'elativi cioe: 

a) all'impl'esa che dovra compiere l'opera nelle prime fasi della tr3-
sformazione agraria; 

b) al momento pill. auatto pel' avviare la cessione tiel terreno ai colti
vatel'i aspil'anti all'acquisto della proprieta.; 

oJ alla forma e ampiezza dell'appoderamento; 
d) alIa categoria dei lavoratori ('he poh'a meglio beneficiure di tale 

acquisto; 
e) ai piani economici-flnanziari che dOVl'anno accompagnare l'azione 

fino al suo compimento; 
t) aUe provvidenze necessarie per assicural'e il consolidamento della 

proprieb\, coltivu trice. 

* * * -. 
a) Il Consorzio nella sua attuale organizzazione non appare uttrez

zato per tlirigere direttamente un'azione COS! delicata com'e quella delle 
prime fasi della trasformazione agraria per quanta naturalmente si riferisce 
aUa conduzione agraria. Viceversa esso potra. esercital'e l'importantissim1l 
funzione demandatagli daUa legge ricorrendo ad altre forme, associandosi 
ad Enti Pubblici come il gia ricordato Ente di Rinascita Agl'aria per Ie 
'l're Venezie, od anche ad agricoltori di provata abilita, _ai quali uitimi po
trebbero essere affidati temporaneamente i fondi per la conduzione con de
terminate clausole contrattuaU atte a cautelare Ie parti da eventuali per
dite 0 da eccessi speculativi, impegnandosi il Consorzio all'esecuzione delle 
opere fondiarie necessarie, salvo a passare in un secondo tempo all'appo
deramento e frazionamento dei fondi trasformati da cedere ai coltivatori 
diretti (1). La- forma ideale pero per Ie Venezie e quella associativ3 ('011 

l'Ente di Rinascita Agral'ia, il quale perla sua particolare attrezzatura 
tecnica, e per il suo carattere di Ente pubblico, direttamente controllato 

(1) Una forma che potrebbe essere adottata II quella per es. dell'affitto a miglioria, 
con qualche annata senza gravami di can one, salvo a mettere qualche onere in seguito, 
magari rapportato alia produzione ricavabile dai fondi. II conduttore agendo con parti
colare abilita potrebbe contare BU qualche margine di profitto attraverso l'intensifica
zione colturale, nel mentre il Consorzio avrebbe il grande vantaggio di non avventurarsi 
nei rischi della gestione, la quale tra l'altro richiederebbe una particolare attrezzatura 
tecnica, ditfie.ile poi anche a smobilitare nel tempo, e percio sempre assai onerosa, 
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dallo Stato, ~ in grado di compiere tutte Ie pill delicate fasi della valoriz
Buzione agraIia, e di provvedere adeguatamente a quanto necessita per la 
formazione della piccola propIieta coltivatrice. Senza duhhio Dei casi ph) 
di fficili , ove soprattutto ci siano difficolta da rimuovere soltanto attraverso 
particoluri abili sforzi di tecnica colturale, non vi e, a nostro parere, altra 
soluzione migliore di questa forma associativa, in quanto solo un Ente cosl 
costituito potra aifrontare con mezzi e di'rettive adeguate Ie ricordate diffi
colta, e 8al·i\· anche in grado di dimostrare al Consorzio e soprattutto a110 
l:;I.ato, che intine sara chiamato eventualmente ad tlccordare il maggiore 
contIibuto, gli elementi precisi di costo della trasformazione eseguita. 

b) Il momento pill adatto per la cessione del terreno ai coltivatori, 
da quanto si e gia detto am pia mente in precedenza, appare verso la fine di 
quel che abbiamo chiamato primo periodo della trasformazione, quando cioe 
S'lno scomparse Ie maggiori alee della coltivazione a graria , e la prodltzione 
lIa raggiunto 0 sta per raggiungere un assetto normale, in misura relativa· 
mente elevata, quando cioe non sussista pill la preoccupazione di mettere 
i coltivatori di fronte a difficolta gravi, insuperabili con Ie loro forze. 

Non puo esit,;tere in proposito altra regola a carattere fis80. Nelle terre 
fertili, ove cacciata l'acqua stagnante, puo subito trovar la pili alta coltma 
mtensiva, 131 immissione dei coltivatori puo essere anche immediata. Nelle 
zone salmastrose. 0 fortemente torb08e, puo essere necessaria anche un note
Ville nUmero di anni (du cinque ~ died e anche ph) se non si possono esten
'Irre Ie colture legnose), prima che tale immissione sia possibile senza che 
·~i verifichino gli inconvenienti che abbiamo lamentato. 

c) I.e unitl\, podel'ali possibilmente non devono essere calcolate in 
IlIIse a semplicisti criteri geometrici, rna propol"zionute alIa composizione 
media della famiglia dei coltivatori, e It quel grado di intensificazione pro
n.lIttiva, che si presumedi poter l'aggiungel'e. Se questa sara relativamente 
ulissa, i poderi dovranno essere assai ampi. non dovendosi dimenticare, che 
entro certi limiti determinati daUe po!>sibilita delle forze lavorative, alIa 
Ioassa pl'oduzione unit aria puo trovare ('.ompenso l'estensione in superfick, 
con una produzione complessiva cioe capace di far fronte .ai bisogni della 
famiglia dei coltivatori e agli altri oneli gravanti il podere. Se viceversa 
Ia produzione risultera elevata, specialmente ave si potra coutare suI red
dito di colture legnose (vite, alberi da frutta, eee.) allora l'ampiezza potrii, 
essere assai phI ristretta. Certo che in massima per i fini tecnici, economici 
e soprattutto per queUi Bociali il piccolo pod ere e sempre preferibile al grande 
podere. purche pero sia sempre possibile assicurare l'equilibrio del ricordato 
hilancio azieudale-familiare, che per noi rappresenta il caposaldofonda
meutale del consolidamento della nuova piccola proprieta coltivatrice. 

il) Importantissimo e il problema della scelta della .categol'ia dei lavo
r'atol'i da avviare verso la conquista della pl'oprietil. Come si e visto dai 

10 
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risultati delle indagini eseguite, senza dubbio la categoria preferibile sa
rebbe quella dei fittavoli eoltivatori diretti, i quali nel mentl'e dispongono 
gia. del capitale di eserdzio, sono certamente i meglio preparati ai problemi 
tecnici della impresa agraria. Anche ammesso che fossero sprovvisti' dei 
mezzi per pagare una quota parte 0 intero il valore del fondo, essi attl'llver'lO 
opportune rateazioni del prezzo, dare.bbero il miglior affic1amento per rag·' 
gillngere la meta. 

Pllrtroppo non e questa la categoria che pin facilmente si dirige verso 
Jc terre di re.cente bonificate, in quanto Ie condizioni generali della vita c1· 
vil~ ivi sono ancora cos1 poco allettanti, che in generale i fittavoli preferi· 
~cQno rimanere nelle zone ove si trovano, profondame.nte attaccati all'am
hiente e ai .rispettivi fondi, chespesso hanno in affitto da lungbi anni. D'al
tra parte il bisogno fondamentale di alcllni territori del nos.tro Paese, e 
quello dplla sbracciantizzazio-ne, di liberarsi doe dal peso dei lavol'utori Vfl

j!:anti privi di una base tel'riera, 3vvianc1oli verso una definitiva, stabile ;;i
:.<trmazione. Ecco perche la catE'goria dei bruC'C'ianti, finira. per essere la pre-
acelta, come del resto e gia. largamente .dimostrato dalle emigrazioni com· 
piutesi verso 'I' Agro Pontillo (Littoria) e la Sardegna (Mussolinia). 

II problema pero della formazione della· piccola pl'opl'iet:1 coi braccianti 
t'! senza dubbio assai pill difficile, per Ie l'agioni che abbia·mo ampiamente 
illustrato precedentemente a proposito dei fattori inerenti al consolidamento 
della nuova piccola propriet;\ coltivatrice. 

Sono percio necessarie aicune particolari cautele al fine soprattutto di 
dare ai lavoratori una sufficiente preparazione spil'ituale, tecnica e finan
zinria. Preparazione che per f01'za non potra essel'e compiuta se non dopo 
Ia 101'0 immissione nei nuovi poded, e che dovra. essere condotta con giusta 
s(>verita. e fermezza. da parte della impresa stessa colonizzatriee, la quale do
Vl'a prevooere un periodo adeguato a tale seopo, durante il quale Ie famiglie 
dei coltivatori, come la conduzioneagraria, andranno sottoposte ad un 'pre
cil;o contro110, assicurando altresi la pin completa assistenza tee-nica e finan
"iaria. Ecco percbe noi riteniamo cbe per Ie Venezie, non potendosi disporrp. 
dell'Opera Nazionale per i Combattenti, l'interYento di Enti pubblici del 
tipo dell'Ente ill Rinascita Agrarilt, rapPl'esE'uti il me,zzo migliore pel' rag
ginngere 10 scopo, in quanto pOl'Isono essere in grado di accompagnare Ie 
attivita chI' abbiamo d~sel'itto, nel modo ph) adntto, per suppral:e tutte Ie 
difficolta ! 

e) Per quanto rigual'da ipiani economico-finanziari per la formazione 
della. nuova piccola proprieta coltivatrice in zone di trasformnzione fondia
ria valgano Ie seguP.nti considerazioni. 

Premesso, per quanto si e illustl'ato, che il pl'ezzo di cessione del ter
},(,110 corrisponda al yalore rea Ie miSlll'ato in basp nl reddito fondiai'io di cui 
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e susccttibile, il fabbisogno linanziario uovrebbe in llIaSSim3 c:orri:spondere ai 
titoli seguenti: 

J>l'ezzo del tel'reno. 
Capitali per Ie SCOl·te vive e morte. 
Capitalidi conduzione. 
liezzi di sostentainento della farniglia per la prima annat a agraria. 

~alvo casi ece~ionali, quando si tratti di braecianti bisognera provve
dere cornpletamente per tutti i titoli indicati. II concorso pero del Commis
sariato per l'Ernigrazione Interna, che puo arrivare fino a L. 6.000 per 
farniglia, potra, alleggerire molto il cl1rico per il sostentamento uella fami
glia., ed anche coprire una pal'te del capitate di conduzione. 

E' quindi assolutamente necessario pI'ovvedeI'e non solo al fina.nzia. 
rnento .di tutti i titoli sopra indicati, rna predisporre un piano di anllnOI'ta. 
mento a lunga scadenza, i cui oneri rirnangano cil'coscritti entro i pill volte 
I'icoruati limiti del bilancio azierulale-farniliare, tenendo presente in mas
sirna che, secondo gIi accurati stndi cornpiuti ual <lotto Osvaluo I'asserini 
dell'Os~ervatorio di Verona dell'lstitnto Nazionale di Econornia Agraria, Ie. 
famiglie venete hanno nella grOlYlde med·ia un bisogno annno 9i circa L. 1.700 

TIP!' unWl lavorativa e di L. 1000 per unitil· commrnatrice (compresi i pro
I10tti del fondo consnmati), e chI.' a carico dell'assegnatario resteranno Ie 
irnposte, tasse, contributi di bonifiea e di as!licurazione, come pure un'even
tnale quota per l'Ente che nvra diretto l'operazione. 

Ora secondo .Ie attuali diSp08izioni di Legge, il finanziamento dei pia,ni 
iii formazione della piccola pI'opl'ieta coltivatrice nei limiti sopra indicati 
non e in realtii possibile secondo Ie noI'rne che regolano l'attivita degli Isti
tnti di Credito Fondiario I.' Agrario, in quanto perla partel'igullirdante il 
pI't'zzo del terreno, il credito non potendo superare i limiti dei 2/3 del va
lore del terreno, restel'ebbe scoperto 1/3 del 'l"alore stesso. Con la nuova Iegge 
ill C01'I'IO di approvazione qnesta dij'ficolta sa.rebbe superata, dato clle il finan
ziamento e pre'l"isto per il costo totale, che dovranno sopportare j Con!lol'zi 
o gli altri Enti Pubblici per la tr:lsforrnazio!lp. fondiaria, compreso il prezzo 
di acquisto 0 espr-oprio del terreno da bonifieare. Sarebbe peri) necessario 
estendere la provvidenza. del contributo statale del 2,50 % sUglt intel'essi ai 
finanziamenti stessi, quando essi abbiano anche 10 scopo dt'lla formazione 
d"lla piccola p1'oprieta coltivatrice. In tal modo 1'imanendo Ie a.ttuali con
dizioni di mercato del denal;o, riteniamo che Ie operazioni di finanziamento 
(mutui 4- % per la durata di 25 anni) pel' la formazione della piecola pro· 
prieta coltivatrice verrebbel'o·8: pesare con nn onere annuo per interessi ed 
ammortamento di circa il 5 %, corrispondente doe al pres unto reddito fon
dinIio su cui e stato calcolato il valore del fondo. II ehe perinetterebbe di 
rontenere cioe l'oner-e. dei nuovi piccoli proprietari in formazione nei limiti 
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dei normali canoni di affitto, aJilsicurando cosi aUe 101'0 piccole imprese. con
dizioni di andamento economico ussai favorevoli, in <{Hanto non diverse dalln 
gl'ande ~eneralita delle terre affittate. 

Rimane pero sempre il problema dei cupitaIi di scorta e di conduzione, 
ch~ ~ome e noto pos!;ono pure essere finanziati da operazioni lli credito agra
rio (a cinque anni mas~imo perle scorte, a un anno ql!elle di conduzione). 

In realta peru dati i cl'iteri di gillsta prudenza adottati dagli Istituti di 
Cl'edito, il finanziamento totaJitario appul'e alquanto difficile, e d'altra parte 
anche se possibile, e tuttavia grave l'onere che esso c08tituis~e non tanto per 
gli intel'essi, che tenute presenti Ie opportune cautell' l'icordate, dovrebbero 
trovare riscontl'o nella produzionee nei redditi, m:l per· qllanto si l'ifel'isce 
all'ammol'tamento, il cui periodo :tppare tl'OppO breve per essen' sopportato 
dni rislIltnti di poche gestiolli agricole. Inoltt'e e da osservare, come non sia 
possibile far dipendere la piccola pl'oprieta, in formazione da finanziamenti 
di tale natura, in qnanto hastert'bbe. la semplice os~illazione del 10-20 % 
nella produzione, a segnito (li un cntth'o andamento stagionJlle, per far pre 
dpitare l'impl'eHa, dato ehe in ca80 di inadempienza, gli Istituti procedereb 
bern senza indugi al ricnpero dei 101'0 crediti. 

L'ideale come si dislle sarebbe. che gli a1o:ph'anti alIa piccola proprieti1, 
disponessero di tutto il capitale di scorta e di conduzione. 

Ma se do non e possibile, '" se d'altra parte si vogliono favol'ire per im 
pl'e.scindibili ragioni di ordine socia Ie i braccianti flll11atenenti, e evidente 
de hisogna escogitare ultro sistema ove si voglia ragginngere l'intento. 

Nui ve(liamo 1u soluzione attruverso forme di finanziamento totalitaI'io, 
compinte du Enti Pnbblici controlIati dallu Rtato, del tipo del ricordato 
Ellte .Ii Hillascita Agral'ia, i quali dovrebbero finanziare Ie operazioni nel 
101'0 complesso, pel' tntta In somma necessaI'ia (val ore terra, scorte e condu
zione) con In cOl'responsione del contrihuto statale pari al 2,50 % scalare 
sligH interessi, sempre alIo scopo della formuzione della piccola proprietl) 
c.oltivutrice. Tale contributo che nelie zone ove la produzione si prevede 1'e
lativllmente scarsa, sare.bbe oppurtuno di elevare al 3,50 %, donebbe essere 
s('ontabile, in modo che col ricamto della capitalizzuziolle, unitum~nte al 
c()ntl'ihuto per l'emigruzione interna, si potrehbe coprire interamentel:l 
spes a per l'acquisto delle scorte e quella per la conduzione" rimanendo a ca
rico del concessionario del terreno il solo onere per i1 finanziumento del 
pr{'zzo di acqnistu. 

Natnralmente tocsta a vedere come l'Ente potre.bbe poi a sua volta finun
ziarsi, 0 per 10 meno 8mobilitnre il tinanziamento eseguito, per la quota non 
coperta dal contributo statale., date Ie difficolti\, di ottenere mutui suI totnle . 
valo~·e del terreno. A superare tale difficolta potrebbe "alere la forma· assicu
rativa. pre\'ista dalla ricordata Legge in approvHzione da parte dell'Istituto 
NlUlionale delle Assicul'llzioni, ohhliglllHlo gli acquirenti atl ussicurarsi con-
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tro il riRcbio di insolvellza ~eHe quote. Altrimenti non resterebbe. altra so
luzione ebe di potenziare l'Ente con capita-Ii propri, tali da poter eoprire la 
qnota l'he rimane scoperta dane normali roncessioni degli lstituti di Credito 
Fondiario. 

;In questa ultimo caso bisognerebbe poter operare c.on piani di ammorta
mento, rlle prevedano il pagamento Ilegli intere!'lsi di tutta l'0pcl·azione, c 
l'ammortamento diyil!!o in du~ periodi, e cioe p. es. per nn decennio pel' 
eRtinguere l'el'lposizionE" dell'Ente, e per i rimanenti quindici auni l'esposi
zione dell'Istituto che avesse fatto il mutuo. 

DeHl.' varie forme pero pl'eviste, gnella che la Legge in corso di appro
,'azione pr'Cvede per coprire il valore del terl'eno, sembI's 180 'migliore tauto 
pit) cbe essa p gia connessn ('on i piani eli tra.<;formazione fondiaria. Occor
l·e,·ehbE" potel'la integrare con l'estenl!lione del eontributo per la formnzione 
della piccola proprieta coltivatrice a tutto il finanziamento necessario, oltre
eh~ per l'acquisto del terreno e la sua tr3sformazio!lt'jJer i capitali di esel'
cizio con la. faeolta deHo seonto. In sostanza non si trat.tl.'rebbe ehe. di allar
gare Ie attuali possibilita del credito agrario, fino ane operazioni di finan-
7.iamellto totalitario, che appaiono indispensabili ove lSi vogUa realmente 
J·:tggiungere 10 scopo· di trasformaI'e i b-raccianti n:ullatencnti in. piccoli pro
prietaIi coltivatori autonomi. Il contributo statale sugli intercssi delle ope

. rIlzoni per la formazione della piccola proprieta coltivatrice, previsto dalla 
citata Legge sui Credito agrario, dovrebbe essere e vern aumentato di circa 
i1 50, % rna esso 'diventerebbe in realta decisivo, in q1Janto permetterebbe. l:t 
totale risoluzione del problema, con efi'etti vel'amente completi nel campa 
economico, demografico e sociale, com~entendo qnella efi'ettiva opera di sbrac
eillntizzazione, ·che i\ co!:,j vivamente reclitmata da quanti sentono vivo il 
senso della responsapilita" per la permanenza ultra pesante in alcnne zone 
Ilelle masse dei lavoratori, non aventi occupazione stabill.' sulla terra. E in 
realt;l se sipensa agli enormi gruvami che questa massn impone allo Stato 

e agH altri Enti Pnbblici: 
per Ie opere pubbliche talol'a anchenon indispensabili e uJ'genti, m~\ 

rese necessaria per far fronte ai bisogni della disoccupa·zione ; 
per i sussidi contro In disoccupazione (1); 
pCI' isnssidi E'l'Ogati a- me7.ZO delle opere assistenziali, di cui nelle cam, 

pagne beneficia no prevalentemente Ie famiglie dei braccianti; 

p. facile intuire come il sacrificio del maggiore contributo, sarebbe larga
mente compcnsato dai ril'parmiche certaml.'nte verrebbero conseguiti nei 

l·ic-ordati titoli di spe~a. 

(1) Nel 1932 furono pagati in tutto i1 Regno ben TA. 1.86.~12.137,75 p~r s1.lssidi ai 
disoccupati dei quaJi circa 1/3 interes~ano direttamente 0 mdlrettamente 1 agrlColtura. 
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E' nostro espresso parere che abbracciando il problema della sistema
zione dei lavoratori bl'accianti in alltonome piccole propriet:'\" con quello della 
trasformazione fondiaria, dell'emigrazione interna, della disoccupazione, del 
credito agrario, della assistenza sociale, ecc. sot to una visuale unica, ma
novrando opportunamente i contributi che pel' diversi rivoli ,-engono ora 
erogati, disgiuntamente e ~pesHo seuza In risoluzione integra Ie dei relativi 
vari problemi, con concetti totalitari miranti alIa concreta e piiI vasta rea
lizzazione di risultati definitivi, neI senso di curare il male alIa radice, estir
pando completamente la piaga del bracciantato, sia possibile raggiungere 
10 s~opo senza maggiori sacrifici dello Stato per U presente, ed eliminando 
per )'avvenire ogni altro onere. 

Occorre dunque concentrare i mezzi, convogliandoli per Ie vie piiI adatte, 
aHinche venga raggillnta la pl'ecisa meta dell'assestamento definitivo dei lavo
ratori braccianti, ,in piccole proprieta autouome, nelle quali attraverso il 
probabile continuo incremento dei mezzi tecnici, essi pot ran no trovare i 
mezzi di sussistenza pel' i bisogni presenti ed anche per quelli futllri delle 
rispettive famiglie. 

II Illfille per quanto si l'iferisce aUe provvidenze necessaria ad assi
curare il consolidamento deila piccola proprieta coltivatrice diremo, come 
una volta predisposto opportunamente il piano tecnico dell'appoderamento, 
adattate nel modo indicato Ie famiglie ai poderi e alIa 101'0 produtthita, e 
attuato. il programmlL finanziario come sopra aeeennato, la situazione degll 
aspiranti al consolidamento della piccola proprieta del podere rispettiva
mente assegnato, dovrebbe essere quanto mai favorevole a1 facile conseglli
mento dello scopo. Infatti sal'ebhero eliminate del tutto queUe deficienze 
gill, l'ilevate nel corso dell'esame dei risultati della presente inchiesta. Rimar
ranno solo da superare due difficolta, e cioe: 

1) quella relativa alIa capacita delle singole famiglie assegnatarie 
<lei ten'eni di condurre il pod ere Recondo Ie. normall esigenze della tecnica, 
e di conservare il proprio tenore di vita in modo non solo di far fronte agli 
oneri, rna di prepal'are opportune riseI've per superare Ie uvvel'sita straordi
narie, e.d eventualmente per estinguere antic.ipatamente il debito contratto, 

2) quella delle eventuali avvel'sita di eal'attere straordinalio (ma
lattie, andamenti di stagione disa-strosi per Ie coltivazioni, ece.). 

Per il superamento di tali an-ersib" l'iteniamo ehe sarebbe altresi oppor
tuna prevedel'e che l'Ente eolonizzatore conser,-asse la sua ,-igi!:lllza ed assi
stenza per un notevole numcro di anni, fino a quando cioe la posizione dei 
sing-oli nssep:natari potesse considerarsi del tutto consolidata.· Percio Ia fO!' 
mn di concessione migliore ci sembra. quella uell'aftitto per un periodo plu
riennale (p. es. nove anni) , pel' un canone pari agli oneri finanzial'i relativi 
a tutta l'operazione tinnnzial'ia ill'ecedentemente illnstrata, aumentato delle 
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imposte, tasse, delle quote assicurative .e di una quota per la vigilanza del
l'Istituto, naturalmente col diritto di acquisto alIa fine del periodo quando 
ave sse del tutto ottemperato agli impegni. Le quote relative alI'ammol'ta
mento dovranno essere accreditate all'assegnatario, il quale cosi alIa fine 
del periodo troverebbe alleggerito il carico debitorio del relativo ammon
tare, e potrebbe anche provvedere al saldo, nel caso favorevole che avesse 
potuto accumulare i risparmi relativi. Altrimenti proseguirebbe (e in con
dizioni da ritenersi ormai normalizzate dopo gli anni di prova trascorsi) 
ne] graduale ammortamento della residua porzione dehitoria, con gli stessi 
oneri. 

L'Ente, a sua volta, con Ie opportune garanzie suI fondo, sulle scorte e 
sui prodotti pendenti, dovrebbe assistere gli assegnatari, provvedendo aUe 
eventuali 101'0 necessita, e con tutta energia anche alIa eventuale sostitu
zione. nei casi di provata insuperabile incapacita tecnica e morale. 

Con questa forma perch) sarebbe assicurata: 

Ia vigilanza piena dell'Ente colonizzatore. evitando anche il l'ipetersi 
(Iegli inconvenienti illustrati negli allegati relativamente all'acquisto delle 
terre da parte dei mutilati di guerra; 

In sua assistenza ugli assegnatari in quanto nei casi di difficolta esso 

potl'ebbe intervf'nire; 
la tranquillita da parte degli aspiranti alia piccola proprieta, che Ie 

p\-entuali quote di ammortamento versate, nel caso che fossero -costretti a 
lasciare il fonrln e sempreche non fossero aumentati i debiti, resterebbero 

.!·i!,ervll te n 10.1'0 favore. 



PARTE TERZA 

RISPOSTE AL QUESTION ARlO 

DEL COMMISSARIO GENERALE DELL'INCHIESTA 



PREMESSA ALLA III PARTE 

La terza parte eomprende 1e risposte a1 Question.a.rio preil.isposto !l41 chig.
rissimo Prof. GIOVANNI LORENZONI, Commissario genera1e dell'Inch-iesta, nella 
sua Introuuzione e Guida ad ull'inchiesta sulla piccola proprieta coltiva
hice post-bellica in Italia formulate per ciascuna Provincia d§l Veneto, e 
raggruppand<J inveee per Campartimento qu,elle della Venezia T1'idcnUna e 
della Venezia Giulia. 

Le risposte ai singoli quesiti son-o state eom,pilate in base aIle notizie 
fornite dai Direttori delle Cattedre ambulanti di agriooltura e dai Reggenti 
delle varie Seziani, dai Podesta e Parrooi do-i COInuni,. dalle Istituzioni a.gra
rie. Inoltre do, inforll~azioni raceolte personalmente sui luoghi interrogando 
tveniei, agl'icoltori e moltissimi picooli proprietari. 

A tutti va il pi'u vivo ringraziamento, ohe estendiamo anche al personale 
deU'ispettorato Agrario delle Venezie e delZ'Osserootorio dol Verona dcJl'Isti
tuto ~Vazionale di Eeonomia Agraria, ohe hanno particolarmente eollaborato 
nelle memorie, pubb'Cicate negZi allegati. 



Venezia Tridentina 
(TRENTO-BOLZANO) 

CAI1ATTERI GI!lSEBALI. 

1. - 11 territorio della Venezia Tridentina, di recente congiunto alIa 
Madre Patria, costituito dalle provincie di Trento e Bolzano, misurava al 
21 aprile 1931-IX, ha. 1.365.240 di superticie totale ed ha_ 1.189.621 di super
ficie ngraria e forestale (1)., 

E' total mente montuoso con catene elevantisi fino ad altezze sopra i 3.000 
metri, divise da numerose vallate a decorso lineal'e sinuoso, alcun~ delle quali 
assai ampie, nelle quaU scorrono fiumi e torrenti facenti capo per la ma,ssima 
parte al sistema idrografico dell' Adige. Infatti fanno eccezione soltanto il 
Bl'enta cui 8uoi afHuenti che sbocca nella pianura Bassanese, il Sarca che 
scende a Riva, il Chiese che scende nella pianura Bresciana. 

Imponente e svariato sistema orografico, dominato da gruppi di poderose 
montagne (Cevedale, Adamello, PressanelIa, Brenta, Giovi, Tauri, Latemar, 
Catinaccio, Pale S. Martino, l\farmolada, Asta Lagorai, ecc.) sui quali si 
estendono ampi ghiacciai, e dai quaU discendono i ricordati corsi d'acqua, 
presenta, con Ie sue valli e con i pianori, condizioni profondamente varie di 
terreno e di clima, per cui si scende daUa roccia e dai nevai, ai pascoli e alle 
tittissime fOl'este, e pin in gin ai prati falciabili, alle colture cerealicole, alla 
pill intensa fl'utti-viti-gelsicoltura, fino ad arrivare suI Garda anche, a colture 
di altri climi del Centro e del Sud d'ItaIia. 

Hono da ricordal'e tra Ie principali vallate quelle dell' Adige, del Passirio, 
.Ii Ultimo, del Sarentino, dell'Isarco, della Pusteria, della ,Gardena, di 
I"iemme, di Non, del Sarca, di Ledro, delle Giudical'ie, della Valsugana ecc. 

Hn tntte prevale quella dell' Adige lungo Ia quale si svolge intensa l'atti
vita economica, a·fHuendo ad essa si puo dire integralmente il traffico dell'in

tero territorio. 

2. _ La popolazione presente della Venezia Tridentina risulta secondo 

i censimenti 1921 e 1931 come segue: 

Provinoia di Trl'nto: ' 1921 

abitanti N. 405.135; per Kmq. 62 
Provinoia di Bolzano: 

abi~anti N. 235.487; per Kmq. 32 

1931 

ditan'i N. 390.527; per Kmq. 59 

abitan~i N. 269.610; per Kmq. 38 

La densita., trattandosi di territorio previdentemente alpino,e pinttosto 
ele\'ata, e risnlta anzi elevatissima in aleuni Comuni del fondo di Val 

d'Adige. 

(I) Vedi nota (2) a pag. 7. 
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L'incl'emento medio della popolazione rimane, invece in limiti assai mo
desti ed e alquanto al disotto delle Pl'ovincie del Veneto. 

OYe si consideri che, nell'ultimo quindicennio, un notevole coeflicente 
dell'incremento verificatosi in provincia di Bolzano, e dato da immigrati per 
lavori e necessita diverse, per l'operosa fel'vorosita creatavi dal nuovo Re, 
gime, tale incremento si Fiduce in limiti ancora pill. modesti. 

l{ecenti studi hanno meSso in luce (1), come il fenomeno dello spopola
mento della montagna si sia verificato su notevole scala in tutta la Venezia 
Tridentina. Nella provincia di Bolzano, su 96 Comuni, in ben 28 di essi vi 
e .una contrazione che oscilla da un minima di 0,16 % ad un massimo del 
16 %. In 6 il numero e rimasto pressoche costante, e nei rimanenti gli 
incl'ementi sono relativamente mddesti, salvo in alcuni di particolare impor
tanza, quali centri dell'industria turistica. 

In provincia di Trento, pure fu rilevato 10 stesso fenomeno. 
8010 alcuni mandamenti come Mezzolombardo, Riva, Primiero e Hove

reto, in zone relativamente pin Horide, hanno segnato incrementi ehe si 
avvicinano alla media generale del Re.gno. 

I Comuni in cui si rileva maggiore il fenomeno della diminuzione della 
popolazione sono quelli delle zone di montagna tipiche, ove maggiore e la , 
mOl'talltu" e maggiore si manifesta il movimento emigratorio. 

3. - La popolazione rurale del Trentino abita in prevalenza aecentrata 
in borgate, di cui aleune importanti nei fondi valle, e spes so minuscole sui 
fianchi della montagna. Solo lungo il fondo della Val d' Adige, ,della Valsu
gana, e lungo la Val di Non si trovano anche case sparse, 13. dove si accompa
gna alla casa la dote di qualchemaso 0 di poderetti. Case in generale in un 
sol COl'pO, dotate di sufficienti comodi anche per abitazioni civili. Le case pel' 
i contadini sono generalmente buone e provviste di stalla, fienile, e ampie 
tettoie, in tutta la provincia di Bolzano, ma specialmente nella zona del 
Maso-chiuso ove sono in prevalenza sparse e spinte fin nelle pill. elevate alti
tudini, ai llmiti estremi della coltura agraria., Nella provincia di Trento si 
riscontrano pure buone eondizioni nella parte pin alta della Val d'Adige, nelle 
Valli di Non e di Fiemme. In peggiori condizioni si presentano in Yalsugana 
e nelle zone pill. elevate della montagna. 

In molte localita, ove si svolge intenso il movimento turistico, Ie case 
rUl'ali servono molto spesso per aUoggio ai fore~tieri. e rio spieghi come 

(I) ISTITUTO ~A.ZIONALE DI ECONOllU AORARIA. • Lo spopolamento montano in 
Italia • III. Le Alp& Trentim, Vol. I e II. - Roma, 1935-XIII. 

Dott. ltOLANDO TOMA. - Aspetti del lIroblefl~a flbontano 6 8uoi riflessi suZl'incremento 
(lemogra{iro IJ eootecnico. - Trent-o, 1931.IX. 

Dott. G. SALA - Lo spopolamento delle nostre Alpi in «L'ltalia agricola 10 -

Anno 66. Itnrile 1929. 
_ CONSIGLIO PROVINCIALE DELT.'EcONOMIA. DI TRENTO • Aspett& deZZ'Economia deZ 
Trentino '- Dati statistiri 1927-1929. - Trento, 1931-IX. 
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alcuni piccoli bOl'ghi siano forniti di ottimi fabbl'icati (p. es. Val di Fiemme, 
Priruiero, Val di di Fassa, Pusteria ecc.). 

4. - Di notevole iruportanza il ruovimento emigratol'io, specialmente 
peril '1'rentino: « II fenomeno emigratorio, scriveva Cesare Battisti, e sem. 
pre esiFltito nel Tl'entino: per trovarne Ie origini occorrerebbe ricostruire, risa. 
lendo di parecchi secoli, 130 storia economica delle sue valli alpestri ». 

Da moItissimi anni infatti i Iavoratori erano usi a scendel'e, specialmente 
nella stagione invernaIe, dalle vallate nelle vicine provincie italiane, come 
pure a risalire per prendere lavoro presso i paesi del BoIzanino. 

Dopo il distacco del 'l'rentino dalle aItre Provincie Italiane, la situazione 
peggioro assai per la popolazione Trentina, che fu costretta a rice.rcare 
lavoro in Paesi assai pift lontani,e comincio l'emigrazione transoceanica e 
rel'SO la media Europa, che ebbe assai intenso sviluppo negli anni precedenti 
la guerra. 

Valgano Ie seguenti cifre del compianto Martire Battisti, relative al1911: 

Eruigrazione transoceaniea del Trentino. 

STATI DI DESTINAZIONE Uomini Donne Fanciulli I TOTALE 

Stati Uniti 1.630 325 198 2.153 

Argentina. 383 111 81 575 

Brasile . 103 43 72 218 

AltriPaesi d'America 126 20 '12 158 

Asia 6 6 

Africa 24 2 26 

Oceania 16 18 

Eruigrazione eontinentale del Trentino. 

STATI DI DESTINAZIONE I Uomini I Donne Fanciulli TOTALE 

Tirolo e Voralberg . 6.442 2.118 717 9.277 

Altre Provincie austriache 3.073 347 88 3.508 

Francia. 375 90 60 525 

Italia. 1.420 557 200 2.177 

Germania. 1. 573 273 124 1.970, 

Svizzera 966 307 80 1.353 

Altri paesi d' Europa. 221 69 21 311 
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Come si vede la pre.valenza era per i Paesi Continentali, ed aveva in 
genere carattere temporaneo. La percentuale emigratoria nel 1911, era delle 
piil elevate fra Ie diverse Provincie del Regno, pari cioe al 6,5 % della popo
lazione totale, ed era superata solo da Belluno con 1'8,1 % e da Cosenza 
COil 6,6 %. 

Profonda~ente mutate l'isultano tali condizioni nel dopoguerra, come 
risulta dai seguenti dati: (1) 

Emigrazion~ Trentina nel dopoguerru. 

ANNO I 
Emigrazione Emigrazione 

TOTALE 
continentale transoceanica 

1911. 19.121 3.154 22.275 

1920. 1.540 1.096 2.636 

1921. 460 756 1.216 

1922. 1. 309 902 2.211 

1923. 3.588 2.168 5.756 

1924. 5.235 2.708 7.943 

·1925. 3.174 1. 197 4.371 

1926. 2.328 1.491 3.816 

1927. 1.295 2.525 3.823 

1928. 1.173 968 2.141 

1929. 1.672 917 2.589 

L'emigraziolle e dunque fortemente diminuita, e ha mutato direzione. 
Risulta illfatti ('he il Paese che ha assorbito il maggior numero di emigranti 
nel dopoguerra e la Francia, per Ie note ragioni per Ie quali quella nazione 
ha richiamato tanta mann d'opera italiana. 

Le cause del ristagno dell'emigrazione Trentina, sono Ie solite, gia 
illustrate prccedentemente. Soltanto e da rilevare, e per questo abbiamo 
insistito in modo particolare sull'emigrazione, come l'arresto del fenomeno 
emigratorio, che da moltissimi anni alimentava l'economia del Trentino, deve 
aver potentemente influito sulla depressione cconomica di questo meravi
glioso lembo di terra italica fieramente cOllservatosi tale, malgrado tante 
\icende e la formidabiIe pressione esel'citata dai tedeschi. 

In prevalenza, l'emigrazione era data dalla Valsugana" e dalla. parte 
bas811 della Val d' Adige, cioe daIle zone pit\ povere della Provincia. 

(1) NotiziE' dt'slmtf' dalle pubblieazioni del Consiglio Provin('.iale dell'E('.onomia 
di Trf'nto. 
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Nella provincia di Bolzano invece, il fenomeno ellligratorio sipuo dire 
sconosciuto, dato il sistema del II maso chiuso)) e la assal minore densita 
della popolazione rurale. 

5. - La Venezia Tl'identina ha. caratteri spiccatamente agricoli essendo 
la. sua economia interamente legata. all'attivita agraria, fondata ~rincipal
mente sulle colture legnose da frutto nel fondo di Val d' Adige, nella Val di 
Non, e in alcune localita della Valsugana e della Valle !sarco, e per il rima
nente su ordinamenti silvo-pastorali. 

Illlportantissimo e pero 10 sviluppo del turismo, specialmente in alcune 
vallate, celebri in tutto il mondo per la magnilicenza dei panorami, e la 
possibilita di escursioni (Val di Non, di Sole, di Fiemme, di Fassa, del 
Sarca. Pusteria, Gardena ecc.). 

Ad esso e particolarmente intel'essata l'agricoltura, per il notevole con
sumo di prodotti e perle altre attivita commerciali che il turismo alimenta. 

Anche l'industria mineraria e abbastanza diffusa, per quanta non rag
giunga mai importanza prevalente sulle attiviti1 agricole (miniere di rame, 
piombo argentifero, di zinco, di piombo e zinco, di ferro, di materiali bitu
minosi, ecc.). Lungo la Val d' Adige, si svolge intenso il tramco commerciale 
con i Paesi del Centro e Nord Europa. 

6. - Per quanto si riferisce al mercato, la Venezia Tridentina ha risen
tito in alcuni settori particolari effetti dal mutamento di Regime. Esso ha 
giovato nel settore zootecnico, in quanto la facolta degli scambi con .l'interno 
del Regno ha favorito .l'esportazione del bestiame, di cui intenso e l'alleva
mento specialmente nelle Valli di Sole, di Rendena, di Fiemme, di Venosta, 
di Ultimo, del Sarentino. Molte Pl'Qvincie del Regno hanno molto interesse 
ad acquistare bestiame delle ricordate vallate, di notevole pregio per pro
duzione e resistenza lisica, e che e ora in via di grande miglioramento .. 

Anche la silvicoltura e stata favorita, specialmente negli anni dell'im
mediato dopoguerra, prima del pl'ecipitare dei prezzi per la concorrenza 
estera. 

Ripercussioni non del tutto favorevoli si sono verilicate, come del resto 
per la Venezia Giulia nel settore viticolo-enologico, sia per la concorrenza 
delle altre Provincie del Regno,che per Ie difficolta dell'esportazione verso i 
Paesi dell'Europa Centrale. 

La frutticoltura, liorentissima specialmente "tra S. Michele all' Adige e 
Merano e nella Valle di Non, nel complesso ha conservato Ie sue posizioni, 
salvo in quasti ultimi anni, in cui, per causa della crisi internazionale, ha 
incontl'ato gl'avi difficoltil nell'esportazione. Essa pero nel complesso conti
nua a dominare i migliori mercati del.Centro e Nord Europa, ed alimenta 
una favol'evole corrente commerciale verso i grandi mercatinazionali. 

11 



-162 -

7. - Ottime in tutto il territorio Ie condizioni di viabilita e delle'comu
nicazioni, specialmente ora fav.orite dallo sviluppo automobilistico. Deficienti 
rimangono ancora Ie comunicazioni per Ie valli isolate, nelle zone che non 
lSi trovano a diretto contatto con Ie maggiori al'terie. Cio costituisce certo 
causa di molte deficienze nello sviluppo tecnico agl'ario della montagna, 
con conseguenze assai rilevanti nel fenomeno di spopolamento (1). 

8. - Buone nel compiesso Ie condizioni sanitarie, salvo Ie deficienze gia 
segnalate per alcuni Iuoghi di alta montagna, ove Ia mortalita. si mantiene 
piuttosto elevata. 

• Anche l'istl'uzione pubblica e nel compiesso bene cUl'ata, ed e in via 
di. continuo miglioramento. Assidua Ia frequenza ovunque. 

L'istruzione agraria e pure molto diffusa, specialmente in fondo di Val 
d' Adige, ove Ia fl'utticoltul'a e la viticoltura hanno raggiunto una vera 
perfezione. Pl'ovvedono all'istruzione agraria I'ottimo Istituto di S. Michele 
all' Adige, e Ie Cattedre ambulanti di agl'icoltura di Tl'ento e di Bolzano, 
assai bene ol'ganizzate con Sezioni distribuite in tutti i centri piu import anti. 
Esiste una scuoia pratica a Theotlone (Bl'unico), i cui corsi temporanei sono 
pure di appl'ezzabile impol'tanza. 

CARATTERI AGRARI DEL TERlUTOIUO. 

1. - La Venezia Tridentina puo dividersi nelle seguenti caratteristiche 
regioni agrarie: 

Superficio Superficie Superficie 
REGIONI AGRARIE territoriale improduttiva agraria 0 lore"taIe 

ha. ha. I 
"" 

ha. I % 

Montagna - Provincia di Bolzano . 636.838 83.127 15,5 453.7II 84,5 

- » Trento 656.691 82'220 12.5 574.471 87,5 
--

TOTALE MONTAGNA. 1.193.529 165.347 13,9 1.028.182 86,1 

CoZlina - Provincia di Bolzano. 106.894 7.124 6,7 99.770 93,3 

- II Trento . . " .. .. .. 
TOTALE COLLINA 106.894 7.124 6,7 99.770 93,3 

Pia.nura - Provincia di Bolzano. 64.817 3.148 4,9 61. 669 95,1 

- :D Trento .. .. .. . , .. 
--

TOTALE PIANURA 64.817 3.148 4,9 61.669 95,1 

TOTALE GENERALE 1. 365. 240 175.619 12,9 1.189.621 87,1 

(1) Vedi ROLANDO TOMA - Op. cit. 



- 163-

11 territorio e quindi prevalentemente montano, con poche zone a carat
tere collinare e pianeggianti, nel fonda delle vallate Bolzanine. 

2. - La suddivisione tra Ie singole colture risulta dallo specchio se
guente: 

Trentino e Alto Adige. 

COLTURE Ettari 

Seminativi semplici 45.711 3,9 

Seminativi arborati 31. 309 2,6 

Prati permanenti 92.104 7,7 

Colture legnose specializzate 20.351 1,8 

Prati-pascoli e pascoli 366.230 30,8 

Incolti produttivi 38.872 3,3 

S'Uperficie agraria '594.577 50,0 

Boschi e c8stagneti 595.044 50,0 

S'Uperficie agraria /l fOTe~tale ].189.621 100,0 

I mproduttivo . 17f'.619 .. 

Superficie territoriale. 1. 365. 240 ., 

Da questo specchio risulta evidente la prevalenza dei sistemi silvo-pasto
rali e la conseguente proporzione ridotta delle zone cosidette lavorabili. 

Interessante e pure il seguente specchio, estratto dal nota lavoro del 
Huatti (1): 

Area lavorabile (Trentino e Alto Adige). 

Fondo. valle 

Monte ... 

Z 0 N E 

Totale 

(1) Dott. GIUSEPPE RUATn - Op. cit. 

r Ettari 

26.4II 

159.546 

185.957 

% 
della. territoriale 

28,5 

II,6 

13.4 
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I seminativi nel Trentino fino a m. 800 sono gelsiti, mentre nell' Alto 
Adige prevale il seminativo nudo. In talune zone fino a m. 500 si alternano 
filari di viti. 

II prato nelle zone di fondo valle e fino a m. 800, e nei luoghi riparati 
presenta vaste e intense piantagioni di alberi' da frutto, in via di continuo 
incremento. 

La vite in generale specializzata occupa Ie pendici collinari, e il fondo 
di Val d' Adige, specialmente nella zona a monte di Trsnto. Vi e pero la 
tendenza a sostituire in fondo valle la vite con ralbero da frutto. 

Agli effetti dell'economia agraria hanno ordine di premlente imp or
tmiza: 

a) la produzione zootecnica 
b) » » viticola 
0) » » frutticola 
d) » » . bacologica (1) 
e) » » boschiva 
f) » » delle altre colture erbacee. 

4. - La produzione zootecnica e diffusa in tutte Ie vallate, ma ha indio 
rizzo diverso a seconda delle partieolari esigenze dei singoli ordinamenti 
aziendali, e del movimento commerciale. Cosi nel fondo di Val d' Adige, pre· 
domina il bestiame a triplioo attitudine, da lavoro, latte e carne (Razza Ori· 
gia di Val d'Adige). Nelle valli di Non e relative convalli (Val di Sole), nelle 
Giudicarie, nella Venosta e anche nella Valle di Fiemme, pre domina l'alle· 
vamento di vitelle con prevalente attitudine per illatte (Razz a Bruna e sot· 
torazza Rendena). Bestiame che trova poi esito fuori Provincia in occasione 
dei grandi mercati autunnali, essen do molto ricercato dalle zone di pianura 
sottostanti. . 

Nella Pusteria e nell'alta Valle. dell'Isarco, si alleva bestiame per la 
produzione di carne e latte (Razze di Pusteria e Razza Bruna). 

In tutto il territorio e in ria di miglioramento l'industria casearia, che 
e diffusa a mezzo di latterie e caseifici, purtroppo ancora assai deficenti. 

5, 6, 7. - In tutto il territorio il bestiame viene alimentato per aleuni 
mesi nelle aziende rurali,e nei mesi estivi viene mandato· nei pascoli alpini. 
La pastorizia e nel complesso assai bene organizzata, "sia per quanto rigl.1arda 
10 sfruttamento dei pascoli coml.1nali e demaniali che sono in grandissima 
maggioranza, sia per Ie malghe di pl'oprieta privata. 

(1) Ora in via di notevole diminuzione. 
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8_ - Esistono in tutto il tel'ritol'io vaste fOl'este, la cui proprieta e cost 
distribuita: 

Trento. 

Bolzano 

La proprieta del Beni forestali (1). 

PROVINCIE Privati 

18 

50 

Enti pubblici 

"' ·0 

82 

50 

La proprieta del Beni forestall nella provineia di Trento (1). 

PROPRIETARI Ettarl 

Stato e Provincia 6.148 

Fondazioni varie 161 

En ti ecclesiastici 855 

Comuni e Frazioni 223.682 

Vicinie e Comunita 16.397 

Singoli privati 53.762 

Totale 301.005 

La proprieta del Benl forestali nell' Alto Adige (1) • 

PROPRIETARI 

Stato e Provincia . 

Comuni ~ Frazioni 

Vicinie e Comunita 

Singoli privati . 

Ellti ecclesiastici 

Fondazioni varie 

Totale 

(1) Dott. GIUSEPPE RUA.TTI - Op. oit. 

. Ettari 

5.149 

118.281 

1l.380 

142.592 

4.996 

625 

283.023 

% 

2 -

0,1 

0,3 

74.2 

5,4 

18 -

100 -

,1,8 

41,8 

4 -

50,4 

1,8 

0,'2 

100 -
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II prodQtto dei uoschi dit luogo a numerose indwstl'ie di iavol'azione in 
ambedue Ie Provincie, ed a un importante traffico commerciale. Industrie. e 
commerci sono principalmente condotte da Ditte, imprese capitalistiche. 

9. - Come fu gia a.ccennato, in tutte due Ie Provincie e assai diffusa 
l'industria casearia, orgahizzata attraverso latterie sociali, prevalentemente 
a carattere turnario (1). Tali organismi lasciano in genere molto a desille
rare, specialmente in tutto l' Alto Adige, e sforzi notevoli si stanno eom
pi~ndo per orientarli verso ·una miglior direzione tecnica per il migliora
mento dei rispettivi prodotti. Annualmente nell'Istituto Agrario di S. l\H
chele all' Adige, si tiene un corso Iii caseificio, in accordo con la Cattedra 
ambulante di agricoltura, con risultati veramente ottimi. 

Nella vallata dell' Adige, nelle zone viticole esistono molti stabilimenti 
enologici, prevalentemente a carattel'e cooperativo (cantine. sociali). 

Negli ultimi anni tale industria ha molto sofferto, per effetto della crisi 
enologica,· qui particolarmente piu grave per Ie cause gia ricordate, relative 
aIle difficolta dell'esportazione e per la concorrenza del me rca to interno. 

l\Iolti degli stabilimenti privati sono caduti ,in dissesto, e in noteyoli dif
ficolta si trovano tutte Ie Cantine Sociali, che sono andate via via indebitau
dosi in forme assai preoccupanti. La causa. principale di tale indebitamento, 
sta nelle difficolta Iicordate e nelle perdite conseguenti noteyolissime verifi
catesi nei ricuperi dei crediti yerso i clienti stranieri. 

Di recente il Goyerno Nazionale ha accordato cospicui aiuti aIle Cantine 
Sociali di Appiano e Caldaro, nelI'intento di sollevarle dalle difficolta che si 
ripercuotono verso i soci, essen do esse organizzate in forma collettiva, con 
la responsabilita illimitata e solidale dei soci, e si confida. in tal modo di sol
lev arne Ie sorti, approfittnudo auche del miglioramento assai notevole ,-eri
ficatosi nel mercato enologico. 

Anche Ie latterie soeiali sono state largamente aiutate sin perla rico
struzione e miglioramento dei 101'0 impianti (2), sia in qualche caso. per 
sollevare il peso delle posizioni eccessivamente in debit ate (Lattel'ia Socia Ie 
di Valdaora in Val Pusteria). 

(I) Vew lng. SOCRATE GILBERTI - Il problema ca.seari) trentino nel 1Iwmento at
tuale. - Trento, Arti grafiche Saturnia, 1934-XII. 

(2) Vedi pubblicazioni annuali delle Cattedre ambulanti di a~ricoltura di Trento 
e Bolzano. 
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J)ISTRIllUZIONF.l E CONDUZIONE DELLA PIWPIUETARURALE. 

Dal citato lavoro del Dott. Uuatti (1) si sono desunti i seguenti dati: 

La distribuzione dt'lla proprieta fondiaria lavorabile (in %). 

PROVINCIE I Fino I DB 2 I DB 10 I DB 50 I Oltre \ B 2 ~ttari B 10 ;ttari BOO oettari a 200 ettari 200 ettari ., .> % o. 
,0 

Trento. 55 31 12 2 .. 
Bolzano II 58 23 8 .. 

Media 36 43 16 5 " 

Area 
lavorabile 

Ettari 

101. 833 

84. 124 

185.957 

La flgura giuridica della proprieta fondiaria nel Trentino per categorie di ampiezza. 
-

Persone flsicbe PerRone giuridiche TOT ALE. 
CATEGORIE 

I 
DI AMPIEZZA Ditte I Superfieie _D~t~_1 Superficie Ditte Superfieie 

Numero Ettar! Numero Ettari Numero I % Ettari I % 

Fino a 0,5 Ettari. 78.340 10.971 1.692 242 80.032 58,4 \ 11.213 1,8 

Da 0,5 a 2 )J 34.306 36.422 801 896 35.107 25,5 37.318 5,9 

Da 2a 5 » 13.999 43.396 452 1. 434 14.451 10,5 44.830, 7,3 

Da 58 20 » 5.831 48.982 301 2.843 6.132 4,7 51.825 8,3 

Da20a 50 » 462 13.239 87 2.927 549 0,4 16.166 2,6 

Da 50 a 200 » 133 12.117 134 15.380 267 0,2 27.497 4,4 

OltTe i 200 » 42 18.424 378 416.702 420 0,3 435.126 69,7 

---I -------
Totale 133.113 183.551 3. 845 i 440.424 136.958 100 - 623.975 100 -

La distribuzione della proprieta fondiaria lavorabile nel Trentino 
tra il fondo valle ed il monte. 

Fino I Da 2 I Da 10 I Da 50 I Oltre \ 
Area 

ZONE .. 2 ettar! a 10 ettar! a 50 ettar! a 200ettari 200 ettari lavorabile 

% % % % % Ettar! 

Fondo valle 25 35 30 10 .. 19.533 

Monte. 62 30 8 " 
., 82.300 

Media. 55 31 12 2 ., 101.833 

(1) Dott. GIUSEPPE RUATTI - Op. cU. 
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I,s llgura gluridica dells proprieta londiaris nt'll' Alto Adige per eategoris di amplezza. 

I Persone flsiche Persone giuridiche I TOTALE 
CATEGORIE 

I 
DI AMPIEZZA Ditte I Superficie Ditte I Superficie I Ditte I Superficie 

Numero - Ettari Numero Ettari Numero I % I Ettari I -% I 

Fino a 0,5 ettari. 15.997 2.488 900 • 102 16.987 34.3 2.590 0.3 

Da 0,5 a 2 » 9.508 10.173 392 433 9.900 20.1 10.606 1.4 

Da.. 2a 5 » 6.241 20.491 305 1.009 6.546 13.3 21.500 ·2.8 

Da 5a 20 » 9.553 102.289 415 4.358 9.968 20.2 106.647 14. 

Da20a 50 » 3.309 132.815 225 7.489 3.534 7.2 140.304 18.3 

Da50 a 200 » 1.520 126.805 328 37.200 1.848 3.7 164.005 21. 

Oltre i 20Q D 216 91. 991 388 228.995 604 1.2 320.986 41.8 
-----

Totale. 46.344 487.052 2.953 279.586 49.387 100 - 766.638 100 

La distribuzione d4,llls proprleta londlaria eoltivats nell' Alto Adige 
(in % dell'area Iavorabile). 

ZONE I 
Fino I Da 2 I Da 10 I Da 50 I Oltre \ a 2 ettar! a 10 ettar! a 50 ettari a 200 ettar! 200 ettar! 

,~ ~ ~ ~ ~ . . . . ,. 
Fondo valle I 15 

I 
30 35 20 .. 

:Monte. 20 65 20 5 .. 

Media. 11 58 23 8 .. 

Area . 
lavorabile 

Ettari 

6.878 

77.246 

84.124 

Dagli specchi esposti risultano evidenti Ie profonde differenze tra Ie due 
P1'o\-incie., do\'ute a un complesso di fatti storici, largamente illustrati nel 
lavo1'o stesso, e che qui riesce inutile ripetere. Bastera semplicemente ricor
dare come a limitare la frammentazione della proprieta, abbia nell'Alto 
Adige contribl,lito l'istituto del maso-chiuso, che ha consentito non solo oi 
evitare l'eccessivo frazionamento, ma benslla costituzione di proprieta, coin
ddenti per ampiezza con unita aziendali a caraHere fondamentalmente fami
liare, nelle quali doe vive prospera la famiglia. del proprietario coltivatore. 
Tale regime ha senza dubbio favorito la formazione di una classe rurale e.co
nomicamente forte e tecnicamente evoluta. II « rna so chiuso » dell' Alto Adige 
presenta infatti in generale un grado di progresso tecnico notevole, come 
pure un equilibrio quasi perfetto tra produzione e bisogno familiare. Salvo 
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Ie i~evit~bili eccezioni esso rappresenta il tipo ideale di piccola propl:ieta 
coltlvatnce a carattere autonomo, rispondente ai migliori criteri della tec
nica e della economia familiare. 

1'ale sistema costituitosi in base alIa nota Legge del 12 giugno 1900 della 
Dieta Provinciale di Innsbruck, non si sa an cora quali sorti subira con l'esten
dersi delle Leggi italiane. Oertamente prima di arrivare aHa eventuale di
struzione del sistema e da augurarsi che norme particolari abbiano a disci' 
plinare .Ia delicata materia, evitandosi una frammentazione di aziende che 
sarebbe senza alcun dubbio estremamente dannosa dal punto di vista tecnico, 
economico e sociale, e che e stato un elemento decisivo per la conservazione 
della vita rurale nelle zone piu elevate della montagna. 

Con cio non intendiamo dire pero che il sistema sia applicabile. altrove. 
cM anzi e molto disc uti bile per Ie ragioni che abbiamo esposto in altra parte· 
del lavoro. 

2, 3, 4. - Per quanto riguarda l'appartenenza della proprieta e i carat
teri dell'impresa rimandiamo al citato lavoro del Dott. Ruatti, cosi recente 
ed ampio, che non e il casu di aggil1ngel'e altri elementi. 

Nel complesso, dalle cifre del Dott. Rl1atti puo in sintesi ricordarsi come 
Ie imprese capitalistiche si riducano a minime superfici e quasi prevalente
mente distribuite nel fondo valle del Trentino edell' Alto -Adige. In generale 
si riscontl'ano nelle zone della viticoltul'a e specialmente della fl'utticoltura. 
ove cioe l'agricoltura acquista carattere di altissima intensita colturale. 
Nella l'imanenza prevalgono Ie imprese lavoratrici, con carattere :lllche ca
pitalistico nell' Alto Adige, ove sono in genere autonome, a differenza del 
1'l'entino, Qve invece prevalgono in molte zone quelle particellari, 0 per I() 
menu clle hanno la necessita di procurare mezzi di sussistenza extra aziendali. 

REM Pt;BBLICI, DEMANIALI 0 COMUNAL~ OD ALTRI SOGGETTI AD USO COLLETTIVO. 

Come si e gill, accennato, in ambedue Ie Provincie esistono vastissimepro
prieta appartenenti a Enti pubblici. 

Trattasi come fu gia detto in precedenza di beni silvo-pastorali, che ap
partengono principalmente ai Comuni. Lo Stato possiede vaste foreste in- Val 
di Fiemme (Paneveggio), a Primiero, ecc. 

Sui beni comunali vigono quasi ovunque diritti d'uso da parte delle po
llolazioni pel' quanto si riferisce al pascolo, ed anche al Iegname. Nell'Alt() 
Adige i diritti particolari sono risel'vati ai masi, ed anzi dal reddito dei bo
schi, essi ritraggono l'indispensabile complemento alIa conservazione della 
struttura economico-familiare del maso-chiuso. 

Nel complesso i rapporti tra questi beni e la popolazione, per quanto p~'o
fondamente diversi da vallata _ a vallata, rispondono sempre alIa necesslta. 
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(gia. richiamata altrove) di integrare l'economia della privata proprietu. con 
Ie l'isol'se di fondamentaJe importanza del pascolo e del bosco (1). 

4. - Nel territorio delle due Provincie non risuItano importanti demani 
pubblici in corso di suddivisione, ne che ci siano richieste di rivendicazioni 
in proposito. E' in corsQ .invece l'esame di tutta la situazione relativa agli 
usi civici da parte del Commissario, che da luogo a particolari contrasti, che 
si riferiscono sopratutto ai beni frazionali, che i Comuni vOl'rebbero avocare 
a se, nel mentre i frazionisti desidererebbero conservare e gestire come per il 
passato. Indipendentemente dal problema giuridico, ci sembra che bisogne· 
rebbe trovare una soluzione favorevole alIa tesi dei frazionisti, ai quali il go
dimento dei ricordati beni ha grandissima vitale importanza pel' il nOl'~ale 
sviluppo della 101'0 economia aziendale familiare . 

.Nel fondo di Val d' Adige esistono beni comunali di modesta superfice, 
ora in ,-ia di suddivisione (Egna, Rovere della Luna, ecc.). 

5. - Le attuali piccole proprieta. hanno origine antichissima. II Ruatti 
accenn,a a divisioni di proprieta. suddivise dopo la bonifica nella zona del
l'alta Val d' Adige. Non l'isuIta che di recente si siano fatte diyisioni di beni 
comunali. 

FOltMAZIONE DI PICCOLE PROPRIETA COLTIVATRICI. 

Ji'ormazione. 

1. - Negli anni precedenti la gue.rra il movimento di fOl'mazione della 
piccola propl'ieta coItivatrice non ebbe carattere di particolal'e importanza 
da quello delle aItre Provincie. 

E' da rilevare soItanto il diverso carattere, quasi statico, delle zone del 
maso chiuso, in confronto delle aItre zone, ove invece la proprieta ha conti
nuato 1a sua evoluzione, con la formazione lenta, rna continuata di nuove 
piccole proprieta. coltivatrici. Nel nostro esame abbiamo trovato numerose 
di queste piccole proprieta costituitesi nell'immediato anteguerra. Alcune 
di esse p. es. assai interessanti, in provincia di Bolzano, di coltivatori della 
Val di Non, ivi emigrati acquistando masi chiusi. 

2. - In pre.valenza il movimento avveniva a spese della piccola proprieta 
stessa per successivi frazionamenti, e anche di proprieta non coltivatrici, COS! 
come nelle aItre Provincie del Veneto. In generale Ie nuove formazioni si veri
ticavano a seguito di investimenti da parte dei coItivatori emigrati, al loro 

(I) Per ma/!ltiori dettagliate notizie il lettore puo ricorrere aUa gill. citata pubbli-
cRzione del Dott. RUATTI. . 
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ritorno in Patria, col denaro risparmiato. L'emigrazione come si disse fu 
per ~olti a~ni 10 sfogo della popolazione rurale trentina, al fine'di procu. 
rare. I mezzl per completare il fabbisogno familiare, E!d anche per formare 
la pIccola proprieta, 0 allargare quella e.sistente. 

~. - Negli anni susseguenti la guerra il movimento fu nel complesso 
assaI modesto, per quanto in tutto il territorio delle due Provincie siano 
avvenuti numerosi acquisti di terra da parte di coltivatori diretti. 

In proposito Ie indagini esperite hanno dato i risultati seguenti: 
Nella Pusteria alcuni proprietari di « masi chiusi » hanno fatto acquisti 

di terreno per allargare la rispettiva superficie. Altri hanno addirittura acqui· 
statu masi interi. 

Un casu caratteristico e quello dell'acquisto di « masi chiusi ».compiuto 
da e:c ta.migli, (1) col denaro risparmiato, specia1mente negli anni degli alti 
prezzi. La, posizione dei detti famigli e nel complesso assai bUOM, in quanto 
sono veramente considerati come membri della famiglia del proprietario, 
convivendo con essa, e ricevendo a parte un compenso, equivalente al valore 
di una delle buone vacche allevate nel maso. Oioha permesso ai famigli di 
accumulare notevoli risparmi, sicche sopravvenuta la crisi eSRi hanno potu to 
talora approfittare delle diflicili condizioni dei proprietari, pel' fare l'acqui· 
sto del maso. 

In altri casi i famigli hanno sposato Ie tiglie di propdetaddi « masi 
chiusi» e sono poi diventati proprietari pel' via ereditaria, incrementando 
la superficie con ulteriori acquisti con i 101'0 risparmi, derivati anche da altre 
attivita. 

Per esempio in tutte Ie vallate dell' Alto Adige molto spesso il proprieta
rio del « M:aso·chiuso » esercita anche altre attivita di carattere commercia.1e 
e alberghiero. Oio ha permesso precisamente ad alcuni di consolidare deter
minate posizioni, e di allargare la superftcie dei Masi con acquisti di parti
celle volanti, 0 di tel'reno proveniente dal frazionamellto di Masi, dOPQ la 
estensione delle Leggi italiane. 

Nel complesso pero trattasi di pochi casi, dinon rilevante estensione. 
Nella Valle dell'Isarco il fenomeno ha avuto ancora min ore diffusione. 

Pur tuttavia acquisti di qualche maso sono pure avvenuti, come prima della 
guerra da parte di contadini Trentini. Oosi in quel di Bressanone e interes
sante il caso di una famiglia di ex mezzadri a R. Oristoforo (Pergine) la 
quale coi risparmi accumulati durante la guerra, e con i guadagni dei bozzoli 
del dopoguerra, acquisto un fondo in parte a credito, che riusci a saldare 
esercitando l'orticoltura, e vendendo i prodotti nel centro di Bressanone. 
Atlualmente non solo ha consolidato I'acquisto, ma ha potuto anche prendere 
in atlitto altro terreno, nella speranza di poterlo in seguito acquistare. 

(1) Cosi vengono nhiamati gli operai fissi del maso clJiuso. 
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Inoltre sono avvenute compravendite di piccole parcelle, per arrotonda
mento di proprieta_ 

Nella Val d'Adige, tra 131 conca di Bolzano e In Val Venosta, gli acqui
sti di terre da parte di contadini si sono verificati pure in piccole propor
zioni. Vere e propl'ie formazioni di nuova piccola proprieta si riferiscono n 
11 casi e precisament~:. 

1 a Colsano (Comune di Castebello) 
1 a Stava (Comune di Naturno) 
3 a PIau'} ... 
2 a Lagundo .. 
2 a Maia Basea . 
2 a Lana 

Anno 1926 
1921 
1925-1925-1926 
1922-1929 
1925-1933 
1915-1932 

Ad eccezione del fondo incolto di Stava, ceduto dal Comune, per la rima
nenza si trattaV:1 IIi proprieta non di coltivatori diretti. 

In molte zone dello stesso territorio sono avvenute compravendite di par
ticelle volanti dn parte dei proprietari di masi-chiusi e anche da altri colti
mtori , come pure si e verificato il caso nella zona montana di sparizione di 
pl'oprieta particellari assorbite da proprietari di masi. 

Nella Valle di Non il movimento ha !lvuto Ie stesse caratteristiche, e non 
si e verificata vera e propria formazione di nuova piccola pr(lplieta. Compra
vendita di parcelle di terreno e pero avvenuta abba stanza di frequente, come 
abbiamo potuto constatare nelle. valli di Sole e Vermiglio. 

Anche nella Val Rendena si sono verificate compravelldite di parcelle di 
terre no senza che si sia verificata formazione di nuoya piccola proprieta. 

Nella Val di Fiernme pme il movimento si e verificato nella stessa forma 
e in misura assai limitata. 

!)ill. intenso invece si e verificato il movimento nelle zone devastate dalla 
guerra, 0 che erano vicine a tali zone. 

Molti coltivatori perle difficolta della ricostruzione, preferirono vendere 
per emigrare ultrm'e. Altri invece che avevano potu to accllmulare. notevoli 
ri!!parmi esercitando il piccolo cominercio con Ie truppe nei lll'essi del fronte, 
acqilistarono terreni in note\-ole qnantita special mente nella zona di Rovereto. 

Nel complesso pero in tutta In Venezia Tridentina i casi di vera e propria 
formazjone di nUOvlt proprietit coItivatrice, furono assai limitati. Notevole 
fu la compra\-endita di parcelle, estesa in tutto il territol'io, in prevalenza 
per allargamento, arrotondamento di piccole proprieta gia esistenti. 

MODI 01 TRAPASSO E PREZZI NEL DOPOGVERRA. 

1. - 11 trapasso e in generale avvenuto per contratto diretto, senza rin
tervento di intermedinri speculatori. Tuttavia la speculazione. si e esercitata. 
10 stesso, pel'cM a. seguito degli altissimi pl'ezzi raggiunti dal terreno, pel' 
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la granlle ricel'ca dei coltivatori d.le dh;ponevuno di risparmi, moIti dopo 
aver acquistato un fondo, anzich~ conservarlo preferirono l'ivendel'lo, dati i 
notevoli margini di guadagno che potevano realizzare, e che impiegarono 
acquistando altri fondL 

2. - E' dillicile poter stabiIire in quale misura furono i guadagni della 
speculazione, in quanto ben \"3sta ~ 1a gamma dei prezzi pagati. N~ ~ possi. 
bile stabilire in tali zone la connessione tra i prezzi e il valore reale delle 
terre, perch~ la fame di terra e COb-1 forte, per il bisogno di tutte Ie proprieta 
coltivatrici di ampliare la superficie a110 scopo di migliorare il bilancio azien. 
dale'familiare, che il prezzo ~ quasi sempre di afl'ezione, di gran.lunga spro. 
porzionato al reddito. 

E' positivo in' ogni modo che i prezzi, salendo negli arini de11'inflazione 
a cUre e1evatissime, permisero a qualche ahile speculatore di fare guadagni 
notevoli, aggravando il costo degli acquisti talora di 1-2 ed anche pin lire 
per mO. 

3. - I mezzi di pagamento di cui gli acquirenti si ,-alsero, provenivano 
in generale dalle seguenti fonti: 

da denaro risparmiato durante la guerra come si e gia ricordato; 
da denaro risparmiato nel dopo guerra per elevati utili di alcune col· 

ture (gelso, vite, alheri da frutto) e del bestiame; 
da·denaro risparmiato all'Estero attraverso l'emigrazione, special. 

mente ill Francia; . 
da denaro preso a prestito da Banche, da Casse Rurali, e in preva· 

lenza du privati a condizioni generalmente assai 011erose. 

4. - I prezzi pagati furono diversissimi a seconda delle zone, e del grado 
di intensitA coltnrale. In via di larga massima. si danno Ie segnenti cifre: 

Immedia.to dopoguerra. Tra. il 1922 e il 1926 

Seminativi _ .. __ L. 0,90-1,00 per m 2 

Seminativi vitati in 

L. 1,40- 2,00- 3,00 per m" 

fondo valle . . . • 
Vigneti specializzati _ 
Frutteti 
Prati 

» 1,50-2,00 
• 3.00-3,50 
» 3,00-5,00 
» 0,90-1,00 

» 2,80- 3,00 
» 5,00- 5,50 
» 5,00-10,00-15,00 
» 2,00- 2,50 

5. - Attual/llente i prezzi sono notevolmente discesi rimanendo per i 
seminativi semplici intorno a L. 1 per m2; pei seminativi vitati, sulle 2 lire; 
pei vigneti specializzati' intorno a L. 2,50-3; per i frutteti tra Ie L. 3-4 per m2. 

Ii prezzo dei prati I' pascoli e moIto diminuito, al disotto anche dell'ante· 

guerra. . a 
Le compravendite peri> S0110 assai ridotte, e pin che altl'o aIle proprlet· 

in Ilissesto, Ie quali tl'o,-ano dillicile colloramento. 
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TRASFORMAZIONI COLTURALI AVVENUTE NELLE PICCOLE PROPRIETA. 

A) NeUe piccole proprieta autononte. 

1. - Nelht grande maggioranza delle piccole proprieh)' nel dopoguerra 
si f~ intensamente lavorato, apportando forti miglioramenti alIa lSistemazione 
delle terre, rna piiI specialmente ai fabbricati con ampliamenti e costruzioni 
nuove di notevole importanza. 

Neila vallata .dell' Adige e nella Val di Non si sonG aHargati di molto gli 
impianti di fruttiferi, con criteri assai razionali, orientati secondo la ormai 
larga esperienza tecnica e commerciale. I miglioramenti piiI notevoli si sono_ 
di certo verificati in tali territori, che sono del resto quelli in cui l'~conomia 
agraria e notevolmente attiva, e ove e massimo 10 sviluppo demografico. 

In tutti i piccoli proprietari e vivo il senso di attaccamento alIa terra, 
e in alcune zone l'ordinamento produttivo, per effetto dei miglioramenti intro
dotti, ha raggiunto un grado di assoluta perfezione, specialmente nella viti
colturae nella frutticoltura. Molti progressi sono stati fatti anche negli svi
lnppi delI'industria zootecnica, sia perfezionando i metodi di allevamento, 
come migliorando assai Ie stalle, dotandole di silos e concimaie. 

