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L'IsTITUTO N AZ~ONALE DI ECONOMIA AGRARIA, regolato dal 
R. decreto 10 maggio 1928, n. 1418, e un Ente parastatale 
avente personalita. giuridica e gestione autonoma e ,,9ttoposto 
alIa vigila.nza. del Ministero dell'Economia. nazionale. 

Esso ha. i seguenti scopi: 
a) promuovere ed eseguire indagini e studi di economia 

agraria e forestale con particolare riguardo aIle necessita. della 
Iegislazione agraria, dell'amministrazione rurale e delle classi 
agricole nei rapporti sindacali; 

b) promuovere, in conformita. di direttive da esso stabi
lite, la graduale costituzione di uffici di contabilita. agraria,; 

c) indirizzare e coordinare l'attivita. di Osservatori locali 
di economia agraria. 

Tali scopi l'Istituto persegue mediante i propri organi cen
trali e periferici. Al centro funziona un Comitato direttivo il 
quale presiede al funzionamento tecnico ed anche amministra
tivo dell'Istituto stesso. Alla periferia sono istituiti Osservatori 
regionali, che per ora sono cinque: tre (per Ia Lombardia, per 
l'Emilia, per Ia Campania) con sede, rispettivamente, presso Ie 
Cattedre di economia l'urale dei Regi Istituti Superiori Agrari 
di Milano, di' Bologna, di Portici; uno (per Ia Toscana) con 
sede pres so Ia Reale Accademia dei Georgofili di Firenze; il 
quinto (per Ia Sicilia) con sede pres so l'Osservatorio economico 
del Banco di Sicilia, in, Palermo. 
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PREFAZIONE 

Il 25 marzo 1930 it Gran Consiglio del Fascismo prese in esame 
la 8ituazione del bracciantato nella Valle Padana, 8pecialmente ,infe
riore. Allo 8COpO di alleggerire in modo sempre pUt concreto e defini
tivo la pressione eke questa massa di avventizi della terra esercita sulla 
agricoltura, il Gran Consiglio ritenne necessario : 

1) cke unita famigliari ,di braccianti - con preferenza di con
tadini ex-mezzadri 0 ex-affittuari 0 ex-piccoli proprietari - siano col
locati nei terreni di nubva bonifica nell'Italia centrale, meridionale, 
insularej 

,2) cke le nuove unita poderali nei terreni di bonifica della Val
le del Po siano affidate a famiglie di braccianti; 

3) cke, dovunque sia possibile e redditizio, 8ia attuatO lo stral
cio dclle terre 0 un contratto di partecipazione, onde offrire un lavoro 
normale e un guadagno 8icuro alle famiglie dei braccianti; 

4) cke sia organizzata 8U piu vasta 8cala l'emigrazione all'in
terno delle masse dei braccianti padani; 

5) cke vengOt divulgata la legge sulle assicurazioni sociali, onde 
permettere ai braccianti di ricevere un sussidio durante la disoccupa
zione stagionale; 

, 6)cke venga applicato l'imponibile della mana d'operaovun
que sia razionalmente possibile ed economicamente utile; 

7) cke i lavori pubblici siano predisposti in tempo utile per le
nire la disoccupazione8tagionale j 

8) cke i dirigenti sindacali dei pres.tatori d'opera tengano conto, 
nella stipulazione dei contratti collettivi, non solo del fattore salario, ma 
soprattutto del fattore continuita di lavoro. 

Alla Corporazione dell'Agricoltura il Gran Consiglio affidava iZ 
, compito di dar corso pratico alle 8ue decisioni. 
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*** 
Da molti anni e in varie occasioni, nella mia opera di studioso, 

avevo insistito' 8,ul concetto che l'aspro problema del brac'ciantato non 
si risolve che con la trasfor..mazione del bracciante in colono, dando 
a questa secondo termine· non it significato ristretto di mezzadrd, ma 
quello ampio di contadino ,legato all'azienda agraria da un rapporto 
continuativo (I), e che perciOradicalmente falsa era stata in questa 
materia tutta la politica socialista: le deliberazioni del Gran Consiglio 
mi apparvero quindi come un passo decisivo verso la soluzione di quel 
tormentoso problema. -

Chiamato ilal Capo 'del Governoa presiedere la Corporazione 
dell'agricoltura, nellesue adunanze del maggio 1930 a Bologna, de
dicate alla discussione dell'argomento, commentavo, nel discorso inau
gurale, le' decisioni del Gran Consiglio come' segue: 

« Le direttive date dal Gran Consiglio vanno veramente alIa ra
dice di un problemail quale - se nei territor,i padani ha caratteri piu 
netti e chiede soluzioni piu urgenti -..,.... penso sia veramente il problema 
sociale basilare ditutta l'agricoltura italiana. Anche nel Mezzogior
no, in forme bens, molto diverse, il problema e pure il medesimo. 

« E', dappertutto, ia necessita morale, pOlitica ed economica di 
determinare vincoli stabili, rapporti continuativi, anziche effimeri, fra 
il lavoratore e la terra che egli lavora. E', quindi, il capovolgimento del
la direttiva socialista, che vedeva nell'avventizio il lavoratore tipo del-
l'agricoltura, . 

« N ecessita economica e questa: perche chi sempUcemente vende 
ore di lavoro contro mercede all'imprenditore agricolo, cost, come le 
venderebbe a qualsiasi altro imprenditore, presta un'opera che non 
rende, 0 rende scarsamente. Il che e un danno, non solo per chi lo impiega 
ma per la N azione. La terra risponde generosamentealla fatica dell'uo
mo, ma solo quando sia trattata con paziente amore. 

« M a, non meno, necessita morale e politica, perche 'chi vende, 
sia pure per opere agricole, oredi lavoro contro mercede, rurale auten
tico non e. Le caratteristiche spirituali del rurale mancano all'avventi
zio, che non ha radici nella terra: esso porta nella compagine sociale, 
non, come il rurale, un elemento di coesione, di conservazione, di sta
bilita, di pace, 'ma un elemento di disgregazione, di irrequietezza, di 
instabilita, di iotta. 

. « Gliultimi decenni, per cause varie che non e il momenta di ana-
lizzare, hanno aumentato la pressionedi questa massa di lavoratori 

(1) - efr. : EERPIERI - Studi. sui conlratti agrari, Bolouna, Za.nichelli 1921 ; 
Problemi di polit'ica agraria, Roma, De Alberti 1926; Probkmi della terra lI·el
l'ecollomia corpuratf,va" Rorua, Diritto del Lavoro.. 1929 Anno. VII. 



che cercano di vivere coi lavori della terra, ma non sono inseriti nella 
terra: massa cui confluiscono, per molti rivoli, forze di lavoro anche 
extragricole, e che si allarga e restringe anche in rapporto con la varia 
effieenza delle altre attivita economiehe. Quando non si trova altrove 
possibilita di oeeupazione, sempre allaterra madre, almeno provvi
soriamente, si ritorna, per ehiedere i1 pane quotidiano.' 

II Oecorre attaccare il male alle radiei, rifuggendo dai palliativi 
di marca elettora1istica e democratiea di infausta memoria, eoi quali 
spesso si e riusciti a fare dei braecianti una eategoria privilegiata, e 
quindi ad aggravare il male: oeeorre dare alla terra, con la intensi'va
zione della coltura e con le occorrenti trasformazioni fondiarie, la massi
ma capaeita di assorbimento di lavoro umano, ma di lavoro umano 
ehe possa essere alla terra prestato con sufficente continuita durante 
l'anno. 

« Cid che rea1mente importa non e che il salario sia piu 0 meno 
elevato per ora di lavoro, ma ehe alla globale prestazione annua di la
voro corrisponda un glob ale annuo .compenso; adeguato - come d'ice 
la dichiarazione XII della Carta del Lavoro -alle esigenze normali 
di vita, alle possibilita della produzione e al rendimento del lavoro; e 
sul quale possa basarsi, con i necessari limiti, ma con sicurezza, il bi
lancio domestico del lavoratore. 

«Cost potremo avere nei campi, non nomadi bracciariti, in per-_ 
petua incertezza del domanz, perpetuamente irrequieti nella ricerca di 
un maggior 8alario che una scarsa ineerta oceupazione rende illusorio; 
ma autentici eontadini attaceati alla terra, amanti della terra, ehe non 
chiedono l'impossibile, che sanno, aecontentarsi, sieuri in ogni easo 
del necessario alla vita. 

« Nell' assieurata continuita del rapporto fra il lavoratore e la ter
ra che egli lavora, si rendera anehe possibile una molto piu larga ap
plieazione di quei eompensi in natura ehe possono avere ne1 mondo ru
rale 1tna preziosissima funzione di automatieo adeguamento dei salari 

-ai prezzi dei prodotti, sfuggendo ai tormentosissimi squilibri fra prezzi 
all'ingrosso e prezzi a1'minuto; e piu larga applieazione potranno avere 
le moltepliei forme di parteeipazione del lavoratore a1 prodotto, le quali 
ai precedenti benefici aggiungono i1 diretto interesse del prestatore di 
lavoro al risultato di esso e lo avviano a piu elevati gradi della scala so
ciale, rafforzandone il senso di responsabilita e raffinandone 1a moralita. 

« Perche, Camerati, io dico che lavoratore evoluto e cosciente non 
e que1lo che cerca di carp ire 1a piu alta moneta, per un'ora di lavoro 
data svogliatamente, con 1a minor possibile fatica, in una sorda lott~ 
con chi lo controlla; ma quello che ama il proprio lavoro, c~e cerca d~ 
renderld quanto piu produttivo e possibile, e ehe solo in ragione della 
maggiore effieaeia di esso chiede un maggiore compenso. 
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« Benedetta la nostra agricoltura ehe consente - piu assai di altre 
attivita produttive a regime capitalistico - di applicare largamente 

. nella retribuzione del lavoro meccanismi rispondenti agli indicati fini, 
che sono non solamente economici, ma anche morali ». 

*** 

La' Oorporazione dell'agricoltura, dopo una lunga vivace appro
fondita discussione, veriiva a conclusioni, che sono di grande valore 
~ qui si riportano : 

« I) E' necessario, per il buon successo delle' ulteriori direttive e 
iniziative che saranno proposte, di precisare i' caratteri della pressio'ile 
ehe la massa degli avventizi esercita sull' agricoltura della Bassa Valle 
Padana, particolarmente nei riguardi delle cause delle sue variazioni 
e del suo ~ncremento, dell'origine e composizione di detta massa di av
ventizi, della stagionalita 0 p:ermanenza della sua disoccupazione, e 
della misura di questa; e percid propone al MinisterQ dell'Agricoltura 
che, a mezzo dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria, disponga un 
piano di indagini per chiarire i punti suindicati, piano da sottoporre 
alla appro·vazione della Oorporazione dell' Agricoltura e da attuare du
rante i prossimi mesi estivi, con la collaborazione delle Associazioni 
professionali interessate. 

II) L'imponibile di mano d'opera non deve essere inteso come 
obbligo per gli agricoltori di un territorio di dare comunque lavoro a 
quella qualsiasi massa di braccianti che in ciascun momento sia, ter-

· ritorio per territorio, altrimenti disoccupata; benst come mezzo con-
· corrente al fine che le aziende agrarie siano 'condotte in modo da dare 
occupazione annua sufficientemente continua, con compensoannuo ade-

· guato a condizioninormali di vita, al massimo numero di lavoratori 
impiegabili con convenienza tecnica· ed economica. 

Detto numero massimo di lavoratori non puo essere determinato 
soltanto in base ad astratti calcoU e giudizi tecnici, ma in base alla con
statazione di quanto i buoni agricoltori sanno in proposito, zona per zo
na, 1'ealizzare, e tenuta presente la pratica attuazione dell'imponibile, 
cos~ come risulta dagli attuali patti di lavoro in vigore. 

, N ei compensi annui della, mano d'opera imposta de-ve essere data la 
piu larga parte possibile ai compensi in natura e aUe partecipazioni al 
prodotto : per i lavorato.ri retribuiti ad ora le tariffe devono essere cle
C'rescenti, in ragione della pUt luni/a occupazione annua assic1traia ad 
es.~i, garantita da precise clausole contrattuali. 

Poste q1testedirettive, la Oorporazione dell'Agricoltura invita le 
Associazioni profess·ionali di datori e di prestatori d'opera a determi-



, 'XI 

nare, e periodieamente rivedere, prima nella Valle del Po e 6ueeessi
vamente nelle altre Regioni, via via eke se ne riconosea la neeessita; lo 
imponibile di mana d'opera, inteso nel modo suindieato, da inserirsi 
nei eontratti collettivi di lavoro, in modo da assieurarne l'osservanza. 

Detto imponibile dot'ra essere rieonosciuto global mente per zone a 
caratteri agrari abbastanza unilormi, demandando ai Sindaeati lo
cali degli agricoltori il compito di ripartirlo Ira i singoli agricoltori, 
i quali restano responsabili della sua applicazione. 

III) La determinazione dell'imponibile di mana d'"o'pera, se
condo i cr#eri suindicati, non pub prescindere dal rapporto fra il prez
zo e in genere Ie condizioni di vendita dei prodotti - part-icolarmente 
,di quelli cke richiedono maggiore mana d'opera - e il costo di questa. 

Nella fase, in proposito non favorevole, cke attualmente l' agricol
tura attraversa, detto imponibile non pub non essere inferiore a quello cke 
sarebbe lissato in periodi piu lavorevoli. Sara tuttavia attenuata detta 
influenza depressiva, dando la piu larga applicazione alle retribuzioni 
in natura, lisse 0 proporzionali al prodottoj 

IV) Il concetto di imponibile, inteso nel modo indieato al n. 2, 
e in via di principio applicabile ancke ai terreni 'appoderati, a condu
zione lamigliare di mezzadria, colonia parziaria, eec ... 

if a la sua applicazione pratica, potendo portare 0 allo stralcio di 
terreni 0 al eollocamento, a lianco della famiglia eolonica,' di altra ma
no d'opera continuamente occupata, va incontro a particolari diffi
colla nei riguardi della buona organizzazione teeniea dell'azienda e dei 
rapporti Ira lamiglia colonica e mana d'opera aggiunta. 

Pertanto la Corporazione dell'Agricoltura riserva in proposito il 
proprio giudizio, proponendo intanto al Ministero dell'Agricoltura 
di disporre, parallelamente all'indagine di cui al n: 1, altraindagine 
intesa ad accertare i risultati degli stralci,la dove essi sono stati at
tuati. 

V) Ritenuto cke in tutti 0 in taluni territori della Valle Pada-
. na, l'applicazione dell'imponibile, ed eventualmente degli stralci, se

condo i criteri 80praprecisati, potra non assorbire tutto il bracciantato 
cke ckiede lavoro alla terra; e ritenuto, inoltre, cke detta app,lieazione 
potra 8010 gradualmente otten ere tutti i propri ejjetti, i quali d'altronde 
saranno attualmente diminuiti dalla non javorevole situazione agraria, 
come e detto al n. 3, debbono essere posti in opera altri mezzi per dare 
lavoro ai braeeianti. 

Un mezzo pud essere quello di un piu largo impiego nell~ .condu
zione dei terreni a compartecipazione delle cooperative agrwole col
t-ivatrici costituite nella Valle Padana, purcke esse siano agevolate allo 
inizio nella direzione tecnica e nel concorso di capitali, dai propri,etari. , 



Un altro mezzo sono i lavori pubblici, e particolarmente quelli 
. intesi a creare nuove terre agrarie 0 ad. aumentare la capacita di assor
bimento di lavoro di terr~ vecchie, per guisa che i lavoratori, temp ora

. neamente occupati nell'esecuzione di dotte opere, non determinino poi, 
ultimate esse, una nuova crisi di. disoccupazione, md possano essere as
$orbiti nell'agricoltura. 

Si segnalano in proposito, e si raccomandano particolarmente 
agli orgaiti competenti, per una pronta. attuazione, le opere seguenti : 

, 1) sistemrreione del Po e del Reno; 

2) sistemazione del Tartaro Oanalbianco Podi Levante; 

3) regolazione del M incio, irrigazione del M edio lJI antovano; . 
4) sistemazione della Cassa di Oolmata dell'/dice. 

/ programmi di lavori· pubblici de.bbono comunque essere deter
minati in modo danon turblire l'applicazione deile altre direttive· che 
qui si eflpongono, anzi da strettamente coordinarvisi. 

VI) Solo mezzo per risolvere organicamente e stabilmente il pro
blema del bracciantato nella basse VaUe Padana sono le migrazioni 
dei braccianti, non sistemabili in luogo coi criteri precedcntemente in
dicati, verso le nuove terre di bonifica, pure non potendo questa mezzo 
trovare se non una applicazione graduale e relativamente lenta. 

Oirca le direttive e modalita di dette migrazioni interne, a scopo 
di colonizzazione, la Oorporazione dell'agrico?tura approva la relazione 
prcsentata dal Sottosegrctario di Stato per la Bonifica integrale, affer
rnando in particolare : 

a) che la trasformazione del bracciante in colono deve riguar-· 
dare elementi rigorosamente selezionati dallamassa, ed essere di rego
la graduale, dalla forma di semplice lavoratore occupato nelle opere 
di· bonifica, a q~tella di salariato fisso e partecipante nelle terre bonifi
cate, fino aUe fasi piu elevate che chiedono al lavoratore prestazione di 
capitali e di direzione tecnica e junzioni di imprenditore (colonia par
ziaria, piccolo affitto ecc.); 

b) che detta trasformazione puc) essere agevolatadal vincolo 
cooperativo . stretto fra i lavoratori migranti, quando la cooperativa, 
come il singolo, si elevi gradualmentc da sempUce prestatrice di lavoro 
alle funzioni di imp res a; 

c) che questc migrazioni debbonoesse1'e attuate, non sporadi
camente per singoli lavoratori e famiglie, ma per gruppi numerosi, in
dirizzati a centri di colonizzazione, scelti dallo Stato in modo da non 
turbare eccessit'amente l'economia· dei lavoratori e degli agr'icoltori lo
cali, e dove lo Stato stesso preordini ai fini della colonizzazione con l~-
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'Voratori immigrati tutto il piano della bonilicii integrale, ~oncentrand~1Ji: 
particolari aiuti e agevolazioni, C081. agli agricoltori come ai lavoratori, 
e provvedendovi a un'organizzazione particolarmente inten8a della di-
lesa sanitaria; , 

d) cke a queste iniziative p0880no portare notevole concoT80ie 
terre pubblicke (Comuni, Univer8ita agrarie, Opere Pie, ecc.); , 

e) cke appare neces8ario altre81. la cooperazione di un Ente, li
nanziariamente e tecnicamente attrezzato, in gui8ada provvedere a,Ua 
traslormazione e colonizzazione coi lavoratori immigrati 8ia delle 8UIlC
cennate terre pubblicke 8ia di queUe di privati, cke prejeri88ero di prov
'1)edervi per mezzo di e880 anzicke per proprio conto. 

E percid propone: 

1) cke pre880 il Consiglio nazionale delle Corporazioni ~ia crea
ta, a sensi dell' art. 6 della Legge i8titutiva, una Commissione speciale 
permanente per le migrazioni interne e la colonizzazione, cui siano tra
sjeriti i compiti ora ajjidati in questa materia al Comitato per le mi
grazioni interne del Mini8tero- dei LL~ PP., e cui spetti la 8celta 
dei centri di colonizzazione e l'approvazione dei piani di tra.Yjerimento 
di mana d'opera e eolonizzazione; 

2) cke organo di esecuzione di dett'i piani. 8ia il Sottosegreta
riato per la Bonifica integrale del Ministero di Agrieoltura; 

3) cke 8ia rijormata e adeguatamente finanziata la Legge 81,f,lle 
migrazioni interne, in conform ita delle direttive esposte; e sia creato 
l'Ente di cui alla lettera e), eventualmente utilizzando all'uopo l'Opera 
dei Combattenti. 

VII) Poicke le proposte di cui ai numeri precedenti non PO" 
tranno e88ere applicate in mi8ura conjorme alle esigenze del grave e 
vasto problema da risolvere, se non con un adeguato ritmo delle opere di 
bonijiea e pubblicke, la Corp~azione dell'agricoltura raccomanda ai 
M inisteri competenti di tenereil mas8imo conto di dette proposte nei 
piani di ripartizione dei jondi di8ponibili in bilaneio nell'esercizio ji
nanziario imminente, e, ove p08sibile, di aument,arli. 

Data inoltre l'attuale situazione difjieile dell'agrieoltura, tutto 
quanto potra essere jatto persuperarlasia dallo Stato nel campo do" 
ganale, 8ia dallo Stato stesso e dai privati (e particolarmente dagli or
ganismi bancari) nel campo del jinanziamimto dell'agrieoltura ed in 
quello dell'organizzazione di vendita dei prodotti all'interno e all'estero, 
contribuira ad agevolare Z'impiego di maggiore mana d'opera nella terra. 

VIII) La Corporazione dell'agricoltura ritiene eke, eompiuto 
ogni sjorzo per impiegarestabilmente nella terra iZ massimo numero 
di Zavoratori, ove permanga aneora disoeeupazione, altre attivita eeono-
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miehe debbano anek'esse venire ekiamate a eontribuire a lenirla, e par
: tieolarmente attivita eonnesse all'agrieoltura e eontribuenti al fiorire 
di essu,. , 

Segnala pertanto al Ministero delle Corporazioni la opportunita ' 
ehe talune situazioni loeali, partieolarmente diffieili, siano sottopo
ste, a suo tempo, all'esame del Consiglio a Sezioni Riunite, previo esame 
da parte delle singole Sezioni. , 

" IX) Le proposizioni e proposte sopra formulate segnano di
rettive di mas sima, in base alle quali pub essere avviato a organiea e 
stabile soluzione il problema del braeeiantato nella bassa Vaile Padana 
e altrove. 

Data questa lora natura e il tempo eke l'applieazione pratiea di 
aleune di esse riekiede, e d'altra parte data la eontingente situazione di 
aleuneprovineie, eke riekiede provvedimenti urgenti in vista del venturo 
inverno, la Corporazione dell'Agrieoltura ritiene ehe debbano essere par
tieolarmente esaminate da una· parte le modalita di applieazione pra
tiea e gli eventuali adattamenti ehe oeeorrono ai singoli ambienti agra
ri e soeiali, e d' altra parte gli ulteriori provvedimenti di rapido effetto 
eventualmente neeessari nelle suindicate provineie. 

Ckiede pertanto a S. E. il Capo del Governo se la Corporazione 
dell' Agrieoltura debbaproseguire in questa piu partieola1'e esame delle 
singole situazioni». 

In appendiee a questo volume viene riprodotta la relazione dello 
scrivente, rieordata nella eonelusione VI, sul partieola1'e problema 
della migrazione intern a dei braeeianti, in rappprto alla eolonizzazione. 

*** 

La proposta della Corporazione al M inistero di Agrieoltura di di
sporre partieolari indagini, a mezzo dell'Istituto nazionale di Eco
nomia agraria, sulla situazione dei braeeianti padani, fU aeeolta. 

L'Istituto suddetto vi diede attuazione per mezzo di uno dei suoi 
Osservatori region ali, quello per l'Emilia, diretto dall'On. Prof. Tas
sinari. 

In base a un piano proposto alla Corporazione dallo stesso Tas
sinari, e da essa approvato, l'indagine fu eompiuta durante il 1930 -
in aleune provineie 0 parti di provineiadella V idle Padana, giudieate, 
ai jini della studio, di maggiore interesse e piu rappresentative - dal 
personale dell'Osservatorio di Bologna e, per il Lodigiano, di quello di 
Milano: e, preeisamente, le rilevazioni sopra luogo furono eseguite 
per le provineie di Ferrara e Ravenna dal prof. A. Pagani, per quelle 
di R(igg'io Emilia, Pad.ova e Mantova dal dott. L. Perdisa, per quella 
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di Bologna dal dott.O. 'Passerini, e infine per il circondario di Lodi 
dal prof. P. Albertario. 

. La relazione conclusiva, che qui si pubblica, e dovuta al Prof. Aldo 
Pagani: essa e un intelligente e. vivo contributo a uniapprofondita e 
contreta conoscenza delle condizioni dei braccianti padani ed offre un 
80lido punto di partenza per l'azione pratica. Particolarmente note
vole la ricca messe di dati origin ali sui bilanci delle famiglie di brac
cianti. 

*** 
L'lstituto nazionale di Economia agraria esprime la suagratitu

qine al Ministero delle Oorporazioni, il quale Aa fornito i mezzi finan
dari occorrenti a queste iridagini. 

E8S0 confida di esser posto in grado di ,attuare sempre piu larga
mente in avvenire quegli studi e rilevazioni' cke - pure 'informate a 
cri{eri perfettamente obbiettivi e scientifici - non si esauriscono in un 
puro fine di conoscenza, ma servono ai bisogni pratici dei Sindacati .e 
della Oorporazione dell'agricoltura. Questo e appunto uno dei, compiti 
fondamentali cke' fU assegnato all'Istituto, nell'atto della sua fonda
zione: esso deve, come dice lo Statuto, (( promuovere ed eseguire inda
gini e studi di economia agraria e forestale, conparticolare riguardo 
alle nece8sit(i della legislazione agraria, dell'amministrazione rurale 

'e delle classi agricoZe nei loro rapporti sindacali ». 

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO 

A. SERPIERI 



IL PIANO DI STUDIO 



IL PIANO DI STUDIO 

1Z problema del bracciantatoe da riguardarsi in rapporto a diver-
8i fatti di ordine teonico, economico e sociale. Esso e .essenzialmente 
di carattere agricolo, pera investe anche campi di attivita pUt· 0 meno af
fini all'agricoltura. Molto dit'erse da zona a zona, da caso a caso, sono 
le condizioni della categoria e dei singoli braccianti. 

Si tratta insomma di un problema' molto complesso che presenta 
aspetti diversissimi e che ha complicate interferenze, rapporti di causa· 
e effetto, con vari elementi della vita economica e sociale delle zone in
teressate. 

Le precisazioni e le definizioni non sono possibili. Con queste 
8i potra anche colpire il nucleo centrale del problema ma poi sfuggo
no molti aspetti che possono essere interessa'ntissimi. 

Di fronte a tale argomento il metodo di csposizione piu elficace 
e senza dubbio quello che fissa 'in precedenza gli aspetti centrali del 
fenomeno, le generalita, per poi passare alle particolarita, alle ec
cezioni. Ed e quanta abbiamo ereduto bene di fare. 

I mpostata . su queste basi la relazione, incorriamo forzatamente 
in ripetizioni le quali saranno, non solo tollerate, ma gradite se por
teranno un contributo di chiarezza. Pera, COSt facendo, mettiamo il·Zet
tore in condizione di poter seguirci nella comprensione anche di un 
semplice aspetto del problema, solamentequando ha preso visione di 
tutti gli aspctti. La suddivisione in parti, in capitoli, in paragrafi, 
risponde a necessita d'esposizione e serve d'ausilio al lettore. Non e 
necessaria alla comprensione complessiva del problema, poiche que
sto, nei suoi· vari aspetti, e pur sempre unico. Ogni 8uddivisione 
quindi, pur riferendosi principalmente ad un determinato argomento, 
non l'esaurisce: perche ogni argomento ha interferenze con gli altrij 
il significato e la portata di tali interferenze risultano evidenti solo 
con Z'esame complessivo. 

Un esempio chiaro: la disoccupazione. Allo studio di questo fe
nomeno centrale del problema del bracciantato si e dedicata una lun-
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go, partej pero' il fenomeno non si pone in evidenza 'nei . suoi caratteri 
intrinseci e. nelle conseguenze cke origina senza averlo posto in rela
zione con una serie di altri argomenti riferentisi alle condizioni am
b~entali, alla composizione quantitativa della massa, ai redditi delle 
famiglie e cost via. 

La rappresentazione statistica e limitata al puro necessario: la 
quantita di braccianti per comune 0 frazione, la disoccupazione mas
sima e minima: Altre cifre'si trovano nell'ultima parte, quella relativa 
ai reiJ,diti dei braccianti; ma si tratta di importanti rilievi economici 
di aS80lutaoriginalita. 

Le parti fondamentali sono: 

a) studio della massaj 
b) studio dell'occupazione in agricolturaj 
c) studio della disoccupazione; 
d) esame dei redditi. 