Per quanto riguarda i fabbricati, nelle zone del maso chiuso vi fu lao spic
caia te.l1denza 3, c()struzioni eccessive, spropol'zionate ai bisogui dei fondi. 
Nel '!'rentino 81 preferirono costruzioni piiI modeste. 

SenzaalClln dubbio attraverso tali miglioramenti 8i sonG verificati note
voli progressi in tutta l'attivita agraria, con notevoli aumenti nella prodn
zione, spedalmente nella frutticoltura e nell'industria zootecnica. Molto 
spesso pero essi furono causa di grave indebitamento, specialmente ove fu
rOllO sproporzionati all'entita economica delle piccole azie.l1de. 

B) Nelle piccole proprieta coltimt-('ici particellari. 

Abbial)lo gil)' rilevato il carattere di tali proprieta, che hanno in genera Ie 
linn sin pur modesta base azie.l1dale, per quanta spesso ben lungi dal cai'at
tere ltutonomo. Anehe in tali proprieta particellari furono compiute notevoli 

, ' 

migliOl'ie, specialmente nelle zone della frutticoltura. 
In molti casi i piccoli proprietari pa.rticellari costruirono anche il fabbri

cato di abitazione, e spesso sp~oporzionato all'ampiezza e al valore del fondo. 

LE CONDIZIONI ATTUALI DELLA PICCOLA PROPRIETA COLTIVATRICE. 

Le attuali condizioni della piccola proprieta coltivatrice nella Venezia 
Tddentina, sono profondamente diverse da zona a zona, e sonG determinate 
dalle comple8se vicende della guerra e del dopoguerra, e sopratutto dalla crisi 

- intel'na-zionale. Esse si possono cosi l'iassumere: 
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. ~ei. tel'ritol'i ove. vige ancora it « maso chiuso » si e creato un profondo 
sqUlhlJrlo tl'a produzlOne e oned, a seguito del ribasso dei prezzi dei prodotti 
e Ilpecialmente di quelli zootecnici, e dell'aumento sin del costo di alcuni dei 
mezzi di produzione come delle imposte, t38se, in particolare di quelle cornu. 
nali, e sopratutto perle spese di famiglia e peri famigli, che di solito sono 

.assai ingenti. 

Inoltre molti masi, esercitando anche attivita di altro genere, industriali 
e commerciali, sonG stati messi in dilficolta dalle 101'0 vicende. In tine in tutto 
questo territol'io e diffuso il !listema dell'avallo a parenti e amici, spesso im. 
pegnati in imprese industdali e commerciaIi anche aU'Estero, i qua Ii per 
sfortunati eventi sono crollati, mettendo in difficolta gli avallanti. 

Nel complesso i1 territorio e sofl'erente per indebitamento, il quule assai 
spesso non dipende da vere e proprie cause agrarie. 

Certo che i fatti hanno comprovato come il maso chiuso, sotto i colpi 
di vicende avverse, sia. facilmellte tl'aScillato in clifficoltA, non potendo ill caso 
di ribasso dei prezzifar fronte con una .sufficiente elasticita nella riduzionc 
degU oned sacl'ificando una parte dellaproprieta. Le difficolta maggio1'i si 
1'iscontrano nelle zone di alta montagna, e in queUe'viticole. 

Una causa di indebitamento molto grave, che ha colpito Ie zone viticole, 
ed anche quelle fl'utticol~, e la garanzia in forma colle,ttiva a Societa ('oope
rative (Cantine Sociali, Consorzi frntta, Cooperative di credito). Alcune di 
queste amministrate dagli stessi soci si sono gravemente indebitate per la 
costl'uzione degli impianti, oppure per aver fatto anticipi ai soci 0 per la 
l~vorazione del prodotto, senza che potessero ricuperare l'esposizione nelle 
vendite, effettuate all' Estero, per Ie sopra.ggiunte difficolta monetarie, 0 per 
inadempienze degli stessi acquirenti stranieri, pure colpiti daUa crisi. 

A seguito dell'indebitamento alcune di tali Istituzioni han finito 'per 
trovarsi in gravissime difficolta, trascinando con se, non solo alcnni altri 
Istituti che avevano fatto il finanziamento e chI' si sonG trovati immobilizzati 
(Casse Rurali), ma gli stessj agl'icoltori garanti coUettivamente delle 101'0 
sorti. 

Tipico il caso dei comuni di Appiano e Caldaro, nei quali parecchie cen
tinaia di piccoli pl'oprietari sono stati posti in condizione di dissesto dalle 
condizioni delle ricordate Cooperative. 

Fortunatamente il Governo Nazionale Fascista ha ora provveduto al risa
namento genera Ie mediante la generosa corresponsione diun elevato contri
buto, il quale saldando Ie perdite verificatesi, permettera I'assestamento 
delle varie Istituzioni e conseguentemente della grande maggioranza degli 
agl'icoltori. 

II fatto ora descl'itto merita di essere segnalato a quanti si occupano del
l'organizzazione cooperativa, la quale in verita va esercitata con particolal'e 
cautela pel' quanto si riferisce aIle gal'anzie dei soci piccoli propl'ilitari colti-



'- 176 -

vatori,che non dovrebbero mai avere carattere illimitato, e sopratutto spro
porzionatoalla 101'0 potenzialita ecoDomica. 

*** 

In condizioni relativamente buone trovansi Ie zone frutticole, nelle quaIi, 
malgrado la crisi, Ie aziende dei piccoIi coltivatori hanno potuto in maggio
ranza far fronte alle difficolta (Val d' Adige, specialmente la Venosta 'fino a 
~ilandro, valle di Non). Cio specialmente. per quei coltivatori che non si sono 
lanciati in atti speculativi, limitandosi esclusivamente a curare Ie 101'0 atti
vita aziendali. Alcuni pero, come si disse per il Maso chiu,so, si laneia,rono. 
in altre attivita industriaIi e commerciaIi, e furono spesso travolti. 

E cio e bene precisare per la verit~, perche in re~ltail carico debitorio 
delle zone frutticole della Val d' Adige nella maggioranza dei casi non sta 
in relazione alIa crisi agraria, rna ad altre cause. 

* * * 

Nella rimanenza del territorio ove la proprieta e frazionata, e ove. non 
vi sono Ie ricordate colture con prodotti di alto val ore di mercato, sussistono 
condizioni di notevole disagio, p.er Ie due principali cause concomitanti del 
ribasso dei prezzi e dell'arresto dell'emigrazione. In tali condizioni trovansi 
specialmente la Valsugana, la Vallarsa, Ie Valli di Cembr~, di IJedro, di Ren
dena, di Sole,. e in genere Ie valli lontane dai centri turistici, dal terreno 
povero e prive di risorse extra agricole. 

In condizioni pure di disagiosi tl'ovano Ie zone viticole, per Ie difficolta 
delle vendite verso l'Estero, che una volta assorbiva il prod otto totalmente 
·e a prezzi rimunerativi. Ora, a seguito dellaripresa dei prezzi verificatasi, 
la situ3zione e un po' migliorata. 

Inoltre la crisi serica ha messo pure in difficolta Ie zone del Trentino 
{lve era molto ditfuso il gelso e l'allevamento dei bachi. 

*** 

Conseguenza delle condizioni di disagio sopradescritte e l'indebitamento, 
molto ditfuso. La situazione si e anche aggravata a seguito del crollo della 
Banca del Trentino edell' Alto Adige, che assorbiva molti risparmi special· 
mente di piccoli proprietari trentini, i quaIi si sono visti privare delle risol'se. 
con cui contavano di poter far fronte alle difficolta della crisi. 

La resistenza finora opposta alla crisi da,i proprietari coltivatori e stata 
veramente ammirevole, specialmente nel Trentino, ove essi hanno compiuto 
sacrifici notevolissimi per salvare lapiccola proprietn;. fi'utto spessQ di lun
ghi anni di sUdatissimi sforzi. 



- li7-

PUl·troppo in alcuni luoghi alcuni hanno dovuto cedere, sia per inadem 
pienze per Ie imposte e tasse, sia, sopratutto, per Ie sproporzionate situazioni 
debitorie. Tra questi, per primi quelli clte nel dopoguerra avevano ampliato 
Ie 101'0 proprieta con nuovi acquisti 0 che avevano compiuto notevoli miglio. 
ramenti ricorrendo al credito. 

Gli acquirenti si riscontl'ano in maggioranza tra gli stessi coltivatori, 
anche per ricupero di crediti. In alcune vallate (Val di Sole) hanno fatto 
acquisti alcuni coltivatori risiedenti in Francia, i quali hanno inviato in 
Patria i 101'0 rispal'mi nella speranza 'di poter in un giorno lontano rientrare 
III godere tranquillame.nte il frutto del 101'0 lavoro. 

Nella conca di Bolzano hanno acquistato molti fondi gli ebrei provenienti 
dalla Germania, a seguito dei noti provvedimentinazistL 

Anche i commercianti hanno fatto acquisti notevoli e specialmente i rna. 
cel1ai, molto spesso pure pel' ricupero di crediti. 

Infine acquisti per quanta in misura relativamente limitata sono stati 
falii da professionisti, e anche da quaiche ordine religioso. 

La percentuale dei piccoli proprietari che ha venduto e pel' fortuna rela· 
tivamente modesta, e va da un minimo dell'! % ad un massimo dell'S %. 

Molte piccole proprieta si trovano pero in pericolo, e specialmente queUe 
di ·montagna, che per far fronte alIa crisi han dovuto in taluni .casi svendere 
il bestiame, privandosi cosi di una delle fonti principali di reddito. 

Sonoallo studiQprovveuimenti adeguati per il rifornimento del bestiame 
che contidiamo arriveranno presto a mettere rimedio al grave inconveniente, 
clte ha dato luogo in alcU1~e vallate a forme di usura particola.re, attravel'so 
forme di cessione a pl'estito del bestiame ai piccoli proprietari che ne sono 
privi a condizioni assai onerose (Val di Sole). 

Nei casi di rivendita, nella grande maggioranza i contadini sono rimasti 
sui fondi come affittuari 0 mezzadri. 
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Provincia di Belluno. 

CARA'l'TIllRI GENERALI. 

La provincia di BeHuno e tutta compresa nella zona di montagna, confi
Dando Ii. nord con la provinciadi Bolzano e con l' Austria, a ovest con Ie 
provincie di Bolzano e di Trento, a sud con queUe di Treviso e di Vicenza, 
a est con quella di Udine. Dominata in gran parte dalla vallata delPiave' . 
e da queUe dei suoi allluenti, presenta. fo~di valle pin 0 meno ampi, da cui 
si elevano gl'uppi montani caratteristici, che talora arrivano .a superare i 
tremila metri, costituiti pl'evalentemente do, rocce dolomitiche. Per Ia sua 
formazione geologica viene anche chiamata Provincia dolomitica. 

Al 21 aprile 1931·IX aveva 10, superficie territoriale di ettari 367.159 (1) 
e la supel'ficieagraria fOl'estule di ettari 312~570. 

'futte Ie vallate sono percorse da importanti corsi d'acqua, alimentati 
do, copiose sorgenti, laghi (tra cui importanti quelli di Alleghe, Misurina e 
S. Croce) e do, ghiacciai dei gruppi montani pin importanti, che atHuiscono
al Piave, costituendo nel 101'0 complesso il bacino superiore e medio dello sto
rico fiume (2). La vallata del Pi.ave 8tretta nel primo tratto dal Peralba alIa 
confluenza con l' Ansiei (Comelico), si allarga poi e diventa amplissima nelle' 
conche Bellunesi e del Feltrino, costituite da una serie movimentata di colli 
morenici, sui quali la coltura agraria si e largamente e intensamente diffusa. 

La temperatura e assai varia a secondo, delle variezone, segnando mi
nimi assai bassi nel Comelico (- )30 e ~Itre) e alto Cadore, e temperature 
l'eiativamentedolci nella conca bellunese. 

Le precipitazioni sono relativame.nte abbondanti in tutta la Provincia, 
con un minimo nell'invel'no e un massinio nei mesi primavel'ili. I valori medi 
anllui delleprecipitazioni vanno lentamente diminuendo con -il procedel'e 
verso il nord e con I'altitudine, cosicclH~ 11el mentre a BeHuno .segnano una 
media di mm. 1345, ad AUl'onzo essa discende a mm. 1124 . 

. II che caratterizza profondamente la Provincia dai grandi bacinLlate
ra,Ii, come, per esempio, l'orientale (Tagliamento-Isonzo), ove l'andamento
si pre.senta del tutto invel'so segnando precipitazioni di mm. 1500 a Udine 
e Gorizia, contro mm. 2500 e ~Itre nelle vallate carniche, e l'occidentale ove 
pure. Ie precipitazioni sono discendenti da sud a nord, rna in modo rapido, 
tanto che contro precipitazioni di mm. 1400-1500 della Val Lagarina si di
scende sottoil metro a Trento, e a, mm. 689 a Merano . 

. ·(1) AI 21 aprile 1936-XIV, tale superficie risulta di ha. 367.361 per l'ultimazion& 
del. nuovo catasto in alcuni Comuni. 

,(2) Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Belluno - «Relazione sulla 
str-uttUra e sull'andamento economico della ProV'incia di Belluno nel 1932 D. 
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2. ~ Secondo ~ d.ati .ufficiali del censimento del 1931 la popolazione 
presente della Provlllcia rlsuIta di abitanti 210.355, e quella residente di 
a~it~nti 236.823, occupando cost l'uItimo posto nella graduatoria delle pro
nncle del ven~to ~on una densita pari a 57 abitanti presenti per Kmq. Cio 
naturalmente Sl splega col fatto che su 69 Comuni, appena 22 sono al disotto
dei 500 m. di altitudine, .nel mentre 16 si trovano sopra i mille metri. 

Interessante e l'esame dell'andamento demografico nell'ultimo sessan
tennio (1): 

Numeri indiee - Anno 1871 = 100. 

ZONE 

Alto Piave (Cadore). . . 

Cordevole (Agordino) . . 

Mae del Piave (Zoldano). 

Medio Piave (Bellunese e Alpago) 

Cismon e Piave (Feltrino) . . 

Media 

I 1881 /1901 I 1911 I 1921 

103,5 104,9 98,7 108,2 

98,4 107,9 102,1 113,4 

99,3 103,9 106,3 111,9 

100,5 115,5 lIS, 1 153,6 

96,0 110,0 113,7 134,3 

93,3 110 - 110 - 130,4 

1931 

I 
99,9 

99,2 

95,5-

I 
140,(» 

115,4 

I 
115,9 

Come si rileva, l'incremento nel sessantennio e veramente lIllooesto, spe
cialmente ove 10 si confronti con Ie aItre Provincie del Veneto. Impressio
nante e la stazionarieta, e anzi la discesa nelle zone piualpestri, che da 131 
dimostrazione tipica del fenomeno di spopolamento della montagna. Senza 
scendere a particolari dettagli, e da ritenersi che la causa di tale fenomeno
debba ricercarsi in generale nelle difficolta della vita in montagna, e in 
particolare dal trasformarsi dell'emigrazione temporanea, che dominava prima 
della guerra, in emigrazione permanente, a seguito precisamente del disagio
economico che e prevalente nelle zone di montagna. In proposito e da osser
yare perc' che Ie cifre del 1921 non sonG da tener per base, in quanto neI 
periodo dell'immediato dopoguerra vi fu aflluenza grande di popolazione per 
efl'etto della mancata ripresa dell'emigrazione, e per la permanenza nei luoghi 
di molt a mano d'opera pel' i lavori di ricostruzione del territorio assai dan
neggia to dalla guerra. 

Interessante e il movimento della popolazione, che segna costanti dimi
nuzioni. 

(1) Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Belluno - 01!. cit. 
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Cosl i matrimoni, come si puo rilevare dallo specchio seguente: 

Movimento matrimoni dal 1922 al 1932. 

Anno Numero Per 
del matrimoni 1000 abitanti 

1922 2.340 10,2 
]923 1.925 8,3 
1924 1.718 7,] 
1925 1.617 6,7 
1926 1.619 6,7 
1927 1.722 7,1 
1928 1.592 6,5 
1929 1.404 6,0 
1930 1.561 7,3 
1931 1.526 7,2 
1932 1.409 6,6 

Lo stesso perla natalita comerisulta da quanto segue: 

Movimento della natalita dal 1922 al 1932. 

Anno Numero Per 
dei nati vivi 1000 abitanti 

1922 8.248 35,8 
1923 7.446 31,9 
1924 6.411 26,6 
1925 6.]37 25,3 
1926 5.836 24,0 
1927 5.883 24,2 
1928 5.785 23,8 
1929 5.259 22,4 
]930 4.901 22,8 
1931 4.861 22,9 
1932 4.804 22,6 

11 quoziente di natalitu e dunque in progressini. diminuzione, ed e : 
disotto del Veneto e del Regno. 

11 quoziente mortalita si mantiene pressoche invariato intorno a 1-1 mol' 
per ogni 1000 abitanti, rimanendo leggermente superiore. a quello medio d 
Veneto (12 0

/ 00), 

Senza indugiarsi ulteriormente, Ie dfre sopra esposte d,\nno un'esat1 
idea del fenomeno demografico, che segna un progressi\'o e preoccupan 
peggioramento, senza dubbio diretta conseguenza delle condizioni di profon( 
disagio economico in cuisi trovano molte vallate alpine. 
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a. - La. popolazione agricola nelle conche Bellunese e Feltrina vh"e 
parte in case sparse e parte in case situate nei borghi. E' la zona delI~ mez
zadria e anche della piccola proprieta, costituita da poderi a carattere auto
nomo, muniti di discreti fabbricati rurali, con casa, stalla, fienile, in un 
unico corpo. Nelle vallate alpine la popolazione vive tutta accent rata nei vil
Iaggi, in abitazioni del tipo consueto di tntto il territorio alpino (case di abi
tazione con nmpi fienili, con sottostante stalla). 

4. - II fenomeno emigratorio e sempre stato caratteristico per tutta 
la Provincia, principal mente con andainento temporaneo per i Paesi Europei. 
Nel dopoguerra l'emigrazione aveva largamente ripreso fino a segnare tra il 
1922 e il 1930 una media annna di circa 8500 emigranti, pari a 40 per ogni 
1000 abitanti. 

In qnesti ultimi anni essa e fortemente discesa, segnando nel 1931 e 1932 
rispettivamente 5511 (25,9 'per 1000) e 4U9 (22,9 pel' 1000). Fortissima e la 
diminuzione dell'emigrazione verso l'Estero, segnando i predetti anni i se
guenti rilasci di passaporti per l'Estero: 

Passaporti per l'Estero I pper ~1 lavoro '.' 
I er 1 commerclO 

1931 

3.657 
726 

1932 

1.900 
192 

Principalmente l'emigrazione e diretta verso la Francia e la Svizzera. 
l\1inima e l'emigrazi,one transoceanica. Notevole e l'emigrazione verso 

l',iIlterilo con carattere permanente. 
L'arresto della corrente emigratoria in questi ultimi anni e causa di 

gravissimo disagio in tutta la Provincia, in quanta dall'emigrazione molta 
parte della popolazione l'urale usava ~ttenere il complementodel fabbisogno 
per Ie proprie necessita di vita. 

un lato caratteristico de.ll'emigl'azione e quello della Valle Zoldana, ove 
in prevalenza emigrano come gelatieri, spingendosi in tutti,i Paesi di Europa, 
ed anche oltre Oceano. La valle, assai povel'a, ritrae du· tale movimento note
volissimi vantaggi. 

5. - La Provincia ha prevalentemente carattere rurale. Esistono pero 
notevoli centri minerari (Agordo) e turistici (Cadore, Ampezzano). molto fre
quentati questi ultimi da italiani e stranieri, per Ie meravigliose incompara
bili bellezze delle verdeggianti vallate, dominate dai colossi dolomitici. 

6. - L'influenza dei centri turistici e senza dubbio notevole su tutto il 
movimento rurale delle vallate alpine. Importantissimo e l' Ampezzano, con 
centro a Cortina ove soggiornano, estate ed inverno, migliaia di forestieri, con 
indubitabile vantaggio per l'economia rurale del territorio. Anche i paesi 
del Cadore edell' Agordino molto si giovano dell'industria turistica. Si cal-
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.cola che nell'industria turistica siano impegnati capitali per circa 122 milioni 
(nel 1922 n. 11940 letti, di cui 4600 solo a Cortina). L'incasso complessivo 
per tale industria e stato calcolato per il 1931 di ben L. 33.100.000, rna nel 
1932 ha subito una contrazione valutata a circa il 30 %. 

Interessanti risultano gli specchi seguenti: 

Incassi per il movimt'nto turistico negli anni 1931 e 1932. 

1931 1932 

Bclluno L. 1.800.000 1. 700.000 
Borca 400.000 400.000 
Auronzo 1.300.000 1.250.000 
Calalzo .. 800.000 700.000 
Pieve ill Cadore 5.800.000 4.350.000 
S. Stefano di Cadore » 450.000 400.000 
S. Vito di Cad ore 600.000 500.000 
Sappada . 1.600.000 1.300.000 
Cortina di Ampezzo 18.600.000 12.000.000 
AUre minori localitfl 1.950.000 1.300.000 

Totale L. 33.300.000 23.900.000 

La diminuzione peri) e phI dovuta aHa contrazione dei prezzi, che al nu
mero delle pl'esenze turistiche, come si rileva da questo aItro specchio dell'im
posta di soggiorno e cura: 

Gettlto dell'imposta di soggiorno e cura e del eontributo speciale di ('ura. 

1931 1932 

Auronzo L. 27.095 34.949 
Belluno 41.101 32.999 
Borca 4.348 2.992 
Calalzo 5.949 7.180 
Cortina di Ampezzo 271.354 241.997 
Pieve di {'adore 46.737 54.628 
S. Stefano di Cadore 4.8.'il 4.074 
S. Vito di Cadore 18.728 18.434 

Sappada . 10.600 13.620 
----

Totnle L. 430.763 410.773 

Il numero medio annuo dei turisti si aggira sui 77.000, di cui due terz 
circa ita.liani, e la rimanenza stranieri. 

Senza alcun dubbio dalle cifre esposte risulta chiaro, come tal moviment 
che ha subito peggioramento nella qualita per causa della crisi, rna ch 
certamente dovra riprendere in avvenire, porta una notevole ripercussion 
suI movimento economico generale della Provincia, e partieolarmente pe 
queHo rllrale. 
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. Infatt~ buona parte delle abitazioni ruraIi dispongono sempre di un ap
partamentlno da affittare, e d'altra parte nella stagione turistica ven"'ono 
(!onsumati nei vari centri importanti prodotti agricoli del territorio (l:tte 
prodotti del caseiticio, patate, legna, ecc.). Inoltre molti membri delle fami: 
glie rurali 'trovano occupazione negli alberghi 0 in altri servizi dei centri 
turistici. Il maggior beneficio e sentito dalle zone dell' Ampezzano. 

7. - Ottime sono l~ cOIidizioni della viabilita e delle comunicazioni, che 
vanno via via perfezionandosi, sia con 10 sviluppo della rete nazionale., come 
per la continua apertura di strade comunali ed interpoderali, che vanno 
gradatamente raggiungendo 'anche i luoghi piu isolati delle convalli. 

8. - Ottime Ie condizioni della pubblica sicurezza, e cosi pure queUe 
sanitarie. La malattia piu diffusa e in alcune zone 10. tubercolosi, alimentata 
in passato da~le correnti emigratorie. Viene ora assai efficacemente combat
tuta dal Consorzio Antitubercolare, che nel solo anno 1931-1932 ha compiuto 
a mezzo del Dispensario fisso ben n. 755 visite e 478 rivisite. 

9. - Assai bene organizzate sono Ie opere assistenziaIi, come pure Ie Isti
tuzioni per l'assistenza sociale. 

10. - In buone condizioni e in via di progressivo miglioramento e 
l'istruzione pubblic.a popolare, integrata da sCUQle e corsi professionali 
(scuola mineraria di Agordo, scuola industriale di .cortina, scuola commer
dale di Feltre). Mancano Ie scuole agrarie, rna l'istruzione agraria viene 
impartita daUa Cattedra di Agricoltura con i corsi professionali ai contadini, 
assai frequentati. Inoltre funziona una scuola per casari a Mas (Sedico), pure 
diretta daUa Cattedra, la cui funzione e importantissima agli effetti della 
riorganizzazione dei caseifici, di cui sara detto piu innanzi. 

CARATTERI AGRARI DElL TElRRlTORIO. 

La provincia di Belluno viene distinta nelle seguenti zone agrarie: 

1) Zona dell' Alto Piave (Cadore); 
2) Zona del Cordevole (Agordino); 
3) Zona del Mae e del Piave (Zoldano); 
4) Zona del medio Piave (Belluno e Alpago); 
5) Zona del Cismon e del Piave (Feltrino). 

Le tre prime zone hanno colture agrarie prevalentemente di alta mon
tagna, nel mentre Ie altredue si avvicinano specialmente verso i fondi val~e 
aHe caratteristiche delle alte zone collinari. Interessante e rilevare come 11 
complesso del valore della produzione lorda delle tre prime zone, che rappre
seutano il 60 % della superficie dell'intera Provincia, costituisce appena i due 
decimi della produzione agricola totale. Il che sta a signip.care chiaramente 
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come l'intensita agral'ia sia prevalente nelle zone 4& e 5" cioe nel corso metiio 
del Piave" all'incil'ca da Ponte delle Alpi al confine della Provincia alla 
stretta di Quero. 

2. - Secondo Ie qualita di coItura la superficie agral'ia e forestale e cosl 
ripal'tita: 

Scminativi l!Iempli<'i e arbol'ati 
Prati, prati-pascoli, pascoli permanenti 
Colture legnose specializzate 
Boschi . . . .. . .... 
Incolti produttivi . 

Total~ 

Ettari 
17.7H 
94.614 

954 
121.608 
77.623 

312.570 

Percentuale 

5,7 
30,3 
0,3 

38,9 
24,8 

100,0 

L'altitudine varia da un minimo di m. 171 suI livello del mare ad un 
maslSimo di m. 3342 (cima, della Marmolada). 

L'agricoItura della Provincia ha dunque carattere eminentemente silvo
pastorale, occupando prati, pascoli e boschi 1'80 % delJ'intera superficie 
agraria e forestale, rimanendo limitati i seminativi a circa il 6 %, in gran 
parte compresi nelle due zone di Belluno e Feltl'e sopra l'icordate . . 

3. -: Nelle condizioni in cui si svolge l'agricoltura Bellunese, quasi inte
ramente legata allo sfruttamellto del patrimonio pastorale, nOll esistono vere 
e pl'opl'ie rotazioni se non in aicune grandi aziende del Bellunese e Feltrino. 

1'ra Ie colture erbacee pl'evalgono il mais e Ia patata. Tra queUe arboree 
e in sviluppo la frutticoltul'a, la cui importanza puo essere senza dubbio 
rile\'unte nel futuro progresso economico della. Pl'm'incia, in cui vi e cosi 
difIuso atHusso di movimento turistico. 

4, 5, 6. - Ma quel che costituisce la base deU'ecollomia agraria della 
Provincia e il bestiame, il cui allevamento consente, con l'utilizzazione del 
vasto patrimonio pastorale, il maggior cespite di reddito perle classi rurali 
bell ullesi. 

Secondo i dati dell'ultimo censimellto esistevano in Pro,incia: 

Bestiame d('lla proTiullia di BelluDO al 19 marzo 1930. 

ZONE 1 BUOi·1 Vacche I Tori I Vitelli 1 Equin! 1 e manzl e manze e torelll e Titelle Suini Ovini I Caprini 

Cadore 171 9.554 110 2.344 592 1.489 5.575 2.556 
Agordino 4 5.911 37 1. 304 137 980 1.301 2.323 

Zoldano. 15 2.442 23 387 101 244 1. 742 1.280 

Bellunese e Alpago 2.064 17.305 187 8.606 1. 474 3.597 8.242 867 

Feltriuo .. 1.055 13.533 125 4.861 1.498 3.387 4.603 2.467 
------------------i-------

Totalt'. 3.309 48.745 482 17.5021 3.802 9.697121.4631 9.493 
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!'urtroppo il numel'O risulta in seguito notevolmente diminuito. Infatti 
al :n dieembre 1932 Ie sole vaeehe e manze erano diminuite da 48.73:> a 40.951. 
Diminuzione impressionante ehe da una pl'ecisa idea degli effetti della crisi 
di eui sara megIio detto pift innanzi. ' 

Dal quadro sopra. esposto risulta evidente l'importanza prevalentedel 
hestiame da latte, e quella dell'allevamento del vitellame. 

Da lunghissimi anni infatti il Bellunese e stato il naturale rifol'nitol'e, 
della pianul'a \-eneta, special mente per la razza· grigia a triplice attitudine, 
cui la conca bellunese ha dato il nome. Cio spiega anche come l'al'te del ca
l;al'O sia stata alquanto negletta, malgl'ado la necessita della lavorazione. del 
Jatte abbia fatto sorgere in Provincia ben n. 301 caseifici di cui sara detto in 
appresso. GIi allevatori bellullesi hanno quasi costantemente pl'aticato l'al
Jevamento di vitelli e viteIle, che smerciavano con discreta facilita nel piano. 

Attuahnente pero la situazione si va profondamente modifieando. Infatti 
Je mutate condizioni'dell'agricoltura del piano, e sopratutto Ie minori esi
genze dinamiche l'ichieste albestiame, hanno accresciuto Ie esigenze nella 
produzione del latte. D'altra parte la pianura sta compiendo poderosi sforzi 
pel' emaneiparsi dalla neeessita del rifornimento in montagna, per cui la 
Provincia di llelluno ha pl'oceduto a mutal'e profondamente Ie direttive zoo
teclliche, illdirizzando il bestiame verso una maggiore produziolle di latte. 
Vengono percio seguite due vie. Nella conca bellunese ove permangono an
cora con i poderi mezzadrili notevoli necessita illnamiche, si seleziona per una 
maggiore pl'oduziolle di latte la razza grigia bellunese, tenendo per base Ie 
ottime lattifere aneora esistenti, che vengono sottoposte a metodico controllo. 

NeJIe altre vallate della Provincia, si e decisamente avviato l'incrocio 
di sostituzione col toro di razza bruna, al fine di creare un patrimonio bovino 
uniforme, avente Ie caratteristiche tipiche del bruno 8vizzero, e di alta pro-. 
duzione lattifera. Con cio si conta di poter elevare notevolmente la produ
zione del latte, e di riattivare ben pift importanti' correnti commeN!iali per 
il bestiame di alleYamento, dato che .la razza bruna trova collocamento in 
tutta rItalia. . 

L'attivita zootecnica diretta dalla Cattedra ambulante di agricoltura e 
assai illtensa, e ha gia conseguito risultati ill notevole importanza. 

7. - La pastorizia forma parte integrante fondamentale ill quasi tutte 
Ie aziende agrarie della Provincia. Essa e sutlicientemente organizzata nelle 
malghe, in buona parte di proprieta Comunale, che vengono sfruttate nei mesi 
estivi prevaJentemente col sistema dell'affitto ad impresari (malghesi). 8i sta 
opel'ando attivamente pel' sostituire a tale primitivo sistema quello deno 
sfruttamento eollettivo diretto degli allevatori, organizzati gia nelle latterie 
sociali. Con cio si conta di poter conseguire assai migliori risultati anche nel 
miglioramellto teenieo-eolturale delle malghe., per Ie quaUsollo pure in corso 
tla parte <lei proprietari importanti opere ill miglioria. fondiaria. 
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Si calcola cIte annualmente vengano caricati nelle malghe della, Provincia 
parecchie migliaia di capi di bestiame. Purtroppo tal numero e in notevole 
diminuzione per cause complesse relative alIa diminuzione generale del be
stiame, come pure aIle condizioni economiche degli allevatorL E' notata peru 
una alHuenza di bestiame alIa montagna da parte di aHevatori della pianura, 
che hanno la necessita dell'alpeggio per rimediare i gravi inconvenienti del
l'allevamento stallino. In alcuni luoghi si lamenta la deficenza delle supel'fici 
pascolive nei pressi dei centri abitati, in luoghi di facile accesso non eccessi
vamente elevati, da adibire al pre-pascolo dei bovini, indispensabile prepara
zi.one per il pascolo in montagna. Inconveniente ben grave che, dovrebbe essere 
s~lperato da opportuni accordi tra Ie Organizzazioni Sindacali, i Comuni e 
Ie Autorit;). Forestall. 

8. -- La superficie boschiva che come si e visto occupa il 47 % dell'intera 
supel'ficie agral'ia e forestale e per buona parte di proprieta comunale (come 
si vedra Ie proprieta comunali soggette a sOl'veglianza forestale hanno una 
superficie di ettari 95.208, di cui 49.109 a bosco) (1). II prod otto e oggetto di 
scambio con Ie aItre Provincie del Regno. Dopo l'industria zo-otecnica, quella 
forestale ha fondamentale importanzn, ed e fonte di importanti industrie e 
di notevoli attivita. commerciali. 

In proposito valgano i presenti dati del Consiglio dell'Economia Corpo
rativa di Belluno: 

Legname da opera. 

1931 1932 

Proprieta comunale m.1 17.500 20.800 

privata 8.."iOO 9.500 

demaniale 489 

Totale m." 26.489 30.300 

Ll'gname da ard('rt>. 

1931 1932 

Proprietll comunale m.1 41.000 36.500 

» privata 70.000 65.000 

demaniale 215 370 
--- ---

Totale m_1 111.215 101.870 

E' da not are pero che tale produzione per illegname da opera e notevol
mente inferiore alIa possibilita., perche infutti in questi ulti.-mi anni vi e stato 
un forte regresso per la nota crisi che ha colpito illegname a seguito del crollo 
dei prezzi per la concorrenza della produzione straniera. 

(1) Prof. DARIO PERINI - Op. cit. 
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8. - Secondo un recente accurato studio eompiuto dalla Cattedra ambu
lante di agricoltura di Belluno vi sono nella Provincia ben n. 301 latterie 
sociali, organizzate nella maggior parte con sistemi primitivi a carattere 
familiare. L'importanza di tali Istituzioni e veramente enornie ove si pensi 
che "i si lavorano annualmente circa 400.000 quintali di latte. Purtroppo 
es!!e sotto ogni punto di vista lasciano molto a desiderare, per- cui e vera
mente provvido l'intervento 'delle Istituzioni Agrarie- per avviarle verso un 
nuovo uspetto tecnico-economico-commerciale, da cui gli. agricoltori possono 
attendere la miglior valorizzazione del prod otto latte, che e in continuo incre
mento in tutta la Provincia. Anche percii) appare importantissima la fun
zione della ricordata latteria sociale del Mas. 

DISTRIBUZIONE E CONDUZIONE DIllLLA PHOPRIETA. RUHALE. 

Secondo.il gia citato lavoro del Prof. Perini, viene cosi classificata l'am
piezza della proprieta: 

Fino a 2 ettari 
Da 2 a 10 
Da. 10 a. 50 
Da 50 a 200 
Oltre i 200 

CircoBcrizione A 

(I. tre zone agrarie) 

Circoscrizione B 
(II. due zone agrarie 

del Bellunese e Feltrino) 

In % della 8uperficie lavora~ile 

70 
25 
5 

5 
35 
45 
15 

Il Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di BelluDO fornisce 

il seguente specchio: 

Sistema di eonduz!one Altr! sistemi 

ZONE AGRARIE 
di conduzione 

familia"; \ semH:miliare \ mezzadria 

% Yo . % % 

Cadore. 
\ 

90 5 2 3 

Agordino. 90 5 2.5 2.5 

Zoldano 90 5 2 3 .. 
Bellunese e Alpago 70 5 20 5 

Feltrino 60 5 30 5 . 
I , 

Salvo Ie due zone del Bellunese e FeItrino, la quasi totalita della pro
prieta, all'infuori s'intende delle cit ate proprieta co~una~ ~ di queUe dema~ 
niali, appartiene a coltivatori diretti. Pl'oprieta frazlOnatlsslma tanto che SI 
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calcolo, esistano in Provincia circa 32.000 proprietari (il catasto terreni porta 
ben 107.HIO articoli di ruolo). Le piccole proprieta condotte direttamente 
aventi un reddito agrario imponibile da L. 100 a L. 900 sono 7.000 circa. 
Quelle aventi un reddito al dis otto delle 100 lire, circa 25.000. 

Le aziende condotte a mezzadria con reddito agrario inferiore a 1.200 lire 
sono circa 150. QueUe con r~ddito superiore a 1.200 lire so no circa 350. Le 
aziende condotte in ailltto si aggirano intorno a 20, queUe a conduzione di· 
retta 2. Infine Ie aziende condo,tte col sistema misto e cioe col lavoro diretto 
del proprietario integra to da prestazioni di braccianti (aziende che non supe
rano ~ ] 0 ettari) sono circa 20. 

2. - La grande proprieta e rappresentata esclusivamente dalle rroprieta. 
Comunali e do, quelle demaniali. 

3. - La piccola proprie.ta lia nella grande maggioranza carattere parti
ceHare. Cio giustifica pienamente l'intensa emigrazione cui fu gia preceden
temente accennato. I piccoli proprietari tromno infatti il complemento alle 
proprie necessita famigliari sia lavorando nelle proprieta boschive 0 nelle 
industrie conn esse., sia emigrando. T .. a conduzione delle piccole a7,iende (> pre
valentelllente ailldata alle donne 0 ai vecchi. 

Sono 'veralllente amlllirabili Ie donne di questa Provincia, che compiono 
sforzi poderosi pel' provvedere alIa raccolta del foraggio in montagna e per 
l'allevamento del bestiame, oltre aUe cure domestiche. 

BE;);I PUBBLICI DEllI ANI ALI 0 COlIUNALI OD ALTRI SOGGETTI AD USO COLLJ<."l'TIVO. 

1. - Le proprieta Demaniali sono rappresentate da una superficie di 
eHari 5391, dei quali 3271 a bosco, 951 agraria, e il rilllanente incolto. Sono 
principalmente costituite dalla foresta del Cansiglio (ettari 3,138 nella sola 
Provincia), e di Somadida per ettari 1589. 

Vastissime Ie proprieta Comunali, cosi rappresentate secondo il ricordato 
lavoro del Prof. Perini. 

Comuni: ettari 95.208 di cui a coltura attiva ettari 366; a pascolo cttari 
45.733; a bosco 49.109. 

I Comuni del solo Cadore posseggono un complesso di beni silvo-pastorali 
di circa ettari 47.000. NeU'Ampezzano il comUlle di Cortina possiede tutti 
i terreni gia di pro prieta di quella magnifica comunita (ettari 11.395). 

2. -- In 1li0lti Comuni esistono diritti di' pascolo, di legnatico e di stra
matico. In Cndore esiste anche il diritto di fabbrico (i Comuni forniscono 
gratuitamente illegnnme per Ie costruzioni), e di frondatico (al quaIe ricor
rono per le fronde delle cOllifere, da llsare per i trasporti del fieno). 
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~nteressa~ti sono. Ie propri~ta vicinali dell' Ampezzano, in cui quasi ogni 
frazlOne posslede beni pastorah. 11 possesso si estende ai regolani, cioe agli 
abitanti pertinenti aHa regola - specie di struttura frazionale di antichi 
originarii - per determinate precise quote di.pascolo ed alpeggio' per ciascun 
regolano. La gestione dipende colletti va mente dalla rego/a (assemblea di 
utenti 0 proprietal'i). Nel Libro Fondiario (catasto ex austriaco e vig-cnte nei 
eomuni annessi con la guerra), la proprieta e inscritta, a nome delle singole 
regoie, secondo Ie quote ideali da ciascun utente possedute (1). 

3. - Non esistono beniin situazione di promiscuita soggetti cioe a di
ritti di un grande proprietario e a dil"itti di un gruppo di popolazione. 801-

tanto e a ricordare una lamentela alquanto diffusa in tutti i Comuni del 
Cadore relativa al 11iritto d'uso, dei pascoli e aHa distribuzione del reddito 
dei boschi, da parte delle amministrazioni Comunali. Per quanta si rifel'isce 
al diritto d'uso dei pascoli nelle singole frazioni si asserisce che tale uso 
aveva in passato il carattere della regola) cosi come nella Comunita Ampez-' 
zana, per cui 10 sfl'uttamento dovl'ebbe a,'venire nella stesso modo, senza alclln 
diritto al Comune di imporre canoni per l'invio del bestiame al pascolo. 
In reaIta, come fu dato di constatare" tali canoni sono minimi, e ove il 
Comune Ii impone, e per la necessita di provvedere ai bisogni dei pascoli stessi 
per il miglioramento e la manutenzione dei ricoveri e della sistemazione 
idraulica, a tutto vantaggio di colora che li usano. Inoltre e da rilevare come 
i pascoli della Comunita Ampezzana presentino assai notevoli deficenze" cosi 
pure in molti Comuni del Cadore, per causa della mancata manutenzione 
delle opere esistenti, e. per la poca CUl'a Del miglioral'e Ie condizioni generali. 

Per quanta si riferisce al bosco il problema e diverso. Piu che altro 8i 
trutta di giustizia distributiva, che mancando spesso nella gestione Podesta
rile la rappresentanza delle frazioni, non sempre viene seguito il criterio del 
passato, di distribuire il reddito boschivo equamente tra Ie singole frazioni. 
Infatti spesso i Podesta provvedono a Iavori pubblici di abhellimento del 
Centro 0 di qualche frazione (tipico il casu di un Cornune ove pel' una f1'a
zione furono spese L. 1.200.000 p'er Ia costruzione di scuole assolutamente 
sproporzionate al bisogno), creando quindi sperequazioni. 

Attuaimente e in corso il riesame di tutti i diritti di uso ,eivico, e non vi 
e dubbio che il problema sara meglio regolato, con sicuro vantaggio delle 
popolazioni che da tali usi ritraggono tari.ta parte dei mezzi complementari 
ai bisogni della propria esistenza. 

(I) Vcdi PERINI -_ Op. cit. 
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FORMAZIONE Dr PICC()[,E l'ROPRlETA COLT1VATRlCI. 

Forl1lazione. 

1. - Come si e visto, Ie attuali piccole proprieta sono di antica forma· 
zione. Prima della guerra si e avuto un movimento di nllova formazione in 
tutta la Provincia, dovuto pl~incipalmente all'impiego di l'isparmi guadagnati 
in principal modo dagli emigranti, 0 anche sia pur in minor misura nelle atti
vita locali di carattere commerciale e industria Ie. Inrealta. pit) che di nuovi 
picc~li proprietari si tratta di ampliamenti di antiche minuscole proprieta, 
tran,andate nei secoli per via ereditaria. I 101'0 possessol'i costretti a ricercare 
in altre forme di attivita i mezzi di sussistenza, ebbero spesso buona fortuna, 
specialmente nel periodo ascensionale dell'economia mondiale precedente la 
grande guerra, e realizzati spesso ingenti risparmi, Ii impiegarono nella 
acquisto di appezzamenti di terra, ad ampIiamento delle rispettive. minu
scole proprieta. Opera lunga e paziente del montanaro di costruzione mira

'bile di piccole economie a cal'attere famigliare, nel tentativo di arrivare ad 
una autonomia, che assicuri tranquillita di vita per se e per i uiretti discen-
denti. Opera che ha sicuramente conuotto Ie vallate alpine bellunesi verso 
progressivi llliglioramenti, che l'hanno in un cinquantennio completamente 
trasfol:mate. Pur nei limiti straordinarinmente ristretti di terreno eoltiva
bile, molto si e fatto nella conquista di unita rispondenti ad una miglior siste
mazione economica delle singole famiglie, l'eagendo anche nssni efticacemente 
ni continui disastl'osi frnzionamenti per eredita. 

2. - E' cos! che nel passato non appena per cause svariate (morte, emi
grnzione uefinitiva, dissesto, ece.) una pl'oprieta veniva posta in vendita, anche 
talora a prezzi elevatissimi (gia allom si e pagato il terreno anelle povero a 
L. 1 il m2), trO\'aV:1 subito l'acquirente in altri proprietm'i vicini. E Ie. poche 
medie proprieta quando pure per varie cause venivano poste in vendita, tro
vavano immedillti acquirenti nei piccoli proprietari ansiosi di ampliare i 
rispetti vi possessio 

Questo fenomeno e avvenuto in tutto il Bellunese nnche nelle zone pin 
impervie e povere della montaglla (Comuni del Comelico, di Auronzo, ·ecc.). 
Pill ampio nella conca di Cortina, favorito dal sorgere e svilupparsi dell'indu
stria turistica. 

Non sono nVYenute importanti divisioni di beni COlllunali. .Le uitime. ri
sulgono al periodo susseguente In unificazione del Regno (divisione di « COlllU
nelle » nel comune di Auronzo). 

3. - L'aumento raramente porto alIa formazione di Ye:re e proprie 
aziende rurali autonome, Malgrado l'ingente sforzo compiuto dai piccoli pro
pl'ietari per raggiungere tale scopo, nella grandissimn nwggiornllza l'imasero 
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proprieta. particellari di agricoItori aventi aItre attivita complementari. Ci() 
specialmente in tutta la zona montana ove e rarissimo il casu di piccole pro. 
prieta a carattere autonomo. Infatti ogni agricoItore ha, in genere un me. 
stiere (falegname, fabbro, ecc.). Nella conca bellunese si formarono anche 
piccole proprieta pill ampie .con carattere autonomo. 

Nella grande generalita dei casi, i piccoli propl'ietari avevano nel minu· 
scolo poderetto la base per Ia vita famigliare. La coltivazione era ed e anche 
attualmente affidata aIle donne, ai vecchi, ai bambini. Gli uomini 0 esercita· 
vano aItro mestiere sui sito, 0 emigravano all'estero. 

4. - Nel dopoguel'ra anche Ia Provincia di Belluno ha avuto un movi· 
men to di compravendita di terreni, prevalentemente interessante la piccola 
proprieta coltivatrice. Tale movimento ha avuto principale sviluppo nel Fel
trino enella conca Bellunese. In assai minoi'i proporzioninelle vallate Cado
rine e del Cordevole. 

Dall'esame delle volture catastali la superficie acquistata da piccoli pro
prietari, come si e visto a pag. 78, dal 1919 al 1928 risulta di ettari 8516, 
bene inteso comprensiva di quella ceduta anche da altri piccoli proprietari. 

Ad approfondire meglio i1 fenomeno devesi rilevare che in realta il movi· 
mento, per quanta in forma di assai maggiore intensita, non ha avuto carat· 
tere di maggiore diversita da quello avvenuto nell'anteguel'l'a. Nel Cadol'e,. 
nel Cordevole e.nell' Ampezzano si e accentuato 10 sforzo di piccoli proprietari 
neU'ampliamento delle rispettive proprieta. Nella conca Bellunese e nel Fel· 
trino si e verificata anche qualche divisione di medie proprieta. 

In ogni· modo si riJ)ete che la superficie considel'ata deve consideral'si 
principalmente ampliamento di piccole propl'ieta esistenti, pill che di piccole' 
pl'oprieta di nuova formazione (per quanta sia oltl'emodo difficile laidenti· 
ticazione, in massima queUe di nuova formazione si possono considel'are circa 
il 25 % del totale). 

5. - L'aumento si ebbe in generale a spese della media pl'oprietu e di 
qualche piccolo proprietario. Si e verificato un po' .in tutta la Provincia, pel> 
quanto in misura assai limitata, l'esodo di piccoli proprietal'i verso la pia. 
nura, Ove potevano meglio collocare il ricavato della vendita a prezzi assai 
elevati dei rispettivi terreni, sempre nel tentativo di costituirsi pl'oprieta pill 
ampie, meglio rispondenti aUe necessita famigliari. 

Frazionamenti di medie aziende 0 meglio di piccole azie.nde di propl'ietari 
bOl'ghesi si riscontrano per quanto in minima quantita un po' in tutti i Co
muni del Cadol'e (Lozzo, Danta, Padola, Pieve di Cadore, ecc.). 

Pill importanti aziende furono frazionate nel BeUunese e nel Feltrino. 
Non risultano frazionati beni di Enti pubblici. 
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U. - In massima l'accrescimento porto l'aumento della pl'oprieta parti· 
cellare. con nccrescimento, come fu detto, di ampiezza nelle piccole proprieta 
preesistenti. 

MODI DI TRAPASSO E PUEZZI NEL DOPOGUmm'A. 

1. - 11 trapasso e avvenuto quasi ovunque senza l'intervento di interme· 
diari specula tori. Generalmente l'acquisto avyenne per trattative dirette. 
Ogni. qualvolta un fonda era in vendita, si avviavano trattative dirette, che 
portavano verso la conclusione. Non vi fu intervento di Danche ed Enti par· 
ticolari. 

2. - La speculazione fu anche esercitata, non per opera di intermediari 
classici, ma di contadini piccoli proprietari, che spesso, una volta acquistato 
un appezzamento, trovavano da offerte assai vantaggiose, conveniente di ri· 
venderlo. Assai spesso tl'ovasi nel territorio una figura mista di piccolo pro· 
prieta rio, che e anche piccolo commerciante, e che trova modo nella sua duo 
plice figura di approfittare delle buone occasioni per acquistare appezzamenti 
di terreno, per poi rivenderli in easo di favorevoli offerte. In ogni modQ non 
si e verificato il caso di forti guadagni da parte degli specula tori, come e 
avvenuto invece nelle zone di pianura. 

3. - Per il pagamento gli acquirenti sono generalmente ricorsi: 

a} in assoluta prevalenza a denaro risparmiato dagli emigrallti. Mal· 
grado Ie descritte restrizioni dell'emigl'azione, durante Ie annate favorevoli' 
(1920·1928) queUi che erano gia emigrati all'estero, 0 che poterono emigrare 
(principalmente in Francia), mandarono cospicui risparmi in Patria che fu· 
rono quasi totalmente impiegati nell'acquisto di terra. Aleuni ritornarono 
dall' America e acquistarono nuove piccole proprie.ta (Comelico); 

b) anche nella provincia di Bellullo i contadini realizzarono notevoli 
guadagni nel dopoguerra. Essi trovarono modo di approfittllre delle ricostru
zioni delle opere pubbliche e private. distrutte dalla guerra, come pure del 
fortissimo rialzo dei prezzi del legname, del bestiame 'e dei prodotti caseari, 
per fare nella diretta attivita agricola, 0 in quella esercitata extra aziendu, 
importanti guadagni, che impiegarono, ove ci fu disponibilita di terra, in 
acquisti, sempre coi concetti e direttive gia sopraindicati; 

C} il credito pure gioco, ma in misura di gran-Iunga minore delle altre 
Provincie della pianura. Infatti i montanari si sono dimostrati assai pift 
cauti nel ricorrere al credito. Acquistarono e acquistano tuttOl':1 ogni qual 
volta vi ~ disponibilita di denaro. Al credito il montanaro non ricol'l'e che in 
caso di estl'ema necessita. 
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-I. - Dillicile e seguire la gamma dei prezzi pagati nell'acquisto delle 
tel'l"e, dipendendo essi da moltissiIile particolari condizioni di tempo e di 
11logO. Infatti il piccolo appezzamento in montagna e spesso oggetto di vive 
aspirazioni pin che per il reddito ch'esso puo dare, per il complemento di red
dito che porta nell'economia. familiare. 

In ogni modo si possono fissare Ie seguenti cifre: 

Cadore: 

Periodo antecedente la guerra da L. 0,50 a L. 1 il m'. 
Periodo immediatamente dopo la guerra intorno a L. 1 il m'. 
Dal1922 al 1926 da L. 3 a L. 4 il m'. . 

5. - Attualmente non esiste un vero e proprio mercato di terreni cui ci 
si possa riferire. Infatti nelle condizioni attuali di grave crisi moltissimi 
sarebbero anche disposti a vendere, ma non trovano acquirenti. D'altra parte. 
Be qualcuno ha reale necessit:}' di acquistare questa 0 queZ appezzamento non 
10 puo avere che a prezzi elevatissimi. 

In ogni modo si puo affermare in via del tutto approssimativa ehe i prezzi 
sono ritornati presso a poco intorno a quelli dell'anteguerra. 

6. - Si sono verificati casi di l'ivendita. Cio pero in l'clazione aHa crisi, 
pin ehe agli ele.vati prezzi pagati, dato che generalmente gli acquirenti salda
rona il prezzo immediatamente. Alcuni invece si indebitarono in seguito 0 

per eseguire importanti opere di miglioramento fondiario, 0 per far fronte 
aIle necessit:}' della esistenza, dati i diminuiti proventi per il crollo dei prezzi 
dei prodotti agricoli. 

TRASFORMAZIONI COLTURALI AVVE~U~·E :'IIELLB PICCOLE l'ROPRIETA COLTIVATRICI Dl 

ANTICA E NUOVA FORMAZIONE. 

1. - Come si e gia accennato, in 'buona parte i coltivatori acquistarono 
eoi propri mezzi, e disponevano anche del capitale sufficiente· per l'eser~izio 
dell'azienda. 

Lo svolgimento della vita aziendale-familial'e ha continuato in condi
zioni pressoche normali. Solo per i miglioramenti fondiari, come si e gia. 
accennato, in qualche casu dovettero ricorrere al credito. 

2. - Importanti trasformazioni sono avvenute in moltissime piccole pro
prieta della provincia di BeHuno. In tutte Ie zone aventi importanza turi
stica (Cadore, Zoldano, Val del Cordevole, Comelico), grandi. migliol'ie furono 
fatte ai fabbricati, al fine di adattarli, oltre che per i bisogni della famiglia, 
alie esigenze dei forestieri, per poter affittare parte 0 tutta l'abitazionl' du
l'ante la stagione estiva. 

13 
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Nelle conche Bellunese e FeItrina importanti opere furono fatte per it 
miglioramento delle costruzioni rurali, dotandole spes so di concimaie e silos ;. 
come pure trasformazioni coIturali, con. opportune sistemazioni di terreni, 
conquistando spesso terreno aIle zone incolte, con poderosi movimenti di terra 
e roccia. Lavoro veramente mirabile., e che dimostra il profondo spirito di 
uttaccamento ~ei nostri mon.tanari aIle 101'0 valli. 

3. - I predetti lavori hanno avuto benefica influenza nel senso di aumen
tare Ie risorse integrative del bilancio azienda.le·/amiglUu·e, senza gran che 
influenzare Ie condizioni generali del mercato. Anzi neUe zone turistiche, 
Ie migliorate condizioni dei fabbricati ussicurano ora un piiI ampio sviluppo 
del movimento dei forestieri. Senza alcun dubbio i lavori di miglioramento. 
quotidianamente compiuti dai piccoli proprietari in montagna, sia con denari 
risparmiati all'estero., come col 101'0. lavoro manuale diretto, sono di gran· 
dissima importanza nella conservazione della vita montana. Gli aiuti che 10.· 

Stato. concede, specialmente ora co.n la provvida Legge ~lUlla Bonifica Inte
grale (13 febbraio. 1933) sono. profondamente efficaci, in quanta consento.no. 
Hi piccoli pro.prietari, nella grande. maggioranza dei casi, di superare Ie pili 
delicate difficoita per l'acquisto. di una parte dei materiali fuOI'i azienda. 
Di certo. sono. tra i sussidi della bonifica. i pit'l provvidi e fecondi di grandi 
l'isultati economici e sociali! 

LE CO:lODIZIOXI DELLA PICCOLA PROPRIETA COLTIVA1'RICIo:. 

In proposito si posso.no. distinguere tre zone pl'ineipHli, e cioe: 

1) Zone importanti dal punto. di vista tUl'istico. Le risol'se agricole 
locali lSono integrate da quelle del turismo, con la vendita dei prodotti a 
pl'ezzi discreti, l'allitto. di locali, il collocamento della mano. d'opera in 
servizi extra aziendali. Inoltre anche l'artigianato pUO collocare molta parte 
dei !;!uoi pro.dotti. 

Nel complesso sono zone che hanno. meno. l'h,-entito dei disagi della crisi. 
Aicune come l' Ampezzano si trovano in ottime condizioni. 

2) Zone dai terreni abba stanza fertili di fondo. valle (conche Bellunese 
e l<'eItrina), co.n piccole proprieta sufficientemente organizzate per ampiezza 
podel'ale e attrezzatura tecnica. Hanno molto so1i'erto, e si tl'ovano spess(). 
indebitate. Pur tuttavia la resistenza e notevole, ed e a presumere che Ie con- . 
dizioni potranno migliol'are col rialzo. dei prezzi del bestiame. 

3) Zone dell'emigrazio.ne. Sono Ie zone pili sofferenti, perche difettano 
completamente di risorse locali sufficienti a copril'e il deficit dovuto alIa 
mancata emigrazione. 
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Ad eerezione della Yalle di Zoldo, 0\'"1' I'emigrazione ha caratteri suoi 
particolari, nelle aItre Valli, e sperialmente queUe pill elevate (Alto Come
lil'o), Ie condizioni di disagio sonG assai rilenmti, am'he per il contemporaneo 
ritltagno dell'industria forestale. 

Di certo il miglioramento dei prezzi del bestiame e del legname avranno 
la 101'0 eflicacia anche in tali zone. 

Occorrerebbero pero ulteriori proY\'"edimenti, sopra.tutto di carattere 
lisrale, alleggerendo gli attuali oneri, che per zone .cosi povere, sorpassano 
grandemente la loro normale sopportabilita. 

Pl'on-edimenti questi di carattere contingente, che andrebbero pero ade
guatamente integrati da pin vaste iniziative, tendenti a dare un aspetto 
din~rso all'economia della piccola proprieta coltivatrice, come abbiamo illu
strato in altra parte della relazione. 
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Provincia di Padova. 

CAHATTERI GENERALI. 

1. - La Provincia di Padova, situata pressoche al centro delle Venezie, 
lSi estende dall'alta alla media e bassa pianura, con andamento uniforme, 
salvo Ia zona dei colli Euganei, che si ergono nel settore sud occidentale COIl 

lao ci"!-a pin elevata di m. 603. Da un'altimetria di m. 70 sui livello del mare, 
seend~ tino a m. 0,5. Si passa cosi da terreni ghiaiosi dell'alta piannra ai 
salJbiosi, di medio impasto e com patti della me.dia pianura, a quelli fertilis. 
simi della bassa, quasi tutta redenta attraversp poderose opere di bonifica. 

E' percorsa da numerosi corsi d'acqua, tra cui pill importanti il Hrenta, 
il llacchiglione, il Gorzone. L' Adige lambisee la Provincia lungo tutto il 
contine meridionale. 

II clima e temperato umido, favorevole nel complesso alle. pill svariate 
coltul'e, salvo Ie note anormali oscillazioni di qualche annat a per qnanto 
riguul'da la temperatura e Ie precipitazioni. 

COlldizioni genel'ali disuolo e di clima favorevoli allo sviluppo dell'agl'i
coltura intensiva, che affidata a masse rurali assai operose e alquanto evolute, 
ha compiuto imponenti progressi. 

AUsura complessivamente ettari 214.157 di superficie territoriale, e ettari 
200.157 di superficie agraria e forestale. I Colli Euganei occupano ettari 
25.090 della superticie tel'ritoriale e ettari 24,.013 di superficie agraria e fore
stale. La rimanente e pianura. 

2. - La popolazione presente secondo il censimento del 1931 e di abi
tanti 632.160 (dei quali 308.303 maschi) pari a 295,2 per Kmq. Per densitit 
troYasi quindi alIa testa delle Provincie del Veneto. 

Pel' quanto si riferisce all'incremento demogratico, essa pure mantiene 
Ie prime posizioni, con Rovigo, Venezia, Treviso e Vicenza, per matrimoni, 
nati vivi, eccedellza. dei nati sui mOl·ti. Valgano in proposito Ie seguenti cifre. 
relative al 1931. 

l\lovimento naturale della popolazione lIel 1931. 

Mntrlmonil 
I 1Iiorti Eeel'denz~ II Mntrl~oni I· I Morti I Eccedenza Nat! vivi eselusl Nati vivi eselusi 

nat! mort! , nati mort! 

cifre as"olute II per 1000 abit&nti 

3.1155 
I 

IR.I77 
I 

7.511 I 10.666 
II 

6.3 28.8 11.9 16.9 
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, In cio essa supera Ie medie del Veneto (salvo peri matrimoni che e leg
ge,l'lIlente al disotto) e quelle generali del Paese. 

Per la mortalita essa si mantiene al disotto della media delle Provincie 
del Veneto (Treviso soltanto e in migliori condizioni), e assai di quella gene
rale del Regno. 

La popolazione rurale secondo il censimento agricolo del marzo 1930, e 
costituita, su 500.369 persone censite, da 244.345 persone delle quali n. 134.965 
aventi l'agricoltura per occupazione principale e n. 109.380 secondaria. Tale 
popolazione vive quasi completamente sparsa, essendo raro il caso di abitati 
rurali, eollocati entro ai centri urbani. 

3. - La popolazione abita in case sparse, site nelle stesse aziende cui 
appartengono. Consistono generalmente in un corpo solo nelle zo_ne di media' 
ed alta pianura, comprendendo in un unieo tetto abitazione, stalla, fienile, 
e porticale. Nelle zone di bassa pianura ove domina la grande azienda, i fab
bl'icati sonG assai pift grandi, e generalmente con la separazione delle stalle 
dalle case di abitazione. Trattasi di grossi cascinali, accanto ai quali in ca· 
sette separate vivono i contadini salariati 0 lavoratori fissi. 

4. - Assai notevole il movimento emigratorio precedentemente alIa 
guerra con una emigrazione media negli anni 1908-912 di 6072 persone pei 
paesi europei e di 2296 pei paesi transoceanici. 

Nel dopoguerra ha'seguito Ie vicende di molte altre Provincie, come si 
e Jargamente descritto nella relazione generale. 

5. - La Provincia come fu gia detto ha carattere spiccatanlente rurale. 
Esistono tuttavia importanti attivita induliitriali e commerciali, particolar
mente a Padova. Trattasi in genere di attivita la cui influenza sull'agricol
tura ha carattere indiretto. Soltanto gli zuccherifici, di cui alcuni assai 
importanti (Pontelongo, Montagnana, ecc.), occupano mann d'opera stagio· 
nalmente di contadini braccianti e anche piccoli proprietari 0 affittuari. 

6. - Centro pift importante di eonsumo, e mercato principale e Padova, 
ehe inte~essa Don solo la Provincia, ma anche queUe vicine. Infatti per es. la 
vendita dei prodotti cerealicoli, si svolge suI mercato di Padova anche per 
molta parte delle provincie di Venezia e di R9vigo. 

7. - Ottime Ie condizioni di viabilita e Ie comunicazioni, molto pl'ogl'e
dite negli ultimi anni, con sviluppo dei servizi automobilistici. 

La viabilita vicinale e campestre e ottima nelle zone dell'alta e media 
piallura. E' piuttosto deticente nelle zone basse, di recente bonifica, per 
quanto siano in eorso nuove opere stradali a cura dei Consorzi di Eonitiea. 
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8. - Ottime Ie condizioni di pui.lblica sicurezza, e queUe sanitarie, enol'. 
memente migliorate nell' ultimo decennio. Infatti la malaria, che ancora 
persisteva nelle zone pill. basse, attraverso Ie opere di bonifica e quasi del 
tutto scomparsa, e tra qualche anna scomparira del tutto dopo il completa
mento del boniticamento integrale. Il coefficente di bassa mOl'talita soprari
cordato, da una chiara dimostrazione del grado raggiunto dalle condizioni 
sanitarie della prosperosa Provincia. 

9. - Intensa e I'attivita delle opere assistenziali, specialmente in questi 
ultimi anni a cura delle Fedel'azioni Fasciste. Nel complesilo buona e anche 
l'organizzazione igienica, che e ancora deficente neUe zone ill bonifica, rna 
che e tuttavia in corso di grande migliol'amento ovunque. 

10. - Ottime Ie condizioni generali dell'istl'uzione pubi.llica, salvo Ie 
soJite deficenze nelle zone di l'ecente bonifica. Le scuole elementari !'Iono larga
mente diffuse, e assai fre.quentate. 

Notevolmente elevato e il grado di istrnzione agraria degli agricoltori 
e molto frequentati sono i corsi della Cattedra ambulante di agricoItura, 
magniticamente organizzata COn ben 10 Sezioni. 

Esiste lln'ottima Scuola Agraria Media a Brusegana, assai fl'equentata 
da agricoltori oltre che di Padova, anche delle aItre Provincie del Veneto. 

CARATTERI AGRARI DEL TElRRlTOUIO. 

1. - Interessante e chiara risuIta la situazione, in base allo specchio 
pubblicato nel prezioso Annuario 1933 della Cattedra ambulante di agricol
tura di Padova e riportato nella pagina seguente. 

Da tale specchio si desume: 

a) La prevalenza delle zone arative in tutta la pianura, che si restrin
gono invece nei colli, ove sono inferiori ai due terzi della superficie agr'aria e 
forestale. 

b) La prevalenza dei seminativi al netto in .tlltta la pianuru, salvo 
una leggera flesssione a favore delle colture legnose nella zona viticola 
Adige-Gorzon. 

CJ Lo sviluppo assai notevole dell'arboricoitura nella zona dei colli, 
mulgrado Ie distruzioni deUa fillossera. 

2. - Assai intensa come fu gia l'ilevato e Ia coltivazione in tutta Ia 
pianura, raggiungendo produzioni unitarie assai elevate, sia nelle zone irri
gue di media e alta pianura, come in queUe asciutte, e specialmente nei com
Ill'ensori di bonifica. 
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Interessante e rilevare come, vi siano nella Provincia rsistemi aziendali 
assai sval'iati. Dall'azienda a carattere della bergamina lombarda, nella zOlla 
il'l'igua del Brenta (cosidetta zona delle vaccherie), alIa piccola propl'ieta con 
colture miste del Cittadellese, alla piccola pl'oprieta e piccolo affitto l;ei 
Mandamenti illtorno a J;'adova, alla media e grande azienda, in minima parte 
a mezzadria, e in prev'alenza a conduzione diretta 0 ad affitto impl'esari() 
delle zone di bonifica. 

4. - Pel' quanto ha riferimento al bestiame in armonia coi sistemi ora 
citati l esistono tre razze prevalenti, e precisamente: 

. Nella zona irrigua: Indirizzo per il latte - Razza Bruna con preva
lenza di sottorazza Rendena. Si persegue il miglioramento con la selezione 
funzionale. 

Nella zona di piccola proprieta, piccolo affitto e mezzadria: Indirizzo 
lavoro, carne e latte - Razza Grigia di Val d' Adige. Si migliora con l'intro
duzione di tori miglioratori dalla Valle di Ultimo (Bolzano). 

Nella zona delle medie e grandi aziende: Indirizzo lavoro - Razza Pu
gliese. Si persegue il miglioramento attraverso Ia selezione. 

5. - Nella zona irrigua sono diffusi caseifici, a carattere aziendale e 
anche sociale. Importanti zuccherifici a carattere prettamente industriale 
tl'o,-ansi a Ponteiongo, Montagnana. Vi e una Cantina Sociale a Este. 

Ottima e l'organizzazione degli ammassi collettivi di grana a cura del 
Consorzio Agl'ario Cooperativo di Padova. 

DISTRIBUZIO~E E CO~DUZIONE DELLA PROPUIETA RURAI,E. 

1. - Pl'ofondmllente varia si presenta Ia distribuzione della propl'ieta 
fondiaria '8, seconda delle zone. Complessivamente per l'intera Provincia, 
il Prof. Perini (1) ricol'da che l'ampiezza delle aziende, possa in linea di 
:Qlas~:;ima, stabilirsi come segue: 

Fino a 
Dn 
Oltre 

ettari 10 
» 10 a 25 
l) 25 

Superficie lavorabile 

60% 
25 » 
15 » 

1I0lto frazionata ~ la pl'oprieta nelle zone di alta e media pianura (rag
giungendo nel Cittadellese 1'80 %). A mano, a mana che si procede verso la 
bassa pianura, la media e 131 grande azienda acquistano prevalente imp 01'
tanza, fino a dominare quasi totalmente nella zona cel'ealicola Adige-Gorzone. 

Nei colli Ia proprieta avendo quasi sempre superfici boschive acquista in 
generale ampiezza maggiore. • 

(1) Prof. DARlO PERINI - Op. oit. 
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2. - La piccola proprieta particellare appartiene a veri agricoltori fatta 
eccezione nelle vicinanze dei grandi centri (Padova), ove si riscontra a~che il 
casu di proprieta flarticellari, appartenenti ad operai che trovano lavoro 
in citt:}'. 

Sono abbastanza frequenti i casi nell' alto e medio Padovano. di affittuari 
che dispongono di piccole proprieta. particellari. 

3. - Per quanto ha riferimento alIa conduzione, yale il st'.guente spec
chio, desunto dal citato lavoro del Prof. Perini: 

Ares lal'orabile ripartit~ secondo il tipo dt-ll'impreDilitore (in % approssi rativo). 

I 
Proprietari Proprietarl 

Superlicie Proprietari ed alllttuari 
ZONE AGRARIE e ed alllttuari capitalisti 

I 

lavorabile aIIlttuari capitalisti oon 
colt.ivatol·i con mezzadri lavoro manuale 

Ha. sala.riato 

Colli E uganei. I 19.452 I 80 10 I 10 

Irrigua del Breni.a 26.259 95 3 I 2 

Asciutta del Brenta e del lIusone 15.183 90 8 
I 

2 

Asciutta del Brenta e Bacchiglione 48.594 80 15 5 

Cerealicola dell' Adige e Gorzon. 42.312 55 20 25 

Viticola dell'Adige e Gorzon 21. 141 45 30 25 

Basso Brenta. 18.551 70 10 20 

Regione di pianura 172.040 72 15 13 

Provincia 191.492 72 15 13 
. 

BESI PUBBLICI DEMA:'IlI~LI 0 COMUNALI, OD ALTltI SOGGETTI AD USO COI,LETTIVO. 

NOll esistono proprieta. demaniali di importanza soggette ad nso collet
tivo. Esistono invece Rlcune proprieta. comunaii, 0 di Istituti di beneficenza. 
Sono da ricordare 130 proprieta. di Torreglia della Commenda del S. O. M. 
di Malta, i beni comunali di Grantorto, di Megliadino S. Vitale ecc. 

NOll sono perc) proprieta. soggette ad uso collettivo. Gli Enti proprietari 
atlittano, con Ie consuete norme generali, salvo qualche particolare beneficio 
a determinate classi della popolazione. 



- 202-

~'OI!MAZlO:\E DI PICCOLE PI!OPInIIT.:i. COLTIYATIUCI PI!IMA E DOPO I~A GUI:)I!RA. 

It'm·lIwz"iune. 

1. - La f01"lllaziolle uella piccola propriet!l coltivatrice ha origine molto 
lontalla, e si e illtensilicata nel periodo precedcnte Ia guerra, per Ie miglio. 
rate condizioni generali deU'agl"icoltura. 

Uome si e visto pili supra predolllina nel Padovano il piccolo e il medio 
aftitto, per cui l'umuiente si trova economicamente e sociallllente ben prepa
rato l)er l'ulteriore ascesa dei contadini affittuuri verso la piccola proprieta. 

2. - L'aulllento si veri fico totalmente a spese della media e grande pro
prieta, che si frazionarono nel passato, a seguito di particolari vicencle fa
Dligliari. 

L'ascesa dei prezzi, favori il mercato delle terre, con Ie stesse conseguenze 
verilicatesi in altre Provincie. Grandi e medi proprietari, che si trovavano in 
uifficolta, approfittarono per yenuere parte della proprieta, sistemando i ri
spettivi patrimoni. 

3. - L'aumento ebbe come conseguenza un accrescimento delle aziende 
rurali uuionome. I1 successivo frazionam~nto e !'incremento lidla popola
zione lIa futto si che molte abbiano perduto il carattere di autonomia. Infatti 
in. quasi tutta la Provincia, specialmente nel territorio dd Maudallieuti di 
Padova, Camposampiero, Cittadella si veri fica il fenomeno di squilibrio tra 
la supel'ticie aziendale, e il lavoro ueU'imprenditore, che Sllpel'a iargamente 
i bisogni dell'azienda, che rhmlta, poi insufficente aIle necessit;). famigliari, 
per cui i contadini devono l'ecur8ia lavorare altrove. Molti piccoli proprietari 
e aJli.ttuari, rientrano perciu anche nella cutegoria sulariuti e unemizi. 

J. - Negli anni susseguenti la guerra, as!lui intt'1l80 si e sviluppato il 
movimento di formazione della nUO\'a piccola, propl'ietu, come ri8uIta dalle 
cifre lSeguenti: 

Malldmnemo di Cittadella. 

Furono frazionate alcuue grandi aziende, come per esempio De lIIicheli 
a Galliera Veneta ha. 400, Dona delle Rose a Cittadella ha. 400, che furono 
qnotizzate tra ben 325 acquirenti. Per la rimaueuza il movimento si e svi. 
luppato tra medi e piccoli proprietari, che frazionarono i loro fondi allettati 
dagli altissimi prezzi. Si calcola cosi che il movimento abbia raggiunto 
una superfide di . . . . . . . . . . . . • . . . . Ha. 850 

111 a'/ldQl/ne'llw di Oarnposarnpiel·o. 

Il movimento fu alquanto pill intenso e interesso una superficie di 1.750 
Furono frazionate importanti aziende di Enti diversi. 
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'Colli Eugwnei. 

Movimento assai intenso con una superficie di 
frazionati tra pili di tremila piccoli proprietari 

Mcmdamtmto di Padova. 

Movimento meno accentuato, rna altrl'si irnportante; divisi tra 400 

lia. 3.012 

piccoli proprietari ........... . . . . . . . 1.600 

Mcmdamento di PioV6 di Sacco. 

Movimento assai intenso, col frazionarsi di vasti possedimenti come 
·quello della Duchessa Melzi di Correzzola (ha. 3644). Interesso complessiva. 
mente una 8uperficie di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.(100 
frazionati tra 1282 piccoli proprietari. 

Mandamento di OonBelve. 

Movimento meno intenso per la resistenza delle grandi proprietA. Inte. 
resso una superficie complessiva di . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.086 
divisi tra 600 piccoli proprietari. 

Ma'ndamento di MonBelice. 

II movimento fu limitato al solo comune di Arqua Petrarca, per una 
superficie di • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
di un tenimento frazionato dall'Opera Naz. Combattenti tra 226 quotisti. 

Mcmdamento di Este. 

Movimento pure limitato. 

Mcmdamento di Montagnana. 

Movimento assai limitato 

Per un totale di 

200 

300 

Ha. 13.998 

5. - I trasferimenti sono avvenuti prevalentemente con Ia cessione di 
medie e grandi proprieta, e in pochi casi per la vendita di beni di Enti pub
blici, e porto alIa formazione di piccoleproprieta autonome e particellari. 

In realta pero l'autonomia e assai relativa, in quanto data l'intensita 
demografica raramente la famiglia e in condizioni di far fronte aIle proprie 
necessita. La maggioranza quindipuo ritenersi particellare, anche se i 'nuovi 
piccoli proprietar~ possiedono un poderetto unito e una regolare organizza
zione aziendale. 

MODI DI TRAPASSO E PREZZI NEL DOPOGUERRA. 

1. - II trapasso dagli antichi ai nuovi propri-etari post-bellici avvenne: 
Nel Cittadellese per vendita diretta; nelle aItre zone, parte per vendita di
retta e parte a mezzo di intermediari. Questi operarono specialmente nelle 
zone sud orientali della Provincia, acquistando e frazionando grandi e meclie 
aziende. 

Si e verificato anclte l'intervento di Enti pubblici. Cosi l'Opera Nazionale 
IJer i Combattenti fraziono un tenimento ad Arqua Petrarca. Si h~ anche il 
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caso di Cooperative tra agl'icoltOl'i (lostituite per la formazione della piccola 
propl'ieta, come per es. la Co6perativa Agricola ex Combattenti di Borgo
forte, che acquisto e fraziono il fondo POl'cari dei Conti Pa,pafava. 

2. - Gli intermediari realizzarono guadagni assai elevati, specialmente 
nella zona sud orientale (Pi eve di Sacco), ove i prezzi salirono da L. 3.000-
4.000 fino a 15·20.000 lire per ettaro. Anche qui pero il guadagno fu l'ipal'tito 
tra molti intermediari pel' successivi passaggi dei fondi. 

3. -1 mezzi di pagamento di cui si valsero gli acquirenti provenivano: 

• a) dn, denaro guadagnato e risparmiato durante e dopo la guerra a se
guito del forte l'ialzo dei prodotti agricoli; 

b) da denaro preso a prestito pres so banche e privati; 
c) da dilazioni di pagamento accordate dai pl'opl'ietari cedentj diret

talllente 0 a mezzo di intermediari. 

4. - FUl'ono in media pagati i segueuti prezzi: 

1919-1922 

Zone di alta pianura . 
» collina 
» media pianura 
» bassa pianura 

per ettaro L. 6.000-10.000 
» 2.500- 3.000 
D 6.030- 8.000 
') 3.500- 4.000 

1922-1926 

20.000-22.000 
6.500-12.000 

20.000-25.000 
15.000-20.000 

5. - II prezzo attuale dei terreni e fortemente diminuito: dal40 al 60 %. 

'fHASFORMAZIONI COLTURALI AVVENUTE. 

1. - Sono da distingueJ'e due casi, e cioe : 

a) quando si formarono proprieta autonome, con l'acquisto da parte de
gli affittual'i dei l'ispettivi poderi affittati. In tal caso, anche non disponendo 
III tutti i mezzi, si giovarono della preesistellte organizzazione aziendale, e 
con particolare sforzo riuscirono a consolidare Ia pl"oprieta. 

b) quando il frazionamento ehbe carattere particeHare, aHora manco 
l'organizzazione aziendale, e gli acquirenti dovettel'o far {ronte ad ardue dif
ticoita. Dovettero provvedere aHa costruzione di case di abitazione e ricovero 
animali, e nella stesso tempo procurarsi i capitali di scorta. Nelle zone fertili 
Ie lIillicolta furono in alcuni casi snperate, nelle zone piu pm' ere iuvece i pic
coli pl'oprietari dovettero soccombel'e. 

~. _ Iu ogni modo nell'uu casu e nell'nItro, impol'tanti opere di miglio
rlllllento furono conipiute, specialmente con hi costl'uzione di C,lse colonicbe 
e l'impianto di colture legnose. 
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a. - Ii prod otto lordo eornplessh'O nella rnaggioranza dei easi risulto 
aumelltato, rna eio sopratutto perc he la teenica ha fatto grandi progressi 
specialruente nella eoltura granal'ia. 

4. - In realta non si rnodifiearono grandernente Ie eose dalle condizioni 
generali del tel'ritorio. Cio e spiegabile in quanto la rnaggiol'anza dei nuovi 
piccoli proprietari proveniva dagli affittuari, e continuo nella sua atttvita 
nOl'rnale anche dopo l'aequisto. Tuttavia, ripetiarno, notevoli progressi furOllO 
eornpiuti speeialrnente nel campo della eerealicoltura e della frutticoltura. 

CAUSE SPECIALI SFAVOREVOLI ALLA PICCOLA PROPRIETA COLTIVATRICE. 

Indipendentemente dalla cl'isi hanno agito in senso sfavorevole : 

a) il prezzo di acquisto tl'OppO elevato, che ha costretto gli acquirenti 
a impegnare tutti i rnezzi di cui disponevano, sacrificando il capitale di eseI'· 
cizio., Varatteristica pUl'troppo comune a tutto i1 Veneto; 

b) la incapacita subiettiva dei nuovi piccoli proprietal'i, piii che per 
muncanza di cognizioni, per deficenza di ol'ganizzazione te.cnica, 0 perinea. 
paeita al sacl'ificio, sia per la riduzione del tenore di vita pel' far fronte ai 
lluovi onel'i, come pel' attual'e indispensabili miglioramenti ai fondi acqui· 
.stati. In molti casi l'elemeIito piii sfavol'e.vole e stato determinato dall'insuf· 
ficenza della produzione del fondo, pel' deficente ampiezza 0 qualita. in rela· 
zione ai hisogni della famiglia e della conduzione; 

c) all'eccessivo aggravio dei prelltiti contratti per il pagamento 0 per 
la conduzione dei fondi acquistati; 

d) a cause avvel'se aIle coltul'e, come la fillossel'a, che distrusse la viti· 
{!oltUl'a nei colli Euganei, la siccit.\ clle pl'odusse squilibri fortissimi nelle 
aziende; 

e) eccessivi gravami tributarj. 

LA PICCOLA PROPRIETA E LA CRISI. 

Naturalmente anche in Provincia di Padova il precipitare dei prezzi e 
.stata la causa predominante dei piii gran disagi in cui e venuta a trovarsi la 
piccola proprieta coltivatrice. 

La resistenza si e verificata pero in forma assai pili elevata che altl'ove, 
per la fertilita dei terreni della Provincia, e anche perla reazione che i pic· 
{!oli propl'ietari seppero oppol'l'e. 

In generale si osserva: 
Nell'alta pianura tanto i nuovi quanto gli ailtichi piccoli proprietari 

. hanno conservato Ie rispettive proprieta, e l'esistono efficacemente al decre
;scere dei prodotti, pur trovandosi molto in difficoltiL 
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Nei colli una perce.ntuale clal 15 al 20 % ha clovuto ceuere. Un altro-
30 % trovasi in peri colo. 

Nella media pianura Ia crisi ha colpito circa'il 25 % dei nuovi acqui
J'enti obbligandoli a vendere. Alh'i pero si trova110 in pericolo. 

Nella Imssa pianura hanno ben resistito. Tuttavia il 10 % circa ha 
dovuto cedere e un aItro 20 % si trova in clifficolta. 

OAUSE FAVOREVOLI ALLA PICCOLA PROPRIElTA. 

~I grado di progresso te.cnico raggiunto uall'agricoltura Padovana, e Ia. 
pi'esenza delle sue ottime organizzazioni di propaganda, vulorizzazione dei 
prodotti, commercio delle materie utili all'agricoltura sono certamente assai. 
favorevoli allo sviluppo della piccola proprieta coltivatrice, a cui pure con
corre i"ele,-ata fertilita. delle terre, naturale od acquisita con 10 sviluppo del-· 
l'organizzazione aziendale (rotazioni, bestiame). 

Anche 10 sviluppo dene colture inuustriali, special mente della bieticol
turll, del tabacco, e della frutticoltura hanno molto giovato alla piccola pro
prieti\,. 

Da ricordare altresi 10 sviluppo delle attivita zootecniche nell'alta pia
nura, e special mente nel Cittadellese., ove e in uso l'ingrasso dei vitelli, con 
carattere industrhtle. Inoltre !'influenza dei piccoli alleVltmellti da cortile, 
che rnppresentano un ben notevole cespite di reddito (1). 

Inoltre va datQ aneora rilievo al fatto della diffusione del medio e pic
colo alfitto, che molto favoriscono Ia piccola propl'ieta, dato il facile passaggio
nei momenti economici favorevoli dell'affittuario a piccolo proprietario. 

Intine e da ricordare come Ia crescente importnnza assullta dal centro di 
Padova, infiuenzi beneticamente l'intera economia della Provincia, per )0-

sviluppo dei consnmi, e per l'intenso traffico commerciale. 

(1) Vedel'e il citato al'ticolo dd dott. SQUADRON I. 
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Provincia di Rovigo. 

(.'AK.\TTEIU GEXER.\LI. 

II II Polesine e l'ultimo Iembo orientale di que.l \'asto territorio di uri. 
II gine allU\ionaie che si chiama pianura padana. Si puo forse affermare, 
II che di esso e anche l'ultimo in ordine di tempo; certamente esso compre.nde 
II fa parte pin giovine d'itaIia, il Delta Padano, di l'ecentissima formazione, 
« creato dai depositi aIluvionaIi del nostro maggiore tiume, che determina 
I( un avanzamento deUa terra in mare di circa 70-80 metri in media aU'anno. 
II Chiuso tra l' Adige a nord ed il Po a sud, esso ha Ia forma di un paraUelo
I( gl'amma, Iongitudinalmente dhiso iu due dal Canal Bianco, che dalle Yalli 
I( '·e.ronesi scende gin verso il Iitorale adriatico, intersecato da nllmerosis
II !Simi altri canali e scoIi ecc, Complicatissime furono Ie "icende naturaIi' ed 
I( al'tiliciali dei nostri due grandi fiumi e dei numerosi corsi che soicano il 
I( Polesine. 

« Innumerevoli Ie rotte che sconvoIsel'o ripetutallleute fel'tili territori, 
I( tal\'olta distruggendo i frutti di secolari fatiche e call1hiando cOlllpletamente 
« aspetto al Paese ». 

Questa breve descrizione che !leI Polesine dii il Consiglio deU'Economia 
di Ho\'igo in una sua relazione, rende completalllente !'idea delle caratteri
stiche di questa magnifica Provincia rurale, frutto si puo dire pe,r l'inter3J 
superticie di poderosi secolari sforzi di teeniea e di ardimento delle intruprese 
IIgrarie, in lotta quotidiana con Ie acque, che se hannoereato col eonvoglia
mento delle allU\ionali il suolo fertilissimo, hanno costituito il principal~ 
ustacolo da superare per 10 srlluppo dell'agricoltura, e costituiscono tutt'ora 
almeno in parte, malgrado poderose opere di (lifesa compiute dallo Stato, una 
minaccia per l'avvenire, che si sta "fronteggiando con lungimil'ante visione da 
parte degli organi preposti alla difesa idraulica. 

La provincia di Rovigo misurava, al 21 aprile 1931-IX, una superficie 
tel'ritoriale di ettari 178.795 (1) ed agraria forestale di ettari 15!.513 distri
buiti lungo il corso inferiore dei due fiumi sopraricordati, ad altitudine mas
sima. di m, 22 suI livello del mare verso oecidente, e minima di circa m. 1 
sotto il livello del mare (bonifiche recenti). 

E' inte.rsecata da numel'osissimi canali, che con\'ogliano Ie acque verso il 
mare, rlirettamente, 0 dopo sollevamento a mezzo di impianti idrovori, che si 

(1) Al 21 aprile 1936-XIV. in segl1ito .a ret.tifi~he _ catastal! e~ a recenti misura
zioni dell'avanzamento deltizio paliallo nel ternton del comum dl Loreo (+ ha. 351). 
Porto Tolle (+ ha. 987). Porto Viro (t- ha. 277), la superficie territoriale della Pro
vincia risulto di ha. 180.412. 
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trovano disse.minati in tutto il territorio, per assicurare il defiusso delle 
acque dalle zone pill depresse, che si fanno via via pill frequenti verso il mare, 
ove si PUQ dire che 10 smaltimento avvenga esclusivamente per via rneccanica. 
']'utto il Polesine infatti e classificato di bonifica, diviso in ben 38 Consol'zi, 
a1cuni dei qua Ii di origine secolal'e (8. Giustina, Bresega, Dossi Vallieri ece.). 

:!. - La popolazionc presente secondo gli ultimi censimenti ligura come 
segue: 

1911 
1921 
1931 

abitanti N. 257.723 per km' 146 
287.238 162 
315.868 178 

Come vedesi essa e in rilevante au mento, anche per effetto del notevolis
simo sviluppo delle opere di bonifica, e dell'incremento dell'agricoltura. 

3. - La popolazione vive nella grande maggioranza sparsa. Nell' Alto e 
Medio Polesine, ove l'appoderamento e pid largamente spinto, vive pre.valen
temente in case isolate. Nel Basso Pole sine, e in tutto il territorio di recente 
sistemato idraulicamente ove prevalgono Ie grandi aziende, Ie abitazioni sono 
spesso raggl'uppate in cascinali che compl'endono stalIe, grandi magazzini, 
tettoie ecc. 

Grandi miglioramenti sono stati fatti in questi ultimi anni nell'edilizia 
rllrale. Dal 1921 al 1929 furono costruite n. 2797 case con n. 13.741 vani. Pur 
tuttavia Ie abitazioni di molte zone, e specialmente del Basso Po lasciano 
molto a desiderare, costituite come sono in generale a un solo piano, spesso 
sellza pavimenti, con pochi ambienti, quasi sempre insufficienti aIle normali 
llecessita delle famiglie numerose che \"i abitano. 8i riscontrano poi anehe 
nel Basso Pole sine i casi gia segnalati in aItre Provincie di quelle famiglie 
che vivono in baracche costruite in legno, 0 con materiali di fortuna, lungo 
Ie golenc del Po, su relitti demaniali ecc. 

4. ~ II movimento emigratorio ha sempre l'appresentato per la Provincia 
di Hovigo un indispensabile sfogo alIa crescente pressione demografica. Prima 
della guerra notevolissimo fu il movimento verso i paesi transoceanici, che 
ellbe carattere prevalente tra il1870 e il1900. 

NeU'immediato anteguerra ha avuto luogoanche molta emigrazione tem
poranea, specialmente verso l' Austria e la Germania. 

Dopo Ia guerra il movimento ha ripreso dirigendosi in prevalenza verso 
la l"l'ancia, con carattel'e pure temporaneo. 

Ora il movimento emigl'atol'io verso l'Estero, e quasi completamente 
al'restato, nel mentre e noteyole quello all'interno, con circa G.OOO individui 
annui, costituiti pel' pill di due tel'zi da contadini braccianti. 
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5. - La Provincia ha carattere prettamente rurale. Le principali indu
~trie sono intima mente coUegate con Ie attivita rurali (fabbriche di concimi, 
zuccheritici, molini, pesca ecc.). 

Di notevole importanza I'industria dei Iaterizi, special mente nel Basso 
Polesine. 

6. - L'industria di maggiore importanza e .quella zucchel'icra, che as
SOl' be stagionalmente molta maestranza agricola. Essa e, come noto, intima
mente collegata con l'agricoltura, e da lavoro oltre che ad operai agricoli, 
a molti Carrettieri, i quali sono in buona parte anche. piccoli ngricoltori. 

7. - Non esistono centri di consumo di grande importanzn all'infuori di 
Hovigo, Adria, Lendinara e Badia. Prevalentemente i prodotti agricoli ven
.gono ellportati verso altre Provincie, specialmente il grano, che e sicuramente 
il pili importante. ' 

8. - II mercato si svolge principalmente nei centri sopra l'icordati; ma 
molta parte dei cereali vengono anche commerciati suI mel'cato di Padova, di 
-cui fu detto altrove. 

9. - Le condizioni generali della viabilita sono assai migliorate negli 
ultimi lLnni, con Ia sistemazione delle principali arterie stradali dall' Alto 
Polesine a Rovigo, Adria e al Basso Polesine. Sono in notevole. svilupp6 Ie 
linee automobilistiche. 

NotevoIi deticenze sussistono ancora per Ie strade comunali, per queUe 
\"icinali e per quelle campestri, specialmente nelle zone di pili recente bo
ni/ica (Basso Po). 

10. - Buone nel com pIes so Ie condizioni ill pubblica sicurez.za; Prima e 
{fopo la guerra gravissime agitazioni turbarono il Polesine agrario, anche pel' 
la prevalenza dei braccianti fra Ie masse rurali, organizzati un tempo daUe 
leghe rosse. Ora Ia tranquillita regna ovunque, con Ia pili rigorosa disciplina, 
gO\"ernata da precisi patti sindacati. 

11. - Buone Ie condizioni sanitarie dell' Alto e l\iedio Polesine .. Deficent:i, 
jnvece nel Basso Polesine per il permanere della malaria, specialmente nei 
territori delle Isole di Ca Venier, Donzella e. Camerini Bonelli, ove Ie bonifi
che statati sono appena all'inizio, malgrado che i territori siano agraria
lnente assai progrediti, pel' merito delle bonifiche private. 

Intensa e la lotta contro.la malaria a cura del Comitato Provinciale e 
·dell'Ente Antimalarico delle Venezie. Sono stati "istituiti . uila quarantina 
di ambulatori antimalarici nelle zone pili malariche (Ca Tiepolo, Rosolina, 
.lloccasette, ece.). 

La mortalita e particolarmente note vole tra i bambini, e tra gli anziani. 
Nel 1929 furono curati ben 4734 malarici con 9650 \"isite. 
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12. - Le opere assistenziali sono abbastanza buone nell' Alto e Medio' 
Polesine. Lasciano a desiderare i servizi sanitari nel Basso Polesine, per Ie 
ricordate regioni. Ci sono Comuni con territori grandissimi (Contarina, 
Porto 1'011e ecc.) e privi di mezzi finanzial'i per fronteggiare Ie relative esi-
genze di ordine sanitario. . 

Scarsa e l'acqua potabile. Lungo i grandi corsi d'acqua (Adige e PO) Ie 
pOl'olazionilJevollo acqua di fiume. 1\la neUe aItre zone manca anche quella~ 
per cui sono pl'egiudicate assai Ie condizioni igieniche generali. 

13. - Molti progressi si sono realizzati negli ultimi anni nella istruzione 
puhlJliea. TuUavia rimangono deficienze notevoli specialmente nelle zone di 
recente 1J0nifica, a causa, del fortissimo incremento demografico. 

. Esh,tono alcune scuole professionaliper artigiani. Per gli agricoltori non. 
esistono "ere e proprie scuole. A Lendinara si sono svolti corsi agrari in una 
Scuola locale, con notevoli risuItati. Bene sviluppati e assai frequentati S0l10 
i corsi professionali per i contadini (vedi parte generale). 

CARATTElU AGRARI DEL TERIIlTORIO. 

1. - II Polesine ,"iene diviso seconuo il catasto agrario nelle seguenti 
zone: 

Zona dell' .Alto Polesine . 
Zona del Medio Polesine . 
ZOlla del Basso Polesine • 

Totale 

Superficie 
agraria e forest&le 

ha. 49.113 
44.243 
61.157 

ha. 154.513 

Nell'alto Pole sine troviamo assai diffuse Ie colture arboree, con forme ui 
conduzione spes so a carattere famigliare. Procedendo verso il Basso Pole
sine, acquistano sempre maggiore importanza Ie colture erbacee, che diventauo 
esclusive nel Delta del Po, ove e anche molto diffusa Ia risaia stabile., che ora 
in parte si va sostituendo con quella da vicenda. 

~. _ La distribnzione fra Ie colture risulta dai se~uenti dati del catasto 

ngrario (1929) : 
Alto rolesine Medio Polesine Bas .• o Polesine 

Seminativi: 
semplici. ha. 17.167 18.998 33.010 

con piante legnose 27.800 21.215 9.736 

Prati e pascoH permanenti (sem-
plici e con piante legnose) 2.385 2.303 3.901 

Colture legnose spec.ializzate 1.Q70 987 577 

Bosl'hi 481 563 1.907 

Inl'olti produttivi . 210 177 12.026 
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Coltivazioni erbaeee. 

I·'rumento. . . . . . 
Cereali vernini minori 
Granoturco maggengo 
Barbabietole da zucchero . 
Patate . 
Canapa ........ . 
Tabacco 
Prati avvicendati (oltre l'anno) 
Riso: 

risaia avvicendata . 
risaia stabile . . . 

Altre colture . . . . 

Tare e spazi sotto Ie arborature 

ha. 32.87~ 
1.224 

7.503 

29.257 

1.097 

6.689 

• 674 

23.682 

456 

2.292 

4.352 

17.825 

3. - Come vedesi han prevalente importanza: il grano, la bietola, il gra· 
noturco, la canapa e Ie foraggere. La canapa si e pero ora sensibilmente rio 
dotta a causa della nota crisi. Anche la bietola ha dovuto snbire notevoli dimi· 
nuzioni. 

La grande fertilita delle terre consente notevole liberta agU agricoltori 
nei riguardi delle rotazioni. Prevale in ogni modo la rotuzione: sarchiate· 
grano, ron foraggere alternate la cui superficie raramente supera il 25 % 
della superficie aziendale. 

4 . ...!... Meno alclIne zone dell' Alto Pole sine (Castelmassa) ove si e diffnso 
allche il bestiame da latte, in tutto it Polesine ha premlenza assoluta il be· 
stiame da lavoro (Razza Pugliese)1 in prevalenza femminile, che pure, nelle 
aziende bene attrezzate, dava in passato un notevole cespite di reddito per 
la curne. Ma purtroppo, a seguito del Cl'ollo dei prezzi, il reddito della stalla 
e ridotto, si plIO dire, al solo lavoro. 

5. - Esistevano nel 1929 nell' Alto Polesine n. 16 caseifici lavoranti com· 
plessivamente circa 22·23.000 quintali di latte all'anno. 

Come fu sopra ricordato esistono importanti zuccherifici e una fabbrica 
di conserve alimentari a Lendinara. 

Queste ultime hanno carattere pre.valentemente industria Ie, senza vera e 
propria partecipllzione degli agricoltori. 

Solo neIlo zuccherificio di Porto Tolle partecipano al capitale azionario 
alcuni grossi agricoltori. 
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DISTRIBUZIONE III CONDUZIONE DELLA l'ROPRIETA RURALE. 

1. - Secondo i dati pubblicati dal Prof. Perini (1), risulta la se.guente 
distribuzione della proprie.ta rurale: 

Proprieta da cttari 0 a 20 15 % 
20 a 60 20 » 

60 a 150 40 » 

che superano i 150 €ttari 25 Il 

, 
Interessanti sono i dati del nuovo catasto agrario per quanto rignarda 

it frazionamento delle aziende: 

Alto Polesine Medio Polesine Basso Polesine 

Fino a 0,25 ettari. 2.583 3.498 1.510 
da 0,26 J) 0,50 » I.l88 1.202 795 

» 0,51 » 1 » ].286 1.171 74] 
» 1,01 » 3 » 2.018 1.554 1.073 
» 3,01 II 5 » 834 391 335 
» 5,01 II 10 » 836 379 244 
» 10,01 » 20 » 628 337 222 
)) 20,01 » 50 » 527 447 319 
» 50,01 Il 100 » 79 99 97. 
» 100,01 Il 200 » 9 22 49 
II 200,01 Il 500 » 4 10 27 
» 500,01 II 1.000 » 1 10 

o ltre i 1. 000 » 3 

2. - Nessuna delle grandi proprieta ha carattere di latifondo, essen do 
tutte coltivate con criteri di alta intensita, salvo naturalmente Ie zone ancora 
paludive 0 a valle da pesca. 

3. - La piccola pro prieta particellare e per il 90 % di veri agricoltori, 
salvo cioe poche eccezioni. In generale pero piu che proprieta, particellare, 
domina quella a carattere autonomo. 

4. - Per quanto si riferisce aHa conduzione, domina in tutta la Pro,·incia 
il titto che ha carattere familiare, verso l' Alto Polesine, e dh-enta impresario 
nella rimanente superficie. 

(1) Prof. D.uuo PERINI - Op. cit. 
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In proposito vedasi il seguente specchio del Prof. Perini (1): 

Area laTorabile ripartita secondo iI tipo dell'!mprenditore (% approssimativo), 

Superftcle Proprietari Proprietari I Proprietari Proprietari 
ZO N-E lavorabilo - ed afflttuari ed a~ttuari. . ed afflttuarl 

ed amttuari coltivat.Qri con colowa parzl&rl8. oapitaJlsti 
coltivawri ca.pitalisti Mezzadria I Terzadria 

con lavoro 
Ettar! salarlato 

Alto Polesine. 48.368 25 35 10 3 27 
Medio D . 43.370 25 30 5 5 35 
BaRso D 45.247 20 20 5 5 50 

Provincia. 136.985 23 29 7 4 37 
I 

BENI PUBBUCI DEMANIALI 0 COMUNALI OD ALTRI BOGGETT! AD usa COLLETTIVO. 

Non esistono beni rurali di rilevante importanza, di proprieta di Enti 
pubblici. Esistono solo beni demaniali, costituiti da zone dunali 0 golenali 
per la superficie di circa 2000 ettari (Delta del Po). 

Non esistono beni soggetti ad uso collettivo. 

}<'ORMAZIONE DI PICCOLE PROPRIETA COLTIVATRICI. 

1. - Nelle zone dell' Alto e Medio Polesine si ebbe gia prima della guerra 
un aumento della piccola proprieta coltivatrice, dovuto in pre.valenza a denari 
inviati da emigrati. 

Con Ie migliorate condizioni generali dell'agricoltura, piccole proprieta 
prebelliche si formarono anche con l'acquisto di terre da parte di fittavoli col
tivatori, con denaro risparmiato. 

2. - L'aumento si e.bbe sempre a spese delle medie e grandi proprieta, 
di cui alcune molto grosse si frltzionarono per complesse vicende di carattere 
economico e famigliare (Es. Aziende Papadopoli nel Basso Po). 

3. - L'aumento ebbe per effetto la prevalente formazione della piccola. 
propri£'ta a carattere autonomo. La particellare infatti era assai limitata. 

4. - Nel dopoguerra notevole e stato il movimento di formazione di nuova 
piccola proprieta coltivatrice, che complessivamente fu determinato in et
tari 11.277. 

(I) Prof. DARIO PERINI - Op. cit. 
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5. - L'aumento si e verificato prevalentemente a spese della media pro
,Prieta nell' Alto e Medio Polesine. Qualche grande proprieta Venne frazionata 
lIel Basso Polesine (Es. Dossi Ca Zen di Taglio di Po, Fasana di Adria, Mar
zano di Adria, Crociara .di Corbola pel' una superficie complessiva di· et
tari 600). 

6. - I/aumento porto prevalente aumento di aziende autonome nel Basso· 
Polesine e Medio Polesine. N,elle aItre zone si formo in prevalenza a carattere 
a utonomo, e in minor quantita a carattere particellare. 

~loDI DI TRAPASSO E PREZZI NEL DOPOGUERRA. 

1. - II trapasso nel dopoguerra e avvenuto nella maggioranza dei casi 
con l'intervento di intermediari, spe.cialmente nel Medio e Basso Polesine. 

2. - Gli intermediari hanno fatto notevoli guadagni, che si stimano da 
due a tremila lire per ettaro. Tali guadagni pero furono anche in questa, 
come in altre Provincie, ~razionati tra diversi intel'mediari, in quanto nella 
generalita dei casi preferivano limitare il guadagno al correre l'alea del mer
('a to terriero, tanto pill che spesso essi acquistavano a cre.dito, 

3, - I mezzi di pagamento derivavano prevalentemente dalle fonti se
gnenti : 

a.) Da denaro guadagnato e risparmiato dai contadini durante e dopo 
la guerra, E' avvenuto anche qui il fatto di elevati guadagni da parte degli 
affittuari, per il solito sfasamento tra il rialzo dei prezzi e l'aumento degli 
alIitti, per cui essi realizzarono lauti profitti. La provincia di Rovigo dalla 
eerealieoltura e dalIa bieticoltura, branche particolarmente protette, ha ri
tratto notevoli gnadagni, spe.cialmente nel periodo degli altissimi prezzi 
qnando il gruno sali sopra Ie 200 lire e Ie bietole fUI'ono pugate 16 lire. 

Si cal cola che tale fonte ubbia costituito circa il 50 % dei mezzi di paga
mento, 

Molti contadini, specialmente del Medio Polesine, provenivano da aItre 
Provincie (Vicellza e Pad ova) , allettati dalle eondizioni pili favorevoli dei 
prezzi dei terreni; _ 

b) Da prestiti presso Banehe e privati. 

4, - Furono in media pagati i seguenti prezzi ad ettru'o: 

Medio Polesin" Basso Polesin" 

Dal 1919 al 1922 . dll L. 4.000 a 8.000 da L. 2.000 a 6.000 

» 1923 » 1926. » 12.000 » 20,000 » 7.500 » 12.500 

» 1927 » 1930. » 7,000 » 9.000 » 7.500 » 10.000 
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5. - I prezzi attualmente sono discesi a circa la meta di quelli toccati 
lIel 1926. Maggiore e la discesa nelle zone del Basso Polesine, ove prevale la 
grande proprietl1. 

""l'RASFORMAZIONI COLTURALI A VVENUTE NELLE PICCOLE PRO PRIETA. 

A) Nelle piccole proprieta autonome. 

1. - I nuovi piccoli proprietari provenienti da affittuari disponevano in 
generale di una buona attrezzatura aziendale. Una meta circa di essi dispo
neva del capitale per il totale acquisto del fondo, e si trovarono quindi bene 

. 8pecialmente quando fecero gli acquisti tra il 1919 e il 1924, ed ebbero modo 
di godere degli alti prezzi degli anni 1925-1927. Gli altri che dovettero ricor
rere al credito, si trovarono, come in altre Provincie, in difficolta. 

2. - Nella grande maggioranza i nuovi piccoli proprietari introdussero 
llotevoli miglioramenti, spe.cialmente in costruzioni rurali, e in sistemazioni 
·del terreno. 

Alcuni di essi, provenienti da zone irrigue dell' Alta pianura, acquista
rOllO terreni lungo il Po e compirono opere notevoli per la distribuzione del
l'acqua derivata dal grande fiume, con risultati assai apprezzabili, per quanto 
~bbiano dovuto superare ben gravi difficolta (zone del CODsorzio di S. Gin
stina). 

- Notevoli sistemazioni ortofrutticole furono compiute nelle zone dell' Alto 
Polesine (Lusia) e nel Delta Padano (Rosolina). 

3. - Nel complesso il prodotto lordo e oV)lnque aumentato, in armonia 
anche coi notevoli progressi compiuti dall'intera agricoltura del Polesine. 

4. - I piccoli proprietari del Polesine sono alquanto progrediti e nella 
.grande maggioranza si appoggiano a, colture di alto reddito (bietole, canapa, 
tabacco, grano). Le aziende anche ·minute, conservano un indirizzo industria
lizzato, anche perche approfittano della favorevolissima fertilita del suolo. 
. Nei confronti con aItre aziende, medie e grandi, si riscontrano numerosi 

casi <Ii pre,valente progresso. 

B) N etle piccole proprictd parHcellari. 

Come fu gia rilevato, la piccola proprieta particellare ha in questa pro
vincia assai minore importanza. Generalmente si tratta di ex coloni,' giorna
lieri, salariati, compartecipanti, che realizzarono qualche risparmio negli 
anni degli alti prezzi. 

I terreni sono in generale .ben coltivati e di alta produzione anche per la 
loro naturale fertilita. Non sono da segnalarsi casi di degradazione pel' ec
~esso di frazionamento. 
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CAl.TSEl SPECIALI DELLEl ArrUALI CONDIZIONI DELLA PICCOLA PROPRIETA DI NUOVA 

FOUM;AZIONE. 

A notevole diffel'enza di altre Provincie del Veneto, nel Polesine la pic- . 
cola proprieta di nuova formazione ha offerto una forte resistenza, e ha po-· 
tuto in grande maggioranza ~onsolidarsi, malgrado la crisi determinata dai 
prezzi. 

Infatti, esclusi i casi in cui i contadini pag~rono prezzi ele,vatissimi qcor
rendo largamente al credito, che in genera Ie sono tutti quasi completamente 
caduti, la grande maggioranza si e discretamente sistemata, pur avendo tal
volta ·compiuto ingenti lavori di miglioramento. 

'£ra i casi piu singolari si possono citare i seguenti relativi a l' Alto Po- .' 
Ie sine (Castelmassa). Un contadino era proprietario di una casetta di L. 5000. 
Nel 1919 ha acquistato 4 ettari a L. 12.000 per ettaro, facendo un piccolo. 
debito; Approfittando degli aId prezzi dei prodotti, ha pagato il debito, ed 
ora trovasi in buone condizioni. 

Un bracciante, affittuale di due ettari di terreno senza casa prima della 
guerra. Ha comperato una casa e conduce in affitto 4 ettari. 

lTn altro contadino bracciante di prima della guerra. Nel. ,dopoguerra 
alIitto ettari 10. Poi acquisto 4 ettari a L. 10.000 I'ettaro. Ora ha affittat~ 
ad' altri tale proprieta e conduce in affitto 50 ettari. E' in ottime condizioni 
finanziarie. 
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Provincia di Trevis o. 

CARATTEIII GEN'ERALI. 

La provincia di Treviso aveva, al 21 aprile 1931-IX, Ia superficie terri
toriale di ettari 247.692 (1) e agraria e forestale di ettari 232.167; si estende 
dalle Prealpi Feltrine e Bellunesi alla provincia di Venezia, tra il Livenza 
a est e il Musone a ovest e comprende tre zone caratteristiche: 

.lIontagna. - Situata nella parte settentnonale della Provincia, lungo Ie Prealpi ri
cordate, ed elevantesi fino a 1.7,76 metri sullivello del mare (Monte Grappa) .. 

Gollina. - E situata 8ubito a ridosso della zona predetta, e si estende con numerose 
catene che si diramano verso la pianura. Ha come altezza massima 600 metri. 
Collina e montagna misurano complessivi ettari 95.1('5 di superficie a5raria e 
forestale pari al 41 %. 

Pianura. - Della superficie di ettari 137.062 pari al 59 %. Si estende dal Musone al 
Livenza, a ridosso della zona collinare fin verso la provincia di Venezia, con llna 
altezza massima di 120 metri sullivello del mare. Viene distinta in Alta e Media 
pianura, divise Ie due dalla caratteristica liuea delle risorgive, che alimenta tiu
merosi corsi d'acqua della media pianura. E attraversata dal fiume Piave, che 
la divide quasi a metA. 

1. - II clima, per la valida difesa della catena montana a nord, per la' 
prevalente esposizione dei monti, colli e piano a mezzogiorno, e per la pre

,senza di numerosissimi corsi d'acqua, e mite e temperato, senza gravi brusche 
oscillazioni un una stagione all'altra. 

2. - La popolazione presente, secondo il censimento del 1921, era di abi
tanti 548.487, pari cioe ad abitanti 221,5 per Kmq., superiore quindi sensi
Lilmente a quella del Veneto e del Regno. 

Interessante e l'andamento della popolazione, come l'isulta dal presente 
specchio: 

1901. 
1911 . 
1921. 
1931. 

La popolazione in provincia di Tuviso (2). 

Popolazione I Abitanti 
ANN 0 presente i per kmq. 

412.267 
,492,166 

548.487 
560.809 

166,5 
198,4 
221,5 
226,4 

(1) In seguito a rettifiohe oatastali &1 21 aprile 1936-XIV, 1& superficie territoriale 
della. provincia risulto di ~a.. 247.687.. . . . _ ., , , . 

(~) I dati sono desuntl dalle pubblicazlODl del ConsIglIo ProvIDcIale dell Economla 
di Treviso. 
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L'incremellto e imponentissimo, anche ove si tenga conto dei gravi per· 
turbamenti prodotti dalle operuzioni belliche del 1917·918, 

Essa e al se.condo posto nel Veneto, venendo subito dopo Padova per den· 
sita, e suhito dopo Venezia come incremento. Prima della guerra era in telSta 
a tutte Ie Provillcie Venete nell'eccedenza dei nati sui morti, ma nel dopo· 
guerra e passata al 3° P08tO, dopo cioe Rovigo e Padova. Interessante e pure 
l'ilevare come la provincia di Treviso sia alla testa di tutte Ie Provincie del 
Hegno peril nUlllel'O delle Jamig'lie aventi piu di dieci figli con ben n. 1032 
famiglie, distanziandQ di gran lunga Mila.no che e la seconda, con n. 86;) 
famiglie, e ParIova che e la terza con n. 788 famiglie. 

Purtroppo Ie cifre relative al quoziente di natulita. segnnno notevoli dimi· 
nllzioni negli ultimi anni, pel' cui se il fenollleno conservasse la fase discen· 
dente ht Provincia tenderebbe a perrierI' i primi posti conqui8tati nell' ultimo 
tl'entennio. 

00si pure e in decrescenza il numero dei matrimoni, sceso negli ultimi 
anni a cifre infel'iori a quelle deU'anteguerra. 

3. - La popolazione rUl'ale ,-he nella grande maggioranza sparsa, risie· 
den do pre.valentemente sugli stessi fondi gestiti. Fanno eccezione alcune zone 
dell'alta collina, e verso la montagna, O\-e per necessit;'l. particolari, Ie case 
1'Ilrali sono spesso accentrate in piccoli borghi. Le case sono in genere 
ben costruite, con ampi locali pel' ahitazione I' pel' stalla. 

Car!ltteristica COlllune a tutta In. Provincia, rna spedalmellte alle zone 
di sinistra Piave, l'ampiezza dei granai I' fieniU, per l'allevamento del baen, 
per il quaIl' la Provincia e con rdine alla testa della produzione nazionale 
(per quantita e rendimento unitario). I fabbricati rurali di tali zone, SOliO 
certamente tra i migliori del n08tro Paese. 

La popolazione e prevalentemente rurale. come risulta daHl' segnenti 
cifre: 

PopolazionE' snpE'I'hrt' ai 10 Ilulli: 

Agricoltura 
Iniustrb _ 
CommC'rl'io 

Censimento 1921 

N. 178.913 
58,070 
12.0R9 

4. - 11 mOvilllento emigratorio. nella Provincia e sempre statu partil'u
'lurmente intenso unche nel passato. 11a toccato cifre assai aIte prima della 
guerra, con un massimo di 21.363 indh-idui nel 1888. 

In meuia emigrunlno prima della guerra 10-11.000 individui all'anno, e 
in grande maggioranza ,-erso l'Europa e il hacino merIiterraneo, con carattere 
temporaneo. (8oltanto in alcuni periodi verso il 1887-1888 ebbe prevalenza 
l'emigruzione transoceanira). Nel dopoguerra l'emigrazione h3 ripreso toc
eltndo tifre superiori aHa media anteguerra negli anni 1923-192-1, con prenl-
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lenza di carattere non transoceanico, poi e fortemente discesa nel 1927-1928-
1929, segnando una leggera ripresa nel 1930. 

La df:'iltinazione prevalente nel dopoguerra e la Francia sia per i lavoIi 
di ricostruzione dei paesi distrutti dalla guerra, come pure per la conduzione 
-di aziende agricole del Sud-ovf:'ilt. 

La popolazione rurale ha sempre dato un forte contingente all'emigra
zione, sia come braccianti, sia come operai specializzati, ma in Patria dediti 
~ll'agricoltura. II maggiore numero di emigranti e dato dai paesi della mon
tagna, della collina e dell'alta pianura, specialmente in destra del Piave. 
Come e naturale, tale movimento interessa Ie zone pill povere della Provincia, 
-e ove la proprieta e maggiormente frazionata. 

Anche nella provincia di Treviso il movimento emigratorio ha in genere 
·costituito indispensabile sfogo dell'esuberante manu d'opera, con grande' be
nelicio, in quanto Ie rimesse degli emigranti hanno consentito l'imponente 
pl'ogre.sso della popolazione e il miglioramento generale delle condizioni agri
cole, anche delle zone pill povere. 

1·'orte e anche il contingente che la Provincia da all'emigrazione interna 
-Qccupando il 4° posto. 

Le famiglie di contadini per capacita, sobrieta, spirito di adattamento, 
.sono tra Ie preferite sia all'interno che all'Estero. 

5; - Nel complesso la Provincia ha carattere rurale, ed anche delle indu· 
. .stl'ie diffuse uu po' in tutti i maggiori centri, molte sono a carattere agrario 
(industrie del legno, tessili, molitoria, ecc.). 

Nelle industrie e, special mente in quelle tessiIi trova occupazione molta 
Olano d'opera delle famiglie rurali (specialmente donne). 

Certamente il considerevole sviluppo preso dall'industria nell'ultimo 
trentennio ha molto contribuito ad elevare Ie condizioni generali economiche 
·della Provincia, e quindi ha influenzato particolarmente anche l'agricoltura. 
Nessun centro peril ha avuto svihippi cosi importanti, da segnare progressi 
di carattere eccezionale, richiedenti particolari sviluppi della produzione 
agraria. 

80no anche molto diffuse piccole industrie, e in notevole sviluppo l'arti
gianato, che pure inte.ressa sia pure in forma modesta la popolazione rurale. 
Da segnalare particolarmente 10 sviluppo della tessitura casalinga special
mente nelle zone collinari di destra Piave (Asolo). 

6. - Centro di consumo relativamente importante e Treviso. Seguono 
Vittorio Veneto, Conegliano, Oderzo, Castelfl'anco, l'Iontebelluna. Erano re
lativamente floridi prima della guerra, anche per il fiorire delle numerose 
industrie. Ora pur essendo di certo assai peggiorate Ie condizioni generali, 
"tali centri si mantengonQ di note.volissima importanza per il consumo. 
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7. - Ottime Ie condizioni generali della viabilita e delle comunicazioni. 
in tutta la Provincia con una rete stl'adale fittissima, e servizi ferroviari, 
automobilistici e tramviari colleganti ogni piil modesta zona rurale coi piil' 
importanti centri. 

Ottime Ie condizioni di pubblica sicurezza e queUe sanitarie. La malaria, 
che colpiva solo la parte pil),bassa della Pr~)Vincia, e quasi scomparsa, e sara 
anzi presto eliminata totalmente col bonificamento in corso delle poche zone, 
an cora pal udi ve .. 

Ottime Ie condizioni generali della pubblica istruzione. Infatti Ie scuoIe, 
elementari sono diffuse anche nelle piil modeste frazioni, e sono assai frequen· 
tate. 'con molto profitto. 

Ottima e pure la frequenza dei corsi professionali agrari svolti dalla Cat· 
tedra Ambnlante di Agl'icoltura. 

Da ricordare infine come in Provincia esista la Seuola Agraria Media di 
Conegliano, fondata fin dal 18i6, che e tra Ie migliori del nostro Paese, e che 
ha dato ottimi allievi ora sparsi in tutto il mondo. La. provincia di Treviso, 
ehe Fha molto sostenuta, ae ne. e assai giovata, con la.- preparazione colturale 
di buona parte dei suoi Direttori di aziende rurali. 

CAltA1'1'EIU AGRAIU DEL TERRlTORIO. 

1. - Seen den do in maggiol'i dettagli, secondo il Catasto agral'io, Ia Pro
vincia puo essere cosl suddh"isa: 

REGIONE DI COLLINA. 

I) Zona di oollina occidentale (adestra del Piave) di ettari 40.931 di superficie agraria 
e forestale. - E costituita dai monti e colli degradanti dai contrafforti del Grappa 
verso la pianura. 80no colli coltivati a viti e gelsi nelle zone bene esposte. E zona 
per quanto intensamente popolata eben coltivata, relativamente povera, spe
cialmente nel massiccio collinare del Montello,. e alle falde montane, ove acqui., 
sta carattere pastorale. 

II) Zona di collina orientale (a sinistra del Piave) di ettari 54.174 di superficie agraria 
e forestale. - E di natura migliore della preeedente, coltivata prevalentemente 
a colture arboree (viti egelsi), in regime intensivo. 

REGIONE DI PIANURA. 

III) Zona di pianura occidentale 8uperiore (a destra del Piave) di ettari 41.690 di super
ficie agraria e forestale. - E costituita da terreni prevalentemente ghiaiosi
E tutta irrigata, in parte da moltissimi anni (canale Brentella), e in parte nel 
dopo.guerra (Canale della Vittoria). 

IV) Zona di pianura occidentale infej'iore (a destra del Piave) di ettari 40.764. - E 
costituita da terreni assai migliori dei precedenti, varianti dai leggeri ai forti .. 
intensamente coltivati, specialmente verso Mogliano, in cui si e molto diffusa la. 
frutticoltura. 
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'V) Zona di pianura orientale Buperiore (a sinistra del Piave) di ettari 21.415. di super. 
ficie agraria e forestale. - t costituita da terreni prevalentemente ghiaiosi. 
t pera assai migliore della corrispolldente zona della destra Piave. Molto inten. 
aamente coltivata, prevalenti Ie colture legnose (viti e gelsi). 

VI) Zona di pianura orientale in/errore (a sinistra del Piave) di ettari 32.890 di super. 
ficie agraria e forestale. - t costituita da terreni nel complesso buoni, varianti 
dal sabbioso agli argillosi tenaci. t pure intensamente coltivata, con una note. 
vole percentuale a colture legnose (viti e gelsi). 

2. - Come si rilevera da quanto esposto, grandissima importanza hanno 
in tutta Ia Provincia Ie colture Iegnose, rna pill specialmente Ia vite e il 
gelso. Interessanti in proposito i dati relativi alla produzione dei bozzoli:. 

Anno 1928 
1929 
1930 

Produzione 

kg. 4.536.375 
» 5.571.979 
» 5.420.000 

Media per onoia 

kg. 71,44 
» 75,62 
» 71,20 

La Provincia e in questo campo alIa testa della produzione nazionale. 
Primato raggiunto con enorme sforzo, rna di cui purtroppo oggi si scontano 
Ie conseguenze in quanto i prezzi dei bozzoli sono scesi a un limite cosi basso 
da non Iasciar aicun margine rimunerativo per Ia gelsicoltura, che occupa 
tanta parte della superficie agraria e forestale con una produzione di foglia 
chI:! ha raggiunto neI1930 ben q.li 1.409.000 (lamedia anteguerraera di quin
tali 586.489). 

In forte decadenza invece e la produzione viticola-enologica. Prima della 
guerra la vite occupava: 

In coltura: 
specializzata ha. 
promiscua 

3. 215. con una produzione di uva di q.li 
134.139 

172.644 
1.194.221 

Nel dopoguerra per Ie distruzioni belliche, rna specialmente per la distru
zione fillosserica, la superficie e iI. rendimento unitario sono considerevoI· 
mente ridotti, sicche nel 1930, Ia situazione era 1a seguente: 

Viti in eoltura: 
specializzata ha. 
promiscua 

2_ 720 ('on. una produziane di uva di q.li 
91.400 » 

52.800 
327.000 (I) 

E in corso pero Ia ricostituzione viticola su ampia scala, ed e faeile. pre
vedere che tra pochi anni la Provincia riconquistera Ie posizioni dell'ante
guerra. 

Tra Ie colture legnose sono da ri.cordare il pesco coltivato su pill di 500 
ettari nel Moglianese, e iI castagno nelle zone collinal'i e montane. 

Le colture erbacee hanno pure una notevole importanza ill tlltta la Pro· 
vincia. La 101'0 prevalellza Cl'esce a mano a manu che si pl'oceae dalla collin a 

(1) Dati forniti dal Consiglio Provinciale deU'Economia. 
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verso la pianura. Tra esse domina no Ie foraggere nella zona montana e di 
alta collina. Nelle aItre zone invece i cereali con prevalenza del granoturco. 

Ecco in proposito alcuni dati statistici: 

Anteguerr .. 1930 

OOLTURE 

I I 
Superflcie Produzione SupeI1icio Produzicne 

ottltri q.1i ettari q.li - I 
Frumenio . 37.626 359.351 36.577 488.740 

Granoturco maggengo. 52.680 899.477 49.850 1.137.000 

Granoturco cinquantino. 15.382 130.624 13.130 101.480 

Prato arti1iciale 42.479 2.110.991 46.660 2.261.600 

Prato naturale asciutto . .' 35.907 807.459 17.010 590.420 

Prato naturale irriguo 2.064 83.010 2.133 132.520 

Pascolo permanente 15.699 149.593 14.599 Il9.370 

Da questo specchio si rileva l'enorme progresso nelle. colture cerealicole, 
e specialmente nella produzione granaria, rhe ha raggiunto nel 1933 quin· 
tali 752.800 con una produzione media unitaria di q.li 18 con punte supe: 
l'iori ai 40 quintali. 

Notevole importanza ha anche 1'0rticoItura nei Distretti di Treviso e 
Castelfranco, tra cui prevale la produzione pregiatissima del radicchio rosso. 

4. - In tutta la Provincia dominando la piccola conduzione a carattere 
famigliare, prevale il bestiame a triplice attitudine, salvo una piccola zona 
nell' Asolano ove si alleva la razza Burlina, specializzata per illatte, di piccola 
tuglia (adatta per 10 sfruttamento dei pascoli premonta.ni e alpini). 

Tra il bestiame a triplice attitudine e maggiormente diffu..sa la razza 
Ulgia uellunese (con prcvalente attituiline per il lavoro, rna :tnchebuona pro· 
duttl'ice di latte), salvo nei distretti di lIIontebelluna. Valdobbiadene e Vitto· 
rio Veneto, ove si sta praticando l'incrocio sostitutivo con la razza'Bruna, per 
ottenere un maggior rendimento in latte, dato che in quei distretti vi e in 
larga estenlSione il pascolo montano, 0 lSi va diffondendo il prato irriguo. 

Una zona ove ha m9lta impol'tanza la produzione del latte e quella :t 

sud di Tre\'iso, per il rifornimento del latte alIa dtta di Venezia. 
La pastol'izla ha semplice carattel'e tempol'Uneo, per 10 sfruttameuto dei 

pascoli alpini. In cui pro)ll'ieU" p in pre.mlenza <lei privati. 
Hi grande importanza l'allevamento degli ani mali da rortiIe, ('he neUe 

zone di alta pianura ('ostitllisce Ull respite di reddito as~uielevato - ottimo 
complemento al fabbisogno economico fumigliul'e de.1le piccole aziende. 
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5. - Non esistono nella Provincia foreste, all'infuori di quella del Cansi
glio di proprieta demaniale. Rimboschimenti sono in corso in tutta la zona 
montana. Come fugia rilevato, l'industria del legno e invece assai diffusa,. 
Vi si lavora pero legname proveniente da altri territori. 

6. - In tutta la Provincia sono molto diffuse Ie latterie sociali, alcune 
clelle quali hanno /'aggiunto considel'e,\'ole sviluppo (p. es. Pieve Soligo,' Cison 
di Valmllrino ecc.) con prodotti caseari molto apprezzati in tutta Italia ed 
anche all'Estero. 

Esistono due centrali di pastorizzazionc del latte, per i1 riforl1imento alIa 
citta di Venezia (Istrana e Mogliano). 

~folto diifusa anche l'industria enologica, pl'evalentemente pero press() 
grandi aziende agrarie. Si stanno pero organizzando anche Ie Can tine Sociali 
(Conegliano) 0 a earattere industriale (Valdobbiadene). 

In grande incremento gli essiccatoi cooperativi di bozzoli, tra cui SOIlO 

da ricordare Meduna di Livenza, Oderzo, COllegliano, Ronca de ece. 

lJISTIIlBUZIONE E CONDUZIO~E DELLA PROPRIETA RL'RALE. 

pi'endendo per base Ie zone precedentemente descritte, prima della guerra 
avevamo: 

[ Zona - Prevalenza. della piccola pl'oprieta che raggiungeva circa il 75 % dell'in-
, 'tera superficie agraria e forestale. 

II Zona - Prevalenza della piccola proprieta. rna in misura minore della zona pre
cedente. con notevoli differenze da Comune a Comune. Troviamo cosi a Vit
torio Veneto U 55 %, a Valdobbiadene il 63 %. a Vidor il 60 %, a Segusino il 
65 %, a Sernaglia il 30 %, a Moriago il 33 %. . 

Cia dipende perche tra Ie piccole proprieta si intersecano medie e grandi pro
prieta, tra cui sono do, ricordare Collalto con piu di 4000 ettari, Brandolin con 
2000, ecc. 

II I iona - La piccola proprieta era pure prevalente con una media percentuale del 
55 % verso Castelfranco. Verso 10, pianura di MontebeUuna. tale percentuale 
diminuiva alquanto per 10, presenza di grandi e medie aziende condotte col si
stema dell'affitto misto. 

IV Zona - Prevalenza della piccola proprieta in tutto il territorio. 
V e VI Zona - La piccola proprieta aveva una estensione assai minore dal 30 0,1 

40 %. Dominavano la media e 10, grande proprieta molto diffuse in tutte Ie due 
zone, con conduzione a mezzadria. 

2. - La grande maggiol'anza della piccola proprieta nelle zone pill alte 
della ProvinCia e a carattere particellare, mentre invece procedendo verso Ia 
pianul'a inferiore assume maggiore importanza quella a carattere autonomo. 

Euona parte della piccolaproprietal particellal'e appartiene a veri agl'i· 
coltori. Nei pressi dei gra~di centri Ie proprieta particellari appal'tengouo 
anche a operai, al'tigiani, commercianti, sempl'e perc,. in minime propol'zioni. 

La piccola pl'oprieta pal'ticellare trovasi in genere a brl'Ye, distanza dane 
case di abitazione. 
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3. - La grande e la media proprieta sono condotte prevalentemente col 
sistem:L del1'al1Hto misto nel territorio sulla destra del Piave. Sulla sinistra 
<leI Pia .... e invece esse sono condotte dai singoli proprietari a mezzadria, e 
han no raggiunto un considerevole g!'ado di s .... iluppo .nel progresso tecnico. 
E' qnasi sconosciuto l'affitto impresario (qualche €sempio nella zona di boni
lica della pianura occidentale inferiore), e sconosciuto del tutto il subaffitto. 

4. - Non esistono beni demaniali 0 comunali ad uso collettivo. Al co
mune diCessalto appartiene una superficie che prima della guerra era bo
schiva ed ora, distrutto il bosco, viene affittata dul Comune a famiglie di 
-colUvatori diretti. 

I<'OllMAZIO:O;E DI PICCOLg PllOrllIETA. COL'I.'IVATRICI. 

1. -- Prima della guerra si ebbe formazione di piccola proprieta in tutta 
la llrovincia. Per quanto la grande maggioranza della piccola proprieta. abbia 
origine. molto lontana, pur tuttavia i1 processo di formazione si e sviluppato 
.as!;ui nel. ventenriio precedente la guerra. . 

Le migliorate condizioni generali dell'e.conomia agraria hanno molto .fa
vorito tale formazione, aiutata anche daIle rimesse degli emigrati, e dal 
fioril'e dell'industria. Col progredire dell'economia, si sviluppo imponent~ il 
movimento demografico, si intensiticarono i traffici e Ie industrie, aumenta-
1'ono i risparmi dei contadini, iquali non appena si present!) l'occasione prov- , 
videro ad investirli nell'acquisto di terra. 

11 movimento di formazione nell'anteguerra e comune a tutta la Prmin
cia, ma e piu intenso nelle zone coUinari, e specialmente "l"erso Vittorio 
Veneto, Valdobbiadene, Asolo. 

2. - Generalmente la formazione e avvenuta per sfaldamento di grandi 
~ medie proprieta.. Unico esempio di divisione di grandi proprieta demaniali 
e quello del Montello, frazionato come e nota secondo la Legge 21 feb
braio 1892. 

In proposito sono intel'essanti Ie seguenti osservazioni: 
L'intera superticie di ettari 5.912 venne per meta divisa in 1.22-! quote, 

distribuite ad altrettante famiglie bisognose (superfici da un minimo di ettari 
2,29 a un massimo di ettari 2,53, e per l'altra meta. in 386 poderi della super
ficie di 6-7 ettari, venduti a privati. 

Dei quotisti, come scrive il Dossa (1) « divenuti proprietari delle loro 
quote, sia perche mancavano di capitali necessari alla colonizzazione, sia 
percM gente poco atta e poco esperta ai lavori agricoli, sia perche Ie quote 
·erano insufticenti al mantenimento della famiglia, sia. percM Ie vie di cornu
nicazione erano disagevoli, pal'ecchi aliellnrollo 111 101'0 quota e il maggior 

(1)' GIOVANNI DOSSA - Op. ('it. 
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numero si diede aU'emigrazione. II numerq delle quote vendute in tutto il 
colJe e salito a circa la meta; qualche quotista pio. accorto, pio. volonteroso e 
assiduo, ha arrotondato la sua quota, comperandone delle aitre, ma il maggior 
numero deUe quote alienate e caduto in mano ai proprietari che risiedono 
in piano)l. 

In poche righe e sintetizzato tutto il travaglio della formazione e consoli. 
damento della piccola proprieta coltivatrice, da noi lungamente descritto 
nella relazione generale. 

3. - L'aumento avvenne con formazione di piccole proprieta a carattere 
particellare nelle zone collinali e di alta pianura. Nella piallura inferiore si 
forlllarono invece molte propl'ieta a cal'attere autonomo. M.olto spesso e avve· 
nuto che gli aflittuari, favoriti dall'andamento dei prezzi dei prodotti in 
rialzo, accumularono notevoli risparmi, e finirono per acquistare i fondi amt· 
tati, che i proprietari vendettero invogliati dai prezii relativamente elevati 
10ro ofl'erti. 

4. - Imponente il mo\"imento di formazione della piccola praprieta in 
tutta la Provincia nel, dopoguerra. In alcune zone esso acquisto un carattere 
tumultuario parossistico, per cui ill ulcuni anni nel periodo infiazionistico, 
tutta la popolazione rurale fu come elettrizzuta dal desiderio di conquist.a 
della terra, illusa profondamente da improvvisi risparmi accumulati, e dalla 
facilita con cui i proprietari vendevano, pure molto illusi dagli altissimi 
prezzi del mercato terriero. 

Interessante e l'esame delle singole zone: 

I e III Zona - II movimento e stato intensissimo specialmente nei Di· 
stretti di Montebelluna e Castelfranco. Minore per quanto pure note· 
vole nel Distretto di Asolo, essendo ivi maggiormente diffusa la pic· 
cola proprieta. Si calcola che complessivamente abbia interessato la 
8 u perficie di circa . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . 

Tra Ie maggiori aziende frartionate sonG da ricordare: Ammi· 
nistrazione Berti ha. 350, Battistella ha. 240, Zanco ha. 300, An· 
cilotto ha. 300, Manfrin hit. 250, Venier ha. 250, Rinaldi ha. 150, 
Sieher ha. 180, Golbato ha. 780, Avogadro hit. 235. 

II e V Zona - 11 movimento e stato pure assai intenso specialmente nei 
Distretti di Vittorio Veneto e Conegliano. Minore a Valdobbiadene, 
per quanto assai esteso. Si calcola che andarono complessivamente 
frllzionati . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IV ZONA-Anche in questa zona fu assai numerosa la formazione di nuove 
piccole proprieta, che raggiunge una snperficie di comples.sivi . . 
Movimento intenso a Treviso, Mogliano, Ponzano, PreganzlOl, Ron· 
cade. 

VI ZONA - Assai intenso fu anche qni il movimento specialmente nel Co. 
mune di Oderzo ove furono frazionati vasti tenimenti (Revediri, 
Burei, Gasparinetti). Complessivamente interesso una superficie di 

Totale 

15 

ha. 16.483 

4.007 

6.652 

3.329 

ha. 30.471 
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L'aumento eube carnttere prevalentemente pnrticellare nelle zone 1&, 2" 
e 3'. Nelle altre si ebue formazione anch~ di molta pi(lcola pro prieta a carat
tere autonomo. 

Ovunque l'aumento e avvenuto a seguito del frazionamento di grandi e 
di medie e anche eli piccole proprieta, non esseneloci beni comunali 0 dema
niali da frazionnre. 

l\lODI DI TRAPASSO El PREZZI. 

11 trapasso dagli antichi ai nuovi proprietari post-bellici e avvenuto in 
piccola parte direttamente e in maggioranza COl). l'intervento del privato 
intermediario. l\Iolto ha giocato la speculazione, in tutta la Provincia, por
tanelo i prezzi ad altezze inverosimili. Si veda il. seguente specchio per i vari 
I>istretti: I 

~ --------------

I DISTRETTI I 
1919 11922 1928 1924 1925 1926 

l .. iro Li,... Lim Lil'P Lire Lire 

Treviso 4.000 10.000 10.000 15.000 12.000 20.000 

Asoto . 5.000 10.000 10.000 15.000 15.000 30.000 

Castelfranco 4.000 10.000 15.000 18.000 18.000 20.000 

COlll'gliano . 8.000 10.000 12.000 20.000 24.000 36.000 

Montebelluna. 3.600 10.500 9.500 21. 000 13.200 25.000 

Oderzo 6.000 8.000 8.000 12.000 12.000 20.000 

Valdobbiadene 8.000 10.000 10.000 12.000 15.000 40.000* 

Vittorio Veneto. 8.000 10.000 10.000 16.000 14.000 28.000 

(.) Piccoli .. ppo" .... mcnti. 

I minimi e i massimi sono riferiti aUe quaIita peggiori e migliori dei 
fondi compravenduti. 

I guadagni degli intermediari furono notevoIissimi, ma ripartiti tra pill 
persone. In genernle quando guadagnavano 1.000-1.500 lire per ettaro riven
devano ad altri intermediari, che facevano 10 stesso gioco. La differenza tra 
i primitivi venditori e gIi, ultimi ncquirenti si aggira. da 1.000-2.000 lire per 
ettaro tina a 8.000·10.000 per ettaro. AHa speculazione han no partecipato gli 
stessi contndini, che spesso velldettero Ie 101'0 primitive piccole proprieta a 
prezzi assai elevati, per comprare a prezzi piu bassi proprieta piu ampie. 
E' avvenuto cio perche anche i prezzi non saliYano con carattere uniforme 
per tutta la Provincia, ma per zone per cui h\' dove i prezzi erano altissimi 
molti anche piccoli venelevano, per spostarsi ad acquistare ove i prezzi erano 
bassi, salYo poi a rivendere nuovamente quando anche nella. nuova zona per 
efl'e,tto deU'atlluire dei compratori, i prezzi si livellavano a quelli delle altre 
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zone. In genera Ie il rialzo dei prezzi si ~ manifestato altissimo nelle zone 
collinari, poi nelle zone di alta pianura, e infine nei territori della media e 
barssa pianura. . 

Quanto pin la proprieta era frazionata, e tanto pin si elevavano i prezzi. 

3. - I mezzi di pagamento erano forniti in generale: 

a) dl1 denaro risparmiato dai contadini a seguito del forte rialzo dei 
prezzi dei prodotti agricoli, che aveva lasciato larghi margini di profitto. 
Bastera in proposito ricordare che il prezzo dei bozzoli, che prima della 
guerra si aggirava sulla media di L. 3, e salito neI1925-1926 fino a 35-40 lire; 

b) da denaro del. risarcimento danni di guerra, che i eontadini anziehe 
l'eimpiegare nell'aequisto di scorte e mobilio, preferirono investil'e in acquisto 
di terra; 

c) da rimesse di emigrati, specialmente di operai ·in Francia, ove i 
salari per Ie ricostruzioni dei paesi distrutti dalla guerra erano asslLi elevati; 

d) da prestiti da lora fatti presso banche e privati. In proposito e da 
ricordare che la Banea Cattolica di S. Liberale e .Ia Cassa di Risparmio di 
Treviso accordarono Iarghi prestiti pel' gli acquisti di terra ai contadini, soli 
o associati in Cooperative. Tra queste ultime e da ricordare quella di Fossa
Iunga di Vedelago, che acquisto un fondo, che fu frazionato tra i soci (vedi 
descrizione in allegato). Naturalmente Ie Cooperative non aveVlLno altro com
pito che quel10 di provvedere all'acquisto, alla quotizzazione e alla provvista 
dei mezzi. 

I prestiti cui sono ricollsi si aggiravano suI 30-50 % del prezzo pagato a 
tassi varianti tra il 7 e il 9%. Molto spes so data la deficenza di garanzie Ia 
Banca accordava solo una parte della somma necessaria. Quella rimanente 
era fornita da privati, a tassi quasi sempre superiori a queUi delle Banche. 

Raramente furo~o concessi prestiti col contributo Statale. Questa forma 
di cl'edito non pote infatti diffondel'si che dopo il 1927, quando fu emanata 
I'ultima Legge suI Credito Agrario. 

TRASFORMAZIOXI COLTVRALI AVVElSUTE. 

1. - Nella grande maggioranza dei casi i nuovi piccoli proprietari non 
disponevano di mezzi adeguati. :Fidavano nel conserval'si dei pl'ezzi elevati, 
e di poter eoi risparmi far fronte agli onel'i della conduzione e del residuo 
pl'ezzo. 

In altri casi essi disponevano di mezzi, ma si lanciarono in opere di mi
glioramento dei fondi sproporzionate aIle necessita, e sopratutto alIa loro 
potenzialita economica. Furono costruite, in parte col credito, case rurali 
ampie, su modestIssime superfici di terreno. E cosi si· crearono nuovi oneri, 
cui non poteva far fronte il modesto prodotto dei fondi aequistati. 
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Naturalmente con la deficenza dei mezzi, il primo sacrificato fu il podere 
stesso acquistato, in quanto 111 cOllduzione divenlle subito depressa, perla 
mancanza dei capitali .di scorta necessari. 

Tuttavia e 'da rilevure come i contadini abbiano cercato di far fronte 
aUe necessita con grande fervore, supplendo con Ie 101'0 forze fisicl.te alIa 
deficienza di mezzi. Molti lavori di miglioramento furono fatti dapertutto, 
special mente con piantagioni (Yiti e gelsi). 

Quelli poi che disponevano di mezzi adeguati, portarono i fondi rispet· 
tivi !1 notevolissimo grado di sviluppo tecnico-colturale .. 

pi cio fa fede del resto il notevole progresso tecnico conseguito da tutta 
la Provincia, di cui fu giil fatto cenno in preceuenzn. 

2. - Interessante e l'ilevare se da questa formazione di piccola pro prieta 
sia derimto un particoIal'e incremento nel prod otto 101'do, maggiore di quello 
di quando Ie aziende el'ano condotte da grandi proprietari. Nel quadro gene
rale della Provincia puo dirsi che la situazione sia rimasta immutata. Infatti 
ove i fondi del'ivavano dalla mezzadria, ben organizzata. sotto 131 guida di 
propl'ietal'i vigili e sapienti, la sitllazione e peggiorata. La oye invece i fondi 
provenivano dall'affitto misto 0 dalI'affitto a denaro, 0 e rimasta stazionaria 
o ha progredito notevolmente. 

Molto hanno pl'ogredito Ie minuscole proprieta delle zone collinari. 
Certo anche qui entra in gioco il lattare individtUlle. I buoni, i bran 

contadini, lavoratori tenaci, parsimoniosi, av\'eduti, tecnicamente ben prepa. 
rati, hanno ovunque progl'edito. couseguendo produzioni lorde di gran lunga 
superiori aUe medie e grandi proprieta con termini. 

3. - Tali condizioni llel.complesso rispecchiallo cio che e avvellllto tanto 
della piccola propl'ieta autonoma. quanto di queUa particellare. Questa, dif
fusa in tutta la collina e alta pianura, fn largamellte dotata di piantag~oni, 
e anche di casette. 

OAUSE SPECIALI SFAYOREVOLI ALLO snLrpPO E ALLA CO!l:SF.UV.\ZIO);E DF.LLE PIC

COLE PROPRIET}.. 

Indipendentemeute daUa crisi, molti dei nuo\'i piccoli proprietari erann 
destinati a cndere, per le cause gh) rilevate auche in aItre Pro,incie, e che 
possono cosi riassnmersi : 

a) Prezzo di acquisto elenltissimo, sproporzionato al reddito fondial'io 
l'elativo dei fondi, per ('ui i1 contadino si e trovato spesso con un prOllotto 
netto inferiore aUe sue necessita fumigliari anche se ha fOl'zatamente l'idotto i 
Buoi cOllsumi. 

b) Ricol'sO al cl'edito in misura spropol'zionata aUe disponibilitil. del 
prod otto netto del fondo. dopo pl'oHeduto ai bisogni famigliari. 

c) Deticienza di 111l'zzi per 1:1 conduzione del fondo. 
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d) SPl'Opol'zione tl'a superl:ieie del fondo e neeessitil fallligliad, per cut 
anelle essen do il pl'ezzo convenientI', c nonostante fossero disponibili i mezzi, 
rhmlto la necessita di fare debiti pel' pron-edere aIle neeessiHl della famiglia. 

e) In alcuni casi Ia stessa incapaeita del conduttore, ('he adagiatosi 
nella tranquillita della conquistata proprieta, non ha saputo l'egoIal'e randa
mento delle spesI' di famiglia aUe possibilitit del prodotto netto. 

f) In altri casi Ie oscillazioni della produzione per cause stagionali, 
che pel' i piccoli proprietari incidono dil'ettamente suI prodotto netto. Le an
nate siecitose sono state fatali perle zone collinari, e per quelle di pianura 
non il'rigue. I contadini hanno dm'uto vend ere spesso il bestiame a prezzi 
hllfSI<i, oppure acquistarl! fOl'lIggio. In alllbedue i casi il prod otto netto e for
temente dilllinuito peril mancato prodotto stalla, e quel che e peggio hanno 
dovuto contrarre debiti per riacquistare il hestiame pitl tanli a pl'ezzi pill 
elevati. 0 per I'aequisto del fieno. 