Precede una specie di ·introduzione in cui vengono posti in evi
denza, i caratteri fondamentali del brdeciantato: per precisare i tm·
mini della questione, per m·ientare le ·idee, per introdu·rre aUo stu
dio del complesso e m.ultiforme problema. It)i si troveranno brevemen
,te tratteggiati e sinteti.~zati quei caratteri- economici e quegli aepetti SQ

ciali della categoria eke poi sf illustrano nelle diverse pa1ti della re-
.lazione. " 

La massa e stata studiata nei suoi aspetti quantitativi: le fonti sta
tistiche, t· dati disponibili; nei suoi aspetti qualitativi: caratteri generali, 
categorie professionali componenti, composizione secondo l' eta, secon
do il 8esso, Ie specializzazioni; ed infine nelle sue variazioni. 

Lo studio della disoccupazione comprende una parte generale com
pletata do, un esame storico relativltmente al significato diverso cke 
il fenomeno ka assunto nel tempo; l'esame e 1a critica delle fonti stati
stiche disponibili; gli 'aspetti quantitativi del fenome1w; la lotto, nei 
8uoi multiformi aspetti: aumento delle fonti di lavoro, realizza~ione 

di un minima reddito annu.o, distribuzione dell'a1ea della disoCClt
pazione fro, 10, massa, movi-mento cooperativo, compartecipazio'(te, 
emigrazione. 

Provincia per provincia e poi stata esaminata l'occupazione dei 
bracda·nti in agricoltura con premesse relative alle condizioni dell'am
biente agrario e con illustrazione dei rapporti contrattuali e dei ca
f·atteri della pres8ione . 

.AUo studio dei redditi dei braccianti conferiamo una importan
za di primo ordinf: : in ogni provincia e stata svolta un'indagine minu
to, pM' rilevare i guadagni famigliari derivanti dalla compartecipa
zion~ 0 dal1a acltiu8urull (ove quesee esistono), dai l,J,vori agricoli e 
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da q1tcUi non agricoli. IZ commento di questa ultima parte ~ contenu~ 
in poche note delucidative: i dati bastano da 80li a pr08pettard le 
dif'er8e Bituazioni lamigliari. 

Que8ti che 8iamo 1'enuti esponendo,costituiBcono i punti centmli 
deZZ'inchieBta e quindi ddlla relazione. Per prendrJrne posBeBBo, per aVrJr 
poi modo di esporli chiaramonte, non poche volte chi ha latto l'indagi
ne 8i ~ trovato costretto a dover appUra1"e dementi non attendibili e a 
cor.trolZare dati incerti, noncht~ ad affrontare lo studio di aspetti del 
problema non chiari neppure a coloro cke vi sono qllotidianamente a 
cO'fltatto. 

A. P. 



PARTE INTRODUTTIVA 

IL BRACCIANTATO' 



GENERALITA E CARATTERI DELLA CATEGORIA 

Generalita - A fine di precisare i caratteri sociali ed econo
mici del bracciantato crediamo opportuno esaminarne innanzi tut
to la posizione nei confronti delle altre categorie della popolazio
no rurale. Questa puo essere rappresentata schematicamente nel 
modo ehe segue (1) : ' 

A - PRoPRIETARI : 

B) - AFFITTUARI : 

;L - non lavoratm'i manuali: 
a) con terreni dati in affitto 
b) imprenchtori 

2 -lavoratori manu ali : 
a) autonomi 
b) particellari 

1 - non lavoratori manuali 
2 -lavoratori manuali:. 

a) autouomi 
b) particellari 

o - COLONI MEZZADRI 

JJ - COMP.A.RTECIPANTI 

E - SALARIATI : 

1 - jissi 
2 - av'ventizi: 

a) cottimisti 
b) giornalieri. 

(I) _ Tale sinteti<'a elassifioazione e impostata s.ui fini, essenziali ill ordine pra
tioo ohe 10 studio si propone e risponde alIa termmol?guL ,corrente ~elle plaghe 
studiate. La terminologia ~oientifioa. oorrispon~ente ~l puo av.ere m: . .ARRIG~ 
SERPIERI: .Guida a ri(l(J'l"CM di .6C01Iomia agrarla». Istituto NazlOnale dl Eoono 
mia Agraria. Roms. 1929. 
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Tale distinzione tiene conto, come si pub vedere, pin che altro 
della condizione· sociale e dei rapporti contrattuali che esistono fra 
Ie di~erse categorie e p'a queste e l'azienda agraria. 

I tipici braccianti sono i lavoratori avventizi. E' questa la qua
lifica che da l'impronta pin caratteristica alla categoria. In misura 
varia, nelle diverse zone, essi assumono anche veste e funzione di 
comparteciIJanti. 

Ovunque (avremo occasione di porre in evidenza i luoghi in cui 
il fa.tto e piit diffuso) concorrono alla formazione del bracciantato 
anche i proprietari e affittuari particellari, non autonomij quelli, 
cioe, che non hanno modo di applicare tutta Ill. capacita. lavorativa 
di cui -dispongono nei piccoli fondi che hanno in conduzione, ovve-
1'0 che non traggono da questi tutti i redditi necessari alla famiglia. 

I contadini delle conduzioni famigliari(piccoli proprietari, pic
coli affittuari e coloni mezzadri) in quanto la 10ro capacita lavorati
va e di solito proporzionata alle esigenze del podere, non si presenta-· 
no che in casi eccezionali come avventizi. Per molti coloni mezzadri 
esiste in propositoil divieto sancito nei capitolati. 

Tuttavia qualche volta, e in qualche zona, si vedono ugualmente 
questi contadini fra i bl'accianti. . 

E'inuti,le notare che Ie classi della vera borghesia rurale (pro
'prietari e fittavoli non lavoratori manuali) non partecipanoassoluta
mente alla costituzione del bracciantato. 

Caratt",ri della categoria - L'avventiziato agricolo rappresenta il 
Classico contratto di lavoro del bracciante. 

Queste sono leprincipali caratteristiche: impiego saltuario nel 
tempo, spostamento da un'azienda ad un'altra, retdbuzione fissata 
a tempo oppure a cottimo. 

L'impiego saltuario nel tempo, in armonia al naturale svol
gimento delle pratiche agricole, dice della alternativa di lavoro e di 
disoccupazione cui la categoria e soggetta. Periodi diintensa domanda 
di lavoro, quando Ie pratiche agricole siconcentrano, periodi di sta
si quando i lavori agricoli tacciono. Gli ambienti caratteristici del 
bracciantato (Ie zone non appoderate) presentano al sommo grado ta
le alternativa, perche Ill. combinazione colturale e fondata su poche 
colture erbacee, scarslssime sono Ie arboree, nulle 0 quasi Ie indu
strie trasformatrici e gli allevamenti anirriali; perche mancano, cioe, 
quegli elementi della combinazione produttiva che rendono piit 
uniforme possibile la distribuzione dei lavori durante l'anno (1). 

(I) - 11 pili ulliforrne pORsihile e non uniforrne in senso assoluto perche, pur
t-roppo, ill Ilgricoltllra non ~i hanno ordinarnenti che presentino i lavol'i uniior
memente distrihuiti durllnte l'a.nno_ Anche nei cnsi migliori (zone appoderate I' con
duzioni fallligliari) si hanno squilihrii notevoli_ Solo Ie allliende irrigue con produ-
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La necessita. di spostamento dei braccianti da un'azienda ad 
un'altra e una delle pill importanti cause che impediscono l:attac
camento (non dico l'amore) della categoria alIa terra. La discontinui
ta. di rapporti fra datori di lavoro e lavoratori, l'applicazione del la
voro secondo Ie diverse direttive tecniche dei vari direttori di aziende, 
la necessita. di domandare sempre il lavoro per ottenerlo, creano· nel 

. bracciante quella particolare psicologia che contiene ad un tempo 
elementi di soggezione e di ribellione (1). 

La forma di retribuzione a tempo 0 a cottimo, estraniando il 
bracciante dai risulta+; 1ella produzione e dell'impresa in genere, 
non 10 rende un esecui'ue accurato e coscieDzioso dei lavori che e 
chiamato a compiere. La qualita del Iavoro puo essere scadente, allor
quando la retribuzione e a cottimo; quando invece e a tempo, puo 
essere scarso il rendimeilto. In sostanza si tratta di un lavor-o econo
micamente ,Poco redditizio 0 almeno, se non si 'Vuole accettare questa 
frase, che non e il pill redditizio. L'agricoltore' e costretto ad eser
citare una pill rigorosa sorveglianza ed in ccrti . casi, arriva fino a 
pretendere una applicazione di lavoro superiore 811 normale ed il 
bracciante deve accondiscendere se vuole essere . qualificato bene 
e avere maggior probabilita di occuparsi spesso (compiere opere di 
rifinitura non comprese nei cottimi, un prolungamento d'orario 
nel casu di retribuzione a tempo). 

L'accondisceudenza 0 meno delle parti a questi inconvenienti ge
nerati dalla. forma di retribuzione ha influenza, oltrecM sui risul
tati economici, anche sui rapporti che intercorrono fra Ie parti e Bulla 
reciproca psicologia. 

Tutti e tre i punti che caratterizzano l'avventiziato - impiego 
saltuario, applicazione del lavoro in aziende diverse, retribuzione a 

zione focagll'era invernale e con import-anti industrie trasformatIici (foraggio in 
latte, latte ill prodotti caseari, eco.) e con l!ucceseivo lavorazioni .dei prod~tti grezzi 
(pila da ruo, monda di semi ecc.) presentano un certo grado d. unifornuta. 

Si veda in proposito: ALDO PAGANI: La distrib'Uzione d41! 'O!!'0ro· 'UmOlfW nel
Z'azienda agraritl, pubblieato nella. eollezione dell' Os<;\ervatono dl EconomJa agra-

ria di Bologna.' . 
(1) - Questo punto€> secondo noi molto import~ute p.er capire. in pr~mo luo

go la psicologia dci braccianti, poi la diversa qualita ~e1 ~appo~tJ ch~ mtercor
rono fra agricoltori e braccianti in confronto, ad eSempI?, dl quel~ che Jl~ter~orro-
110 fra agricoltori e colom, ed infine per capire il tono Vlvace ~he 1 brac~lanti ~al!
no data Rlle lotte sostenute per il loro m~lioramento economlCO. J"a dJSContlDw
ta dei rapporti, la dipendenza da molti agIicolt.ori per i bracci~nti. e la rotaz.i~n~ 
dei bracr.ianti per gli agricoltori, sono elem~ntl che. non favorlsc?no 10 s~a~ilirsl 
di rapporti cordiali e la reciproc8 comprenslOne. DJ per s~ Rtess~; m!! po~ Sl ag
giunga. cbe sono imposti per Ie necessita di tutta III. massa : 1 braCClant~ deslderano 
fissarsi ad un'azienda 0 sono costrotti a passaro da una all'altra probabil~ent.e sel!
za. piti ritomare nel corso dell'anno nell'~zi~nda dove .hanno lavo!ato o~gl; gh agr~-

. coltori, che pure .desidererebbero scegliersl e. tenerSI sempre gh st.essl lavoratorJ, 
si vedono costretti a fare III. rotazione .. 
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cottimo 0 a tempo - danno la sensazione dell'instabilita della ca
tegoria : instabilita dei rapporti con gli imprenditori, dell'occupazione 
durante l'anno, dei red~"iti sui quali si basa il bilancio famigliare. 

Sul concetto di instabilita dovremo tornare spesao parlando di 
braccianti perche e una delle principali caratteristiche della categoria 
sotto qualsiasi punto di vista. 

L'avventiziato agricolo, cioe l'occupazione nelle aziende agrarie, 
non e la soja fonte di lavoro per i braccianti. Come avventizi essi la-
vorano anchein altri campi di attivita. " 

::A. seconda delle zone e dei momenti, essi si occupano in misura 
notevole e traggono redditi cospicui dai lavori pubblici: bonifiche, 
arginature di fiumi, lavori stradali, ecc. Vi e perfino chi sostiene che 
l'occupazione originaria del bracciante non sia in agTicoltura, ma nei 
lavori di terrazzeria. Questo dica l'importanza che hanno" i lavori 
pubblici nell'economia della categoria. Le grandi opere dipubblica 
utilita che JSi sono compiute nella Valle Padanasono continuate per 
lunghi anm e, data la insufficienza dei redditi ritraibili dall'occupa
zione in" agricoltura, esse sono venute a costituire una fonte normale 
di occupazione e di reddito (1). ". 

Altre occupazioni extragrarie sono quelle che provengono ai brac
cianti da industrie a lavorazione temporanea (zllccherifici, fabbri
che di conserva, fornaci, ecc.), da imprese di trasformazione dei pro
dotti agrari (confezione di frutta e ortaggi per l' esportazione, ecc.) 
ed in genere da tutte quelle attivita che ~i svolgono temporanea
mente e quindi senza mann d'opel'a stabile. A vremo modo di porre " 
in evidenza in seguito la grande importanza che hanno queste indu-
strie nell'economia del bracciantato. " 

La principale fonte di lavoro e di l'eddito rimane pero sempre 
l'agricoItura. Ivi il bracciante trova occupazione, oItre che sotto fOl'ma 
di avventizio, come abbiamo visto pili sopra, anche come compar
tecipante. La compartecipazione si applica per appezzamenti di 
terreno investiti di solito a frumento 0" a sarchiate; raramente a 
piante foraggcl'e. E' un contratto chesi stabilisce di solito dalla se
mina al raccoIto e che quindi serve a stringere i legami fra la terra e" 
illavoratore e cointeressa questi ai risultati della produzione. La ter
ra in compartecipazione concede a1 bracciante una certa sicurezza 
economica, in quanto gli permette di ricavare redditi sicuri senza 
abbandonare Ie aItre o~cupazioni, con la possibllita di applicare anche 
l~voro stra.ordinario (ore sottratte al riposo durante Ie lunghe gior
nate estive) 0 lavoro secondario (se cosi si puo chiama.re "quello delle 

(1) - Da cio deriva t.utta l'azione di carattere politico e sindacale chiamata 
«politicadei lavori pubblich •. 
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donne e dei ragazzi). Tali redditi hanno poi molto spes so il pregio di 
essere costituiti da. prodotti in natura di diretto consumo. 

La. compartecipazione e una forma contrattuale che ha in se non 
pochi degli elementi che costituiscono la colonia: basti accennare al 
cointeressamento del partitante al risultati dell'impresa: si affel'ma 
poi in molte zone la tendenza di lasciare aUo stesso lavoratore sempre 
10 stesso appezzamento di terreno, cosicche vengono ad intensificar
si e a rendersi duraturi quei rapporti fra terra e popolazione che 
tanto influiscono sull'economia e sui caratteri psicologici delle mas
se rurali. n valore sociale di queste formedi contratti supera ill gran 
lunga quello economico: fissare alla terra lavoratori come i brac
cianti, offrire a questi lavoratori la possibilita di un'economia pili 
solida., significa avviare alla soluzione il grave problema che da mez
zo secolo travaglia l'economia agricola di gran parte della Valle Pa
dana. Senonche; .... i braccianti sono molti e per di pili sempre au
mentano, mentre la terra a disposizione e limitata e non bastano Ie 
nuove bonifiche ad aumentarla, poiche contemporaneamenta dimi
nuiace nelle vecchie la terra a disposizione dei braccianti in segui
to a.ll'Ol)era di appoderamento. Contro queste irrimediabili diffi
colt a. viene a cozzare il diffondersi dell'ottimo sistema della com
partecipazione. 

L'esame fin qui fatto precisa Ie fondamentali caratteristiche del 
bracciantato, ma non esaurisce l'argomento. 

La massa dei braccianti non e composta esclusivamente di ru
rali. 

Ad essa affluiscono temporaneamente - quando l'occupazione 
e facile in agricoltura - operai di altre categorie, e di eBsa fan parta 
anche quei lavoratori a professione incerta e ilon ben definita che 
sono ad un tempo industriali ed agricoli. Queste categorie, che vivono 
ai margini delle attivita agricole e industriali, si trovano special-' 
mente nelle citta. (selcini, sterratori, manovali vari, ecc.), ed e ap
punto in riguardo 301 lora inquadramento che i sindacati dei presta
tori d'opera hanno dovlltointervenire ricorrendo a precisazioni di 
carat tara pratico. TaU· categorie hanno grande affinita con i brac
cianti: condividono con essi gran parte dei lavori cosidetti di ter
razzeria, nelle bonifiche, nelle strada e cosi via. Vengono indicate 
anche col nome di braccianti industriali per distinguerle da.i veri'e 
propri braccia-nti agricoli di cui noi dobbiamo occuparci. 



PARTE PRIMA 

LA MASSA DEI BRACCIANTI 



COl\lPOSIZIONE QUANTITATIVA 

Le /onti 8tatistiche. - E' difficile stabilire con esattezza la. com- . 
posizione quantitativa della massa dei braccianti. Le difficolta che 
si oppongono ai rilievi riguardano ·la inesattezza delle statistiche 
esistenti edil flusso e deflusso da e verso categorie professionali aifini. 

Le ionti statistiche disponibili sono : 

a) iscritti ai sindacati; 
b) iscritti agli uffici di collocamento; 
c) iscritt~ ai moli delle assicurazioni sociali. 

In ognuna si riscontrano deficienze che ebene porre in eviden
za, poiche servono meglio a interpretare il valore dei dati.che verran
no esposti .. 

I ruoli sindacali dovrebbero dare gli elementi piu sicuri, giac~ 

che, dato l'odierno inquadramento, gli operai che .non' sono iscritti 
difficilmente possono trovare lavoro. Sono pero esclusi i vecchi e 
i ragaizi che pure costituiscono, specialmente i primi, una massa 
di grande peso. 

Inoltre ogni anno puo rimanere fuori, cioe non tesserarsi, una 
parte pili 0 menu rilevante di donne, qualche malato, che essendo 
impossibilitato a lavorare, non si iSCl'ive per, risparmiare il costo della 
tessera e i contributi; oppure non si iscrive qualche lavomtore' che al 
tempo dei turni e occupato in altri lavori. Infine vi sonoquelli che 
effettivamente sfuggono alia iscrizione lavorando abusivamente, Si 
tratta, come si vede, di errori in difetto (1). . 

Gli iscritti agli uffici di collocamentorispecchiano la realta. 
abbastanza fedelmente. Pero occ01'1'e riferirci aIle provincie che van
tano lunga esperienza in questo campo, oppure a quelle .che hanno 
l'imponibile di manu d'opera. Dove gli uffici Bono stati costituiti solo 
per seguire la disposizione di legge, il lorn funzionamento non e an-

. (1) - Non mancano pero nei roo.li sindacali, ~om~ilati in base al tessera
mento, anche errori per eooes80 dovutl a cause varle, dl carattere strettamente 
locale, .che quindi l! inutile esaminare. 



PROVINCIA Dr'RAVENNA 
Numer:o di bracclanti uominl - (ogni punto' corrisponde a n. 10 individui) 

E A '0 R 

Osservatorlo d1 Economla Agrarla " Bologna 
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cora. affinato e gli elementi che da. eS,si si traggono non sono molto 
attendibili. Dopo Ia. necessaria esperienza, questa sara senza dub
bio 1a. fonte pin a.ccreditata in tutte Ie zone. 

Anche i ruoli per Ie assicmazioni sociali non si possono utiliz
zare con sicmezza. Essi traggono i lora elementi direttamente dai 
sindacati e quindi . sono da.. ppetersi Ie stesse identiche riserve gia. 
esposte, pin altre inerenti alla funzione dei ruoli stessi. 

Queste sono Ie premesse di carattere obbiettivo che oceorre 
tener presenti nel. giudicare Ie cilie. Ma non sono 1e uniche: in 
varie provincie, specie in quelle dove il braceiantato non costitui
sce una massa definita e imponente per numero e per importanza di 
problemi, esiste la pin grande disparita di idee e di cilie fra Ie stesse 
organizzazioni interessate, i sindacati dei lavoratori e degli agrieol
tori. I contrasti derivano dal punto di vista da cui si parte: ad e
sempio a Padova, . dove i particellari sono diffnsissimi, i sindacati 
dei lavoratori li ritengonQ senz' altro braccianti, in considerazione 
della neeessita. che questi contadini hanno di integrare ilbilancio con 
redditi ottenuti lavol'ando fuori del piccoloappezzamento in con
duzionej i sindacati agricoltori invece fanno molte riserve restrittive 
in proposito. E nascono cosl disparita notevoli: i primi parlano di 
una massa di 30 mila individui; i secondi limitano la cifra ad appe
na 6-7 mila. Agli uffici di collocamento risultano invece circa 21000 
iscritti. 

Tutto questa pero ci insegna una linea di condotta molto impor
tante: il numero non esprime Ill. situazione, se non si tengono pre
senti Ie reali condizionieconomiche e sociali della categoria. Con
dizioni val'iabilissime e che danno luogo a problemi essi pme molto 
diversi. 

E veniamo ai dati statistici. 

Statistlca del braccianti 

~ _____ P_R_O_V_I_N_C_IA _______ I ____ u_omm __ '_i __ 'l ____ D~o_nn_e ___ I_~_T~I 
14.089 9.114 23.203 Ravenna 

Ferrara 
Bologna 
Reggio 
Padova 
1Iiantova 
Lodi 

. 32.734 28.760 61.494 
24.520 18.044 42.564 
11.282 11.255 22.537 
17.80~ 3.099 20.908 
15.967 13.130 29.097 
3.656 12.264 15.920 

I dati disponibili. -- N ei quadri a parte si osservano i dati per 
comune; per Ferrara e Ravenna anche per frazi!->ni di comune .. La 
massa. bl'acciantile di cui ci interessiamo risulta espressa dalle Clfre 
complessive della tabella allegata. 



PROVINCIA DI FERRARA 
Numero dl bracciantl uominl - (ogni pUDto corrisponde a D. 10 individui) 

Osservatorlo dl Economla Agrarla • Bologna 



PROVINCIA DI BOLOG:NA 

Namero dl braccfauti aomlnl - (ogni punto corrisponde a n. ]0 individui) 

Oaservatono dl Economla Agra.rla • Bologna 



-22~ 

A Ravenna 6 evidente Ia Iocalizzazione dei braccianti ai margini 
della zona di bonifica. Li troviamo infatti pin numerosi Iungo Ia" 
via" Reale e Ia via. Flaminiache, approssimativamente, corrono pa
rallele alIa linea ferroviaria Ferrara-Rimini. Di questa due strade 
Ia prima costeggia, grossomodo, Ie «Iarghe» da Ravenna al con
fine ferrarese, Ia seconda; attraversa Ie "Iarghe" delle bonifiche 
che vanno da Ravenna al confine forlivese (verso Cesenatico) . 

.II comune di Ra.venna 6 il centro di maggior diffusione. Gli stessi 
sobb,orghi della citta (Saffi, Fratti, Garibaldi) sonG gremiti. Le loca.li
tit in .cui la massa 6 pin numerosa sono: Cervia, Ravenna, Alfonsine, 
Fusignano, Conselice, Massalombarda e Lugo con Ie sue frazioni pin 
vicine alIa via Reale. 

Nelle plaghe collinari e "dell'alta pianura Ie donne braccianti so
no molto scarsej in. alcune frazioni non appaiono neppure nella stati
stica. 

A Pm'rara il bracciantato 6 pin numeroso e pin diffllSO suI terri
torio della provincia.. Oio in" relazione alIa diffusione dei sistemi di 
conduzione a «boaria» che ne favoriscono il collocamellto 0 meglio che 
rendouo molto vasta Ia sede naturale della categoria.. Non si puo 
tuttavia giudicare della importanza dei problemi che Ia massa su
scita prendendo in esame solo Ia densita: occorre tener presenti Ie 
effettfve condizioni dell'ambiente agricolo. Vasti sono i territori con~ 
quistati da poco alIa produzione, nei quali Ie combinazioni produt
tive· instaurate non hanno i cal'atteri dell'agricoltUl'a intensivaj ivi 
non occorre che i braccianti per essere esuberanti siano inolto densi, 
perche l'attivita; delle colture praticate 6 scarsa. Si osservino in pro
posito i comuni di Jolanda di Savoia, Codigoro, Ostellato, Coppaio, 
Mesola, che sono quelli in cui Ia massa si trova in peggiori condizioni: 
Ia densita non appare notevolej rna l'esercizio dell'agricoltura e di 
data re1l1tivamente recente e poggia su basi non tanto felici. La scar
sa frequenza dei braccianti a Comacchio dipende dai vasti territori 
vallivij a Poggio Renatico e a S. Agostino 6 Ia diffusione dei sistemi 
famigliari che limita i bracciantij questi sono invece numerosi a 

" Cento, ma qui il fatto e in rapl)Orto all'alta densita. di popolazionej 
poi a Cento i braccianti hanno una fisionomia particolare che e con
ferita Ioro dalla presenza delle Partecipanze (1). La densita"6 effet-

(1) - Le Partecipanze emiliane" Bono definite daUa lep;ge 4 agosto 1894 un do
minio coUettivo, dal Govt'rno tutelato e riconosciuto come persona giuridica, re
golato da norme specialissime, Il·venti forza di legge, perle qu!tli 180 proprieta dei 

. beni appartiene aU'Ente, mentre l'usufrutto e l'ammin.istrazione spettano a de
terminate persone e ai loro discendenti in pt'rpetuo. Traggono la. lora origine da. e
steae concessioni enfiteutiohe. NIlUa Partecipanza di Cento il terreno deU'Ente 
viene ridistribuito ogni 20 anni fra i partecipanti." La parceU80 di terreno spet
tante agli aventi diritto Q attualmente di ettari 0.63.40 ed esplica, per 180 numerosa 
Bchiera dei braccianti, una funzione analoga a queUa deUa proprieta particellare. 
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tivamente rilevante in tutti i comuni ferraresi. Ancbe Ie donne sono 
molte: quasi ovunque, e nel totale, uguagliano gli uomini. 

Ancbe a Bologtta i braccianti sono numerosi e diffusi in tuttoil 
territorio. La lorn presenza e pero 'molto piu sentita iIi: pianura: e 
in questa regione agraria che si riscontra la densita. massima. Ivi 
banno sede Ie grandi bonificbe cbe in un recente passato banno sod
disfatto in larga misura Ie esigenze ill lavoro della categoria: la Bo
nifica Renana· quella di Crevalcore e quella del Dosolo. In collina, 
per effetto della larga, dilluBione dei sistemi famigliari, i braccianti 
non sono molti, eccezione fatta per i comuni viticoli attornoa Mon
teveglio, e cosl pure in parecchi comuni della montagna.. in quest'ul
tima regione pero vi sono alcune zone ad alta densita. (Tossignano, 
Castel di Casio, Porretta, Granaglione); il fatto deriva da insufficien
za dei sistemi agrari di queste alte]ocalita.; insufficienza cbeda. luo
go a lunghi periodi invernali di inattivita, e cio in rapporto aile 
condizioni climaticbe, 0 ad economie non autonome, conseguenti 
alla scarsa produttivita. dei terreni' condotti da famiglie di contadi
ni, fittavoli o· proprietari. Nella pianura Ie donne stiperano gli uo
mini in parecchi comuni; man mann cbe si va verso la montagna esse 
partecipano meno ai lavori di bracciante; in un discreto numero di 
comuni Ia statistica non Ie rileva neppure. 

In provincia di Reggio si riscontra 10 stesso andamento rilevato 
nel Bolognese. La maggior densita. nella pianura non e in relazione 
ai nuovi terreni conquistati 0 all'esistenza. di grandi azie.nde; pare 
'invece in relazione a condizioni opposte : diffusione di piccolo azien
de con colture attivissime (vito) oppure cellegata alla presenzadelle 
vecchie risaie. Un rilievo importante ocoorre fare a proposito del 
numero dei braccianti reggiani : la lorn densita. appare, in parte no· 
tevole, un fatto contingente, in diretta dipendenza della crisi in cui. 
si dibatte l'agricoltura della provincia. La crisi del .vino e del latte 
ba indotto non pochi agricoltori a rel'tringere i titoli delle spese di 
conduzione fra cui figura, in molti casi, un servo 0 garzone; altri 
contadini, essendo la proprieta. e l'impre~a molto frazionate, cercano 
di rimediare ai bassi redditi con integrazioni di vario genere fra cui 
quella di metterili fra i braccianti. Ora tutto cio porta ad un notevole 
aumento della massa degli avvantizi. Le donne braccianti sono anche 
qul piu numerose in pianura e scompaiono quasi completamente nel-
la montagna. . - . 

In proviricia di Padova ladensita. dei braccianti e molto varia 
. a irregolarmenta distribuita. fu molti comuni la numerosita dell~ 
categoria appara notevola a cio in rapporto alla dif{usione di certl 
sistemi di. conduzione. Piu pero delle piccola imprese particellari, cb'3 
ai bracciantida.nno origina, cbe delle grandi aziende che li assorbono. 
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I braeeianti padovani derivano difaUi per la maggiore parte da 
famiglie ehe hanno un po' di terreno in proprieta. 0 in affittanza. 
Fatta eecezione per poehi comuni, Ie donne da considerarsifacenti 
parte della. categoria. non sono molte. 

Net Mantorano IIi riscontra la maggior densita. nella. zona delle 
risaie ehe costitwsce, del resto, l'ambiente naturale del braccia.ntato. 
Nelle altre zone diversi sono i caratteri dell'agricoltura e quindi. 
la categoria si presenta diversamente: una parte ficorda gli ordina
menti lombardi, l'altra si avvicina al Reggiano. Le donne sono esse . 
pure pitt numerose dove pin densi sono gli uomini braccianti. Nella 
provincia. si trovano qua e lit comuni in cui lacategoria e poco nu
merosa.. 

N el Lodigiano, ove pitt ove meno densi, i braccianti si trova
no in tutti i comuni. I.e donne sono assai numerose in quanto 
n.nche quelle fac('lnti parte di famiglie di fissi si occupano in la
vori di avventiziato. 



STATISTICA DEI BRACCIANTI 

PROVINCIA DI RAVENNA 

Bezlonl slndacaU e Borgato Uomln,l Donne Totale 

Ravrnnd 

Sobborgo Saffi 365 303 668 
Sobborgo Fratti 316 262 578 
Sobborgo Garibaldi 158 136 294 
Chiavica 125 97 222 
Fiume abbandonato 42 30 72 
Fomace Zarattini 51 50 101 
S. Michele 44 64 108 
Porto Corsiui 165 113 278 
Porto Fuori 49 32 81 
Classe Fuori 82 89 171 
Vill'Albero 93 102 '195 
S. Bartolo 105 106 211 
S. Stefano 99 100 199 
Carraie 136 . 162 298, 
Campiano 118 199 317 
S. Pietro in Campiano 50 62 112 
S. Pietro in Vil1coJi 96 87 183 
I>ucenta 39, 35 74 
Durazzano 20 14 34 
Ghibullo 48 50 ,98 
Filetto 96 79 175 
Gambellara 80 84 164 
S. Marco 69 70 139 
Bastia 44 54 89 
S. Pietro in Trento 108 98 206 
Yillanova di Rav. 53 43 96 
Roncalceci 58 54 112 
Castiglione di Rav. 185 217 402 
Massa Forese 69 71 140 
Matellica 54 75 129 
S. Zaccaria 145 200 345 
Santemo 160' 133 293 
Caruerlona 46 44 90 
Piangipane 244 300 1144 
Coccolia ~6 43 98 

8. AlbBTto 423 427 850 
Mandriole 156 130 286 
Savama 130 123 253 

Mellzano 523 575 L098 
(8egue) 
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smont sindacall e Borgate Uominl Donne Totals 

RUBSi 177 79 256 
Godo 117 108 225 
8. PancraziQ 137 96 233 

OeTVia' 339 222 561 
Savio 187 204 391 
Castiglione di Cervia 240 284 524 
Cannuzzo 96 113 209 
Pisignano . 99 67 166 
Montaletto 55 20 75 
Confine 63 36 99 

.AZfonsine 566 355' 921 
LongaRtrino 246 231 477 
Villa Pianta 41 18 59 
Chiavica di Legno 27 14 41 
Filo 23 30 53 

hI/go 292 11 303 
S. Lorenzo 109 147 256 
S. :Martino 51 51 
S. Potito 48 48 
Bizzuno 67 17 84 

S. Bernardino 106 106 
(}iovecca. 118 103 221 
S" Maria in Fabriago 118 U8 

Voltana 231 )7(. 405 

FUBignano 289 69 358 
Rossetta 15 7 22 

BagnacavnZ1.o 237 45 282 
Traversara 103 50 153 
Boncellino 35 14 49 
Villanova. di B. 159 90 249 
Villa Prati 28 37 65 
Masiera 55 30 85 

Conselice 464 1104 1.068 

Laveeeola 246 325 571 

MaB8alombarda 450 492 ,942 

S. Agata IUZ 8antemo 146 146 

Ootignola 322 12 33·! 

Faenea 1.181 1.181 
Granarolo 184 184-
Marzeno 82 82 
Reda 121i 125 

SoZaroZo 138 138 

Bagnara 89 7 96 
Begue 
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..... Ion! stndaeaJ1 e Borgate Uomlnl Donne Totale 

Castel BowgneBe 315 315. 
}liow Bagm 327 36 363 

CaBola Valstmio 153 54 207 

Brisighelltl 272 272 
Villa Vezzano 50 50 
F0f!!IWo 144 144 
S. &l!ciano e S. Martino 37 ;-- 37 

Totale Provincia 14.089 9.114 23.203 

PROVINCIA Dr FERRARA 

Comunl e sezion! SlndacaU Uominl Donne Totale 

Comune di .drglffltfl. 

Argenta 479 475 954 
• Bando 126 114 240 

Ben"!r,anante 64 62 126 
Boe.c eone 156 186 342 
Campotto 130 86 216 
Consandolo 346 198 544 
Filo 290 350 640 
Ospital Monacale 158 110 268 
S. Maria Codifiume 290 294 584 
S. Biagio 300 250 550 
S. Ni('olo 184 200 384 
Traghetto 
I.ongaRtrino 

153 198. 351 

Tota16 Comune 2.676 2.523 5.199 

Comune di Berra. 
Berra 728 689 1.417 
Cologna 392 400 792 
Serravalle 570 400 970 

Totale Comwne 1.690 1.489 3.179 

Comune di Bondeno 

Bondeno 520 510 1030 
Burana 251 215 466 
Gavcllo 158 142 300 
Ospitale 409 333 742 
Pil&l!trl 229 191 420 

. Pontispagna 182 194 376 
S. Bianca 266 220- 486 

S. Biagio 270 272 542 

Scortichino 450 370 820 

Stellata 368 330 698 

, Totale Comwne 3103 2777 5880 
(Bque) 
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Comuul e Sezlonl shidacall Uomlnl Donne Totale 

Oomune di Comacchio. 

Bosco Eliseo 114 29 , 143 
Cornacchio 695 90 785 
Magnavacca 58 65 123 
Vaccolino 69 38 107. 

Totale Oomune. 936 222 1158 

Go'mune di 06'11,10. 

Alberone 130 110 240 
Booocompra 60 67 127 
Cento 191 209 400 
Ca!lumaro 137 1m 294 
'Corporeno 142 164 306 
Dodici Morelli 179 170 349 
Renazzo 360 236 596 
Reno Centesp. 168 183 35] 

Totale Oom'Une 1367 1296 2663 

(iom'UlIt! di Oodigoro. 

Coru.~oro I 624 580 1204 
Capnle 265 70 331'i . 
Mezzogoro ' 295 250 545 
Paeso Pomposa 84 49 133 
Ponte Maudino ' 198 170 368 

Total~ Oomune 1466 1119 2585 

Oomune di Ooppam: 

Ambrogio 663 545 1208 
Brazzofo 85 74 159 
Copparo 497 596 1093 
Coccanile 3!l! :JOO 691 
Fossalta 124 118 242' 
Gradizza 180 160 340 
Saletta 256 269 525 
Sabbioni S. Vittore 100 115 215 
Sabbioni S. Pietro 129 121 250 
Tamara 194 150 344 

Totale Oomwne 2619 2448 5067 

Comune di FerTltra. 

Aguseello 79 92 171 
Albarea 82 72 154 
Baura 258 170 42R 
Boara 276 214 490 
Bova di Marrara 82 80 162 
Borgo S. Luea 300 100 400 
Borgo S. Giorgio 141 122 263 
Coreggio 75 87 162 
'Codrea 80 70 150 
CorIo 138 150 288 
Contrapo 124 110 234 
Chiesol del Fosso 73 113 186 
Cona 114 120 234 

(seam) 
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Comuld 8 Sezlonl 81n~ UomIn1 Donne Totale 

Casaglia 124 144 269 
Cocomaro eli Fooomorto 90 90 ISO 
CocolJlaro <Ii Cona 43 45 88 
Denore 164 109 273 
Fossanova S. Biagio 66 62 ·128 
Fossanova S. Marco 146 Iii5 :Wl 
Francolino 245 120 365 
FOSiladalbero 76 77 153 
Gaibanella 105 llO 215 
Gaibana 120 123 243 
lHzzana 217 151 368 
Marrara 197 150 347 
Montalbano 170 252 422 
Monelltirolo 187 221 408 
Porotto 620 430 150 
PontfllagoMcuro 336 120 4.'i6 
Parasacco 87 86 173 
Porporana 123 ll7 240 
Pescara 169 193 362 
Quartesana 128 65 193 
Quacchio 282 305 578 
Ravalle 204 200 404 
Spinazzino 28 48 76 
S. Bartolomeo 187 194 38] 
S. F.gidio 122 109 231 
S. Martino 215 250 465 
Viconovo 106 98 204 
Vallelunga 108 130' 238 
Villanova ]35 118 253 

To!al/J Oomune 6622 5772 '12394 

COmUllll dti 1,'o1'11lligllana. 

Fonnignana 500 302 802 
Final di Rero 184 130 314 
Rero 183 130 313 
Roneodiga 125 139 264 
Tresigallo 282 ~73 ·555 

Totale Comuns 1274 974 2248 

Comune di Jolanda di Savoia 

Gherardi di .Tolanda 195 205 400 
.Tolanda eli Savoia 300 350 650 

Totale Oomune 495 555 1050 

ComU'TI1J di Lagosanto •. 

Boschetto 70 30 100 
Lagosanto 519 112 631 
Marozzo 108 57 165 

Totale Oo-fnwne 697 199 896 

Comu7I1J di Massa/ist'aglia 

Massafiscaglia 800 600 1400 
. (st(/lU!) 
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ComUnt e Sez/ont slndacall Uomlnl Donne Totale 

Comu'ne di. Mesola. 

Ariano 211 211 
Bosco: Mesola 280 150 430 
Goro 90 90 
Massenzatica 287 287 
Mesola 250 136 386 

Towle OomU1lIl 1118 286 1404 

pom.'U'ne di Migliarino. 

Galluruara 161 102 263 
l'IHglial'ino 376 335 711 
lIil{liaro 487 419 906 
Valcesura 157 150 307 

Towle Comune 1181 1006 ·2187 

Com'U'ne di' Ostellato. 

Do~ato 346 290 636 
Me elana 247 215 462 
Ostellato 373 250 623 
Rovereto 146 170 316 
S. Giovanni 140 150 290 

TotaltJ Com'U'ntJ 1252 1075 2327 

OOfnum,tJ di PoggioTenatieo . 

. Chiel!anuova. 85 125 210 
Coronella 193 188 38] 
Gallo 197 205 402 
Poggiorenatico . 348 411 759 --

Totale Comu'ns 823 929 1752 

Comun~ di Portomaggiore. 

Gambulaga 224 244 468 
Gualdo 171 165 336 
Maiero 226 178 404 
Masi S. Giacomo '134 160 294 
Masi Torello 144 158 302 
Montesanto 94 119 213 
Portomaggiore 381 490 871 
Portorot.ta 102 154- 256 
Portoverrara 210. 232 442 
Quartiere 118 110 228 
Ripapersico ' 192 2]0 402 
Runco 135 155 290 

'Sandolo 72 97 169 
Voghenza 145 116 261 
Voghiera 227 272 499 

Towle Com'U'lIe 2575 2860 5435 
(segue) , 
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Oomunl • 8ezloul alnd_U Uomlnl Donne Total .. 

ODmUM di Ro. 

Alberone di Ro 218 289 507 
Guarda Ferrarese 250 280 530 , Ro Ferrarese 275 279 554 
Ruill" 112 129 241 

Totaltl 0071/1/1,11,8 855 977 1832 

OomuM tli S. AgowUno. 

Mirabello 220 359 579 
S. Agostimo 153 364 517 
S. Carlo 148 ~42 390 

Tllialtl ComWn6 521 965 1486 

Oom''''l8 di Vigarano Naintirda. 

Vigarano l\Iainarda 440 440 880 
Vigarano Pieve 224 248 472 

---
Totale Oomunll' 664 688 1352 

Totalll P1'O'IJi'lWia 32.734 28.761} 61.494 

PROVINCIA DI BOLOGNA, 

Comunl Uomlnl Donne Totale 

Anzola Emilia 229 257 486 
Argelato 225 367 592 
B&l'1l1i della. Porretta 219 219 
Baricella 676 674 1.350 
Bazzano 93 134 227 
Bel1tivoglio 491 518 1.009 
Bologna 300 800 1.100 
Bor~o Pallip:alf' 274 250 524 
Budrio ' 1.091 1.135 2.226 
Caldl'rara di Reno 279 348 627 
Camugnano , 344 344 
Casaleccbio di Reno 150 110 260 
Casal Fiumanese 247 28 275 
Castel D'Aiano 186 186 
Castel del Rio 79 79 
Castf'l di Casio 290 290 
Castel Gnelfo di Bologna 181 119 300 
Castf'1 d'Argile 172 324 496 

Castellodi Serravalle 228 107 335 

Castel Maggiore 218 309 527 

Castp.l S. Pietro Emilia 593 359 952 

Castenaso 211 197 408 

Castiglione dei Pepoli 200 200 

Crespellano 337 247 584 

Crevalcore 1.160 1.492 2.652 

Dozza 234 132 366 
(segue) 
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Comunt UomJni . Donne . Totals 

Fontanelice 155 155 
Gag~o ¥ontano 149 149 
Galliera 559 46q 1.019 
Granaglione 230 230 
Granarolo dell'Emilia 236 230 466 
Grizzana 204 204 
Imoia 1.882 793 2.675 
Lizzanoin Belvedere 169 169 

. Loiano 162 162 
Malalbergo 849 886 1.735 
Marzabotto 247 11 258 
Medicina 1.186 1.059 2.245 
Miperbio 433 587 1.{)20 
Molinella 1.431 1.296 2.727 
Monghidoro 217 217 
Monterenzio 168 7 175 
Monte S. Pietro 305 100 405 
Monteveglio 272 263 535 
Monzuno 432 65 497 
Mordano 181 187 368 
Ozzano Emilia 302 136 438 
Persiceto 1.299 1.136 2.435 
Pianoro 552 552 
Praduro e Sasso 713 713 
Sala Bolognese 221 343 564 
S. Benedetto Val di Sambro 574 574 
S. Giorgio di Piano 288 353 641 
S. Lazzaro di Savena 300 200 500 
S. Pietro in Casale 638 801 1.439 
Sant',Agata. Bolognese 374 448 822 
Savi~no 177 34 211 
Tosslgnano 288 84 372 
Vergato 189 189 
Zola Predosa 251 243 494 
Pieve di Cento 180 415 595 

Totale Provincia 24.520 18.044 42.564 

PROVINCIA DI REGGIO 

Comunl l10mlnl Donne Totale 

,Albinea 140 46 186 
Bagnolo in' Piano 245 528 773 
Baiso 117 117 
Bibbiano 127 282 409 
Boretto 209 193 402 
Brescello 295 315 610 
Busana 70 70 
Cadelbosco di Sopra 446 750 1.196 
Campagnola Emilia 205 270 475 
Campegine 212 273 485 
Carpineti 115 115 
Casalgrande 280 72 353 
Casina 170 170 
Castellarano 123 123 
Castelnuovo di Sotto 318 400 718 

(seque) 
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ComunJ UominJ DODne Totale 

Castelnuovo Monti 223 223 Cavriago 153 134 287 Ciano d'Eoza 218 160 378 
Collagna 140 140 
Correggio 546 500 1046 
Fabbrico 355 450 805 
Gattatico 181 250 431 
Gualtieri 450 600 1050 
Guastalla 62) 1024 1655 
Ligonchio )27 127 
Luzzara 400 515 915 
Montecchio Emilia· 137 143 280 
Nove1Iara 502 537 1039 
Poviglio 215 400 615 
Quattro Castella 200 92 292 
Ramiseto 50 50 
Reggiolo . , 34) 400 741 
Reggiolo nell'Emilia 1140 1160 2300 
Rio Saliceto 244 270· 514 
Rolo 164 160 324 
Rubiera 109 60 169 
San Martino in Rio 223 400 623 
San Polo d'Enza in Caviano 115 126 241 
S. llano d'Enza 146 196 342 
Scandiano 296 464 760 
Toano 40 40 
Vetto 395 395 

. Vezzano suI Crostolo 230 75 305 
Viano 92 92 
Villa Minozzo 157 157 

Totale Provinoia 11.282 11.255 22.537 

PROVINCIA DI PAD OVA 

ComunJ Uomlni Donne Totale 

Z01It.I dei Oo:u. Eugwnei. 

Arqua Petrarca 110 30 140 
Raone 120 120 
Battaglia. 60 26 86 
Cinto Euganeo 75 75 
Este 116 116 
Galzignano Uli 55 300 

293 293 Lozzo Atestino 174 Rovolon 174 
S. Pietro Montagnon 92 40 132 

]77 177 Teolo 39 Torreglia. 39 
241 Vo' 241 

_._; 

Tolal8Zcma . 1.742 15] 1.89.3 
(~) 
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Comunl 'Uomlnl Donne Totale. 

Zona .A Bci·utta. del Brt'lda, e MlIBO'lIl. 

Borgoricco 85 70 155 
Campodarse~o 180 11 191 
Camposamplero· 117 76 193 
Ca,mpo S. Martino 102 106 208 
Curtarolo 147 .40 187 
Loreggia 102 14 116 
Massanzago· 46 18 U 
Piomhino Dese 165 19 184 
S •• Giorgio· delle Pertiche 167 '. 16 183 
S. Giorgio in Bo~co 132 132 
S •• Giustina in Colle 156 42 ' 198 
Trebaseleghe 4]0 79 489 
Villa del Conte 74- '3·i 108 
Villanova di C.S.P. 72 2 74 

Totale Zooa 1.955 527 2.482 

Zona ITTigua del Brenta 
Carmignllno del Brenta 195 ' 27 ' 222 
Cittadella . 150 43 -193 
Fontaniva 177 10 187 
Galliera. Veneta 66 3 69 
Gazzo 62 13 75 
Grantorto 236 74 310 
S. Martino dei I,upari 17 17 
S. Pietro in Go. 159 5 164 
Tombolo 34 17 5) 

Totals Zona 1.096 192 1.288 

Zona .Ascilltta dill Brmta e B"{Jchiglion~. 
Abano 100{ 104 
Albinasefo 40 4 
Cadone! e 101 101 
Campo oro 10 10 
Carrara S. Giorgio 136 43 179 
Carrara S. Stefano 60 11 71 
Ca.salserugo . 197 197 
Cervarese' S. Croce 92 92 
Legnaro 390 5 295 
Limena 20 20 
Masera di Padova 226 40 266 
Mestrino 63 63 
N oventa Padovana 87 87 
Pa-dova 422 2 424 
Piazzola suI Brenta 161 38 199 
Polverara 143 143 
Ponte S. Nicolo 72 72 
Rubano 90 90 
Saccolongo 37 37 
S. Angelo di P •. di S. 274- 1 275 
Saonara 145 145 
Selvazzano Dentro 67 67 
Veggiano 47 47 
Vigodarzere 129 129 
V~onzona 172 172 
V' afranca Padovalla 57 57 

Totale Zona 3.242 140 3.382 
<uque> 
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Comunl Uomlnl DODDe Totale 

Z01UJ CIlf'«uicola dea' Adige ". GoTMJn. 

Agna 292 292 
Anguillara Veneta 638 638 
Barbona 50 50 
Boara Pisani 333 333 
Careeri 268 110 378 
Casale eli Soodosia 149 170 319 
Castelbaldo 119 35 154 
Granze 154 154 
Masi 99 99 
Megliadino S. Fidenzio 81 51 132 
Megliadino S. Vitale 67 69 136 
Merlara 81 51 132 
Montagnana 374 374 
08pedaletto Eliganeo 90 90 
Piacenza d'Adige 120 120 
Ponso .. 253 130 383 
Saletto 234 127 361 
S. Margherita d'Aelige 184 130 314 
S. Elena 76 76 
S. Urbano 350 350 
Solesino 211 9 220 
Stanghella 422 13 435 
Urbana 87 87 
Vescovana 172 10 182 
Vi\ihizzolo d'Esre 110 2 112 
Vi a Estense 241 65 306 

Totale Zona 5.255 97~ 6.227 

Zona Vitwola dell' Adig" e Gorzon. 

Arre 70 4 74 
Bagnoli eli Sopra 65 65 
Cartura 162 ·4 166 
Con8elve 58 30 88 
Monselice 186 224 410 
Pemumia 148 148 
Pozzonovo 102 102 
S. Pietro Virninario 88 88 
Terrassa Padovana 24 21 45 
Tribano 60 60 

Totale Z01UJ 9,63 283 1.246 

Zona Basso Brenta. 

Arzegrande 501 19 520 
Bovolenta 100 100 

Bru~ne 312 3 315 
Can ·ana 133 5 138 
Codevigo 635 124 759 
Correzzola 753 430 1.183 
Piove eli Sacco 757 38 795 
Pontelongo 365 215 580 

Totale Zona 3.556 834 4.390 

Totale Pia11lUra 16.067 2.948 19.015 
Totale OolUna 1.742 151 1. 893 

Totale Provincia .. 17.809 3.099 20.908 
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PROVINCIA DI MANTOV A 

Oomunl 

AcqUltnegra suI Chiese 
Asola 
Bagnolo S. Vito 
Bigarello 
Borgoforte 
Borgofranco suI Po 
Bozzolo 
Canneto. sull'Oglio 
Carbonara eli Po 
Casalmoro 
Casaloldo 
Casalromano 
Castell;>elforte 
Castel d'Ario 
Castel Goffredo 
Castellucchio 
Castiglione' delle Stiviere 
Cavriana 
Ceresara 
Commessaggio 
Curtatone' 
Dosolo 
.Felonica 

. ~azzoldo degli Ippoliti 
Gazzuolo 
Goito 
Gonzaga 
Guielizzolo 
Magnacavallo 
Mantova 
Campitello-Marcaria 
Mariana 
Marmirolo 
Medole 
Moglia 
Monzambano 
Motteggiana 
Ostiglia. 
Pegognaga 
Pieve eli Coriano 
Piubega 
Poggio Rusco 
Pom.{lonesco 
Pontl suI Mincio 
Porto .Mantovano 
Quingent~le 
Quistello 
Redondesco 
. Revere 
Rivarolo Mantovano' 
Rodigo 
Ranooferraro 
Roverbella 
Sabbiolleta 
San Benedetto Po 
S. Giaoomo delle Segnate 
S. Giorgio di 1v1antova 
S. ~iovnnni del Dos~o 
S. Martino dall'Argine 
Achivenoglia 
Sermide 

Uomlnl 

259 
724 
138 
289 
335 

60 
167 
328 
46 

149 
112 
61 

310 
370 
211 
256 
221 
111 
176 
70 

564 
166 
115 
76 

145 
477 
219 
119 
113 

563 
41 

538 
136 
107 
118 
151 
309 
224 
73 

108 
127 
116 

41 
687 

50 
176 
85 
64 

204 
311 
963 
762 
300 
209 

91 
3211 
72 

123 
74 

228 
(seglU') 



Comnnl 

Serravalle a Po 
Solferino 
SWltinE'nte 
Buzzara 
Viadana 
Villa Poma 
Villimpl'nta 
Virgilio 
Volta Mantovana 

-.41-

Uomini - Totals Provincia 

Donne - Totals Provincia 

Comple~8o 

LODIGIANO 

eomunl Uomini 

Bertonico 69 
BorgheUo Lodigiano 156 
Brembio 86 
Cammago 6 
Casalett.o I.odigiano 58 
Casalmaiocco 22 
Casal}lIlstE'rlengo 81 
Caselle Lurani 57 
Castiglione d'Adda. 33 
C8Jltigarda Vicardo 46 
Cavacurta ' 22 
Cavenalo d'Adda 102 
Borgo .ittorio ICazzimani) 25 
Cervignano 63 
Codogno . 50 
Comazzn 30 
Cornegliano Laudense 29 -
Dresano 12 
Galgagnano 19 
Livrllga 105 
l,odi 174 
Lodivecchio 97 
Mairago 38 
:ttlaleo ' 55 
Marlldo 26 
Massalengo 71 
Merlino ' 25 
Montanaso Lombardo 49 
MuIazzano 97 
Ossago 61 
PaulIo 64 
Pieve Fiailiaga 19 
Salerano sui Lambro 53 
S. Angelo Loditano 81 
S. Martino in trada 103 
S. Zenone aI Lambro 20 
Seeugnago 47 

nomlnl 

240 
107 
140 
255 
72~ 
86 

183 
175 
185 

15.967 

13.130 

29.097 

Donne" 

321 
343 
390 
146 
181 
69 

590 
143 
583 

68 
120 
115 
102 

64 
455 
U5 

81 
37 
48 

393 
432 
342 
152 
420 

64 
148 
95 
82 

232 
217 
260 
143 
87 

693 
212 
125 
194 

'l'ot&le 

390 
499 
476 
152 
239 

91 
671 
200 
616 
114 
142, 
217 
127 
127 
505 
145 
110 

49 
67 

498 
606 
439 
190 
475 

90 
219 
120 
131 
329 
278 
324 
162 
140 
774 
315 
145 
241 

(8f/1IU) 
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Comunl Uomlnl D<>nne Totale 

Sordio 9 32 41 
Terranova de' PaRserini 47 164 .211 
Tribiano 11 66 77 
Turano 66 256 322 
Vall'ra :F'raUa 56 137 193 
Villanova del Sillaro 26 206 232 
Villaveseo 67 203 270 
Zelo Buon Persico 55 151 206 
Abbadia Cerreto 36 29 65 
Boffalora d' Adds 61 24 85 
Corte Palaiso 97 102 199 
Cre'Wiatica 59 76 135 
Gm ignana 132 136 268 
S. Colombano a1 Lambro 4 12 16 
Caselle J.urani 45 1I0 155 
Castelnuovo Bocca d'Adda 51 90 141 
Como Giovine 75 176 251 
Cornoveccbio 42 20 62 
Fombio 51 260 31I 
Guardami~1io 81 190 271 
Maccailtorna 34 34 
Meletti 19 23 42 
Olio Litta 86 237 323 
Ospedaletto Lodigiano 61 206 267 
S. Fiorano 38 1I5 153 
S. Roce·o al Porto 30 93 123 
San Stefano I.odigiano 39 108 147 
Senna Lodigiana 83 520 603 
Somaglia 4i 260 304 

Totale 3.656 12.264 15.920 



COMPOSIZIONE QUALITATIV A 

Caratteri generali. - Vediamo di fissare in primo luogo i ca.rat
teli cbe i braccia.nti presentano nelle diverse provincie in cui e stata 
fatta l'inchiesta. Scenderemo poi a esami di maggior dettaglio. 

A Ravenna, a Ferrara e ,nella pianura bolognese i braccianti' 
banno caratteri molto affiru e facilmente precisabili. Come hvoratori 
agricoli essi assumono contemporaneamente vesto di avventizi, 
giornalieri e cottimisti, e di compartectpanti; costituiscono la forza 
di lavoro di tutte Ie aziende a conduzione non famigliare. Hanno 
pero aUre occupazioni caratteristiche: i lavori di' terrazzeria clle 
di solito essi assumono collettivamente attraverso i loro organismi 
sindacali e cooperativi. 

Nella montagna bolognese ed in quell a reggiana molti brac
. ciantinon sono puri e semplici lavoratori manu ali come i precedenti. 
E' diffusa.in queste zone la figura del contadino pal'ticelIare, non 
autonomo, ebe e costretto a. prestarsi come avventizio per occupare. 
i lungbi periodi di inattivita. 0 di scarsa attivita. delle piccole azien
de montane; oppure per integrare, con redditicomplementari, i ma
gri pro venti cbe derivano dall'insufficiente terreno in conduzione. 

La pianura reggiana ba caratteri particolari: concorrono alIa for
mazione dei braccianti ancbe proprietari e affittmiri particellari, ma 
131 massa e costituita in prevalenza da semplici avventizi, i quali spes
so contraggono rapporti duraturi t;lon I'azienda (diventano cioe sem 
o garzoni) ed assumono quindi veste di lavoratori fiasi 0 semifissi. 

L'agricoltura padovana e caratterizzata da un notevole frazio
namento delle imprese per cui banno larga diffusione sistemi agrari 
non autonomi. La massa dei braccianti deriva in gran parte dalle 
famiglie di questi piccoli pl'oprietari e piccoli affittuari particellari 
(chiu8uranti)i vicino a questi vi sono poi anche i puri e semplici pre
statori diopera (camera;nti). La compartecipazione non ba per i brac
cianti padovani ,notevole importanza. 