LA PICCOLA PROPRIETl E LA cmsl . 

.Mot senza alcun dubhio la pitl grave causa del crollo di moltissillli dei 
nllovi piccoli proprietari e stata III fortissima dimiuuzioue dei prezzi dei 
prodotti agricoli e particolarmente di quello dei bozzoli seesi alia media, in 
lire carta, dell'anteguerra. In proposito basti il segueute eonfronto: 

Prodotto 1926 per Kg, L. 36 
» 1933 » » 5 (compreso il premio governativo) 

Pel' il193! la situazione si prospetta ancora peggiore in qllauto il Pl>€ZZO 
medio 110n superera Ie 3 lire per Kg. 

Altrettanto potrebbe dil'si per il bestiame e per i pl'odotti zootecnici. 
I piccoli propl'ietal'i si S0110 tromti incapl1ci di far froute agli oneri gl'a

vlinti sui fondi (imposte, tasse e peso di eveutuali debiti), che sono rimasti 
immutati, e in qualche caso aunu!ntati. COllsegueuza inedtabile la ,'endita 
dapprima parziale, e poi quella totale dei fOllui, come si rileYll daquesti dati: 

I e III ZONA - Ha dovuto rivendere circa il 40-50 % dei nuovi acquirenti. Un altro 
20 % si trova in difficolta. In difficolta. notevoli si trova anche la piccola pro
prieta di antica formazione, per quanto pero resista assai efficacemente. 
Le piccole proprieta vengono prevalentemente acquistate da altri contadini. 
In minima parte da non coltivatori, spesso per realizzo dei crediti. , 

II e V ZONA - La resistenza e stata ast;\ai maggiore delle zone precedenti. Pur tutta
via a'nche qui il 20-30 % dei proprietari ha dovuto rivendere ~ un altro, 20 % 
si trova in difficolta. Anche Ie piccole proprieta. di antica formazlOne sono In dif
ficolta, rna resistono efficacemente. Gli acquirenti sonG in parte piccoli proprie-
t.ari, e in parte appartenenti ad altre categorie. ' 

IV ZONA. - La resistenza e stata pure notevole special mente favorita da colture di 
alto reddito (pescheti). Tuttavia i1 20 % ha dovuto cedere e altri si trovano 
in difficolta. 
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VI ZONA. - Dei nuovi piccoli proprietari circa il 50·60 % ha dovuto rivendere. 11 
25·30 % si trova in difficolta. Il 15 % delle piccole proprieta di antica forma. 
zione ha pure dovuto rivcndere. Gti acquirenti Bono al solito in parte contadini 
e in parte di altre categoric. Spesso si tratta di creditori per ricupero delle rio 
spettive esposizioni. 

Concindendo, la crisi htl ridotto complessivamente Ie piccole proprieta. 
di nuova formazione a circa ha. 27,411, calcolandosi che il 70-80 % delle pro· 
prieta rivendute, siano passate neUe mani di altri piccoli proprietari . 

. 
CAU8E SPECIALI FA\·ORE\·OI.I ALLO SHLFPPO E COXSERVAZIOXE DELLA X"LOVA PIC, 

COLA PRO PRIETA COLTIV ATRICE. 

Il profondo tu1'bnmento prodotto in tutta la P1'o\'incia dalla crisi ha reso 
molto dil:1icile una particola1'e constatazione in proposito. Tutta\'ia anche 
qui si e 1'ipetnto ,il solito fenomeno. La piccola proprieta. ha 1'esistito e si e 
consolidata: 

a) Dove Ie qualita subiettive degli acquirenti era no complete per capa· 
cita, tecnica, l'esistenza al lavo1'o e aIle p1'ivazioni, an-edutezza nei rappo1'ti 
ex.tra azienda. 

b) Dove il p1'ezzo fu pagato equamente, e saldato prontamente 0 si con· 
trassero, per far\'i fronte, debiti minimi. 

c) Dove l'ampiezza del fondo era corrispondente aIle forze, lavorative e 
il suo prodotto netto era sufficiente aUe necessit;)' della famiglia, anche dopo 
il sopraggiungere della crisi. 

CACSIi: GEXElIALI FAYOllE\'OLI. 

Senza alcun dubbio la provincia di Tre\'iso presenta Ie piu favorevoli con· 
dizioni per la formazione della piccola proprieti\i coltivatrice. Jnfatti il grarlo 
di progl'esso raggiunto dai contadini, come pure Ie possibilit~ ofIerte dall'assi· 
stenza tecnica e dnl credito sono cosi nmpie, che la marcia della piccola pro· 
prieta riprendera non appena sara superata la presente crisi. 

Marcia indispensnbile, percile in l'ealta. col crescere imponente della popo· 
lazione il margine di prodotto peri gl'andi e medi proprietai:i va via\ia, ridu· 
cendosi. E d'altra parte l'alta funzione della media e grande, proprieta eo in 
lmona parte superata dato il grado di progresso tecnico-sociale raggiunto dal· 

l'ordinamento produttivo. 
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Provincia di Udine. 
CABATTERI GENERALI. 

La provincia di Udine aveva, al 21 aprile 1931-IX, una $uperficie territo
riale di ettari 716.285 (1) e agraria forestale di ettari 583.980, e si estende 
dalla cerchia alpin a delle Carniche e Giulie fino a1 mare, da un'altezza SOpl'a. 

i 2000 metri sui livello marino' (Monte Coglians piu alto m. 2780),. fino ai 
bassipiani prelagunari, situati per decine di centimetri al disotto di tale 
livello. Il suolo di conseguenzapresenta grandi variazioni, costituito quasi 
per due terzi da monti e colline, che recingono la sottostante pianura. 

Procedendo dall'alto al basso troviamo: 
La montagna comprendente Ie Alpi Carniche e Giulie dalle sorgenti del 

Piave al Gruppo lIontasio, costituite, da gl'uppi calcareo-dolomitici e mar
nosi, aventi un ampio sviluppo orogenico, con numerose vallate, e da cui di-
scendono numerosi corsi d'acqua a regime torrentizio. ' 

L'ampia cerchia di montagne distesa da ovest It oriente e scendente poi 
verso sud-est, e disposta in modo da offrire una vera barriera aIle correnti 
del nord, per cui ai suoi piedi collina e pianura sonG sufficientemente protette 
e godono di un clima alquanto mite. 

La collina e formata da una doppia serie di colline terziarie, di discreta 
fel'tilita, e nella zona mediana ,e costituita da un ampio anfiteatro morenico 
Ill. dove sboccano il Tagliamento e il Torre. 

Alla collina segue l'alta pianura, costituita in gran parte da un vasto ma
terasso ghiaioso, formato dal girovagare dei fiumi e tOl'l'enti sboccanti in pia
nura, rna prevalentemente dal Tagliamento. Tel'ritorio sassoso, arido, ora av
viato a miglior avvenire attraverso 10 sviluppo di opere irrigue. 

Segue la media pianura compre!!a tra la linea delle risorgive e quella delle 
bonitiche mecca niche, costituita da terreni alluvionali, discretamente fertili, 
e solcat~ da numerosissimi corsi d'acqua, alimentati copiosamente dalle risor
give, fluenti all'incontro tra il materasso g'liiaioso e la zona argillosa allu
vionale sottostante. 

Segue in fine la bassa pianura, un tempo del tutto paludiva, ed ora pro
sciugata idraulicamente, e in corso di tl'asformazione fondiaria. 

Le due ultime zone ,-eilgono ordinaria mente considerate insieme a for
mare la cosidetta Bassa Friulana, cosi definita dal comune carattere che 
ncquista in tutto il tel'ritorio la trasfol'mazione fondiaria, che mira, oltre 
che a l'egolal'e idl'aulicamente 10 scolo delle acque,. alla utilizzazione inte-

(iY In dipendenza di rettifiche cabshli della superficie risulto al 21 aprile 1936·XIY, 
di ha. 716.293 
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grale del grandioso patl'imonio idl'ico di circa 100 m3 d'acqua risorgenti di 
ottima qualita, per avviare il tel'l'itol'io verso la piu alta intensita eolturale. 

2. - La popolazione presente del Pl'iuli ammontava, secondo il censi
mento del 1921, negli attuali suoi eonfini territoriali a 755.732 abitanti, e 
secondo quello del 1931 ad abitanti 718.2-15. 

L'incremento naturale della popolazione e a.ssai inferiol'e a quello che si 
riseontra in altre proYincie del Veneto. Risulta, infatti cIa un'indagine del 
Consiglio Provincia Ie dell'Economia di Udine (1): 

. 1) In generale esiste un progressivo, cost ante aumento di popolazione, 
dovQto essenzialmente all'illeremellto naturale (cioe al supero delle nascite 
suIle morti). 

2) I casi di depressione demogl'ufica derivano anzitutto dal fenomeno 
migratorio. 

3) La diminuzione deimatrimoni, da cui dipende il fenomeno della 
natalith, si de.ve ricercnre nel fatto che Ie mutate eondizioni economiche, so
ciali e sopratutto mOl'all, mirano a restringere sempre pit) la possibilita e 131 
determinazione al eonnubio. 

4) L'incremento naturale di popolazione non e dato tanto dalla quantita. 
di.nascite, quanto invece dal fatto indiretto della diminuita mortalita. 

Nel complesso dunque influenza assai l'ineremento l1emografico (2) il 
fenomeno emigratorio, ehe nel Friuli ha sempre assunto proporzioni assai rile
vunti. Cie) e ben naturale ove sipensi ehe Ie condizioni generali del suolo sonG 
quanto mai sfavore\'oli alIa eoltura agraria intensim, ehe in aleuni luoghi fll 
raggiunta., 0 si sta ora raggiungendo, attraverso poderose opere di bonifica, 
irl'igazione e trasformazione fondiaria. 

3. - Imponente il movimento emigratorio di prima della guerra, che si 
rivoIge\'a verso i Paesi dell'Europa centrale con earattere temporaneo da 
parte di muratori, fornaciai, scalpellini, boseaioli, e verso i Paesi transoeea
niei con earattere permanente da parte degli agricoitori, molti dei quali pero 
in largo lasso di tempo talvolta, rientravano. Infatti al censimento del 1911 
ben 90.853 abitanti friulani si trovHvano all'Estero. 

Nel dopoguerra, l'emigrazione di carattere temporaneo ha ripreso con 
moHa intensib\, dirigendosi pero, dopo il crollo delle Potenze Centrali, verso 
In. Francia, il Belgio, Ia S\'izzeril, e quella transoeeaniea verso l'Australia.· 
Purtroppo Ie restrizioni introtlotte e la erisi mondiale, hanno fortemente ri
dotto il modmento in questi ultimi anni, con conseguenze molto penose spe-

(1) "La Provincia di Udine e la sua economia ». - Udine, 1931, Stab. G. Perootto 
e Figlio. 

(2) SuIle cause di depresMone demografica vedasi l'interessante ~avo~o de~Dott. Gu.-
COMO PITTONl: Lo 8po'l'olmnento del/.a montagna trill1an'(/' - Aecademla dl Udme. - Let
tura tenuta neIl'adunanza del 26 giugno 1933. - Udine, Arti Grafiohe friulane, 1934, 
Anno XII. 
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cialmente nelle zone di collina e montagna, in quanto vengono a mancare Ie 
annuali rimesse degli emigranti, che servivano a completare il fabbisogno di 
sU8sistenza della popolazione. 

O\'e si consideri che prima della guerra il valQre di tali rimesse superava 
i trenta milioni annm, e nel dopoguerra gli 80 milioni, si comprende· facil. 
mente l'importanza del problema, e come appare urgente l'opera di trasfor. 
mazione che il Governo Fascista ha avviato per la redenzione ecollomica della 
nobilissima terra Friulana, al fine di .sopperire con Ie risorse locali aile man. 
rate risorse deIl'emigrazione. 

4. - La popolazione friulana vive in buona parte accentl'ata nei borghi, 
special mente sulla sinistra del Tagliame.nto, nel mentre sulla destra nella 
media pianura, specialmente nei distretti di Sacile, Pordenone e S. Vito al 
l'ugliamento, ~ largamente diffuso l'appoderamento. II motivo dell'accentl'a· 
mento ))ei borghi della popolazione rurale ha origine antica, probabilmente 
per difesa' e nece.ssita. di vita; sopratutto per il fabbisogno idrico. Con 10 svi· 
luppo dell'agricoltura e delle opere di bonifica che miglioreranno Ie condizioni 
generali di vita, vi ~ palesemente la tendenza delle masse rurali a spostarsi 
verso la campagna. 

In genere i fabbl'icati rurali sono ottimi, provvisti di comodi vani per abi
tazione, stalle e fienili. Anche Ie piccole proprieta. rurali sono provviste di 
buoni fabbl'icati, costruiti spesso con l'opera diretta degli stessi contadini, 
che emigrando all'estero, hanno spesso imparato egregiamente l'arte del mu· 
ratore .. 

5. - La popolazione ha carattere prevalentemente rurale. Infatti, secondo 
il censimento del 1921, Ie persone di eta. superiore ai 10 anni addette. all'agri· 
coltura ammontavano a ben 206.669. Secondo il censimento industriale e com· 
merciale del 15 ottobre 1927 il Friuli conta 9838 e.sercizi industriali, con 
53.706 addetti e 11.314 esercizi di cO!p.mercio con 22.647 addetti. 

Notevole sviluppo aveva assunto prima della guerra l'industria nei dne 
centri pill importanti del Fl'iuli -: Udine e Pordenone. A Udine Ie industrie 
del vestial'io, Ie meccaniche, queUe del legname, dei trasporti, e quella tessile 
di preminente importanza. A Pordenone i cotonifici, Ie cartiere, Ie fornaci, 
i setilici ecc. 

In aItre localita. della Provincia fiorivano aItre industrie come quella 
mol~tol'ia (Sacile, Cordovado), zuccheriera (S. Vito al Tagliamento), cascami 
di seta (Tal'cento) ecc. 

L'industria dominante era quella della filatura della seta, intimamente 
legata con 10 sviluppo della produzione dei bozzoli, costituenti uno dei pro· 
dotti principali dell'agricoItura, e di qualita. pregiatissima. 

Non mancano aItres! centri turistici di discreta importanza (!;tazioni bal· 
neari di Lignano e Grado· Centri estivi ed invernali della Carnia e Tanq.sio). 
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Purtroppo il movimento industriale ha subito una depressione note\'olis
sima. negli ultimi anni. specialmente perla crisi nel campo cotoniero, e nel 
campo serico, con ripercussioni notevoli specialmente nel Pordenonese, ove 
molta mana d'opel'a all'industria veniva fornita da donne delle vicine CHIIl

pagne. 

G. - La presenza di cosi fiorenti industrie ha certamente avuto la sua 
inlluenza, specialmente a Pordenone, che attraverso .momenti economicamente 
assai buoni, con favorevole ripercussione sulle campagne circostanti. Non si 
puo dire pero che tale influenza si sia largamente esercitata in Pro\incia, Ie 
cui'vicende furono sopratutto legate al fenomeno emigl'atorio. 

u. - II mercato di consumo pill importante che influenza una parte del 
Friuli, oltre la Citta di Udine, e Trieste, verso il Quale si dirige una note
v~le prodnzione di latte, come pure molto vitellame. 

11. - Ottime Ie comunicazioni in tutta la pianura, ed anche attrllVCI'SO 
Ie vallate alpine. Assai deficente invece il territorio collinare, e specialmente 
la zona tra il Natisone e l'Iudrio, nella Quale difettano anche Ie vie ·prin
cipali. La viabilita campestre e in complesso buona, salvo Ie zone ricordate, 
e quelle in COl:SO di bonifica. 

12. - Ottime Ie condizioni della sicurezza pubblica in tutta la Provincia. 
La popolazione e di indole pacifica, e la malvivenza non s~pera i limiti nor
maii dei Paesi pill progrediti. 

13. - Nel complesso buone Ie condizioni sanitarie, in ,ia di grande mi
glioramento ovunque, e specialmente nella parte meridionale nella Quale la 
malaria viene combattuta seguendo gli stel'lsi metodi gia descritti per altre 
Provincie Venete. 

Nelle zone collinari e di montagna, ('he sono queUe ove pill intensa si 
svolge l'emigrazione all'estero, si lamenta assai la diffusione di malattie cbe 
gii emigrati contraggono nei soggiorni all'estero (tubercolosi, celtiche, reu
matismi, ecc.). Purtroppo l'emigrazione, se ha grandi vantaggi di ordine eco
nomico, ha l'ipercussioni nel campo sanitario assai dolorose. 

14. - Ottime in tutto il l!'riuli Ie opere assistendali, special mente ora a· 
cura del Regime, come pure ottime Ie condizioni della istruzione pubb~ca. 
Qualche deficienza si l'ileva nella Bassa, nelle zone in corso di tl'asformazione 
fondiaria. 

8viluppatissimi i corsi di istruzione per i contadini, da parte della Cat
tedra tlJIlbulante di agricoltura di Udine, con Ie sue Sezioni ordinarie e con 
queUe specializzate" fra cui merita particolare riguardo quella di zootecnia, 
branca tenuta sempre in grande on ore nel Friuli. 
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Esil;te un'ottima, Seuola Agraria Consorziale a Pozzllolo del Friuli una 
Seuola per contadini a S. Vito al Tagliamento, e per gli orfani di gue:Ta a, 
Rubignaceo (Chidale). 

CAUATI'ERI AGRARI DEL TERRITORIO. 

1. - II Friuli presenta Ie seguenti caratteristiche zone agrarie: 

I) Zona della Carllia. - Comprende l'alta valle del Tagliamento e quelle dei suoi mag' 
giori afiluenti. But e Degano. E zona completamente montana a base silvo.pa. 
storale, con poche zone di seminativo nel fonda delle vallate. Largamente svilup. 
pato l'allevamento del bestiame da latte (razza Bruna.alpina). 

II) Zona del Canal del Ferro f! Val Canale. - E costituita dalle vallate del Fella e dei 
suoi affiuenti, con vallate strette e in genere povere a carattere silvo.pastorale. 
Ricca di boschi ed ottimi pascoli la Val Canale, che arriva fino al confine nel Tar· 
visiano. 

III) Ztma dellf! Prealpi Carnich/!. - Anche questa ha caratteri prevalentemente silvo· 
pastorali, pur presentando anche zone pianeggianti discretamente coltivate. 

IV) Zona della ~[ontagna Orientale dell'Alta Slavia. - E costituita dalla parte alta 
del baeino del Natisone. Anch'essa ha carattere pastorale e silvano. Molto svi· 
luppato il castagno, e in qualche zona la vigna, nei luoghi meglio riparati. 

V) Zona Pedemontana f! Collinarf! Occidentale. - E costituita dalle colline sulla destra 
del Tagliamento, in parte coltivate, e in parte a carattere pascolativo. 

VI) Zona collinarf! del Friuli Centrale. - E costituita dalle colline dell'anfiteatro a 
Nord di Udine, nel complesso bene coltivate ovunque con prevalenza di colture 
legnose (molto gelso ed anche vigna). 

VII) Ztma Pede'1/wntana collinare Orientale. - E costituita dalle colline a Nord·Est 
di Udine in buona parte coltivate a viti e gelsi. In ·qualche zona a Nord di Butrio 
e Manzano per il passato si abbandono la coltivazione, e si e diffuso il bosco. La 
bonificazione collinare tende verso 18 riconquista di tali zone, nel comples80 di· 
scretamente fertilL 

VIII) Ztma della media pianura jra il Tagliamento ed il Cellina. - E costituita da tel'· 
reni del materasso ghiaioso dei torrenti Cellina e Meduna. E poverissima e attende 
la sua redenzione economica dallo sviluppo delle opere irrigue. 

IX) Zona del medio Friuli. - E costituita da terreni del materasso ghiaioso sulla si· 
nistra del Tagliamento. Avvicinandosi verso la Bassa presenta zone discreta· 
mente coltivate, specialmente ove si e diffusa l'irrigazione. 

X) Zona della pianura media II bassa dell'estremo Friuli Occidentale. - E sottostante 
ed a occidente di quella VIII, molto ben coltivata, specialmente nella parte pin 
bassa, ove si passa dai terreni ghiaiosi a quelli di medio impasto e forti. 

XI) Zona della strada alta II alto DiBtretto di S. Vito. - Trovasi immediatamente a 
monte delle risorgive. E assai popolata eben coltivata, specialmente a gelsi. 

XII) Zona della bassa Friulana. - E costituita dal territorio a valle delle risorgive. 
Territorio discretamente fertile e ove sono in corso grandi opere idrauliche e di 
trasformazione fondiaria. Destinata a diventare la zona pin ricca del Friuli .. 

2. - Caratteristica comune di tutto il territol'io Friulano e la prevalenza 
delle colture foraggere, su tutte Ie altre, per la larga espansione dei prati 
naturali, molto difIusi nelle zone ghiaiose delle risorgive e nelle zone colli· 
nad e montane. 
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4, 5, 6. - Ottimo e razionalmente allevato il lJestiame di tutto il Friuli, 
sia, nella zona montana, ove domina quella da latte (Razza Bruna), come nel 
resto del te.rl'itorio, ove domina quello da carne, latte e la,oro (Hazza Pezzata 
Rossa tlel Friuli). Nel settore occidentale (Pordenone e SadIe), Ie cui caratte
ristiche agrarie si avvicinano molto aIle zon~ contermini delle Provincie di 
'l'reviso e Venezia si aIleva bestiame cIa lavoro, latte e carne (Huzza Bigia 
Bellunese.). I friulani, in armonia con Ie caratteristiche del 101'0 -suolo, sono 
molto a,ppassionati allevatorj di bestiame, da cui ritraggono il prodotto mag
gi<!re, e sostenuti dalle Ioro ottime Istituzioni Agrarie, hanno raggiunto un 
gr¥do di progresso veramente magnifico. 

7. - Nelle zone montane In pastorizia e periettamente organizzata, ~on 
largo sfruttamento deipascoli alpini, in maIghe discretamente attrezzate, 
nelle quali alpeggia buona parte del bestiame delle vallate alpine. Vi e pero 
notevole possibilita di un migliore sfruttamento, attraverso opere di migliora
mento in grande sviluppo in tutta Ia montagna. Da qualche anllO sui pascoli 
alpini e prealpini, si e dato corso a riusciti esperimenti di alpeggio di be~ 
stiame giovune della pianura, che tende ad eliminare con l'alpeggio i gra,-i 
incollvenienti degli allevamenti stallini. 

8. - Nella zona montana esistono vaste superfici boschive, parte comu
nali e parte private, il cui prodotto ya ad aIimentare il movimento commer
ciale ed industriale gia ricordato. Attualmente pero per i bassi prezzi tutte 
Ie zone bose hive sono in grave crisi. 

9. - }Iolto sviluppata e in tutta Ia Provincia l'industria del latte, che 
si esercHa in ben 560 Iatterie e caseifici sociaIi. 

Si puo dire che tutto il prodotto latte passi attraverso Istituzioni a carat
tel'e cooperativo, 

Ill<'riuli e la pro,-incia italiana in cui e pili sentita la cooperazione rurale, 
come si e gia messo in eyielenza nella relazione generale. 

DIS'mInUZIOXE E COXDFZIOXE DELLA PRoPRmTA Rl'RALE (1). 

Nelle zone eli montagna l'unica forma e'la piccola proprieta coltiYatrice, 
salvo llaturalmente Ie proprieta boschive e pascolath-e, che appartengono a 
Comuni ed Ilnche a grandi e medi proprietari. La piccola proprieta e forte
mente frazionata, e addidttnra in alcuni 11l0ghi poh·erizzata. 

Nelle zone collinari e dell' alta e media pianura. ha OVlmque pl'evalenza. 
Ja. piccola proprieta autonoma e particellare. che si altel'n:l pero con la media 
e In grande proprieta. Queste ultime sono a condllzione prevaJentemente mez-

(1) Per maggiori notizie veda~i il gia citato Iavoro del Prof. PERINI. 
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zadrile sulla destra del Tagliamento, e ad affittQ 0 affitto misto sulla sinistra, 
pur ellsendoci anche la, mezzadria pura. 

Nelia bassa pianul'a e sempre assai prevalente la piccola. proprieta in mag
gioranza pal'ticellal'e, rna nella zona delle bonifiche meccaniche vi sono va.ste 
aziende, con sistemi di conduzione misti (mezzadl'ia, economia <liretta, parti
tanza). 

Nel suo insieme pero nel Friuli puo ritenersi dominante la piccola pl'O
prieta coltivatrice, e prevalentemente con carattere particellare. 

Questo carattere gli e impresso da un complesso di l'agioni, e cioe: 

a) da cause ereditarie, vigendo anche qui il commeto sistema della di
villione spinta all'estremo tra i discendenti; 

b) da necessita particolari, per cui pel' esempio nelle vallate alpine, 
accanto al seminativo, il piccolo proprietario si procUl'a appezzamenti di bosco 
e di pascolo falciabile, per incrementare Ie risorse de.! seminativo, Lo stesso 
avviene anche in pianura, dove per 181 poverta del suolo troviamo che i piccoli 
proprietari delle zone medie asciutte hanno appezzamenti in propl'ieta nella 
zona bassa delle l'isorgive, allo stato paludivo 0 di prato, allo scopo appunto 
di avere disponibili maggiori risors~ foraggere, per conservare aHa stalla e 
al seminativo un pin alto tono produttivo; 

C) al frazionamento operato in grande stile nel secolo passato di vaste 
pl'oprieta comunali. 

Tutti i piccoli proprietari coltivano direttamente il terreno, e in genere 
sono anche molto abili. Grandi progressi hanno fatto 'specialmente negli ul
timi anni. 

Vivendo, come si disse, agglomerata nei borghi, la popolazione rurale deve 
spesso compiere notevoli percorsi per recarsi al Iavoro, Le distanze in genere 
non superano i 3-4 Km. 

BE~I PUBBLICI DEMA~IALI 0 COMU~ALI SOGGElTTI AD usa COLLETTIVO A CARATTERE 

PASCOLATIVO E BOSCHIVO. 

Esistono soltanto nelle zone di montagna, rna sono molto opportunamente 
regolati da apposito regolamento. 

Non esistono territori di importanza che vengano rivendicati dalla popo
lazione. 

Nella bassa friulana esistono ancora alcuni boschi comunali. Bono pero 
allo studio i progetti di trasformazione fondiaria, in armonia con Ie direttive 
della bonifica. 

In passato Ie proprieta. comunali erano assai vaste, e fn anzi 1:1 lora divi
sione, che ha Cl'eato in aicuni luoghi tanta parte delle attuali piccole pro~ 
prieta coltivatrici. 
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.l!'ORMAZIONIll DI PICCOLE PROPRIETA COLTIYATRICI. 

1. - La fOl'mazione della piccola propriet£l coltivatl'ice in Friuli data da 
moltissimi anni, e si era cel'tamente illtensiticata nel ventellnio precedente 
la guerra. I1 contadino fl'iulano profondamente attaccato alIa sua terra, re
siste alle pill difficili condizioni, e la dove la grossa e In media proprieta ilOn 
seppe resisteJ'e alle vicende economicbe del tempo, e si sfaldo, la piccola pro
prieta e subentrata, sopperendo con sacrifici di ogni genel'e alIa poverta del 
suplo. Certo pero che aHa sua formazione, come pure alIa sua valorizzazione, 
m9lto concorse il risparmio degli emigrati. Desta in realta stu pore, come in 
certe zone ad agricoltura povera, si siano sviluppate costruzioni rurali ampie 
e complete, e abbia tanto progredito l'utilizzazione del lSuolo. Ovunque per 
pill generazioni gli emigrati temporanei, 0 ancbe gli assenti per pill anni, 
hanno continuato a convogliare in Patria somme notevolissime (come fu gia 
ricordllto, prima della guerra circa 30 milioni annui e dopo Ia guerra fino 
a 80 milioni), che sono andate a coprire il fabbisogno delle famiglie, e a mi
gliorare Ie condiziolli della proprieta rurale. 

Non e a dire pero clle Ie sole l'imesse degli emigrati abbiano faYorito la 
piccola proprie.ta. Vi ba contribuito infatti anche il rifiorire dell'agricoltura 
e deU'industria del peJ'iodo antecedente Ia guerra, come pure la classica parsi
monia dei contadini friulani, cbe hanno ovunque saputo accumulare notevoli 
risparmi, tutti poi convogliati neIl'acquisto e miglioramento di terre. 

Poderoso del resto il progresso nel campo .deH'agricoltura, specialmente 
per quanto si riferisce al bestiame e ai bozzoli, raggiungendo per quantita e 
qualita i primi posti della produzione Nazionale. E molta parte del progresso 
fu dovuto unche al fortunato periodo che ebbe dal1900 in poi'la gelsi-bachicol
tura, che ha consentito di valorizzare economicamente Ie vastissime zone 
ghiaiose e quelle collinari. 

2. - L'incremento avvellne quasi ovunque a carico della media e grande 
proprieta, salvo nel casu di frazionamento dei beni comunali, di cui fu gia 
accennato. 

3. - Incremento in gran parte di piccola pro prieta particellare di cui 
pure fu gill, detto largamente. 

4. - Imponente il movimento di formaziolle della piccola proprieta dopo 
Ia guerra, in tutto il Friuli, COme risulta daIle note che seguono: 

I. II, III e IV ZONA. - Come fu detto tutta questa zona, salvo Ie malghe e i boschi 
di proprieta comunale, e piccola proprieta. Di conseguenza il movimento si e presen
tato in proporzioni relativamente mode~te. 

Tuttavia anche in tale territorio. numerosi frazionamenti di piccole proprieta 
sonG avvenuti. 
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Ve VII! ~ONA. ~ Anche in. questa, buona parte del territorio era gia 
costltmto da plCcole propneta. II movimento fu di conseguenza limi-
tato, ma in proporzione relativamente esteso,per una superficie di circa Ha. 600 
divisi tra quattrocento piccoli proprietari. 

VI e IX ZONA. - Intensissimo il mov.imento in tutto questa territorio 
che si valuta abbia raggiunto un complesso di . . . . . . . . . . 5.000 

VII ZONA. - In questo territorio di collina il movimento fu minore es-
sendo la proprieta gia fortemente frazionata nella zona alta, ma pill. 
intenso verso Cividale ove interesso una larga superficie - In totale . 8.350 

X ZONA. - Movimento relativamente forte in alcuni Comuni come Sacile, 
Brugnera, Fiume Veneto, Pordenone ecc. - In complesso si calcola 
circa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 

XI ZONA. - lIIovimento assai intenso, con frazionamento di numerose 
tenute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.565 

XII ZONA. - Molto intenso con frazionamento di molte proprieta special-
mente nei Comuni di Latisana, Villa Vicentina. . . . . . . . . . 4.568 

In totale . . . Ha. 23.583 

Come si vede, il fenomeno ha avuto una maggiore ampiezza nelle zone del 
Frillli Centrale e Meridionale. Si e mantenuto intenso nella zona dell'alta pia
nnra e eoUina, e invece minimo nelle zone di alta collina e montagna, ove gia. 
il frazionamento era stato fortissimo per il pas sa to. 

5. - L'aumento e avvenuto ovunque a spese della media e grande pro
prieta e anche della stessa piccola proprieta., salvo qualche bene comunale 
e qllalche bene di opere pie, che furono frazionati tra piccoli proprietari. 

6. - L'aumento porto in notevole misura l'aumento delle piccole pro· 
prieta a earattere autonomo, sia col passaggio ai piccoli proprietari di unita. 
poderaIi delle vecehie aziende, come attraverso l'arrotondamento di vecchie 
proprieta particellal'i. La grande maggioranza pero dell'aumento si riferisce 
alla proprieta. particellare, allargatasi in tutto il Friuli in misura enorme. 

MODI DI TRAPASSO E PREZZI NEL DOPOGUERRA. 

1. - II trapasso e ovunque avvenuto nelle due forme consuete, e cioi\ col
l'intervento di specula tori intermediari, e con contrattazioni dirette. La spe
clliazione intel'mediaria e intervenuta specia~mente nell'acquisto e fraziona,
mento delle grandi tenute del Basso e Medio Friuli. Si e peroesercitata anche. 
nelle medie proprieta delle zonepiil alte. Talvolta i fondi passarono attra
verso due-tre intermediari, e quasi sempre i prezzi salirono a cifre elevatis
sime, con forti guadagni della speculazione, a tutto danno dei contadini acqui
renti fina Ii. 
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2. - La differenza di prezzo a favore degli intermediari sali cosi tra mille 
e cinquemila lire per ettaro. 

3. - I mezzi peril pagamento provenivano nella grande maggioranza : 
- per il 40·50 % con denaro liquido degli acquirenti risparmiato nel

l'epoca degli alti prezzi dei proc1otti, 0 guadagnato emigrando all'estero. In 
parte iI denaro derivava anche dal risarcimento danni Ji guerra per scorte e 
masserizie; 

. -:- per il 20-30 % preso a prestito dn privati e Banche a tassi variabili 
dal, 6 al 12 % ; 

- per la rimanenza per credito aperto dal venditore. 

In alcuni casi gli acquirenti pagarono il prezzo totale, e in altri im"ece 
presero a prestito cifre assai maggiori, con eft'etti peri> che risultarono assai 
perniciosi. 

4. - Prezzo medio a cui fu pagato il terreno: 

Terreni 
arborat! vitatl 

(per ettaro) 

Nell'immediato dopoguerra L. 10.000--12.000 
Negli anDi 1925-26 » 18.000--25.000 
Negli aDDi 1930-33 8.000--10.000 

Terreni 
seminativi sempUel 

(ppr ettaro) 

7.000- 8.000 
14.000--18.000 

6 .. 000-- 8.000 

Terrenl 
In corso di bonlftca 

(per ettaro) 

2.000-- 3.000 
8.000--10.000 
2.000-- 4.000 

I prezzi pid elevati fUl'ono raggiunti dalle (tone a proprieta giit molto fra
zionata, e in quelIe intensamente .popolate. Molto salirono i prezzi delle pro
prieta provviste di geIsi, negli anni in cui i bozzoli salirollO fino a 40 lire 
per Kg. Anche Ie terre peggiori ebbero un mercato cOllsidere,"ole, che poi 
doveva precipitare a cifre irrisorie. 

In generale se si confrontano i prezzi con la vicina provincia di Venezia, 
si nota come i prezzi del Friuli siano stati sensibilmente superiori. Cio e da 
attribuirsi essenzialmente al {atto che in Friuli il frazionamento e maggiore, 
ed e assai piu fortem(>nte sentita l'aspirazione alla piccola tn'oprieta, perla 
quale i contadini hanno maggiore pr(>parazione, avendo anche maggiore capa· 
cita al risparmio . 

. 1.'ltASFOItMAZIONI COLTURALI AVYENUTE. 

III generaie ovunque i contadini hanno 1avorato a migliorare i fondi acqui. 
stati, illipiantando gelsi e perfeziollando 1a sistemazione delle terre. Inoltl'e 
in moltissimi casi costl'uirono fabbricati, talvo1ta del tutto spropol'zionati ai 
fondi acquistati, con sacl'ifici notevolissimi. Deyesi rileval'e come in proposito 
i contltolini stessi abbiano cooperato colla 101'0 stessa mano d'opel'a, dato che 
Parte del muratore e molto diffusamenteconosciuta tra Ie masse rurali. 
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Den~li( nel complesliO ricordure che IA ove gli appezzamenti fm'ono acqui
stati da coltimtori gill bene attrezzatj, migliorie notevoli ,'ennero introdotte 
e Iii verilicarono progressi considerevoli. Invece i proprietari nuovi improvvi
Mati, specialmente con scorte ddotte, furono nella maggioranza costretti u 
l'iclul'I'e l'atth-ita tecnica, facendo fronte con maggiori fatiche ai numero:;i 
onel;i gruvanti su di 101'0 perla conduzione e peril pagamento del residuo 
pl'ezzo, 

11 progresllo generale verificatosi ampi<lmente fu nella coltura del gel so e 
neil'alll~vamento dei baehi, che ha portato rapidamente il Friuli alia testa 
della procluzione Nazionale. Purtroppo i piccoli propl'ietari ave'-ano riposto 
!lella gellli-bachicoltura tauta partedi queUe spel'anze, che trovarono poi !n 
chlllpleta delusione, malgrudo il fervido appoggio del Govel'no Nflzional~, 

In propollito valgano Ie seguenti cifre: 

1920 pro4uzione kg, 2.761.003 al prezzo di.L. 26,50 
1921 3.319.600 ' 10,25 
11122 ',' 2.749.625 '" 27,00 
1923 3.030.418 34,00 
1924 4.618.000 25,50 
1925 3.550.000 35,00 
1926 3.069.987 31,00 
1927 ' 3.874.555 15,00 
192~. 4.250.000 17,00 

Nel cOlllplesso dunque il prodotto lordo e certamente aumentato, ma lli
. rninui il valore in lire per causa del ribasso dei prezzi, ora discesi aUe cifre 
lIIodestissime gia ricordate. 

In realt;), nel Friuli la piCcolaproprieta ha ovunquc progredito e compiuto 
sforzi grandissimi. E' a rilevare come essa trovi il suo naturale sviluppo oItre 
chI' nella bachicoltura, anche nel ricordato am ore per l'aUe.vamento del Le
stiame, che negli anni favoreyoli ha largamente contl'ibuito ad assicurare ele
vati margini di profitto, A .differenza di aItre zone del Veneto, i migliori aIle
mtori si trovano tl'a i colth"atori diretti, e anche la dove laconduzione e a 
mezzadria, e il colona stesso che amministra ilbestiarne, di cui e spesso pro
prietario. La larga diffusione deIl'affitto misto, c4>1 bestiame di propriet;1 dei 
fitta\'oli, ha largamente contribuito alIo sviluppo della piccola proprietd.. 

CAGSE SPECIALI CHE posso:s-o AGIRE IN' Mono SFAVORr.:,"or,E; ALLO SVIL'CPPO E COX
SElWAZIOXE {lEI,LA PICCOLA PICOPRIETA DI :S-UOVA FORMAZIONE. 

Indipendentemente dalla cril,;i agraria; agiscono anehe qui Ie cause segnu

late in aItre Provincie e cioe: 

a) deficienza di attrezzatura tecniea; 
b) debiti eccessivi peril pagamento dell'esiduo pl'ezzo 0 per aItre eanse: 

16 
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CJ mancanza ui proventi extra azienua per i proprietari pal'ticellari; 
d) eeeesso di grammi tributari e di bOllifica; 
e) eccessiva polverizzazione delle propriet(£ pa;rticella1"i. 

l~ llnest'ultimil una grande piaga, il cui uanno si fa sentire in mouo gi'a, 
vissimo nel meuio ~ basso li'l'iuli, ilia pit) specialmente neUe zone di trusfol': 
mazione ore il fl'Hzionalllellto coslituil>ce un ben grave Olst,acolo alIa trusfor
mazione, impedenuo non 10010 la eostituziolle ui azienue ui alto regime illten- ' 
",ivo, 1I1a la stessa, sistemazione idra ulico-llgruria dei terreni bonitic!l ti. 

~er uvere un'idea di quanto grande sia questa polverizzazione., basti 
rieor,dare la cartina topografica relativa al sottobacino TOl'sa del ConsOl'zio 
della Bussa Friulana, pnbblicata nella relazione generale. 

8tudi e proposte concrete sonG in corso pel' risolvere qnel>to angoseioso 
problema, ehe e eel·to eapitale pel' ottenere risultati fondalllentali dalla granue 

,opera ui trasformazione fondiaria intrallrel>'\ dal Consorzio di 2" grado delia 
lJassa Friulana, che abbl"accia la supel'firie di ben 70.000 ettari (1): 

<.iLl EI,'FI;'TTI DIl:LLA CRISI. 

)Ialgrndo tuli diflicoltu.la, piccola proprieti'tdi nuova forlllazione, uvrebbe 
continuuto a l-eggersi in' Friuli, se nou fosse grU\'eme.nte precipitata la nisi. 
(~nesta ha avuto i suoi pill gravi e~etti cOllie si e "i:;;to nei bozzoli il cui Pl'€ZZO 

e preeipihlto al disotto di quello dell'unteguerl'a in moneta svalutata, e quello 
del bestiame sceso pure in lire carta a circ:l due volte quello tleU'antegnenH. 

~i l·hhero percio le,consegnenze tlui sotto elencate: 

I, II, III e IV ZONA. - Tut.to. il territorio di montagna e sofferente per il rihasso 
dei pl'ezzi, rna pili au cora per il ristagno delle emigrazioni. Xel complesso peril 
mutamenti importanti non souo avvenuti. 

V ZONA, - Sono segnalati molti piccoli proprietari ,in pericolo tanto nno,i rhe di 
quelli di vec.rhia formazione, speciahnente nei nomuni di A viano, Bmloia, Polre
lligo, ecce 

VI ZONA. - Molte riven~ite relative a cirra il 25 % dei nuovi piccoli proprietari. ~Iolte 
altre piccole proprie1it sono minacciate, anelle di verrhia formazione. Le pro
prif'ta vengono peril acqiIistate da altri c.oltivatori diretti. 

VII ZONA. - f\egnalate rivendite dal 20 al 30 % dei nuovi piccoli proprietari, So no 
in pericolo auche molte vecchie piccole proprieta per circa il 20 %. Le proprieta 
rivendute, vengollo aequistate da altri coltivatcri diretti, 

VIII, IX, X, XI ZONA. - Segnalate rivendite nella stessa, misura di cui sopra. :E 
fOl'temente coillita auche la piccola propriet.a di vecchia formaziolle. Nelle ri-
vendite acquistallo altri coltivatori a prezzi assai ba;;si. , 

XU ZONA. - II male si prospetta in proporzioni millori. ~Ia nel complesso la piccola 
proprieta si trova in condiziolli relativ(lmeute difficili ovunque. 

(I) Vetli Par~e generale. 
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XI'I Jino compleHso la sitnazione si puo cosi l'iassllmere: 
- NeI medio e alto Friuli eire-a il ~O - 2;) % dei nllovi piccoli pl'opl'ie

tad lIallno do\"uto cedere. 
- XI'I baHso Friuli la l·e."isfenza e maggiore, lila in molti Comuni il 

10 - 1;) % dei nuovi pit'coli Ill'oprietari 1m dovuto cedere. . 
Le dilJicoltll Hono ::ll1elle relative ai ,·e.cchi piccoli proprietati. 

- "In condizionidi bUIJna reHistellza s01.10 Ie piccole proprietl), a carat
tere autonolllO non indebitate. Su queste si fara pero sentire forte il peso dei 
tributi, aSl'iai gra"osi lSpecialmente in alcune z~ne, . 

CAVSl'; FAVOIlE\'OLI 'AI.LA co:-,slm\-AZIOXE DELLE PICCOLE PROPUIET.\. 

Aecanto a queUe che sono gia state segnalate, sono da ricordal'e: 

1) II mera\'iglioso sl'iluppo del!'ol'ganizzHzione cooperuti\'a, che e eerto 
Ja pili pl'ogredita deU'intero Paese. 

~} La capacita imhbiet1.iva dei eQntatiilli fl'illiani, e SOIJl'ututto la 101'0 

innata a ttitudine al risparlllio, 
3) La capacita per la pill intensa trasformazione delle terre. 
4) La capacita pel' l'alle\,al1\e11to tlel bestiallle di alto r,~duito, in uu 

Illllbiente zootecnicalllellte tra i pill pl'ogrediti d'Italia. 
5) La facilita con cui i friulani emigrano, e l'abilita con cni sanno farsi 

apprezzare aU'Estei'o, ripOl'tillido in Patria copiosi risparmi. tle gli aecorrli 
internazionali consentiranno una ripresa dell'emigrazione, non vi e dubbio 

, che vena enorme vantaggio per !'intera popolazione friuluna, 
G) Lo sviluppo intenso delle opere di trasformaziolle agl'al'ia nella Bnssa 

Fl'illlana, e nei Consorzi di irrigazione Ledl'a-Tagliamento e Cellina l\Iedlma. 
III qll!'bti due ultimi l'irl'igazio.ne sta portando etlicace soIfievo a zone forte
mente ghiaiose, eliminando la siccita il cui carattere era secolarrnente cronico. 
E' IIoNitivo ehe quando i due ('oIHsorzi potraullo l'il,:olvere i prolJlemi rela-tiYi 
alia eapt.'lzione delle aeque necessal'ie per l'irrigazione, atnu"erso la eroga
zione delle stess!', lIna podel'osa opem di trasformazione agl'ul'ia potra avve
llire, eliminando molta parte lIegli inconvenienti sopralamentati per.la mall
cala emigl'azione e per la chiUSII1'3 IIi molti stabilimenti indwstl'iali. 

Pel' quanto riguarda poi Ia Bassa Frilliana, Ie 'possibilita, sono ancom 
migliori, per Ia copiosita delle acque seorrenti, e Ie ottime prospettive chI' eSile 
olfrono di valorizzazione economica del vastissimo territorio. . 

Xon "i e dubbio che attraverso la risolllzione <lei rieDl'dati problemi il 
Friuli :;al'a uvviato ad lin grande uvvenil'e, con una t;ompleta sistemHzione 
del!'enorllJe numero delle sue pl'evalenti piccole pl'oprieta coltil'atl'ici .. 
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Provincia di Venezia. 

CARATTI;JRIGENERALI. 

J.. - La provincia di Venezia ha UIia superficie territoria1e comples· 
siva Iii ettari 24;).509 (1) e agraria forestale di ettari 190.303: Essa ha auda· 
mento completamente piano, con altimetria massima di m. 20 suI Hvello 
J.llul'ino e mini me ehe giungono ora, dopo i costipamenti verificatisi nelle zone 
di ·bonifica per prosciugamento meccanico, fino a 4 metri sotto il livello rIel 
mare. E' so1cata da numerosissimi· corsid'acqua sia di lungo corso scendpnti 
dalla cerchia alpin a (A~ige., Brenta, Piave, Tagliamento), come di piannra 
l'Rccoglienti1e acque dai colli e dalla linea delle risorgive a1 mare (Gorzone, 
Bacchiglione, Dese, Zero, Sile, Lh-enza, Brian, Loncon, Lemene, ecc.) tutti in· 
buona parte da 1Ullghi secoli regolati dana ~pubb1ica, ai fini di evitare 
l'interrimento delle lagune, sa1vando da morte sicura la gloriQsissima Citta. 

Le condizioni di giacitura fanno ricadere il territorio di questa PrO\-incia 
tra Ie zone agrarie desel'i.tte nella parte generale e cioe di: 

Media pimmra. - E costituita dai terreni pi~ elevati e da lungo tempo a coItura, per 
possibilita di scol0 naturale senza particolari artifici di bonifica, a cui apparten· 
gono circa Ha. 70.000. 

BCUisa pianura. - E costituita da terreni compresi tra la zona ora indicata e Ie lagune 
di Caorie, Venezia, Chioggia, E la zona classica delle bonifich~, comprendente 
terreni che ·un giorno erano fortemente sofferenti di scolo, 0 addirittura paludivi, 
e che ora sono in buona parte redenti in piena coltura agraria, mediante poderose 
opere di bonifica e trasfol'inazione fondiaria. Essi rappresentano la cospicua 
cifra di Ha. 115.000. . 

Liwranea. - E costituita dai cordoni gia descritti nella prima parte, trasformati a 
intensa coltura agraria, (frutteti e Ol'ti del Cavallino e di Chioggia), e nel com· 
plesso misurano circa Ha. 5.000. 

2. - La popolazione presente della Provincia ammontava al 21 aprile 
11)31 in n. ::;91.415 abitanti c ha subito fortissimi aumenti nell' ultimo treu· 
tennio come. risulta da1 segnente specchio del 1930 (2).: 

(1) al 21 npl'ile 1936.XIV, lit superfio1e territoriale della Pl'ovincit\ l'isulta· di ha. 
245.525 per apporti marini. 

(2) COlllliglio Provincialt' df'lI'Econoinia di Venezia - «L'attivit1t economica della 
provillda di Yenezia negli anui 1929·1930 n. 
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Venezia citta. . . . . . . . • . l.46.724 155.090 159.262 

I
Illcremento 
fra il 1901 
e U 1930 

. I % 

165.740 12; 96 

Comune di Venezia (esclusala citta) 41.619 53.445 64.188 85.113 

Provincia (escluso il Com. di Venezia) 211.480 258.622 292.567 353.597 

105,01 

67,19 

I fortissimi incrementi sono dovuti al mutamento verificatosi nel terri· 
torio di recente aggregato al comune di Venezia (Mestre e Marghera), per la 
creazione del formidabile organisino industriaJe commerciale del nuovo Porto 
inuUlltriale, e perle altre zone della. Provincia ai poderosi progressi delle 
bonitiche. Risulta infatti che nel corso degli stessi trent'anni i Comuni,·ove pili 
largam~nte Iii sono svolte. Ie opere di boni fica , hanno segnato aumenti notevo· 
Jissimi, come per es. Caorle 159,53 %, Cavazuccherina 182,8(%, Grisolera 
2!9,!5 %, Musile 118,71 %, S. Dona di Piave 115,63 %, S. Stino di Livenza 
111,04 %, Torre di j\fosto 138,50 %, ed e prevalentemente dovuto alIa popola· 
zione rurale. 

La densita media, ~sclusa la citti1 di Venezia, l'ifel'ita alla superficie agra· 
ria e forestale, risulta di 20G abitanti pel' Km". 

11 movimento dell~ popolazione per gJi anni 1930·1931, e cal'atterizzato 
dal seguente specchio (1): 

I COMUNE PROVINOL~ R,E~NO 
INDIOI DEMOGRAFICI 

I I 1930 1931 1930 1931 1930 1931 

NuzialitA. ./ 6,07 5,44 6,81 6,34 7,40 6,60 

Natalita . 21,85 19,95 29,77 27,39 26,70 24,70 

N atimortalit1t :1 2,36 2,28 2,73 2,60 3,60 3,40 
I 

12,44 14 - 1;4,60 Mortalita 

:1 
12,29 12,88 12,29 

Incremento naturale 9,56 7,07 17,48 14,94 12,70 10,10 

:\lalgrado la diminuzione verificatasi, il movimentd ~e11lografico si pl:e· 
senta abbastanza soddisfacente, specia111lente nelle zone rurali, nelle. quali Ia 
nntalita si conserva sempre intensa, superiore alIa media del Regno, e n~lle 
quali pure vanno rapida11lente 11liglioralldo Ie cOlldizioni saniturie, per cui 
decresce la mortalitd., e la natimortalita. 

(I) Consiglio Provinciale dell'Economia di Venezia - (( L'attiviti1 economica della 
provincia di Venezia per l'anno 1931 D. 
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a, - La popolazione l'ul'a,Ie vive pl'cvalentemente spal'sa, Ad ecceziolle 
tipica IIi ::5ottomarina ove tutti gli ol'tolani \iivono agglomerati nell'unico 
centro, l'ecap.ciol:li giol'nalmente a Ill;vorare negli appezzalllenti ortuli sitllati 
anelle a notevole dil:ltanza (10-15 Km,), Ia l'imallenza vhe inveee in case 
isolate, nelle campagne appo~erate, 0 in casette raggruppate intorno ai centri 
prillcil)nli diattivita delle grandi aziende, E' 1'81'0 il cal:lo eli fallliglie rurali 
che abitino nei eapiluogo sia di Comune, come ,anche di Fl'azione, Le case 
ddle zone appotierate sono generalmente costituite ui un sol COl'PO, 0 al piu 
ui due, e comprendono: abitazione, granaio, I>;ta,11a, tienile, sil{)s, In buone 
condizioni in genere si trovano i fabbl'icati delle zone condotte' a lllezzadria, 
nelle quali i fabbricati l'ispondono pienamente dal punto di vil:lta tecnico e 
sociale, 

Al:lsai mediocl'i sono Ie eondizioni peri eontadini salal'iati lil:lsi 0 pal'ti
tanti, come vure quelle dei piccoli pl'opl'ietal'i, spetialmentel:le aventi una 
minima superticie, 

Una recente inchiesta a messo in luce come in: provincia di Venezia ci 
siano circa 2,500 case e baracche oceupate da rlll'ali considerate inabitabili. 
E' a\Tcnuto infatti che Ie baracche dislocate nel territorio pel' ricovel:o pI'OV

vh;orio delle popolnzioni lie! periodo della l'icostruziolle dei dunlli di guerl'a, 
sono l'illiuste pel' UI>;O di abitazione delle famiglie ph) povere, chI' si sono lliI:lI()
cate nei relitti comunu!i 0 demuniali lungo Ie golene dei tiumi, ai murgini 
straliali, I' vivono in eondizioni aSl>;ai precarie, )IeI' Ie quali 'gil) Ie Autoritii. lSi 
l'reoeeupano di ul'gentemente provvedere. 

Importante e segllalare cOllie Ia popolazione rlll'ale chI' vive in :sillliIi 
tristi ailitazioni, eOl>;titui:sca qnell'importante nncleo di hworatori agricoli 
norllluilllente impiegati nei grandi lavori pubblici (bol).itica, stl',ule ece.), e 
chI' nelia buona stagione vengono occupati nelle grandi e medie aziende, in 
prenllenza eome partitanti nelle colture erbacee (granotul'co, bietole, ta
barco ecc,), 

4, - La, Provincia het avuto lIei pasl:luto l:lenl:libili8l:limaemigraziolle. trull
sOl'.eanit-a, chI' ruggillnf'e linliti elemtisl:limi tra il 1l'!80 e il 1!1UO, Hidotta. 
ll,lquanto gili pl'ecedentemente alIa gnel:l'U, ebbe una leggera ripl'esa nell'illl
mcdtato dopoguerra, mil Ol'lt l:isulta ill liuliti minimi. Ciu e pienalllente giu
stilicato ove si pensi che il nuo\'o l'orto industriale ha al:lsol'bito molta parle 
della eecedenz,t della popoluzione non rurale tanelle una parte- ill ~uella 

l'Ul:l\le.fn attratta dal lavol'o IIPgli I:ltabililllenti I' lIei I:lervizi \'ltri del grande 
l'OI'to, liaHe zone vieiniori), nel mentre l'eccedenzu della popoluzione rurale 
ftl tutta nS80rbitn dalla b'onitica, Anzi in alcune zone si e vel'ificato il feno
meno immigratorio, per la naturale el>;lmnsione nella bonities., della popolazioue 
daHe zone alte delle Provincie vieine, con densib\. ele.vatissima di popolazionl-', 
spropOl'ziona ta aIle ril>;orse economiche locali. 
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5, - La Pl'o\'incia ha cal'atteristico il s~o Capoluogo, import ante centro 
tlll'i.,;tiCO, commel'ciale e industriale, specialmente do1'o 10 sviluppo delle pode-
1'0He iniziative del nuovo Porto industl'iale, 

GIi altri centl'i UJ'uani ad eccezione di Chioggia e CaOl'le, occupati in 
mag~ .. iol'an7.n1 da pescatori, sono tutti in grande prevalenza I'UI'alL Cavarzere, 
Dolo, ~lirano, S, Dona di Piave., POl'togl'ual'o, sono abitati da agricoltori, 0 

da eommel'cianti e indlfstriali, la cui attivita si esplieu in diretto contatto 
eOIl l'ngrieoltul'a, Esistono tuttal'ia alcuni stabilimenti industriali di altJ:o 
ea .... ttere e di notel'ole importanza (es, lutificio di S, Don~\ di Piave), che 
peru non disturbano l'agrieoltura assorbendo in prevalenza lIlano d'opera 
aJoligiaJHl. 

~pnza nleuIl duhbio 10 sl'iluppo turistico-industriale e COlllmerciule di 
Venezia, ba>1\,,"to la sua indiretta influenza sull'economia agraria della pi,o-
vineia, Bastel'a in pl'oposit,o ricordare che nell'immediato dopoguel'l'a Venezia 
al'CI'a un commmo giol'lla.liero di laUe di ,poco pitl di 300 quintali. Ora tale 
(",IlSUnHl I!upera i 500 quintali, ed e ill continuo <1umento, 

Venezia eserdta um~ notevolissima influenza poi pel' il consumo della 
wrdura e della fl'Utta, assorbelldo molta parte della produzione delle zone 
ol'to,fl'\ltticole, di (lUella vi nicola, e anche di 'luella gl'anaI"in, In propl)sito e 
a I'icol'ilare che nel centro esistono due grandiosi stabilimenti per l'indu8tl'ia 
molitol'ia, clte e anche discretamente operante nei .piccoli centri (l\Iil'nno, 
1';, D~mit', 

G, - La 1'I'ovineia pure essendo . ('osl benetie<tmente inftueuzata dal SilO 

C'apoillogo, Rlllereia pero i suoi pro<lotti anehe altrove specialmente per qllanto 
si riferisce ai prodotti cerealieoli, chI' vengono esportati nelle pl'ovincie di 
Vdine, TI'evi~o, Belluno, e.cc, , e ancbe del l\Iezzogiorno, e ai prodotti 01'to
fl'lItticoIi che trovano in parte eollocamento all'estel'o, malgl'ado Ie cl'e
H'lnti diffi('olt;\. .Inpl'oposito e lla segnalare la zona fruttieola di Noale, l\Ii
rnllO, )Jt'stl'!'; e('e,: e 'luella in COl'gO di syiluppo di Cavazuccherina, Caval
lillO, :Uo1ti prodotti alIa esportazione <Iavano Chioggia, Cava]'z!,r!' ('ou Ie col
tlll'e ortali. Oggi purtroppo 1a concor]'enza minaceia seriamente detti miI"a
hili eelltJ'i di nita attiyita l'ura1e, 

7, - Nel complesso ottima ela viabilita sia p!'1' yia terl'a, come .attra
verso eanaH navigabili. Con Ie grandi opere compiute, nell'ultimo decennio, 
Venezia' e coUegata con ognl zona rnra1e della sna Pro\'incia in modo facile 
e rapido, Fa eccezione qualche zona <Ii recente Lonificn, che sara pero tra 
breve ottimamente collegata, Ottimi sel'vizi automobilistiei funzionano OVUIl

que, salvo natul'a1me~te nelld zona lagunare, ove pero sussistono suffieienti 

ser\;izi pel' "ia acquea, 
Anche Ie condizioni della viabilita campestl'e 'sono in vfa di' grand!' p1'O

gress~, e si vanno eliminando gli inconvenienti delle prime strade interne 
fangOlle, sostitllite <Ia buone stl'ade di bouifica in ghiaia, 



, 
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8. - Ottime onlllque'le condizioni lli lSiclirezza, e ill via lli grande miglio
l'Hlllento queUe sanitarie. Imponente, la IQtta condottu neU'ultimo decennio 
contro la malaria, non solo con Ie grandi opere lli bonitica, rna merce l'azione. 
("u~)l"(linata dell'lstituto per la lotta antimalarica nelle Venezie e del Comi
tato provinciale antimalarico, che conducono 1a campagna di risanamentu 
ill via <liretta antianofelica, come con l'assistenza indiretta (ambulatori, 
H)o;ili, refezioni, ecc.). 

9. - Per quanto gl'andi migiiommenti !Siano stuti operati nel campo 
df!lla: l1ubblica isti'uzione, specialmente nei centri abitati, notevoli deficienze 
sono' di tutte Ie zone di recente bonificate. Infatti in esse l'incremento della 
popolazione ha superato di gran lunga Ie pron-ldenze pubbliche; per cui difet
tano molti fabbricati scolastici, costringendo nelle scuole esistenti un eccesso 
~li popolazione scolastica. Senza alcun dubbio cio e causa di ben gravi incol}.
venienti, tanto nella frequenza degli a1unni, come nel prontto, che nelle, zone 
pill deticienti lasria molto a desiderare. Ovunque nelle zone di bonificadifet
tano poi Ie attivita scolastiche sussidiarie, sempre .per il solito motivo sopra 
ricordato. 

10. - In provincia esiste una scuola agraria a l\lira, Ie cui finalita pero 
non sono ancora ben definite. Per il passato era phI che altro adibita aUa 
istruzione degli orfani di guerra. Ora sono in corso stutP- per renderla meglio 
adatta alle'necessita pratiche della vita agraria della Protincia., 

Assai frequentati i corsi professionali per contadini svolti dalla Cat
tedra Ambulante di Agricoltura. , . 

c'\RATTERI AGRARI ,DEL TERRITORIO. 

1. - Fu gia illustrata In suddivisione generale del territorio della Pro
\'incia. Scendendo a qnalche dettaglio. si distinguono Ie segueilti ulteriori 
)lone: 

'-. 

sUP E R FIe I ,E (0) Perrentuale 
ZONE 

~rar~ !Improduttival territoriaie 
8upertlcie 

e ores G improdut.tiva 
kmq. kmq, kmq, 

Zona di piallura litoranea (Portogruaro). 595,2723 34.3951 629,6674 5,46 
Zona. litoranea del Piave (S. Dona) 429,3027 28,8747 45R,1774 6,30 
Zona. litoranea del Brenta Dese (Mestre, 

Mirano, Dolo) . 596,7492 60,5457 657,2949 9,21 
Zona lagunare. 305,6307 216,4il~ 522,1019 41,46 
Zona litoranea. dell'Adige (Cavarzere e 

8,8357 205,1279 4,31 Chioggia) . 
" 

. 196,2922 

(°1 I dati diversiftoano da quolli'indloati preoedentemente, In 'quanto .81 riteriscono agli elementi 
forait ,Ial Oon..lglio Provlnciaie dcU'Economia e non 80no come quolll, agglOrnatl. 
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La prima zona e costituita prevalentemente lla allll\'ioni antiche e recenti 
nei pressi llei maggiori tiumi (Livenza, Tagliamento). 

'J.'rattasi in genere lli terreni di bllona fertilita, salvo alcuni luoghi for
temente a.rgillosi, 0 nel territorio adiacente alla laguna di Caorle, recente
mente 1J0niticato, ove si f~ molto sentire il danno della salsedine. I terreni' 
di \'ecchia coHura sono fittamente appoderati (10-12 ettari per unita pode-. 
rale), in genere arborati con viti e gelsi 

La seconda zona e costituita da terreni di elevata fertilita, e vi si distin
guono queUi di vecchia coltura, in intensa coltura agraria, appoderati, arlJo
rati con viti e gelsi, da quelli di J'ecente boni.lica, pUl'e avviati verso Ill. pili 
alta coltura intensiva. Prevail' Ia condllzione a mezzadria. 

La teria zona e in buona parte a vecchia coltura da molti anni. Solo nei 
preslSi di Mestre e verso il delta del Brenta, si trovano terl'eni di recente 
bouificati. Salvo tale eccezione il rimanente territorio e costituito da ter
I'i'lli all\1vionuli di buona .fertilita, intensamente coltivati, con molta 'arbol'i
coltUl'a(viti, gelsi ed anche frutted. specialmentepesche.ti). Ovunque la zona 
e assai tittam~nte appodel·ata. Prevale la conduzione ad affitto a coltivatori 
diretti. . 

La quarta zona e costituita prevalelltemente dal cenitol'io dei Comulli 
di Chioggia e delle frazioni di Venezia ed ha una larga parte occupata da 
,'aUi da pesca. Compl'ende peri> i ricordati cordoni litoJ:anei della orto-fl'utti
('olturl1. Prevale il piccolo uffitto a coltivatori diretti. 

La quinta zona e quella compresa a cavallo dell' Adige e del Gorzon, costi
tuita d,. terreni di alta fertilita, per quanto in alcuni luoghi eccessivamente 
toruosi. Sono tutti conquista della bonifica meccanica, che ha tro\'ato anzi 
qui la sua culla un secolo fa (1). L'appodera:pJ.ento e menu spinto, dominando 
lIistemi di conduzione dh-etta 0 di affitto impresario. Suno poco sviluppate 
Ie culture legnose, prevalendo i ce.reali e Ie bietole. 

Tale zona. in sostanza diversifica: profondamente daBe precedenti, per qua
lita di terreno, e per rapporti tra propl'ieta, impl'esa e manu d'opera, come 
pure per abitudini di vita sociale, prevalendo assai il bracciantato. 

:!. - La distribuzione delle colture principali l'isulta dallo specchio se
guente relativo al 1933: 

Grano ..... 
Granoturco maggengo 
Gra.noturco cinquantino 
Bietole ds. zucchero . . 
Fagioli . . . . . . -. . 
·Ortaggi di grande coltuxa 
Foraggere' ....•.. 
Viti in coltur!lo promiscua 

specializzata ». 

Ettari 42.067 
35.848 
10.400 
4.007 

15.570 
1.485 

50.340 
46.090 
2.990 

(1) Vedi: "Sviluppi storici delle bonifiche in Italia» - M.emoria letta alIa Soci~t~ 
. Agraria rli Bologna - Prof. VITTORIO RON CHI. - Bologna, Tlpografia Paolo Cuppml; 
1934-XII. 
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J. -- Per quanto si riferisce al bestiallle troviamo nella provincia quattt·o 
indirizzi diversi; relativi aUe' zone soprain~icate, e precisamente: 

Nella parte nord·o~ientale deUa zona di media pianura, continante con 
la, Pl'ov~llcia ui Udine, prevale bestiame a triplice attitudine, pre,;alente pero 
la carne e il latte (razza pe~zata ross a del Friuli). 

~ella )'imanente zona di media pianura e in queUe ill vecchia bonitica 
prevale bestiame di l'uzza It tI:iplice attituuine (razza grigia locale in corso 
di selezione per esaltarc maggiormente l'attitudine lattifera), 1<1 ove e intenso 
l'appoderamento e lontano dui centri urbani. Nelle zone di l'ecente bonitica 
e nei pI'essi dei ecntri urbani importanti (Venezia, Mestre), si e fatto straua 
bestiame it spil"l"ata attitudille la,ttifera (Razze brullu e pezzata nera -bur· 
lina e olandese). 

Intine nella zona sud domina il bestiameprevale.ntemente da lavoro 
(Hazza Pugliese): 

L'intero allevamento bovino ha carattere stallino, e in alcmie zone Ov(' 

si diJ:l"ollue l'inigazione, acquista vero e proprio carattere industriale. 

5. - Non esistono foreste di alcun ge.nere. Le poche che esistevano, 3,\,unzo 
di Hnticlle famose foreste, sono scomparse durante la guena, e non saranHO 
pili rieostitllite uata la mal'<"ia della trasformazione fOll'lliaria. Iml\Ortanti 
ope I'e di rimbosehimento sono in corso lungo i cOl'doni (lm.tali litorauei. 

6. - In notevole incremento sono Ie inuustrie trasformatrici dei 'Ill"Ollotti 
agricoli. A 8, Dona e Cavurzere funzionano importanti zu('cheritici e distil· 
lerie per la utilizzazione delle bietole. I~nportanti caseitici stanno sorgen do 
OVllnque" come pure stabilinll'nti enologici. Importante e ottilllamente funzio
nante e la cantina sociale eli 8. Dona di Piave. 

Esistono tl'a gli agricoltori 15 latterie sociali nella I zona, e quattro nella 
terza. Nella II e III zona funzionano 10 centrali per rifol'nire eli latte pasto
l'izzato ia citti1 di Venezia. Una sola, per qn:lnto assai Illlportante, e cOIlllolta 
da gl'andi proprie.tal'i a. 8. nonn eli Pia\"{' .. 

DISTRIBUZIO~E E (,ONDUZIO~E nELLA l'ROPIUETA ltL"lt.U.E. 

1. - La maggiol' parte del territorio appal'tiene alIa grande e media Il\"O
p'l'iebl, speciahnente nelle 'zone di recente bonitiea. La piccola propl'ieta epaI" 
ticoial'mente diffusa nelle zone altillletriche pill elevate, da lunghi secoli a 
coitul'll agraria .. 
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X el cUlIll'IeslSo Ilella Pruvinda lSi presumeva esistere flriruu della guerra 
Ia seguente illstribuzione: 

t;)'al.ll, Iii' jJliH3 dal 40 al 70~., con un massimo a Cavarzel'e, Glisoitl'a, Caurle, ('{'e, 

~It',:ia 1'IL.pl iHit dd::'O al 40 ~o at;t;ai diffllsa nelle zone alte intueulata &lIa l'ic~ula 
prOpHet a, 

Pi, cula propril'til !lal 10 a1 50 ~~ con un minimo neUe zone ill bonifica (Cavarzere, Gri, 
~olel a, Je~olo), e massimi nelle z'me di vecchia coltura (Fossalta di Piave, ~1irano, 
D"ln, Pramaggiore, e Annone Veneto), ' 

TrattanllSi in lIIaggioranza IIi" piccula pl'opl'ieta autouollla, La propl'ieta 
Jll1rlicellare tro\'uvlliSi llifl'lIsa nelle 1.0111' ove sono avv~nuti fraziouaruenti di 
Iot'lIi ('''lIIullali (elS, K Htino - palulle Sette Sorelle), e nel Distretto di Dolo. 

:to - Tutta la grande l'rol'rieta e colti\'uta con sistema a carattere inten
sh'u, I>a Ivo Ie zone ancora in corso di bonifica, neUe quali peru l'orientaruento 
i! Vl'I:IOU la pit) alta intenlSita coitm'ale, cOlluizione fondalllentale perla l'iuscitu 
t('C'llico·econolllico-sociale della bonifica. 

a. - L,t piccola [lroprieta pal'ticellare apl'artiene in genel'e a contadini 
<Ii tuttI' Ie categorie: giornaliel'i agl'ieoli, lOa lariati, lIIezzadl'i, piccoli afnt
tlUlI'i, In molti c:asi appal'tiene anche a operai, artigiani, commercianti, eel'. 

4, ;;, - Come ho gia l'icol'dato, nella I I' It zona Ie aziende sono in mag
l!.',if)J'anza gestite dai propl'ietar~ con sistemi di mezzadria 0 di compal'tecipa
ziolll', 

Sella III zona prevale l'affitto a illr'etti coltivatori. ' 
Sella IV zona prevale. raffitto a dil'etti .coltivatori, e nella V l'affitto 

iml'l"elolal'io, () la cOllduzione in eeonomia dagli stessi pl'opl'ietal'i. 

6. - Gli affittuari impl'esari cOllducono con sistemi di impresa diretta 
capitalistica, e sono in genere assai abili. Non mancano casi, pel' quanto ral'i, 
IIi ~\IlJalJitto 0 ill conduzione con sistema di colonia 0 partitanza. 

11/.:Xl l'L"BIILH'! Dfo:MAXIALI 0 CO~ll.·X,U,1 ROGGE'l'T! AD L"SO COLLETTIVO. 

J'rima della guerra' elSistevano alcune proprieti\' comullali e demaniali 
boschh'e, n~n soggette pel'o ad 'alcun uso collettivo, perfethimente regolate 
nello sfiouttamento (C0ll1\111~ di Portogruaro, Annone Veneto, Ceggia, S, 8tino 
di Lh'enza, Chirignago). 

I boschi furonQ distrutti durante la guerra e buona parte delle proprieta 
alHlarono vendute a privati" che Ie trasformarono a COitU1'3 agraria. La sola 
ex forest a demalliale di Anllone Veneto, venne ceduta all'Opera Naziollale 



Comuattenti, che. vi c01llpi la trasformazione foniliaria, frazionanuola poi tra 
ex comuattenti coltivatori dire.tti. 

Val frazionamento dd p1'euetti ueui comunali si formarono in genere pic
cole proprieta coltivatrici. 

l<'OltMAZIO:,\g 01 1'lCCOLB l'Iwi'nfBTA COL1'IYATRICI. 

1. - Negli anni precedenti Ia guerra si euue un aumento nella piccola 
prQprieta coltivatrice in tutta la Provincia, dovuto a rimpatriati dall' Ame
rica, che illlpiegavano i l'ispettivi l'isparmi nell'acquisto tii piccole proprieta 
a carattere autonomo. 

In molti casi la piccola proprieta 8i e formata uall'acquisto fatto dagli 
emigranti prima del ritorno, e venne poi completata con nuovi acquisti alloro 
uetinitivo l'impatrio. 

:.!. - La piccola proprieta coltivatrice subi aumenti cOIlsiuerevoli dal 1900 
all!H5.· . 

E' il pel'iouo della grande ripresa agraria:, e accanto alIa fer\'or08a atti-· 
vilit uoniticatrice, si svilupparono molte piccole imprese di alta intensita col
tUl'ale. I valori fondiari salirono gradatamente a prezzi assai elemti, molte 
grosse uziende vennero cedute a gruppi capitalistici, ch!l Ie rivendettero 
talo1'a in corpo unito ad altri grandi proprietari, e taIol'a dopo compiuti al
cuui fruzionamenti. 

In questo casu ne approfittarono i contu~ini provvisti di risparmio, per 
. conquista1'e la piccola proprieta. 

In lllaggioranza, 1'ipetesi, trattavasi di contadini rilllpatl'iati dall'Ame
rica 0 anche dall' Australia. Non lllancarono pero casi di piccoli affittuari, 
che at travel' so ardue fatiche e stenti inliniti, hanno potuto accumulure i 
risparmi. In molti casi, pel' esempio, i piccoli affittuari delle cosidette 
chiusut'e (piccoli appezzamenti di terra di uno-due ettari di superficie con 
casa di auitazione), specialmente nella I e 11 zona ove e in largo uso l'ar
boricoltura (viti e gelsi) hannQ moltiplicato i rispettivi sforzi, spes so occu
pandosi presso i grandi proprieturi mugari, temporaneamente per incremen
tare Ie rispetti\'e risorse e utilizzando tutte Ie forze lavorative della famiglia 
(donne e bambini), trasformando i piccoli poderetti verso altissima produtti
vita, realizzando profitti note\'oli, che hanno lorn consentito i primi risparmi. 

In molti casi gia prima della guerra. i fi~tavoli hanno anche approfittato 
del note\'ole rialzo dei prezzi dei prodotti agricoli verificatosi t1'a il 1890 e 
il 1900·191:), non seguito dall'immediato e correlativo rialzo dei fitti. 

3. - L'aumento ebbe per conseguenza accrescimento di aziende uutonome. 
8i moltiplicarono anche Ie proprieta medie e Ie piccole di non agricoltori, ma 
queste in misura assa~ minore. . 
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4. - Nel dopoguerra imponente il movimento della formazione della pic· 
cola pl'oprieta coltivatrice. Esaminando la situazione nel suo complesso rio 
sulta infatti : 

Cat·arzere e Chioggia,. - Prima della ~uerfa Ia piccola proprieta nel Cavar· 
zerallo rappresentava circl\ ir JO % dell'intera superficie agraria e fore. 
stale. E nel dopoguerra piu che raddoppiata, verificandosi fraziona. 
menti di grandi aziende per parecchie migliaia di ettari. Piu.limitato il 
uiovimento nel settore di Chioggia limitato aile superfici ortalizie. (Com
plessivamellte ettari 248). Calcolasi un aumehto complessivo di circa Ha. 3.000 

.lIeBtre, llIira'/W, Dolo. - Prima della guerra Ia'piccola proprieta occupava 
circa il 20 % della superficie agraria forestale; e salita di ciJ;ca illO % 
pari a .... _ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000. 

S. Dona di Piat'e. - Prima della guerra la pie-cola pl'oprieta si 'aggirava 
sul \I % ed e quasi raddoppiata . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400 

Portogruaro. - Prima della guerra Ia pie-cola proprieta rappresentava circa 
il 20 ~~ del territorio. L'aumento verificatosi ha raggiunto circa il13 %, 
raggiungendo nna cifra di circa . . . . . 7.000 

Totale Ha. 19.400 

5. - Intel'el>sante in proposito e ilquadro (riportato a pagina seguente) 
del Dlovimento effettivo della proprieta verificatosi nel Distretto di S. Dona 
di Piave tra il 1919 e il 1928, accel'tato pres so gli Uffici del Catasto. 

Dallo specchio risulta: 

a) che il frazionaniento della propri'eUt. si (~ !S\'011'0 COil notevole inteu
sHit in tutti i Comulli; 

h) nei Comuni il cui territorio e ill buona parte c.ompreso nelle zone 
da Inngo tempo a coltura (Noventa dl Piave, S. DOlla - ill parte -, Fossalta 
di l'iave, S. Michele del Quarto), In piccola proprieta s~ e co!Stituita a spese 
sia della media, che della grande proprieta (fa solo eccezione 8. Michele' del 
(lnarto, pel' la grande. 'leggermente cresci uta) ; 

c) nei COllluni aventi il territorio in ·buona parte compl'eso nella zona 
di recellte bonitica, e ove domina \'a completam~nte la grande proprieta, ia 
media e In piccola propriet:l SOllO note.volmente cresciute, e a spese della 
grande [lroprietil. E' 10 s"olgersi normale del consueto fenomeno sU!lseguente 
alia boni fica; 

d) nel Distretto e pili elle raddoppiato il nnmero dei piccoli pl'OIH'ie-
tari; 

e) lit superficie media delle piccoie proprieta tende a ridnrsi quasi OVllll: 
que, menu i due soli comuni di S. Michele e Torre di Mosto, rimanendo nella 
media generale al disotto deidue ettari; . 

I) il mo\'imento pit) illten;;o si e verificato nelle zone in corso oi bo' 
nitiea. 

Su pel' gili il movimeilto si e \'erificato nelIo stesso modo anc;he negli altl'i . 
Distl'etti !Salvo la maggiore 0 minore intensitil, ;sopraricordata. 
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_____ -"-_ ~.~~ ::._ • ..J. ~--=~~ _____ ::;- - . ---

GRANDE PROPRIETA 

COMUNI 
Superllci~ I Numero I Superftclc I Perccntunle del prop"letarl ~~ 

1919 I 1928 1919 I 1928 .1919 l 1928 1919 I 1928 

San DonA dl Piavo 3.520 3.010 140 11 251- 273 - 45,7 I 39,4 
Cavazuccherina . 7.215 6.346 16 15 451 - 423 - 78,3 68,7 
Cl·ggi". I. 335 1.181 5 4 267 - 295 - 65- 57,2 
F08.alt" . .. .. .. .. . . .. .. .. 
Grlsolera. 6.934 6.416 12 15 577.83 .428 - 80,1 7"'.2 
Nov9nt" dl Piave . 172 172 1 1 172- 172 - 10,1 10,1 
Meolo 1.193 379 J) 2 23d,6 189,5 47,3 14,7 
Mustle . . 2.83; 1.540 9 8 :115 - 192,5 '64,7 35,3 
S .. n Michele del Quarto 1.752 1.600 4 4 4.3~ - 450- 66,7 6~, 7 
Torre di MU8to 2.5.'i6 1.939 8 6 319,5 326,5 ~ ~ 

27.512 2~. 783 74 66 371,7d 345,2 63.34 52,41 

-, ~=--==-------~--'~-=~~~=-~~=' ============ 

COMUNI 

Sa" Dona Iii Piave 
Cav .. zuccherina . 
C~ggia . 
Foss .. lta . 
G,·lsolera. 
Noventa dl Pi .. ve . 
leola 11 

1I 
~ 

T 

lusn" . 
' .. 11 :lIkhclc del Quarto 

"rro dl Musto 

ME P I A PROPRIETA 

Superftcie I . Num('ro j Superfteie I Perccntuale 

'I ~~;:-r:::ri media. 
, 

1919 I 1928 1919 I 1928 I 1919 I 1928 
I 

3.176 2.939 77 79 -11,2 37,2 41,3 3~,4 

1.613 1.975 35 55 46 - 36 - 17,5 21,3 
392 533 1~ U 33 - 33 - 19,1 25.S 
508 :lg6 15 10 3~ - 38,6 59,2 -!S-

1.500 1. ?I7 32 35 46,87 ~9,O5 17,3 19,8. 

1.035 838 24 19 4:1,12 44,1 60,78 49,3 
791 1.432 22 42 3;,9 :14,1 31,31\ 55,S 

1.331 1.955
1 

30 44 46, 0:1 4~, 44 31,5 44,8 

8U 7041 19 13 44,44 M,15 3') .) ~6,8 -,~ 

935 1. 1I1 18 24 ~ 4(i,20 26,4 ~ 
12.2:!5113. 590 -----;;- , 3:15 43 -I 40,S 31 - :l1,32 

________ .. ___ ~O_-_-__ '--, _____ -==~-_-,=~==========~-=-_-_-_-_-_-===_-== 

COlllUNI 

San Doni\ di Plave 
CILv.\zuooherlna • 
C"ggil\ • 
F08SILIta. 
G,·i80Ie,. ... 
Noventa dl Pillve . 
lIleoio 
llusile. .' • 
Sl1,n Michole Iiel QU:lrto 
To.,.., <II Musto 

PICCOLA PIlOPRIETA 

Supcrficie : del~_~~~fetari I 
1919 I 19~8 ! 1919 I 1928 

Supel'lIc1e I 
Dlcnin _~~(>ent~_~~~_ 

1919 I 1928 I 1919 i 1928 

9t1; 1.(i88 494 1.0,8 2,(H 1,56 12,9 22,1 
3,3 918 H2 353 2.69 2,Il0 4. I 9,9 
325 349 147 :134 2,21 1,50 15.S 16.9 
350 4<1 22~ 329 1,56 1,43 ·W,8 M,9 
:12:1 513 '69 224 .3,53 Z.30 2.59 5,94 
496 690 2HI 332 2.30 2,1U 29,13 40,59 
537 769 169 312 3,17 2.46 21.3 29,8 
Hi3 867 69 472 2,36 I.E4 3,7 19.9 

3U 116 24 60 1,25 2 - 1.0i 4,43 
190 714 11~ 3:11 1,61 2.1,'; 5.09 1~,67 

3.69-l 7.095 1.674 3. ;2,'; 2,20 1:'9 8,521l6.28 
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(j. - I.'allmento porto a lin note\'ole accre!!cimento delle e.sistenze rhrali 
:i iltoDIIlIle, mOl III,sai maggiore e l'allmento veriticato!!i nella proprieti\ parti· 
('('JJal'e, "'PI eialmente di contadini della categoria braceianti. 

:\tODl 01 TUAPA:";SO E I'IIEZZI XEL lJOPOGUEUUA. 

L - 11 trapasso dagli antichi ai nllovi proprietari avvenne: 

a) quasi oVllnque attl'averso privati intermediari iSpeculatol'i, alcuni !lei' 
quali tin da prima della guerra abituati a tal gene.re di negoziazioni. AltI'i 
invece improvvisati e provvisti anche di pochissimi ~apitali. 

Iu molti ca!!i pero il trapas~o avvenne per uceordi dirctti tra pl'oprietal'i 
reuenti e rontadini acquil'enti, tutt'al piu con l'intenento di semplici me
uiatorij 

1)) tnlor:! (Musile, Gril;olera, Grnuro) cooperative di contadini intel'
n'nnero acquh;tando grossi tenimenti, che in alcuni casi frazionarono total· 
mente tru i soci, e in altri in parte rivendettero per alleggerire gli oneri. e 
la rimanente frazionarono fra i !'loci. FUl'ono sovvenzionate temporaneamente 
fla Il>tituti di Crcdito locali. 

2. - Nella maggioranza dei casi Ie proprieb'l. prima di giungere ai diretti 
coltivatori passarono attr3vcrso tre-quattro intermcdiari, e la tlifl'erenza di 
prezzo e risultata talora notevolissima. Ecca alcune cifre indicative: 

})olo 1919-1921 da L. 
» 1922-1925 
» " 1926-1929 

8. })ol/a 

Prezzo acquisto 
da in,termedi8.I'i 

(per ettaro) 

6.000 a 10.000 
6.000 » 10.000 
6.000 » 10.000 
4.000 » 10.000 

P01'foyruaro - IntercsS:1 10 specchio seguente: 

1923 . da L. 
1924 . 
1925 . 
1926 . 
1927 . 

Seminativi 
con pia.nte legnosc 

(i.er ettaro) 

5.500 a 6.000 
6.000 » 7.500 
7.500 » 8.500 

10.000 » 14.000 
9.000 » 12.000 

',\. 

Pr~zzo pagato 
c1ai c-olUva-tori c1iretti 

(per ctt.aro) 

da C 10.000 a. 12.000 
15.000 » 25.000 
12.000 » 18.000 

6.000 » 1.5.000 

Seminativi semplici 
da sistC'mare 
(per ettaro) 

rIa L. 2.000' a 3.000 
2.500 » 3.500 
3.600 » 4.000 
4.500 » 4.800 
2.200 » 3.000 

Tali dati fqrono forniti dalla Cattedra di ~eoltura di Portogruaro, e 
si rifel'isconQ aIle cifre medie. Ii Reggente Prof. Ruini asserisce che gli inter
meuiari si limital'ono a un guadagno medio. di L. 1000·1200 pel' ettaro. 
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In realtil l'hmlellll0 (hLlle medie nIle punte COllstntate ess~ appaiono 1;1'\1-

lSilJi lisl;i me. . 

In llicune zone il prezzo e salito soprll Ie L. 20.000 per etta1'o, e gli iuter· 
1Il.euiuri l'ealizzarono guauagni assai pitl cospicui di' quplli indicati. 

3. - I nH~zzi di pngumento proveniyano: . .. , 

a) du denuro rispal'llliato duraIite il periodo bellico. Quuntita pe.ri> reb· 
tiva 1l1le zone III e IV della l'ro\'incia, perche Ie prime uue subirono l'iUnl' 

sio!le nemica I' 1:1 distl'uzione, la V venne allugata per rugioni di difesu nii·· 
lital·p. Iuoltre unche ilel uopognel'l'lt notevoli fU1'ono i guadagni dd conta· 
uiJ;i ui tutte Ie eutegorie, ('he con i l"isparmi poterono aequit;tare tel'l'el\o: 

0) nelle zone ueV'ul;tate da11a guerra, cIa uenuro ricevuto in l'isurcimento 
dei dunni di guerra. E' an-enuto ill buona parte del ter1'itorio danneggiato, 
cue IIi contadini e in gem!l'e tt col 01'0 ehe poco possedevano, il l'isarcimento 
fu l'uncesso in misuru notevolmente superiore ugli aItri maggiori. danneg
giati, chI' eome e noto furono 1'isarciti in mi~ura ussairidottu, forse, infe
riore al ·HI % uelreale dunno subito. I eontadini riscosso il denuro sopratutto . 
pe.r il l'itm l'cimento del dunuo per oggetti di fumiglia e .seorte ugricole, prefe
riJ'ono impiegure il Mnaro in nequisto di piccole propriet.l teniere. Cio 
:,:pitoga it grHntli:':lSilllo llumero di pI'oprieta particellal'i formatesi; 

0) Ie banche concol'sero con prestiti, e cosi pure molto i privati. In ge
nere pel'o gli stessi intel'media.ri, 0 proprietnri di terre, fecero largo creuito 
ai l'ontadini acquirenti. . 

11 cl'ellito conepsso in larga misurn e a tnssi elrvuti fn poi ('anSI1 (li mol· 
tislSimi i ns\1t·N'ssi. 

,1. - La l'I'hd ha uetermiuuto un profollll0 1;1'0110 dei pl'ezzi, pel' cui attual
me.Bte si pno eonsitlerare che ii \'alore dei fondi sia eirca il :;0. % del prezzo 
pllgato, anehe eomprpse Ie llligliorie a pportate dni singoli. 

Lp I.~Ollsl·gl\enze sarn-nno meglio illustrate pitl iunHllzi. 

'1'IIA8FORMAZIONI COLTURALI AVVElNUTE. 

A) Nfllie l~roprictu onto/lOme, 

1. - In ge.uere i contudilli pervenuti al posselSso di un'azienlla nutonOlll1\ 
non llilSpolll'\,unu ui tlltti i mezzi lleeessari perla, condnzione dell'aziellll<\. Sup

pliI'ollO con mnggior lann'o, e si uuatturono a IIll minol'e l'endimento, In molti 
(,HlSi l'iCOl'8('I'O a pl'l:'stiti, speda-lmente con privnti, Ove I'pquilibrio si l'istahili 
III ima llella cadnta del pl'ezzi; e Ie aziende 8i tl'.ovarono in condiziOl~i tii alt"ron· 
tare 111 crisi in piena elficienza, esse resistettero ottimHn~ente. Le ~ltl'P si tr.o· 
varono presto in dilficolta. 
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2. --;- In tutte Ie piccole pl'opl'ieta autonome, e specialmente in quelle 
pl'ovviste di mezzi, si sono eompiute notevoli trasfol'mazioni colturali. In ,ge
nel'e si e riscontrato: 

a} sistemazioni idra ulico-agl'al'ie di terreni. In alcuni casi i contadini 
Huno pal'titi dalla pUI'a palude, e con Ie 101'0 braecia I'hanno tra,sformata in 
campagna intensamente coltivata; 

b) impianto di colture legnose suU'intera superticie dei poderetti. Viti 
e gelt;i turono piantati ovunque. PUI'troppo non sempre gli impianti furono 
elScguiti con critel'i I'azionali, anehe per la deficienza dei mezzi; 

oJ costl'uzione di casette, fatte in genere un pezzo per volta, in pro
porzione ai mezzi disponibili. 'falOI'a, si elSagel'Q in tali costruzioni, l'icorrendo 
al ereditocon effetti disastrosi. 

Nel complelSso dove i mezzi non mancal'ono, Ie picco Ie propl'ieta autonome 
subirono trasformazioni profonde, l'isultando poderetti veramente, splendidi 
anehe in zone di l'ecente bonifica. ' 

3. - Nelle proprieta ove si e molto lavorato, il prodotto lordo e notevol
mente aumentato. In genel'e anzi in tali poderetti il prodotto IOt'do raggiunge 
cUre medie unitarie assai pill elevate di quelle medie della zona (30-40 %) e 
delle grandi aziende viciniori, e cio' specialmente ove fu sviluppata l'arbol'i
eoltnra,. In proposito sono da segnalare, Ie zone in cui ba molto pl'ogredito 
la frutticoltura, specialmente attraverso il pescQ. (Noale, Salzano). 

4. - Lo sviluppo della piccola proprieta, pel' quanto an-enuto in grande, 
non ha prqdotto particolari spostamenti nei mercati agricoli. In realta il mu
tamento non ha prodotto profonde modificazioni neWordinamellto produttivo. 

13) Nelle piocole proprieta particellari. 

Delle tre categorie principali, di nuovi pl'oprietari particeliari, 13. phi 
importante e sicuramente qoella dei piccoli fittavoli e degli operai giornalieri 
(braccianti) i qnaIi acquistal'ono ,modesti appezzamenti di terra, nella spe
ranza di potersi avviare all'azienda autonoma. 

In tali appezzamenti l'opera dei piccoli propl'ietari si e oSvolta in alcuni 
casi assai ammirevolmente. Purtroppo pero in genere, mancando l'attrezza
tura aziendale, i progressi conseguiti furono assai modesti, e in molti casi, 
come si vedra" i piccoli proprietar~ finirono perrivendere. ' 

Vicino ai centri urbani (Mestre, S.' Dona, Chioggia, 'Portogruaro), anehe 
tali piccole proprieta conseguirono notevoli progres8i, specialmente se tro\'o 
facile e.8ito il prodotto di alto valore (frutta, ortaglie). 

Nelle zone lontane dai' centri, e spedalmente in quelle di recente bonifica, 
rima.sero in condizioni assai tristi, e senza pos8ibilita. di progre8so. Partico
IUl'ment'e alIa zona tra Piave e Livenzu, fu osservato: 

a) l'assoluta deficienza di ogni organ,izzazione aziendale, e di qualsiasi 
indir'izzo tecnico ; 
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b) lu completa immllicienza. dei redditi per !;opperire ai bisogni della 
fumiglia del piccolo pro prieta rio ; 

c) l'aggravarsi sicuro e continuo di queste deficienze, col Cl'escere che 
e proprio delle fl1l1liglie dei contadini del territorio; 

d) Ie ditlicolta ancora pill gravi ill quei nuovi piccoli proprietari, che 
lion avendo paguto totalmente il fondo. llovevano far fronte ugli oneri del 
residuo prezzo, oltre che provvedere ai bisogni della famiglia. Problema gra
\'issimo speciahnente in fase decresccnte del pl'ezzo dei prodotti agricoli; 

C) nel casu dei braccianti diventati piccoli proprietari pUl'ticellul"i .di 
milj.u:-:cole porzioni di terreno Ia sitnazione si present a ancora assai oscuru. 
Col rcstl'ingersi dei Iavori pubblici, a seguito dei completamento delle bonifi
('iIe. essi clle di soli to usamno arrotondl1re i bisogni della famiglia col la
YOl'O extra poderetto, andranno ad alimenture l~ file dei disoccupati, e tra 
IIlH'sti saranno in condizione di inferiorita, 'perchl~ verranno "pesso respinti 
da nnoYi lavori come proprietari di terra. 

D'altra parte e pure angosciosa 1:1 101'0 situuzione perle, abitazioni in cui 
vh'ono (barucche misere l'esiduate dal periodo di guerra, costruzioni di fortuna 
con materiale 1'Ilccogliticcio), destinate tra qualche anna a spal'il'e, senza che 
essi ul>l>iano la possibilita di pl'ovvedere alla l'iC08tl'uzione. 

* •• 

Am'he Ia categoria mezzadri ha acquistato proprieta particellul'i. In ge-
11ere pe!!t) i mezzadri hanno preferito l'imanere nei propri poded, aJlittando 
ad ;iltl'i Ie propl'ieta acqnistate, nella speranza di poterle al'rotondare in 
avvenire, cl'eando l'unitil, autonoma, . 

. CAUSE SPECIALI CHE POSSONO AGIHEl IN lIIODO SFAVORElVOLE Sl:LLO SVILrppo E 

• S(:LJ.A CONSERVAZIO)\I~ DELI.I> PICCOLE PliOl'RIET." DI JIi"(;OVA FORllAZIO:-iI·;. 

Inuipendentemente dalla, cl'isi agraria di cui Sal'a detto pill innanzi, 
hanno agito e continuano a far tlentire i 101'0 etl'etti in tutta Ia Provincia Ie 
segucnti cause: 

a) La deticienza di attl'ezzatura tecnicu aziendale (bcstiame, concimi, 
circolante, e,ce.), come pure 10 stato al'l'etl'ato di trasformazione agraria del 
podere, anche se ne sin sulliciente l'ampiezza. Ove Ia produttivita, del fondo 
8i e present at a scarsa perle dette cause, a1 piccolo proprietado vengono a 
mancare i mezzi per far fronte ai propl'i bh-;ogni, e agli onel'i gravanti suI 
fondo. Molti sono questi casi, con effetti disastl'<N!i. 

b) In peggiori condizioni si tl'Ovano quelli che hanno acquistato a ere
tUto, special mente quando il credito venne concesso a condizioni nssai gravose. 

C) ~ellza dubhio in condizioni peggiori si SOllO venuti a t1'ovare quelli 
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cbe bauno pagato prl'zzi a~liai I'levati. E dappoiche la maggior parte acquisto 
tm il I!I!!;) e il 1926, fUl'ono pagati ovunque prezzi di gran lUllga superiori al 
,oalore "eale uasato suI reddito, per ~ui si trovano nella ma'ggiol'anza in gr:l- '\ 
vissime condizioni. 

d, L'ampiezza; del fondo, e la produttivita, hanno importanza fonda
mentale. O\"e esse risultino dl'ficienti a coprire i bisogni normali del coltiva
tore e gli oneri gravanti sulla terra e per la coitivazione, i nuovi piccoli pro
prietari sono crollati 0 stan no opel' crollare. 

e) Gra\'umi trlbutari. 

GLI EFFETTI DELLA eRiSI. 

Per Ie caUlie sopranominate, gi,\ molte delle improwisate piccole proprieta 
avemno dovuto spariI'e dopo pochi anni. 11 precipitare dei prezzi ha forte
mente aggravato la situazione per cui i casi di insuccesso si sono moltiplicati 
in questi ultimi ann1. DaIle indagini esperite risultano illfatti i seguenti 
effetti : 

Cavarzere e Chioggia. - Circa la meta dei nuovi piccoli proprietari hanno dovuto riven. 
dere. lIfolta parte dei terreni sono stati pera acqnistati da altri contadini, per 
cui in.realta la piccola proprieta coltivatrice e rimasta nelle stesse proporzioni. 
La situazione pera e ancora minacciosa per almeno il 30 % dei piccoli proprie
tiui per il continuo ribassare dei prezzi, e per il perdurare dei gravami tributari. 
Anche tutte Ie vecchie piccole, medie e grandi proprieta si trovano in notevoli 
difficolta. 

Dolo, JIirano, Jllestre. - La situazione si prospetta ancora pin 'grave, perche tocca 
circa. il 75 % dei nuovi piccoli proprietari. II terreno soltanto in minima parte' 
viene rivenduto ed altri contadini. Nella grande maggioranza viene acqUistato 
da altre categorie e classi (commercianti, agricoltorimedi ecc.}. 

Meno coloro che hanno ben consolidato la propria posizione in poderi auto, 
nomi (25%), gli altri 0 hanno gia rivenduto 0 si t~ovano in condizioni allarmanti. 
Tra Ie cause: il prezzo troppo alto pagato, i gravami fiscali, ma sopratutto il ri
basso dei prezzi. 

Anche in tale zona molte piccole proprieta anche di vecchia formazione' si 
trovano in difficolta, anche p~rche gli eccessivi frazionamenti per ragioni eredi
tarie hanno in molti casi rotto il carattere autonomo, compromettendone ran
damento tecnico. 

S. Dona di Piat'e. - La situazione si presenta meno grave, per quanto almeno il 20 % 
dei nuovi piccoli proprietari, abbia gia dovuto vondere. Le rivendite perc> sono 
fatte prevalentemente ad altri coltivatori per cui anche qui la posizione della 
piccola proprieta non subira, grandi mutamenti. 

Esiste perc> un ulteriore 40 % di nuovi piccoli proprietari che si trovano in 
gravi difficolta. Le cause rimangono sempre Ie stesse, rna sopratutto sono, tutte 
aggravate dal precipitare dei. prezzi. 

La crisi ha colpito anche Ie vecchie piccole proprieta. Circa U 10 % ha do
vuto vendere i terreni ad altri coitivatori diretti. 

La crisi pera ha colpito anche Ie grandi e medie proprieta. 
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Por/ogruW'o. - La situazione si prospetta come per S. Dona. Molti hanno dovuto rio 
vendere, per un 50 % a contadini, e Ill. rimanenza ad altre categorie e classi. Molt i 
sono poi i casi in cui si trovano in gravi difficolta. In massima si pub ritenere ehe 
1/5 siano gia spariti. . 

La crisi ha colpito duramente anehe quelli che avevano rieevuto un podere 
dall'Opera Nazionale Combattenti. Cib per causa del ribasso dei prodotti ehe non 
ha lasciato margini sufficienti per far fronte agli oneri del residuo prezzo, per 
quanto esso fosse stato opportunamente ratizzato. 

La crisi ha colpito anehe qui i piccoli proprietari di antica formazione tanto 
che per circa il 20 % hanno dovuto vendere. Gli aequisti vengono eseguiti in 
maggioranza da contadini. 

Nel compIess.o dnnque la situazione dei piccoli proprietari della Provinda 
di Venezia si prospetta particorarmellte delicata pel' effetto della crisi. Non e 
a credersi pero che ual precipita.re di moUe di q!Ieste 'situazioni derivi un in
grossamento della media e grande. proprieta., perche nella maggioranza dei 
c/lsi i terreni vl:'ngono ria.cquistati da :tUri coltivatori diretti. , 

CAGSE FAVOHEVOLI ALLA CONSE;RVAZIONE DELLE P.ICCOLE PROPIUET'\ DI NeoVA 1-'lIR

·MAZIONE. 

1. - ~euza tlllbbio Ie )liceole proprieta. di nllO\'a formazione si sono rettl! 
a prezzo di. grande !tWOI'O, e di foi-ti pl'ivtLzioni. Cio speeialmente nei primi 
anni, quando ogni sforzodel piccolo proprietario si e concentrato nell'inten
sificazione ma.ssimli della produzione del podere, per fare fronte a tutti gli 

, oncri della proprieta. acquistata (pagamento rl:'siduo prezzo, acquisto nuove 
scorte ccc.). Il tenore'di vita di tali piecoli proprietari e risultato in genere 
inferiore ai giornaliel'i agricoli delle zone .vicilliori. 

2. - Le cOlldizioni di successo e di miglior l'esistenza, anche aHa crisi, 
sono dovute in tutta la Provincia: 

a) a qualita subbietti've dell'acquirente. 
B I]lIesto l'elemcnto fOlldamentale, ove, s'iutenue,' non luanchino i mezzi 

indispensabili. Nei molti casi osservati risultano vincitori di ogni difficolta 
i picCOli proprietari intelligenti, ish'uiti a sufficienza, parsimoniosi, e lavo
ratori instancabili. Trattasi in genere di veri e propri imprenditori; 

b) al posses so di. molta parte dei mez1.i necessari ad una perfetta colti
vazione del fondo; -

c) al nOll e.ccessivo aggravio per residuo prezzo e pel' interessi passivi; 

d) alln sufficienza della produzione globale delfondo, per tutti i biso~ni 
effettivi della famiglia, dopo coperti gli oneri gl'anmti suI fondo stesso pp.r 
l'esiduo pl'f'1.zo. :;;pf'se eli cOIHlnzioue, imposte e tasse, 
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UAI::';I!: GEX.;UALI CHI!: PO:';SOXO IXFIXIRE A ~'AVORE DELLA PICCOLA PROPRIETl E 

I'OSSIHILITA 01 mpIU~S.4.. 

Henza alcun dubbio l'intel'a provincia di Venezia presenta condizioni del, 
tutto favol'e\'oli ad ulteriori sviluppi uelIa piccola prop1'ietii coltiva.trice, 

(iii!, nella parte generuie fu In proposito largamente riferito, 80no da 
l'iCOl'dal'e altl'esi : 

1°) Lo sviluppo assai intense uell'ol'ganizzazionc cooperativa di acqui
sto e vendita delle merci utili ugli agl'ieoltol'i,come pure uei prodottLll 
Consorzio Agl'al'io Provinciaie ath'averso Ie sue tiliali di l'Iestre, Dolo, Ca
val'zel'e, Chioggia, S, Dona e Portogruaro, provvede ad una regolal'e distti
buzione dei concimi, 'sementi, anticl'ittogamiei eec, La sua azione e forte
mente integrata da una metouica, equa erogazione del eredito agral'io, ,a 
mezzo della Cass:! oi Hisparlllio di Venezia (1), ehe sviluppa Je operazioni' 
in armonia con Ie attivita del Consorzio Agrario. Non solo, rna il Consorzio, 
unitumcnte alIa stesHa Cassa, com pie gli ammassi collettivi di grano c uei 
bozzoli, attraverso una pel'ietta organizzazione .di l'aceolta e conservazione. 
Ilntieipando ai protluttori buona parte del prezzo, 

Anche il credito fondiario e di miglioramento sono largamente esereita~i 
dagli Istituti Federale e Fonuiario, gia ricordati nella prima parte. 

:!O) 11 continuo e SiCUl'O progredire di Venezia e della sua zona iudu
stl'iale, ehe influira Iii eouseguenza sugli sviluppi dell'agricoltul'a dell'intera 
Provincia. 

3°) La presenza. ill una grande e media proprieti't, in continuo pI;ogresso, 
sotto la guida di valenti impreuditori. 

'I'ali condizioni sono sellza uubbio favorevoli ad uiteriore sviluppo della 
piccola )iroprieta coitivatrice, ('he superato questoperiodo di crisi, nOll vi e 
dulJl)io I'iprendera la sua marcia. Per rimediarc agli i.~eonvenienti sopra 
I'icoruati \'engono affaceiate numerose }lroposte che in mas~ima SOl1U queUe 
stesse l'elative alIa risoluzione del compll'sso problem~ della· Cl'isi agrari!l. 
E' ua ritenersi che pl'ovvedimentiparticolari non siano pel' ora possibili, nel 
mentre il riliorire ritornel'iI non vi. e du~bio eon la 'prossima l'ipl'esa gellel'ale 
dell'agricoltul'a, ehe pel' molti sintomi non dovl'ebbe in realtil, esser Jonta",I,. 
anelle perla vigorolSa azione del Governo Nazionale. 

(1) Vedi'Parte generale, 
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Provincia di V'erona. 
C.-\uATTERI GENERAL!. 

« Delimitata.a nord dalle catene del. Baldo e dei Lessini separate tra lorD . 
« da1la yallata dell' Adige, il territorio Veronese risulta costituito daIl'insieme 
« Jeg:li sviluppi che queste due catene riv<llgono verso il sud tra il Garda ed 
« il contine vicentino, dalle colline mOl;e.niche e dai terra~zame.nti posti a 
« sud-est (\el lago e dal tratto di pianura che da quest'ampio anfiteatro si 
« diparte per svolgersi sulla riva sinistra del lIHncio ai territori delle pro-
« ,-incie di Mantova, Hovigo, Padova e Vicenza. 

« DaIle massime altitudini vere e proprie di montagna, che arrivano 
. « (litre i 2.200 metri (parte nord della ProYincia), si passa aIle minime di 
« G-, metri suI livello del mare verso l'estremo limite sud. 

« Questa 'spiccata varieta nella configurazione verticale del territorio ne 
« amruette di conseguenza una non minore nella sua eomposizione geol~gica 
« e stratigrafica. 

« Dalla natura essenzialruente calcarea dell'ossatura se.ttentrionale della 
« 'Provincia in cui affiorano Ie brecciole, Ie tufe basaltiche, i basalti com patti, 
« i conglomerati 'che gillstificano Ie formazioni mesozoiche ed eoceniche., e 
« secondo taluno anche plioceniche, si passa ai depositi morenici ed ai ter
« razzamenti 'che compongono l'intero agro veronese e che compaiono pili a 
« Sud mascherati dnIle alluvioni moderne costituenti la parte pill ubertosa 
« e feconda del territorio» (1). 

11 (erl'itorio che aveva al 21 aprile 1931-IX, una superficie territo' 
ria Ie di ettari 309.8240 (1) e,d una superficie agraria e forestale di ettapi 277.0,2 
e attraversato pertutta la sua lunghezza da,l fiume Adige, per circa 120 Km. 

AI~ri corsi d'acqua diassai min ore importanza sonG il torrente Alpone, 
col suo affiuente Tramigna, i torrenti Fumane, 'di Val Pantena, Lavagilo. 
Illasi. 

Di notevole importanza sono i corsi d'acqua di risorgiva come il Tartaro, 
il Fibbio, il Menago, anche per Ie utilizzazioni irrigue, cui danno luogo nelle 
zone del medio e basso Veronese. 

Intine e a ricordare che il l\fincio entra nel tel'ritol'io Veronese all'inizio 
del suo corso, e poi ne delimita il confine verso la, provincia di Mantova. 

La linea merliana (ideale) del Garda delimita illato nord occidentale della 
Pl'o\-incia; In costa orientale veronese ha uno sviluppo di circa GO Kru. 

(J) Al 21 aprile 1931-XIV, la sup£'rficie territoriale della. Provincia risulto di 
ha. 309.652 per rettifiche catastali. 

(2) Consi~iio £I {Tfficio Pr(,lvinciaie d£'ll'Economia di Y£'rona - c R£'iazion£' £1<"0110-

mico-st.atistica sulla Provincia di V£'rona, 1931-IX D. 
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La Provincia gode di un clima teinperato per la benevole influenza del 
Garda, e per la protezione dei monti del nord, delle catene del Baldo e dei 
Lessini. 

II clima acquista carattere continentale verso il sud, ove minore e l'in
tlllellza del Garda e d~lle catene. montane. 

La pO[lolazione presente, che al censimento del 1921 era di 538.815 
abitanti e 8alita al 21 aprile 1931 a 563.159 pari ad abitanti 181,7 per Kmq.; 
di questi 277.875 erano maschi. 

Relativamente aIle varie Regioni presenta la seguente distl'ibuzione(rife
rita al 1929 - Consiglio Economia) : 

Re~one di Montagna 
Regione di Collina 
Regione di Pianura . 

Percentuali 
sull'intel'3 Provincia 

8,08 
24,68 
67,32 

DensitA per kmq. 

82,6 
i55,1 
254,6 

Interessante e anche la l'ipartizione tra Ie varie classi professionali e ill 
"11 fJPorto alle ricordate regioni: 

Percentuale I Popolazion" Popolazione Popolazione 
Totali di occupati 

occupata nell'agricoltura degli occupati nei tre gruppi 
o{',cupata occupata nei di attivitA 

REGIONI 

I I 

considerate 
nelle· nei tre gruppi riBPetto alia 

In modo in modo 
induBtrie commerci di attivitA popolazione 

principale secondario considerate total" 
della zona 

Montagna. 11.826 5.~57 2.466 1.892 21.941 46 

CoIlina . 33.93.4 16.754 7 768 5.001 63.457 43,2 

Pianura. 75.862 31. 483 36.782 17.365 161. 492 40,3 

Da tale specchio ri!,ulta eVidente I'assoluta prevalenza della popolaziolle 
I'lll'ale, ehe raggiunge Ia massima ·percentuale nella zona di montagna, in 
armonia con Ie sue caratteristiche economiche. 

Helativamente all' incremento naturale della popolazione la Provincia e 
al disotto di altre Provincie Venete con una natalita ·per mille abitanti clle 
negli anni 1928-1929 si e aggirata suI 22,7-23,9 %. Per la mortalita risulta 
leggermente superiol'e aIle altre. Provincie raggiungendo nel biennio com:i
derato il13,2-13,5 %. 

Relativamente al nuinero dei matrimoni, essa segna Ie seguenti cifre: 

Anno 1928 matrimoni in totale N. 3.676 - per 1.000 abitanti 6,25 
1929 N. 3.784 - » 1.000 6,35· 

3. - La popolazione.rurale abita prevalentemente sparsa, in case isolate, 
salvo naturalmente nelle zone di montagna, ove si raggruppa nei ,·illaggi. I.e 
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~a8e SOIlO gellPrallllellte ill un solo rOl'po, rarclIiudente sotto un solo tetto, 
ahitazione, stnlla, lIIagazzino, tienile, porticale. ' 

Nel basso veronese ove domina la grande, proprietu, i fabbricati sono 
a:>sai umpi diventando veri e pl'opri C:lScillali, divisi in pit) COl·pi. 

4. - L'emigrazione e liillitata !Solo ad alcune zo~e della provincia (brae
cianti della bassa pianura, e qualclle COlllune di collina e montagna). ~el 
d~pogller1'll non ha aequistato nlai proporzioni rile.Yanti, come si (l. visto per 
a1tr~ Provincie, rimanendo per il lllovilllento ernigratorio agli ultimi posti . 

. :>. -- La Provincia lIa carattere spiccatalllente rurale. Pur tutta,-ia eNi
stono ~Il1portanti industrie, (oltre a (IUeIle collegate ail'agl'icoltur~, rOllle 'pel' 
e:>. quella zucchedera, assai tiorente. nel niedio e basso Veronese), cOllie qllella 
lllineral'ia per l'estrazione dei famosi marllli colorati, e per i ruateriali da 
costruzione, quelllt meccanica e quella tessile (importa~te latilatura ,It-ll" 
setlt e quella cotoniera). 

NeJle tilande tro\'a occupazione di carattere spesso tellIporaneo lIlano 
d'opera di agricoltot'i, specialmente donne. 

6. - La Provincia e .nettalilente dOlllinata dal Capoluogo, centro di ron
SUUlO assai importante coi suoi 150.000 abitanti. Esso influenza una larga 
ZO!ta, assorbendo molti prodotti agriroli. 

7. - Yerona e anche centro di merrato assai irnp01'tante. Vi si svolge 
infatti non solo intensa attivitil, rommel'ciale per 10 sCltlllbio dei prodotti 
l'elath'i ai bisogni della Cit ti\. , ma altreS! relativalllente ad aitre PrOyillcie 
(per es. il grano), e per I'estero specialrnenfe per la fl'utta di cui si fa larga 
esportazione., 

:-;. - llllone nel cOlllplesso Ie condiziolli ~enerali della viabilih\ nella pia
I1l11'a e delle comullicaziolli, che banno fatto gralldi progressi negli ultimi 
Ul1l1i con intenso s"i\uppo della rete autolllobilistica. La zona collinare e. 
qUl'lla di montagna pl'esentnno allcora in alcuni luoglli Iloteyoli deficellze, eui 
si stu ora proHedendo, con uiteriori costruzioni strada-li, sia di carattere 
ill ,l'l'eOlllllllUle, come di tlUeUe interpoderali. 

lI. - Ottime Ie cOllllizioni della pubblica sicurezza, e quelle saniturie ill 
vi.1 lii grande miglioramellto anclle nelle zone pil) ba~se o\'e la malaria e qua~i 
del tutto scomparsa. 
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Intem;a in tutta la l'rmoincia l'attivita delle opere assisteJlziali, e in 
via oi grauui IJrogl'e8si Ie condizioni igieniche. Da segnalare il pal'ticolare 
sviIuppo ut'gli acqueuotti, alcuni dei quali a carattere tipicamente rurale. 

10. ~ L'istruzione pubblica e llUona dappertutto,con qualche ueficenza 
uelle zone <Ii !Jassa pianura. Sono provvisti di scuole tutti i" centl'i e Ie frazioni 
<Ii uua cel't~ impOl't3nza.. Le scuole sono assai bene frequelltate. 

Anrhe l'istruzione agraria eben CUl'ata a mezzo della locale Cattedl'a 
ui Agl'icoltul'a. A Quinto ui Valpantena esiste un'ottiJIla scnoia pratic;)' 
oi agl'icoltura. 

A tali benemerite Istituzioni si deve tanta parte del progl'esso agral'io 
,oel'ificatosi nella Provincia, special mente nell' ultimo decennio nel campo 
della fI·utticoltul'a. . 

VAIIAT'l'l!:IU AGIIARl DEL TERRITORIO. 

1n !Jasl' al catasto agl'ario, la Provincia e divisa nelle seguen~iregioni 
e zone: 

Zona occidentale deU'Adige e del Garda 
Zona orientale dell' Adige e del Chiampo· 

}IONTAGNA 

Zona occidentale dell'Adige e del .Mincio 
Zona centrale dell'Adige e del Mezzane . 
Zona orientale del. }Iezzane ed Alpone . 

COld-INA 

Zona superiore a sinjstra Odell' Adige 
Zona superiore a destra dell'Adige . 
Zona media a destra dell'Adige . . 
Zona inferiore dell'Adige e del Tartaro 

PIANURA 

Super1lcie agiaria e foreetale 
(ettari) 

19.415 
320339 

32.587 
23.198 
22.076 

21.637 
41.839 
37.376 
46.605 

510754 

77.861 

147.457 

PROVINCIA ... 277.072 

La zona montana prevalentemente calcarea discende dal Baldo e dal 
gruppo dei Lessini, con preval~nza del pascolo in alto, alternato a boschi 
di faggi e quercie, con qualche. castagneto, a mano, a mano che si discende. 
Le colture et'bacee sono rappres,entate dai cereali e dalla patata. Le piante 
arboree fruttescenti sono rade, salvo lungo la costiera nei luoghi ben l'ipara t1 
dalle correnti aeree del nord, e godenti di felice esposizione (viti e olivi). 
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Nelle zone collinari predomiJIa la vite, consociata 0 specializzata. Verso 
il Garda e neUe valli riparate e bene esposte e pure note vol mente diffuso 
l'olivo. 

Pnl'tl'oppO Ia vitieoltul'a ha subito dauni gravissimi pel' caUl:la (lelIa fillos
sera. La ricostituzione in corso presenta notevoli difficolta perle condizioni 
particolari del terreno, che' l'iehiede assai costose sistem~zioni. 

La pianura e earattel'izzata dallo sviluppo assai intenso delle irrigazioni, 
che pur avendo una vecchia tradizione, si sono diffuse partieolarmente. nel
l'ult;imo decennio, con arditissime opere di sollevamento e distribuzione, 
com,Piute sia da Consorzi che da privati. 

Nell'alta piannra, specialmente. a cavallo dell' Adige, con. l'irrigazione 
e consentita la trasformazione aHa piu intensa coItura agraria Trutticola 
di zone ghiaiose poverissime, col piu ampio sviluppo della peschicoltura, 
che ha raggiunto in alcuni luoghi un grado di progresso tecnico notevolis
simo. Accanto alla frutticoltura si sviluppa intensissimo ~l prato irriguo, 
il cui prod otto trova largo smercio in Provincia e fuori Provincia. 

Nella me.dia pianura l'irrigazione e la frutticoltura SOIlO molto sviluppate 
nei tel'reni sabbiosi. 

Nel basso Veronese comprendente zone bonificate iuraulicamente prevale 
la cerealicoltura e la risieoltura, particolarlllente sviluppata a valle delle ri
sorgive, 

!!. - II bestiame allevato in Provincia, in arIllonia con l'inuirizzo tecniro
eeonomieo d~lle aziellde, e orienta to cOllie segue: 

Zona d·i montagna. - Indirizzo prevalente per illatte (Razza Bruna). Prevale la solita 
azienda a carattere silvo pastorale. 

Zona d·i coWna e alta pl:a'wu~a. - Indirizzo lavoro, latte e carne (Razza Bigia). Si va 
pero diffondendo anche la Bruna. Prevalgono piccole e medie aziende. 

Zona di media piamtra (l\Iedio e Basso Yeronese) - Indirizzo per il lavoro (Razza Pu
gliese). 

3. - La zona montana pel' qnanto si siano fatte considere.yoli opere di 
lIliglioramento present a aneora assai notcvoli deficienze neL governo e sfrut
tamento dei pascoli alpini. 

La Pl'ovineia compie sforzi considerevoli per rimedial'e alle attuali deft
cienze, e ha istituito di recente una malga modello, a carattE're sperimentale. 

In ogni modo il sistema pastorale della zona montana non diYersifica 
dalle zone prealpine delle altre Proyincie. 

II bosco e genel'almente poco esteso, I' si va ora intensificando pel' cUl'a 
. della l\Hlizia FOl'estale. Esistono tre fOl'este demaniali di Grazza (che si esten

dono anche nel Vicentino e nel Trentino), con nna snperficie bosch iva di 
ettari 1] 37. 
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l'arscoli e boschi appartengono pero per la maggior parte a privati. Esi
stono tntta\-ia note\'oli proprieta comunali, come per esempio quelle dei Co
JIllllli IIi ~lalceNine. etturi 3390, Caprino ettari 1270, Ferrara Monte Bal(io 
ettul'i 833. 

t. - L'6rganizzazione delle industrie trasformatrici dei 'pl'odotti agricoli 
~ in via di grande progresso. Sono da segnalare gli essiccatoi cooperativi per 
il tubacco (Cologna, Pescantina, ecc.). Ie 'cooperative di peschicoltori (Pe
Ncantina), la cantina socia Ie di Soave, Ie latterie I' caseifici delle zone colli
lIare e montana. Importante e, come fu gia ricordato, l'industria zucche
rieru e quella molitoria. 

Le organizzazioni a base coopel'ativa sono ottimamente, indirizzate, sotto 
la guida degli agricoltori stessi, che vigilano con assidua cura sull'andamento 
tecnico ed economico. Vi partecipano piccoli e ,grandi agricoltori e si sono 
dimostrate di grandissima utilita. 

DISTnml'ZIOXE E COXDUZIONE DELLA PROPRIET.\ RURALE. 

1. - In tutta la Provincia prevale la piccola proprieta coltivatrice, con 
uote\'oli differenze pero fra Ie varie zone. 

Nella montagna in cui accanto al seminativo vi e qUlllsi sempre una dota
zione di pascolo e bosco, si ha una media di 4-5 ettari. 

Nt'lla collina e nott'volmente estesa Itt mezzadria, pur predominando la 
pic('olll proprieta che vi e intercalata ed ha la supcrficie di 3-4 ettari. Le pro
prieta condotte a mezzadria hanno i poderi oscillanti tra gli '8e i 15 ettari. 

Nella pianura predomina la piccola proprieta nelle zone confinanti con la 
collina. A mano, a mana che si procede, verso il basso Veronese; va acqui
stando assai maggiore importanza.Ia media e la grande pro prieta , 

Nel complesso si puo dire: 

a) che nella zona montana predomini la piccola proprieti\, coltivatrice 
con una percentilale di circa il 60 %, coil una maggiore intensita nel terri
torin oJ'ientale, e una min ore nel settore occidentale; , 

b) che nella zona collin are la piccola proprieta raPPl;esenti il 50%; 

c) che nella zona di alta pianura la piccola proprieta si mantenga di 
poco inferiore alIa media d,eIle zone collinari; 

(/) rlie nella bassa pianura'la piccola proprieta, rappresenti il 33 %. 

2. - La pi cola proprieta appartiene nella grandissima maggioranza nil 
agl'icoltori conduttori. l\Iolti pero dei piccoli proprietari sonG anche affittual'i. 

Pin raro il caso di piccolipl'oprietari mezzadri e giornalieri. 
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3. - Per quanto si riferisce aHa con<luzione, si ha il 'Illadro della situa· 
zion!' nelle zone di montagn:l <lal presente specchio <lovuto aHo studio def 
prof. Perini (1): 

REGION I I :ProprictarilProprietarij Affittuari Affittuari IProprietan 
f>uperficic I ('oltivatori I capitalisti I coltivatori capitalisti c affittuari 

B • I e con lavoro e alllttuari con lavoro capItalIst! 

ZONE AGRARIE Ilavorabile 'coltivatori manuale I coltivatmi rnanuale I con lavoro 
! j .. ,apitaIisti salariato eapitalisti salariato f~~;~.tf 

Zona oeddentaie dell'Adige 
e del ~Iincio 3.977 50 .. 35 5 IO 

Zon~ orientale dell'Adige e 
It 744 del Chiamp:> 65 20 .5 5 5 

:BENI PUBBLICI DEMANIALI E COMUNALI SOGGEYr.rI AD USO COLLETI'IVO. 

Non esistono che in minima parte beni soggetti ad uso ch·ico, all'infuori 
di diritti di pUJ8colo e legnatico di ~Ialcesine e ~. Zeno di ~Iontagna. 

}<'O\'MAZro:Sl~ Dl PICCOLE PIWPRIETA COLTIVATRICI. 

1. - La formazione della piccola proprieta. coltivatrice ha origine molto 
remota. 

II movimento si e accentuato Del periodo antecedente Ia guerra, a seguito 
dl'llf' migliorate condizioni generali dell'agricoltura, e allo sviluppo di parti
cola ri settOl·i, come la frutticoltura, Ia gelsicoltura, la viticoltura, per cui 
aumentarono sensibilmentf' i guadagni e i risparmi dei coltivatori, e sp('('ial
mente degli affittuari. 

2 e 3. - L'aumento della piccola proprieta /1\"vennf' prinripalrllf'ute a spesI' 
della media proprieta ed anche della grande" per quanto in misura piu limi
tata, e porto in generale alIa formazione di ~ziende autonome nella pianura, 
e particellari ,nelle zone collinad e di monta~a, e in massima pl~rte di agri
coltori . 

.t. - Negli anni susseguenti lagueI'm assai intenso si e sviluppato i1 mo
vimf'nto in tutta la Pr,ovincia, come risulta dai seguenti dati raccolti nelle sin
gole zone agrarie : 

Montagna e ('oUina orientale - ('irra il 16 ~~ del territorio - . 
('omplessivamente • . . . . . . . . • . . . . . .. Ha. 12.000 

6.050 
10.090 
7.000 
4.000 

('oUina oe<"identale 1", centrale il 10 o.~ - ('omplessivameute 
Pianura superiore di De"tra Adige il 30 o~ <"irea 
Pianura media fino III 24 o~ 
Altre zont'. . ..... . 

Totale 

(I) Prof D.'RIQ PERI~I - Op. ("it. 

Ha. 39.140 
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5. - Questo importante movimento si e forma to quasi esclusivamente a 
spese della media e ~pecialmente ciella grande pl'oprieta. 

t5?tto Ill. Iil'inta delleagitazioni agrarie, nella quasi impossibilita di otte
nere l'adeguarsi degli affitti aIle nuove condizioni dei valori monetari, molti 
gl'lIll1li e medi proprietari furono costl'etti a vendere, e avvennero fraziona
menti su vasta scala, in forma spesso disordinata, inol'ganica. In proposito 
basti pensare che i 7000 ettari della media pianura appartenevano appena a 
una tl'entina di pl'oprietari. 

6. - L'aumento porto ad un accrescimento di molte piccole proprieta 
Rlltonome, ma pl'e\'alentemente di pl'oprieta partice.llari, auche per il modo 
di8ol'ganico ('lin ('lIi si 8vo18e1'o i frazionamenti, gllidati da agitatori politici. 

Mool 01 TRAPASSO E PRElZZI. 

1. - Nelle zone di montagna e collina il tra,sferimento e prevalentemente 
aneullto tl'a pI'opl'ietari e coltivatori. 

FUl'Ono pagati i seguenti prezzi: 

Val 1919 al 1922 per ettaro da L. 6.000 a 13.000 
Dal 1923 al 192/i per ettaro da L. 13.000 a 26.000 

Nella pianura snperiol'e ilmovimcnto si e,svolto direttamente e a mezzo 
di intermediari e furono pagati i segllenti prezzi: 

Dal 1919 al 1922 per ettaro da L. 5.000 a 7.000 
Dal 1923 al 1926 per ettaro da L. 12.000 a 14.000 

Xella pianura media il.movimento si e S\'olto prevalentemente con !'inter
vento degli intermediari (1'80 %), e fmono pagati i seguenti prezzi: 

Dal 1919 al 1924 per ettaro da L. 4.000 a 13,000 
Dal 1924 al 1926 per ettaro da L. 12.000 a 20,000 

!!. - Gli intermediari realizzarono assai lauti guadagni specialmente nella 
pian lira media con cifre superiori a 2-3000 lire per ettaro'. Anc.\te in Provincia 
4i Verona, e pero avvenuto come nelle altre Provincie, che gli intermediari 
preferirono l'ivendere ad altri intermediari, limitando il guadagno intorno' 
alle 500-~000 lire per ettaro. . 

Si e accentuato il fenomeno dello spostamento dei pl.ezzi dalla montagna 
alIa bassa piilllura, nella quale in un primo tempo, nel periodo pin intenso 
delle agitazioni i prezzi furono straordinariamente bassi, poi con ritmo ritar
dato ~lUlle altre zone (1925) salirono a cifre altissime, e di gran lunga spro· 
pOl'zionate ai rerlditi. 
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3. - I mezzi di pagamento di cui si valsero gli aequhenti fm'ono: 

a) con !'lenari guadagnati e risparmiati dagli affittuari, a seguito del 
fenomeno gil)' largamente illustrato anche in aItre Provincie, della conserva· 
zione dei litti a canoni assai bassi durante Ia guerra e nell'immedhlt~ dopo· 
guerra, mentre i prezzi dei prodotti salivano enormemente. In particolare me· 
rita di segnalare l'improvv1so crescere dei guadagni dei montanari, a seguito 
del fortissimo rialzo dei prezzi del bestiame (molti di essi d1sponendo di 20-30 
capi bovini) ; 

b) con denal'i presi II prestito. Hi calcola che circa il 50-60 % degli 
acq~irellti siano ricorsi al credito. Nelle zone montane. prevalentemente i pre
stiti furono assunti dai privati, nella planura dalle. banche. 

In generale si calcola che siano ricorsi al credito per una quota del prez7.0 
dal :W al 50 %. 

4. - Attualmente i prezzi medi sonG fortemente discesi al disotto del 
50 % <Ii quelli segnati nel 1925-26. La discesa si e accentuata nei terreni pill 
poveri, e nelle zone di montagna. 

E' opportuno avvertire peri) che mancarOno in genere vel'e e pro]Jrie COll

tratta.zioni. 

TRASFORMAZIONI COLTURALI AVVEXUTE NElLLE PICCOLE PROPRIETA DI )i;rOVA FOIl

MAZIONE. 

A) Nelle piccole prop"ietd autonome. 

1. - Quando Ie piccole proprieta di nuova. form~\zione avevano carattere 
autonomo il problema dei mezzi si prospptto relativamente semplice, anche se i 
contadini dovettero, per pagare il prezzo, ricorrere al credito. Con Ie aziende 
gia bene attrezzate, moltlplicando gli sforzi, facendo economie, restringendo 
il tenore di vita, riuscirono a far fronte agli oneri e a consolid:ue l"acquisto. 

Casi di successo si verificarono specialmente nelle zone fertili, e ove e 
particolarmente sviluppata In frutticoltnra ; come pure la parte. dei contadini 
dediti a settoriparticolari di agricoltura industriale (tabacchicoltori, vi
vaisti, ecc:). 

2. - Quasi ovunq\le nelle piccole proprieta autonome furono compiuti 
importanti lavori di miglioramento, specialmente di piantagioni, e di sistema
zioni idraulico-agrarie. Cio in modo particolare nelle zone irrigue, ove furono 
compillti veri mira coli. Infatti nel matera,",so ghiaioso a settentrione di Ve
rona furono spostate enormi masse di ciottoli (marogne) e compiuti sca:o;si 
profondi, con sistemazioni superficiali, veramente ammirevoli, cbe consentono 
con In miglior utilizzazione dell'acqua irrigua, rigogliosissimo sviluppo delle 
lliante da frutto. 
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Attran!rso tale opcrositil, guidata dalla tecnica pili perfetta, frutto di 
lunga pratica.e uella quotidiana assistenza della Cattedra ambulante d'agri· 
coItura, molti ui tali piccoli proprietari, non solo fecero fronte ai 101'0 oneri, 
e a quelli spesso gravosissimi dell'irrigazione (nel sinistr3 Adige si pago fino 
a L. 4UU per ettaro), rna in alcuni casi riuscirono ad allargare la proprieta. 

a. 4. - In tutte Ie zone frutticole il prod otto 100'do e enormemente aumen· 
tato, tautI', che si e verificato per Ie pesche una sproporzione con l'assorbi· 
mento del mercato, facendo negli ultirni anni precipital'e i prezzi. Cio, mal· 
gl'auo l'ottima attrezzatura delle aziende, e dell'organizzazione dei mercati, 
specialmente dei Magazzini generali di Verona. De,vesi pero aggiungere che 
molta parte delle difficolta presenti stanno in relazione con la crisi interna· 
zionale, e sopratutto con Ie difficili condizioni in cui si svolge il movimento 
dell'esl'ortazione. 

5. - In generale i maggiori successi si sono verificati nelle piccole pro· 
pl'ietiL di antica formazione, che alfargarono considel'evolmente Ie rispettive 
sllperfiei. Ma anche Ie nuove, partite spesso da minuscole parcelle, segnarono 
progressi enormi, specialmente queUe che poterono approfittare del basso 
prezzo di acquisto del dopoguerra, e che avendo sviluppato subito gli impianti 
dei fruttiferi poteronopure approfittare del periodo degli altissimi prezzi 
del 1926·1928. 

B) Nelle piccole proprietd particellari. 

1. - In condizioni ben diverse si trovarono Ie piccole lJl'oprieta particel· 
iari di nuova formazione, special mente quando risultarono da.} frazionamento 
inorganico di granui pro prieta, e gli acquirenti 'non, poterono disporre di una 
vera e propria organizzazione azi~nda~e, fin dall'acquisto. 

(~ui pero deve esser fatta una distinzione tra Ie zone di alta pianura, col· 
lina e montagna, da quelle della media e bassa pianura. Nelle prime infatti 
10 sparcellamento della proprieta non ha modificato gran che Ie, condizioni 
preesistenti, dato che gia la proprieta era ivi' molto frazionata. Acquirenti 
furono in genera Ie affittuari, 0 contadini gia piccoli proprietari per allargare, 
i rispettivi possessio E nelle parcelle acquistate, specialmente nelle zone irri· 
gue, compirono n'otevoli opere di sistemazione e di impianto di alberi da 
frutto. 

In ben diverse condizioni' avvenne 10 sparcellamento nelle zone cereali· 
cole della media pianura, in cui si disorganizzarono aziende bene attrezzate, 
sostituendo aUa coltura agraria inten~iva una coltura pm'amente attiva, priva 
spesso degli indispensabili ruezzi tecnici e finanziari. 
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UAl'SE SPECIAL! CHE POSSONO AGIRE IN MODO SFA\'OREVOLE SULLO SVII.t:I'I'O El 

SULLA CONSEIlVAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA DI NUOVA FOUMAZIO)\E. 

Anche in provincia di Verona si sono manifest ate condizioni identiche a 
quelle delle altre Provincie, per cui indipendentemente dalla crisi molte 
piccole proprie.ta di nuova formazione hanno dovuto cedere pel' i consueti 
moth'i: 

a) prezzo di acquisto troppo elevato, che ha impegnato tutti i mezzi 
del~'acquirente, che e rimasto privo di tutto 0 di parte del capitale di 
esercizio; 

b) incapacita subbiettiva per deficienza di capacita tecniche., organizza
tive e adattamento a maggiori sforzi della. famiglia, 0 diminuzione di tenore 
di vita per far fronte agli oneri gravanti sui fondi; 

c) eccessivi gravami per prestiti contratti _ neIl'acquisto del fondo 0 per 
l' esercizio ; 

d) deficienza di produzione rispetto aIle necessit;)' della famiglia, dopo 
coperti i gravami del fonda e Ie spe.se di conduzione; 

e) l'eccesso dei gravami fiscali e di quelli irrigui, speciahnente nei 
primi periodi quando non avevano Ie aziende attl'ezzate; 

f) l'andamento di alcune annate, e.stremamente .siecitose, ehe hanno 
portato a gravi perdite nel capitale bestiame; 

g) l'invasione fillosserica. 

Per il complesso di, tali ragioni molte piccole propri~tu non hanno potuto 
consolidare la 101'0 posizione, e hanno dovuto rivendere. . 

Senza dubbio pero la causa maggiore del mancato eon~olidamento deve 
attribuirsi alIa crisi, che ha portato Ie pitl gravi consegnenze. 

LA PICCOLA PROPRIEYl'A m LA CRISI. 

Gli effetti della crisi si 'son fatti risentire particolarmente: 

a) nel settore ove predomina 131 pastorizia (montagna) per il deprezza
mento del bestiame e dei prodotti zootecnici; 

b) nel settore della viticoltura per il crollo dei prezzi del vino. 
In questi due settOl'i si calcola che abbiano dovuto rjvendere. in media 

circa il 40 % con punte varianti da un minimo del 30 ad un massimo del 60 %. 
I rimanenti, salvo poche eccezioni, si trovano in gravi difficolta. La crisi ha 
toccato anche Ie vecchie piccole proprieta., il cui 20 % si trova in notevoli 
difficolta ; 

c) nel settore It prevalenti colture erbacee (alta e media piannra) si cal
cola che circa'il 30 % abbia dovnto rivendere, nel nH'l1tre i rimanenti si tro

vano in gra vi diflicoltn.; 
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d) nel settore della fl'utticoltul'a, dove gli impianti' furono fatti con 
.ilardo 0 vennero com pi uti con poca razionalita, per cui non poterono godere 
()egli alti pre.zzi raggiunti dalla frutta, 0 non otten nero produzioni elevate; 
l)el' far fronte ai gravami dei fondi. 

COlllplessiY8.mente si pliO ~·itenere una riduzione: 

Nella Ilona di montagna •... 
Nella. zona di collina. occidentale 
Nella zona di pianura 8uperior~. 
Nella zona. di pianura media .. 
Nelle altre' zone • 

Totale 

La maggior parte dei nuovi acquirenti della zona di 
montagna e collina orientale (80 %) fu rappresen· 
tata do. contadini per cui in definitiva 10. riduzione 

Ha. 5.000 
'.2.000 

3.000 
1.500 
1.200 

Ha·. 12.700 

effettiva di nuove piccole proprieta risulta di . . Ha. 1.000 
acquistati do. commercianti, professionisti. 

Nella collin a occidentale nelle stesse proporzioni ridu-
. zione effettiva . . . . . . . . . . . .'. . . . . 400 

Nella pianura superiore in massima parte a contadini 
salvo esecuzioni bancarie. Riduzione effettiva 300 

Nella pianura' media invece e avvenuto che appena il 
30 % fu acquistato do. contadini. La rimanente parte 
do. commercianti,professionisti. Ri,duzione effettiva 1.050 

Lo stesso per Ie zone rimanenti. Riduzione effettiva. . 860 

Totale effettiva diminuzione delle piccole proprieta di 
miova formazione a seguito dellacrisi . . . . . Ha. 3.610 

Pel' cui in delinitiva il bilancio della picc(,la proprieta di nuova forma~ 
"7.i'Jlll' risulta dalle seguenti cifre: 

Piccola proprieta formatasi nel dopoguerra. 
Piccola proprietlt rivenduta 

Piccola proprieta residuata • 
Piccola proprieta riacquistata 12:700-3.610. 

Totale piccola proprieta di nuova formazione 

. Ha. 39.140' 
12.700 

Ha. 26.440 
9.090 

HJl. 35.530 

-CAUSE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA PICCOLA PROPRIETA. 

Nella Provincia di Verona agi pal'ticolarmente in modo .favol'evole 10 svi
luppo della fl'utticoltura;,secondata dal movimento commel'ciale favorito dalla 
ubicazione topografica, e dalla creazione (Ii Enti adatti {ler l'esportaziollli 
(Magazzini Generali). I nuovi piccoli propl'ietari che fecero l'acquisto d~i 
ionui a buone condizioni di prezzo nell'immediato dopoguerra, e procedettel'o 

18 
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senzl1 illdugi negli impianti, poterono usufruil'e degli aIti pl'ezzi del 1926-27, 
quando Ie pesche raggiunsero pel' fino Ie 300-400 lire pel' quintale, realizzaudo. 
protitti altissimi, che pe.rmisero 101'0 di liberarsi dei debiti, consolidando inte
gra1111ente Ie loro posizioni. 

In identiCl1 condizione si trovarono i vivaisti, che pure poterono realiz-
zare altissimi profitti. . . 

Anehe 10 sviluppo di aItre piante industriali, conie 1a bieto1a e il tabacco,. 
favori assai il consolidam~nto di molte picco1e. proprietiL Data la relativa 
stabilita e sostenutezza dei prezzi del prodotto di tali colture tali piccole pro
prieta si trovano tuttOl'a nelle migliol'i condizioni. 

'Infine e da'ricordare 10 sviluppo delle irrigazioni, che certamente, banno. 
dato incremento alle .veccbie picco Ie proprietit e favorito il consolidarsi di 
moIte di queUe nuove, Purtroppo gli erroJ'ieommes8i hanno condottQ talora 
i Uonsorzi a gravare Ie terre irrigate con canoni ecces~ivi, e di cio rimasero. 
vittima i piccoli proprietari situati nelle condizioni di terreno pid sfavorevoli 
o non pl'ovvisti di mezzi suflicienti. 

CAUSE GE:O>ERALI CHE POSSONO INFLUIRE Sl.'LLA PICCQI.A PROPRlETA. 

Le condizioni generali dell'ambiente pid sopra descritte, rendono l'a1l1-
biente del tutto favorevo1e alIa formazione della piccola proprieta coltlvatrice 
ed e a l'itenersi che ",uperata la crisi la marcia .vel:so nuova .formazione ri
prendera. 

In a1cuni 1uoghi purtroppo sia per causa della crisi, che obbliga spess(). 
a vendite frazionate, come peril regime ere.ditario, il frazionamento conti
nuera, avviandosi verso una polvel'izzazione, che Sal'a cel'to dannosa. 

Una deficienza assai grave e denunciata perle zone viticole,· soggette ai 
danni della grandine e l'eccessivo aggravio dei prezzi per l'assicurazione che· 
raggiunge il 17-18 % del prodotto assicurato. E' nno di quei casi tipiciper 
cui si invoca da tempo un provvedimento legis1ativo di assicurazione obbliga
toria, pel' ottenere una notevolissima riduzione di tali premi. 
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Provincia di Vicenza,. 

CARATTEIU GENERALI. 

La. provincia. di Vicenza si estende prevalentemente neIie zone di mon
tagna, coIlina, alta e media pianura, con una superficie totale di ettari 272.220' 
ed agraria forestale di ettari 257.257, cosl ripa1'tita.: 

REGIONI 

lIIontagna 

Collina. 

Pianur& 

Totale 

Superftcie 
territoriale 

ettari 

113.397 

80.325 

78.498 

272.220 

I Percentuale I agra~~:~!~~tale I Percentuale 

ettar. 
.-

41,7 107.339 41,7 

29,5 76.036 29,6 

28,8 73.882 28,7 

100,0 257.257 100,0 

La l'egione di montagna e cal'atterizzata da vasti altipiani (Tonezza, 
'Asiago), circondati da cime che si elevano verso nord e ovest ad alt(lzze con· 
sidel'evoli sopra i duemila metri (Cima Undici, Cima Dodici, Ortigara, Campo 
MoIon, Pasubio, Cima Posta, ecc.). 

La costituzione geologica e prevalentementea carattere calcareo, 0 dolo
mitico, cio che imprime in modoparticolare agli altiphini 131 caratteristica 
carsica. Gli altipiani e Ie montagne ~ovrastanti e1'ano forniti pl'ecedentemel1te 
aHa guerra di titti boschi di rcsinose, che a seguito delle gloriose operazioni 
belliche sono andati in buona parte distrutti. Ai boschi si alternano i pascoli 
e pl'ati, che ll('lle zone pianeggianti finiscono per _ pl'edominare su vastissima 
supel'ficie. _ 

La l'egione di collina si estende immediatamente a sud della corona mon
tana, in una serie di cordoni ,di natura terzial'ia degradanti verso 'l.'alta pin
nma, con te.rreni pascolativi 1;\ ove Ia collina si attacca alIa montagna, eper 
In l'imanenza ben coItivati con prevalenza di eolture Iegnose da fl'utto alter
nati nelle zone ad esposizione sfavorevole da supel'fici boschive: Isolata tra Ia. 
media pianura sorg~ Ia. catena dei monti BericL 

La regione di pianul'a presenta la consueta costituzione similmente a 
-quanto venne descritto per Ie proviilc.ie di Padova e Treviso: alluvionale 
gl1iaiosa nella zona alta, e con terreni da argilloso al medio, e 311 leggero nel 
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territorio medio. E' percorsada numerosi corsi d'acqua, akuni· discendenti 
dalla montagna (Brenta; Astico, Agno Gua) a carattere torrentizio, e altri 
sorgenti lungo la solita linea delle risorgive. 

II .clima e relativa~ente mite per la pianura e collina, fred do nella zona 
montana, per quanta anche gli altipiani, circondati da catene elevate, siano 
abba stanza difesi, per cui non s~ raggiungono rigori invernali,insppportabili, 
cio che spiega la intensapopolazione che ivi si e stabilita e prospera da se.coli. 

2. ~ La popolazione residente 0 legale secondo i dati del censimento del 
1!l31,: risulta di n. 548.042 abitanti, mentre quella presente e di n. 528.256 abi
tanti. La densita della popolazione presente pari a 194,1 abitanti per Km' e 
quindi superiore a quella complessiva del Veneto e del Regno. 