A Mantova per disposizione del patto sindll.cale si considerano 
braccianti solo gli avventizi ebe prestano la propria opera a merce-
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de oraria e che sono completamente dediti ai lavori agricoli. Reste
rebbero quindi esclusi i terrazzieri e affini, se la distinzione non fosse 
puramente -formale: basti considerare che molto spesso i medesimt 
individui assumono la doppia veste di avventizi in agricoItura ,e nc}i , 
lavori di terrazzeria. Per i braccianti mantovani la compartecipazione 
ha importanza; essi partecipano di solito aUe coIture sarchiate, piu 
raramente al frumento. -

~ braccianti lodigiani sono per 10 piu se_mplici -lavoratori av
vent4zi chevengono assunti solo nelle grandi aziende. La categoria 
risente la presenza dei centri industriali: fra i braccianti vi sono 
anche non agricoli e gll stessi braccianti si rivers~no facilmente in 
aItri campi di attivita. 

Categorie professionali componenti. - La massa dei braccianti 
non e omogenea.Abbiamo gia avuto modo dirilevarlo. Non e omo
genea in considerazione delle categorie professionali che la. compon
gono e non ha caratteri professionali che servano a fissarne il cam-
po di impiegoin modo preciso. Grande varieta di condizioni sociali 
dei coniponenti: si va dai nullatenenti ai contadini con un cam
picello e lacasa in proprieta; da lavoratori tipicamente rurali ad 
altri che non 10 sono; gIi uni e gIi aItri facilmente poi cambiano cam
po d'attivitaj gIi stessi redditi su cui si basano i bilanci famigliari 
provengono da fonti diverse, a. volte disparate. n campo d'impiego 
e Ie modalita contrattuali, variabilissimi essi pure: non esiste vera e 
propria specializzazionej il ;mestiere di bracciante non esige ne tiro
cinio, ne capacita, non si impara. Si tratta diappIicare lavoro ma
nuale, nel maggior numero dei casi senza preparazione tecnica, ad 
operazioni non importa di qual genere. 

La -provenienza dalle diverse aItre categorie professionali non 
e controllabile. Sfuggono gIi elementi quantitativi. Tuttavia esiste. 
n mancggio della vanga, il trasporto della carriola, il movimento ai 
carrelli «decauville)), la sarchiatura, la raccoIta e scollettatura delle 
bietole, la fienagione ecc. non sono lavori molto diilicili. Qualunque 
operaio Ii impara presto ed e per questo che vediamo ingrossarsi Ie 
fila dei braccianti quando Iervono i lavori agricoli, quando c'e un 
pezzettino di terra da assumere in compartecipazione. La prove
nienza e varia assai. n bracciantato e il gTan calderone che accoglie 
tutti quelli che hanno bisogno di guadagnarsi un tozzo di pane (anche 
se la necessita e momentane~) e non disdegnano il lavoro manuale. 
Non manca chi propone la chiusura dei ruoli dei braccianti. Ma 
questo proyvedimento non risolverebbe nulla: :iri:J.pedirebbe forse 
l'afflusso e Ie fluttuazioni, ma si dovrebbe creare un'altro braccian
tato . al di, fuori della categoria ..... 'riconosciuta ufficialmente. 
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L'afflusso muove dallepiu disparate categorie. I primi ad ac
correre sono gli operai non qualificati, quelli che non hanno mestiere 
ruso, ma che non sono braccianti percha cercano di evitare (quando 
possono) di prendere in mano la vanga 0 di portare la carriola su e giu 
per gli argini dei fiumi e dei canali, lavori verainente gravosi; accor
rona poi i manovali 0 i garzoni 0 gli avventizi di tutte Ie professioni , , 
e poi anche tutti gli operai qualificati, con un. mestiere abituale, ma 
disoccupati. n nerbo della massa a sempre costituito da braccianti 
professionisti, da. lavoratori cioe che sono sempre attaccati alIa te~
ra, che sperano sempre e solo nella terra, che amano la terra, che han
no I'animo rurale. Attorno ad essi ed in concorrenza, Vi sono tutti 
gli altri : nelle fanrlglie del muratore, del fornaciaio, del calzolaio, del 
faleguame, del sensale, del fruttivendolo, del bottegaio, v'a spesso 
qualcuno che racimola qualche giornata nei lavori di carriola 0 di 
sterro, 0, meglio, che arriva a farsi assl~mere nei lavori menu gra
vosi, 0, meglioancoi'a, che riesce ad ottenere da un agricoltore ami
co un po' di terra in compartecipazione. 

N ei momenti di crisi tutti corrono, tutti si riversano fra i brac
cianti, per allontanarsene quando il collocamento a facile 0 possibile 
in altri campi. 

Oomposiiione secondo l'eta. - Per quanta riguarda l'eta. la mas
sa· dei braccianti non presenta. composizione diversa dalle altre ca
tegorie, ma l'importanza dei gruppi di eta. non completamente abili 
- ragazzi e vecchi - e notevolee suscita problemi preoccupanti. 
Non tanto per i ragazzi che si arrangiano sempre, come si suol 
dire, quanto per i vecchio ' 

Agli uffici di collocamento possono iscriversi solamente gli 0-

perai abili dai 18 ai 65 anni e entro questi limiti viene pure fatto il 
tesseramento. Pero Ie basi economiche della categoria e, aggiungiamo 
pure, la particolare p~icologia di questi individui, vietano l'accu" 
mulazione del risparmio. Arrivato ad una certa eta, non si puo quindi 
pensare al collocamento ,a riposo del braccia.nte Ie cui capacita.lavora
tive sono ridotte: Manca, nella maggior parte dei casi~ qualsiasi fonda 
che permettauna cos a simile. Di questo si preoccupa l'organizzatore 
sindacale il quale, all'infuori del rigore della leggeo dei regola
menti, sa trovare il modo di venire in aiuto dei vecchi, indirizzandoli 
a determinati la';ori che sono leggeri e non hanno breve periodo. u
tile di compimento. Di solito i vecchi trovano occupazione nei lavori. 

'comunali: lavori stradali di inghiaiatlll'a ed espurgo dei fossi late
rali, sgombro delle strade dopo Ie nevicate e. cosl via. 

Ai vecchi dunque si concedon~ i lavori p~u legg~~ e adatti a~e 
lora forze: spesso Hi concede lora di godere del beneficl che offre 11-
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scrizione al si.ri.dacato e si tollerano entro i quadri del· collocamento 
-{i pin abiU si fanno entrare perfino nei turni di certi lavori). Ma per 
quanto si faccia, non si arriva con i lavori adassicurar loro il neces
sario alla vita. Vi sono pero integrazioni diverse: una prima e co- . 
stituita dalla pensione di.legge (una 0 due lire al giorno hanno la 
loro importanza in questi magri bilancl) e poi vi sono gli aiuti che 
provengono dai figli . 

. Composizione secondo il scsso.-: La composizione. della massa 
per quanto riguarda il sesso risulta dai quadri statisticl. 

E' bene precisare· subito che la qualifica di bracciante non {> 

. esclusivamente mas chile, come alcuni dimostrano di . credere. Si ha 
il bracciante uomo e la donna bracciante. N ei quadri riportati si pos
sono -vedere Ie. cifre. Nelle provincie che costituiscono l'ambiente 
classico delbracciantato, Ie donne partecipano in ririsura notevo]e 
all'attivita della categoria: Ravenna, Ferrara, Bologna, Reggio; a 
Padovae a Mant.ova la Joro presenza e importanza si avverte in 
misura varia. 

Nelle provincie di Ravenna, Ferrara, Bologna, vi sono comuni 
e frazioni in cui Ie donne superano gli uomini. 

U omini e donne partecipano ai ]a vori agricoli in modo e misura 
diversa. In alcuni lavori si trovano . in concorrenza, perche gli uni 
e Ie altre possono compierli; per altri invece e conveniente 0 tradi
zionale l'impiego della sola donna 0 del solo uomo. 

Vi sonG donne braccianti che provengono da famiglie non brac
cianti ma che accorrono nella massa - proprio come per gli uomi
ni -. quando v'e Iavoro. Specialmente poi se si trattadi Iavoro red
ditizio. Se il regolamento sindacale 10 permettesse e se ci fosse sem
pre e ovunque richiesta di risaiole, per esempio, come o'e stata nel 
1930 in alcune zone, il numero delle donne, che occasionalmente di
ventano braccianti, sarebbe assa,t superiore. E noi Ie troveremmo tut
te rilevate perche a tutte e richiesta l'iscrizione nel sindacato. Pero 
- anche qui com~ per gli uomini - il nerbo, Ie braccianti profes
sioniste, e costituito dalle donne dei braccianti: Ie mogli, Ie figlie e 
Ie madri. Queste sonG legate intimamente aIle vicende della categoria, 
cioe delle Ioro famiglie, dei Ioro uomini. 

Nella famiglia del bracciante e difficile trovare Ia donna esclu
sivamente addetta ai Iavori. domestici. II falcetto per mietere, ]a. 
zappa per l'ompere Ie zolle, Ia zappetta per sarchiare, il tridente 0 i.l 
rastrello per la fienagione, Ie forbici per Ia. vendemmia, sono ad essa 
comuni, al pari, e forse di pin, degli utensili. di cucina. 

Per tutto ·questo Ia donna costituisce un elemento attivo di pri
mo ordine, capace a. volte di realizzare guadagni superiori a quelli 
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dell'uomo. E cio con i soli lavori d'avventiziato, senza tener conto. 
cioe del.la.voro che essa. da. alla. compartecipazione. 

Questo avviene senz'altro in alcune plaghe che presentano ordi
namenti colturali 0 industrie agricole in cui e preferlto illavoro fem
minile. Nelle zone con frutticoltura 131 donna trova largo impiego 
negli stabilimenti di scelta e imballaggio; nelle' zone a risaia esiste 
per Ie donne possibilita. di fare buone campagne con ottimi redditi. 

AIle risaiole e riservato il lavoro di monda,' che e duro ed este
nuante, milo pero molto gradito per i benefici economici che permet
tao E' da coD.siderarsi a questa .proposito il movimento migratorio 
delle donne di Ravenna, Reggio e Padova (per dire solo dei pill nu
merosi) verso Ie zone risicole. Caricate su autocarri ritornano a casa 
ogni sera se Ie risaie sono vicin~, oppure si assentano per tutta 180 
campagna di monda se debbono andare lontano. Le condizioni in 
cui si svolge la vita di risaj.a sono note e non occorre insistervi. 

La donna bracciante costituisce un· interessantissim9 esempio 
di forza, di abnegazione, di adattamento: essa passa con estrema 
facilita e naturalezza dai'la.vori di campagna a quelli domestici e 
alIa cura della prole. Sa inforcare 131 bicicletta che Ie serVe per recarsi 
nei campi' e lavora con lena e' bene. 

Quanto s'a detto finora si riferisce pill che altro alla pianura e 
in special modo alIa parte bassa non appoderata: ambiente in cui 
sappiamo trovarsi il tipico bracciante. 

Nella collina. e in montagna Ie cose cambiano. La, donna ·non, 
e pill cosl attiva fuori della. casa, non concorre in s1 ingente misura 
al bilancio famigliare. Basta uno. sgUlYdo ai quadri riportati: nelle 
zone montane delle provincie di Ravenna, Bologna e Reggio, po
chissime donne sono quaUficate braccianti. 

Altri costumi, altre tradizioni, minor quantita. relativa di brae
cianti, minori esigenze di vita fra i lavoratori, pill parsimo~,mi
nori possibilita. d'impiego. Queste Ie cause per cui Ie donne di mon
tagna rimangono un po' eseluse dalle vicende della eategoria. Certo 
anche in queste plaghe lavorano come avventizie, milo in misura 
ridotta. Tanto ridotta .che sfuggono ai rilievi sindacali .. 

Le specializzazioni, - Solo aU'osservatore che si accontenta della 
visione di massa, il bracciantato si pr~enta eome categoria omo
genea, con caratteri .professionali ovunque identici. Se si ana~z~a 
e si indaga in profondita si. trova invece qualcosa da o~servare, sla ill 
riguardo all'attitudine professionale degli inclividui, sia in riguardo 
aIle esigenze dell'oceupazione. 
. L'attitudine professionale degli individui non a 131 stessa ~ non 
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fosse altro che per la diversa· capacita. di sforzo e per la -diversa re
sistenza fisica. 

Ma anche altri eleinenti concorrono: intendiamo alludere alIa 
capacita. e alIa volonta.. 

Senza alcuna classificazione, diremo cosl,. ufflciale, ma sem
plicemente automaticaj la ma,ssa di ciascun sindacato e distinta in 
sotto-categorie da tutti riconosciute e da tutti accettate.· Vi ~ 
sono braccianti che vanno meglio per un lavoro; altri invece che in' 
quel lavoro non riescono bene. Molte volte e la capacita. fisica e I'a
bilitit (cosl per la falciatura) cheoper8[ laselezionej nel caso dena 
compartecipazione e Ia capacita. tecnica e· sono Ie doti morali. Ma 
tutto questa non e nuovo: accade in tutti i campi del Iavoro.Ve
diamo invece quali possono essere Ie sotto-categorie. Vicino a cia
seuna di esse poniamo i caratteri che sono richiesti. 

I} Falciatori - resistenza fisica, abilita nel maneggio della 
falce. 

2} 1mballatori -".... resistenza fisica unita a sveltezza. 
3} Imboccatori delle trebbiatrici «(paglierini») - capacita. tec-

nica e attenzione. 
4) Costruttori di pagliai - capacita. tecnica. 
5) Adacquatori per risaia - capacita tecnica e fiducia. 
6} Potatori - capacita. tecnica. 
7} Spondini - (fanno il Iavorodi rifinitura negli sterri e ri

porti, sanno livellare con istrumento 0 ad occhio, misurare i movi
menti di terra, dirigere una squadra ecc.) - capacita tecnica e 
autorita. morale. 

8) Caporali 0 capi squad1'a -,- autorita. morale 0 riconosciuta 
sindacalmente, capacita. di far conti. 

Queste Ie piu importanti sotto-categorie formatesi, come si e 
detto sopra, per se]ezione automatica della massa. Ma ancheper 
lavori non compresi nell'elenco esiste,· come e naturale del resto, una 
. certa suddivisione basata sulle attitudini degli individui. N ei movi
menti di terra v'e chi rende di pin allo sterro, chi alIa carrioIa, chi al 
carrello e cosl via; nella trebbiatura si mettono Ie donne alla paglia 
o alla pula, i giovani robusti ai sacchi 0 ai covoni, i vecchi suI pa
gliaio 0 all'acqua 0 alIa bevanda (portare da oore alIa squadra). Tut-

, to cio e non .so]o possibile, ma reso necessario dalle esigenze del 131-
voro a squadre. J.avoro che deve procedere di pari passo, con 131 
stessa celerita., in tutte Ie sue parti. Un inabile ai covoni, nella treb
biatura, farebbe mancare Ie spighe sul trebbiatoio e quindi condan
nerebbe .all'inazione gil operai addetti aIle operazioni susseguenti;. 



.:....49-

se l'inabile fosse ai sacchi, i upaglierini» e gli addetti ai covoni dovreb
bero restare fermi in attesa che si sgombri il grana trebbiato, e cosi 
via. N ei lavori di terrazzeria l'armonia. €I forse maggiore, perche Ie 
carriole'vengono portate per i sentieri in fila indiana e non si PUQ 
n.ndare troppo forte 0 troppo piano, altrimenti non si €I puntuali aUe 
coincidenze in cui avviene il cambio, oppure non si €I in tempo con 
i caricatori. 

Gli inabili, gli inadatti, i pigri vengono inesorabilmente esclusi 
dalle squadre, perche il lavoro si compie a cottimo e per il cottimo 
occorre celerita se si vuo]e guada~rnare una.. buona giornata. 
• Questo per i lavori d'avventiziato. Naturalmente per 180. com
partecipazione non esistono sottocategorie. Tutti assumono indif
ferentemente Ie sarchiate 0 il grano, per .dire solo delle colture pin 
comuni. II carattere morale degli individui fa preferire agli agri
coltori un compartecipante ad un altro; ma in fatto di abilita nella 
tecnica colturale il livello si sposta di' poco. V'e poi sempre l'agri
coltore che ha la" direzione tecnica. 



V ARIAZIONI DELLA MASSA 

Dopo quanto si e detto a proposito di statisticadi braccianti, 
ben poco v'e da. aggiungere per Ie variazioni della massa. 

La variazione esiste, ed e un incremento, ma 190 misura di essa 
non si puo dare per l'accennata insufficienza delle f<inti statistiche. 

J/incremento deriva da correnti di afflusso, 0 danaturale p~olificita. 
Le c~rrenti d'afflusso che vengono ad ingrossare 190 massa han

no provenienza varia: 
a) individui di categorie professionali affini, non agricole, 

che spesso si riversano fro. ibraccianti nei momenti di crisi per la loro 
professione e che poi, protraendosi la crisi, oppure perche nel brac
ciantato si sono nuovamente sistemati, non ritornano piil alle pri
mitive attivitaj 

b) ~fflusso dafamiglie contadine (1) della zona appoderata: in
dividui isolati oppure stirpi che si staccano dal ceppo famigliare 0 

dalla comunita, per avviarsi direttamenteal bracciantato oppure per 
arrivarvi indirettamente dopo avere inutilmente tentato altre vie 
di sistemazionej 

. c) afflusso do. famiglie contadine che per una ragione o· per 
un'altra debbono abbandonare i fondi' ove si trovano: per esempio 
famiglie coloniche delle zone montane piil povere abbandonanoil 
podere e diventano braccianti, attirate dal salafio allettante di qual
che particolare lavoro (sistemazione di bacini, mietitura 0.1 pianoe 
cosl via). Rimangono poi ingra.na.te nel sistema di vita dei braccian
ti prima ancora di avere cessato di essere coloniche e non sanno 
allontana.rsenej 

d) a.ffiusso per immigrazione proveniente do. fuori provincia: 
si tratta pero di una massa che attualmente.ha scarso volume per gli 
ostacoli che cerca. di frapporre l'organizzazione sindacalej un tem
po il fenomeno era rilevante e si verificavaverso Ie 'provincie sup" 
poste migliori in fatto di condizioni di vita dei lavoratori (dal Veneto 
verso Mantova e Ferrara). 

Particolare attenzione, anche per i suoi riflessi sociali, merita 
l'afflusso che deriva dai mezzadri: 190 lora grande prolificita, alla 

(1) Usiamo questa termine nel senso ~rrente nelle ~l~he st~~at~; ~~
dini vengono chiamati i lavoratori manuali delle conduzloill famIglian: I PIC

coli proprietari, i piccoli affittuari e i coloni mezzadri. 
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quale non trova dscontro un parallelo aumento delle possibilita di 
assorbimento di lavoro nei poderi, Ii spinge ad abbandonare la lora 
categoria per dedicarsi all'avventiziato. Percorrono a ritroso la via 
dell'evoluzione sociale. Per potere spiegare il fenomeno occorre fare 
ruerimento anche a con~ioni psicologiche che, specie' nel dopo 
guerra, hanno reso possibile 10 sfaldamento di unita.famigliari. La 
posizione economica del mezzadro e senza dubbio migliore di quella, 
dell'avventizio, ma sui 'giovani, specialmente, influisoo la conside
razione che il bracciante gode maggior liberta. e non vive nell'isola
mento della campagna. Questo spostamento eli individui fra Ie cate
gorie rurali e forse un primo accenno dell'urbanesimo (1). 

E'invece da considerarsi naturale l'incremento dovuto a prolificita.. 
La prolificita. dei braccianti, pur non essendo pari a quella delle 

altre categorie rurali (2), ha tuttavia misura tale da acconsentire un 
rapido incremento della massa e quindi questo fattore e da con
siderarsi . in primo piano quando si studia l'incremento. A Padova, 
presso i CkiU8U? anti questo fatto e particolarmente accentuato. 

l\la quioccorre fare attenzione. Vi sono due fatti che originano' 
10 stesso fenomeno ma che· sono distinti. La esuberanza dei brac
cianti che si rileva attualmente non esisteva tempo fa, quando lao ca
tegoria si e economicamente affermata, quando cioe vi era richiesta 
di tale genere di lavoratori. Dall'equilibrio di a.llora (equilibrio da 
intendersi con Ie dovute consider'azioni) sie passati al disquilibrio 
attuale, non unicamente perche la massa e aumentata, ma anche per
che sono diminuite Ie possibilita. di collocamento, Ie fonti di lavoro. 
I lavori pUbblici vanno esaurendosi, Ie bonifiche ultimandosi, i rin
forzi delle arginature dei fiumi terminano, e questi sono tutti lavori 
che non esistono pin per i braccianti perche si tratta di attivita. che 
son fine a se stesse e quando Ie opere sono ultimate non possono pin 
dare occupazione a chi ha concorso a compierle. 

In.molti casi, anche quando si e trattato di conquistare. nuove 
terre alia produzione, il compiment.o delle opere di bonifica assorbiva 
pin mana d'opera di quanta ha poi potuto assorbirne la terra redenta. 

(1) Ofr: ALDO PAGANI oLe divisioni di /amiglie coloniche. nelle oonsuetudini 
del Ravennate». Rassegna trimestrale .Studi e Notizieo n. 3,l,uglio-Settembre 1926. 

(2) Prendendo come indice della prolificita la composizione media per fami-
glia, si hanno i seguenti dati (censimento 1921): 

agricoltori conducenti terreni propri - individui 5,1 
fittavoli. . . . • . . • . . ..» 6,4 
mezzadri . . • . • . • . . . .' 6,8 
contadini giornalieri eco.. • . . ..» 4,6 

I braooianti lanno parte deU'ultima categoria nella quale si riscontra ap
punto il piu basso numero medio di componenti per famiglia naturale. 



PARTE SECONDA 

STUDIO DELLA DISOCCUPAZIONE 



GENERALlTA' E SGUARDOSTORICO 

La diBtribuzio,ne dei 1a.vori agricoli: non si presenta uniforme, 
durante l'anno, neanche in quegli ambienti tecnico-economici che 
richiedono notev91e impiegodi mana d'opera. Tali SOno in primo 
luogo Ie zone irrigue, secondariamente Ie zone appoderate nelle 
quali si riscontra una grande varieta di pianteerbacee, coltivate pro
miscuamente con arboree, e si :riscontra altres! un intenso alleva
mento di animali. Se anche nelle suddette zo~e migliori il con
tinuo impiego dei lavoratori viene meno, ai pUG facilmente i~a
ginare quali saranno lecondizioni delle zone. cM non presentano gli 
accennati benefici caratteri :.le cosidette zone ;(81 1a.rga», non appo
derate, che non hanno irrigazione e sono scarsamente dotate di 'col
ture arboree e di allevamenti animali (1). 

I braccianti hanno il.loro ambiente naturale in queste zone non 
appoderate, incapaci di assorbire notevolequantita..di mana d'opera 
e per di pin con notevoli squilibrii di attivita daun periodo all'~ltro. 
Da questifatti di ordine tecnico e naturale deriva gran partede1 pro~ 
blema della disoccupazione che tanto ha preoccupato e tanto preoc
cupa per Ie sue varie conseguenze.di ordine economico e sociale . 

. L'indirizzo dadare allo studio .della disoccupazione dei braccian
ti deve essere praticoed avere aderenzi con la ),'ealta. Per questa 
si abbandonano senz'altro Ie premesseteoriche per prendere in esa
me la. parte sostanziale, cM la. parte astratt~ sarebbe ampia, trat
tandosi di un fenomeno che e in dipendenza di molti fattori fra cui 
Ie naturali condizioni in cui si svolge l'attivita agricola. 

La diBoccupazione si suole esprimere in cifre; rna. queste ri
mangono fredde e anche senza significato se ~on hanno una base di 
riferimento che ,ne viv:ifichi il contenuto .. N oJ alle cifre che espri
mono semplicemente. 131 quantlta.. di disoCcupati non Wamo quella 

(1) - Cfr.: ALDO PAGANI: La distribuzione del ~vo!o umana nell'allienda a
graTia - uAnnali dell'Os8ervatorio Economic.oAgrat;to ~i ~ologl.la» - VoluID? II -. 
In questa studio si troveranno gJi elementi, quantitatiVl relativamente all asser
zione fatta.. . ' .. . ' , . 
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importanza. che si suole conferire 101'0. Sappiamo bene che nOD 
in tutti i tempi, e non in tuttii luoghi, tali cifre hanno il mede-

, simo significa.to. Oio avviene per molti fenomeni economici· e so
cialij per la disoccupazione il rilievo assume importanza particolare. 
11 significato della disoccupazione varia in rapporto alle particolan 
condizioni . di chi deve. rassegnarsi ad essa. Ora, per comprendere il 
significato del fenomeno, per vederne chiaramente gli aspetti, occor-
1'e in primo luogo saper cogliere giustamente il punto di riferimento: 
Ie condizioni dei disoccupati. 

'Quali elementi p~ssono esprimere tali condizioni meglio dei 
redditi realizzati' 

Per questo consideriamo la disoccupazione dei braccianti in 
rapporto ai bilanci delle fa.miglie .. Bilanci normali commisurati alle 
ordinaria esige.nze di vita delle categorie operaie di campagna. . 

SuUa scorta dei bilanci famigliari annui, sono assai facilitati 10 

. studio e Ia. comprensione del fenomeno, poiche veniamo ad innestare 
automaticamente, e a porre a cOnITonto, i due momenti antitetici del
Ia vita del lavoratore: l'occupazione e la' disoccupazione. L'occupa
zioneattraverso . i redditi, la· disoccupazione attraverso Ie statistiche· 
\e in riferimento ai redditi. 

11 fenomeno e sempre stato considerato nei suoi aspetti indi
viduali, rna cosl facendo non se ne colpisce il contenuto e non si con
ferisce adesso il suo significato reale e pratico . 

. A base della vita soeiale sta la famiglia, rna questa sta pure a 
base della vita economica.Specialmente fra Ie classi rurali il vincolo 
e fortemente sentito sottoquesto ultimo aspetto. Per questo non si 
da troppa importanza ai rilievi relativi ai redditi individuali e si ap~ 
profondisce· invece l'esame dei redditi famigliari. 

Tale impostazione dello studio della disoccupazione ci per
mette di penetrare nel vivo del fenomeno e di analizzarne il diverso 
significato nel tempo e nello spazio. 

In primo luogo esamineremo. i periodi durante i quali il fenomeno 
8i e presentato diversamente; poi prenderemo in csame i diversi 
aspetti che nel periodo attuale 131 disoccupazione presenta nelle di
verse zone. 

Primo peri~do. - In via media ed approssimativa, possiamo dire 
che i carattcri che andiamoesaminando perdurano fino al 1900. 

N el secolo passato la insufficienza di redditi del bracciante non 
derivava tanto da. scarso nuinero di giornate lavorative quanto da 
bassi salari.· , 

Per comprendere che il lavoro non mancava, bastaconsiderare 
che quello era il tempo in ~ui ]a categoria si costit~va e si affermava 
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appwito perche il proprio campo di attivita. era.propizio all'occ~pa
zions della mano d'opera. Si avevano forti correnti di immigTazione 
da zone contermini s lontane, si avevano gli ingrossamenti provo
eati da categorie affini ed anche non· affini . 

. Gli aspetti dell'economia bracciantile erano in sostanza allet
tanti, appunto perche l'occupazione era assicnrata: lavori di bo
nifica, lavori agricoli in aumento per l'affermarsi di nuove diret
tiye tecniche, uequenti colture cerealicole, colture attive, acc. Ma 
soprattutto, forse, perche di uonte a questa. massa di lavori la cate
goria era ancora poco numerosa. 

Se illavoro non mancava, vi era pero l'altro coefficiente che de
tel'mina i1 reddito su cui si basava il bilancio dei braccianti, che era 
insufficiente. 

I salari difatti erano molto bassi: i lavori meglio retribuiti (in 
risaia) erano pagati si e DO nella misura equivalente al valore di cir
ca tre chili di pane per giornata e con orariestenuanti : per i .lavori 
comuni della coltura. asciutta i salati erano assai piu bassi. 

E' chiaro il significato cbe assume il fenomeno della disoccupa
zione in simili condizioni: il lavoratore e retribuito in misura tale 
che non gli consente di accumulare risparmio, poiche i redditi che la 
famiglia puo raggranellare in una giornata· bastano appena, se pure 
bastano, alle necessita di vita della giornata stessa; ne deriva che la 
forzata inoperosita, lamaneanza di la17oro, la mancanza di reddito 
in sostanza, 10 costringe a subite privazioni perche e sprovvisto di 
scorte. 