Non cos! puo dirsi per quanto si riferisce all'incremento della popola
zione. Cii) si spiega sia col fenomeno emigratorio legato anche allo spopo· 
lamento veriticatosi nelle zone montane, per causa delle distruzioni belliche, 
come pure al fatto che 'le altre Provincie hanno vaste zone in corso di bonifica, 
nelle quali ha prevalenza l'immigrazione. 

Interes~ante e resame' della natalita, come appare dal presente specchio: 

N AT I VIVI 

POPOLAZIONE 
Citre' l\SSolute I Per ~ 0 00 a bit ant i 

per 11\ Provincia I 
nel Regno in Provincia nel Veneto. 

Periodo 1910-14 (media annuale). 10.087 35,90 36,50 32 

» 1922-26 & 17.177 31,40 32,37 28,6 

Anno 1927 » 16.048 29,26 29,29 26,95 

» 1928 » 15.471 28,21. 28,47 26,70 

J) 1929 » 14. lOS 26,23 26,32 25,60 

» 1930 » 14."6!7 27,59 27,30 26.70 

» 1931 » 13.886 26,30 25,80 24,90 

La Provincia ha quindi una natalitii. abbalStanza ele\'ata, per quanto in 
diminuzione, ed, e al 5°posto rispetto aIle aItre provincie del Veneto. 

Uelativamente bassa e In. mortalita (nel 1931 n~ 6697), pari nl 12,1 per 
mille Ilbitanti; pl'essoche uguale a quella del Veneto (12,5),.e infel'iol'e a queUa 
del Regno (14,8), in via di uIteriore diminuzione, a seguito .delle migliorate 
condizioni generali e igieniehe. . 

Pure al 5° posto si trova nei confronti COIl Ie nItre provincie del Yeneto 
per quanto si .. l'iferisce all'eccedenza dei nati sui morti. 
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3. - La popolazione agricoi(l abita pre,'alelltemente in case sparse in 
tutta la piallura. Nella collina e montagna, ,"ive parte in case sparse e .parte 
nei centri. Ne.lla pianura e specialmente nella media, i fabbricati sono in gene
rale ampi e provvisti di tutti i vani necessari all'abitazione dei coioni e aIle 
necessita dell'azienda agraria. Trattasi spesso di vecchie costruzioni, che 
lasciano a desiderare sp.ecialmente· nello statu di manutenzione. Nelle zone 
collinari Ie abitazioni sonopiuttosto deficienti per ~mpiezza e disponibjJita 
di locali, e per stato di manutenzione. In ottime condizioni sono gli uitipiani, 
ove tutto fu ricostruito dopo la guerra. Devesi pero ricordare che anche prima 
Ie condizioni dei fabbricati erano generalmente buone. N ormaImtmte in tutta 
la provincia i fabbricati sono costituiti da un unico corpo, con abitazione, 
stalla, lienile, magazzini, e in pia:Q,ura provvisti di ampio porticale. 

4. - La provincia di Vicenza ebbe nel passato un notevole movimento 
emigratorio (circa 14.000 emigranti annui), ma in misura assai minore ad altre 
provincie del Veneto. Emigrazione prevalente in montagna a carattere tem
poraneo, ,"erso i Paesi europei. 

Sel dopoguerra do po una prima ripresa con una punta nel1930, com~ne 
a tutte Ie Provincie Venete, per il noto movimento che lasciava maggior 
liherta di emigrazione, essa e 'ora ricaduta a cifre minime, come' rlsuita dai 
seguenti dati del quinquennio 1928-ui32: 

Anteguerra 
1928 '. 
1929 
1930 
1931 
1932 

emigranti me.dia N. 14.000 
3 .. 785 

» 5.525 
8.174 
3.471 
1.323 

.\'egli ultimi anni si e verilicato pero anche un notevole movimento immi
gratorio. taI;1to che .nella regiorte di montagna nel 1932 ha superato quello 
en'ligra torio. 

Di rio e ben nota la causa dovuta aUe llifficolta economiche di tJ,ltto il 
Mondo. 

Interessante e la distribuzione degli emigrati, neUe varie .zone. 

Regione di montagna 
Regione di collinlii 
Regione di pianura . 

40% 
29 » 
31 » 

Sote,"olmente intenso e il mO\imento della emigrazione interna, dovuto 
a caruonai delle zone di montagna, e contadini (braccianti, piccoli affittuari), 
cite si "postano pel'. necesliitil famigliari,. in ce.l'ca di migliol'i possibilita di 
la\'o1'o e di "ita:. 
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5. - La popolazione ha prevalente carattere rurale, rna e da ricordare che . 
in aleune zone ha notevolissimo sviluppo l'industria, che specialmente, prima 
della guerra era assai fiorente. 

Importanti centri industriali sono nelle valli dell'Agno (Valdagno, AI'
zignano), del Leogra (Schio, Torrebelvicino), dell' Astico (Rocchette, Bre
ganze, Arsiero), del Brenta'. Centro iIidustriale di maggiore importanza e 
8chio, con assai fiorenti Ie industrie tessili, e special mente quella della lana. 
l\Iolto diffusa era ed e ancora l'industria della seta, ora purtroppo alquanto 
colp~ta dalla crisi.Ne\ 1932 risultarono attive anl:ora 54 filande con n. 4531 
bacip.elle occupanti 7000 operai. . 

6. - Senza dubbio tali attivitit industriali hanno avuto influenza sullo 
sviluppo agl'ario, occupando pel'sonale, special mente donne, deUe famiglie 
l'urali, e integl'andone cosl i rispettivi mezzi. L'industria difi'usa prevalente
mente nelle zone collinari e di alta pianul'a, ha moIto giovato alIa piccola 
pl'oprieta rurale, assorbendo molta della: mano' d'opera esubel'ante. 

Da ricordare in proposito l'industria dei cappelli e treccie di paglia 
(700.000 cappelli nel.1932), ora purtroppo alquanto ostacolata dai rapporti 
con l' Estero. 

7. - Esiste qualche impresa mineraria nei colli Berici, essa pure osta
colata dal momento economico. Non ha grande importanza ugli efi'etti delle 
attivit'a agricole. 

8. - Ottime sono in tutta Ia Provincia Ie condizioni della viabi.lita. e delle 
cOlllunicazioni, che hanno molto progredito nell'ultimo ventennio, prima per 
Je numerose strade costruite per ragioni belliche, poi per i pel'fezionamenti 
introdotti a CUl'a del Regime, e pel' 10 sviluppo intensissimo delle linee auto· 
mobilistiche. Esistono anche ottime tramvie, rimodernate di recente, che col
Iegano Vicenza coi maggiori centri della Pro\incia. Nel complesso buona 
anche Ia viabilitA vicinale e carupestl'e. 

9. - Ottime in tutta la' Provincia Ie condizioni generali di pubblica sieu
rezza e sanitarie assai migliorate ovunque negli ultimi anni. Ottimo il fun
zionamento delle Opere Assistenziali e della istruzione pubblica. 

Nel complesso la provincia di Vicenza puo considerarsi tra Ie migliol'i 
del Veneto per condizioni di vita sociale. La popolazione d'indole assai tran
quilla, opel'osa, di nOll grandi ·esigenze, e ottima ovunque. 

Non esistono vere e proprie scuole agrarie, rna l'istl'uzione agraria e assai 
diffusa a mezzo della propaganda svolta dalla Cattedra di agricoltura. In
tensa e la frequenza dei corsi d'istl'uzione per i contadini, 
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o(jARATTERI AGRARI DEL TERRITORIO. 

1. - Fu gia detto circa la divisione delle zone agrarie. Caratteristica che 
distacca assai Ia provincia di Vicenza dalle aItre vicine, e che l'ordinamento 
prOlluttivo si e costituito in tempi as~i lontani, per cui non si notano quelle 
profonde trasformazioni segnalate in altre Provincie a seguito di grandi opere 
di bonitica. Sparse ovunque in tutta Ia pianura e nelle zone collinari, troviamo 
magnitiche ville, costruite dall'antica nobilita Veneta, e intorno ad esse fiori' 
l'agricoltura, che pur progredendo grandemente, mantenne pero il carattere 
del passato. 

Ottimi nel complesso i terreni della media pianura, specialmente llingo 
il corso del Gua, pregiati per Ia qualita e quantita delle produzioni granarie. 

Meno fertile l'alta pianura ghiaiosa, ove pero in alcune zone da lungo 
tempo si pratica l'irrigazione (destra Brenta - destra e sinistra Astico - val
lata Agno). 

La collina molto si presta in alcune zone per Ia produzione viticola eno
logica, con prodotti che hanno raggiunto notevole fama (Colli Berici [Co
stozzaJ, Colli di Gambellara, Colline di Breganze, ecc.). 

!!. - In tutta la pianura prevalgono i cereali, con caratteri di maggiore 
intensita verso Ie zone pio blUlse e con prevalenza aIle colture:' grano e gl'a
noturco. Diffuso il prato nelle zone irrigue, ove I'ordinamento acquista i carat
teri deUa azienda lombarda. Con Ie colture erbacee si alternano Ie colture 
,legnose, pl'evalentemente coltivate in filari sparsi, Che danno una particolare 
·caratteristica a tutta l'agricoltura vicentina. • 

Nelle zone collinari prevalgono Ie colture Iegnose, rna piil. specialmente 
la vite. Nella montagna domina la pastorizia. Esistonopel'o sugli altipiani 
vere e prpprie aziende con In'ati falciabili, e con allevamento stab~lato di 
'bestiame da latte. 

3. - Molto diffuso in tutta ia Pi.'ovincia e l'allevamento del bestiame, con 
caratteristiche diverse a seconda delle particolari esigenze delle singole zone. 

Nella media pianura domina il bestiame a triplice attitudine, adatto al 
tipo caratteristico della media e piccola azienda. Soltanto nelle zone piu basse, 
avvicinandosi alla bassa pianura ai contini col Padovano e. Veronese tl'oviamo 
bestiame da lavoro (razza Pugliese) .. 

Nell'alta pianura irrigua, nella collin a e in montagna prevale il bestiame 
da latte. GIi allevatori sono molto attaccati aIle vecchie pregevoli l'azze locali 
(Burlina e Rendena), che ora si cerca di migliorare attl'averso la selezione, 
IlIa sopl'atutto con l'incrocio ,sostitutivo della Razza Bruna. 

Nel complesso bene organizzata e la pl\JStorizia, che ha moltQ progredito 
neIl'ultimo decennio, con magnificosviluppo di miglioramenti delle malghe 
(fahbricati, provyista d'acqua). I pascoli sono di proprieta privata, e anche 

.<J.i propl'ieta comunale (specialmente negli altipiani). 
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Impol'tantissimo e il lavoro peril miglioramento zoo1:ecnico che sta svol-' 
gendo 'la Cattedra ambulante d"agricoltul'U, con note.v:oli contributi degli 
Enti .l0cali e del. l\fi.nistero ~ell'4gricoltura. 

4. ~ Come fu gill accennato, vaste foreste occupav~no prima.della guerra, 
il territorio degli altipiani, Le operazioni belliche hanno compiuto grandi 
distruzioni, uggravate da altre cause nemiche per il periodo dell'abbandono. 
(Jon grande alacrita. fu pero provveduto allasistemazione dei boschi rim~sti, 
e su larga scala e stato compiuto il rimboschimento neile zone distrutte. Trnt
tagi ·nelJa maggior parte di beni comunali, il cui prodotto' prim~ della guerrl;t 
veni'Va venduto, alimentando importanti attivita industriali e commerciali .. 

5. - l\Iolto diffusa l'industria casearia. Esistono infatti.circa 700 casei
tid, di cui un terzo D,elle malghe., uiIterzo di privati e la rimanenza a carat-, 
tere .socia Ie, con una produzione annua di 12-15.000' quintali di burro, e. di 
60-75.000 di formaggio. Purt.roppo molta parte dei, caseificf lascia a deside
rare, come e descritto in altra parte del presente lavoro. 

In passato era in alcuni centri (Costi>zza di Longare, Breganze) curata 
l'industria enologica, ora pcr.o alquanto decaduta anche a seguito delle di
struzioni fillosseriche. 

DISTRIBU21IONE E CONDUZIONE DELLA PRopnmTA RURALEl. 

Nella regione di montagna, come fu detto, si alternano Ie grandi pro
prieta comul13Ji, con Ie medie e pic cole p~·oprieta.. Queste ultime sono preva
Jeuti s.ulle medie. Danno in generale carattere autonomo, pel' quanto il terreno, 
sia spesso distribuito in parcelle piu 0 menu ampie. eio e anche in dipendenza 
delle plirticolal'i necessiti\. delle aziende come dotazione ai fini dell 'alleva
mento zootecnico, su cui si impernia l'ordinamento tecnico economico. 

Nella regione di eoUina, predominava prima della guerra la piccola pro
prieta coltivatrice con pereentualivarianti dal 50 fino al 90 %, prevalente
mente' di proprieta. particellari, in aleuDi luoghi frazionatissime. 8i alternava 
qua.e 1:1 In media proprieta, in generale affittata, salvo 'pochi easi, nella 
zona ol'it~utale e sui colli llel'id, di· conduzione a mezzadria. 

~ella l'egioue di pianura la piccola 'pl'opl'ieta era pure molto diffnsa nella. 
zona pilt alta, ma andavn 'uimiunendo gradatamente verso Ie zone pill basse" 
PllS8UIlUO cos! da un GO % (Hchio) fino nl 30 'Yo (Lonigo). 

La l'imaI).ente. superficie era oecupata lleIl'111ta pianura da medie aziende,. 
e nella media pianul'a dn medie e grandi aziende. 

La piccola pl'oprieta aveva prevalentt! earattere particellare nelle zone 
alte. Nella media pianul'a invece erano maggiormente diffuse Ie 'proprietil. 
a cal'attere autonoll1o.' 
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2 . ...:.... La piccola pl'opl'ieta coltivatrice appartiene .milla grande maggio
ranza a ,'el'L agricoltori. Dove non ha ca'rattere autonoino si riscontra spesilo 
il casu di piccoli propri~tari, che sono anclle piccoli affittuari, 0 che prestano 
la lo!'O opera di gio~'nalieri nelle medie e gl'andi ,aziende viciniori. 

I-ioltanto in minima parte la piccola proprieta appartiene a operai, e sol
tanto neUe vicinanze dei centri industl'i1l1i. 

a . ..:.. Le medie e Ie grandi proprieta sono quasi dapper,tutto affittate, COIl 

pl'evalenza di piccolo atlitto nell'alta pianul'a;' e d~ll'affitto impresario nella. 
ZOHa l'imanente. Pill che Vel'O e proprio affitto impresario, truttasi general
mente di contadini imprenditoripl'oVYisti di capitale di esercizio che affitta!lo, 
a.ziende di ampiezza iluperiore aIle forze lavorative delle rispettive ,famiglie, 
e ·.~he si ,\"algono di giol'Iiaiieri ti8si e avventizi, pel' completare il fabbisogno 
de 11' aziellda .. 

Questa categoria di medi aJij.ttuari e 'in gellerale abbastallzu evoluta, e
conduee i fondi 'con notevole abilit~,. 

Haro e il casu del subaffitto, e dellp, conduzione a· mezzadria da parte 
, degli affittuari impresario 

,BJ;XI P'CBBLICI SOGGETTt AD usa COLLETTIVO, 

Sono rappresentati esclusivamente dalle pl'opl'ieta boschiYe ,e pascolative 
de~li altipiimi (IJ. Lo sfruttll.mento e"regolato da nOl'me pal'ticolul'i. 

FORlIAZIOXE DI PICCOLE' PROPIUET'\ COL1.'IVATRICI. 

FonnQzione. 

1. ~ Negli anni precedellti 'la .guerra sie,bhe in tnt'ta la Pl'Oyincia un 
aumento della picco~a proprieta coltivatl'ice, dovuto al gl'aduale migliora
mento delle condizioni genera·ii "economiche, ~ e a110 stato di fl?ddezza del
l'agricoltura. Tale fu la causa prevalente dell'aumento, esselJdosi manifestato
in misura minore che altrove it movimento emigratol'io, limitato come fu detto 
a 11a collina e montagna. 

2. - 11 movimento e ",empl'e avvenuto a spese della media e grande pro
prietil, favorito dalla larga diffusione del medio e piccolo affitto, Infatti 
questa categoria di piccoli imprenditori era la prima ad approfittare "nei, 
casi di yendita'delle rispettive aziende, da parte dei proprietari. E' avven1).to, 
in molti casi che Ie graridi e medie proprieta hanno dovuto venire frazionate 
(, venuute per cause ereditai-ie, e in generale ne approfittarono gli stessi affit
tuari, provvisti di risparmi ~ccu~ulati nelle annate (avoreyoli, oltre che, de
gli indispensa,bili capitali di scorta, 

(I) Per maggiori notizie i'n proposito vedere la citata' opera del Prof. PERINI. 
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a. - L'aumento elJbe per conseguenza un accrescimento di aziende auto
nome, in tlltta la media pianura-. Nell'alta invece e nelle colline l'aumento 
ebbe in inaggioranza carattere particellare. 

I nuovi piccoli proP!'ietari erano agricoltori, salvo Ie. poche eccezioni 
Hopra ricol~date. 

4. - Nel dopoguerra assai intenso fu 10 sviluppo della piccola proprieta 
coltivatrice, in tutta lao Provincia, e particolannente nelle zone di coUina e 
di ~edia e alta pianura. Piit 'precisamente si ebbe: 

Regione di montagna. - Lieve aumento 5 % Ha.. .4_000 
Regioll:e di o(JoZZina. - Aumento notevole specialmente 

nelle zone orientali 15% .. _ . . . . . 11.200 
Regione di pianura_ -: Aumento notevole 15 % D 114.342 

Totale Ha. 29.542 

5. - L'aumento anenne a spese della media e della grande proprieta, 
che si trovaJ."ono in condizioni assai difficili nell'immediato dopoguerra, so- , 
pratutto per causa del mancato incremento degli affitti in relazione alIa sva
lutazione monetaria. E'avvenuto cosi, che nel mentre gli affittuari medi e 
})iccoli si arricchivano a seguito del forte numento dei prezzi dei prodotti, i 
propl'ieta.ri vedevano assottigliarsi Ie. rispettive rendite, per l'accrescimento 
delle imposte, delle spese di manutenzione stubili e della sorveglianza, con. 
l'aggravante di ricevere carta moneta sempre pill, svalutata, con .cui non po
tevano pili. far fronte aIle rispettive necessita famigliari. Cosicche molti 
furono costretti a vendite, parziali 0 totali, di cui naturalmente i primi ad 
approlittarne furono gli affittuari. E' da: rilevare che particolarment~ gli 
uflittuari della Provincia, a contatto con la zona di operazioni, furono anche 
assai favoriti dalla presenza di enormi masse di truppe, che certamente con
tribuirono ad elevul:e i prezzi, come pure da.Il'intensa eccezionale attivita 
delle ricostruzioni del dopoguerra. 

Inline e da ricordare che in molti casi si formo nuonl. piccola proprieta, 
a spese di altre piccole proprieta, pel' H consueto fenomeno di vendite tal\-olta 
frazionate di piccoli proprietari invogliati dagli alti prezzi. 

6. - Nelle zone collinari e di alta pianura l'aumento ebbe quasi dapper
tutto carattere particellare, raggiungendo in alcuni Comuni del Mandamento 
di llassano e 'I'hiene,. nna vera e propria polverizzazione. Basti pensare che 
nel Bassanese il comprensorio del Consorzio Grappa Cimone, ora costituito per 
l'irrigazione di circa 11.000 ettari, risulta frazionato tra quattromila ditte. 

Nel casu di frazionamento di grandi aziende, come p. es. di quello verili
catosi nel territorio di media pianura di Lonigo, si formarono in premlenza 
piccole proprieta a cara ttere .. tlutOllOIllO. 
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Nella grandissima maggioranza Ie nuove piccole pl'oprieta fnrono acqui
mate da agricoltori. Solo vicino ai centri a,bitati, e specialmente a quelIi 
maggiori, si verifico il caso di acquisti di piccole proprieta da parte di al'ti
.giani, 0 opel'ai lavol'anti in opifici industriali. 

MODI 01 TRAPASSO E PREZZI NEL DOPOGUERRA. 

1. - II trapasso dagli antichi ai nuovi proprietari avvenne in Iarga parte 
eon intel'vento di intermediari, e pel' Ia rimanente attraverso trattative di
rette. La speculazione si e esercitata su vasta scala, e vi hanno partecipato 
un po tutti: intermediari di professione, professionisti, commercianti, agri
eoltori grand~ e piccoli. 

1 prezzi salirono dal 1919 al 1926 in modo vertiginoso, e i trapassi da una 
mano all'altra, si susseguil'ono con grande rapidita, favoriti anche dal facile 
e largo intervento del credito. 

2. - La speculazione certamente realizzo lauti guadagni, per quanto 
anehe in provincia di Vicenza, come altrove, generalmente 10 speculatore rag
~Tjunte Ie 500-1000'lire per ettaro di guadagno ha preferito vendere, anzic~e 
alIrontare Ie alee di eventllali ribassi. 

3_ - I mezzi di pagamento di cui gli acquirenti si valsero provenivano 
dalle fonti seguenti: 

a) Da denaro guadagnato e risparmiato dai contadini durante e dopo 
la guerra, seguatamente dagli affittuari. E' questa senza dubbio la fonte 
principale. 

b) Da vendite parziali 0 anche totali di terreni in proprie.ta ad altissimo 
prezzo, che ha consentito l'acquitlto di proprieta pill ampie, a phi favol'evoli 
condizioni di mercato. 

c) Da prestiti fatti con banche 0 privati. Molti di questi prestiti iu
rono fatti da banche eattoliche a scopo politico, nel periodo di pre,valenza 
del partito popolare. Tale mezzo in generale fu usato per il 30-50 % del prezzo 
pagato. I prestiti furono contratti quasi sempre a condizioni di tasso e sca
denze assai Qnerose. 

4. - II prezzo mediopagato vario molto a seconda delle zone. Nella 
media e alta piaIiura, valgono per ettaro Ie seguenti' cure: 

Terreni buoni 
media fertilita. 
mediocri ..... 

Nel periodo 
della guerra 

pochi casi 

Nel periodo 
lmmediatamente 

BUcceBBivo 

L, 8.000-10.000 
» 5.000- 7.000 
» 2.000- 3.000 

Tra 
il 1922 e il 1926 

L. 12.000-25.000 
8.000-20.000 
5.000-12.000 
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5. ,-- Gli attuaIi prezzi sono' forteml'llte ribassati, e in massima valgon(). 
Ie seguenti cifre: 

Terreni buoni 
media fertilita 
mediocri . . . 

ad ettaro L. 8.000"': 12.000 
» 5.000- 8.000 
• 3.000- 5.000 

6. - L'effetto degli alti prezzi ha avuto grave ripercussione sugH acqui
renti, specialmente per coloro che. nonavevano pagato totalmente il prezzot 

ed avevano percio ricorso al Cl'edito. In moltissimi casi, col ribasso veri fica- . 
tosi il debito assunto dall'acquirente e risultato superiore al nuovo valore di 
mei'cato del fondo, sproporzionato al reddito, pe.r cui e ayvenuta 130 necessita. 
della rivendita, con conseguente perdita totale del podere acquistato, e di 
ogni anticipo effettuat.o. 

TRASFORII1i\.ZIONI COLTURALI AYVENUTill NELLE PICCOLE P~OPlllETA DI ;SI.;OVA FOII

II1AZIONE. 

A) Nelle autonome. 

1. - Sono da considerarsi casi diversi e doe: 

a) Arrotondamento di proprieta daparte di piccoli proprie.tari: Nella 
nlUggiol'anza dei casi, esistendo gia un'organizzazione aziendale, l'opera
zione na avuto pieno successo. Le piccole proprieta hanno molto progredito. 

b) Acquisto da parte di ex affittuari dei rispettivi poderi. Ove acqui. 
sturono senza -eccessiv9 indebitamento, i poderi continuarono ad essere col
timti con buona tecnica e mezzi adeguati. Senza segnare spiccati successi, 
('ssi tuttavia furono nel complesso migliorati. 

Ove pero l'indebitamento supero il 50 per cento del prezzo, non solo non 
si fecero progressi, ma col sopraggiungere della crisi, caddero rapidamente 
perla deti.cenza dei mezzi per la cOllduzione. Grandi sforzi furono compiuti 
pel' fare fronte alle difficolta, restringendo il tenore di l"ita e aumentando il 
proprio lavQro. E' da ricordure che alcuni si prodigarono anche nelle appli
cazioni tecniche. Spesso pero gli sforzi riu·scirono vani perla deficenza 
dei mezzi. 

. c) Acquisto di terreno nudo. Ove disponevanodi llll'zzi sufficellti co
struirono in gene.rale la casetta. Rpesso peru la nuont costrllzione fll causa; 
di indebitamento, che creo poi gravi .difficolta·. 

2. - N{'l complf'sso dellaProdllda, llotevoli progressi furono compillti 
in tutti i campi della coltura agrariu', }ler molta parte dovuti ai piccoli pro
prif'tari {' ugH aftittuuri. Nf'l ff'r\'ore tli nttiyitll, che ba c!lratterizzuto gli 
IUlui dell'inflaziont', (1lIollllo si colti\"Ill"OnO tante illnsiolli, multi dei piccoli 



- 285-

,proprietari Iii prodigarono, specialmente nell'impianto di viti, geIsi, alberi 
da. frutto, per cui in definitiva i poderi risultarono notevolmente migIiorati. 
AU'esame delle singole situazioni pero i miglioramenti non ebbero grande 
diversita dalle altre aziende appartenenti a proprietari non coltivatori. 

3. - NelSlSuna particolare intluenza ebbe l'aumento della piccola pro-' 
prieta sull'andamento dei mercati, a seguito delle migliorie introdotte. Troppo 
breve il tempo e troppo grave Ill, crisi per poter meglio identificare gli etIetti 
di quanto sopra nel movimento dei mercati. 

B) Nelle piccole proprietd particellari. 

1. - Come fu gia -rilel'ato, nelle zone di alta pianura e collina molta 
parte della nuova propl'ieta si costitui a carattere particellare, arrivando in 
aleune zone a vera e propria polverizzazione. Miglioramenti furono intro
dotti in molte d~lle particelle, speciaimente costruzionl di sia pur 'modeste 
ca!lette. In generale perQ la situazione, ove la polverizzazione si e accentuata, 

,e rimasta statica senza particolari progressi. La crisi poi e Ie avversita 
meteoriche (siccita, grandinate) hanno reso assai difficile Ia situazione di 
tali piccole proprieta specialmente nell'alta pianura (Agro Ba.ssanese). 

CAUSE: SPEJCIALI SFAVOREVOLI ALLO RVILUPPO DE:LLA PICCOLA PROPRlET.4.. 

Anche per questa Provincia si ripetono Ie condizioni gia rilevate in 1J.1tre, 
e precisamente: ' 

a) Prezzo di acquisto troppo ele,vato, che impegno totalniente tutti i 
mezzi disponibili, limitando di conseguenza il capitale di esercizio. Peggio 
ove l'acquisto venne eseguito a credito, per gli oneri di cui si carico la 
propl'ieta. 

b) Crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, pel' iI sopraggiungere della 
. crisi di cui sara meglio detto in appresso .. 

c) Andamenti stagionalisfavorevoli. La siccita ha colpito duramente 
alcune zone, specialmente nell'alta pianura, compromettendo ,g'ravemente 
i piccoli proprie.tap i quali gia in difficolta per la crisi, dovettero in molti 
casi vend ere il bestiame per deficenza di foraggi, 0 acquistarefieno inde
bitandosi. 

An~he la grandine ha funestato larghe zon.e (Colli Berici, Breganze ecc.) 
·con cOJ)seguenze pure assai funeste. per i piccoli proprietliri bisognosi di 
,assestamento, attraverso elevate produzioni. 

d) _ Carichi tributari assai elevati. 
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LA PICCOLA I'ROPltlETA E LA enISI AUltAIUA. 

1. - Tra Ie varie cause sfavorevoli, come sopra rilevato, la pift grave
senza alcun dubbio e la. crisi dei prezzi, che ha col pi to tutta la proprieta 
terrieI'll, rna che ha direttamente inttuenzato la piccola di nuova formazione,. 
determinando un profondo 'squilibrio tra il reddito globule dei terreni e Ie 
necessita. delle famiglie dei piccoli -proprietari, per far fronte ai ris~ttivi. 
bisogni di sllssistenza, e per gli oneri gravanti sui fondi (imposte e tasse, 
inte\'essi e ammortamento dei debiti). 

,,Le conseguenze di tale fatto furono per molti casi il crollo delle pro
prieti" acquista,te" in proporzioni che si possono nell'insieme" cosi riassumere: 

Regione di montagna - Hanno meglio resistito. 
Regione di collina - Circa il 30 % ha dovuto cedere - Superficie Ha_ 1.200 
Regione di alta pianura - Circa il 40 % ha dovuto cedere - Superficie. »4.480 
Regione di media pianura - Circa il 26 % ba, dovuto cedue - Superficie »3.620 

Totale . . . H!t. 9.200 

M.olti pero di coloro che hanno resistito si trovano in gravi difficolta 
per una percentuale di circa il 30 %. E in gravi dillicolta si trom anche la, 
piccola proprieta. di antica formazione. 

Pift colpite sono Ie zone il cui ordinamento era basato sulla vite e sui 
gelso. l\Ieglio ha resistito In montagna, anche per il premiere deIl'economia a 
carattere famigliare, basata suJlo sfruttamento di bestiame da latte (non 
allevamento), che ha menu risentito del crollo dei pl'ezzi del bestiame. In 
condizioni pure di miglior resistenza, si sono trovate Ie zone di media pia
nura, a carattere prevalentemente cerealicolo. La montagna soffre per la, 
pressione tributaria. 

:!. - Nei casi ormai assai numel'osi lli. rivendita Ie proprieta furono 
acquistate in parte da altri contadini (;)0 % circa). e in parte da piccoli 
commercianti. In generale acquisti fatti da (,l'editol'i per Ie neressita.. del 
ricupel'o delle rispettive esposizioni. 

CAUSl~ FAVOR~VOLI ALLO SVILt'PPO D~I.L:\ 1'I(,COLA PROPRIETA •. 

1. - In ottinie condizioni si sono trovati quei piccoli proprietad che· 
acquistarono il podere nell'imrnediato dopoguerra e poterono consolidare In. 
loro posizione negli anni dei prezzi fnvorevoli,' costituendo ampie riserve. 
Certamente In. ('1'isi ha colpito un po' tutti, rna detti proprietari hanno
potuto efficacernente resistel'e quasi ovul1que. 
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2. - Senza dubbio i casi di suceesso sono dovuti come altrove: 
a)· aIle qualita subbiettive dei piccoli proprietari. Sotto questo aspetto, 

come fu gia rilevato,. la Provincia di Vicenza trovasi in condizioni privile
giate, in quanto Ia gran.de prevalenza e degli affittuari, aventi cioe capacit.a 
tecnico-organizzative per far froute ai rispettivi compiti. 

'fali qualita hanno molto giovato al c01isolidamento di molte posizioni, 
specialmente se erano provvisti di tutti· i mezzi necessari al pagamento del 
fondo, ed alIa relativa conduzione. 

b) All'ottima qualita di alcuni dei fondi, acqnistati perfettamente 
sistemati per case e piantagioni, di alta produttivita. 

c) Al prezzo modico pagato nell'immediato dopoguena, come. fu sopra 
accennato. 

d) Al concorso nelle operazioni di pagameuto per l'acquisto, di mutui 
col contributo statale. 

CAGSE GENERALI CRE INFLUISCONO SULLA PICCOLA PROPRIET.\. 

1. - Sono cause sfavorevoli di indebolimeuto della proprieta, oltre 
quelle gia ricordate: 

. a) L'eccessivo frazionamento della proprieta, dovuto in massima parte 
al regime ereditario. Negli anni favorevoliaUa gelsi-viticoltul'a molto si 
suppli, con l'incremento di coltul'e,come pure molto sostenne Ie condizi(mt· 
dei contadini 10 sviluppo intellso di prima ed'immediato -dopoguel·l'a del
l'illdustria, specialmente di quella filandiera. 

b) L'eccessivo aggravio dei tributispecialmente nelle zone ad econo
mia famigliare, nelle quali i coltivatoridiretti si trovano in difficolta di pro
cUl'arsi denaro (zone collinari e di alta pianura: Schio, Thiene, Bassano): 

2. - Sono tra Ie favol'evoli, oltre Ie ricordate: 

a) L'ambiente nel complesso assai progredito. 
b) La capacita individuale assai diffusa, per il prevalere del me.dio e 

piccolo affitto. 
c) La presenza di organizzazioni cooperative, sufficienti aUe principali 

necessita (caseifici, consorzi agrari, ammassi cooperativi). 
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Venezia Giulia e Zara 

(GORIZIA - TRIESTE -, FIUlllE - !STRIA - ZARA). 

CAI!'ATTEUI GEXEUALI. 

La Venezia 9iulia e Zaru a\-eYu al 21 aprile 1931·IX, una superfide te.rri· 
toriule IIi ettari 88;.;8:5 (1) e agraria forestale di ettari 826.519. Presenta una 
contigurazione ad undamento pre.\'alentemente montuoso e collinare, scendente 
daUe dme pill ele\-ate delle Alpi Giulie, verso il confine (Gruppo della :Mai
strocca, Monti del 1'ricorllo, l\Iollte Nevoso) verso i "asti pianori carsici, e 
gradatamente verso il mare, prolungantesi nella penisola Istriana e nelle 
Isole Dalmate. 

L,intel'o tel'ritorio rica de perciu per la maggior parte nelle zone agrarie 
descritte nella prima parte 1&-2", salvo una piccola pOl'zione di pianura delle 
provincie "di GOl'izia e Trieste, in continuazione della pianura Friulana; 
lUllgO il basso corso dell'lsonzo, tl'a il wcchio confine e il Carso. Si distin· 
guono cosl.: 

La montagna costituita dal terl'itol'io pili elemto delle Provincie di Go· 
l'izia, Trieste e -di Fiwn~ di natura prevalentemente calc'area, povera tIi 
acque e con \'egetazione relativamente scarsa. Clima assai freddo, cui ('011-

tribuisce la prevalellza di venti del ,uo~d e nord-,est, asciutti. e freddi. lIn 
carattere silvo-pastorale. 

Le colline terziarie {:,ompl'ese trl1 1'Iuul'io e 1'Isonzo, e chI' continuano 
ad oriente della citta di Gorizia nei colli sovrnstnnti il Vippacco. 

II Carso che domina nel compiesso tutto il territorio. PUl'tendo daUo 
Isonzo si spinge a nord di Trieste verso Postumia e verso oriente fino ul 
Curnaro, toccanuo altitmlini <liscretnm('nte elevate, cuhninanti col Xevoso 
e col Monte Maggiore. Degrada ,-erso sud col nome d'lstria Bianca fino ad 
incrociare la famosa fascia triangolare eorenica denomi'nata Istl'ia Gialla, per 
riprelldere tosto pili a sud con 1'Istria Rossa fino all'estrema punta meridio·, 
nale, e oltremnre neUe Isole tlahnate (Cherso, LUlIsino, Lagosta, el'c.) e nel 
territorio <Ii Zara, che e pure rompletnJllente cl1l'siro. 

(1) Al 21 aprUe 1936·XIY la supel'ficie terl'itoriale d~I Comp~rtimell.to ~ d~ !la. 
895.338. L'sumento e in dipendenza di l'ettifi('he del confine dl Stato: 10 prOVlll(,la dl Go
rizia nei territori dei comuni di Cil'china (~ ha. 1919) e di Gracova SerranUe 
(+ ha. 415) e ill provill(',ia di Trieste in ('omuni di Postumia (+ ha 2179) e di San 
Pietro del Carso (+ ha. 2707). ., . 
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L'imruensa estensione carsica non e in sostanza interrotta che in brevi 
trutti da masse eoceniche, che costituiscGno nei pressi di Trieste e' nella zona 
centrale dell'Istria, territori discretamente coltivati, talGra !Ii alta intensita 
come per es. nei pressi di Capodistria, Buie, ecc. 

II Carso dll, Perch) la caratteristicafondamentale a tutta Ill. regione, e 
db non solo per la natura del suolo, povero, specialmente ove e denudato, privo 
di acque perenni, aridG, rna perche ovunque esso present a un clima quanto 
mai variabile, freddo, specialmente nelle zone piu elevate ed esposte ai venti 
gelati del nGrd e specialmente del' nord-est (bora). ' 

S61tanto in alcuni brevi tratti del golfo di Trieste (nei IUGghi perb ripa
rati dalla bora), e lungG Ill. cGsta occidentale dell'Istria, il Carso degraelando 
dolcemente da nord-est verso ovest e sud-Gvest riparato dalla bora, presenta 
minori denudazioni, e quindi con sufficienti strati eli terra rossa, intep.sa
mente coltivata, con prevalenza di colture arboree di viti e oli",i (Pirano, 
Vmago, Cittanova, ParenzG, Rovigno). 

La Venezia Giu~a e percorsa da numerosi corsi d'acqua, tra cui piu 
importante e l'Isonzo; che coi suoi atlluenti interessa completamente la Pro· 
vincia di Gorizia. Nel restG del territorio i corsi d'acqua hanno tutti la carat
teristica carsica, con percorso cioe in parte aUa superficie, e in parte sotter· 
raneG, e aventi carattere torrentizio, Ill, dove Ie masse carsiche incontrano 
Ie formazioni eoceniche, precipitandG nelle strette vallate, soggette a perio· 
dici allagamenti. 

Le vallate a seguito del lungo abbandono deil' Austria, che ben poco 
si curb sempre della siste~a,zion~ ldraulica del territorio, per quantG'in 
taluni luoghi assai ampie, sono in genere ano stato paludivo 0 di prato SOl'· 

tumoso. 
Sono perb in corso pod erose opere di bonifica:, daUe quaIi 8i prevede una 

alta valorizzazione di tali vallate, Gra quasi del tutto spopolate. 

2. -La popolazione, se.condo' gli ultimi censimenti, ha subito levaria·· 
zioni indicate nello specchio seguente: 

Ceusimento 1921 Censim~to 1931 I DensitO\ per kmq. 
-PROVINCIE; Popoia7.ione ' Popoiazione 

I presente presente 1921 1931 
I 

Fiume. I 96.511 106.775 86 95 

Gorizia 200.707 ;!05.823 74 76 

Pola . .-' . 287.470 297.526 77 80 

Trieste , 325.940 348.494 255 272 

Zara 18.623 20.324 169 185 

VENEZIA. GIULIA E ZARA. 929.251 978.942 104 109 

19 
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8econdo il cenlSimento 21 apl"ile 1931 su 1000 persone nella Venezia Giulia 
ili eta supel'iol'e ai 10 anni, 334 appal'tene,vano all'agl'icolturlt e ove si pensi 
all'influenza dei gl'ossi centri industriali (Trieste, Fiume), sulle aItre cate
gorie, spicca evidente il carattere rurale del territorio, 

3_ - La popolazione ,agricola abita nei pianol'i cnrSICl e in montagna ' 
prevnlentemente accentrata, anche per ragioni di sicurezza. Nelle zone colli
nari del Goriziano e nella pianura sottostante trovl1nsi invece case sparse, 
8\'enti simiglianza al tipo friulano gill. descritto, in un lSolo corpo con abita
zione, e unita stalla ~ fienile . 

. Le abitazioni rurali del territorio carsico, come di tutta la. montagna" 
sono in generale assai deficienti. Fa eccezione il territoria nord-orientale 
della provincia di Gorizia (l\Iontenero d'Idria), ove l!'nche, per il carattel'e 
dh'el'so dell'ordinamento della proprieta, Ie aziende agrarie sono provviste 
di ottimi fabbricati. 

4. -L'emigl'azione, in maggioranza dovuta aUa provincia di Gorizia, 8i 
e mnntt'nuht in limiti reIll.tivamente modesti rispetto al Veneto e con una 
punta tUqllanto forte nel 1930. 

Esplltrilltl II rit'splltrillti della \'enl'zis Glulls dill 1921 01 1930. 

1921-1925 
1926-1930. 
1929 , _ . 
1930 ... 

media annuale N. 5.475 
6.905 

Anno 8.477 
» 11.407 

Nt'gli Rnni successivi e pero fortemente diminuita. 

5. - Infatti' tutta In Venezia Giulia ha carRttere rurale, ad eccezione 
delle zone oi Trieste, Fiume e l\lonfalcone, cen,tl'i come eben noto eminen
temente industriali e commerciali. Tali centd hanno ('s('.rcitato e continllano 
ad esercitul'e una grande influenza su tutto il territorio, specialmente Trie
ste, che richiede molti gened di consumo all'~gricoltura. 

Da Pirano e Capodistria fino a,]1' Agro Monfalconese e aIle vallate God
ziane, frutta, ortaggi. latte, ecc. affiuiscono a Tri('ste, ai cui bisogni pero 
provve.de nnche parte della pianura friulana, e della rimanente Istria, COlUe 
pure. pergli ortaggi, Ie zone costiere di Chioggia e delle l\Ia,rche. 

Fiume assorbe, si puo dire, tutta- Ill. produzione della sua provincia, e 
inoltre de\'e provveuersi oltre conIine, e dalle ricordate zone costiere delle 
\'ecchie Pro\'incie. 

Anehe PoI~ e GOl'i1.ia hanno fatto molto risen tire nel passato Ill. 101'0 

influenza, oggi p('ro assai molto l'idotta specialll1ente· per Pola,' n seguito 
delln sua decadenza come centro militare, che ha pOl·tato a una considel'e
vole lliminuzione dei suoi abitanti (piu del 40 %), Nel periodo ant('guerra Ie 



- 291-

campagne intorno a. Pola' si erimo andate gradatamente spopoianClo, per 
l'ullluire degli operai in citta richiamati dal Iuvoro neg~i arsenali. Ora pero 
si assiste al fenomeno inverso, pel' quanto l'esodo si prospetti senza ritorno 
aHa terra, dato che gli operai hanno preferito emigral'e altl'ove. 

6. - Nel complesso buone sono Ie condizioni della viabilita, principale, 
migliorata enOl'memente nell'ultimo decennio. Anche queUa. secondaria e in 
via di forte miglioramento. Ottimo il servizio trasporti, perche ogni cen~l'o 
anche modesto e servito da comodi servizi automobilistici. 

Le zone ancora sofferenti per viabilita, sono sull'altopiano della Bain
sizza, e nella. parte settentrionale dell'isola di Cherso. 

7. - Le condizioni della. sicul'ezza pubblica sono nel complesso buone, 
salvo qualche localita" dell'Istria, ove come e 'noto trattandosi di luoghi po
veri e deserti si verifica qualchecaso' di aggressione .. In realta tali casi per 
la vigile continua azione delle Autorita, si sono ridotti al minimo in questi 
ultimi anni malgrado la gravita, della. crisi agraria, che ha partieolarmente 
colpito il territorio. 

8. - Molto migliorate sono lecondizioni sanitarie" che nel complesso 
sono ottime in provincia di Gorizia. e nelle zone alte del Carso. La ntGlru:ig 

ehe era largamente diffusa in tutta l'Istria Centrale e Occidentale, efficace
mente com batt uta nel decem;tio si e ridotta al territorio della bassa valle del 
(luieto, ove pero sono in corso importanti opere di bonificamento, attraverso 
Ie quali si conta di eliminarla definitivamente. 

Le condizioni generali sanitarie sono destinate a divenit'e ottime, con 
10 sviluppo. del grande acquedotto istriano, opera eiclopica, che eliminera ]a 
pift grave deticienza di 'tutto il territorio, con la fomitura dell'aequa 'po
til bile. 

9. - A cura delle Autorita sono state Iargamente diffuse opere assisten
ziali in tutto il territorio. In via di grande migliorarilento e a.nche Ia pubbliea 
istruzione. Le scuole sonG in genere assai frequentate, come pure i .corsi di 
istl'uzione professionale., 

Allche l'istruzione agraria eben avviata. Medta in proposito di ricol'dal'e 
l'ottimo Istituto Agrario di Parenzo, e Ie Scuole agrarie di Pisino, Capodi
stria, Digano, la Scuoia di easeificio di Toimino, ece. 

CARATTERI AGRARI DEL TERRITORIO. 

II tei'rit'orio, agli effetti del presente' studio, puo dividersi nel seguente 
modo: 

I) Zona 'montagna. - Comprendente tutto iI'territorio montuoso delle 'provincie (Ii 
Gorizia, Trieste e Fiume a carattere silvo-pastorale. 
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II) ZOM colline eocenic1te. - Costituita dalla zona del Collio, e dalle ()olline intorno a 
Gorizia, nonche .dalle coUine eoceniche dell'Istria gialla. In genere intensamente 
coltivata a viti, gelsi e frutta nel Collio. Nell'Istria oltre Ie viti gli olivi. 

III) Zona pitlhllUra dell'Agro Gradi8cano e Montalcone. - Ha Ie identiche caratteristi
che del medio e basso Friuli. L' .Agro Monfalconese e tutto irrigato. La parte piil 
bassa a cavallo dell'Iso'nzo e in corso di bonifica e trasformazione fondiaria. 

IV) Zona Car80. - E carattefizzata dall'alternanza di pianori denudati, con magri 
pascoli e qualche bosco, con avvallamellti pin 0 meno estesi, aventi uno strato 
pin 0 meno profondo di,terra rossa, coltivati a cereali, foraggi e nelle zone meglio 
riparate a vigna, olivi nell'Istria centrale e meridionale. Per Ie ragioui gia dette, 
salvo l'Istria centrale e occidentale, trattasi di un territorio agrariamente assai 
povero, su cui si svolge un'agricoltura a carattere semi-estensivo, con molta pa
storizia. 

I caratteri agrari descritti baiza no evidenti dal seguente specchio: 

Stato delle colture nella Venezia Giulia. 

Seminativi sempliei . . . . . 
Seminativi con piante legnose 
Prati permanenti. . . . 
Prati-pascoli permanenti . . 
Pascoli permanenti . . . . . 
Colture legnose specializzate . 
Bosehi e castagneti • 
Incolti produttivi. . . . . . 

Totale 

h&. 

h&. 

69.506 
55.837 
67.1,31 
71.992 

164.882 
34.715 

268.493 
93.963 

826.519 

E' e.vidente 181 grande Jlrevalenza del hosco, del pascolo e del prato. Come 
pure 'appaiono illlportanti Ie coltul'e specializzi\te, per la vasta diffusione del 
"igneto, specia1111ente in Istria. 

2. - II bestiallle a11evato ha carattel"i dh'ersi nelle \'arie zone. Nella 
montagna si a11e,'a una razza cIa carne, latte e la\'oro (Razza pezzata l\lOlthal). 

Nella colIiua goriziana, e nei terl'itori carsici intorno a Trieste, Fiume 
e nnche Pola, prevale il bestiallle da latte (Razza Bruna). 

Nella pianura IIvente Ie stesse ca1'atteristiche di quella friulana, si allent 
hestiame da carne, latte e la\'o1'o (Razza Pezzata )'ossu). 

Intine nel Carso Istriano prevale hestiallle da lavo1'o, rllstico, resistente, 
di razza podolico-rolllana, con OttilllO materiale specialmente nell'Istril1 cen
tratle e occidentale. 

In tlltta la Venezia Giulin, nm specialmente nel Carso e molto diffusu 
la pecora, di val'ietl1 locale, assai resistente aIle cundizioni del clima, rile 
ora Ie istituzioni agrarie eereltno di migliora1'e per selezione. 

II bestiame in genere serve ai hisoglli interni delle aziellde per il hlYoro, 
IIlIt ron la normale l'imontn fa.tta con .1'nIlevtllllento si wnde queIlo adulto, 
con che Ie aziende ritraggono un utile annuale. 
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II bestiame \'iene alimentato in parte con Ie risOl'se delle aziende, e in 
parte col pascolo nei terri tori di proprieta comunale, che in notevole quan· 
tita si estendono in tutta la Venezia Giulia. 

3. - In tutta la Venezia Giulia esistono vaste foreste comunali, dema· 
niali e unche private specialmente nella zona di montagna, come anche nel 
Carso. Ottime qnelle di Villa del Nevoso, del Postumiese, di Tarnova, che 
davano luogo a intenso movimento industriale e commerciale; ora m~Ito 
al'enuto a· seguito della nota crist 

4. - L'Istria e il Gorizian'opl'ima della guerra avevano assai svHuppata 
!'industria enologica, in molte pl'egiate cantine pl'iYate, edanche in stabili· 
menti di noteyole importanza. Coi mutamenti avvenuti nel dopoguerra sono 
sorte molte can tine sociali, specialmente. in tutta l'Istl'ia. L'industria casea· 
ria eben organizzata nelI'aIta Provincia di Fiume (Villa del Nevoso),e in 
aIcnne zone del Goriziano, ove perc) sono in corso nuove iniziative, essendo 
I 'organizzazione. assai deficiep.te. 

In tutta l'Istria esistono piccoli oleifici spes so a carattere cooperativo, 
per la Invorazione del prod otto locale. 

VISTRIBUZIONE III CONDUZIO~E DELLA PROPRIETA RURALID (1). 

1. - Se si eccettuano Ie pro prieta comllllali e demaniali, che occupano 
"Hste superfici boschive e pascolative, l'intera Venezia Giulia e dominata 
dalla piccola proprieta coItivatrice, che raggiunge nella zona montana il 
]()O %, e si mantiene tra ii 70 e il 90 % nel rimanente territorio. 80ltanto a 
nnie d'Istria, in un territorio che e tra i migliol'i essa scend~ leggermente 
occupando il 66 % 

La media e la grande propl'ieta s'intersecano in mezzo alla piccola, spe· 
dalmente nella pianura gradiscana e monfalconese, nelle zone collinari (Col· 
lio, Buie, Montona), nel Postumiese, nell'Istria centrale e ·occidentale, rna 
.\iempl'e in proporzioni assai . limitate. 

Nelle zone carsiche e di montagna trattasi per larga .\iuperfieie di bo·schi 
e pascoli, con ristretta superficie di seminativo. 

La piccola proprieta, pel' quanto di. minima snperficie, ha carattere auto· 
nonio, e ancbe particellare e~sendo spes so fortemente divisa e sparsa a di· 
stanze considerevoli. In migliori condizioni trovasi, come fn gia accennato, 
l'alta provincia di Gorizia (Montenero d'Idria), ove vigendo prima dell'an· 
neSSiOllf' il sistema del maggiol'asco si sono conservate di conseguenia ottime 
unita aziendali autonol)le. 

(l) In pIopoeito vedasi l'imp<.rtante completo lavoro del Prof. AMILCARE CHIN I 
gia citato. 
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2. - La grande e. la media proprieta sono in genere frazionute in podel'i 
cundotti con sistemi di colonia parzial'ia 0 affittati. 

3. - La piccola proprie.ta particellal'e e nella grande maggioranza con. 
dotta dugli stessi proprietari. Sono pochi i casi, e in genere soltanto tempo
ranei, in cui la piccola proprieta appartenga a ceti commerciali 0 ad aItre 
categorie. 

Come fu gia rilevato i 'piccoli proprietari dell'Istria risiedono spesso Dei 
centri, e devono percorrere di conseguenza parecchi chilometri per recarsi al 
lavoro. 

Purtroppo e questo un grave inconveniente, che per ora resta senza 
l'imedi, ma che trovera cet:to qualche miglioramento in avvenire, quando sara 
costruito il grande acquedotto, completata la rete stradale di accesso ai fondi, 
ed eliminuto ogni peri colo per la sicurezza pubblira .. 

BE:\I PUBBLICI DEMANIALI E COMUNALI SOGGETTI AD USO COLLETTl\·O. 

Fu gia fatto cenno a tali beni, molto diffusi nella zona montana e sui 
Carso. Piu particolarmente merita accennare a tali proprieta nell'Istria oye 
raggiungono la I'aggual'devole cifra di ~Itre 53.000 ettari. .Da un importantc 
l'ltndio compiuto nel 1930 ela una COlllmissione composta <lui Preside della 
prm'incia di Pola, Conte Dr. Giuseppe Lazzarini, dal Direttore della Cattedra 
. eli Pola Prof. Petronio e dal 8eniore della l\Iilizia Ing. 'Paladin, tali beni 
risuItano cosl costitniti: 

Bosco . 
'Pa~colo 
Prato . 
Coltivati 
Improduttivi 

Totale 

ha. 13.702,8957 (di cui deteriorato ha. 3.773,8292) 
» 33.993,2633 (di cui detE)riorato ha. 14.249,2636) 

3.006,8432 
1.129,5232 
1.528,9401 

ha. 53.361,4655 

E' ancora, controverso se su tali proprieta gravi l'uso civico. I Comnni 
Istriuni sostengono la completa libe1'a' proprietu, che e invece contest at a dal 
Commissario degli usi civici.· ,In ogni' modo interessa ai fini del presente 
studio segnalare, come tali vaste proprietu. in l'ealta abbiano formato oggetto 
di godimento da parte della popolaz~one rurale, attraverso i1 pascolo e.1o . 
sfl'uttamento del bosco, pugando canoni ridottiSsimi. In alcuni casi nei co
muni di Albona, Lanischie (ha. 500) e Bogliuno (hu,. 1300) fu proceduto alIa. 
slHhlirisione dei tel'reni conlUnali tra i contadini, terreni che oggi risultano 
assai migliorati' dall'opera 'svolta dai singoli ,issegnatari, cui peri> ancor oggi 
non fll pl'oneduto aUa regolare intayolazione della pl'oprieh\. 
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11 problema della valDrizzaziDne dei beni cDmunali in Istria e di gran· 
dissima. impDrtanza. perche nDn sDltantD in tali beni PUQ trD\'are migliori 
mezzi di sussistenza Ia pDpDlaziDne rurale, rna aItresi perche larghe sllperfici 
oggi a miserD pascDlo 0. cDperte da pDvere bDscaglie, pDssDnD venire destinate 
a cDstituire Dttimi boschi, CDn vantaggiD eCDnDmicD e generale per i nDti 
etfetti del bDSCD sui terreni viciniDri. II prDblema fDrma' DggettD di particDlari 
studi da parte del CDnsDrziD per 130 TrasfDrrnaziDne FDndiaria dell'lstria, e 
sara certamente avviatD a cDncreta sDluziDne. CDme pure e in via di pacifica 
l'iSDlliZiDne sulla base dei piani in studio. per lit trasfDrmaziDne fOlldia ria, 
anche il problema degli usi civici. 

'In ogni modo dagli studi compiuti dalla predetta CDmmissiDne, risllltullCl 
gil\ fin d'ora Ie presenti pDssibilita: 

"RASFORlIAZIOSI POSSIBILI DEI TERRENI Dr PROl'RlET..l. COMU:SALE IN ISTRIA. 

Secondo. Ia ricDl'data CDmmissiDne sonD: 

Da conservare in pro prieta comunale: 
Transiti e passaggi 
Bosco ..... 
Prati e coltivati . . 

Da rimboEchi'e da parte dello Stato. 
Da trasformare e vendere ai privati proprietari: 

Per bosco migliore. . . . . . . . 
Per pascolo arborato. . . . . . . 
Per colture avvicendate e legnose . 

Totale 

ha. 1.049 
9.93S 

8iO 
--- ha. 11.855 

6.844 

8.815 
» 21.292 

4.555 » 34:662 

ha: 53.361 

Oltre a detti beni cDmunali, esiste anche qualche prDprieta demaniale, 
di pDssibile valDrizzaziDne agraria~ specialment~ CDn 10. SVilUPPD delle Dpel:e 
di tl'aSfDrmaziDne fDndiaria in CDrSD. CDsl per es. il territDriD gia Dccupato 
dal Lago d'Arsa, . ora. prosciugato, attraverSD Ia recentissima ciclopica gal· 
leria; i beni non bDschivi della fDresta demaniale di. MDntDna, in fDndo alIa 
Valle del QuietD, .in CDrSD di bonifica; i terre'ni demaniali .dei Consol'zi di 
Capodistria, ecc. Non si tratta di vaste superfici perche tutte insieme superaUD 
di PDCD i mille ettari. Tuttavia la. 101'0 impDrtanza fo nDtevolissima, data 10, 
fame di terra in Istria e specialmente della terra fertile, CDme fo quella nel 
fondo delle vallate in corso di bDnifica. 

t.:no dei problemi phI delicati, da risDlvere, e quello del cDmpimentQ delle 
opere di trasformazione fondiaria, che riehiedDno investimellto di capitali e, 
.attrezzatura tecnica. In alcuni casi e da ritenersi chI' il solo. fraziDnamento 
dei beni comullaH, fra i fl'azionisti, arrotDlldando in massima Ie piccDle pro· 
prieta esistenti, risolvera tDtaimente il problema .. In aliI-i, CDme e il caso dei 
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beni delllUniali del Quieto e dell'Al'rsa, converra far precedere la trasforma
ziOlle fOlldiaria a cura del Consorzio 0 di altro Ente, da compierrsi fino all'ap
poderalllento, se.condo Ie chial'e diI'ettive gia emanate dal Capo del Govel'no
in oC(,llsione deU'inaugul'azione della Galleria dell' Al'sa. 

Conclndendo non appare dubbio che ualla valorizzazione e frazionamento 
dei beni Comttnali e Demaniali dcU'!lstria, la cui superficie, e di circa 1/6 del 
totale, l'isultel'u, grail giovamento ai fini dell'incl'emellto della produzione· 
agraria, cOllie del miglior ,arsserstamento della pi('c'ola proprieti't coltivatrice. 

FORMAZIONE I:!ELI,A PICCOLA PROPRIETACOLTIVA'l'lIICE. 

La l)iccola proprieta, 'coltivatrice attuale della Venezia Giulia ha origini 
remote, e probabillllente deriva ua frazionamenti di beni feudali, 0 di demani 
pubblici (1). 

Npgli anni pl'eceuenti la guerra non rsi e verificato UI1 particolare movi
mento verso la piccola propriet;\., la cui entita e ,rimasta stazionaria, salvo 
i concreti lIlutamenti pel' divisioni el'editarie, 0 a passaggi pel' cause diverse 
ad a~tl'i piccoli pl'opl'ietari. E' a ri('ol'llare soltanto come per cause diverse, 
dovute unche alIa poverta dell'ambjente, in Istria la piecola proprieta fosse
notevolmente indebitata . 

.Nel dopo guerra Ia situazione nel suo complesso e l'imusta come prima, 
spnza i particolari fenomeni rhe altl'ove si ,'Pl'ificarono. Infatti Ie condizioni 

. generali della piccola proprieta in Istria, hanno carattere statico,sia perche 
if frazionamento era gia fortissimo O\'unque, come perche da un lato e man· 
cat a Ia caratteristica segnalata in altre Provincie, della grunde proprieta 
sfa:ldantesi nei perfodi di crisi, e dall'aItro sono mancanti i mezzi tra i 
contadini pel' acquistare nuove terre. In realta non mancarono tentativi ui 
speculazione con l'acquisto di ten ute abba stanza ampie ua. parte di Clctpita
listi, alIo scopo di rivendere frazionatamente, ilia in gencl'e il tentativo fam, 
c Ie aziende furono poi rivendute ad altI'i gl'anui proprietal'i. 

Qualche caso di vendita di proprieta abbastunzlt umpin. si e verificato
pel' es. nella zona di Idria a Godovici, ove fu venduto un fondo di ettari 186 
e fruzionato direttamente senza intel'vento di intel'mediari a sette famiglie. 
di' coltivutori, quattro delle qunli ber!!:amasrhe. 

Un aItro tentativo a rarattere {'oopel'ativo e aV\'enuto nelle colline del 
Collio. ove venne acquistato un fondo a. Fleana dugE stessi ('oloni affittuul'i 
uniti in Cooperativa. Pagato una prima parte del prezzo vennero provvisti i 
mezzi peril l'esiduo attraverso un mutuo di C'l'euito I<'ondiario, che i singoli 
si vincolarono a pagure respolllSabili in solido. Pllrtl'oppo peru soltanto una 

(1) Vedel'e in proposito le'interessanti notizie del recente lavoro del Dr. GIUSEP:E 
RUATTI: Le proprieta COnRortili del Carso con speciale riguardo a Castelnuovo d'Istna~ 
- Trieste, Sta,bilirnento Tipografi('o Mutilati, 1934-XII. 
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parte fu in gratIo ui far fronte ai rispetth'i on(,1'i, pel' (,l1i nel 1933, la situa
zione pl'ecipito, t,'ascinanuo llaturalmente anche queUi che ave,-ano regolal'
mente ,-ersato Ie I'illpettive quote. Quali Ie cause,? Senza dubblo la'crisi. h,L 
uggravuto 130 situazione degli acquirenti, ma dalle notizie assllnte, pare ch~ 
in I'eaita solo una parte abbia uimostrato capacita aueguata per far fronte 
aIle necellsita uella coltura agraria, conseguendo redditi in misura da poter 
cOl'l'islIOndel'e ai gravami pel' il pagamento del residuo uebito, che put' era 
alleggel'ito do. un concorso Statale negli intere8si. 

La maggiol'anza non ha corri8p08to a tali riece8sita,' e di cOllseguenza 
non si sono trovati in grauo di pagare i I'ispettivi oned, e han tinito per 
tl'a8cinare in rovilla anche gli altI'i soci. 

1'en080 espel'imento, ehe ha me880 in luce anelie il triste abbanuollo con 
cui fla parte dei singoli siano stati lasciati i fabbl'icati rurali. 

Lo 8i e qui voluto ricordare. (1) sopratutto perche dimostra cliiaramente 
il pericolo di taU forme coopel'ative, clie in massima sQno da scartare, spe
cialmente ove nOn vi sia una massa olllogenea di soci, bene attrezzati e oppor
tunamente disciplinati. 

Un movilllento l'elativamente impol'tante di fOl'muzione di piccole pro
prieta si e veriticato nell'Istria Centrale e Occidentale, (Capodistria, Buie, 
Parenzo, Rovigno) cioe nella parte miglio1'e della penisola. Infatti tale movi
mento intel'essa una supel'ticie di 1.5,10 etta1'i in quel di Buie, f1'azionati tra 
U9 piccoli proprietari, 310 ettari 'a Parenzo frazionati tra 47 piccoli pro
prietari. In tutto questo te1'ritorio come a Rovigno e Capodistl'ia si e maui
festata in note,'ole misul'a la cOlllpra-v~ndita tra piccole aziende sViluppatasi 
Sli una superticie di ettari 2500-3000 e,ttari in quel di Hovigno, 3.000 ettari a' 
Parenzo. In detinitiva risulto un ulteriore frazionalllento in alcuni luoghi 
COllle per es. a Rovigno (600 proprietari al posto dei 500 originari), in altri 
im'ece l'isultarono dilllinuiti per arrotondamenti d'elle vecchie piccole pI'O
prieta. Net complesso pero la fOl'llla~iO'lle effettiva di nuova piccola propl'ieta 
eoltivatrice per quanto si e potuto caleolare in ,\ia prudenziale si aggira su 
30;;0 e,ttari circa. Dato pero l'enorllle frazionamento avvenuto e- probabile 
ehe questa cifra sia inferiore al vero. Questo fatto degli arrotoridamenti e 
an-enuto _pero in t~tte Ie zone migliori, pel' .effetto .dei maggiol'i redditi dei 
coltivatori nel periodo degli alti prezzi che yenivano pl'ecisamenteimpegnati 
neU'acquisto di qualche appezzamento di terra, i cui propl'ietari'vendevano 
perche allettati dai prezzi assai elevuti (2). 

(1) Vedi maggiod particolari negli allegati. 
(2) Altre compravendite di terre sono avvenute anche in provincia: di GoriZia da 

contadini, che preferirono vendere per emigrare all'Estero, l\Ia anche III questo caso 
subentrarono altri coltivatori diretti, p~r cui in definitiva non si ebbe sostanziale varia 
zione. 
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MODI VI Tll.\I'A!;SO E PHEZZl. 

I trapassi sono quasi sempre avvenuti direttamente, senza intervento tli 
intermediari. 

I prezzi medi pagati variano sensibilmente da zona a zona, come risulta 
dallo specchio seguente: 

Zona Montagna di Gorizia: 

Seminativi 
Prati ....... . 
Pascoli 
Boschi, terreno nudo 

ad ettaro L. 8.000 
» 4.000 

» » 1.500 
» 1.000 

Capodistria (zone o,·tali) a ettaro L. 20.000 con punte fino a L. 40.000. 

Parenzo: 

Seminativo semplice 
Seminativo olivato • 
Seminativo vitato 
Vigneto specializzato 
Prati stabili 
Pascoli 
Boschi cedui 

dal 1919 al 1923 

L. 4.000- 6.000 
» 6.000- 9.000 
» 5.000- 8.000 
» 8.000-12.000 
» 4.000- 6.000 

500- 1.500 
» 1.200- 3.000 

dal 1924 al 1926 

L. 6.000- 8.000 
• 7.000-12.000 
• 7.000-14.000 
» 9.000-20.000 
» 4.000- 7 .000 
» 1.200- 3.000 
» 2.000- 4.000 

Attualmente non esiste prezzo commerciale delle terre, non essendo\'~ 
contrattazioni. In mas sima pero si puo dire, Bulla base delle aste giudiziali, 
elle 1 prezzi siano caduti a circa il 50 % di quelli del 1924·1926. 

I mezzi di pagamento furono in parte forniti dal risparmio delle annate 
favorevoli dagli stessi acquirenti, e in parte con denaro preso a credito da 
Istituti bancari 0 da privati, a tassi variabili. Vedasi per es. nella zona di 
Parenzo: 

HUllea della Venezia Gilllia 
Casse rurali 
('asse di Risparmio 
Privati 
('rl'dito agrario . . 

12 % 
7 » 
9,5» 

10·15 » 
6· 7 »(1) 

Nella grande maggioranza il credito fu i'ornito dai privati, i quali 
esercitarono l'usura su msta scala. Cio del resto e inevitabile in Istl'ia date 
Ie dillicoltil, 'naturali per it credito bancario, e per quello agrario, per Ie 
garanzie minime e per i costi degli eventnali ricupeli forzosi. 

(1) Nell'Pl'ogazione si 1H'('umulavano spese (lhl.l han fatto molto rincarare il c.rl'dito 
alrrario. 
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1.'UASFORMAZIONI COLTURALI AVVENmE NELLE PICCOLE PROPRIETA. 

1. - Nella grande maggioranza dei casi i 'nuovi piccoli proprietari non 
disponevano dei mezzi necessari per la regolare conduzione dei terreni acqui
.stati. Infatti ~ naturale che acquistando il terreno con l'icorso al credito, si 
.siano trovati senza altri mezzi per la conduzione e il miglioramentb del' 
fondo. In migliori condizioni si sono tro\;ati quelli che' hanno arrotondato 
i rispettivi possessi, perche gill disponevano di una attrezzatul'a aziendale. 
In genere pochi miglioramenti' furono intl'odotti nei beni acquistati, appunto 
per deticenza di m~zzi. Tutt'al pin si limitarono a qualche sistemazione 
idraulico-agraria, e all'impianto di viti nelle zone favorevoli. Importanti 
miglioramenti vennero apportati ai 'pascoli e boschi, che in alcuni casi ven
nero dissodati, con notevoli spietl'amenti, conquistando il terreno alIa col
tura agraria. Tali opere sono state com pi ute in quantita tanto nell~ vecchie 
-eome nelle nuove piccole proprie,ta coltivatrici. 

Nel complesso da tali opere deriVo un incremento della produzione lorda 
totale, che del resto e notevolmente, accresciuta anche per il progresso agrario 
veriticatosi in tutta la Venezia Giulia a seguito dell'intensa azione sViluppata 
dalle Istitu~ioni agrarie. In un' territorio da moItissimi anni abbandonato 
alI'ignavia dei paterni governi austriaci, i1 risveglio ~, stato notevolissimo 
pel' tutta la popolazione agricola, 'che ha egregiamente. risposto ~llli, propa
ganda delle Istituzioni. Basta in proposito ricordare come la produzione 
media granaria sia saIita nella Pr~vincia di Pola, :Qelle condizioni di cosl 

, gravi difficolta' da una inedia· di q.li 6-7 pel' ettaro a. q.li 11,2 nel trien-
nio 1929-1932. ' 

-CAUSE SPECIAL! SF~VOREVOLI ALLA PICC.oLA PROPRiETA, COLTIVATRICE. 

Il movimento di forma~ionedi ,piccola .proprieta, ha su,bito. dop~'il 1926 
un immediato arresto" e negli' anni decOl'si ctrcail '40 % dei' nuovi piccoli 
'proprietari hanno dovuto rivendere, 

Le cause indipeI1dentemente dalla crisi s1 devono ricercare: 
a) nel prezzo troppo. elevato, dell'acquisto, sproporzionato ai redditi; 
b) nell'acquisto a creditodi breve.scadenza ~con tassi' elevatissimi; 
0) deticenza di capltali per 1a conduzione dei fondi;· 
d) ,eccessivo carico delle imposte (1); 
e) trasformazioni iondiarie eseguite di pocaconvenienz;L, Onerose se 

~seguite col credito'; 
f) eccessivo fi'azionamento dei fondi per effetto del regime ereditario; 
g) avversitameteoriche. 

(1) Secondo segnalazioni del R !ggente la Sezione di Cattedra aml;mlante di Pa. 
reozo il oarico di un picoolo proprietario di tre ettari e salito da L. 53 a L. 385. PeI'a,ltre 
'ootizie vedasi Relazione generale. 
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'l'J:a tutte lIIerita partieolare rilie.vo quest'ut'tima,ehe certamente ha avu:to. 
influenza preminente in Istria, in quanto 131 siccita e Ia grandine, in alcune
aunate, hanno distrutto completamente e su vasta scala i meeoIti; mettendo. 
tutti i piccoli propl'ietari in grandissime difficoIta. 

GLI EFFETTI DlCLLA CRISI. 

In tutta 131 Venezia GIulia, a seguito dell'annes~ione aHa Madre Patria, 
si sono \'erifirati, come era ben naturale da.' aspettarsi, notevoli mut.amenti 
neWundalllento economico della produzione. agraria. Alcuni di essi a favore, 
come per esempio per i cereali (nel Regno fortemente protetti, nel bestiame· 
pure pl'otetto p,:r quanto in lIIisura minore, nel legname ecc.). Altri inveee· 
in sen so . sfavorevole, di cui pili importante tra tutti 131 produzione viticolo
enoiogica. Infatti sotto il regime austriuco, il mercato era completamente· 
domina to daUe poche Provincie produttrici, che naturalmente riuscivano ad 
e:;itare facilmente il vino, e a condizioni assai rimunerative anche per Ie qua
lita medioel'i. 0io spiega come la viticoltura si sia cosi largamente diffusa 
in tutta Ia Venezia Giulia, e eio non solo nelle zone favorevolissime come 
l'Istl'ia, rna anche spingendosi verso Nord, fino ai linliti estl'emi consentiti 
dal clinia. E si spiega aItresi come I'lstria adatta particolarlllente per vinL 
di alto pregio, si 'sia dedicata alIa produzione o.i varieta meno pregiate di 
massa, il cui prod otto trovava a110ra facile esito sui mel'eati austriaci. Natu
ralmente con l'annessione alla Madre Patria, I.e conuizioni si sono invertite, 
e la prouuzione viticolo-enologica, si e trovata in ben gravi diffieolta pel' dover· 
conCOl'rere con Is. produzione nazionale e in condizioni ui inferioritu., spe
cialmente coi vini di massa, il .cui costo di produzione eben supel'iore di 
qnello di altre regioni italiane. Nei primi anni del dopoguerra cio non fu 
avvertito, mantenendosi il vino in tutto il Paese a prezzi assai elevati, e 
consernlndo l'Istria un notevole commercio con i P.aesi Danubiani. 

Pill. tardi pero sopraggiunsela crisi, che ebbe qui un duplice aspetto, per 
il forte ribasso dei prezzi nazionali, e per Ia graduale chi usura degli sbocchl 
interuazionali, per Ie sopraggiunte note difficolta di ordine monetario, e per' 
la crisi aggrav8;tasi aU'Estero in forme assai pill gravi che nel uostro Paese. 

Stu di fatto ehe negli ultimi anui In produzione viticolo-enologica della 
Veuezia Giulia iucontl'o gravi difficoIti'l di colIocamento, siccbe i prezzi pre
cipitarono u limiti bassissimi, segueudo del. resto Ie stesse sorti del mercat9' 
nuzionale. 

AlIa gruvih\ della crisi, l'eagirono efficnee.mente Ie Istituzioni e gli 
ngrieoltori, ehe nel mentre indirizzurono i nuoyi impianti verso nuove diret
ti\'e, andul'ono creaudo organismi cooperativi, per poter meglio Iavorare iI 
Pl'ouotto, e pel' collocurlo 0pp0l'tunumente sui mercati (Cautine Sociali,. 
l:nione delle Cantine per In veudita ece.). Azione diffieile, rna clle nel pros-· 
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,simo avvenire coi larghi aiuti del Govel'no Nazionale riuscirit, non vi e,dubbio, 
a salvare Ie sorti della viticoltura giuliana, che per alcune zone (Collio, 
~lItria) rappresenta la base fondamentale dell'economia agl:icola. 

2. - Altra causa sfavorevole che ha particolal;mente influito su alcuni 
territori e queUa relativa ai danni di guerra., Come e nota Ie zone a cavallo 
dell'Isonzo, avevano subito gravissime distruzioni perle operazioni belliche 
svoltesi fra il 1915 e il1917. La ricostruzione e quasi ovunque compl~ta, rna 
'come avvenne per i territori del Piave, una quota parte del costo riinase a 
carico della proprieta, che di conseguenza dovette indebitarsi, Indebitamento 
che si e in genere aggiunto ad altro indebitamento deglianni della guerra', 
quando i terreni per causa delle opel'azioni belliche, non davano alcun red
dito, e i proprietari per i 101'0 bisogni dovettero ricori'ere al credito. 

3. -' Ma senza dubbio gli inconvenienti sopra ricordati avrebbel'o avnto 
ulla assai minore l'ipel'cussione, ove non fosse precipitata la crisi interna
.zionale con la falcidia dei prezzi di tutti i prodotti agricoli .. 

La grande e la media pl'oprieta ai colpi della ,crisi hanno potu to l'eagil'e, 
pel' quanto abbiano ovunque sofferto. Ma non certo la piccola propi-ieta nelle 
.zone povel'e, specialmente ove il ribasso dei prezzi hacoinciso con Ie avvel'se 
vicende atmosferiche, e con Ie difficolta di collocamento di alcuni prodotti. 

La piccola proprieta di tali territoi-i produce in genere pel' se, e peril 
mercato soltanto minima parte di quei prod otti , il cui ricavato Ie consen~e 

,di far ironte agli oneri di conduzione (concimi, sementi), aIle imposte e 
tasb'e, e ai gravami di eventuali debiti. 

Le annate sfavorevoli e il ribasso dei prezzi, specialmente dei prodotti 
di mercato (uva - vino - bestiame), hanno falcidiato enormemente tali entrate, 
per cui i piccoli proprietari hanno reagito ricorrendo al credito, aggravando 
cosi fortemente la propria posizione, fino a dover in alcunicasi crollare. 

Tale situazione non e certo tanto dissimile 4a quella riscontrata in altri 
terl'itori delle Venezie, rna qui per Ie cause sopi-aindicate, ha assunto i1ai:r"ti
colare gravita specialmentenell'Istria. Fortunatamimte il Governo e ora 
intervenuto con larghi provvedimenti di favol'e, (1) che di certo rinscil'anno 
a sollevare Ie condizioni generali delle benemerite popolazioni Giuliane, la cui 
resistenza e stata tina ad ora grandissima e che conscie delle, poderose attivita. 
spese dal Governo Nazionale, seguouo con fiducia gli avvenimen~i, ben sa
pen do come attraverso la coordinata poderosa opem che si sta svolgendo si 
prepara pel' esse un ben alto luminoso avvenire. 

(1) Vedi la Parte seconda. 
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ALLEGATO N. 1. 

LA PICCOLA PROPRIETA' COLTIVATRICE .DEI MUTILATI ED INVALIDI DI 6UERRA 
fORMATASI CON I PARTICOLARI MUTUI DI fAVORE 

NOTE DEL DELEGATO TECNICO DELL'lNCHIESTA 

Come abbiamo ricordato nelle prime due .parti del presente lavoro, provvedimenti 
particolari furono emanati per favorire la formazione della piccola proprieta coltiva-
trice da parte dei Mutilati ed Invalidi di guerra. . 

Scopo veramente nobilissimo,. inspirantesi alle piil gloriose antiche tradizioni Ro
mane, esaudimento della promessa cosi ampiamente diffusa tra i combattenti durante 
1a guerra, di concedere a lora il pacifico godimento della terra, quale premio dei duris
simi sacrifici compiuti verso la Patria ! 

II concetto fondamentale sU: cui era no basati i provvedimenti era precisamente 
quello di far acquistare un podere agli Invalidi e Mutilati, pagandone il prezzo con lin 
mutuo a lunga scadenza, con oneri annui alleggeriti da notevoli contributi dello Stato, 
dell'Opera Nazionale per i Combattenti e dell'Opera Nazionale Invalidi di guerra, per 
modo che l'acquisto si consolidasse con relativa facilita, e gli acquirenti potessero go
dere tranquilla l'esistenza 'unitamente alle loro famiglie. Infatti con Ie disposizioni pre-

. viste dal R. D.L.I9 giugno 19-24. u. 1125, modificato col R. D~ L; I luglio 1926, n. 1143 
1'onere per l'ammortamento dei mutui venne alleggerito dei seguenti contributi: 

Da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
Da parte dell'Opera Nazionale per i Combattenti 
Da Parte dell'Opera Invalidi di guerra 

Totale 

3,50% Runno 
· 0,50» 
· 1,00» 

· 5,00 % annuo 

Per cui 1'0nere annuo .dei mutui in cartelle 6 %, che ·si aggirava su circa. 1'8,50 % 
{per interessi, ammortamento, diritti vari; perdita valore nominale cartelle ecc.) e stato 
ridotto intorno al 3,5 % circa. Attualmente con i mutui 4 % esso scendera. al 2 % circa. 

Le provvidenze della. Legge come si vede sono veramente ottime, in quanto hanno 
consentito una riduzione di oneri rilevantissima, e facilmente sopportabile. Senonche 
purtroppo i provvedimenti stessi, per evidenti ragioni di disponibili~a., hauno posta un 
limite alle singole operazioni, nella misura massima di L.30.000. Per cui dati i prezzi 
correnti delle terre, entro tali limiti i Mutila'ti ed Invalidi sono stati costretti ad acqui
stare poderi molto piccoli, spellso non superiori ai 3-4 ettari. Da cio sono derivati i mag
giori inconvenienti nell'applicazione della. legge, che pur nella. sua concezione e stata. di 
certo tra Ie piil nobill emanate dal Regime. 

Infatti la situazione non rosea di molte di queste piccole proprieta in formazione 
puo esser facilmente ril~v,ata dalll!numer6se insolvenze dei mutuatari alla scadenza. 
delle rate presso l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie, e da indagini compiute dal 
Dott. Guido Ravagnan dell'Ispettorato Agrario delle Venezie nella.Provincia di .Treviso. 
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Prospctto delle insolvcnze al 30 aprilc 1934·XII sui mutui agli Invalidi tli guerra rurnli. 

C~ntro tali importi a debito degli invalidi, devesi tener conto degli acconti in : 

L. 21.346,81 
27.904,12 
20.174,67 
13.180,24 
15.616,09 

3.737,40 

L. 101.959,33 

per i mutui in arretrato di 1 rata 

» 

2 rate 
3 
4 
5 
6 

dimodoche per i suddetti n. 344 mutui il debito residua a lire 351.504,15 oltre il con
gua,glio interessi di mora. 

Risultato di indagini eseguite dall'lspettore Dr. GUIDO RAVAGNAN sulle condizioni ,di 
alcuni piccoli proprietari direHi coltivatori invalidi di guerra della Provincia di Treviso. 

GORGO AL MO~TlCANO. 
Z. GIUSEPPE. 

Proprietario e coltivatore diretto di ha. 2,47.23 con casetta acquistati nel 1932. 
II piccolo fondo faceva parte di un altro di ha. 15 circa, eoltivato direttamente dal pro
prietario. Detti 15 ettari furono suddivisi a partire dal1930 in 4 piccoli fondi. L'antico 
proprietario non pote sostenersi a causa di aleune passivita ehe aveva accese nel dopo. 
guerra e che si era trascinate fino, al 1930. 

Lo Z. era fino al 1932 un mezzadro. Ha moglie e 6 figli ; di questi, 4 a carico, e 
precisamente 2 maschi e due femmine. I due masehi e un"a femmina hanno eta inferiore 
ai 10 anni. 

Ha un mutuo «mutilati .'di L. 26.000 e un altro debito di L. 2.600, eontratti en
trambi per l'acquisto del fondo. II mutuo costa L. 900 circa all'anno. E in arretrato con 
diverse rate del mutuo; ragione per cui ha sotto sequestro il libretto della pensione. 
Paga tasse per L.212,04 all'anno. 

Il reddito del fondo non e sufficiente per far~ fronte all' onere del mutuo. 
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Fino ad ora ~ vissuto con la pensione di guerra (L. 125 al mese). 
A causa del cattivo andamento dell'ultima stagione, ha dovuto, come si ~ detto, 

cedere iI libretto della pensione. . 
A giudizio del Dott. Cognetti, Reggente la Sezione di Cattedra locale, la produzione 

10rda vendi bile dei 4 fondi derivati non ~ superiore a quella del fondo originario di ha. 15. 
Le condizioni generali di coltivazione infatti sono assai mediocri. 

P. CARLO. 

Proprietario e coltivatore diretto di ha. 2,60 acquistati nel 1931; affittuale di 
. una ca8etta; mezzadro di altri ha. 3. 

Ha 6 figli di cui 5 a carico. Di queati, 2 maschi e 2 femmine di eta dai 13 ai 20 anni. 
Fino al 1931 fu mezzadro ed affittuale di altri fondi. Durante la conduziQne in af. 

fitto (1926) contrasse un debito di L. 6.000 che gli rimane tuttora a carico. 
II mutuo ammontava all'origine a L. 30.000 (per l'acquisto della sola terra) ; ha un 

arretrato di oltre L. 3.000. Questo mutuo costa L. 1.100 circa all'anno. 
Ha una pensione di L. 99 al me8e; iIlibretto ~ ora sequestrato. Paga un complesso 

(Ii tasse di L. 330,42. 
I redditi della proprieta e della mezzadria non sono sufficienti a pagare l'onere del 

mutuo. 
Condizioni cattive, Ie quali' peggioreranno nell'anno prossimo perch~ il P. e 

8frattato dalla casa e abbandona la mezzadria. 

B. GIUSEPPE. 

Proprietario e coltivatore diretto di ha. 2,59 (con casal comperati col mutuo 
«mutilatiD e di ettari 2 comperati con denari propri; mezzitdro di ettari 7. 

Ha 8 figli tutti maschi e a carico. Uno ha moglie senza figli. Degli 8 figli, 4 hanno 
eta inferiore ai 10 anni. 

Ha un mutuo di L. 30.000, senza arretrati, che gli costa L. 1.100 circa all'anno. 
Ha una pensione di L. 70 al mese. 
Gli ,oneri del mutuo'sono sopportati, malgrado il carico di tasse (L. 480). 
Condizioni discrete. 
I fondi coltivati dal P. e dal B. facevano parte di un'unica tenuta di ettari 100 

condotta a mezzadria e frazionatasi nell'immediato dopoguerra in numerosissime pic. 
cole proprieta, quasi tutte coltivate direttamente. AI B . .i fondi sono pervenuti diret-. 
tamente dal primitiv~ proprietario; iI fondo del P. e invece passato attraverso un aItro 
piccolo proprietario coltivatore. 

II P. e iI B. sembrano ottimi coltivatori, parchi e intelligenti; cosi pure i lora figli. 

II P. tuttavia si trova in condizioni cattive. 
Secondo il 'ricordato Dott. Cognetti la produzione lorda vendibile dei fondi deri· 

vati e lievemente superiore a quella del fondo originario. 

MOTTA DI LlVENZA. 

M. GIOVANNI. 

Ptoprietario coltivatore diretto di ha. 1,82.30. Vive in uua baracca; la stalletta 
in muratura fa fatta al momento dell'acquisto (1930). 

Ha 5 figli di cui 3 femmine e 2 maschi, tutti inferiori ai 10 anui. Fino al 1930 era 
mezzadro ; prima della guerra era affittualo. 
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II fondo faceva parte di una ten uta di 25 ettari condotta a mezzadria divisasi in 
due parti nel 1930. La minore di ettari 1,82 iu acquistata dall\I.; l'altra e' ancora 
condotta a mezzadria. 

lIM. ha un mutuo di L. 27.500 che gli costa L. 920 all'anno; ha mia rata arretrata 
di L. 600 e altri debiti per L. 10.000, accum~lati a poco a poco. 

Le tasse sono di poco inferiori alia pensione di guerra; il reddito del fondo e in. 
sufficiente a pagare. 1'0nere del Inutuo.-

-La produzione lorda. vendibile ,e rirnasta stazionaria. 

T. V~TTORIO. 

Proprietario coltivatore di ha. 2,32.65 acquistati nel 1931: Vive in una 'parte di 
casa, acquistata con 180 terra. 

Ha 7 figli ; il maggiore ha 14 anni ; 4 s6no di eta hrleriore ni 10 anni. 
Era mezzadro fino a~ 1931. ' 
II fonda face va parte di una piccola proprieta di 9 ettari cre~tasi nel'dopoguerra, 

suddivisa nel 1931 fra tre fratelli ·comproprietari.· II T. compero ,la parte di uno dei 
frafelli. 

11 T. ha un mutuo Q.i L. 30.000 il quale costa circa L. 1.100. Ha una rata arre',ra,ta 
e altre ,L. UiOO di debiti. 

Ebbe una ferita grave che gli impedisce.di carnminare speditamente. 
I redditi del fondo non 'sono suffidenti per pagare Ie rate del IIlutuO. 
Condizioni stentatissime. 
La produzione lorda e rimasta stazionaria. 

CASETTE DI GORGO: 

R. NATALE. 

Proprietario coltivatore dirE'tto di ha. 2,10 acquistati nel 1929. Abita in una ca· 
setta costruita suI fondo nel 1930. 

Ha 3 figli di eta inferiore ai 10 anni. 
n fondo face va parte di uua piccola proprieta coltivatrice di 9 ettari forma'tasi 

nel dopoguerra, e suddivisasi dal i929 in 3·4 parti. 
L'antico proprietario, trovandosi oberato da passivita, vendette ed emigro. 
II R. sembra attivo ed intelligente. 
Ha un mutuo di L. 28.500 senza arretrati, che gli costa L. 1.044 ali'anno. Non ha 

altri debiti. 
n reddito del fonda e Bufficiente per pagare 1'onere del mutuo. 
n reddito unitario non sembra t1uperiore a quello del fonda di origine. 
11 R. vive con 180 .pensione e con l'event,uale utile del fondo. 
Condizioni discrete. 

B. LUIGI. 

Proprietario coltivatore diretto di ha. 1,27 e falegnamtl disoccupato. Vive nel 
fondo in una 'casetta comperata insieme con 180 terra. 

Ha 6 figli di cui 4 maschi. II maggiore ha I 4 Rnui ; glialtri Bono piccoli. 
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II fondo deriva da una piccola proprieta formatasi nel dopoguerra e passata, prima 
di pervenire al B. (1931), attraverso un intermediario non coltivatore (negoziante di 
pellami). 

Ha un mutuo di L. 25.500 che costa L. 920 all'anno. 
II terreno e p.ov~ro ed il reddito non e sufficiente per pagare ronere del mutuo. 
Riscuote una pensione di L. 125' al mese. 

C. FRANCESCO. 

Proprietario coltivatore diretto di ha. 2,07. II fondo e dotato di una casetta. 
Ha 9 fig!i di cui un maschio di 14 anni ; gli altri sono piccoli. 
II fondo proviene da un piccolo proprietario '/Wn coltivatore, il quaIl' l() possedeva 

dal dopoguerra. 
Ha un mutuo di L. 27.500 chI' gli costa L. 950 all'anno. Ha una rata 'arretrata ; 

inoltre L. 2.000 di debiti con parenti. 
Ha una pensione di L. 125 al mese I' un carico di tasse di L. 16I. 
II reddito del fondo consente di far fronte all' onere del mutuo. 

Da quanto eSpollto risulta chI' il 57 % dei mutuatari verso il Credito Fondiario 
delle Venezie si e reso inadempiente, I' come Ie inadempienze siano dovute al sempli
cissimo fatto della insopportabilita del pur modesto onere dei mutui. 

La causa traspare chiara dali'esame dei casi considerati. La piccola proprieta in 
tali condizioni non si puo consolidare perche l'wmpiezza e la produttivita dei fondi e troppo 
ristretta rispetto alia compo8izione delle famiglie, il cui numero e 'assolutamente di gran' 
lunga superiore aliI' possibilita. Si veda per esempio il 10 caso. Superficie ettari 2.47.23. 
Componenti la famiglia 8, di cui 4 a carico. Ammesso anche. un prodotto netto qisponi
bile nei terreni di Gorgo al Monticanodi L. 800 per ettaro, in totale L.2.000, e evidente 
c,he una volta provveduto ai phI elementari bisogni della famiglia, non e rimastopiu. 
nulla per pagare Ie 900 lire di onere annuo del mutuo. 

Uguali considerazioni potrebbero esser fatte anche per gli altri casi. 
Altre constatazioni da fare sono poi nei riguardi del' prezzo pagato I' della condu

zione tecnica dei fondi. 
Ilprezzo in ge,nere rapportato anc)!.e, ai normali valori venali e s,tato ovunque 

elevato, malgrado Ie cautele previste .dalla Legge. Ed e ben naturale che cio avvenisse, 
dato chI' per piccoli fo~di, specialmente se provvisti di abitazione, i prezzi salgono sem
pre a cifre assai elevate. 

Per la conduzione sono confermate'Ie osservazioni da noi fatte !tnche in altra parte 
della relazione, circa la difficolta di creare la nuova piccola proprieta su basi veramente 
solide, ove non vi sia l'opportuna integrazione dei mezzi tecnici (capitali di esercizio), 
e la vigilanza ed assistenza dell'Ente interessato alia formazione della nuoV'a proprieta. 

Tutto cio' e profondamente istruttivo, e dovra servire di am'monimimto per quelle 
provvidenze chI' dovessero essere adottate in futuro per la formazione, della nuova pic
cola proprieta coltivatrice. 

Per quanto riguarda i Mutilati ed Invalidi di ~erra sembrerebbe opportuna una 
integrazione della Legge, chepermettesse ,il consolidamento delle proprieta acquistate, 
con opportuni aliargamenti delle superfici acquistate come pure revitare del ripetersi 
degli inconvenienti sopra rilevati, portando il limite di conlledibilita dei mutui almeno 
a l'inqnantamila lire. 



ALLEGATO N. 2. 

fRAZIONAMENTO EX PROPRIETA' CONTESSA GIOVANNINA MARCATO 
IN ANCILLOTTO-fOSSALUNGA (TREVISO) 

l'lemoria del Dr. CESARE NAVAROTTO dell'Ispl'ttorato Agrario di Venezia 

La tenuta oggetto della presente indagine era fino al 1919 di proprieta della Con
tes~a Giovannina Marcato in AncilJotto e comprendeva nel suo oomplesso ettari 292 
di terreno, gia suddivisi in piu corpi distinti, siti nel comune di Vedelago, frazione di 
Fossalunga (Treviso) ed inclusi nel comprensorio d'irrigazione «Brentella di Pederob
ba ». Era in quel tempo dotata di n. 29 case coloniche di vecchia costruzione. 

I terreni che la costituiscono so no di natura generalmente povera, ghiaiosi, a sub
strato coltivabile poco profondo, di origine alluvion ale e suscettibili di produzioni mo
deste; cia ancor piu per il passato. 

Nell'anteguerra e Bubito dopo, il sistema di conduzione dominante era stato il pic
colo affitto, sia in denaro che (piu frequente) misto. 

Mancano libri contabili dell'epoca per poter accertare con sicurezza quale fosse Ia 
produzione lorda che l'azienda era capace di dare. Pur tuttavia suUa scorta di inform a
zioni e di dati assunti suI posto, con larga approssimazione, possono prendersi come 
dati informatori quelli che si riassumonO' nella tabella seguente e che comprendono i 
principali prodotti che si ricavava"1o dal fondo nel 1919. 

Superficie totale ha. 292 
(10 % tara improduttiva. + 12 % occupazione plante Iegnose) = 228 netto coitivabile a coltura. crbacea. 

PRODOTTI 

Frumento. 

Granoturco 

Cinquantino (1) .' 

Foraggere . 

---1-- Superll.clo 1 
coltivata 

• ba 

80 

70 

40 

78 

% 

suI netto 

35 

31 

17 

34 

Uya: Varieta Clinton q.li 800 che ridotta. in vino da 

Bozzoli: Oncie 70 con resa di kg. 50 per 

(1) Superll.cie ripetutl;\. 
(2) Capt per ettaro. 

oncia. 

I 
Produzione I Produzione 

totale 
media per ba. 

qli 

I 
8 640 

16 1.120 

7 300 

0,65 (2) 190 

hI. 570 

kg. 3.500 
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MODO CON CUI E AVVENUTO IL FRAZIONAMENTO. 

Nel giugno del 1919 la Contesu Giovannina l\1arcato per ragioni che bene non si 
oon08cono, rna ehe pur tuttavia, Ilembra di intravedere negli scarlli redditi fino aIlora 
ottenuti dall'azienda e nei movimenti social·comunisti che minacciavano i proprietari, 
venne nella determinazjone di vendere ed entro in trattative con alcune persone, orinnde 
dalla Toseana. 

Questa vendita a gente estranea che tradiva in essenza scopi speculativi mise pero 
in allarme tutti i vecehi fittabili della tenuta che vedevano, nel passaggio ad altro pro. 
prietario, il pericolo di un aumento ai canoni d'affitto fino allora mantenuti in li~ti piu, 
ehe modesti. ' , 

Chi si fece interprete di tutti questi dubbi ed ansieta dei contadini fu allora il par· 
rOM del paese di Fossalunga, che senz'altro, prendendo a cuore la cosa, prospetto aIla 
proprietaria la possibilita di vendere l'azienda ai contadini stessi, La Signora Marcato 
aderi alIa proposta purche in bloccofosse stato pagato l'intero prezzo. Dopo laboriose 
trattative per convince-re i piccoli fittabili della bonta dell'affare, ed un esame d",tta· 
gliato delle possibilita finanziarie degli stessi, nel giugno del 1920 mono conclusi i sin· 
goli contratti d'acquisto. ' 

Come piu sopra si e fatto cenno, la teIiuta comprendeva ha. 292 di terreno, dotati 
di 29 case coloniche e di un grande fabbricato ad uso agenzia dell'azienda; all'atto del. 
l'acqnisto ha. 265 passarono a 118 piccoli proprietari ed ha. 27 ed i1 fabbricato.agenzia 
alla «Cooperativa Agricola Popolare diFossalunga» che sl era nella stesso tempo for· 
mata con il concorso totale dei nuovi proprietari e di altri della zona. In totale pertanto, 
si ebbero 119 acquirenti. Sembra opportuno pero far rilevare che pur contandosi a quel 
tempo 119 distinti contratti d'acquisto, nOn e possibile dire che altrettanti siano stati 
i nuovi piccoli proprietari formatisi in quanta si verifico il fatto che molti acquisjarono 
deJIa terra singolarmente e in pari tempo aItri appezzamenti, 0 fondi, in comproprieta 
a terzi (parenti e allliC,li). 

Con l'anno 1920 si veniva a determinare pertanto nella zona Ia; creazione di un 
grosso blocco di piccoli coltivatori, con .a lato una Cooperativa, che aveva 10 scopo di 
mettere a disposizione mezzi, materiali ed assistenza teeniea. Nel1930 tale Cooperativa, 
per ragioni estranee all'originario acquisto, veniva a sciogliersi. 

MEZZI DI PAGAMENTO. 

L'acquisto avvenuto .direttamente da ,patte degli ex- fittabili, elimino nel caso in 
csame qualsiasi mossa speculativa. 

Circa i prezzi pagati dagli aequirenti; in quel tempo" si hanno i dati seguenti: 
l'acquisto complessivo comporto una spesa di L. 1.185.000 daJIe quali detraendo'lire 
56.500 quale importo del palazzo padronale comperato dalla Cooperativlilo (ogni nuovo 
proprictario acquisto 4 azioni per campo trevigiano di L.25 l'una) restano 1.128.500 
lire da assumersi quale valore d'acquisto del terreno. In media i1 terreno costa quindi 
L. 3.760 circa per ha. Si fa presente pero che aJI'atto dell'aequisto fu fatta una classi· 
fica dei terreni stesRi e quindi i singoli acquistarono pagando relativamente ai comodi, 
qualita, case esistenti ecc:' 

La cifra di L.1.185.000 fu ottenuta per: 

L. 100.000 circa dal risparmio = 8.50.% 

L. 1.085.000 circa dal credito = 91,50 % 
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In tale operazione la Cassa di Ri~parmio della Marca Trevigiana ebbe la prevalenza. 
avendo da sola erogate L. 800.000. II denaro ottenuto dai nuovi .acquirenti a presttto, 
fu concesso sotto forma di cambiali ordinarie ipotecarie. . 

VALORE ATTUALE DEI TERRENI ACQUISTATI. 

DaIle informazioni assunte il valore attuale di quei terreni si aggira come grande 
media sulle L. 4.000-5.000 per etta~o. . 

MIGLIORIE DITRODOTTE DAI SUOVI PROPRIETARI. 

I miglioramenti eseguiti dai nuovi piccoli proprietari, dall'epoca dell'acquisto ad 
oggi, consistono essenzialmente in nuove piantagioni di viti (reimpianti) di gelsi e lavori 
di sistemazioni varie ai terreni con messa a coltura di appezzamenti prima quasi abban
donatio Poco 0 niente si pua registrare circa nuove costruzioni rurali, soltanto qualche 
restauro, qualche ampliamento e poche concimaie. 

* * * 

II prodotto lordo, volendo riferirlo all'intera azienda, risuita nE'i confronti di quello
del 1919, sensibilmente aumentato. Cia devesi attribuire particolarmente all'azione d.i 
larga propaganda a.gricola esercitata nella zona dai diversi Enti Agrari non ultima l.a. 
stesaa Cooperativa di Fossalunga. Va ricordato ehe dal 1920 al 1928 Ia zona fu partico
lare oggetto di attacchi fillosserici che distrussero il vecchio patrimonio viticolo, eostrin
gendo gli agricoltoria reimpianti su piede americano. 

Da qUalche anno inoltre si manifesta con creseendo la malattia del «Calcino D nei 
bachi da seta (forse per Ie cattive condizioni igieniche dei fabbricati ove sono allevati)_ 
Infine va ricordato ehe nel 1933 il prod otto delle viti fu notevolmente falcidiato per Ie 
avverse eondizioni atmosferiche e 10 sviIuppo di malattie crittogamiche. II prodotto
esposto, nella seguente tabella, alla voce uva deve ritenersi pertanto eome .quello otteni
bile in condizioni normali. 

Prodotti Per ha. SuU'lntera azienda 

Frumento 12,16 1.120 
Granoturc~ 20-24 1.540 
Cinquantino 12-16 560 
Foraggere . I capo per ha. 300 
Uva q.li 600-800 = hI. 390-570 
BozzoIi (I) kg. 70 per onda 3.850 

IN'FLtTENZQ TALE PROD OTTO lL lIl:RCATO DEI PRODOTTI LOCALI? 

II mereato agrieolo locale influi certo su tali prodotti, perc.he i piccoli proprietari 
non potevano disporre di mezzi e di organizzazioni tali da potersi opporre aIle eventuali 
discese dei prezzi. Furono pertanto eostretti a seguire l'indizizzo generale della zona. 

(1) Nol bozzoli va Begnato nn aumento nella produzione unitaria, ma una dlminuzione nel nume1'O 
delle oncie allevate (da 70 a circa 55 j. 
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LE NUOVE PROPRIETA APPARTENGONO TUTTE A CONTADINI? 

Non e possibile accertare con esattezza quali.e quante siano Ie proprieta che esclu
sivamente appartengono ai contadini.Certo pero che una grandissima parte (forseil 
35 %) appartengono anche ad altre categorie (artigiani), a gente insomma che con 180 
sola terra non troverebbe modo di esistenza. Troviamo pertanto piccoli coltivatori che 
accanto alia lavorazione di minuscoli appezzamenti di terreno esercitano piccole indu
strie che banno quasi il carattere pill di arramgiamenti che di arti: botteghe-osteria, 
oppure banno qualche componente della famiglia all'estero, Bpecialmente in 'Francia 
ove lavorano nelle ferriere. Caso frequente e quello di donne mandate a servizio nellll 
citta che integrano con i loro guadagni il modesto bilancio dei famigliari riml4sti ; que
st'ultima attivita pero non sembra sia troppo ben vista da quei contadini percb~ Ie 
donne si Bviano dall'attaccamento alIa terra alia quale invece essi vorrebbero rimanes
sero fedelL 

QUANTE DELLE PICCOLE PROPRIETA NUOVE 81 SONO CONSERVATE? 

Delle 119 proprieta formatesi inizialmente: 

61 si sono ·conservate, 

12 sono state in parte rivendute, 

9 suddivise tra fratelli 0 parenti, 

37 rivendute. 

Tra Ie rivendute figura ancbe la proprieta dell'ex Cooperativa di Fossalunga, pro
·prieta che e stata suddivisa in 20 nuove frazioni. 

Le cause cbe banno determinata 1a vendita totale 0 parziale dei terreni acquistati 
Bono di indole varia e possono riassumersi: 

a) vendite eseguite fino dal 1923·24 perche i debiti contratti per acquisti non 
permisero iI consolidamento; 

b) vendite eseguite per acquisti a' credito e a prezzi elevatissimi di altri terreni 
nE'1 1925-26; 

c) firme di avallo a favore di terze persone (caso frequllntissimo) . 

Epoca. 

Anteguerra 

1926-1927 

Attuali 

. Media degli affltti nella zona. 

Canone per ettMoo 

, •. L. 60- 80 

» 450-600 

390-500 
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Circa Ie mercuriali (desunte dal Consiglio Provinciale dell"Economia Corporativa), 
si han no i seguenti dati: 

PRODOTTI 1913 1922 1926 1933 

Grano (al q.ie) 27 - ll5 --' 193 - 85 -

Granoturco : 

rosso. 16 - 107.- ll2 - 48 -

bianco 18 - 107 - 109 - 44 -

Bozzoli. (al kg.) 3,75 25,01 32 - 4,75 

Vino. 

comune. (al q.le) 27,50 

bianco » » 30,50 209 - 165 - lIO -

raboso 32 - 220 -:- 207 - 92 -

corbino. 25 - 191 - 174 - 75 -

Clinton. 149 - 153 - 90 -

Buoi: 

da lavoro. (al q.le peso vivo) 438 - 529 - 162 -

macellazione I" » 509 - 189 -

macellazione 2" '. 
88 -

401 - 148 -

Vacche: 403-

macellazione I" 366 - 164 -

macellazione ~" 323 - 130 -

Vacche da frutto (a capo) 2423 - 2522 - 867 -

Vitelli : 

sopra i 100 kg. (al q.le peso vivo) 
110 -

687 -
582 -

298 -

sotto i 100 kg. 583 - 225 -

Maiali 130 - 504 - 636 - 333 -

Lattonzi • • 137 - 132 - 140 -
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BILANCIO FAMILIARE DI ALCUNI PICCOLI PROPRIETARI 

PICCOLO PROPRIETARIO ARTIGIANO 

Sig. B. Giovanni. 

Famiglia composta di 8 persone : 
4 uomini (di cui uno assente) - 4 donne (di cui una maestra). 

Lavorano i1 podere direttamente, ·facendosi pera aiutare anche da qualche avven
tizio. Nella stessa casa del podere hanno un forno ed esercitano l'arte omonima. Una. 
figlia e maestra in un paese vicino, ma versa i suoi guadagni nelle mani del padre, che 
a sua volta gode anche di una piccola pensione per un figlio morto in guerra. II podere 
e tenuto e lavorato con passione. La famiglia vive agiatamente nel posto alternando 
illavoro dei campi con quello del forno. 11 capo famiglia ancora forte ed energico, ,e giu
dice conciliatore del paese di Vedelago. Uno dei figli non lavora a casa, ma e fuori per 
conto suo, grava sulla famiglia per la sola tassa suI celibato. 

Poder(J di circa ha. 6 (si nota che il terreno per circa ha. 4 e in unico corpo ed 
ba. 2 suddivisi in tre corpi distinti). . 

La proprieta. si trova nei Comuni di Vedelago, Istrano e Paese. 

Entrnt6: 

Frumento q.li 30 X 83 
Granturco ., 15 X 45 
Granturco cinquantino 
Vino hI. 16 X 80 . . • 
Bozzoli kg. 210 X 3. . 
Latte, carne e polleria 

q.li 16 X 42 

Stipendio della figlia maestra (al netto.delle trat
ten ute ed imposte) . . . . . 

Pensione della Stato . . . • . . . . . . 
Attivita forno (R. I. - R. M) (1). . '. . . 

Totale attivita. 

UBcite: 

Mano d'opera 
!:lementi .. . 
Coneimi .. . 
Assicurazioni e varie • 
Trebbiatura, seme baehi, ece. 
Quartese parroco e cappellano. 

Lire Lire 

2.490 -
670 -
670 -

1.280 -
630 -

2.290,00 
8.030 -

5 .. 007 -
1.193-
2.500 -

1.100 -
290 -

1.100 -
580 -
360 -:-
150 -

Lire 
'-

16.730 -

(1) Qu~le attivltA derlvante daI forno 81 6 esposto il R. I. della R. M. che 6 qnel\o per i1 1934.. La 
taes3.zioue si riferisoe perc) al 1933 ed era oalcolata su 4.000. fli 6 ritenuto di esporrP. I'imponibl\e del 1933 . 
in quauto qU38tO propriotario non ha guadagnato dl piil, ed ha inwce pagatosu un di piil. 
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Ripo~to 16.730-
Imposte (Comun8 di T' /ldeZago): 

terreni .L. 184,15 
contributo sindacale D 1,05 
contributo assicurazioni . D 12,70 

197,90 
Sovrimposta Brentella 98,40 
Ricchezza mobile 572,20 

. .Addizionale industria commercio. 61,30 
Reddit~ agrari: 

impostS. R. A. .L. 81,75 
contributi sinaacali. I) 32,65 

J.l4,40 
Imposta celibi • 74,05 

TaBSe comunali: 

famiglia. .L. 69.,60 
vetture , D 15 -
indllstrir. D 120 -
bestiamp. D 63 -
aggio D 5,30 

272,90 
Tassa c.onsiglio. 38,85 
Contributo Sindacato agricoltura 16,30 
Irrigazione Brentella. . . . . . 67,85 
Consorzio' provinciale viticoltura. 2-
Contributo sindacale lay. comm .. 20,50 

Imposte: (CO'll~tm8 di 18trafta): 

.A Ditta B. SU.VIO (1): 

terreni .L. 30,50 
contributo sindacale D 0,50 
contributo assistenziale D 1,65 
contributo agrario I) 6,20 
canale Vittoria. D 89,34 
aggio . D 3-

131,19 

A Ditta B. GIOVANNJ. . 22P,5-1 

Imposte di Paese 2~,95 

1.921,33 
5.EOI,33 

Reddito netto 11.228,67 

(1) Un .. parte della proprlotA II a Ditta del flgll. pCl'('M illoro pervenuta dalla madre. Usufruttuario 
ne II perc) 11 capo dl tamigJia. 
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PICCOLO AFFITTUARIO DIRETTO COLTIVATORE 

Big. N. Tiz;ano. 

Famiglia composta di n. 12 persone: 5 uomini - 5 donne - 2 bambini. 
Lavorano tutti in campagna; non. hanno DeSRUDa altra attivita. Dispongono di 

m:ode8t~ capitale (bestiame e scoJ:t~), Vivono,frugalm~nte e mangiano male. ' 

.PODERE PI HA. 14 CIRCA. 

E'ntrate: 
Frumento q.li 63 x 83. . 
Granoturco » 40 x 45. .' 
Granoturco cinqaantin') q.li 30 X 42. 
Vino comune hI. 12 X 70 . 
Bozzoli kg. 250 X '3 ' 
Latte e carne 

T:.ciee.: 
Imposte, tasse e contrjbt;ti 
Macellazione maiale, • . . 
Quartese P8ITOCO e cappeIlano 
Concimi, anticrittogamici, _ . 
Trebbiatura, assi8urazioni varia, ece. 
Canonp di affitto. • .'. . . : 

" 

Lire 

5.23Q 
1.800 
1,260 

850 
800 

3.420 

'940 
50 

280 
1.000 

730 
5.400 

Reddito netto ,dell'affittuarb cond,uttora. . . 

Lire 

13.360 

8.400 

4.960 

Sembra opportuno far notare come questa famiglia avesse In passato tentato l;acquF 
sto del podere stesso ("he oggi lavora"ma,pnrtroppo per il prezzo troppo elevato e per 
alcune fume di avallo concesse au ,cambiali di terzi,. dovette rivendere, ed, e diventata 
fittabile della ste~so podere. Il'terrenoe molto scadente e di natUra' poverissiina. ' 

NOTA DEL DELEGATO TECNICO DELL'INCHIEBTA 

La memoria del Dr. NAvAROTTO ha messo in chiara evidenza Ie vice.nde non sem
pre liete di questo frazionamento. E' notevole il numerodelle piccole proprieta vendute 
in'tutto 0 in' parte. 

, Impressionante il fatto'segnalato dei disseati originati dalle firipe di avallo. , 
Le maggiori diffipolta perl'> sono derivate dalla natura relativlltmente povera dei' 

'ten:eni, e dal precipitare della ci'isi. ' 
In ogni modo e veramente confortante il not~vole incremento ~ella ,produzione, 

hrda constatato spl'ci~lmentE' nei ,poderi a carattere autonomo, discretamente organiz. 
zati. ' 



ALTEGATO N. 3. 

FRAZIONAMENTO EX PROPRIETA' 
CONTESSA BARBO GIUSEPPINA VED. DEL DUCA LODO~ICO MELZI D'ERIL 

(Superficie ettari 3.644) 

PRO"~NCIA DI PADOVA - COMUNE DICORREZZOLA 

Memoria del Dr. GIUSEPPE BROGINI dell'Ispettorato Agrario di Venpzia 

La proprieta oggetto della preRente indagine e situata in comune di Corn·zzola. 
provincia di Padova, ed e cost.ituita da terreno fertilissimo susef'ttibile di ottime produ. 
zioni per tutte Ie piante coltivate. 

• •• 
Prima del frazionamento il tenimento era di pro prieta della I::ontessa Barbo Giu· 

seppina fu Giulio vedova del Duca Lodovico .Melzi d'Eril di Milano. 
La superficie della stesso ·era di complessivi ha. 3.644,28.42. 
In data 7 ottobre 1919 l'intera proprieta e paseata per atto di compravendita alIa 

Societa Anonim&' Dominio di Correzzola con sede in Milano. 
Tale Societa acquisto l'azienda nelle condizioni in cui si trovava e doe con l'atlit

tanza impresaria tenuta fino dal 1918 dai fratelli Pavesi di l\Iantova. 
La Societa Dominio elimino poco dopo l'atlit.tuale impresario ed inizio la vendita 

diretta a lotti della proprieta come dal piu sotto riportato schema di frazionamento. 
II prezzo di vendita della prQprieta e stato di L. 8.632.000. 

SCHEMA DEL FRAZIONAMENTO DELLA PROPRIET1. 

Dal 12 febbraio 1920 al 31 dieembrf' ]920 n. 12 Ditte per eOlllplesRivi ettari 58.17.84 

" 10 gennaio 1921 l) 1921 » 76 D D 460.29.06 
D 10 » 1922 D 1922 » 98 » D 600.00.52 
» 10 » 1923 » 1923 J) 103 » » 388.12.05 
» 10 » 1924· l) 1924 D 135 » » 530.73.38 
» 10 II 1925' » 1925 » 191 » » 687.72.35 
» ]0 1926 » 1926 » 157 D » 472.79.40 
» 10 » 1927 II 1927 » 87 » » 212.42.17 
» 10 » 1928 » 1928 J) 64 D » 126.08.22 
l) 10 II 1929 al 10 ottobre 1929 II 30 » » 107.93.43 

Riepilogando, dal 12 febbraio 1920 al 10 ottobre 1929, la SocietaAnonima Domi
nio di Correzzola ha frazionato l'intera proprieta di ha. 3.644,28.42 fra n. 953 piCCOli e 
medi proprietari. 
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Da tale epoea ad oggi; e cosi pure durante il predetto periodo di suddi1>isione della 
proprieta, numerosi nuovi indiretti frazionameJ,lti sono avvenuti tanto che oggi l'ex 
tenimento lIelzi risulta cosi distribuito: 

Proprieta autonome . 
Proprieta particellari 

Totale 

N. 642 
374 

N. 1.016 

COS8IDERAUONI ECONOMICO·FINANZiARIE SUL FRAZIONAMENTO. 

Le vendite effettuate daIla Societa Anonima Dominio, specie negli anni 1920 e 1921 
erano basate BU prezzi molto bassi (circa L. 4.000-5.000 ad ettaro) e con grandi faclli
tazioni di pagamento per gli acquirenti. 

Dal 1924 in poi intervenne 1a speculazione da parte di coloro che accaparravano i 
fondi per conto degli ex affittuali della Duchessa Melzi con prestiti in denaro agli stessi; 
prestiti garantiti da ipoteca Bui fondi acquistati. . 

Ne11925-1926 per effetto della speculazione il prezzo dei terreni sali fino a L.15.000 
ad ettaro. 

Coloro cbe hanno acquistato in tale epoca Bono tutt'ora fortemente impegnati ed 
anzi una gran parte di .questi ha dovuto abbandonare l'azi"enda ed emigrare". 

Altri ancora sono ritornati affittuali come in precedenza avendo perduto tutto il 
df'naro accumula10 nell'immediato post-guerra. 

Notisi ancora che una parte di agricoltori nuovi proprietari ha dovuto vendere ed 
emigrare in seguito ad un esagerato tenore di vita faInigliare iniziato nel periodo anreo 
dell'agricoltura e continuato' durante i primi anni del periodo infiazionistico. 

Altri aneora hanno perduto la proprieta per ineo;mprensione dei pin elcmentari 
principi di eeonomia e di teeniea agraria. . " 

8i PUQ caleolare che circa un 40 % di nuovi proprietari ha dovuto vendere 'per Ie 
suesposte ragioni.-

SISTEMA Dl CONDUZIONE DELLA PROPRIETA PRIMA E DOPQ LA GUERRA. 

Piccolo e medio affitto 
AtJittanz{J capitalistica • 
Piccola e media proprieta 
PiccoT 0 e medio affitto 

MEZZI DI PAGAMENTO. 

co7tivatrice 

fino al 19UI 
1918-1919 
i919-1934 
19]9-1934 

L'acquisto della proprieta venne effettuata nella totalita con il denarorisparmiato 
durante e dopo laguerra, con prestiti effettuati da Istituti di credito 0 da~ sopra ri
cordati privati speculatori. 
- I guadagni degli intermediari possono venire c.alcolatisu Una media di L. 3.000 ad 
ettaro pari a L. 11.000.000 circa. 

VALORE ATTUALE DELLE PROPRIETA FRAZIONATE. 

Per Ie medie 8i PUQ calcolare che il prezzo attuale venale ai aggiri Bulle L. 7.500 per 
ettaro, per Ie piccole si arriva fino a L. 10.000 per ettaro. 

Nella media l'intera propriE'ta PUQ venir valutata Bulle L. 8.500 per ettaro pari 
ad un valore venale complessivo di L. 31.000.000 circa. 
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MIGLlORIE ISTRODOTTE NELLA PROPRIETi Dl SUOVA FORliAZIOSE. 

Le migliorie effettuate dai piccoli e dai medi proprietari nelle loro aziende 8Ono 
notevoli e possono cosi distribuirsi; 

I) eo .. truzione di n. 250 nuovi fabbrieati rurali che portarono qUindi un eguale 
aurnento suI numero delle proprieta autonome rispetto a quelle partieellari. 

2) Ampliamento e riattamento di parecehie centinaia di fabbrieati rurali in eon
seguenza del continuo aumento del numero dei componenti Ie famiglie dei nuovi pro
prietari. 

3) Sistemazioni varie del terreno a cornpletamento dei lavori di bonifiea eSE'guiti 
dal, Con~orzio Bacchiglione Fossa Paltana. 

4) Abbattimento di viti fillosserate e ricostituzione. 
5) Abbattimento dei filari di saIici e delle numerose boschette che in precedenza 

esistevano Imlla proprieta alie: scopo di aumentare la I!uperfieie arativa. rna anehe de
terminato dai nuovi lavori di bonifiea. 

PRonOTTO LORDI) VRNI>IBILE PROIA E DOPO IL FRAZIOSAllESTO. 

Anni 1919 e 1933. 

1) Distribuzione del prodotto lordo vendibile nell'anno 1919 aU'epoea dell'af
fittanJ!8 capitalistica della Ditta.Pavesi di Mantova. 

Distribuzitme della 8uper/icie. 

Superfieie lorda. • . . . . 
Superficie arativa arborata 
Superficie arativa nett a . . 

DiBtrib'lZiom delle oolture. 

Frumento 40% 
Granoturco 35 • 
Biet.ole 8 • 
Foraggere 17 • 

Totale 

Produzitme .1orda t·fndibill'. 

Frumento h,. I.ISO a q.1i 
Granotureo • 1.033 
Bietole • 236 • 
Foraggere 502 
U'va • 
Bozzoli N. 600 once. 

16 per ettaro 
30 

270 

70 '. 

hI. 3.644 
• 3.2S0 
• 2.952 

hl. 1.IS0,SO 
• 1.033,20 

236.16 
• 501,S4 

h'l. 2.952.00 

q.1i IS.892 
30.996 
63.720 

• 35.140 

• 20.000 
kg. 36.000 

2) Distribuzione del prodotto lord~ vendibile nell'anno 1933 nella proprietA fra-

zionata. 
Distribuzitme dflla BUper/icie. 

Superficie lorda • • . . . 
Superficie arativa arborata 
Superfieie arativa netta •. 

hl. 3.6oU 
3.200 
3.032 
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Distribuzione delle colt-uTe. 

Frumento 40 % 
Granoturco 23 • 
Bietole 13 • 
Foraggere 24. 

Totale 

Produzione Zorda vendibile.' 

Frumento Ha. 1.200 a q.li 
Granoturco. 700 ~ 

Bietole 390 
Foraggere 
Uva 
Bozzoli " 

742 

30 per ettaro 
38 

270 
90 

3) DiOerenza di produzio'T6e 1919·1933.-

COLTURA ProduzioDe 
1919-

Frumento 18.892 
Granotureo . 30.996 
Bietole. 63.720 
Foraggere 35.140 
Uva. 20.000 
Bozzoli. 36.000 

ha. 1.200 
700 
390 
742 

ha. 3.032 

q.li 36.000 
26.600-

105.300 
66.780 
13.000 

Produzionc Differenz .. 1933 

36.000 + 17.108 
26.600 4.396 

105.300 + ,41~ 580 
66.780 + 31.640 
13.000 7.000 

36.000 

La produzione lorda vendibile risulta aumentata per quanto riguarda il frumento, 
Ie bletole e Ie foraggere, e sensibilmente diminuita nei riflessi del granotureo e dell'uva 
(viti fillosserate). risulta scomparsa completamente per i bozzoli. 
, L'aumento del prodotto lordo determino solo in- questi ultimi anni, specie per !'in. 

cremento della produzione granaria, delle sensibili oscillazioni nel prezzo dei prodotti 
del mercato agricolo locale. 

La maggior ofl'ertadi prodotto rispetto aUa domanda ha causato delle on date rio 
bassiste locali che per quanta ri/Plarda il grana sol),o statefrenafe merce l'ammasso coo~ 
perativo da parte del Consorzio Agrario della Provincia di Padova. 

AZIENDE' Dl NUOVA FORMAZIONE E AZIENDE CONTERMINV 

Date Ie attuali condizioni tecnico·agrarie ed economico·sociali dell'interG ComUIie 
nel quale la proprieta frazionata. oggetto della precedente indagine e sit-uata, non si rio 
8contrano differenze sensibili tra aziende di nuova formazione e aziende gill. dall'ante· 
guerra costituitesi. 

Sia per quanta riguarda il sistema, di conduzione come per l'ordinamento tectllco· 
colturale dei fondi non vi e alcuna differenza. , - , ,- _ , 

Il progresso tecnico, .dall'immediato dopoguerra ad oggi, sia .nell~ aziende di nuova 
formazione come in quelle contermini si e sviJuppato contemporaneamente specie in 
questi ultimi anni per efl'etto della. erisi agricola che ha spinto gli agricoltori verso un 
pin 'razionale sfruttamento del 8uolo. ' 

21 
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POPOLAZIONE DELLA PROPRIETA PRIMA E DOPO IL FRAZIONAMENTO. 

Popolazione nel 1919 n. 5.261 abitanti - Densita per ettaro 1,5 
Popolazione nel 1933 n. 7.937 abitanti - Densita per ettaro 2,5 

CONFRONTI ·CON AZIENDEAFFITTATE E NON AFFITTATE. 

Tanto Ie medie come Ie piccole aziende condotte in affitto nel lora complesao pro
duttivo non reggono di fronte alle piccole e medie proprieta. 

In quest'ultime migliore e la lavorazione del terreno, piu equilibrata risulta la di
stribuzione della superficie fra Ie varie colture, enormemente maggiore il carico di atalla. 

'L'attaccamento dell'agricoltore alla propria terra e il principale indice del progresso
agricolo nei confronti dell'affittuale che' poco interessamento mette in ogni roigliora
mento dei fondi che non torni a suo immediato vantaggio. 

Tuttavia, ad eccezione di quella parte di fittavoli che per insolvenza 0 per igno
ranza continuano a trattar male la terra, nel complesso anc.he Ie aziende affittate 50-
gliono dare dei redditi elevati grazie, in particolare modo, alla fertilissima natura de} 
terreno che distingue in modo particolare il territorio dei Comuni di Correzzola e di Co
devigo dalle zone limitrofe .. 

PROPRIETA AUTONOME E PROPRlETl PARTICELLARI. 

Indubbiamente la differenza fra Ie proprieta autonome e particellari e notevole. 
Differenza che si riscontra nei vari fattori della produzione a tutto vantaggio delle pro-
prieta autonome dove min ore e il dispendio di energie.· . 

Le proprieta particellari sono nella maggior parte tenute in affitto dai proprietari 
autonomi. Una parte pera di esse e pure da questi possed·uta. 

Dai bilanci aziendali piu sotto riportati e possibile dedurre come i redditi siano sen· 
sibilmente inferiori nelle proprieta particellari rispetto a quelle autonome. 

In molti casi il bilancio di tali aziende chiude in pareggio poiche, per ovvie ragioni. 
gli agricoltori tendono a potenziare maggi6rmente Ie aziende di lora proprieta nelle quali 
stabilmente risiedono con la 10ro famiglia. 

Solo una piccola parte delle proprieta particellari (circa una diecina) e posseduta. 
daartigiani. 

IMPOSTE E TASSE GRAVANTI SULLA PROPRIETA. 

NeZ periodo antecedente la guerra e neZ periodo attltule. 

1) Anno 1913: 
Imposte erariali 
Imposte provinciali 
Imposte comunali . 
Tass& bestiame 

Anni 1913 e 1933. 

Tasse comunali varie (vetture, domestici. cani, ecc.). 
Contributi consortili . . . . . . . . . . 
Contributi opere idrauliche di 2" categoria . . 
Contributi assiourativi . . . . . . . 

Totale 
Carico per ettaro ~. 20 circa. 

L. 

L. 

13.473,51 
17.568,94 
11.041,65 
3.162,50 
2.536-

22.330-
1.300 -:-
2.000-

73.412,60 
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2) Anno 1933: 
Imposte erariali 
Imposte provinciali 
Imposte comunali . 
Tassa bestiame 

L. 33.344,63 

Tassa macellazione bestiame 
Tassa celibi . . . . . . . . 
Tassa chinino . . . . . . . 
Tasse comunaii varie (vetture domestici, cani, ecc.). 
Tassa famiglia. . . . 
Redditi agrari . . . . . . . . . . . . . . 
Contributi consortili . . . . . . . . . . . 
Contributo opere idrauliche di 2&· categoria 
Contributi sindacali 
Contributi assicurativi . . . . . . . 

33.904,78 
170.061,46 
17.800-
23.634-
7.000-

11.629 -
16.570-
25.500-
20.600-

230.981-
3.340-
8.572-

1l.670,61 

Totale L. 614.607,48. 

Carico per ettaro L. 170 circa. 

BILANCI _AZIENDALI 

1. Azienda del Sig. Z. Giuseppe. 

Media. proprieta di ha. 31,60: 
a) Proprieta autopoma . 
b) Proprietll particellare 

PROPRIETA AUTONOMA. 

ha. 26,00 
5,60 

ha.. 31,60 

Distribuzione. della R'Ulperficie. 

Tare improduttive. 
Arborato vitato 
Arborato semplice 
Vigneto specializzato 
Arativo al netto . . 

Frumento 
Granoturco ; 
Bietole 
Foraggere 

Distribu.zione d1Jlle colture. 

Capi ill bestiame bovino n. 26. 

ha. 2,00 
2,80 
0,40 
0,80 

20,00 

ha. 26,00 

ha. 6,00 
-»- 5,S() 

4,40 
8.S0 

ha. 20,00 
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Bilaneio dell'Azienda 1933. 

E'ntraie: 
Frumento q.1i 200 
Granotureo » 2400 
Bietole » 1200 
Uva' »100 
Utile stalla 

.c;peS6 : 
Imposte, tasse e eontributi diversi . . . . . . . . • 
Assieurazione ineendi e gran dine . . . . . . . . . . 
Sementi, eoncimi, antierittogamici, lubrifieanti, earbu-

ranti ...•................ 
Mano d'opera flssa e avventizia. . . " . . . • . . . 
Manutenzione fabbrieati, opere idrauliche, macehine e 

a ttrezzi . • . . . . . . " . . . . . 
Direzione, amministrazione e sorveglianza 
Mangimi e speEe generali. . . . . 

Lire 

17.000 
II. 000 
12.000 
3.000 

10.000 

3.250 
1. 820 

7.230 
17.600 

2.500 

3.600 

Reddito netto . . . 
Reddito netto per ettaro L. 650 circa. 

PROPRIETl PARTICELLARE. 

Bilaneio dell'Azienda 1933. 

Entrate: 

Frumento q.li 85 . 
Gxanotureo » 10. 
Uva' » 60. 

Sp68.~ : 

" '. 

Imposte, tasse e contributi diversi . . . . . . . . . 
Assicurazioni incendi e grandint'l . . . . . . . . . . 
Sementi, concimi, anticrittogamici. lubrificanti e carbu-

ranti ••......... 
1\Iano d'opera fissa e avventizia. . ... 
Manutenzioni varie . . . . . . . . . .' 
Direzione, amministrazione e sorveglianza 
Spese generali. . . . . . . 

7.200 
450 

1.800 

1.170 
990 

1.660 
2.300 

500 

730 

Reddito netto . . • 

'Lire 

53.000 

36.000 

17.000 

9.450 

7.350 

2.100 

La proprieta del Sig. Z. Giuseppe e condotta dalla sua famiglia, ricorrendo nei 
periodi di grande lavoro a mana d'opera 'estranea. 
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Componenti la famiglia del proprietario: n. 17. 
Prezzo d'acquisto del fondo : 

Proprieta autonoma L. 6.000 ad ettaro. 
Proprieta. particellare L. 17.500 ad ettaro. 

Valore attuale deila proprieta: 
Autonoma L. 8.000 ad ettaro 
Particellare L. 9.000 ad ettaro. 

2. - Azienda del Sig. V. ·Sante. 
Piccola proprieta autonoma di ha.. 2,40. 

Tare improduttive 
Arborato. 
Arativo al netto . 

Frumento . 
Granoturco . 

Di8tribuzione della B.uper{icie. 

Di8tribuzione delle coliure. 

ha. 0,15 
0,10 
2,15 

ha. 2;40 

h" 1,30 

Bietole 0,50 
Foraggere . 0,30 
Orto farniglia 0,05 

h'1~ 2,15 
N.· 6 capi di bestiame bovino, n. 1 asino e n.5 vitelli vengono girati nell'annata. 

(acquistati. ingras~ati e rivenduti). 
Complessivarnente il carico di bestiarne 'dell'azienda risultere.bbe di q.li 25 pari a 

] 0 q.Ii pel' ettaro circa. 

Bilaneio dell'Azienda 1933. 

Entrate : 

Frurnento q.li 50. 
Bietole q.li 180 
Utile stalla. . 
Utile pollaio 

Spe8e :' 

Imposte, tasse e contributi diversi 
Assieurazione incendi e grandine 
Sementi, concimi e anticrittogamici 
Aratura., falciatura, mietitura e trebbiatura 
Manutenzioni varie . • . . . . . . . 
Mangimi e spese generali . . . . . . . . . . . 

Reddito netto per ettaro L. 2.000 circa. 

L. 

L. 

.. .. 
Reddito netto 

Arrotondato 

4.250 
1.800 
.2.800 
1.000 

L. 9.850 

500 
280 
792 
560 
100 

1.820 4.052 

L. 5.798 
L. 5.800 
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La proprieta del Sig. Y. Sante e condott.a dalla propria farniglia. 
Componenti la farniglia del proprietario: n. 4. 
Prezzo d'acquisto della proprieta L. 13,000 ad ettaro. 
Valore atituale della pro prieta L. 10.000 ad ettaro. 

3. - Azienda condotta in affit~o dal Sig. V. Emilio. 

Piccola propriet1t autonoma e particellare di ha. 2,50. 

Tare improduttive 
Arborato vitato 
Arativo al netto . 

Frurnento . 
Granoturco 
Bietole .. 
Foraggere . 

Dist·ribuzione della Buperficie. 

Distribuzione delle colture. 

Orto di famiglia. 

N. 2 capi di bestiame. 

Entrate: 

Frumento q.li 35. 
Bietole q.li 175 
Vino hI. 7 
Utile stalla 
Utile pollaio 

Spese: 

B lla n c i 0 dell' A z i e nd a • 

L. 

Canonti annuo di affitto . . . . . . . . . . • . . . . . L. 
Imposte, tasse e contributi diversi a cal:ico dell'affittuale . 
Assicurazione inc.endi e grandine (a totale carico d!'ll'affittuale) 
Sernenti, concirni e anticrittogamici . . . . 
Aratura, falciatura, mietitura e trebbiatura 
Mangirni e spese generali . . . . . » 

Reddito netto per ettaro L. 850 rirca. 
Componenti la farniglia dell'affittuale n. 12. 

Reddito netto 

ha. 

ha. 

h't. 

ha. 

2.975 
1.750 

630 
500 
600 

2.310 
60 

230 
634 
700 
400 

0,15 
0,45 
1,90 

2,50 

1,10 
0,15 
0,60 

0,05 

1,90 

L. 6.455 

4.334 

L. 2.121 

L'interessato fJsercisce la proieS8ioll.6 occasionale del .,,~ediatorato e percepi.sce illol/1'1I 
la pensione quale fnutilato dt guerra. 
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Sostituisce un ex proprietario dell'azienda che ha dovuto vendere per avervi co-
8t~uito un fabbricato rurale merce l'accensione.di un mutuo chI' non ha pin potuto re
go!armente pagare. 

Prl'zzo d'acqutsto della proprieta L.5.600 ad I'ttaro. 
Valore attuale dl'lla stessa L. 10.000 ad ettaro. 

]j[ edia degli atfitti nella zon·a. 

I) Anteguerra L. 100 ad ettaro 
2) 1926-1927 L. 1.000-1.250 ad ettaro 
3) Attuali L. 750·900 ad ettaro 

Media dei prezzi pagati nella zona al produttore. 

I) Anno 1913. 

Frumento . L. 
Granoturco 

27 al q.le 
18 

Bietole 2,5 
Uva . 12 
Fieno. 7 

3) Anno 1926: 

Frumento . L. 180 
Granoturco 
Bietole 
Uva . 
Fieno. 

» 105 
» 12 

80 
40 

al q.le . 

2) Anno 1922. 

Frumento . L. ll5 al q.le 
Granoturco ,. 100 
Bietole 14 
Uva 95 
Fieno . 

4) Anno 1933: 

Frumento . L. 
Granoturco 
Bietole 
Uva 
Fieno . 

35 

95 al q.le 
45 
10 
40 
18 

NOTA DEL DELEGATO TECNICO DELL'INCHIESTA 

La chiara memoria del Dr. BBOGINI, ha in sintesi illustrato gli efficacissimi risul
tati di questo imponente frazionamento, che ha interessato una vastissima zona. 

L'incremento della produzione e della popolazione sono in realta assai rilevanti, e 
.sono il frutto delle veramente poderose opere di miglioramento eseguite dopo il frazio
namento. 11 chI' sta a dimostrare come esso abbia in realta giovato in linea economica, 
tecnica e sociale. 

Da tener presente che l'elevata fertilita del suolo ha meglio favorito il consolida' 
mento dei nuovi piccoli proprietari, i quali nella grande maggioranza si trovano in di-
8creta situazione. 



ALLEGATO N. 4. 

fRAZIONAMENTO EX AZIENDA 
DI PROPRIETA' DEL SEN. NICOLO PAPADOPOLI DI VENEZIA 

PR0YrNCIA. DI VERONA - CO:MUNE DI VERONELLA' -;- LOCALITA «DESllONTA D 

.' 
Memoria del Dr. GIUSEPPE BRO~IXI dell'lspettorato .\grario di Venezia 

DESCRIZIONE DELLA PROPRIET1. 

L'azienda, oggetto della presente indagine, e situata in provincia di 'Verona, co
muni di Veronella, Albaredo e ArcolEi, localita Desmonta ed e inclusa nel comprensorio 
del c.ostituendo Consorzio d'irrigazione Sinistra .Alpone. 

Comprende una superficie di ha. 269 circa·di terreno di varia natura, dal sabbi(lso 
aU'argilloso con prevalenza pero di 9.uest'ultimo che costituisce la parte piu fertile della. 
tenuta. 

L'indirizzo dell'azienda e basato sulla cerealicoltura che, specie per quanto riguarda. 
la coltura del frumento, trova nella zona favorevoli condizioni di clima e terre~o. 

E risaputo infatti che il territorio di Cologna Veneta che si estende ai confini delle 
tre provincie di Verona, Pad ova e Vicenza, ha sempre rappresentato una zona impor
tante della cerealicoltura pad ana per la produzione di razze locali di frumento da se
mina. 

L'ordinamento tecnico·colturale dell'azienda lascia molto a desiderare, specie per 
quanto riguarda il patrimonio zootecnico, insufficiente alla razionale lavorazione e fer
tilizzazione delle terre. 

I fabbricati rurali sono distribuiti in vari punti dell'azienda, sono pure insufficienti 
alle esigenze della proprieta frazionata e, il piu delle volte, 80110 male ubicati e rappre
sentati solamente dalla casa colonica ad uso abitazione del proprietario. 

Parimenti la sistemazione delle terre lascia molto a desiderare. Le opere di scolo 
sono insufficienti' e irrazionalmente tracciate tanto e vero che parecchi appezzamenti 
soffrono di eccessiva umidita mentre altri contermini risentono per vari periodi dell'an
no, dei danni della siccitR. 

MODO COME E AVVENUTO IL FRAZIONAMENTO. 

L'azienda in oggetto era per il passato, e piu pl'ecisamente fino al1921 di proprieta 
del Senatore Nicolo Papadopoli di Venezia e costituiva solo una parte dei beni che 10 

stesso possedeva nel territorio di Cologna Veneta. 
L'azienda venne ceduta alla fine del 1921 dopo un intervento di intermediari a una 

Cooperativa di agricoltori di Veronella formata da piccoli proprietari, piccoli affittuari 
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e braccianti del luogo, in gran parte rappresentanti gli ex dipendenti del Senatore Pa-
padopoli_ ' . 

Scopo della Cooperativa era quello di agevolare il trapasso dell'azienda dai prece
denti ai nuovi proprietari sottraendoli da qualsiasi speculazione che avrebbe sicuramente 
determinato delle forti sperequazioni nel valore dei terreni_ 

In un secondo tempo infatti III. Cooperativa provvide alIa distribuzione della super
fide tra i propri soci in numero di 162 venendo cos! a costitnire tante piccole e medie 
aziende. 

II frazionamento avvenne in due successivi periodi e nel modo s~g\lente: 
Prima distribuzione di ;ha. 185 nel novembre 1923 fra n. 70 Ditte; superficie 

minima ha. 0,30,. superficie massima .ha; 29 ; 
Seconda distribuzione di ha. 84 nel dicembre 1923 fra n. 92 Ditte; superficie mi

nima ha. 0,30, 8uperficie massima ha. 1,20. 

PROPRIETl AUTONOME E PROPRIETl PARTICELLARI. 

II frazionamento, effettuato nel modo ,Buesposto, ha determinato· nella quasi tota
lita III. formazione di proprieta particellari di varia superficie e che in taluni casi si ridu
COno a po chi metri quadrati di terreno. 

. II numero dei ilUovi proprietari e stato di 162 mil. ognuno di essi possiedeappez
zamenti. di terreno nei vari punti dell'aziendasuddivisa per cui praticamente il frazio-
namento interessa circa 500 lotti distinti. ' 

Le nuove proprietil. possono cosi distribuirsi: 
a) proprieta autonome n. 16; 
b) proprietil. I;'articellari n. 146. 

Le prime si sono formate attorno ai vari fabbricati rurali esistenti nell'azienda 0 
in seguito con il sorgere di nuove costruzioni; Ie seeonde nella rimanente superficie priva 
di fabbricati. 

PREZZO D'ACQUISTO DELLA PROPRIETA. 

L'azienda venne acquistata dagli intermediari per L. 1.345.000 pari ad un prezzo 
medio per ettaro di L. ·5.000. 

II prezzo base pagato invece dalla ,Cooperativa ai predetti signori e stato di lire 
2.600.000 pari a L.9.600 per ettaro circa.' 

Per spese di trapasso ed interessi passivi pagati nei vari anni fino a cOll!pleta estin
zione del debito verso i venditori, III. Cooperativa ha dovuto erogare altre L. 400.000 
sicche, in definitiva, il prezzo d'acqnisto dell'azienda da parte dei nuovi proprietari 6 
state di L. 3.000.000 pari a L. II.300 circa per ettaro. 

II guadagno quindi degli intermediari puo venire calcolato con una certa attendi
bilita in L. 1.655.000 non tenendo conto pero delle varie altre spese che si riconnettono 
11.1 frazionamento dell'azienda, e agli -interessi passivi. 

MODO ·CON IL QUALE E AVVENUTO IL PAGAM~NTO. 

All'atto dell'acquisto vennero versate in contanti'datia Cooperativa L. 1.000.000, 
rappresentante iI: rispannio degli agricoltori, frutto di vari anni di sacrificio. . 

Per III. rimanente somma e stato necessario ric9rrere al credito merce III.. contrazione 
di prestiti di natura varia effettuati in solido dalla Cooperativa alle varie scadenze di 
pagamento verso i venditori. 
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Gli Istituti di credito sovventori Bono stati i seguenti: 
1) Banca Cattolica del Veneto; 
2) Cassa di Risparmio di Verona; 
3) Banca Popolare di Verona; 
4) Banca Popolare di Cologna Veneta. 

Con 10 BciQglimento della Societa i debiti, con gli interessi passivi agli stessi inerenti, 
vennero dlstribuiti fra i nuovi proprietari in proporzione alla superficie di terreno dagli 
stessi acquistata. 

Questi quindi dovranno 'attualmente rispondere verso gli Istituti finanziatori. 
Fino ad oggi pero numerosi mutamenti sono avvenuti nella situazione finanzaria 

di 6gni piccolo proprietario. Una parte di essi (circa il 20 %) ha potuto liberarsi dei de
biti; un'altra parte (circa il 12 %) ha dovuto cedere la proprieta ad altii non potendo 
fronteggiare con i redditi dell'azienda il carico di passivita, la maggior parte invece 
(circa il 68 %) e tutt'ora gravata da un cumulo di debiti sempre crescente e conduce 
quindi unabattaglia veramente disperata per la conservazione del capitale fondiario. 

I piu fortunati sono quelli chI' hanno saputo consolidare i loro debiti chirografari 
attraverso mutui fondiari a lunga scadenza. " 

Si puo calcolare chI' l'intera proprieta sia tutt'ora gravata da passivita per un im
porto di circa L. 1.500.000 pari a L. 5.600 in media per ettaro e si puo dire quindi, senza 
tema di sbagliare, chela maggior parte dei nuovi proprietari non rappresenta chede 
semplici affittuari in mano ai creditori. 

Questo stato di cose, se in parte puo trovare giustificazione nella poco razionale 
gestione dei fondi da parte degli agridoltori, e nel complesso il risultato di una antie
conomica distribuzione della terra maggiormente compromessa daU'improvviso sca
tenarsi della crisi dei prodotti agficoli. 

OPERE DI MIQ-LIORAMENTO ESEGUITE SULLA PROPRIET.L 

Dall'epoca dell'acquisto ad oggi ben poco venne intrapreso dai nuovi proprietari 
a vantaggio della produzione. La proprieta denota anzi uno stato di regresso 'tecnico da 
ritenere senz'aItro completamente fallito ogni tentativo di potenziamento agricola. 

Come 8i avra occasione "di constatare piu avanti, parlando della produzione della 
azienda, i nuovi proprietari sia per incomprensione, sia per mancaza di mezzi, hanno 
veduto gradata,mente diminuire la naturale fertilita delle loro terre senza che la 'piupir
c,ola opera di miglioramento sia stata intrapresa. 

Complessivamente Ie migliorie eseguite possono cosl riassumersi I 

1) bonifica di ha 20 circa di terreno paludivo ; 
2) costruzione di n.4 fabbricati rurali; 
3) costruzione di n. 2 es~icolttoi per la lav'Jrazione del tabacco usufruendo peri) 

dei preesistenti edifici del centro azienda; 
4) impianti vari di viti I' di gelsi in una parte dei fondi ; 
5) piccoli lav,ori di sistemazione I' di manutenzione delle terre. 

ATTUALE VALOBE DELLA PROPRIETl FRAZIONATA. 

II valore commeICiale della proprida frazionata puo venire calcolata in L.1.6I4.OCO 
pari a L. 6.000 in media per ettaro. 

Sui . ptezzo d'acquisto, ivi comprese 1e varie spese di trapasso e gli interessi passivi. 
risulterebbe 1ma perdita di L. 1.386.000. 
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Tenendo presente ehe i debiti gravanti sulla proprieta ammontano eomplessiva
mente a L. 1.50'0'.0'0'0' ne verrebbe di eonseguenza ehe solo una piccola parte della'stessa 
(L. 114.0'0'0') rappresenta la parte integralmente riseattata. 

Allo stato attuale delle cose si prevede che molti altri dei piccoli proprietari attuali 
dovranno cedere. 