In questo primo periodo, qWndi, la disoccupazione e sentita in 
misura rilevanteanche se l'inoperosita. forzata e di breve durata. I 
disagi da essa derivanti non sono dunque in rapporto tanto alla du
rata del fenomeno quanta albasso livello dei salati, ne il suo volu
me ha l'importanza od,ierna. 

Secondo pe'riodo. - Intorno al1900 Ie cose cambiano radicalmen
te di aspetto. Le condizioni ambientali, gia. favorevoli all'impiego, so
no andate trasformandosi: estrema riduzione dell'attivissima col
tura della risaia in' molte plaghe, intensa introduzione di macchine 
agricole, razionalizzazione dei sistemi colturali con conseguente eli
minaziono di yarie operazioni sussidiatie, riduzione delle colture 
cerealicole a favore delle pratensi meno attive, ecc.; tutto. un com~ 
pIes so di fatti che hanno proyocato una non indiffe.rente riduzion~ 
delle possibilita di impiego. All'incontro la massa e aumentata ~ 
continuo anche quando l'occupazione e divenuta. aleatoria, perche 
il brac~tato costituisce una categoria ehe accoglie tutti colora che 
in essa si liversano. 



·J.Ja disoccupazione in questo pel-iodo si presenta nella sua vera, 
classica,tipica essenza : l'esistenza· sui. mercato di energie inutilizza
teo II lavoro per tutti c'e solainente in determinati periodi dell' an
no. Quando fervono Ie attlvita campestri pill important1 (fienagione, 
monda, mietitura, trebbiatlira; lavo;razione della canapa, vendemmia) 
1a massa in complesso viene assol'bita: in certe zone c'e ugualmente 
un po' di disoccupazione,· in certe altre invece ia massa locale viene 
ass~rbita completainente, incerte altreancora c'enecessita. di far 
ricW'so a lavoratori estranei. 

II fervore dei periodi di «raccolta)) (voce dialettale emiliana con 
cui si indica il peI'iodo dei maggiOI'i lavori, l'estate, e che si riferisce 
pill ai redditi che si «l'accolgono)) che ai prodotti cui la vocesarebbe 
pill appropriata) il fervore,· ripeto, di questi periodi mostra tutta 
la volonfa di lavoro, la resistenza e la forza di queste popolazioni. 
Non si conoscono orari, lie si fa casu aHa caldura dei meriggi infuo
cati. I braccianti sanno bene che occorrc approfittare del momento 
e non pel'dertl. una . sola possibiJita. Perche arriva presto la lunga 
«stagione mortal) durante la quale e una vera fortuna poter rag
granellare qualche giornata lavorativa. 

La tendenza dei lavoratoti, la 101'0 linea d'azione in qUtlsto se
condo periodo, e diretta a mantenere almeno intatti i redditi annui, 
che prima si pel'cepivano con molte giornate lavorative e bassi sa- . 
lari, combinando Ie pocbe giornate lavorative attuali con salari alti. 
E si valgono, per ottenere" cio, della 101'0 salda organizzazione sinda,.. 
cale. I sindacati dei bracciantj pero operano anche in alt.co IUodo: 
vietando 10 scambio d'opera. ITa coloni, impedendo I'introduzione di 
certema'cchine agTicole, fissando la quantita. di lavoratori da occu
parsi nelle aziende, controllando in sostanza tutto' illavoro agricolo· 
e parte anche di quello non strettamente agricolo, arrivano pure ad . 
aumentare Ie possibilita. di impiego, Ie fonti di lavoro. 

Cosicche il volume delladisoccupa.zione inquesto periodo non 
risulta dalle reali condizioni tecniche ad economiche, ma risente I'in
fluenza, ove pill ove IUeno notevole, di tutta lma somma di dispo
sizioni sindacali che tendonoad a,umentare Ie -Possibilita. di lavoro 
della massa. 

Uno studio del fcnomeno che sia indirizzato a. vedernei rap
porti con Ie condizioni ambientali non puo prescindere da questi 
fatti che alterano notevolmente Ie cifre. In sostanza Ie cifre sono pill 
bassedi quanto sarebbero se esistesse completa liberta. pergli im

. prenditori. 
IIrilicvo vale, ed e da·accettarsi senz'aJtl'o, per quanto riguarda 

Ie attivita agricole. Crediamo che si sia esagerato quando si e voluto 
estenderlo ai lavori pUbblicl. Effettivamente molti di questi lavori 



sono stati concessi solo in seguito a pressione(lella massa, macii) non 
significa. che essi siano stati compillti solo per lenire la disoccupazlo
ne. La convenienza economica del lora compiment(l e, dal punto di 
vista. 80ciale, indiscussa (1). 

L'azione sindacale volta. ad aumentare Ie fonti di lavoro per i 
braccianti risolve in certo modo Ie particolari esigenze della cate
goria, ma. non rimedia al danno economico che deriva in primo luo
go aUa societa,. in causa della inutilizzazione di. capacita produttive 
che peraltro occorre mantenere, e secondariamente, ma spesso in mi
sura. cospicua., all'impresa agraria, in causa della pressione di vario 
genere che deve sostenere. 

L'agricoltrua clle ha cercato di razionalizzare imezzi tecnici, 
di .Bnellire tutto l'ordinamento,in una parola, di industrializzarsi a 
fine di rendere pill rispondente aIle esigenze moderne, piu economico, 
piu conveniente, l'esercizio dell'impresa, si trova invece appesanti
ta ed intralciata da una somma di disposizioni sindacali che tendo
no a dare alIa massa bracciantile la possibilita di ricavare i mezzi 
di Bussistenzaper tutto l'anno, collavoro di breve p,eriodo di. tempo. 

Per essere obbiettivi non bisogna peri) dimenticare r.he la mas
sa non premo solo sulla agricoltura, ma anche su attivita extragri
cole e che, rilievo molto import ante, l'incalzare dei braccianti, intran
sig~nti per quanta riguarda l'osservanza dei patti contrattua.li che 
Ii favoriscono, e stata llna spinta non indifferente per molti· agricol
tori che. si attardavano in sistemi tecirici ed in organizzazioni del
l'impresa non piil rispondenti al ritnlO e alIa esigenza del momento. 

Ter20 periodo. - E' il periodo attuale :esso. risale a molti 
anni addietro in alcune zone particolarmente favorite da condizio
ni e contmgenze ambientaIi, che hanno. dato vita 0 sviluppo a movi
menti di carattere" sociale i quaIi hannQ operato una trasformazione 

. parziale, ma sostanziale, dell'economia dei braccianti. Degno di 

. particolare rilievo e il movimento di cooperazione agricola, il qualo 
ha dato origine a forme di 'conduzione e a. contratti di lavoro che so
no poi stati adottatf .anche dagIi imprenditori privati. . . , 

I· caratteri della disoccupazione odierna permangono quelli pm 
sopra esaminati. Pero un fatto nuovo di notevole importanza e ve-
nuto a modificarne i1 contenuto ed il significato. . 

II fatto nuoyo e "costituito dalla trasformazionedell'economia 

(1) - Basti, ])cr tutti, l'esempio della ~ande ~onifica .d~ll:a ~assa pianura del 
.Raveuuate che interessa oUre 60.000 ctta.ri: 1 lavon furono IDlzlati spontane~mentfl 
dai braccianti i quali, cost,retti dalle ne(\e8~ita, non poter~no attend?r.e I appro- . 
vazioDe definitiva del prog£'tto intralciato da impedimelltl burocratlCl. La loro .. 
azione servi a sveltirt> assai la incredibilmente lunga procedura. " 
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· bracciantile proprio nelle zone ove la massa ha problemi pin grav{ 
e Vitali da risolvere: Ravenna, Ferrara, Bologna. lvi i braccianti 
si presentano oggi sotto il doppio aspetto di avventizi e partitanti. 
II lora bilancjo famigliare non si fonda pin esclusivamente sull'oc
cupazione temporanea e saltuaria in qualita di avventizi in aziende 
agricole 0 in lavori di terrazzeria: essi. hanno anche, nelle grandi 
aziende, appezzamenti di terreno· che lavorano in compartecipazione, 
ritraendone redditi aicuri. Redditi che realizzano Bauza essere 

· cost~etti a perdere il lavoro di avventiziato e per di pin utilizzando 
anche Ie energie minori della fami.glia. 

· La funzione di partitante influisce Dotevolmente suI carattere 
della disoccupazione. Questo fenomeno viene di solito esaminato sen
za tener conto della compartecipazione, che pure ha un'i,mportanza 
di primo ordine: l'appezzamento di terreno intanto:lega per un certo 
tempo il bracciante alIa terra e ve 16 afieziona, poi gli da modo di 
applicare una pin 0 mano ingente quantitit di lavoro, di cui difficil
mente si tieneconto perche sfugge ad ogni controllo, infine - quel 
che pili. conta - gli e fonte di redditi a volte cospicui. Influisce quin
di suI carattere sociale della categoria, sulle giornate lavorative e sui 
ledditi. 

La . compartecipazione 0 partitanza pone il bracciante in una 
posizione intermedia fra il lavoratore delle conduzioni famigliari, 
per il quale non si .considera disoccupazione, ed il puro salariato, per 
il quale ogni giornata senza, lavoro e una giornata senza reddito. 

Tutte questa considarazioni si applicano Don solo ai braccianti 
tipici, che sonoad un tempo partitanti e avvantizi, rna si applicano 
altresi ai piccoli proprietari e piccoli affittuari particellari, non auto
nomi; che troviamo far parte della massa bracciantile nelle zone mon
tane in genere ed ai cosiddetti chiu8ttranti che troviamo tanto diffu
si nella provincia di Padova. 



LA STATISTICA DELLA, DISOCCUPAZIONE 

Le fonti Btati8tiche. - Teneudo prescuti Ie osservazioni e Ie con
siderazioni qualitative svolte, esaminiamo ora gli aspetti quantita
tivi del fenomeno. • 

Sono esatti i rilievi sulla disoeeupazioneY Che attendibilita. han
no Ie cifreY 

Attualmente i rilievi vengono forniti dagliol'ganizzatori sinda
cali, comune per comune_ L'esattezza e qliindi in dipendenza. della 
capaeita. di queste persone e della lorodiligenza, In generale si puo 
affermare che I'organizzatore sindaeale, anehe quello della periferia, 
risponde bene alle esigenze dei rilievi j rna questi, anehe con ogni 
buona volonta., si trova in molti calli nell'impossibilita. materiale ill 
fornire elementi preeisie eontrollati e quindi e eostretto a dare Ie 
cifre secondo Ie sue impressiuni personali. 

I~a materia e tale pero ehe nonsi presta a valutazioni 60ggetti
ve, che non siano sostanziate da dati di fatto rilevati diligentemen
te, e qumdi, Ie cifre gia. alIa, fonte si presentano talora difettose. V'e 
poi anehe da considerare che gli organizzatori sono assorbiti da una 
somma di altre oceupazioni talehe diventano neeessariamente di 
seeondaria importanza tutti i lavori di rilievo statistico. 

Altra insufficienza si ha nella proeedura. I dati uffieiali rappre
sentano 10 statu della disoccupazione quale si presenta nell'ultimo 
giorno lavorativo di eiaseun mese. Se il proeedimento puo essere 
accettato per Ie attivita. che non sonG periodiehe, intermittenti e le
gate ,all'andamento stagionale, in agricoltura, ove tutto cio esiste, 
Ie cose cambiano, Un lavoro puo cadere verso la fine del mese ed ai
lora Ill. disoccupazione figura bassaj se cade invece a meta. 0' all'ini
zio del mese stesso 0 si protrae 15-20 giorni per ,terminare verso Ill. fi· 
ne, Ie statistiche accuseranno nel mese una ingente disoccupazione, 
mentre puo esservi stata notevole quantita. di lavoro.' A cio si deve 

. aggiungere l'influenza dell' andamento climatico. Una pioggia nella 
giornata dei rilievi fa risultare tutti i lavoratori agricoli disoc· 
cupati e questo fatto induce molti a credere che si tratti di man
canza di lavoro mentre effettivamente si tratta di impossibilita.. , 
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Per quanto riguarda Ie dQIl)le, il va,lore da dare alle cifre e in rela-

zione al modo con cui esse vengono considerate. Se Ie donne si con
sideran<1 vere e proprie braecianti professioniste, Ie cilie indicano 
realmente delle disoccupate; se invece si considerano sempllcemente 
braccia· disponibili quando il mercato e propizio al collocamento, 
allora Ie cose cambiano, poiche e'e da considerare anche la loro condi
zione cU addette. ai lavori domestici. La verita pero non e ne nell'u
no ne nell'altro di questi estremi : in ogni famiglia per Ie 'cure dome
stiche basta una donna;se ve ne fosse pill di una Ie altre Barebbero 
effettivamente da considerarsi braccianti professioniste. 

1 rilievi eseguiti. - Per tutte Ie provincie in cui l'inchiesta e 
stata svolta si sono raccolte Ie cifre ufficiali Bulla disoccupAzione (1~. 

I rilievi riguardano : 
l)il periodo che va dal 1923 al 1930 compresi; 
2) la disoccupazione totale (di tutte Ie categorie lavoratrici); 
3) la disoccupazioneagricola; 
4) la disoccupazione agricola maschile; 
5) I~ disoccupazione agricola femmjnile. 

L'ingente quantita di dati raccolti costituisce il materiale greg
gio dello studio. Qui presentiamo solo i dati elaborati e i pill in
teressanti; precisamante: 

1) grafici' della disoccupazione mensila con. tre distinzioni: 
non agricoli, agricoli uomini, agricoli donne; 

2) dati relativi' ai mesi di disoccupazione massima degli 
agricoli: uomini, donne e totale; 

3) dati relativi ai mesi di disoccupazione minima degli agri
coli: uomini, donne e totale. 

Gli aspetti quantitativi deZ jenomeno. - Dal confrontofra Ie di
verse provincie risulta che, incomplesso, il massimo volume della 
disoccupazione si ha nelle provincie di ~ologna, Ferrara, Ravenna; 
sono queste Ie tre provincie iIi cui Ill. massa bracciantile e pill nume
rosa e dove il problema e pill agitato. Nelle provincie di Padova, 
Mantova e Reggio Eniilia si ha un numero di disoccupati agricoli 
.molto 'pill limitato. n confronto fra gli agricoli uomini pone in 
evidenza una aneora maggiore differenza fra i due gl'uppi di pro-

(1) Le fonti consultate sono Ie seguenti: 
a) • BoUettino del I-avora #J della Previdenza 8ociaZe» edito dal Ministero 

dell'Economia Nazionale; 
. b). La di8occupazione in ltaZia» edito dalla Cassa nazionale per Ie As-

sicurazioni 8ociali; . 
0) • L'a88icurazione contra la di8occupazione in Italia» edito dalla Casaa 

nazionale per Ie assiourazioni 8ociali. 
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vincie, poichil, fatta eccezione per' Padova, Ie donne disoccupate 
sono, in rapporto agli uomini, relativamente pin numerose nelle' 
ultime ,vrovinme nominate. 

Dal confronto fra i diversi anni si rileva: 
a) in provincia di Bologna, 131 disoccupazione agricola accusa 

Ie massime cifre dal 1927 in poi; prima del 1927, pur essendo note
vole, aveva. un volume minore; 

b) in Provincia. di Ferrara, si riscontrano gli stessi caratteri 
rilevati nel finitimo Bolognese, paro' con andamento pin irregolare; 

c) nel Ravennate, ad'una forte disoccupazione nel 1923 e inizio 
del 192iJ segue un periodo, dal secondo semestre. del 1924 al primo 

.del 1927, dur/ilnte il quale il fenomeno e meno accentuato; si avverte 
pero una. ripresa di recrudescenza dalla seconda meta. del 1927 fino 
al momento attuale; 

d) nelle provincie di Mantova, Padova e Reggio, la disoccupa
zione risulta piil forte dal 1927 iri. poi, ma sempre con un volume 
limitato; nel periodo precedente il fenomeno era ancora meno. sen
tito, tranne che nel Reggiano dove si osserva' nel 1923 e 1924 u:y.a 
relativamente forte massa di uomini senza lavoro. 

Disoccupazione massima e minima - Si entra nel vivo delfe-· 
nomeno e se ne colgono' gli aspetti pin interessanti, quando si. pren
dono in esaroe i dati che mettono in evidenza come esso varia 
durante il corso dell'anno. 

Gia i grafici generali fanno ve"dere un andamento ondulato 
della linea della disoccupazione, con la concavita.· (il minimo) in cor
rispondenza dei mesi estivi e la convessita (il massimo) in corrispon
denza dei mesi invernali. Tali oscillazioru sono di grande importanza 
e per cio non sara. male esaminarle nelle lora espressioni pin !la
lienti: il massimo e ilroinimo di' disoccupazione. 

M esi di. disoccupazione massima . .;..- Per ciascuno degli anni che 
vanno dal 1923 al 1930, si riportano tabelle che contengono i mesi 
di massima disoccupazione, in ogni provincia, con distinzione fra uo
mini, donne e totale degli agrico!i. 

I pin important.i rilievi in proposito sono: , 
1) esiste una grande dilierenza ria Ie cifre che indicano la 

mas sima disoccupazione nelle diverse provincie; 
2) i mesi di massima disoccupazione sono quelli invernali 

_ dicembre, gennaio e febbraio -j in certi anni e in' certe provincie 
si arriva ad avere la massima quantita di disoccupati in altri mesi, 
ma. solo eccezionalmente (in aprile nel Ferrarese nel 1923, in no
vembre nelle provincie Bologna e di Padova nel1925 e di Mantova 
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nel 1928; crediamo opportnno non comprendere fra queste eccezioni 
il luglio 1927 nel Mantovano, poiche e evidente un errore 0 una 
deficienza di rilievo); 

3) esiste in ogni provincia una notevole differenza fra Ill. di
soccupa,zione mas sima nei diversi anni. 

In merito al primo punto v'e da rilevare semplicemente quanto 
e stato detto ancbe a proposito dell'esame dei grafici, e cioe cbe il 
fatto riscontrato e in dipendenza, oltre cbe degli altri fattori (come 
ad· esempio Ill. presenza 0 menodi industrie agricole, di lavori pub
blici 0 di bonifica in corso nelle varieprovincie) ancbe dalla diversa 
numerosita della massa. 

In merito al secondo punta vi sono alcune considerazioni da svol
gere. Richiamo quanta si e detto prima a proposito di statistica : in 
base aIle semplici cifre non si puo dire se si tratta di disoccupazione 
per mancanza di lavoro 0 per impossibilita materiale di lavorare cau
sata da avversita climaticbe. La distinzione e sostanziale, poicbe 
diverso e il valore delle cifre e diversa e l'infl.uenza del fenomeno 
sulla psicologia della massa. 

Gliorganizzatori sono quasi tutti concordi nel dire che Ill. di
soccupazione non preoccup;L molto d'inverno, ma Si. fa sentire di pill 
in primavera. Le cilie non dimostrano queste constatazioni, rna ad . 
essi organizzatori si puo credere ugualmente, in quanto esistono effet
tivamente motivi plausibili per farle credere vere. Quando l'avver
sita climatica oppon~ ostacolo insormontabile al compimento dei 
lavori, Ill. massa sta caInla e rassegnata (1); se invece il tempo e pro
pizio, e il Iavoro manca, Ill. massa fa' pressione. Per questa Ill. pri
mavera e piu preoccupante: ba delle belle giornate e Ie attivita agri
cole non banno ancora. ripreso. E poi esiste un aUro fatto importan-

. te da non trascurare: in primave1a i braccianti stanno dando fon
do aIle ultime riserve accumulate nell'annata, cominciano a far de
biti e a chiedece anticipi, e tuttocio Ii mette in agitazione man
cando Ill. tranquillita per Ie sussistenze. 

Le cifre pero accusano ugualmente piu disoccupazione in in
verno, ed effettivamcnte l'agricoltura in inverno non da lavoro cbe 
in quantita scarsissima agli avventizi. 

n terzo rilievo fatto e in dipendenza della diversa mole ill la
vori extragricoli compiuti e del diverso andamcnto climatico delle 
annate considerate. 

(1) - Aleuni organizzatori arrivano a dire che la neve rlitolve automat.iea
mente iI problema: quando 0 poasibiIe lavorare, la massa chiede lavoro; co~ la 
neve non si pull far nient.e e quindi tutti se ne atanno calmi. In aleune provinel!' Ia. 
neve dell'invemo 1928-29 ha risparmiato molti grattacapi agli organizzatori. 

Non si traseuri l'importanza. di questa .osservazione : essa depone favorevol
mente sui caratteri psicologici della massa e suI suo buon senao. 
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M e8i di di8occupazione minima. - Come per 131 disoccupazione 
massima, si riportano, per ciascuno dcgli anni che vanno dal 1923 al 
1930, Ie tabelle che contengono i mesi di -minima disoccupazione in 
ogni provincia, con distinzione fra U(jmini, donne e totale degli 
agricoli. 

I rllievi pill importanti sono : 
1) esiste una discreta differenza fra Ie cifre che indicano la 

disoccupazione minima; nelle diverse provincie; 
2) i II\esi in cui la disoccupazione e minore sono quelli estivi 

- giugno, luglio e agosto -; in certi anni e in certe provincie la 
disoccupazione minima si ha in altri-~esi', ma soloeccezionalmente 
(in maggio nel 1929 a. Bologna, nel 1928 a. Reggio e nel 1927 a 
Mantova; in settembre nel 1925 a Ferrara. e_ nel 1929 a Reggio; in 
ottobre nel 1925 a Reggio; in aprile nel 1927 a Padovaj questa 
ultima provincia avrebbe avuto nel 1923 la disoccupazione minima 
nel mese di gennaio); 

3) esiste in ogni provincia una discreta differenza ~a la di
soccupazione minima nei diversi anni; 

4) per quasi tutte Ie provincie considerate,in quasi tutti gli 
anni, esistono disoccupati anche nei mesi notoriamente di maggior 
lavoro. 

Per i primi rilievi valgono Ie considerazioni svoHe parlando della 
massima disoccupazione. 

II rilievo ultimo hacaratteri di particolare gravita.. Esso do
vrebbe significare l'esuberanza assoluta della massa e Ie cifre espri
mere la quantita. di lavoratori che potrebberoaIlontanarsi in modo 
permanent-e senza che all'agricoltura locale venisse a mancare la 
mana d'opera necessaria. 

Senonche a questo importante rilievo oceone far seguire alcune 
considerazioni che ne diminuiscono alquanto il valore quantitativo. 
Sono da tener presenti in primo luogo i limiti di esattezza delle 
cifre e della lora eapacita. di esprimere la reale situazionej occorre 
poi n()n dimentieare Ie dispozioni sindacali di cont;rollo dellavoro, che 
tolgono la piena liberta. d'azione agli imprenditori e ehe quindi, come 
si e gi3. detto, non permettono di r-apportare Ie cifre stesse aIla situa
zione normale, come sarebbe nectlssal'io fare per stabilire la massa 
esuberante. 

L'azione sindacale - imponibile, divieto di scambio d'opera 
fra coloni divieto di introduzione di macchine, turni di l~voro, ecc., 
_ ha pe: rlsultato, come sappiamo, un aumento delle possibilit~ ~i 
lavoro pei braccianti. Se tutto do non esistesse, evidentemente 1 di
soccupati sarebbero in maggior numero: senza dubbio l'aumento pill 
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grande si avrebbe negli altri mesi, rna anche quelli in cui la disoc-
cupazione e minima'rimarrebbero influenzati. ' 

Per esempio, il .divieto di introdurre Ie falciatrici nelle «Iarghe» 
mvennati influisce sulla disoccupazione minima e cosl pureil divieto 
di scambio d'opera fra coloni; Ie necessita. pratiche di compimento 
dei turni di lavoro fanno 81 cha questa disposizione influisca essa pure 
suI minimo di disoccupazione (1). Non influisce invece l'iml,)onibile 
esistente a Ferrara, perche si applica solo durante 4 mesi invernali . 

. Quando si e inteso applicare queste considerazioni ai casi pra
tici'interpellando Ie diverseparti interessate, si son avute risposte di
scol'danti, anzi opposte. 

Vesuberanza della massa nei mesi invernali 0 un fatto pacifico, 
indiscusso, da tutti ammesso (e .anche Ie cifre, come si e visto, 10 dimo
straito). Vesuberanza invece nei mesi estivi di maggior lavoro, l'esu
beranza cioo assoluta, e un fatto suI quale Ie opinioni non si trovano 
d'accordo. 

Vi 0 chi sostiene che la disoccupazione permanente e pin grave 
. assai di quella messa in rilievo dalle cifre": vi e chi sostiene, al 

contrario, che la massa esistente e necessaria tutta nel periodo dei 
maggiori lavori estivi. 

Profondamente diverse, nell'un casu 0 nell'altro, sono Ie diretti
ve da tenere per arrivare ai rimedi: se l'esuberanza e assoluta, il ri
medio e l'emigrazione permanente 0 l'installazione di industrie per
manentij se invece nell'estate la massae necessaria in luogo, il ri
medio e l'emigrazione temporanea, invernale, 0 l'installazione di in
dustrie ad attivita. temporanea, ma. non estiva, altrimenti 10 squill
brio potrebbe essere aggravato. 

Certamente questa punta merit a di assere approfondito, con 
altre indagini difficili e delicate, anche in rapporto con Ie possi-
bili trasfolmazioni dell' agricoltura locale. . 

.Abbiamo tl;acciato cos! i termini fondamentali del problema del 
bracciantato. 

Oonside'l'azioni conclusive. - L'esame dei dati mensili espressi 
nei gTafici, dei· dati di massima e di IIlin.ima disoccupazione e i rilie
vi compiuti nella diverse provincie, (portano a concludere circa l'in
discutibile andamento stagionale dei lavori agricoli e quindi della 
disoccupazione stessa. 

La stagionalita. del fenomeno e in dipendenza delle condizioni 
naturali in cui si s:vo1ge l'attivita. agricola in genere. Ovunque si 
hanno periodi di intensa attivita. e periodi di «stagione morta»; pero 

(1) - Per 180 trebbiatura 81 ~ costretti a form are squadre di braccianti nume~ 
ricamente Bnperiori aile eFligenze dellavoro e delle macchine. 



--73 -

questi scarti dell'attivita. si accentuano maggiormente nelle zone 
che costitulscono l'ambiente naturale del bracciantato di alcune pro
vincie. Intendiamo alludere alla cosiddette zone «a largaD delle pia.
nure ravennati, ferraresi a bolognesi, caratterizzate appunto dalla 
J?ancanza di quegli ordinamenti produttivi che rendono pin elevata., 
e pin uniformemente distribuita, la quantita. del lavoro umano di 
cui l'azicnda ha bisogno durante il cicIo produttivo. 

In queste zone, pin· che altrove, la disoccupazione si presenta in 
tutta la sua. gravita., in causa appunto del grandedisquilibrio esi
stente ira il breve periodo in cui 130 massa viene assol'bita· in larga 
misura e il lungo periodo di inattivita. quasi completa, in cui pochis
simi braccianti hanno la ventura di trovare lavoro. 

In questa complesso fenomeno, che investe tanta somma di 
interessi privati (dei lavoratori e degli stessi datori di lavoro) e so
ciali, influiscono attualmente Ie . disagiate condizioni in cui versa 
l'agricoltura per effetto del crolla dei prezzi deiprodotti. 

L'agricoltore colpito nei suoi redditi lordi, mentre il costo dei 
mezzi produttivi non ha andamento paralle]o, e costretto ad una se
rie di limitazioni di cui sollie in primo lnogo ed iInmediatamente la 
manu d'opera. . 

E' notorioche l'agricoltore non tende ad accumulare, bensi a 
reinvestire i· suoi risparmi nella terra sotto forma di miglioramenti 
fondiari. Ora non solo hi. crisi agricola nongli da. la possibilita di fare . 
miglioramenti, ma 10 costringe pure a fare Ie pin rigide economie an
che in fatto di manuterizione ordinaria del capitale fondiario. In que
ste opere di manutenzione trovano notevole iropiego Ie masse brac
ciantili. 

A cio si aggiunga una serie di limitazioni in fatto di pratiche 
colturali e facilmente si potra. intuirein qual misura sono diminuiti 
i lavori di avventiziato. 

Ma non basta. 
Lacaduta del prezzo dei prodotti agricoli colpisce direttamen

te anche i braccianti attraverso i redditi della compartecipazione. 
Non tanto per il grano, che nella maggior parte dei casi e un prodotto 
di diretto consumo, quanta per la canapa, il granoturco, il riso, che 
sono prodotti che il bracciante destina di soli to al mercato .. La ridu
zione delle fonti di lavoro ill avventiziato, causata dalla crisi in cui 
versano gli agricoltori, si accompagna quindi in questi ultimi anni 
ad una minore somma di redditi degli appezzamenti in comparteci
pazione, in affitto 0 in proprieta., a seconda del tipo di braccianti e 
delle zone. 



MESI DI MASSIMA DISOCCUP .,AZIONE AGRICOLA 

RAVENNA 

Anno Mese Uomlot Donne Totale 

1923 Dicembre 13.500 15.000 28.500 
1924 Gennaio 18.500 9.850 28.350 
1925 Febbraio 4.566 3.188 7.754 
1926 Gennaio 3.897 2.032 5.929 
1927 Dicembre 8.629 6.409 15.038 
1928 Febbraio 9.555 7.063 16.618 
1929 Febbraio 11.952 4.320 16.272 
1930 Febbraio 9.927' 3.311 13.238 

FERRARA 

1923 Aprile 4.931 3.131 8.062 
1924 Febbraio 5.007 5.007 
1925 Febbraio 1.737 2.780 4.517 
1926 Dicembre 6.206 8.564 14.770 
1927 Febbraio. 12.163 9.100 21.263 
1928 Febbraio 7.952 7.223 15.175 
1929 Gennaio 25.320 22.870 48.190 
1930 Febbraio 13.695 11.260 24.955 

BOLOGNA 

1923 Gennaio 8.102 8.195 16.297 
1924 Febbraio 5.460 8.726 14.186 
1925 Novembre 4.008 6.662 10,670 
1926 Gennaio 9.522 5.157 14.679 
1927 Dicembre 9.192 10.4ll 19.603 
1928 'Dicembre 9.003 12.391 21.394 
1929 'Febbraio 18.217 14.893 33.110 
1930 Gennaio 9.041 6.451 15.492 

REGG 10 EMILIA 

1923 Gennaio 3.132 5 •. 814. 8.946 
1924 Gennaio 2.828 2.828 
1925 Gennaio 1.836 1.836 
1926 Gennaio 1.104 1.104 
1927 Ottobre 2.924 4.877, 7.·801 

.1928 Marzo 3.163 5.435' 8.598 
1929' . Febbraio 1.776 2.560 4:336 
1930 ' Aprile 1.113 3.453 4.566 
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MANTOVA 

.A.nno ~eee Uomlni Donne Totale 

1923 Febbraio 4,50 310 760 
1924 Febbraio 480 199 . 675 
1925 Dicembre 1.496 1.006 2.502 
1926 Gennaio 1.409 1.112 2.521 
1927 Luglio 1.332 3.750 5.082 
1928 Novembre 1.638 ~4.695 6;333 
1929 Febbraio 5.707 6.102 11.809 
1930 Febbraio 2.182 2.264 4.446 

PAD OVA 

1923 Dicembre 4.640 63 4.703 
1924 . Gennaio 1.304 127 1;431 
1925 Novembre 956 217. 1.173 
1926 Gennaio 1.283 1.283 
1927 Novembre 4.721 1.209 5.930 
1928 Febbraio 2.875 973 3.848 
1929 Dicembre 3_941 1.118 5.059 
1930 Febbraio 6.47] 1.396 7.867 

MESI DI MINIMA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 

RAVENNA 

A.nno Mese. Uomini Donne Totale 

]923 Luglio 1.400 ' 2.256 3.656 
1924 Luglio 905 1.215 2.120 
1925 Giu~o 578 297 875 
1926 Lugio 750 22g 978 
1927 Giugno 1.518 2.270 3.7811 
]928 Agosto 994 1.310 2.304 
]929 Luglio 2.527 649 3.176 
1930' Giugno 1.080 480 1.560 

FERRARA 

1923 Marzo 637 47 684 
1924 Luglio 146 gil 234 
1925 Settembre 70 29 99 
1926 Agosto 377 365 742 
1927 Agosto 508 435 943 
1928 Luglio 138 139 277 
1929 Giugno 2.216 2.227 4.443 
1930 Giugno 2.557 2.753 5.310 

(Stgu<l) 
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BOLOGNA 

Anno ¥eoo Uomlni Donne Totale 

1923 Luglio 937 1.395 2.332 
1924 I_uglio 440 490 930 
1925 Agosto 284 319 603 
1926 Giugno 609 863 1.472 
1927 Giugno 1.755 1.837 3.592 
1928 Giugno 2.861 2.721 5.1;82 
1929 Maggio 2.931 1.733 4.664 
1930 Giugno 1.042 1.042 

REGGIO EMILIA 

1923 Settembre 344 344 
1924 Settembre 506 056 
1925 Ottobre 
1926 Giugno 
1927 Giugno 68 68 
1928 . Maggio 22 909 931 
1929 Settembre 84 2.051 2.135 
1930 Giugno 300 418 718 

MANTOVA 

1923 Luglio 150 50 200 
1924 Giugno 
1925 Giugno 
1926 Giugno 30 16 46 
1927 MagsPo 134 956 L090 
1928 Giu%no 109 109 
1929 I_ug '0 98 98 
1930 Giugno 190 70 260 

PAD OVA 

1923 Gcnnaio 215 104 319 
1924 A.gollto 93 -' 97 
1925 Luglio 172 23 195 
1926 Luglio 158 41 199 
1927 Aprile 675 31 706 
1928 Giugno 1.699 605 2.304 
1929 Giugno 1.451 214 1.665 
1930 Giugno 1.010 318 1.328· 



LA LOTTA CONTRO LA DI80CCUPAZIONE 

Genemlita. - La. lotta. eontro Ia. ,disoeeupazione e una delle 
prineipali attivita. del movimento sindaealee eooperativo. Un tempo 
costituiva anehe il fondo sindaeale del movimentopolitieo, spe
cialmente nelle provincie di Ravenna, Fenara e Bologna. 

Questo dica dell'importanza. del fenomeno, ehe noi non esitia
mo a definire una delle earatteriBtiehe pin spieeate del braeeiail
tatoo 

I danni ehe derivano dalla disoceupazione sono evidenti: per 
la societa.. e dannosa in quanto indica l'esistenza di energie inuti
lizzate che oecone ugualmente mantenere;' ai braeeianti toglie la 
possibilita di eostituirsi eeonomie solide. e pereePiI:e redditi sufficien
ti; pure i datori di lavoro ne risentono Ie eonseguenze, poieh~ deb
bono partecipare aneh'essi alIa eostituzione di suffieienti bilanei per 
i braeeianti. I danni della disoeeupazione sono tanto pin sentiti in 
quanto gli individui ehe ne soffrono altro non ehiedono senon di 

,potere lavorare . 
. Braeeianti, agrieoltorie 8tato hanno parteeipato alIa lotta con 

i mezzi rispettivamente a disposizione. La lotta e stata impostata 
pin ehe altro su queste basi: tl'ovare Ie possibilita. di eostituire pei 
braecianti bilanei famigliari annui sufficienti. 

Tutti i provvedimenti eseogitati, 0 ehe effettivamente sono stati 
inessi in pratica, si possono eosi, elassifieare: 

1) provvedimenti ehe mirano a rendere massima l'oeeupa
zione dei braeeianti, aia. nei lavori pubbliei ehe in· agrieoltura; . 

2} ·provvedimenti ehe mirano a far si ehe i braeeianti rea
lizzino un minimo di reddito indispensabile ai biBogni della sussisten
za nelle attuali eondizioni di searsa oeeupazione; 

3} provvedimenti ehe mirano a distribuire il pin uniforme
mente possibile la disoeeupazione fra la massa; 
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, 4) istituzio.ne di o.l'ganismi che tendo.no.: a) ad aumentare il 
,reddito. dei' braccianti eliminando. gli intermediari (co.o.perative di 
1avo.ro e pro.duzio.ne); b) a diminuire Ie spese di sussistenza eliminando. 
gli intermediaIi (co.operative di cQnsumo.); c) a co.nso.lidare l'eco.no.mia 
dei, braccianti dando 1Qr9 fwlzio.ne di 1avorato.ri imprendito.ri (co.o.pe
razio.ne in genere); 

5) diffusio.ne dei' sistemi di co.nduzio.ne basati sulla partecipa
zione ai pro.do.tti e aile spese; 

6)emigrazio.ne tempo.ranea e permariente all'interno e all'estero.~. 

1 pro.,,"vedlmenti di cui ai numeri 11 2, 3, 5 rientrano. nella po.li
tica sindaca1e e di essi ci o.cCuper~mo.anche in sed~ d'esame dei ca
ratteri della pressio.ne che i braccianti esercitano. sull'agrico.ltma; 
gli altri esulano. in parte dal campo. sindacale per entrare nella po.
litica della eo.o.perazione (numero. 4) e dell'emigrazio.ne (numero 6). 

Esaminiamo o.ra ciascun tipo., di pro.vvedimento., specialmente 
in rappo.rto. all'efficacia che esercita' co.me mezzo. di lo.tta co.ntro. la 
diso.ccupazio.ne. 

Aumento delle fonti dilavoro.- 8i e gia avuto. o.ccasio.ne di ac~ 
cennare all'azio.ne svo.lta dai braccianti a fine di aumentare Ie Po.s
sibilita di Iavo.ro. e piu diffusamente se ne parlera in sede d'esame d~l-
1a pressio.ne che Ia catego.ria eser~ita sull'agricoltura. 

Rientrano. in' questa azio.ne : 

a) Le dispo.sizio.ni sindacali co.ncernenti il divieto. di scam
bio. d'o.pera fra c0.10.ni nella zo.n~ appo.derata: all'epo.ca dei grandi 1a
vo.ri, mezzadri, picco.li affittuari e picco.li pro.prietari arrivavano. ad 
eludere il rico.rso. ad o.perai avventizi aiutando.si vicendevo.lmente 
(co.sl per la fienagio.ne, mietitura, trebbiatura eseguita co.n macchine 
padro.nali, 1avo.razio.ne della canapa, vendemmia, ammo.statura e co.
sl via); i braccianti, spesso. do.po. 10.tte co.mbattutissime contro. pro.
prietari e co.Io.ni, so.no. arrivati a vietare questo. scambio. di aiuti (scam
bio. d'o.pere) co.nquistando.si co.sl po.ssibilita. di Iavo.ro. anche nelle 
zo.ne appo.derate in cui, l'o.rganizzazio.ne tecnica ed eco.no.mica del 
sistema co.Io.nico. presenta naturali o.staco.li alla 10.ro. intro.missio.ne. 

b) n divieto. di intro.duzione ,di certe macchine agrico.le, o.t· 
'tenuto. dai braccianti in armo.niaalle lo.ro. esigenze partico.Iari', im
pedisce che essi braccianti vengano. so.stituiti nel co.mpimento. di 
certi 1avo.ri in deternlinati tipi di azienda. Nun so.no. mo.Ite in agri-, 
co.ltura Ie macchine che so.stituisco.J;lo. direttamente l'uo.mo. nel cum, 
pimento. dei lavo.rij tuttavia qualcuna ve n!e, ad csempio. Iafalciatri-
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ce, che fa una grande concorrenza albra.cciante; impedire l'uso di 
questa macchine significa stabilira un monopolio a favore della ma
no d'opera; monopolio che garantisce fonti di lavoro e di reddito 
cho altrimenti sfuggirebbero. --

c) L'imponibile di manu d'opera nelle aziende agrarie e la 
disposizione pill tipica ed espressiva in fatto di politica sindacale 
tendente ad aumentare Ie fonti di lavoro: con l'applicazione di questa 
norma non si las cia pill all'imprenditore la liberta. di compiere 0 meno 

JIeterminate pratiche agricole;esso e costretto a compierle, poiche 
e impegnato ad occupare una determinliLta quantita. di lavoratori: 
d'aJtra p~rte l'imponibile garantisce aUa massa bracciantile una 
certa somma. di lavori di cui altrimenti non godrebbe, (j godrebbe in 
'misura limitata.:.poicM non tutti gli agricoltori compirebbero queUe 
pratiche che vengono compiute sotto 10 stimol0 dell'imponibile. 

d) Altra lunga serie di disposizioni, di portata variabile, 
nelle diverse provincie, tende ad aumentare Ie fonti di lavoro dei 
braccianti nelle aziende agrarie: molte di esse non sonG ormai pill 
ayvertite dag1:i stessi datori di lavoro che un tempo Ie hanno aspr~
mente combattute, altre erano un tempo pill import anti ed ora non 
interessano ormai pill per i cambiamenti di direttive subitidaglior
dinamenti agrari, altre infine sonG state abrogate con l'avvento del 
Fascismo. Ricordiamo alcune fra Ie norme pill sentite e pill combattu
te: imposizione di facchini, di biroccia.i., di camionisti nei movi
menti di derrate; imposizione degli «scaricatori» per il mosto d'uva 
destinato aIle cantine; divieto d'uso di trebbiatrici private; divieto 
di costituire squadre di trebbiatori al di fuori dei braccianti. 

e) Ma 16 fonti di lavoro sono sollecitate anche fuori del cam-
'po agricolo, in modo speciale nel campo dei lavori pubblici : pill che 
in norme di lavoro, qui l'azione dei braccianti tende ad ottenere la 
concessione dei lavori valendosi degli organismi politici e sindacali~ 
un tempo aveva importanza anche l'azione di piazza. La politica del 
lavori pubblici e sempre stata una delle pill efficaci in fatto di lotta 
contro la disoccupazione: la concessione del lavoro e diretta garan
zia d'occupazione pei braccianti. 

Realizzazione di un minimo reddito annuo. - Tutta l'azione di 
vario genere escogitata e attuata a-javore dei braccianti tende a sta
bilire un minimo reddito a,nnuo che permetta loro di non cadere in 
precarie condizioni di vita; tutte Ie disposizioni sindacali. di clli: si e. 
parlato e quelle di cui rimane ancora da dire. Adess~ pero mtendiamo 

• di porre in evidenza un -aspetto particolarmente mteressante della 
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questione e precisamente la politica degli alti salari direttamente 
volta, piu diquahinque altra aziona, a costituire bilanci normali .. II 
salario e d'altronde l'elemento che pin si presta ane variazioni, e 
quando Ie annate non corronobuone per i braccianti 0 per gli agri
coltori e pin facile adillvenire ad un ritoeeo ill tariffa ehe ad un eam
biamento nella politica generale del lavoro. Glialti salari pero costi'" 
tuiscono, come si suol dire, un'arma a doppio taglio, poiche spesso 
gli agricoltori preferisconosoprassedere su certi lavori piuttosto che 
compierli sostenendo una spesa che non e ritenuta eonveniente. 
Possono quinill aumentare il redillto dei bracciante, ma non sem-' 
pre, inquanto sono. poi causa ill minore jmpiego. 

La questione dei salari e molto delicata'e importante, basta l'ae
cenno fatto per eomprenderne la portata. 

II voto del Gran Consiglio del marzo 1930 e permeato ill questo 
concetto e 10 dimostraallorquaIido richiama i dirigenti sindaeali'dei 
prestatori d'opera, a tener conto, nella stipulazione dei contratti 

,collettivi, non solo del fattore salario, ma sopratutto del fattore con
tinuita ill lavoro. II valore ill questa affermazioni non puo sfuggire 
a nessuno l quando si tengano presenti Ie considerazioni che siamo an
dati svolgendo i,n tema ill disoccupaziona e gli eff~tti deleteri di cui 
il fenomeho e causa per quanto riguarda il morale, la psicologia e 
tutta l'educazioile della massa,oItre che tutte, Ie conseguenze di ca
rattere economico ehe si riversano sull'impresa agraria. 

Distribuzione dell'alca della disoccupazione jra la massa. - Pri
ma che sorgesse il movimento sindacale e cooperativo 0, meglio, 
prima che sorgesse e si ·affermasso neUa ma,ssa dei lavoratori la 
coscienza di questidue movimenti sociali (cosa che e avvenuta dopo 
ehe il movimento e sorto), il pin grande disordine regnava nel 
campo del lavoro in conseguenza della sfrenata concorrenza ehe 
si facevano i lavoratori (1). 

Una delle pinvive preoecupazioni del movimento sindacale 
e sempre stata quella di stabilire 1'0rdine nel mercato dellavoro a fi
ne di risparmiare ai lavoratori i danni di una inutile concorrenza e 
di evitare Ie sperequazioni nel collocamento. II movimento coopera
tivo, con j suoi sistemi interni di distribuzione dellavoro e delle terre 

(1) - Episodi dolorosi sono avvenuti nel Ravennat.e : slIi lavon, speeialmente 
pubbliei, si presentava molto spesso un numero di operai superiore aile riehieste. 
Quelli non ehiamati mal tollerav!!ono il eolloeamento degli altri ed imponevallo il 
dilemma dell'assunzione di tutti 0 nessuno. 11 grido di .tutti 0 nessuno» era di 
moda ed aveva eonseguenze immediat.e: impedimenti agli opel'ai assunti affin
ehe non potessero lavorare, riseutimento e difesa di questi ultimi e sovente llitu8 .• 
zioni eaotiehe ehe imponevano l'abbandono dei progetti e Il.nehe d.oi lavori inizill.ti. 
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a compartecipazione, e stato forse il primo a dare l'idea dei provve-· 
dimenti che poi si sono sviluppati in modo tale da permettere nei 
limiti del possibile, il desiderato piano di uguaglianza. ' 

La. direttiva. generale puo essere cosl riassunta : la disoccupazio
ne colpisce gravemente la. massa dei bracciantij ma in mezzo alIa 
massa vi sono individui che godono di ·particolari privilegi che per
mettono lorD di occuparsi sempre 0 quasi sempre. 80no questi i 
salariati fissi, gli obbligati, i cosiddetti uomini di fiducia 0 anche 
individui che go dono di particolari simpatiej spesso si tratta anche 
di lavoratori che hanno particolari doti di competenza tecnica,· di 
resistenza fisica, di abnegazione. Ogni datora di lavoro ha un pro
prio «entourage» e solo in casi eccezionali ricorre ad altri brac
cianti. 

Ne deriva ch~, mentre questi pochi,1anno quasi assicurata 1'0c
cupazione per tutto l'anno, gli altri rimangono per quasi tutto l'an
no disoccupati. L'organizzazione sindacale, che ha la tutela di tutti i 
lavoratori, deve preoccuparsi di queste sperequazioni che creano il mal
contento, con gravi ripercussioni anche' nella psicologia di questa gente. 

Da tutto cio nasce il complesso di disposizioni note sotto il no
me di controllo del ~avoro. Le funzioni di questo con~rono si possono 
cosl riassumere : 

a) impedire la concorrenza fra lavoratori (impedire cioe che 
una disordinata e confusa offerta di lavoro provochi abbassamento 
di salari); 

b) stabilire, di conseguenza, l'ordine nel mercato del lavoroj 

c) distribuire l'alea della disoccupazione fra la massa in mo
do che non si creino sperequazioni fra i singoli. 

N aturalmente, per essere efficace, il-controllodeve essere appli
cato in tutti i campi dell'attivita. dei praccianti. E difatti cosl !,I.vvie
ne attraverso l'opera. degli. uffici di collocamento. 

. Prima che detti uffici fossero istituiti per; legge, la lorD azione 
era un po' lenta, unilaterale, misconosciuta, criticata esistematica
mente combattuta per eluderne l'applicazione. 8i trattava. in so
stanza di un'azione a tutto favore dei braccianti e senza il consenso 
dei datol'i di lavoro i quali ne dovevano sopportare il PCIIO: c 'era' 
il sapore dell'imposizione di una. parte sulI'altra. Dopo la legge, Ie co
se sono cambiate, ne e cambiato 10 spirito: allora l'azione degli uffi
ci e stata allargata, Ie funzioni piu comprese e sentite, e sco~.pa.rso ~ 
tenore di unilateralita. Modificati, in taluniaspetti, correttl ill altrI, 
gli uffici si avvieranno ad una perfezione che potra arrecare notevoli 

,benefici. 
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II controllo del lavoro si puo applicare: 

a) nei lavori pubblicij 
b) nei lavori di terrazzeria in genere; 
c) nei lavori dimiglioramento fondiario in generej 
d) nei lavori agricoli di avventiziatoj 
e) nelladistribuzione delle terre a compartecipazionej 
t)nelladelimitazione delle zone sindacali di competenza. 

Per leattivita. di cui aIle lettere Q, b, c, d, si fa ricorso ai turni 
'di lavoro. 

II turno di lavoro per Ie opere pubbliche si pUG dire che sia 
sempre esistito. In questicasi gli operai pOssOno essere assunti da 
imprese private ,0 direttamente dalle 10ro stesse organizzazioni 
cooJ,lerative. 

A partecipare allavoro si chiamano gli operai di una sola zona 
sindacale oppure quelli di pill zone. In caso di richiamo da pill zone, 
si riparte il lavoro in 10tti proporzionati 311 numero dei lavoratori 
iscritti ai sindacati (cioe esistenti, perche tutti si tesserano). Ciascun 
sindacato poi ordina i turni a squadre (distinte' per 10 pill per or
dine di contrada 0 di 'frazione) e a ciascuria squadra si fa compiere 
una porzione di lavoro che e 4t rapporto al llumero dei componenti 
o aIle presumibili giornate totali. , 

Nei lavori agricoli un turno esatto e pill difficile poiche Ie 
infrazioni sono pill facili data l'impossibilita. di un controllo accurato 
sui lavoratori e sui datori di lavoro. 

~vremo modo di vedere in altra parte leparticolarita di appli
cazione dei tUl'ni nei lavori agricoli. 

J.a distribuzione delle terre a compartecipazione dovrebbe pas
sare anch'essa attraverso gli uffici di collocamento. Da una parte do
vreb1>ero arrivare Ie 'denuncie degli agricoltori, con la dichiarazione 
della terra disponibile, dall'altra Ie richieste degli operai. lVIa questa 
importantissima funzione degli uffici di collocamento cozza contro 
difficolta. non indifferenti: 131 preferenza data dagli agricoltori a 
certe famiglie e l'avidita ~ terre dei lavoratori crea sperequazioni 
che sono causa, a loro volta, di squilibri notevoli.. Vi sonG famiglie 
di braccianti con appena un quarto d'ettaro di grano, altre .che 
po'ssono avere due 0 tre ettari a granD ed' altrettanto a bietole. 

Da un rigoroso controllo sulla distribuzione delle terre 131 massa 
potrebbe ricavare un utile non indifferente. 

Un ultimo punto di controllo del lavoro riguarda la costituzione 
delle zone sindacali. E' Un aspetto assai interessante e importante 
della politica dei sindacati. Ognuno ha un proprio territorio d'azione 
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oltre il quaJe non puo trovar lavoro per i propri organizzati. Pub ac
cadere che esiBtano centri molto abitati e con poco territorio ed 301-
tri jnvece scarsamente abitati e con tenitorioampio. Le possibilita. . 
d'impiego dei braccianti sono quindi assll!i varie in dipendeuza dei 
sistemi agrari in uso. Queste barriere fra una. zona e l'altra causa
no sperequazioni forti nell'occupazione e nei redditi. 

Tale situazione non fa buona. impressione. Si creane insormonta
bili barriere - e come insormontabili! - fra un comune e l'altro e 

• fra Ie borgate· di uno stesso· comune; ai lati di tali barriere e facile 
vedere da una parte operai che lavorano, dall'altra i disoccupati. 

Movimento cooperativo - La cooperazione ha funzioni sociali 
od educative che sonG ancho superiori a quelle che noi possiamo 
ora esaminare in sode di studio della' disoccupazione, ma anche in 
questa campo ha esercitato ed esercita .un'azione importantissima 
per l'economia. dei lavoratj>ri. 

Nelle provincie studiate 10 sviluppo cooperativo e diverso, OVUD

que pero sono sensibilissimi i risultati. Per meglio valutarli occor
re considerare Ie condizioni di disordine che preesistevano 301 sorge
re del movimento. Di concerto con gli organismi sindacali, quelli coo
perativi, specialmente di produzione e lavoro, hanno contribnito 
non poco a rendere armorrlco - nei limiti del possibile, s'intende 
- il mercato dellavoro che non si esito a definire caotico. 

Oltre questa opera, che diremo generale, ambient ale, Ill.. coopera
zione Jill. infInito direttamente sull'economia dei braccianti, in pri
mo luogo con gli organismi di produzione e lavoro, secondariamen
te con quelli di consumo. , 

Gli aspetti pin interessanti sono fomiti dalle cooperative di pro
duzione e lavoro; sono del resto gli aspetti che pin vigorosamente si. 
Bono affermati: basti ricordare .le grandi coope!ative del Ravennate 
o del Bolognese, ·Ie quali, nel campo dellavoro (lavori pubblici, eser
cizio trebbiatura, occ.), orano arrivate ad eli.rD.inare gli imprenditori 
privati, e nel campo della produzione sono arrivate a costituire azien
de che sono sposso modello di perfetta organizzazione tecnica ed 
economica. 

. Molte cooperative sono sorte col preciso intento di eliminare. 
gli intermediari imprenditori e devolvere gli utili dell'impresa ai 
braccianti soci' ma molte altre sono proprio sorteco! preciso in
tento di .comb~ttere· la disoccupazione,aumentando Ie possibilita, di 
impiego della massa. E' per questo che si sono viste Ie cooperative· 
operare trasformazioni fondiarie nelle quali il privato non si cimen
tava, ed e per questa che si trovano spesso aziende cooperative con 
combinazioni produttive ad alto, grado di intensita, e attiyita,. 
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Compartecipazione. - Effettivamente non si tratta di un vero, 
diretto, metodo di Iotta contro 131 disoccupazione. 
. . Tuttayja e un sistema di conduzione delle aziende agrarie. che 

ha notevole influenza suI numero di giornate Iavorative che il brac-
ciante puo compiere dUrante l'anno. . 

n contratto interessa il Iavoratore al risultato dell'impresa e 
quindi 10 induce a curare al massimo la coltura. n lavoro che il brae
ci~nte spende in piilneU'appezzamento in concessione gli viene poi 
riI1lUnerato con· prodotti piil copiosi 0 piil apprezzati. Se si usasse 
la conduzione a salariato, tante piccole operazioni non verrebbero 
compiute dall'agricoltore perche non convenienti. Nel quadro del 
maggior lavoro che offre la compartecipazione in confronto col sa
lariato, bisogna porre anche l'utilizzazione delle forze lavorative mi
nori della famiglia, cos a questa che rende possibile al bracciante va
lido di potere approfittare dell'eventuale giornata d'avvEllltiziato 
anchequando fervono i lavori nell'appezzamento a cointeres
senza. 

Emigrazione. - n ricorso all'emigrazione e il rimedio naturale 
alIa disoccupazione .. Se questa siavverte in tutti i periodi dell'anno 
(il che significa esuberanza assoluta di lavoratori) il rimedio e l'emi-

· grazione permanente; se si tratta invece di esuberanze periodiche, in 
armonia al periodico variare dell'attivita. agricola, il rimedio e.l'emi-
grazione temporanea. . 

n movimento emigratorio dei braccianti nella valle Padana ha 
scarso volume e quindi scarso rendimento. Non si avvertono Ie for
ti correnti che sono caratteristiche di altre plaghe italiane (quaJi Ie 
.zone montane e il J.\Iezzogiorno). E' stato molto discusso questo fatto 
e si e voluto dare ad esso una spiegazione di ordine psicologico : l'at
taccamento dei braccianti padani alIa propria terra. Questo legame 
sentimentale esercita indubbiamente un'~zione efficace, ma non, 

· e da credere che sia l'unico e nemmeno il piil import ante. E' sem~ 
pre encomiabile in quanto esso deriva da nobill ed alti sentimenti 
quali sono l'amore per la famiglia e per la terra natale. A questi 
caratteri il bracciante padano non e mai venuto meno. Pero, se esi
stessero per lui buone possibillta. di sistemazione,non disdegnerebbe 
di emigrare. Tale principio e stato assodato durante l'inchiesta iri. 
modo inoppugnabile. Ma sottoponendosi at sacrificio sentimentale, 

· il· bracciante vuole essere compensato economicamente. 
Per giudicare di questi fatti occorre un po' prendere in esame la 

particolare mentalita. di questa. gente, abituata a vivere collettiva
mente durante il lavoro e durante il riposo 0 la disoccupazione (la
vora a squadre e passa molto tempo al caffe.o all'osteria ..... sia pu-
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re senza prendere la. consumazione). L'emigrazione individuale nOD 
e sentita, riesce dura (1). 

Per vincere questi ostacoli bisogna pensare all'emigrazione di 
interi nuclei famigliari 0 di gruppi di lavoratori. 