SUDDIVISIONE DELLA SUPERFICIE D~LL'AZIENDA EPRODUZIONE LORDA VENDiBILE PRIMA 

E DOPO IL FRAZIONAMENTO. 

La totale superficie dell'azienda e di h!l. ,230' circa; la ripartizione della stessa agli 
effetti della produzione prima e dopo il frazionamento' puo ,risultare 'dai seguenti pro-, 
spetti: 

DENOMINAZIONE 

Tare produttive. . 

Tare improduttive. 

Seminativo semplice. 

Seminativo arborato .. 

Prato semplice 

Prato arborato 

Palude .... 

--

COLTURA 

Frumento 

Granotui:eo , 

Bietole. 
, " 

Riso. 

Tabacco , 

Uva. 

Bozzoli. 

Foraggere 

.' 
" 

Prima, 
del frazionamento 

Anno 1919 
(ettari) 

20'.0'0' 

17.0'0 

70'.0'0 

67.00 

20.0'0 

40'.00 

35.0'0 

Produzione 

Prima Dopo 
del trazionameoto il fraziooamento 

Anno 1919 Anno 1933 
" (quintall) (qulntall) 

1.200 2.400 

800 1.400 

3.900 600 

1.200 .. 
.. 170 

lOG 50 

1.800 500 

3.600 3.200 

Dopo 
it frazionament6 

Anno 1933 
(ettari) 

25 GO' 

20'.0'0' 

70.0'0 

89.00 

15.00 

35.00 

15.00 

I 

Di1ferenza. 

, + 1.200' 

+ 600 

- 3.30\> 

- 1.20'0 

+ 170 

- 50' 

- 1.300 

- 400 

La produzione 10rda vendibile e aumentata per il frumentoe per iJ'granoturco e 
tale aumento, pill che alia migliorata tecnica di coltivazione e dovuto alla maggiore BU

perficie investita di questi cereali. 
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L'introduzione del tabacco e stata di somma utilita per i proprietari, una gran palte 
dei quali ha pbtuto, con il ric avo di tale preziosa pianta, notevQlmente decurtare il pro
prio debito. 

La produzione delle bietole e !1ivenuta quasi irrisoria. per il continuo re~tringersi 
della superficie investita. 

Per quanto riguarda la produzione ,!ootecnica valga ·il seguente prospetto : 

Nurnero capi di bestiam~ esistenti prima del trazionamento (Anno 1919). 

Buoi 
Vacche 
Vitelli. 
Cavalli 
Asini 

Densita per ettaro 0,63. 

N .. 78 
14 
70 
S 
2 

N. 172· 

Numero capi di bestiarne esiBtenti dopo il frazioname'llto (Anno 1933). 

Buoi 
Vacche 

. Vitelli . 
Cavalli 
Asini 

Densita per ettaro 0,52. 
Totale 

N. 60 
10 
56 
12 

2 

N. 140 

La popolazione bovina e in continua diminuzione. Questo e dovuto, oltre che al 
restringersi delle colture foraggere, alIa mancanza di atalIe, ma sopratutto aIle precarie 
condizioni economiche dei proprietari. 

POPOLAZIONE ESISTENTE NELLA PROPRIETA PRIMA E DOPO IL FRAZIONAMENTO. 

La popolazione stabilmente esistente sui fondi prima e dopo il frazionamento non 
e mai stata numerosa. La mancanza di fabbricati rurali e sempre stata la causa limita
trice all'espandersi della. popolazione. 

La maggior parte degli abitanti che lavora nella proprieta era peril passato (prima 
dOe del frazionamento) costituita da famiglie di salariati avventizi. 

Attualmente essa e formata da famiglie di piccoli proprietari 'nella quasitotalita 
dimoranti in piccoli centri vicini all'azienda. 

POPOLAZIONE PRIMA DEL FRAZIONAMENTO. 

Abitanti N. 264 cosi distribuiti (lavoranti nell'a~ienda): 

Salariati fissi . . . . 
Affittuali conduttori 
Salariati avventizi 

Densita per ettaro n. 1 abitanti. 

.. 

Totale 

N. 57 
57 

» 155 

N. 269 
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POPOLAZIONE DOPO .IL FRAZIONAMENTO. 

N. 162.famiglie con circa 807 componenti Ie stesse. 
Densita per ettaro n. 3 abitanti. 

IMPOSTE E TAS8E GRAVANTI BULLA PROPRIETl PRIMA E DOPO LA GUERRA. 

Anno 1913 Anno 1933 

Imposta Erariale L. . 2.063,39 L . 4.039-
Sovraimposta provinciale 2.010,36 4.402,51 
Sovraimposta comunale. 4.806,52 20.J95-
Redditi agrari . 
Complementare suI reddito .. 
Contributi opere idraulicl;!e » 300- 900-
Contributi sindacali 1.600-
Contributi assicurativi .300-
Contributi eonsortili 
Tassa bestiame 170- 672-
Tassa macellazione bestiame 3-
Tassa famiglia . 1.350 -
Tassa vetture, domestici e cani 0,50 275-
Tasse varie " 250-

Totale L. 9.380,77 L. 33.986,51 

Carico per ettaro L. 35 circa L. 127 circa 

PUZZ! DEI PRODOTTI AGRICOLI DAL 1913 AD OGGI (Anni 1913.1922·1926.1933). 

Prezzo di vendita della provincia di Verona. 

Media per qnintale negli anni 
QtJALITA DEI PRODOTTI 

I. 1913 1922 1926 1933 
(lire) (lir~) . (lire) (lire) 

Frumento. 26,76 Il7,30 197,82 87,72 

Granoturco '19,00 104,05 Il2,42 52:74 

Uva nera: 

campagna alta. 25,10 121,87 ~47,eO 56,80 

collina. ~7,15 177,50 }96,Od, 7~,95 

Uva b'ianca: 

camp!1gna alta. 22,05 135,00 130,00 49,25 

coli ina. 30,45 171-,43 160,00 62,70 

Bozzoli . 3,78 22,51 27,46 4,033 

Foraggi. 9,90 50,00 65,20 19.10 

Paglia. 3,10 '16,70 21,80 6,80 
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B EST I A M E~ - - -F_-__ M_~_~'li-a-p-e-r-:-q-U-i-n,t:...-a-l-e-n-e-g-l-i-,;-a_n_n~i ___ _ 

1913 1922 1926 1933 
(lire) (lire) (lire) (lire) 

BuoL 

18 qualitA 82,85 587,.92 525,54 220,77 

28 qualita 62.72 360,21 373,98 167,12 

Vacche: 

1~ qualitA 73,58 427,45 448,86 .191,58 

2& qualitA 53,50 310,42 329,78 148,75 

Vitelli da latte. 99,65 659,29 644,82 322,64 

II rapporto 1 : 3 dall'anteguerra ad oggi 10 troviamo per i seguenti prodotti : 

Frumento. . . anteguerra L. 26,76 oggi L. 87,72 
Granoturco . . 19,00 52,74 
Vitelli da latte 99,65 322,64 

CONCLUSIONE. 

II frazionamento dell'azienda in oggetto rappresl'nta Ull caso tipico d'in8uccesso 
tecnic.o. 

Cia ~ la risultante di varie cause d'ordine tecnico·economico che illmostrano, in 
modo tangibile,· come nel frazionamento della proprieta sia necl'ssario osservare un 
certo equilibrio nei vari fattori cbe concorrono alla. produzione agrllria. 

II frazionamento, spinto fino alIa polverizzazione della proprietA, non solo e antie
conomico, ma di serio ostacolo al progrl'sso agricolo. 

Nel caso in esame, dove per il passato esistevano largbe possibilita ill vita per la 
popolazione dell'azienda, si ~ oggidi venuto formando una intricata rete ill piccoli pro
prietari cbe dalla terra coltivata non possono ritrarre cbe dl'gli searsi redditi, assoluta
mente insufficienti al mantenimento delle loro famigiie. 

Solo pocbi agricoltori banno potuto riscattare la piena propl'il'ta del podere, la mag
gioranza pera e tutt'Qra pressata da un tale carico di debiti per cui molti dovranno ri
nunziare al desiderio agognato di potere nel corso dl'1 tempo liberarsi da una situazione 
finanziaria insostenibile. 

Esaminando i dati statistici esposti nella presente relazione, sara facile dl'sumere 
che dall'epoca del primo frazionamento ad oggi i risultati economici della produzione 
siano an dati gradatamente peggiorando ed abbiano in questi ultimi anni, per effetto 
della crisi; determinato la completa rovina della quasi totalita dei nuovi piccoli proprie
tari. 

Percorrendo l'azienda in lungo ed in largo, e possibile rendersi conto cbe anche 
dal lato tecnico l'ex proprieta Papadopoli non ba molto guadagnato. 

Se in molti punti si denota una migliore utilizzazione de.! suolo, riel complesso si 
ntravvede l'esercizio di un'agricoltura di rapina. 

Data la mancanza di mezzi da parte dei proprietari i terreni vengono raramellte 
concilllati 0 sottoposti a razionali lavorazioni. 
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Le poche stalle esist.enti, contengono bestiame da scarso reddito ed in numero in
Bufficiente alia buona fertilizzazione delle terre. 

AttuaImente i proprietari sono in numero di 162 ma la cerchia va allargandosi con
tinuamente in seguito a nuovi frazionamenti. 

Molti cedono una parte del lora podere con la speranza di potersi saIvare. Cosi la 
polverizzazione aumenta, peggiorando Ie condizioni generali di ordine tecnico. 

Gran parte di· questo stato di cose deve attribuj.rsi irioltre alia gia. ricordata Coo
perativa di S. Gregorio che ha acquistato mab e distribuito ancor peggio UIia unita. 
aziendale che potrebbe oggidi. con maggiori possibilita. assicnrare il pane· ai lavora
tori della zona. 

NOTA DEL DELEGATO TECNICO DELL'INCHIESTA 

La memoria del Dr. BBOGINI non ha bisogno di particolari illustrazioni. II frazio
namento compiuto in forma irrazionale e caotica e stata la causa principale degli insuc-
cessi segnalati. . 

E opportuno pero aggiungere, come coloro che han potuto consolidare la lora posi
zione appartengano in grande maggioranza agli autonomi, e Bono quelli che hanno potuto 
giovarsi di nna vera e propria organizzazione aziendale, con un'ampiezza sufficiente 
per far fronte a tutti gli oneri del fonda : per il pagamento del prezzo, per Ie spese di 
conduzione e per il mantenimento della famiglia. 

In condizioni ben diverse invece si Bono venuti a novare i piccoli proprietari parti
cellari,con Ie conseguenze disastrose Bopradescritte dal Dott. Brogini. 

E dimostrato cosi chiaramente come la razionalita. tecnico-economica del frazio
namento abbia spesso importanza decisiva sulla possibilita di raggiungere il suc.cesso_ 



,ALLEGATO N. 5: 

fORMAZIONE DI PROPRIETA' COLTIVATRICE NELL' EX AZIENDA TREZZA 
NELLA' " VAL POll CELLA " (VERONA) 

Memoria del Dr. ENRICO PLINIO ZANONI 
deIl'OsserVatorio di Verona dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria 

GENERALITA. 

L'azienda in esame, della superficie di ettari 678.02 posta' nel falsopiano che dai 
pieeli delle colline della Valpolicella degrada verso l'Aelige, era riunita in un'unica pro-
prieta fino al 1918. , 

La costituivano piil. gruppi aziendali tra lora separati che iilteressavano i territori 
eli ben 10 comuni e presentavano delle notevoli differenze sia nella costituzione del'suolo 
sia nell'ordinamento produttivo. ' 

La parte dell'azienda che si trovava nei comuni di S'. Ambrogio, Cavaion, Dolce, 
Pastrengo, Pescantina era situata quasi interamente entro i limiti dell'attuale Consor
zio d'Irrigazione Sinistra Adige. 

II terreno, in questa zona di origine alluvionale, molto grossolano e gbiaioso con 
strata' arabile poco profondo di circa 20 cm., con sottosuolo gbiaioso eli potenza molto 
variabile, ma'sempre superiore ai 2 metri, eminentemente siccitoso quineli, non permet
teva prima deIl'irrigazione che una, produzione lllodesta e assai aleatoria. 

La restante parte dell'azienda era compi-esa invece nella zona della Valpolicella 
con gruppi aziendali sulle collinee nel fondo valle, con territorio nei comuni di S. Pietro 
Incariano, Negarine, Fum'ane, Marano di V. P. e Negrilr. . 

Anche qui il terrerio e eli origine alluvionale, costituito pero d~ elementi fini, (prq
venienti dalla degradazione dei colli soprastanti), trasportati in basso dalle acque meteo- . 
riche; e di medio impasto con buona fertilita naturale 6< con strato arabile profondo, 
che 'si continua nel sottosuolo. ' ' 

Le coltivazioni erbacee ed arboree sono, a differenza di queUe in ~ Sinistra Adige., 
piil ricche e produttive. Importanza preminente assUme la vite da cui 8i ricavano i 
pl,'egiati, e noti vini della ValpoliceUa, e non trascurabilisono i fruttiferi a pieno vento 
in coltura promiscua. , 

La proprieta era condotta .a inezzadria eccetto Ie limitate sripe,rfici dei «broli • 
. presso la villa e i caseggiati non rurali per l'abitazione dei «gastaldi' •. 

MODO 'COllIE E AVVENUTO IL FRAZIONAMENTO • 

. II frazionamento' della proprieta si e iniziato nell'immediato dopoguerra e preci-. , 
samente nel1919 con la vtlndita di'alcuni piccoli appezzamenti ai mezzadri ed aglj affit
tuari rhe Ii avevanoin conduzione. La vendita continua negli anni t;luccessivi con ritmo 
sempre piu intenso fino al 1926, quando cioe tutte Ie parti dell'azienda sono state ven
dute eccettuato ilcorpo centrale, alienato nel1930 assieme aUa yillae al parco. 
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II frazionamento della proprieta nei singoli anni viene messo in evidenza nella spec
cbio cbe segue: 
-. Categori& acq uirentl % 

Supertloie della superfici" 
ANN I vendut& Proprletarl ! Non eoltivatori venduta 

i sui totale 
eoltivatorl I 

I (ettari) I medi grandi dell'a.zien~a. 

1919. 1O,17.9~ 1,5 .. .. 1,5 

1920. 20,36.05 2- I -
" 3 -

1921. 33,94.09 3,5 1,5 .. 5 -

1922. 47,46.13 4 - 3 - .. 7 -

1923. ·61,22.17 4 - 5 -
" 9 -

1924. 74,78.21 6 - 5 - .. 11-

1925. Ill, 87. 31 6,5 10 - .. 16,5 

1926. 81,36.23 4,.5 7,5 .. 12 -

1930. 236,83.79 .. .. 35 - 35 -

678,01.90 32 - 33 - 35 - 100 -

La superficie comperata dalle varie categorie risulta invece come segue: 

CATEGORIE ACQUIRENTI 

Piccoli proprietari coltivatori. 

Proprietari non c~ltivatori. 

professionisti, industriali, commercianti, ecc •. 

grande proprietario . . . . '. . . .'. . . . 

Ruperficie 

(ettari) 

215,83.51 

225,34.60 

236,83.79 

678,01.90 

,PREZZO D'ACQUISTO DELLA PROPRIETA'E RELATIVE SPES]; DI TRAPASSO. 

I 
% 

sui totale 
dell' azienda 

32 

33 

35 

100 

La superficie dell'azienda venduta ai piccoli~proprietari coltivatori dal 1919 a1.1926 
ha subito dei notevoli sbalzi nel valore unitario in eonseguenza delle mutevolissime 
vicende economiche, politiche e sociali di questo periodo. 

A rendere ancot piu cOniplesso l'andamento del mercato fondiario, e a creare un 
maggior dinamismo nei prezzi delle terre ha inoltre contribuito la c~stituzion~ del Con
sorzio d'Irrigazione Sinistra Adige, nel perimetro del quale e compresa, buona parte 
dell'azienda. . 

Benche questa Consorzio sia entrato iii funzione solo nel1925 pUr tuttavia ha eser. 
citato una not~vole influenza suI prezzo di mercato eli queste terre, in quanto la pro-

22 
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messa dell' Irrigazione, non valutata nella sua reale entita, aveva fatto sorgere inade. 
gnate speranze nell'incremento dei Iedditi fondiari, e facile preda di queRto miraggio 
furono non pochi piccoli proprietari incapaci di valutare prima, e di sostenere poi, i sa· 
ftl'ifici finanziari riebiesti per l'utilizzazione dell'aequa irrigua. 

Dallo smembramento della proprieta in esame si sono formati 38 piccoli proprie· 
tari cbe possiedono"complessivamente ettari 215.83.51 cbe vengono riuniti in 3gruppi! 
Kel'ondo la superficie da ognuno posseduta, nello speccbietto cbe sesme: 

:-.-_=~-=-.:::::..._--:::o..---=-= 

PROPRIETa 
Suporficie 2uperfir-ie 

Xumerfj tota\e m~dia. 

ettar! ettari 

Propr!etari con superficie da 0 alba 7 3,83.04 0,54.72 

», »da 1 a 5 » 14 55,03.68 3,93.12 

l) " da 1> a 12 " 17 156,96.79 9,23.34 

Totale. 38 215,83.51 5.67.98 

II costo complessivo dei 215.83.51 ettari venduti ai coltivatori diretti e stato di 
L. 1.723.700 con una media ad ettaro di L. 7.986. Media elevatissima se si tiene conto 
che oltre la meta di questa superficie e posta nelle zone delle alluvioui grossolane del· 
I'Adige con scarsissima fertilita naturale e cbe nei primi anni di vendita il valore ad 
ottaro oscillava intorno aile 2.000 lire. 

Per fissare l'andainento del mercato fondiario ncgli anni-del frazionamento si sono 
raccolti i prezzi di mercato pili frequenti pagati dai eoltivatori manuali nei singoli anni, 
avendo cura di tener distinti quelli della Sinistra Adige da quelli della Valpolicella per 
Ie condizioni diverse dei due territori. 

1919 . 

1920 . 

1921 . 

1922. 

1923 . 

19U. 

192.5 . 

1926 . 

192i . 

A X !Ii I 

PREZZI DI MERCATO 

Zona CO!1 terreno 
di origine allul""innale ad ('Jemcnti Hui 

(Sinistra A<lig,,) (V .. lI,oUc-eIlR) 

2.000 3.300 

2.300 3.500 

2.500 4.000 

2.800 - 3.000 4.500 - 5.000 

3.600 - 4.000 6.000 - 7.000 

5.000 - 7.000 8.000 - 9.000 

7.000 - 8.000 10.000 - 12.000 - 14.000 

8.000 - 9.000 U: 000 - 12.000 

9.000 10.000 

Le spese di trapasso sono state assai elevate, particolarmente per Ie forti "aliquote 
applicate dall'Ufficio del Registto. 
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La tassa dell'Ufficio del Registro e di quello di Trascrizione delle Ipoteehe ha gra
vato cosi all'incirca su di 1/3 in meno dei valori reali (L. 1.149.134 anziche 1.723.700 
lire) sui quali invece ha gravato l'aliquota dei diritti notarili. Le spese di trapasso si 
possono ritenere 8uperiori aile 100.000 lire senza tener conto delle mediazioni per Ie quali 
non si va errati aggiungendo lire 25.000 in eomplesso, pari a cirea 1,50 % del valore. 

TASSE 

Diritti fissi dell'U fficio del Registro. . 

Diritti fissi per trascrizione ipotecaria. 

Diritti fissi notarili . . . . . . . . . 

MOllO CON IL QUALE E AVVENUTO IL PAGAMENTO. 

V 810m colplto I Allquota 

% 

8,50 1. 149.134 

1,00 1.149.134 

0,50 1. 723, 700 

Totale . . L. 

Spese 
pel trapasso 
di prcprieta 

97.676 

11.491 

8,618 

117.785 

I capitali impiegati nell'acquisto di queste terre sono il frutto di redditi risparmiati 
dal contadino nel periodo bellico e post-bellico per un complesso di cause favorevoli 
all'impresa agricola. II compratore inoltre, fino all'anno 1922, trovo prezzi assai con
venienti di mercato, a motivo delle correnti sociali e politiehe che determinavallo in 
larghi strati di pioprietari borgh€si panieo ed apprensioni. 

Nella generalita dei casi non si mauifesto nel contadino'la tendenz'a ad acquistare 
pin delle proprie possibilita final!ziarie e questo eontribui ad evitare capitolazioni suc
cessive che non mancarono in condizioni opposte. 

Capitolazioni del genere si ebbero qui invece negli ultimi anni (1925-1926), quando 
,cioe il prezzo delle terre era elevatissimo e per l'aequisto era necessario ricorrere al cre
dito, quando l'entrata in esercizio del Consorzio d'Irrigazione (C. 1. S . .A.) esigevanuovi 
ingenti capitali per Ie trasformazioni fotldiarie, quando la distru~ione fillosserica, SQ
praggiunta violenta· ed improvvisa, imponeva nuove e rilevanti spese per la ricostru-
zione dei vigneti. ' . 

.A peggiorare la situazione determinata da tali cause sono intervenute poi la riva
lutazione della lira e la crisi economica ehe, hanno avuto per epilogo la retrocessione 
della proprieta r~eenternente aequistata. 

OPERE DI, 'MIGLIORAMENTO FONDIARIO ESEGUITE DALLA PROPRIETA COLTIVATRICE DI 

NUOV A' FORMAZIONE. 

Tutti i proprietari coltivatori sono stati costretti a eompiere notevoli investirnenti 
di eapitaJi per trasformazioni fondiarie relative all'irrigazione nel Consorzio in Sinistra 
.Adige. e per la rieostituzione dei vigneti fillosserati nella Valpolieella. 
• Tali investimenti. naturalniente diversi. sono stati rilevati prendendo ,a base due 
aziende. ciascuna per la propria zona rappresentativa sotto tale aspetto,nelle quali si 
sono rilevati i capitali effettivarnente investiti e si e distintarnente calcolato il lavoro 
irnrnesso dalla farnigliadel proprietario. 
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1). - Azienda di Aa. 9.06.13 posta nel perimetro del O. I. S. A., opere compiute negZi 
anni 1922, 1923, 1924, 1925 6 relativi costi. 

Spese di mano d'opera avventizia per l'escavo di 4.000 
metri di fosso per -l'impianto di peschi (m. 0,80 di 
profondita e m. 1,50· di larghezza) a L. 1,30 il metro 
lineare. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Spese di mano d'opera per l'escavo di m. 662 di fo~so per 
l'impianto delle vi1;.i come sopra . . . . . . . 

Acquisto di n. 4200 piante ·di pesco a L. 2,50 l'una 
Aequisto di n. 2000 barbatelle a L. 2,50 l'una 
Spese per prima eoncimazione (per pianta L. 0,70) . 
Acquisto pali, filo ferro e spese per sostegni in eemento. 
Spese di mano d'opera per innesti (L. 35 per ogni 100 

piante) .............. . 
Costruzione di m. 280 di eanalette in cemento a L. 17 

il metro lineare ............... . 
Costrllzione di metri 400 di canalette in trineea con ma

no d'opera avventizia a L. 5 il m. lineare 
BOt'chetti in cemento per la distribuzione dell'aequa 

n. 17 a L. 14 l'uno ............. . 
Spese di mano d'opera per la sistemazione, e il livella

mento dei campi, giornate 286 di mano d'opera 
avventizia a L. 14 . . . . . . • . . . . .. . . 

Acquisto di piante per la sostituzione di quelle fallite . 
Paratoie n. 20 al L. 20 • . . . . . . . . . . . . . 
Costruzione di una capezzagna di metri 160 di lunghezza 

e larga metri 3. . . . 
Costruzione di un porticato 
Ampliamento della stalla 
Ampliamento del fabbricato 

L. 5.200 

860 
». 10.500 

5.000 
4.340 
1.090 

1.770 

4.760 

2.000 

238 

4.000 
1.000 

400 

1.500 
5.600 
2.500 
4.000 

L. 54.668 

Calcolo della mano d'opera forni~a dal proprietario per i lavori di miglioria €I di 
trasformazione : 

Scavo fossi per pesehi 
Scavo di fossi per viti 
Spese di impianto .. 
Costruzione di eanalette in trincea 
Livellamento dei campi 
Pulitura dei campi . . 

L. 10.400 
» 1.740 .. 765 

500 
900 

2.380 

L. 16.685 

Le spl'se eiIl'ttivamente sostenute dal piccolo proprietario· sono. di L. 54.668, 
pari a L. 6.033 ad ettaro aIle quali ·vanno aggiunte L. 1.841 di mano d'opera·delIa fa
miglia. Nel caso spE'rifico il terreno era stato pagato L. 3.421 cioe la meta cirea dei ca
pitali Iluccessivamente investiti. 

II propril'tario ha eseguito questi lavori parte con capitali propri €I parte ricor
rendo al credito per un importo complessivo di L. 35.000 (L. 3.863 ad ettaro) non inte
ramente ammortizzate. 
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2). - Azienda di 1uJ. 1l.98.91 p08ta nella zona della Vatpolicella, opere compiute negli 
tmni ) jl24, 1925, 1926,,) 927, 1928 /J ,.elativi coRti. 

Speae di ma.no d'opera avventizia per l'escavo di n. 132 
fossi della lunghezza media di m. 125 runo a L. 1,50 
iI metro lint'are . . . . . . . . . . . 

Sistemazione e costruzione dimuri a secco 
Prima concimazione, per pianta L. 0,55. . 
Aequisto di n.' 16.500 viti a L. 1,35 . . . 
Acquisto di n. 850 fruttiferi vari a L. a l'uno 
Spese di mano d'opera per innesti . . . 
Spese per aequisto di paJi e fili di ferro 
Costruzione di una concimaia 
Miglioramento della stalla 
Sistemazione dell'aia 

La mana d'opera iminessa dal proprietario e la seguente : 

L. 

L. 

11.950 
6.540 
9.075 

22.275 
2.550 

450 
7.500 

750 
1.000 
2.500 

52.640 

Escavo per l'impianto ,di viti . . . . . . . . .. L. 7.850 
4.750 Mano d'opera per l'imp,ianto delle viti e dei fruttiferi. 

Aiut.i nella sistemazione dei muri a secco e nelle altre 
operazioni . . . . '. . . . '. . . . . . . »' 2.500 

L. 15.100 

Le spese effettivamente sostenutedal proprietario per iI reimpilLnto delle viti fil· 
losserate e per 'altre opere di miglioria sono state diL. 52.640 pari a L. 4,391,ad ettaro; 
poco me no di 1/3 circa del prezzo di acquisto della terra di L. 13.762. 

Per quasi tutte queste speae successive all'acquisto il pic()olo proprietario e ricorso 
al credito (L. 50.000) rendendo in tal modo moltopesante la propria sit\lazione finan. 
ziaria. 

ATTUALE VALORE PELLA PBOPRlliTl. 

L'attuale p'rezzo di mercato della 'terra e di poco superiore a quello di aclQ,uisto 
non ostante i notevoli investimenti di capitali compiuti dai nuovi proprietari coltivatori! 

Nella zona qel,C. 1. S. Ai valori ad ettaro si aggirano oggi iI}torno aIle 9.000 lire 
mentre nella Valpolice11!t oscillano tra Ie 9 e Ie 11 mila lire. , 

Comi>lessivament~:si puo ritenere cheil valore dei 215.83.51.ettari sia attualmente' 
di L. 2.100.000 con un valore medio ad 'ettaro di L. 9/730 La differenza tra questa e 
l'originario prezzo di acq~sto di L. 7.986 non e che di L. 1.744 mentre gli investimenti 
ad ettaro sono stati superiori aIle lire 5.000 in entrambe Ie zone, esclusa la mano d'opera 
immessa dal proprietario. ' 

Le principali ragioni di questa depressione del prezzo della terra sono: 

a) Nel Consorzio irriguo in Sinistra Adige (C. I. S. A.) : 
l'elevatissimo canone' d'acqua ; 
gli errori tecnici commessi, in un ambi!,mte nuovo, nell'impianto di pescheti che 

non permettono di utilizzare razionalmente l'acqua irrigua e di ottenere dalle piante 
la produzione massima ; 

I~ varieta impiegate che sempre non' ,corrispondono aIle esigenze del mercato. 
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b) nella Valpolieella: 
gli errori eornpiuti nella scelta dei porta-innesti arnericani; 
la produzione aneora rnodesta dei giovani filari di viti. 

c) per, entrarnbe Ie zone: ' 
la speculazione di quanti cercano di acquistare terreni posti all'asta a prezzi 

irrisori, dai .diversi creditori per coprirsi dei capitali esposti. 
.1a generale e profonda depressione dei prezzi dei prodotti agricoli, non seguita 

da corrispondente dirninuzione delle spese, che ha deeurtato sensibilrnente i redditi 
agricoli e eon essi ha ridetto il valore del terreno. 

SUDDIVI8IONE DELLA SUPERFICIE E PRODUZIONE LORD A VENDIBILE. 

I dati che seguono servono ad instaurare dei confronti fra Ie condizioni del 1913 
e del 1933 relative alla produzione e alla distribuzione della allperficie. 

A). - La prod'uzio'/l,e lorda vendibile e ladistribuzione della superficie nella ZO?ba del 
C.!. S. A. nell'ann,o 1913. 

1) Distribllzione della snperfieie, 

Frumento 
Granoturco 
Prato-pascolo , 
Superficie occupaUt dai filari di viti e di gelsi 

Superficie produttiva . 
Snporficie irnproduttiva 

Superficie totale 

2) Produzione lorda, vendi bile del 1913: 

Ettarl 

19.92.96 
13.67.64 
lii.lo:73 
4.27.61 

52.98.94 
5.88_77 

58.87.71 

- ------- --~ ---~----

COLTUHE 

Frurnento. 

• Granoturco 

Ortaggi e frutta _ 

Uva 

Legna 

Bozzoli . 

Latta. 

Pollaio e basaa corte. 

Utile lorna stalla 

Superfll'ie IproduZion~I' -~ ~~-I ~Q -t'tA'l • d" Dl Ua.n 1 
invcstita ~e ~:. di rnisura , llforlotta 

, ha, 

19.92.96 

13.67.64 

II 

15 

q.li 

» 

» 

» 

kg. 

hl. 

q.li 

219 

205 

125 

275 

1. 595 

70 

Produzione lorda vendibile ad t'ttaro ,L. 462,00. 

% 
sulla. 8uperftcie 

praduttiva 

38 
26 
28 

8 

100 

PreZ7.0 
media 

26,76 

19 -

37,45 

1-

3,78 

20 -

75 -

Importo 

5.860 

3.895 

2.000 

4.681 

275 

6.029 

1.400 

2.000 

1.050 

27.190 
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B). - La diBtribuzione della Buperficie e la produzione lO1'da t'enllibile nella, zona del 
C. 1. 8. A. nell'awno 1933. 

1) Distribuzione della 8uperficie: 

Frumento 
Granotur(lo. . " . . . . .' . 
Medica e trifoglio in' rotazione 
Frutteti . . . . . . . . . . 
Pescheto con prato . . . . . 
Superfici6 occupata dai fi)ari di viti e gelsi . 

Superficie produttiva . 
Superficie improduttiva 

Superficie totale .. . . 

2) Produzione lorda vendibile neI 1933': 

Ettari 

i5.55.75 
12.94.57 

7.63.49 
1.93.86 

12.48.70 
2.42.57 

52.98.94' 
5.88.77 

58.87.71 

Superllcie Produzione 
UniU I Quantit~ I OOLTURE investita media 

~i misura. prodotta 
ha. ad ha. 

Frumento. 15~55~75 24 q.Ii' 373 -

Granoturco 12.94.57 35 » 453 -

Cinquantino . 5.00.00 20 » 100 -

Ortaggi varl. .. . , » .. 
Uva .. .. » 170 -

Pesche 12.18.70 67 » 817 -

Frutta varlE'. .. .. . , . . 
LE'gna '. .. . . q.li 570 -

Bozzoli • .. , .. kg. 500 -

PrE'mio governo Bozzoli .. " .'. .. 
Latte. .. . . .. hI. 560 -

Pollaio e bassa corte. .. .. " 
., 

Utile lordo ~talla .. ' . q.li 38,20 

Produzione lorda vendibile ad ettaro L, 2.742. 

% 
sulla. Buperfloie 

produttiva 

29 
24 
14 

4 
24 

5 

100 

Prezzo 

I 
medio Importo 

87,72 32.720 

52,74 23.891 

40 - 4.000 

.. 3.000 

76,95 13'.081 

47 - 38.399 

.. 5.000 

4- 2.280 

4,033 2.01I 

., 500 

35 - 19.600 

., 8.950 

210 - 8.02,2 

---
161. 454 
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C). - La distribuzwne della 8uperficie e la produzione lorda vendibile nella zona della 
ValpoliceUa nell'anno 1913. 

I) Distribuzione della superficie: 

Frumento 
Mais .. 
Medica . 
Prato stabile 
Vigneto ... 
Superficie filari viti. 
Bosco ceduo 

.-

Superficie produttiva . 
Superficie improduttiva 

Superficie totale . • . . 

2) Produzione lorda vendihile nel 1913: 

.' 

Ettarl 

44.27.86 
39.12.33 
29.25.91 
1l.35.47 
5.62.77 
7.14.26 
4,27.80 

140.96.40 
11.00.00 

----
156.96.40 

COLTURE 
Superftcie 
Investita 

ho.. 

media , I prOduz~onel Unitlt. I 
a.d hI>. di mlsura. 

Quo.ntitA I 
prOdo:-ta 

Frumento. ~4.27.86 18 q.li 797-

-Granoturco 39.12.33 18 » 704 

Cinquantino. 4.00.00 10 » 40 

Ortaggi vari. 

Uva di vigneto 5.22.77 60 331 

Fva in coltura promiscua 112.66.10 18 » 2.028 

Frutta varia. 112.66.10 10 » 113 

Legna dei campi. 112.66.1O 6 » 676 

Legna del bosco . 4.27.80 20 » 86 

Bozzoli. once 36 • 55 kg. 1.980 

Latte. hI. 350 

Varie. 

~ol1aio e bassa. corte. 

Utile lordo stalla. q.1i 42 

Produzione lorda vendihile ad ett8l'o L. 976. 

% 
sul1& auperflc1e 

produttlva 

31 
28 
21 

8 
4 
5 
3 

100 

Prezzo 
medio 

26,76 

19 -

15 -

37,45 

37,45 

30 -

1-

1,50 

3,78 

20 -

75 -

Importo 

21.328 

13.376 

600 

4.500 

12.395 

75.949 

3.390 

676 

129 

7.484 

7.000 

2.000 

6.000. 

3.150 

153.190 
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, , 
D). - La distribuzi.one della 8uper{wie e 10. produdQne lorda vendibile nella zona della 

Valpolicella nell'an'/!Q 1933. 

1) Distribuzione della superficie: 
% 

Ettari BUlla superllole 

Frumento 
lIais . . 
lIedica . 
Prato stabile 
Vigneto ... 
Superficie tHari viti 
Bosco ceduo 

Superficie produttiva . 
Superficie improlluttiva 

Superficie totale 

2) Produzione lorda vendibile nel 1933: 

SuperficiB 

" 

46.39.76 
34.86.91 
29.05.26 

8.51.75 
9.14.45 

10.24.17 
2.74.10 

140.96.40 
16.00.00 

156.96.40 

produttiva 

33 
25 
20 

6 
6 
8 
2 

100 

COLTU.RE 

I 
rr~:z~~nej Un~tA I QuantitA ,/ Prezzo 

lnvestita. ad~. . di m~Bura, prodotta - medio 
I ba. 

Frumellto. 

Granoturco , 
Cinquantino • 

Ortaggi vari. 

Uva vigneto. 

-eva promiscua' 

FlUtta varie. 

L 

L 

B 

L 

egna dei campi. 

egna del bosco . 

ozzoli, once 2Q. 

atte. 

'V arie. .' 

. ' ' . 

. 

.. 

olIaio e bassa corte . P 

.U tile lo~do stalla. . 

" 

. . 

46 .. 39.76 25 - q.li 

34.86.91 31 ~ » 

J>. 00. 00 15 - » 

.. .. .. 
9.14.45 60 - » 

112.66.10 8.15 » 

112.66.10 12 - » 

.. .. » 

2.74.10 20 - » 

.. 60 - kg. 

.. .. hI. 

.. . . .. 

.. .. q.li 

.. ·20 - ' . 

Produzione lorda vendibile ad ettaro L. 3. 127. 

1.160 87,72 

1.081 52,74 

75 40 -

" .. 
549 76,95 

1.-690 76,95 

1. 352 60 -

451 '3 --;-

55 4-

.1. 200 4,033 

640 35 -

.. . . 
89 .. 

210 ~; 

'Importo 

101. 755 

57.012 

3.000 

9.000 

42.245 

130.045 

81.120 

1.353 

220 

4.839 

22.400 

4.000 

14.000 

18.690 

490.889 
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Specchio rl888untivo. 

I 
Zona irrigtla Zona asciutta 

del C. 1. S. A. deUa ValpoliceUa 

I 1913. I 1933 1913 I 1933 

Frumento 38 29 31 33 
Granoturco . 26 24 28 25 
Medica in rotazione . .. 14 21 20 
Prato stabile 28 .. 8 -6 

Su¥erficie ocoupat.a dai filaii di viti e di gelsi 8 5 5 10 
Frutteti .. ' . .. 4 .. .. 
Pescheto con prato .. 24 .. . .. 
Vigneto -

" .. 4 6 

Bosco ceduo .. .. 3 2 

Superficie produttiva 100 100 100 100 

Produ~ione I. v. ad ha .. L. 462 2.742 976 3. 127 

POPOLAZiONE ESISTElii1E SUI.LA PROPRIETA PRIMA E DOPO IL FRUIONAMENTO. 

Sui 215.83.51 ettari o·ggetto del presente studio vi erano nel 1919, avanti il frazio
namento della tenuta, 14 famiglie di mezzadri e 4 di piccoli aflittuari con un totale di 
87 persone; attualmente salite a 201 sulla stessa superficie nonostante si siano espres
samente esclusi i componenti di sette famiglie di particellari che vivo no anche con pro
venti extra aziendali. 

IMPOSTE E TASSE. 

La pressione tributaria ha subito delle variazioni dall'anteguerra ad oggi per cause 
geneTali e per cause specifiche dell'ambiente considerato. Queste ultime sono nella zona 
del «Sinistra Adige» (C. I. S. A:), l'introduzione dell'acqua irrigua, la quale ha aumen
tato il gettito complessivo delle imposte, nOllostante gli imponibili catastali dei terreni 
non siano. aneora stati aggiornati, come Ia legge saggiamente dispone 'al riguardo. 

Segnaliamo in proposito il get.tito della «tassa bestiame » incrementatosi non solo 
per Ie tariffe inasprite, rna anche per l'aumento della popolazione bovina in dipendenza. 
della maggiore disponibilita foraggera. Analoga osservazione si pua fare per la «tassa 
famiglia» dovuta pure all'immigrazione di abitanti, determinata da nuove possibilita 
di lavoro· e di vita, nel territorio prima pressoche spopoiato. 

Nella Valpolicella, ~ve dall'anteguena adoggi l'aumento della pressionfl tributa
ria rimane inferiore al rapporto di 1: 3, tale comportamento si spiega con l'invasione 
fillOl'lserica che ha sensibilmente decurtato il prodotto uva, principale cespite di entrata 
nell'ambiente particolare. . 
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Imposte e tasse. 
(Valon'ad ett&ro forniti dal C"nsigliCt Provincia.Io deU'Economia Corpomtiva di Veror:a). 

IMPOSTE E TASSE 
Zona del C. I S. A. [Zma della Vajpolicella 

1913 1 1932 1913 1932 
I 

Terreni: 
erariale. 7,45 8,32 ll,5s 12,93 
provinciale 7,37 8,45 ll,45 13,15 
comunale. 17,16 45,40 39,54 7l,95 
rontributi sindacali ., 0,41 .. 0,65 
contributi assicurazioni. .. 2,88 .. '4,47 

Redditi agrari .. 16,20 .. 18,90 
Contratti sindacali dei R . .A. •• ., 6,60 ., 8,.10 
Tassa di famiglia e. valore locativo 1,60 17,45 1,75 32,58 
Utenza strada.le. ., .4,55 .. 7,85 
Tassa bestiame 0,56 8,43 .. 6,58 
Tributi vari .' 1,15 4,23 1,37 4,86 

35,29 122,92 65,69 182,02 
Ca.none d'acqua .. 320 -

" .. 
TotaJe 35,29 442,92 65,69 182,02 

Prezzi umciall del prlncipaJi prodottl agricoli. 
(Consiglio Provincia.Ie deU'Economia Corpomtiva di Verona) 

AN' N I 
PRODOTTI 

I 1913 1922 1926 i9B3 

Fruruento. q.le 26,76 117,30 197,82 87,72 
Mais. » 19 - 104,05 112,42 52,74 
Uva: , 

nera » 37,45 '117,50 196 _. 76,95 
bianea . » 33,65 171,43 ,160 - 62,70 

Bozzoli . kg. 3,78 22,51 27,46 4,033 
Foraggio fieno secco. q.le 9,90 50,00 65,20 19,10 
Paglia. 3,10 16,70 21,80 6,80 
Buoi (peso vivo): 

I. qualita. » 82,85 387,92 225,54 220,77 
23 qualita. » 62,72 '360,21 373,98 167,12 

Vacche: 
1& qualita. » 73,58 427,45 448,46 191,58 
2& qualita. » 53,50 310,42 329,78 148,75 

Vitelli: 
Latte. » 99,61 ' 659,29 644,82 ,322,64 
Carne. l) 226,95 

" 
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NOTA DEL, DELEGATO TECNICO DELL'INCHIESTA 

La memoria veramente pregevole del Dott. Zanoni ha messo in larga evidenza Ie 
difficolta incontrate dai coltivatori per il consolidamento della proprleta, sopratutto 
perche contemporaneamente himno dovuto provvedere alIa trasformazione fondiaria 
irrigua, pagando canoni aRsai elevati, di cui si e parlato luugamente nella relazione ge
nerale. 

Nel complesso pero si deve dire come i risultati finali siano, veramente buoni per 
l'enorme incremento della produzione lorda, che e anche destinll-ta ad auinentare ancora 
per il progredire della maturita degli impianti. 

l\folti errori so no stati commessi e vero, rna si e progredito" ~ia nel campo econo
mico, come e specialmente in quello demografico-sociale (da 87 persone a 201). Cio valga 
a. c'ompensare Ie molte amarezze e preoccupazioni Qri,ginate dalle 9pere di irrigazione, 
certamente troppo onerose, e che sarebbero .state addiorittura rovinose se non fosse in
tervenuto il Governo Fascista, a sanare la situazione con quell'opportuno contributo 
straordinario, cui si e accimnato nella parte generale ! 



ALLEGATO N. 6. 

fRAZIONAMENTO 
EX AZIENDA DI PROPRIETA' DELLA CONTESSA ELVIRA DE BAOUER (cittadina spagnola) 

PROVINCIA DI GORIZIA - COHUNE III CASTEL DOBRA - FRAZIONE -DI FLEANA 

l\lemoria, del Dr. GIUSEPPE BROGIXI dl'll' IspettQrato Agrario di Venezia 

DEi<CRIZIONE DEI.LA PROPRIETA. 

L'azienda, oggetto della' presenteindagine, e situata in proviJ)cia' di Gorizia, 00-

mune di Castel Dobra, frazione di Fleana ed e inclusa ncl comprensorio del costituendo 
Consorzio di Bonifica del Collio Goriziano. 

Comprende una superficie di terreno collinare di ha. 230 circa di formazione areno
marnosa, ottimo per tuttI' Ie colture ma in ispecial modo per la vite e i fruttiferL 

L'indirizzo quindi dell'azienda e basato principalmente sulla viti-frutticoltura 
sViluppatasi principalmente in questi ultimi anni merce l~, cORtituzione IIi nuovi'im
pianti a completamento di quelli esistenti 0 in sostituzione di' quelli devastati dalla 
guerra. 

Data la naturale fertilitA delle terre, si sogliono ottenere buoni raccolti,' sebbene 
l'attrl'zzatura dl'll'azienda lasei molto a desiderare, spl'cie per quanto I'iguarda il patri
monio zootecnico non adeguato ai crescenti bisogni delle colture. 

Le stalle, in numero esigu9. sono' in pessimo stato di manutenzione e insufficienti 
ad accogliere il minimo di bestiame in,dispensabile alIa razionale lavorazione e fertiiiz-
zazione delle terre. ' 

. Defil'ienti sono pure i fabbricati rurali ad uoo ahitazione dei coloni ; i~ certi' casl 
denotano uno stato di grave abbandono ds'creare dei veri focolai d'infezlone fortuna
~amente pero Ilstacolati dalla salubrita del,clima 'chI' ~aratterizza la, maggior 'parte del 
territorio. ' 

MODO COME E AVVENUTO IL FRAZIONAMENTO. 

L'allienda in oggetto era per g passato, e piii precisam~nt'e 'fino al 1922, di proprieta 
della Contessa Elvira. de Baguer. cittadina spagnola, e costituiva una parte del vasto 
possedimento feudale che per moltissimi arini la famiglia de Baguer ha potuto conser
yare i~tatto. 

Mediante contratto di compravendita stipulato in data 30 ottobre 1922, l'azienda 
venne cedut.a alIa. SocietA piccoli Possidenti e Coloni di Fleana '. 

La Societa, costituitasi poco prima dell'acquisto; oomprendeva n. 37 sooi chI' 
rappre~entavano i vecchi coloni della Contessa Baguer I'd ebbe 19 scopo di agevo
lare il trapasso dell'azienda dalla precedentI' proprietaria ai colotti stessi. 
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In un. secondo tempo infatti la Societa provvide alla distribuzione della superficie 
tra i propri soci secondo la capacita lavorativa di ogni singola famiglia, cercando pos
sibilmente di assegnare ad ognuno di essi, i1 podere che lavorava sotto la precedente 
proprietaria. 

L'assegnazione venne effettuata sud dividendo la totale superficie in n. 37 aziende . 
ad ognuna delle quali venne attribuito un valore di stima corrispondente al prezzo che 
il colo no avrebbe dovuto versare in vari anni alla Societa per poter diventarne il pro
prietario. 

Come si avril occasione di constatare in seguito, trattando dell'attuale situ'azione 
economico-finanziaria dei singoli soci, 10 statuto secondo il quale doveva funzionare 
la Societa presentava notevoli imperfezioni, imperfezioni alle quali Iili deve attribuire 
in gran parte il mancato raggil1ngimento degli scopi che la Societa stessa si era prefissa . 

• La Societa, 'tavolarmente inscritta quale Ente, rispondeva in solido su ogni attivita 
mentre i singoli soci rispondevano' verso la Societa con la Bola garanzia della quota so~ 
dale versata, quota che variava da L. 1.000 a L. 3.000 e Bulla quale veniva corrisposto 
l'interesse del 5 %. 

PREZZO D'ACQU'ISTO DELLA'PROPRIETA E RELATIVE SPESE DI TRAPASSO. 

L'azienda venne acquistata percomplessive L. 916.084 pari ad un prezzo medio 
per' ettaro iii L. 4.070 circa. 

Per agevolare il pagamento alla Societa, la Contessa Baguer stabili nel contratto 
un primo versamento di L. 'p6.084 ed una ratizzazione in 8 rate annuali de!" residuo 
prezzo di L. 800.000 sulle quali dovevasi conteggiare un interesse sealare del 5 % 

Le spese di trapasso della proprieta dalla Contessa Baguer alla Societa e la conse
gnente suddivisione della superficie per i singoli soci, ammontarono a eomplesaive lire 
98.0QO cosi distribuit~: 

Tasaa di trascrizione e spese varie 
Mediazione . . . . . . . . . 
Frazionamento della proprieta . 

Totale 

L. 43.000 
16.000 
39.000 

L. 98.000 

In definitiva quindi il prezzo d'acql1isto della propl'ieta suddivisa fra i singoli sod 
e stato di L. 1.014.000 circa pari a L. 4.500 per ettaro. 

}\IODO CON IL QUALE :E AVVENUTO IL PAGAMENTO. 

All'atto dell'acquisto vennero versate in contanti dalla Societa L. 116.084 e tale 
somma corrisponde 'per una parte al capitale sociale e per la rimanente alia prima quota 
versata dai singoli soci quaJi futuri proprietad dell'azienda. I 

~el 1923 venne effettuato un secondo versamento di L. 140.000 (la rata piu inte
ressi) frutto dei risparmi colonici. 

Nel 1924 per varie cause d'ordine eeonomico-sociale e ehe denotano Ie prime insu
borllinazioni di vari lIoci (queRto per Ie deficienze dello statuto piu sopra ricordate) 
venne effettuato il pagamento .dei soli interE'ssi dE'1 residuo prezzo (L. 700.000) della, 
azienda. ' 

'Nel 1925 la Societa e quindi costretta di rieorrere al credito contraendo una cam
biale di L. 700.000 (lon il ricavo della quale venne provveduto alia liql1idazione del de
bito verso la Contessa Baguer. 
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Da tale epoca si inizia il periodo critico della Societa la quale vedrA, sia per i forti 
interes"i delle passivita, sia per Ie contiRue inatiempienze di molti soci, gradatam'ente 
1)"ggiorare la propria situazione finanziaria. 

Dal 1926 al 1927 essa e debitrice verso la Cassa di Risparmio di Gorizia per il sud·, 
detto importo Iii L. 700.0008ul quale grava un interesse del 9 % circa. 

Inoltre, vari altri debiti vennero accesi durante questo periodo con la Banca di 
Credito di Lubiana e con la Banca G~uliana di Gorizia per un importo oi L. 145.000 
eirca. 

Alla fine del 1927 il pas8ivo della Societa risultava di complesl<ive L. 810.000 circa 
poiche e stato possibile effettuare una prima decurtazione di L. 34.000 sui debito chi· 
rografario con la Cassa di Risparmio di Gorizia. 

Nel 1928 per non compromettere maggiormente la eonsistenza del capitale fondia· 
rior lli provvide al consolidamento delle suesposte passivitil inn. 2 mutui ordinari con 
l'Istituto di Credito 'Fondiario di Verona per complessivl\ L. 945.000. 

L'irnporto liquidato, al nettQ cioe del com pen so per il colloeamento delle c~rt.elle 
e delle varie spese di perizia e di contratto e stato peril di sole L. 790.000 per cui la So. 
deta e stata costretta ad accendere un nuovo debito di L. 20.000 con I'Istituto Fede·' 
rale delle Casse di Risparmio delle Venezie per rendere p~ssibile Ja completa esiinzione' 
d"lle predette passivita. • 

Dal 1928 'ad oggi, varie altre operazioni di creoito vennero eseguite senza peril 
"ortare aleun miglioramento nella situazione finanziaria della Societa che anzi ha conti· 
nuato a registrare un continuo aumento dei debiti, favorito inquest'ultimo quinquennio 
,J alia crisi dei prodotti agricoli. 

L'attuale situazione debitoria della Societa ,f, la seguente: 

lIIutui fondiari importo residuo . 
Rate arretrate dei predetti mutui 
Chirografari 

Totale passivita 

·L. 632:728 
306.000 

36.000 

L. 974.728 

Esarninata la situazione nei riguardi dei singoli soci e possibile' stabilire che 'solo 
una parte di essi ha potuto meritevolrnente maJ;ltenere i' propri impegni. Essi ammon· 
tano ad una ventina. Gli' altri 0 SODO emigrati.o sono stati espulsi dietro, deliberazione 
del consiglio di amministrazione della Societa poiche hanno dimostrato non solo di es: 
sere cattivi agricoltori rna di non comprendere 10 scopo per il quale si erano riuniti in 
Consorzio. . 

Tuttavia essi risiedono aneora sui poderi pera con qualifica di semplici eoloni alle 
dipendenze dell'Istituto di Credito Fondiario di Verona il quale, per assicurarsi il paga· 
mento degli arretrati di mutuo, ha ehiesto ed ottenuto che l'azienda sia condotta da un 
sequestratario giudiziario designato dal Tribunale, di Gorizia. 

OPERE DI MIGLIORAMENTO ESEGUITE SULLA PROPRIET1. 

Dall'epoca dell'acquisto ad oggi l'azienda. e sensibilmente migliorata agli effetti 
della produzione poiche varie opere di miglioramento agrario vennero -intraprese dalla 
Soeieta a vantaggio dei proprietari coltivatori. 

, Esse hanno consistito principalmente nell'impianto, di un ingente numero di v'iti. 
e fruttiferi,nella sistemazione delle terre, nelriordinamento delle strade poderali e nella 
cos:truzione di varie concimaie. 

Le terre erano state devastate dalla guerra e quindi illoro riordinamento ha richie· 
sto l'impiego q.i, forti capitali. 
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miglioramenti fondiari possono cosi elencarsi: 

a) impianto di n. 220.000 ,viti per la maggior parte in coltura specializzata ; 
b) impianto di n. 3.000 peschi in coltura specializzata; 
c)' impianto di n. 950 ciliegi e di vari altri fruttiferi in coltura promiscua ; 
d) costrnzione di n. 15 concimaie' in cemento armato ; , 
e) completa attrezzatura di una ca,ntina per la trasformazione del prodotto in 

comune. 

Complessivamente questi'miglioramenti banno comportato una spesa di circa 620 
mila lire. . 

AT~UALE VAY.ORE DELI.A PROPRJETA FRAZIONATA. 

II valore commerciale deIla proprieta frazionata puo venire ca1c.olato in L. 1.500.000. 
Considera,to che il prezzo d'acquisto e stato di L. 916.000 (escluse Ie spese) e tenuto 

j:Jresente che i proprietari interessati hanno dovuto spendere per il suo riordinamento 
cir('a L. 620.000, risulterebbe che il vantaggio del frazionamento non esiste. 

Pero devesi considerare che diffieilmente rex proprietaria avrebbe eseguito a pro
prie spese Ie predette, opere di miglioramento e quindi il valore dt'll'intera proprieta 
aile condizioni dt'll'immediato dopo guerra, salvo quel ripristino dt'lle terre da ritenersi 
indispensabile, sarebbe rimasto oggidi pressoehe invariato. 

SUDDIVISIONE DELLA SUPERFICIE DEI.L'AZIENDA E PRODUzIONE LORD A VENDIBII.E 

PRIMA E DOPO II. FRAZIONAMENTO. 

La totale superficie dell'azienda e di ettari 230 <'irca; la ripartizione dt'lla stt'ssa 
agli effetti della produzione prima e dopo, il frazionamento puo risultare dal seguente 
prospetto: 

D, E NO M IN A Z ION E 

Vigneto speoializzato. 

Frutteto specializzato' 

Seminativo'semplice • 

Seminativo arborato. 

Prato semplloe. 

Prato oon fruttiferi 

Pascolo. 

Bosoo 

Totale 

I ~,-del trazionamento 
, Anno 1921' . , 

Ha. 

19, 8~.17 

0,90.00 

38,51.87 

18,06.75 

38,38.67 

25,20.41 

29,75.05 

59,33.08 

230,00.00 

Dopo II frazionamento 

Anno 1934 

lIa. 

54,84.17 

5,90.00 

38,51.87 

18,06.75 

18,38.67 

25,20,41 

9,75.05 

59,33.08 

230,00.00 
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COLTURE 

Uva. 

Pesche. 

Ciliege. 

F lutta divarse 

Frumento 

ranoturr.o . G 

P 

F 

atate. 

Ol'aggi 
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-
PRODUZIONE' 

Prima Dopo DiJferenza del frazionament.o i1 frazionamento 
Anno 1921 Anno 1934 

Q.li Q.li 

600 1.200 + 600 

.. 165 + 165 

300 450 + 150 

15 80 + 65 
-

80 150 + 70 

380 450 + 70 

300 400 + 100 

4.500 3.500 - 1.000. 

I,a produzione lorda vendibile e aumentata per quasi tutte Ie colture; si e verifi
rato sola mente una diminuzione di foraggi di circa q.li 1.000 per ladiminuita superfirie 
del prat.o semplice e del pascolo e questo a tutto vantaggio della produzione viti-frut
ticola. 

Con il frazionamento della proprieta. si e avuto. qllindi un not~vole'incremcnto della 
produzione, incremento che negli anni avvenire ve.rra progressivamente ad' aumentare 
mana a mano cbe i nuovi impianti. di. viti e. fruttiferi raggiungeranno il lora massimo 
rendimento. . 

,Per quanto riguarda la produzione zootecnica nessun aumento si e verificato dal
l'epora del frazionamento ad oggi. Jl Dumero dei capi di bestiame e rimasto pressoche 
~nvariato ; attualmente :puo cosi distribuirsi! 

vacche " 
. buoi . 
,vitelli 
ravalli 

Densita per ettaro 0,34 circa .. 

Totale 

N. 50 
5 

17 
4 

N. 76 

Tale numero .potrebbe venire sicurament.e raddoppiato data la possibilita foraggera 
dei fondi. E da tenere presente che dalla costituzione della Societa ad oggi, i proprietari 
coloni hanno sempre veI)duto annuaJmente una ingente quan:tita di foraggi essendo il 
prodotto dei fondi eauherante. per l'alimentazione del bestiame. 

POPOJ.AZIONE ESISTENTE NELLA PROPRIETA PRIMA E DOPO I1:.FRAZIONA~ENTO. 

La popolazione dell'azienda c nella quasi totalit,a allogena ad eccezione cioe <,Ii qual-' 
che infiltrazione friulana nei pllnti p~u prossimi al vecchio confine doy& nonostante Ie 
avverse vicende storico-politiche, il ceppo friulano ha conservato integre Ie virtu della 
razza,. quasi a fo~are un baluardo di difesa e di espansione per Ie popolazioni slovelle. 

23 
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Entrati pero nt'l grembo della nuova Patria i coloni dell'azienda hanno dimostrato 
una tendenza nettamente italofila. tanto e vero che nel 1923 essi costituirono il primo 
nucleo fasrista. di tutta Ia. Provincia di Gorizia.. Sono tutti tesserati al Partito fino dal 
1923. 

P~lazio'M prima del /razionamento. 

Abitanti n. 200 dei qua.li n. 56 sopra. i 15 anni. 
Densita per ettaro n. 0,95. 

Popolazio'M dopo il /razionamento. 

Abitanti n. 216 dei quali n. 59 rappresentano i maschi sopra. i 15 imni. 
Densita pe! ettaro n. 0,95. 

La popola.zione non e pero uniformemente distribuita su tutta l'azienda. Vi sono 
dei poderi con una. densita normale mentre una gran parte potrebbero' an cora soppor
tare un maggior carico di persone dato l'attuale ordinamento tecnico-colturale dei po
deri stessi. In taluni caBi quindi la mana d'opera risulta insufficiente alIa raziona.le Iavo
razione delle terre. 

hlPOSTE E TASSE GRAVANTI SULLA PROPRIETA PRIMA E DOPO LA GUERRA. 

NeU'anteguerra la proprieta fondiaria era gravata di pochissime tasse trattandos 
di territorio di confine sui quale l'Austria. cercava di attenuare il pin possibile ogni pres
sione fisca.le. 

Tr8limposta /ondiaTia e.addizionale a favore della Provincia. e Comuni rex proprie
taria. paga.va. una somma. di L. 2.700 circa. pari a L. 12 per ettaro. 

Le imposte e tasse gravanti attualmente sulla proprietA (a carico della Societa) 
possono per contro cosi distribuirsi: 

Imposta. terreni 
Sovraimposta pro-rinriale 
Sovraimposta comunale . 
Redditi agrari . . . . . 
Contributo alI'Ente N azionale della. Cooperazione. 
1:assa surrogazione bollo 
Contributi assicurativi e sinqacali 

Totale 

Importo per ettaro L. 70 circa. 

L. 9.542,90 
4.093,81 

73,25 
1.283,05 

300-
» 145,50 

350-

L. 15.788,51 

Le tasse a cari()o dei coloni-proprietari (redditi agrari, tassa famiglia, tassa be
stiame, tassa macellazione bestiame, tassa ceUbi, ecc.) ammontano complessivament-e 
a L. 7.000 pari a. L. 31 per ettaro. 

Complessivamente quindi il gravame fiscale inerente alia. proprieta in oggetto si 
aggira. su L.22.788 pari a L. 101 circa. per ettaro. 

Deve.si pero tenere presente che una parte di tali imposte e tasse verra a cessare 
con 10 !lcioglimento della Soei(ltA alla quale verranno a. sostituirsi i nuovi proprietari. 
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Pftlzzi del prodoHi agricoli da1191~ ad oggi (anni 1913-1922-1926-1933). 

Prezzo di vendita. nel 1l001tUnt: di Connons. 

Media per quintaJe 'negli a.nni 
QUALITA. DEI PRODOTTI 

Frumento . 

Granotureo 

Foraggi. 

Ciliege 

Pesehe 

Piselli . 

Uva . 

1913 
(tire) 

24 

18 

5 

60 

40 

25 

25 

I' 922 
(lire) 

150 

120 

40 

260 

150 

100 

200 

1926 1933 
Oire) (lire) 

200 80 

160 51 

65 14 

320 120 

200 '90 

140 60 

220 70 

Media per quinta.le negli anni 

Buoi . 

Vaeche 

Vitelll 

Maiali. 

BESTIAME 
1913 ' 
(lire), 

110 

no 
100 

120 

1922 
(lire) 

400 

350 

800 

800 

19 Ii 6 1933 
(lire) . (lire) 

320 170 

280 140 

450 ,240 

650 360 

II rapporto quasi esatto 1: 3 daIl'anteguerra ad oggi 10 trovia,mo per i seguenti 
prodotti: 

Frumento 
Granotureo . 
Foraggi 
Uva .. 

Bestiame: , 
, Maiali . 

anteguerra L. 24 
» 18 

» , 5 
» 25 

anteguerra L. 120 

BILANCI 'AZIENDALI 

- Azienda del Sig. GIUSEPPE, M. 

Superficie lorda del podere 
Tare'improduttive, 

Superficie al netto 

oggi L. 80 
51 
14 
70 

oggi L. 360 

ha., 9,49.01 
1,09.81 

ha. 8,39.20 



Seminativo arborato 
Seminativo semplie~ 
Vigneto "pecializzato . 
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Dl:stribuzionc delle colture. 

Fnitteto specializzato iN. 160 peachi giovani fra Ie vigne) 
Prato 'semplice 0 arborato" , 
PaReolo e hosco . 

Totale, superfieie . 

Frqmento 
Granotureo. . 
Patate, 

Produzion.e· lorda vendibile. 

q.Ii 4 It L. 
.35' 

Ortaggi diversi .. 
Uva ... " .. 
Ciliege ..... 
Pesehe (nuo'vi ,impianti) 
Frutta diverRe . , . 

35 
12 

» 40 
"17,5 » 

10 

Utile stalln. 

80 
45 
25' 
.50 
70 

100 

30 

a) latte 1. 1.500 
b) vitelli 
c) aeereseimento 

" 

L. 650 

'» ,200 \ 

Malali e J'ollame 
Leg-nn rIa ardere q.li ' 70 a L. 5 

Totale prodotto lordo 

Bpcse 'deU'azie'fl,da., 

Imposte, tasse e' eont~ibuti diversi '. 
.Assicuraz~one gralldille . . . . . . 
Sementi, eOl,1cimi e anticrittogamici 
Manutenzione attrezzi 
Spese generali. 

Tot-ale spese 

Reddito lordo 
SpeRe ... 

Reddito netto 
pari a L. 950 ('irea per ·ettaro. 

L. 

L. 

11.170 
3.200 

7.970 

ha. 2,23.71 
. ,2,OS.6'S. 

b 

,D' 

ha. 

L. 
L. 

• » 

I,S.7.18 

2,19.63 

8,39.20 

320 
1.575 

875 
600 

,2.800 
1.750 

300 

850 
1.750 

350 

L. ,11.170 

L. 1.365, 
» ' . 335 

700 
·300 

500 

·L. 3.200 

N. eompol\t'lnIi la famiglia: N. eapi di bestiame: 

Uomini . 
Dorine 

. Ragazzi . 
Bamhini 

I • 

3· 
3 
~ 
1 

S 

Buoi. . 
Vaeehe 2 
Vitelli 

4 



2. - Azienda del Sig. GIUSEPPE P. 

Super:6.de lorda del podere . 
Tare improduUive 
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Superfide al· netto 

Distribuzione drlle co7;Jure. 

Seminativo arborato 
Seminativo sempliee . 
Vigneto speeializzato . 
Frutte~o ~pecializzato 

Prato sempliee 0 arborato 
Pal!colo hosco . .. . . . 

Super.ficie tot ale 

Produzione lorda vendibile. 

Frllmento 
Granoturel' . 
Patate ... 
Ortaggi diversi 
Uva .. 
Ciliege. . . . 
Pesebe ..... 
Frlltta diverse 

q.li 3 a L. 80 
22» 45 
15.» 25 
10 » 

. 25 » 

~ » 
5 
6 » 

Utile stalla. 

50 
70 

100 
90 
30 

ha. 

ht. 

ha. 

. » 

ha. 

L. 

a) latte 1. 750 L. 325 
b) vitelli . . . 
c) aecreseimento 

200 

-.» 

}Iaiali e pollame 
Legna da ardere q.li 55 a L. 5 

Totale pr1oduzione lorda 

Spese deU'azienda . 

. Imposte, tasse, e contdbllti ·diversi . 
Assicurazione gran dine . . . . . . 
Sementi, coneimi e anticrittogamici 
llanutenzione attrezzi 
Spese generali 

Totale spese 

Reddito lordo 
Spese .... 

Reddito netto 

pari-a L. 1.100 ('irea pf'r.ettaro. 

L. 6.685 
1.510 

L. 5.175 

L; 

L. 

L. 

4,86.78 
0,14.68' 

4,72.10 

0,04.43. 
1,64.35 
0,95.36 
0,22.72 
0,80.07 
1,05.17 

4,72.10 

240 
990 
375 
500 

1.750 
600 
450 
180 

525 
800 
275 

6.685 

590 
210 
400 
100 
210 

1.510 



N. componenti la famiglia: 

Uomini . 2 
Donne 
Bambini. 

4-
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N. capi di bestiame: 

Buoi ..... 
Vacche . . . . . . 1 
'vitelli...... 

CONSIDERAZIONI STORICO··ECONOMICHE INTEGRATIVE. 

La formazione della piccola proprieta coltivatrice interessa tutto il territorio dove 
l'azienda oggetto della presente relazione e situata. 

Essa trova in genere la sua origine nel frazionamento di beni famigliari e nella di· 
sgregazione .di unita fondiarie di .maggiore estensione, fenomeno' quest'ultimo che viene 
confermato,' oltreche dalle partite catastali, anche dalla analogia che spesso si· ritrova 
nell"aspetto di proprieta vicine che offrono caratteri di continuitA. . 

In taluni casi, specie laddove si e pervenut.i alIa formazione della piccola proprieta 
per la divisione di beni famigliari, permangono Ie caratteristiche dei nuclei d'origine, 
nel mentre questi si differenziano nelle aggregazioni successive I'd ancora pili nelle por· 
zioni staccate e aggregate' in un secondo tempo. 

Nel Collio Goriziano la grande e la media proprieta assieme consideraw rappresen· 
tano il 47,57 % della totale supe.rficie del comprensorio. . 

Nel periodo prebellieo il graduale sviluppo dell'economia agraria del territorio, ha 
portato ad uno smembramento delle maggiorl consistenze terriere lasciando quindi, 
in prosieguo di tempo, il posto a medie e piccole proprieta che meglio si prestavano ad 
accogliere l'ordinamento produttivo in atto. . 

Con il -progressivo miglioramento dell'agricoltura del territorio Ie proprieta piil 
ampie sono fa()ilmente destinate a scomparire, cia in relazione alla natura dell'ordina· 
mento produttivo da conseguire e dell'impresa di trasformazione fondiaria che richiede 
un pre valente impiego dei fattore lavoro. 

Lo stato attuale delle maggiori proprieta sta infatti a dimostrare, in forma incon
trovertibile, come esse siano rimaste in eondizioni di inferiorita nei confronti delle pro
prieta limitrofe, in analoghe condizioni di terreno rna di minore superficie. 

11 fenomeno del frazionamento e origine purtroppo in numerorissimi casi della pro
prietA particellare. 

Di frequente Ie particelle disperse costituiscono una «dotazione» dei nuclei azien
dali ed ospitano prevalentemente Ie colture cerealicole od il prato. 

In ogni caso Ie colture praticate in queste superfici dipendono da esigenze delle 
famiglie di coltivatori oppure trovano ragione di essere nelle deficienze di ordine idrau
liro essendo, in questo caso, il prato l'unico mezzo di lore valorizzazione. 

* * * 
La formazione della piccola proprieta coltivatrice nel caso prospettato della grossa. 

proprieta di Fleana della Contessa Baguer rappresenta pera un esempio tipico d'insuc
cesso sebbene Ie costituende unita poderali avevano riunite Ie necessarie e volute condi-
zioni per la buona riuscita dell'esperimento. . 

Nonostante gJi accorgimenti presi in quest'ultimo periodo dalla Societa al fine di 
garantire il buon andamento della gestione, tale esperimento e fallito perche non tutti 
i quotisti si sono dimostrati all'altezza del compito loro affidato, risolvendosi il tutto 
in un appesantimento della posizione debitoria col deradimento della c.onduzione edella 
stessa ('onsistenza fondiaria. 
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NOTA DEL DELEGATO TECNICO DELL'INCHIESTA 

L'interessante relazione del Dr. Bl!.OGINI, ha messo in luce , 

1) il note vole progresso tecnico compiuto dopo l'acquisto da parte dei piccoli 
proprietari, sopratutto con 10 sviluppo intenso degli impianti legnosi ; 

2) il considerevole aumento della produzir;me lorda; 
3) l'aggravamento della lIituazione debitoria. 

I primi due punti stanno a dimostrare come la prospettiva di divenire proprietari 
dei coltivatori abbia molto giovato al progresso del tenimento. 

II terzo punto merita qualche chiarimento. La verita ~ che, dei 37 soci, 20 hanno 
regolarmente fronteggiato i rispettivi impegni, nel mentre gii altri per incapacita perso: 
nale si sono resi inadempienti, trascinando con lora anche gli altri. 

Cio sta a dimostrare chiaramente, come il metodo cooperativo con la solidarieta 
completa dei soci, e in tali casi assai periQoloso in qUlllnto i capaci, volonterosi tenacis
simi risparmiatori; abili tecnicamente e moralmente, finiscono per seguire Ie sorti degli 
incapaci, neghittosi, baeati dal punta di vista morale, tecnicamente impreparati 0 anche 
talora colpiti da sciagure famigliari. 

Cl'rtamente, come ha del resto avvertito il Dr. BROGINI, l'insuccesso e anche di
peso dal difetto della diBpoRwione Statutaria, in quanto la Societa, tavolarmente inllcritta 
quale Ente, rispondeva in solido su ogn~ attivita a2liendale, mentre i singoli soci rispon~ 
devana verso la Societa con la sola garanzia della quota sociale versata, quota che va
riava da L. 1.000 a L. 3.000, assolutamente insufficiente. 

Con maggiori cautele nelle disposizioni statuta.rie, forse si poteva salvaguardare 
meglio gli interessi della Societa, e dei singoli adempienti, magad prendendo parti
colari pri vilegi sui prodotti. 

Tuttavia, in via di massima queste forme di acquisto cooperativo di terre, con la 
garanzia solidale, per il pagamento a lunga scadenza, non Bono consigliabili, sopratutto 
perche e quasi impossibile in una masaa notevole di socl coIt.ivatori partecipanti, di tro
yare una Rufficiente· uniform ita nelle capacita famigliari da evitare gli inconvenienti 
gravissimi v'lrificatisi a Fleana. 
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