Esistono poi osta~oli economici: reall e apparenti. Molti brac
cianti fanno confronti ira i salari che percepiscono in luogo e quelli 
che potrebbero percepire altrove: quasi sempre avviene che i salan 
in luogo sono assai pili alti e il bracciante - che.spesso non pensa che 
il salario basso di altre plaghe e continuativo, mentre quello in luo
go e solo per pochi giorni di lavoro - ne trae decisioni che POSSODO 
contrastare col suo interesse. E' un fatto questa di osservazione fre~ 
quente e si tratta spes so di apparente peggioramento di condizioni. 
E' invece reale per molti che, attratti da salari discreti 0 dal mirag
gio della continUita. del lavor01 si trovano a dover spendere po~ tutto 
il guadagno per mantenersi, perche nei luoghi di immigrazione 130 
vita e cara 0 e resa cara da particolari contingenze. Altra difficolta. 
economica reale e costituita dalle spese che l'emigrante deve soste
nere: viaggio, vestiario, ccc. Le scorte dl risparmio non /ilono molte, 
e non si possono rischiare per andare in cerca di un la-voro 0 per an
dare in un lavoro non sicuro odi cui non si conoscono Ie condizioni. 

n bracciante emigra volontieri ma esige (e cbipotrebbe giudi
('·are se a torto 0 a ragioneT) un trattamento che si scosti i1 menu pos
sibile da quallo che ha nel suo paese: in zone salubri, asslinto da 
imprese cooperative 0 similari, a contatto con compaesani, con sala-, 
rio che gli c(lllceda di fare ri.eparmiper la famiglia, con condizioni di 
vita confacenti aJIa sua indole e alla. sua educazione; 

-Tutto cio, molte volte manca: Ie zone di lavoro non sono salu
bri e molti sono tornati colpiti daJIa malaria; alcune imprese pri
vate sono venute meno agli impegni, 0 per vere eproprie tendenze 
speculative 0 perche il lavoro non ha costituito un buon affare; in 301-
tri casi i braccianti padani si sono trovati a contatto con lavoratori 
di altre regioni, meno. educati, meno puliti, oppure hanno dovuto 
abituarsi a condizioni precarie di vitto e d'alloggio. 

Ritornando ai paesi di origine con queste amare esperienze, essi 
forniscollo la prova, 130 giustificazione, che proprio non vale III. pe
na di tentare l'emigrazione. 

Certo e che molto si potrebbe fare in questo campo. E nessun 
ente 0 organismo meglio delle cooperative, 0 associazioni similari, po-

(1) - E' da prendersi in considerazione a questo rig:uardo anche _la ~colt~ 
inerente alla possibilita di esprimersi e di avere contatt~ c~n gente di aItri paesl. 
molti bra.ceianti _ ci meriamo particolarme~te a qu~lli dl J;tavenna. Ferrara_e 
Bologna _ non parlano correntemente che i1 lora diaIetto. il quaIe e molto di-
verso dalla. madre lingua. 
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trebbe ottenere gli effettidesiderati. Ma si tratta. di tutta un'opera 
delicata che occorre bene studiare e coordinare : e soprattutto occorre 
limitarsial possibile e non cercare di attuare l'impossibile per fare 
qualcosa di pin .. 

I braccianti possono eroigrare e 10 desiderano, ma esigono per 
fare cio una sicura tutela. Possono eroigrare per tanti lavori: - agri
coli, stradali, di bonifica, di terrazzeria in genere, ecc. -j possono 
anQhe - e l'esperienza cooperativa dei paesi di .origine 10 dimostra 
- .trasformarsi in imprenditori, assumendo determinati lavori. Ma 
si va oltre Ie loro reali possibilita. e si entra nell'astratto; quando si 
pensa a una loro immediata trasformazione in colo¢: dei coloni 
essi non hanno ora, generalmente, ne la mentalita, ne la prepara
zione t.ecnica e sopratutto non hanilo la possibilita .finanziaria (1). 

(1) Su questo argomento, si veda in appenwce la relazione approvata dalla 
Corporazione dell' Agricoltura. 



PARTE TERZA 

L' OCCUPAZIONE DEI BRACCIANTI 

IN AORICOLTURA 



PROVINCIA Dr RAVENNA 

E' necessario premettere un rapido esame delle condizioni agra
rie del territorio ed in modo particolare e necessario porre in rilievo 
Ie diverse caratteristiche tecnico economiche delle due parti prin
cipali in cui si pub dividere la provincia: zona appoderata e zona 
liS. larga». 

Zona appoderata. -:- E' quells. che Si trova da lungo tempo sog
getta a coItivazione. Essa. costituisce il vero luogo economico dei 
sistemi famigliari di conduzione: mezzadria, affitto al contadino, 
piccola proprieta. Esiste grande varieta di colture erbaceeed ar
boree, e diffuso l'allevamento bovino e degli animali di -bassa corte 
ed e facile trovare qualche industria trasformatrice: l'enologica si 
trova sempre. La popolazione agricola lavoratrice viva sparsa nelle 
campagne: su ogni unita coIturale vi sono appropriati fabbricati, 
atti a fornire alloggio alla. famiglia contadina ~Itre che a contenere 
lastalla, il pollaio, il porcile, il forno e il fienile. n podera insomma 
rappresenta l'ambierite fisico che, messo a disposizione di una. fa
miglia colonica, costituisce un'unita economica indipendente, per 
quanta e possibile oggigiorno, eben determinata. La famigliatrova oc
cupazione costante quasi tutto l'anno, poiche la promiscuita di coltu
re e di allevamenti concede una. certa uniformita nella. distribuzione 
dei lavori. Vi sono, e vero, periodi in cui Ie attivita. tacciono quasi 
del tu tto e la famiglia rimane pressoche inoperosa, oppure periodi 
nei quali i lavori si concentrano al punta da. rendere la forzalavora
tiva della famiglia insufficiente ai bisognij tuttavia nel podere, pin 
che in unita colturali di aItro tipo, si raggiunge la. mas sima uniformita 
possibile. 

ilandamento delle attivita agricole durante l'annata interessa 
molto il nostro problema, poiche genera questi fatti importanti: 

a) i periodi di scarsa attivita rendono esuberante la capacita 
lavorativa della famigliaj.in questi periodi non solo e da escludersi 
la. possibilita di impiego di mana d'opera avventizia, ma e da consi-
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derarsi la possibilita di una temporanea trasformaz'ione in avventm 
<ti alcuni membri di famiglie coloniche; 

b) nei periodi di maggiore at'tivita e necessario il ricorso a 
mann d'opera estranea che venga ad integrare lacapacita lavora-
tiva della famiglia.' , 

Irapporti di armonia fra attivita della combinazione produt
tiva e capacita lavorativa dellafamiglia sono quindi una cosa assai 
rela~iva: 131 stessa famiglia, che in certi momenti e esuberante, in al
tri JIlomenti e insufficiente. 

Questa osservazione e da considerarsi in termini assoluti? avra 
valore anche per l'avvenireY 

Che sia da considerarsi in termini assoluti non pare perche: 
a) alla scarsa attivita del periodo invernale e primaverile si 

ovVia con lavori secondari, 0 di rifinitura, 0 ausiliari, 0 di piccola 
miglioria, 0 di riparazione e rinnovamento degliattrezzi; 

b) quando Ie attivitadel podere Bono concentrate in breve 
periodo utile di compimento,la famiglia e cap ace di sforzi tali per 
cui la sua capacita di lavoro aumenta notevolmente. . 

Che i rilievi attuali non siano forse validi anche per l'avvenire 
10 dimostra questo fatto : uno dei lavori in cui la famiglia si dimo
stra di solito insufficiente e la mietituraj ora laintroduzione dei gra
ni precoci, allorquando nel podere esista la promiscuita di questi con 
i tardivi, porta ad allungare 11 periodo utile di compiinento della 
mietitura e quindi porta automaticamente la famiglia a non aver bi-

,!;ogno di mann d'opera estranea. 
Stando cosile cose, .si deduce che, almeno per grande parte del

la zona appoderata, e .da ritenersi assai scarsa ora, ed ancor piiL· per 
l'avvenire, 131 richiestadi avventizi per lavori nei poderi. 

Precisando, questi sono i lavori in cui l'opera degli avventizi e 
l'ichiesta: . 

mietitura frumento 
trebbiatura. frumento 
sgranatura mais 
vendemmia 

(uoniini e donne) 
(uomini e donne) 

uomini) 
(donne) 

.A questi lavori principali si ,PUQ aggiungere qua e 13.: lavori di 
fienagione (donne), raccolta e scollettatura di bietole (donne). 

Z~na «a larga». - Caratteri assai diversi presenta la zona cosiddet
ta fta Jarga». La stessa espressione ne da in certo modo i caratteri: in 
dialetto vuole esprimere un concetto digrande distanza e di in
determinatezza. N eJle«larghe» non esistono colture arboree e sono as
sai radi i fabbricati. L'unita colturale tipica e chiamata «boaria» e 
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consiste in unfabbricato, Ia. casa boarile, attorno al quale si estende 
una certa estensione di terreno'. L'unita. coltUl'ale non e fissa nelle 
sue dimensioni, come 10 e il podere, rna varia assai da caso a casu non 
Bolo, ma nella stessa. unita. si possono fare stralci ed incorporamenti 
Benza aIterare Ia. fisionomia del proccsso produttivo. ' 

L'organizzazione delle aziende e semplice. La combinazione 
colturale e polarizzata Butre colture: frumento, bietola e medica 
da foraggio e da seme. Assai scarso e l'allevamento del bestiame : po
chi buoi per i trasporti ed i lavori di rifinitura al tarrano. Per i ri
manenti lavori si. adottano motori meccanici (a scoppio 0 a vapore). 

l.a conduzione e basata su un sistema misto di salariato e ill 
compartecipazione. Si ha difatti: 

- salariato fisso per i lavori di stalla; 
- compartecipazione per tutte Ie operazioni colturali. che 

vanno dalIa semina al raccolto delle colture cerealicole (la princi
pale e il frumento) e di rinnovo (la principa1e e 1a bietola); 

- sa1ariato avventizio, giornaliero 0 cottimista, per la col
tura dei foraggi e per tutti gli altri lavori esclusi dalla comparteci
pazione. 

n salariato fisso (di solito non ne esistono che uno 0 due 0 tre, 
per 10 pin della stessa famiglia) e dettouboaro» ed ha per compito la 
cura e la custodia del bestiame nella stalla e durante il lavoro. 
Quale compenso riceve un salario parte in denaro, parte in natura, 
con abitazione, completato poi da appezzamenti in compartecipa
zione a condizioni speciali, da permessi di fare allevamenti, da com
pensi vari. La famiglia del boarD costituisce Ia. sola popolazione 
stabile dell'azienda. Vive nel fabbricato boarile. Le colture non 
foraggere si concedono tutte a compartecipazione. Ed eeco che co
mincia la vera attivita dei braccianti. 

La sup~rficie a grano, 0 ad altri cereali minori, e a bietole, 
o altre sarchiate, viene divisa in tante parcelle di ampiezza. 
varia, sempre pero aggirantesi intorno ad un ettaro, e ciascuna di 
esse viene concessa ad una famiglia di braccianti. 

n compartecipante, si noti bene, non e uri singolo individuo, 
ma e una famiglia, poiche tutti i componenti vanno a lavorare nel
l'appezzamento e l'agTicoltore tien conto della composizione fami-
gliare per l'assegnazione delle parcelle. . ' . 

I lavori di avventiziato riguardano, come s'e detto, ] foragg! e 
Ie altre operazioni colturali escluse dalIa. compartecipazione. 

I principali lavori d'avventiziato sono j seguenti: 

falciatura foraggi (uomini) 
fienagione (uomini e donne) 
imballatura foraggio (uomini) 



mietitura seme memca 
trebbiatura grana e medica 
imballatl1l'a paglia 

(uomini e donne) , 
(uomini e donne) 

(uomini) 
Per Ie arature si adoperano trattori 0 apparecchi Fowler e quin- , 

di si impiegapoca mana d'opera e in gran, parte non bracciantile. 

Oontratti di pa'rtitanza. - La partitanza e diffusa pal'ticolar
mente nella cosiddetta zona «a larga)), ma se ne trovano ~sempi an
che . nella zona appoderata, il,l quelle aziende rhe sono state, sot-
toposte allo stralcio. " . 

Un tempo si avevano diverse forme di partitanza per ciascnna 
coltura (mezzadl'ia, terzeria, quarteria); attualmente invece per ogni 
coltura vige un solo tipo di. contratto : terzeria peril grano, avena, 
granoturco, pomodoro senza sostegno, fava; mezzadria, ovvero par
titanza a meta., per il pomodoro con sostegno, patate, canapa e co
comeri. 

La forma piu importante e Iii, terzeria, perche interessa Ie col
ture' piu diffuse. 

Nella terzeria si ha in genere che al terzaro spetta tutto il la~ 
'voro di mana d'opera, dalIa semina fino al prodotto grezzo posto in 
corte, pronto per Ie manipolazioni; un terzo delle spese per concimi 
chimici, assicurazioni, sementi, mana d'opera per Ie manipolazioni, 
(trebbiatura ecc.); in corrispettivo riceve un terzo del prodotto e mi
sura varia di sottoprodotti (non riceve pero inai paglia 0 strame). 

La forma a mezzadl'ia si applica con 10 stesso criterio infor
matore. L'aumentata partecipazione, del lavoratore alla divisione 
dei prodotti (e anche delle spese) sta. a compensare Ia maggiore atti
vita. richiesta dalle colturecui il contratto si appliea. 

Le variazioni che si riscontrauo da luogo a luogo interessano 
patti di seeondaria importanza,' quali la misura della partecipazione 
del lavoratore a determinate spese: seme, concime, trebbiatura ecc. 

Altre forme di partitanza si hanno per Ie colture arboree di oli
vi e viti in collina (Brisighellese) e per i frutteti. II partitante mette 
al solito tutto il lavoro e concone in misura varia alIa repartizione 
dei prodotti e delle 5pese. 

Oontratti di salariato. - II salariato non partecipa in nessun 
modo ai risem dell'impresa, essendo il suo lavoro retribuito in misu
ra £lssa e preventivamente accordata. 

Abbiamo 5alariati fissi ed avventizi. I primi a noi interessano 
poco, porche non fauno propriamente parte del braeciantato (b6ari 
e garzoni, risai, guardiani). 

IIlavoro avventizio in agrieoltura e retribuito a tempo e a cot
timo; 5i usa l'una 0 l'altra forma a second a del carattere dellavoro. 



- 95-

Si compiono a co~timo : Ia. trebbiatura, la pressatura dei forag
gi, Ia. falciatura, ed i lavori di faccbinaggio e di trasporto. 

A giomata si compiono tutti gli altri lavori agrieoli e la retribu
zione e stabillta di solito ad ora. 

La massa dei braccianti, e bene ripeterlo, einteressata a tutte 
queste forme contrattuali: un Ia.voratore' assume eontemporanea
mente veste di partitante, di avventizio giornaliero 0 eottimista. 

Le tariffe variano col variare dei lavori, delle localita., della 
stagione e del Besso dei lavoratori. 

La tariffa di fienagione varia a seconda dei tagli (ci si riferisce 
alla medica che si puo considerare l'unica foraggera e di cui si fanno 
di solito quattro tagli) ed in l'apporto alla produzione unitariaj s1 
fa poi distinzione fralavoro a giornata e lavoro a cottimoj quest'ulti
IDa forma e Ill. pin diffusaj .per essa la tariffa per il primo taglio e cal
eolata in base ad una media ,di lavoro di tornature 0,55 per ima pro
duzione di circa q.li i6 per, tornatura e ad una media di lavoro di 
tornature 0,65 per una produzion,e di circa q.li 8 per tornatura (Ill. 
tornatUl'a e di mq. 3417). 

Per Ill. mietitura si distingue la zona di Ravenna e Lugo da quella 
di Faenza (che ha tariffe pin basse); quest'ultima poi e divisa in pia
nura e in collina. Si considerano i casi di eorrisposta 0 meno del vit
to e della bevanda. 

Nella trebbiatura si usa il eottimo con distinzione fra tariffa alIa 
squadra dei braceianti e quella al personale teenieo (maeehimsti, 
fuoehisti, paglierini): si eorrisponde un tanto per quintale treb
biato; il eompenso e diverso a seeonda ehe si tratta di grana 0 di 
avena. Con eriterl identici sono formate Ie tariffe per Ill. trebbia· 
tura dei' semi minuti di foraggere e per la sgranatura del gra
notureo. 

Anehe per Ill. pressatura della paglia e dei foraggi si usa. il 
cottimo. 

Per i lavori di risaia, eoltivazione e eura del tabacco, facclli
naggio per l'uva e il mosto, esistono tariffe particoIa.ri : fissate ad ora 
per Ie, prime due eolture, a eottimo per il facchinaggio. 

Altra tariffa partieolare e quella relativa al face~aggio in ge
nere. Sono contemplati sette gruppi di merci : prodotti agricoli, com
bustibili, legname e materiale da eostruzione, concimi, anticrittoga
miei, mangimi, vini, uve e sottoprodotti relativi, alimentari ~d al
,fini, merei varie; iD. totale un eentinaio di voei, pin quelle relatIve ~ 
facchinaggio del grano per i magazzjni posti in cltta.. 

Tutti gli altri Ia.vori sono raecolti in un'unica tariffa detta ap
punto tldei lavori agricoli)), una per Ravenna e Lugo ed l~a p~r Fa~n
za' con distiIizione fra uomini e donne ed aneora fra diversl perlO-" " 
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di dell'anno pel' certi lavori. In tutto si contemplano circa quaran
ta lavori agricoli. 

Oarattm·i della pressione. - I caratteri della pressione che la. 
massa dill braccianti ravenrutti esercita sull'agricoltura si possono 
riassumere nei termini che segu0!lo : 

1} divieto di scambio d'opera. - Era questa una pratica discreta
mente diffusa nella zona appoderata. Le famiglie d~i contadini, aiu-
tandosi vicendevolmente, arrivavano a compiere tutti 0 quasi i lavori 
dell'azienda senza ricorrere ad: operai avventizi. I lavori in cui si 
praticava 10 scambio d'opera sono quelli che hanno un breve perio
do utile di compimento: sarchiatura, mietitura, trebbiatura (quan
do Ie macchine trebbiatrici erano padronali), sfogliatura e sgranatura 
del mais, vendemmia, pigiatura. I braccianti, ottenendo che 10 
scambio d' opera fosse abolito, 8i sono impo'sti anch~ nella zona 
appoderata, assicurandosi una discreta qllantita di li1Voro che 
prima invece non veniva lora concessa che ecceztonalmente. L' abo
tizione risale aIle lotte agrarie del 1907 e 1908 ed ora, dato che 
131 pratica e ormai abbandonata, si tace anche nei capitolati. 

Nella mezzadria il peso di questo provvedimento non grava solo 
sulla parte conduttrice, ma allche sui mezzadri, i quali anzi sono 
chiamati a sostenere 131 maggior parte delle' spese. 

2} uso delle trebbiatrici. - n monopolio istituito sui lavori di treb
biatnra si inl.zia nel 1906, si afferma maggiol'mente nel 1907 con la 
abolizione della scambio di manu d'opera fra coloni (di conseguenza 
i braccianti solamente possono. fornire la mana d'opera occorrente) 
e trionfa. nel 1910 in seguito alIa lotta per 131 proprieta delle macchi
nt.'. I braceianti vittoriosi impongono il principio che Ie trebbiatrici 
debbono essere di proprieta di chi Ie fa funzionare e con cio si ga
rantiscono il monopolio ill questa importante lavoro. La gestione del
le macchine trebbiatrici, tenuta prima da private imprese di spe
culazione, e passata ad organizzazioni cooperative di braccianti (Ia 
maggior parte) e di contadini delle conduzioni famigliari. Queste ul
time pero possono trebbiare solo il frumentodi soci. Con recenti' di
sposizioni 10 stesso Comitato intersindacale, in considerazione del 
fatto che il numero delle trebbiatrici esistenti e sufficiente ai bi
sogni della produzione cerealicola, ha negato l'approvazione alla ri
chiesta fatta da diversi grandi agricoltori dipotere provvedersi di 
macchine per trebbiare i lora prodotti; solamente per 131 collina, in 
fatto di trebbiatura, si lascia una certa liberta.. Altre disposizioni' 
sono da aggiungersi relativamente alIa delimitazione delle zone di 
lavoro per ciascuna macchina: gli a.gl·icoltori di una zona non 
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possono servirsi che di quella determinatatrebbiatrice assegnata. 
aJIa zona stessa. 

Nel solo circondario di I.ugo SODO ammessi i coloru dei fondia 
far parte della squadra. braccianti nei seguenti Iimiti: 3 coloni per i 
poderi con oItre tre ettari di grano, 2 coloni se a grana vi sono da due 
a tre ettari, un colono fino a due ettari di grano. 

n monopolio della tl'ebbiatura. e attuaImentepiil attenuato 
cbe nel passato e si ricollega. all'abolizione dello 8caqlbio d'opera tan
to nella. sua origine quanto nei suoi effetti. Sull'impresa agraria esso 
grava in quanto toglie 801 privato 180 possibilita di esercire imprese 

. del genere per lavorare prodotto proprio ~ di aItri, e in quanto 
chiama conduttore e colono a. sostenere maggiori spese di mano 
d'opera.. 

3) lat'OTo di falciatura e fienagione.- Esiste il divieto di intro
durre falciatrici, rivoIta e raccattafieno nelle aziende della zona «a 
]arga», cioe nelle cosiddette «boariell; nella zona appoderata i brac
cianti non hanno nessun diritto di falciatura; nelle boarie invece 180 
falclatura dei foraggi spetta di diritto ai braccianti i. quali 181 com
piono a mano. Questi i termini generali. Le particolarita d'applica-
zione Ie contiene il patto e sono Ie seguenti: ' 

Per Ie aziende a boaria e consentito di usare Ie macchine per 
il solo foraggio da consumarsi dal bestiame dell'azienda e precis a
mente: al primo taglio la falciatura deve essere fatta esclusivamente 
a mano, ad eccezione del foraggio verde che giomaImente viene con
sumato dal bestiame; al secondo e terzo taglio l'agricoltore pUG fal
clare a macchina il medicaio in ragione di tomature tre (cioe circa 
un ettaro) per capo di LeStiame (bovino grosso e minuto, bestiame 
equino). Ai coloni e ai proprietari e affittuari contadini che noil. pro
ducessero nel lora podere foraggio bastevole per l'alimentazione del 
proprio bestiame, e concessa, volta per volta, l'autorizzazione di 
falciare appezzamenti. di terreno fuori del fondo. n foraggio ven
duto in piedi, salvo i casi contemplati . sopra, deve essere falciato 
dai braccia.nti. Per i quarti tagli si lascia in ogni caso 180 liberta. di 
usare 181 macchine. 

n provvedimento per cui i contadini delle conduzioni famigliari 
possono falciarsi il foraggio acquistato per integrare la produzione 
dei lorl) poderi, e di data recente. Prima tale facolta. non era ammessa. 

I.e disposizioni'relative alla falciatura sono di grande importan
za: nelle hoarie, circa i due quinti della superficie sono a foraggere 
(quasi esclusivamente medica) e il consumo verde delbestiame e li
mitatissim'o, essendo scarsa 180 dotazione di queste aziende in fatto ~ 
scorte vive. I braccianti' traggono notevoli vantaggi dal la.voro di 
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falciaturaj ma non ada credersi che tutta la massa vi,partecipi: i 
falciatori sonQ pochi perche illavoro a faticosissimo e per il fatto che, 
essendo compiuto, a cottimo, si viene a, stabilire una rigorosa sele
iiOM' per cui rimangono solo i pill forti e i pill abili.' I provvedi
menti in questione, a inutile dirlo, gravano esclusivamente sull'im
presa e sono sa.nciti a fine di aumentare l~ fonti di lavoro di brac- . 
cianti. 

4) alti Balan. - Senza dubbio Ie tariffe stabilite nel Ravennate per 
i lavori di avventiziato a cottimo e a giornata', sono pill alte di quel
le'di altra provincie. 

Non sono possibili i confronti perche diverse sono leclassificazio
ni dei lavori nelle varie provincie e zone. Tuttavia Ie tariffe dimo
strano che effettivamente nel Ravennate. i salari toccano limiti che 
non raggiungono altrove. 

A questa tariffe i braccianti sono arrivati attlaverso una lunga 
serie di lotte; ma ,non a da credersi che esse derivino semplicemente 
da tali lotte. ,Le imp:t:ese cooperative hanno sempre dato agli orgairl
smt sindacali gli eleinenti della propria contabillta, per cui questi ul
timihanno sempreconosciuto l'andamento delle attivita agricola a 
hannoavanzato.1eloro pretese con precise cognizioni di causa e inop
pugnabile documentazione. In periodi, di crisi si sono opposti alle 
riduzioni e percio i salari sono rimasti alti. D'altra parte il brac
ciante 'di Ravenna a un lavoratQre di discreta capacita tecnica,' di 
buona volonta,· a forte lavoratore e da quindi quell' ottimo rendi-

, . mento che si invoca appunto a. gilistificazione dei salari alti . 
.Anche gli alti salari, com'e evidente, gravano direttamente sul-

l'impresa agraria... • 

5) tUr1ii di lavoro - La pratica nei turni di lavoro e facilitata dal 
fatto che, fin dai primordi, il movimento sindacale, nella sua opera 
di controllo generale del lavoro, ,ha dovuto applicarla nei lavori 
PlJbblici di vario genere. Nei lavori agricoli i turn,i sono pill difficili 
ad ottenersi, data la facilita.· di infrazioni e 'in causa delle difficolta 
inerenti al controllo sui lavoratori e sui datori di lavoro. 

Attualmente vige una disposizione che pone in evidenzailavori 
pei qua.li e lasciata facolta di scelta degli operai ed i lavori pei quali 
occorre 'fare il turno. 

Sono lavori pei quaU e lasciata liberta. di scelta : 

1) costruzione pagUai j' 
·2) custodiae governo del bestiame; 
3) semina in genere, a mana e a macchinaj 
4) spandimento concimi a mana e a macchina; 
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5) lavori di ala. e sbarcaturanella risaia; 
6) potatura in genere; , 
7) lavori· di spondinaggio, livellamenti ed impianto frutteti. 
8) impostamento di, casse, cassoni, sotterranee e tJostegniili 

appoggio, acque, appostamenti ferrovie, arginelli per risaia. 

SODO lavori pei quali e fatto obbligo di assumere gJi operai a 
turno: 

1) trebbiatura; in genere (cereali, semenzine); 
2) lavon di prato (fienagione, ooc);, 
3) zappaturaj 
4) vangaturaj 
5) sarchiatura; 
6) pressatura. foraggio e paglia; 
7) roietitura grano, riso e medica; 
8) falciatura. trifoglio da seme; 
9) scassi ed abbattimenti piantej 

10) escavazione fossi, canali efossi per risa;a (comprest' Ie 
scoline per risaia). 

La. distinzione e evidentemente basltta sul' carattere dei lavo
ri : e lasciata liberta. di scelta in quelli che richiedono negli individui 
particolari caratteri di abilita e di fiduciaj per gli altn, piu grossolani, 
si puo fare il turno. 

6) 8celta degli operai. - E' un provvedimento intimamente colle
gato con quello relativo ai turni di lavoro : ne e 180 conseguenza diret
tao Per Ie esigenze dei turni non si llUO lasciareagli agricoltori la fa
colta di scelta degli operai. Pero il patto dichiara esplicitamente che 
ogni sindacato braccianti deve' «soddisfare, nei Jimiti del possibile, Ie 
richieste dei datori 'di !avoro, cercando di praticare fra gli organiz
zati un giusto criterio distributivo di lavoro, e fornendo in ogni ca
so un uomo di fiducia che dovra. essere sceltodall'agricoltol'e. Uuomo 
di fiducia, oltre essere !esponsabile della buona esecuzione del 180-
voro, dovra. provvedere alla sostituziorie di coloro che, per mancanza 
di ,buona volonta ~ deficienza di capacita, non eseguiranno il 181-
voro con 181 necessaria razionalita. e, rendimento» . 

. La concessione di carattere generico avra. scarsa Importanza. 
pratica ma .Ill. concessione dell' uomo di fiducia. I,uougualmente 
soddlsfare gli agricoltori specie nei lavori di falciatura ai quaU in 
particolar modo la norma si riferisce. ' 

,7) operai fissi. - Nelle aziende a conduzione' famigliare e lib~ra 
l'assunzione di operai fissi (garzoni)j nelle aziende condotte a sa~~la: 
ti e partitanti, Ie costddette Ilboarie», non si possono tenere operM fi..~Sl 



"100-

aJI'Wuori di quelli addetti alIa cura .del bestiame (boari). n prov
vewmento e in rapporto alIa necessita. di distribuire Palea della di-
osccupazione fra tutta la massa. . 

Un tempo, prima che si affermasse il movimento sindat!ale e il 
controllo sui lavoro, era. abbastanza diffusa la categoria degli ob
bligati: salariati a contratto annuo. Ora sono scomparsi. 

8) lavori di facchinaggio e trasporto. - Ledisposizioni sindacali 
relative sono state di molto alleggerite in questi ultimi tempi; pero 
ha.nno avuto periodi di grave pressione sull'impresa agraria. Tali di
sposizioni erano poi piu invise delle altre del genere, perche non si ri
solvevano a favore dei veri braccianti se non indirettamente e solo 
in qualche casu (scarico dell'uva edel mosto), bensl a favore di cate
gorie privilegiate che erano an'ivate a stabilire un mouopolio quasi 
generale in fatto di facchinaggi e di trasporti da e per Pazienda a
gTaria. 

L'attuale regolamento di lavoro lasciaesso pure intravvedere 
quali erano Ie condizioni del passato. 

II personale addetto alle aziende agricole condotte col siste
ma della boaria, del piccolo affitto e della piccola. proprieta, llUO 
concorre1'e nei lavori w facchinaggio presso tutti gli scali ferroviari 
e tra.mviari e presso tutte Ie linee automobilistiche della. provincia, 
rna deve essere cmidiuvato in tali lavori dai facchini ufficiaJmen
,te riconosciuti dall'Associazione Sindacale dcgli Addetti ai Trasporti 
terrestri. La quota dilavoro prestato dal pers~nale dell'azienda per 
Ie operazioni di facchinaggio e sempl'e valutata in ragione di un 
terzo dellavoro complessivo richiesto per ciascuna operazione. Nelle 
singole operazioni di facchinaggio e consentita ogni promiscuita. fra 
il personale dell'azienda e gli operai facchini. E' cioe acconsentito che 
al carico ed allo scarico di uno stesso mezzo di trasporto siano adi
biti contemporaneamente e promiscuamente facchini del Sindaca.to 
dei trasporti e p~sonale delle aziende agricole. 

9) zone sindacali. - Per la pratica sindacale si e suddivisa. la pro
vinciain zone ciascuna delle quali e sede di un sindacato. Ora per i 
lavori agricoli i braccianti di una zona non possono spostarsi 
in un'altra, e, poiche la densita dei bl'accianti e varia in cia
scuna e variano Ie condizioni dell'ambiente, ne derivano sperequa
zioni notevoli. Per esempio: Alfonsine ha molti braccianti e poca 
terra; mentre Mezzano ba non solo molta terra, ma anche uno sta
bilimento industriale importante (10 zuccherificio). Sia pure in via 
indiretta Ie conseguenze di questa statu di cose si riversano an· 
che sull'impresa agraria. . 



PROVINUIA DI FERRARA 

Ambiente agricolo. - L'agricoltura ferrarese e polarizzata su 
tre colture: grano, canapa e bietole. Vastissime ·plaghe presenta
no rotazioni in cui altre colture entrano con percentuale di terreno 
limitatissima; vaste plaghe si presentano scarsamente 0 anche per 
nulla alberate. 

La produzione del foraggio e limitata e di conseguenza anche 10 
allevamento del bestiame. Nelle zone lontane dagli zuccherifici, dove 
non si coltiva la bietola e dove il terreno non si presta alla coltura 
della canapa,l'impronta cerealicola degli ordinamenti colturali e evi
dentissima. Invece nelle zon~ in cui il terrano 10 permette, la canapa 
domina sovrana. 

Per la bietola, benche gli zuccherifici siano numerosi e grandi, 
esiste pur sempre 130 limitazione della superficie investita. 

Anni ottimi ha avuto l'agricoltura ferrarese, quando i prezzi 
dei prodotti erano alti, perche sui prodotti menzionati iI mercato 
ha influito in modo particolarmente favorevole. Basta ricordare 131 
canapa a mille e piil lire, il grana a circa duecento, la. bietola a oItre 
quattordici-quindici • 

Ma oggi iI mercato presenta condizioni opposte: la. canapa, si 
put'> dire, non ha. prezzo, poiche non si arriva a venderla silL pure a 
meno di duecento lire, e il grana e disceso e scende continuamente 
fin sotto Ie cento lire. Resta III. bietola, 0 meglio, fino al 1930 e re
stata III. bietola. Mil., come vedremo, la. coltura di questa pianta. 
industriale non interessa iI bracciante dil.l punto di vista agricolo 
(cioe per i redditi che put'> fornirgli entro l'azienda agricola; come 
pianta che alimenta un'industria, invece, ha importanza notevole) 
non 10 interessa, ripetiamo, come si potrebbe supporre. 

Le vicende dei prezzi del prodotti agricoli sono note e non oc
eorre ricordarle. Occorre inveee insistere sull'influenza. che la. de
pressione esercita in zone come queste del Ferrarese dove gli ordi
namenti sono pola.rlZzati su pochissime colture. Ed occorre insis.tere 
anche Bopra un altro fatto importante che, a fianco della. depressIOne 
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dei prezzi, ha colpito profondamente l'agricoltura ferrarese. Inten
diamo alludere all'avverso andamento stagionale che ha abbass~to 
Ie produzioni unitarie. 

Produzlonl. unltarle --
Produzione per ettaro 

Anno 

frnmento canapa bietole 
---

1927 16,6 11,1 263 
1928 24,8 10,4 257 
1929 25,0 9,6 251 
1930 18,3 9,7 262 

La bietola, dopo tre anni di progressiva diminuzione, accenna 
finalmente, nel 1930, ad una ripresaj la canapa invece non ha ac
cennato a riprendere, mentre il grano, proprio nel momenta pin cri
tico del mer.cato, e sceso da 25 quintali per ettaro a poco pin di 18. 
La . searsa produzione granaria concentrata in alcune zone (proprio 
Ie pin cerealicole)ha colpito direttamente il bracciante, oltre che 
l'agricoltore, in quanta la compartecipazione non ha dato, come in 
altri anni, la provvista di grana necessaria per l'inverno. Nella zona 
di Copparo molte famiglie di braccianti non· hanDo realizzato pin 
. di mezzo. quintale di. grano. ' 

La richiesta di mano d'opera perle pratiche agrarie viene ad 
essere concentrata in brevi periodi, in dipendenza delle esigenze tecni
che d,elle colture prevalenti, e cia naturalmente nuoce all'occupa
zione. dei braccianti, aIle 101'0 condizioni economiche e a quelle dei 
datori di lavoro agricolo. 

II Ferrarese vanta zone ad agricoltura ricchissima, quali Ie pla
ghe di confine con Ie provincie di Modena, Bologna e Ravenna, ove 
si riscontrano sistemi agrari assai intensi, con buona alberatura, con 
colture erbacee ad alto rendimento unitario ed anche con frutticoltura. 

A ~ato pera di queste zone altre ve ne sono, e estesissime, che 
presentano un suolo dotato di scarsa fertilita.: in genere possono 
considerarsi in condizioni di inferiorita. quasi tutti i terreni dei vasti 
comprensori di bonifica per scolo meccanico delle acque. 

A seconda della fertilita. del suolo, della conseguente organiz
zazione delle aziende e di altri fattod connessi, variano glia.spetti 
del problema del bracciantato. 

Ma errerebbe chi pensasse che la produttivita. del suolo fosse 
in senso assoluto coefficiente di benessere per i braccianti. Nelle 
zone migliori e pin progredite si riscontrano due fatti che influisco
no negativamente sull'economia di questi lavoratori: l'alta densita. 
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di popolazione, e quindi di braccianti, ela. diffusione di sistemi di 
conduzione famigliari nei· quau, . come si sa, ad una forte presta
zione di lavoro dei coloni fa riscontro tina lieve occupazione di brac
cianti. Nelle zone di bonifica invece il lavoro dei bracc;anti e pin ri
chiesto, ma. -. specialmente nelle partitanze - e menu remunerato. 

I sistemi di conduzione a salariato e partitanza, quelli cioe non 
famigliari, hanno larga diffusjone nel Ferrarese. Anche in zone che 
hanno un ordinamento produttivo che si presta alla conduzione fa. 
migliare, il sistema boarile interessa notevole ·8uperficie. 

Cio spiega ilrilevante numero di braccianti in tutte Ie parti del
la provincia. n problema de] b.l'acciantato non 'e quindi - come av
viene, per esempio, nel Ravennate -limitato ad una 'SOlaplaga che 
abbia particol3.rl caratteri· produttivi (a Ravenna la zona non albe
rata delle bonifiche recenti),ma investe tutta la provincia; Natural
mente Don ovunque con Ie stesse m'anifestazion;, pero con aspetti 
gravi anche in zone appoderate (per esempio Del Centese e Sl1 tutto 
il confine con Ie provinciedi Bologna e Modena). 

Per quanta si riferisce ai rapporti fra proprietf.L ed impresa vi 
sono da rilevare numerosi casidi scissione. La diffusione dell'affitto 
unita alla cODduzione pon famigliare 0 solo parzialmente famigliare 
(una famiglia lavoratrice costretta ad assumere sa.lariati e partitanti) 
costituisce un punt~ debolissimo della economia agricola ferrarese. 

Contratti di compartecipazione. - n patto agricolo contiene pre
cise disposizioni affinche questa forma di contratto abbja la piu 
larga diffusione anche nei sistemi famigliari in cui la manu d'opera 
della famiglia e insufficiente. . 

I compartecipanti sono tenuti a concorrere aJIe spese totali di 
concimazione nella misura del 10 % qualora si raggiungano i quan, 
titativi di prodotto che segnono : 

Per i· t6rreni aZti:. 

Frumento 
Canapa 
Bietole 

. Q,li. 24 per ettaro 

Frumentone 

Per i prati Bt·eilrati : 
. Frumento 
Canapa 
Bietole 
Frumentone 

Per i terreni cuoroBi, wTbosi 6 di Tecentll 
bonificlldone : 

.. ,.Frumento 

.. Biet.ole. . 
. , .. . Frumentone . 

10 .» » 
• 280 
»24 •. 

21 • 
8 

• 230 
18 

17 
» ·200 

16 
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La direzione dell'aziendaspetta in ogni caso 311 conduttore, il 
quale deve tenere pure i libretti d.ei conti che devono essere liquidati 
entro il'· 31 dicembre d'ogm anno. 

n partitante ha dirittoa sovvenzioni in denaro in misura. varia 
secondo Ie colture. 

Si fissano i seguenti,minimi di produzione: q.li 17 di frumentoj 
q.li 8,50 di canapaj q.li 250 di bietole (oppure' q.li grado 3250)j q.li 
20 di granoturco per ettaro. Qualora il prodotto sia al disotto di que
sti minimi, si concede al compartecipante il 22,75% del quantitativo 

. mancante per arrivareaI minima di cui sopra. 
Questo nei casi generali, il patlio poi contempla condizioni va

rie per i casi particolari che ora prendiamo in esame. 

1) compartecipazione canapa. - I lavori che deve compiere il par
titante vanno dalla pareggiatura del terreno fino 311 raccolto posta in 
magazzino e legato in mazzuoli. 

n prodotto principale si divide nella misuri del 35-37 % 311 par
tit ante, mentre a questi spetta circa il 50 % dei vari sottoprodotti. 

Le spese per 'seme, assicurazione, nolo macchinario, vitto dei 
meccanici, combustibile, gravano suI partitante nella misura del 
35 per cento. 

n conduttore ha la facolta. di dividere la canapa in natura ed 
anche ha 131 facolta. di dividere la can!1pa bianca suI macero, nel qual 
caso 311 partitante spetta il 27 per cento. 

2) compartecipazione bietole. --- I lavori che deve compiere il par
titante vanno dalla pareggiatura del terreno al prodotto posta suI carro. 

Per questi lavori percepisce il 35 % del prodotto e partecipa aI
le spese di facchinaggio, seme, e analisi nella stessa misura. 

3) compartecipazione granoturco. - I lavori a carico del partitante 
vanno 311 solito dalla pareggiatura del terreno alIa raccolta del pro
dotto che viene diviso sotto macchina nella misura del 35 %j Ie spe
se gravano nelia stessa misura per seme, nolo macchina, combusti
bile, vitto ai meccanici. 

Le piante Iconsociate si dividono in misura del 50 % se sonG se
condarie, se invece si tratta di coltura mista si dividono in ragione 
del 35 % 311 partitante; disposizioni varie regolano 131 divisione dei 
tutoli, delle cime verdi ~ degli steli. 

4) compartecipazione jrumento. - Spettano 311 partitante, tutti i 
lavori che vanno dalla preparazione del terreno perla semina fino 
311 grana stagionato posta in carri 0 nei granai, ed alIa pa,glia posta in 
cumuli. 

n prodotto che spetta al lavoratore e il 35 % del totaIe e ,suI 
lavOl'atore gravano nella stessa misura Ie spese di seme, nolo macchi- ' 
ne, vitto ai meccanici, combustibile e assicurazione incendio. 
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Contratti di cottimo. - Questi contratti sono molto simili alIa . 
compartecipazione dalla quale dilleriscono solo per il fatto che il 
lavoratore deve compiere una minore quantita. di lavori; natural
mente percepisce an~he una percentuale pin ridotta di prodotto:. 

1) mietitura a cottimo. - E' un contratto molto diffuso e ci mostra 
da. una. parte, anzicha un singolo lavoratore, una squadra di mieti
tori; il compito della squadra e quello di dare il frumento mietuto, 
legato e posta in biche sull'aJ.a. 

Per questa lavoro Ia. squadra percepisce il 17,18 % del pro
dotto che viene divisosotto 131 bocchetta, se e assicurata la produ
zione . minima di cui si e fatto cenno nei contratti di compartecipa
zione. 

Possono esistere anche patti diversi che pero vengono stabiliti 
di volta in volta dalle parti interessate. 

E' obbligatoria l'assicmazione incendio, 180 cui spesa grava to
talmente suI conduttore. 

2) trebbiatura a cottimo. - Alla squadra di trebbiatori, che dovra. 
dare il frumento stagionato, insaccato, pesato e posta suI carro agri
colo 0 sull'aJ.a 0 suI magazzino a pip,no terreno, spetta il 6 % del 
prodotto. 

Alt~e disposizioni regolano . i .patti di carattere secondario. 

Contratti di lavoro a giornata. - I contratti dilavol'o a giornata 
si applicano agli avventizi giornalieri e sono J.'egolati dalla seguente 
tariffa oraria : 

Tarlffa Draria per lavorl aglornata 

I- Mese Ore Uomlni Donne I 

Gennaio 6 1.4-0 0.90 I 
Febbraio 6 1.4-0 0.90 
Marzo 7 1.40 0.90 
Aprile 8 1.4-0 0.90 
Maggio 8 1.65 1.-
Giu~o 9 1.70 1.-
Lugio 9 1.85 1.15 
Agosto 9 1.85 1.15 

! Settembre. 8 1.70 1.-
1 Ottobrf' 8 1.4-0 1.--,-
i Novembre I 6 1.4-0 0.90 I 

I i .1 Dicembre 6 1.4-0 '0.90 

Sulla tariffs: predetta si porta l'aumento del 20 % per la fal-
ciatura del foraggio. . . 

Si os&ervi come variano Ie ore di lavoro II. second a del meSI. 
II patto pero dice esplicita.mente che sono da preferirsi sempre 

i lavori a cottimo anziche quelli a giornata. 
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Come junziona l'orga,nizzazione dei braccianti., - L'organizzazio
ne dei lavoratori dell'agricoltura, l'Unione dei Sindacati, comprende 
diverse categorie di cui Ie principali sono quella dei mezzadri e quel
la dei braccianti. 

Questi ultimi hanno nel J!"'errarese maggiore importanza, sia dal 
punto di vista econOlni~o-sociale, per i problemi che suscitano, sia 
per importanza numerica. 

. Vorganizzazione centrale dei braccianti e alle dirette dipendenze 
del segretario generale dell'Unione, che e coadiuvato dal vice segre
tano generale e cial segretario. provinciale del Sindacato. 

L'organizzazione periferica e costituita da numerosi sindacati 
di zona: a capo di ciascuno dei quali sta un segretario. Di, queste zone 
o frazioni ne esistono nella provincia circa 150, vale a dire diverse in 
ogni Comune. I sindacati di frazione. fanno poi capo al segTetario dei 
sindacati del Comune. 

Questa suddivisione e, come vedremo, di grande importanza, non 
tanto per quanta si riferisce alla gerarchia amministrativa, quanta 
per l'indipendenza'di carattere economico che pill avanti porremo 
iii rilievo. 

A parte tutta l'azione di carattere generale di tutela giuridica e 
morale dei lavoratori, il sindacato, 0 meglio l'Unione che tutti i sin
i sindacati raccoglie, annovera fra i propri compiti principali quello 
del controllo del lavoro. 

Il controllo chel'Unione esercita si riferisce a tutti i princi~ali 
momenti dell'attivita agricola,cosicche abbiaml): 

a) controllostatistico di tutte Ie aziende; 
b) controllo per l'occupazione dei braccianti; 
c) controllo per l'applicazione dell'imponibile; 
d) controllo per l'applicazione dei turni. 

Pe~ esercitare tutta questa azione, l'organismo sindacale dei la
voratori si e provveduto di un impianto statistico, mediante il quale 
ba modo di avere la visione precisa di tutta l'attivita. agricola. 

Di ogni azienda si rilevano annualmente tutti quegli elementi 
che servono a ,porre in evidenza la quantita di manu d'opera che 
pub occupare ed i risultati ecenomici conseguiti. Di fronte a questi 
dati ehe controllano Ie aziende e ehe sono forniti dai segretari di fra~ 
zione, stanno i fogli di famiglia. di ciascun operaio. 

Questi fogliinteressantissimi danno la dimostrazione esatta, per 
quanta possibile, di tutti i guadagni percepi,ti dalla famiglia nell'an
nata, sia nei lavori agTicoli di aVVtlntiziato, cottimo e coml)artecipa
zione,. che nei lavori di carattere non agricolo. 

Sulla Bcorta di questi dati il sindacato ha la possibilita. di sta
bilire la misUl'a dell'imponibile cha grava. BU ogni agricoltore e di 
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controllar8 S8 questo imponibile viene applicato nella misura' esatta. 
Inoltre~ 'per mezzo dei fogli di famiglia, si dil. al dirigente del sindaca
to di frazione Ia possibilita. di esercitare 'un continuo controllo· suI
l'occupazione dei braccianti e di provvedere quindi all'applicazione 
dei turni in modo preciso. 

Questa dei turni di la"oro e una delle questioni piil importanti 
e delicate che riguardano l'attivitil. del sindacato e l'economia dei 
lavoratori. Ogni sindacato tende a rendere uguali i guadagni dei brac
cianti della giurisdizione territoriale ill propria competenza. Loscopo 
principale dei turni e quello di perequarenon Ie giornate di lavoro, 
ma. addirittura. i redditi dei braccianti. 

La provincia risulta percio sud~visa in tante zone sindacaU, en
tro cia.scuna. delle quali viene praticata questa azione livellatl'ice. 

Tra zona. e zona. i guadagni dei braccianti variano in frulzione di 
molti coefficienti, fra i quali entra in misura importantissin).al'esten
sione territoriale, e quindi Ia terra disponibile, su cui i braccianti pos
sono applicare il loro lavoro. 

Non e concesso a1 braccianti di un sindacato di andare a lavora
re in zone di competenza di altri sindacati. N e derivano sperequa
quazioni a volte notevoli fra guadagni di braccianti anche dello stes
so comune, ma di zone sindacali diverse. 

Questa azione del sindacato noli e di oggi, ne del solo Ferrarese: 
esiste da lunghi a.nni e la si trova in altre provincie. Pero a Ferra
ra, piil che altrove, si osserva sminuzzato in tantissime zone il ter
ritorio della provincia.: i sindacati di frazione' sono circa 150. 

n sindacato, in quanto rappresenta e tutela gli interessi di tutta 
la. massa. dei lavoratori, crede di essere in dovere di distribuire occu-. 
pazioni e redditi in misura uguale fra i lavoratori per quanto e possi
bile. E' un bene! E' un male! Certo non e questione di secondaria. 
importanza. Questo e uno dei punti centrali della politica economica 
di queste zone. 

Caratteri della pressione. - Vediamo ora quali sono Ie piil im{>or
tanti disposizioni sindacali che regolano il mercato dellavoro agri
colo in provincia di Ferrara. 

n patto comincia con Ill. qualifica degli operai : sono operai agri~ 
coli tutti gli uomini atti allavoro, di eta. non inferiore ai 16 anni e noli. 
superiore ai 65, che attendono per t.utto l'anno ai lavori a.~!co~. 

Dna. successiva. classificazione si fa in base alla capaClta d1 la
voro; si sono cosl costituite Ie unita lavorativ6 distinte come segue 
(salvo qualche variazione locale): 

uomo 
donna 
ragazzo dl\i 16 ai 18 auni 
ragazzo dai 14 ai 16 anni 

100-
75 

.75 
50 
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I mutilati e gli invalidi di guerra sono considerati sempre fisica
mente attial l~voro . 

. II controllo cui e sottoposta l'attivita agricola della pi'ovincia e 
tale che il patto ritiene' opportuno di specificare che' e lasciata 
all'agricoltore Ill. libera scelta nell'investimento del terreno. Per quan
to riguarda Ill. assunzione degli operai compartecipanti, l'agricol
tOl'~ha facoltd di 8celtaper quelli che abitano i fabbricat( che sono 
nel, fondo; per gli altri deve rivolgersi agli uffici di collocamento. 

Per Ill. cessione della terra a compartecipazione si tengono 
presenti i bisogni della famiglia dei braccianti e Ill. rispettiva 
composizione, volendosi con tale proce(umento favorire Ie fainiglie 
numerose. Difatti nellal'ipartizione delle terre l'ufficio di collocamen
to tiene conto. anche dei ragazzi e dei bambini. 

In provincia di Ferrara vige l'imponibile di mano d'opera che ha 
, appunto 10 scopo di alleviare Ill. disoccupazione dei braccianti, spe

cialmente nel periodo invernale, creando nuove fonti di lavoro. 

La misura dell'imponibile e Ill. seguente : 

a) per terreni normali: imponibile di opere 400 ogni 30 
ettari (270 opere spettano al conduttore e 130 al proprietario); 

b) per terreni torbosi, sabbiosi, di recente bonificazione, 0 co
munque di scarsa produttivita, l'imponibile e di 250 opere sempre 
su 30 ettari (di esse 160 spettano al conduttore e 90 al proprietario). 

La mana d'opera imponibile deve essere occupata per intero nel 
periodo che va dil.l 10 novembre al 28 febbraio; e lasciata Ill. tolle
ranza di iniziare in ottobre e finire in marzo. 

lJa distinzione fra Ie opere imponibili che gravano sulla proprieta. 
e sui conduttore e fatta per i casi di affitto; con essa si vuole pre
cisamente indicare che una parte dei lavori imposti deve essere volta 
al compimento delle necessarie migliorie e maDutenzioni del ca
pitale fondiario. 

Questo il regolamento nelle sue linee essenziali; disposizioni se
condarie regolano i casi particolari. Per esempio, in casodi superfici 
prevalentemente investite a prato, Ill. misura dell'imponibile viene sta
bilita casu per caso; fta Ill. mano ·d'opera imponibile e computat'a 
quella muraria. impiegata per 131 costruzione di ,nuovi fabbricati ru
rali e di altre opere purche nell'azienda (esclusi i restauri); i lavora
tori diretti ~ i quali, con Ill. forza lavorativa della propria famiglia, 131-
vorano il 75 % della superficie del fonda (vedremo pin avanti come 
si fa il coJrtputo) -non hanno obbligo di assumere lamano d'opera im
posta al conduttore; in ca.so che Ill. capadta lavorativa delle famiglie 
dei diretti conduttol'i non arrivi al 75% accennato, permane l'obbli
go della imponibilita in ragione della meta di que1la prescritta; quan-
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do suI fondo, a. giudizio della competente coIl'lDlission 3 non e&sto
no lavon utili da. eseguirsi, il conduttore 0 il prOPriet::no banno il 
diritto di assera esonerati, in tutto 0 in parte, dall'obbligo dell'impo
nibile. 

A fine di livella.ra i guadagni dei braccianti e di dare a tutti 
occupazione si compiono i turni di lavoro; questi tumi sono regolati 
dai sindacati locali e 180 rotazione e almeno settimanale 0 quindici
'nale. Sono esclusi dai turni gli operai specializzati addetti agli orti, 
frutteti, vigneti, vivai e gli spondinL 

Per rendere massima l'occupazione dei braccianti, si limita l'uso 
(lelle falciatrici nelle aziende agrarie che si trovano su terreni a pro
duttivita normale. Questa limitazione ba luogo per i primi tagli di 
foraggio per i quali e obbligatorio assumere falciatori. Per i secondi 
tagli e per Ie stoppie I'uso delle falciatrici e permesso; e permesso pu
re per il primo taglio dei foraggi 8U terreni di cuora 0 sabbiosi il cui 
prodotto sia inferiore 801 Dormale. Nelle conduzioni famigliari l'uso 
delle falciatrici e permesso seDza limitazione, purcbe si tratti d; fal
ciare il foraggio necessario a!bisogni del bestiame del fondo. 

Abbiamo parlato prima dell'applicazione dell'imponibile nelle 
conduzioni famigliari; per applicarele disposizioni in proposito e 
necessario stabilire il. rapporto che corre n'a capacita. lavorativa 
della famiglia e superficie del fondo. In proposito si adottano Ie se
guenti disposizioni : ad ogn; unita. lavorativa si attr;buiscono da due 
a quattro ettari suI totale della estensione del fondo, computando 
nelle unit a ancbe il boarD e 180 massaia. La superficie da assegnare a 
ciascuna unita. e in dipendenza della fertilita. del terreno e preci
samente: 

a) tcrreni sabbiosi e torbosi di bonifica 0 comunque terreni 
di scarso rendimento : ettari 4 per unita. lavorativa; 

b) terreni di medio rendimento non vitati:' ettari 3; 
c) terreni di medio rendimento vitati oppure ad alta produ

zione non vitati: ettari 2 e mezzo; 
d) terreni ad alta produzione .alberati a vitati: ettari 2. 

llcontrollo 8ulla occ1tpazione della mana d'operQ, non iri.teressa 
solamente gli avventizi e i compartecipanti,' bensi ancbe i salariati 
fissi : per i boari il patto detta il numaro di essi che dave essere as
sunto in ogni azienda: un boarD a un boarolo dai 14 ai 16 anni 0 

un vecchio per.ogni versuro (1). 

(I) - II «versuro. e una unita aziendale: varia dai 25ai 30 ettari. 



PROVINCIADI BOLOGNA 

..4.mbiente ayrario. - I caratteri dell'agricoltura bolognese sono 
molto vari. L'ambiente in cui si svolge e costituito da una pianura 
posta a poche diecine di metri sullivello del mare, dalla quale si ar
riva poi gradatamente ad altitudini notevolij Ie terre vecchie in cui 
l'esercizio dell'agricoltura risale a tempi remoti, si trovano presso 
Ie terre di recente conquistate alIa produzionej ordinamenti 
della massima intensita, quali quelli della pianura appodera
ta e della collina, si trovano ai'liiniti e frammisti a zone in cui I'in
dirizzo agrario non ha ancora caratteri definitivi (zone di bonifi
fica) oppure a zone a carattere estensivo (certe plaghe della mon-
tagna). . 

. Le condizionidel suolo sono in genere buone, specie nella pia
nuraj ma l'agricoltura ha potuto assumere sviluppi e ottenere 
successi superiori a quelli consentiti dall'ambiente, in ruth ill una 
molto ben preparata classe di agricoltori e per merito della felice po
sizione geografica, alla qualeconvergono e da cui si dipartono Ie fon
damentali linee di com:unicazione fra il settentrione e il centro della 
penisola. 

Nella montagna il carattere forestale e diffusoj prevale pero 
nella parte alta, dove l'impresa agraria si pl'esenta con stretti lega~ 
mi e rapporti intimi con l'impresa boschiva e armentizia : bosco, pa
sco)o e seminativosono insieme indispensabili al montanaroe si 
integrano a vicenda,. costituendo quelle economieche sono solide 
e autonome solo quandoesiste l'equilibrio, che diventano instabili 
invece seuna delle t;re branche viene a mancarelo e insufficiente. Nel
l'appezzamento di seminativo si· hazino di solitocolture che danno 
prodottidi diretto consuX:Uo: frumento, granoturco, patate, fava, 
ceCi, cicerchiej scarse sono Ie foraggere (si sostitirlscono col pascolo) 
evaria e l'importanza delle colture arboree da frutto. Date Ie scar-

. se possibilita dell'ambiente si e diffusa fra la popolazione agricola 
la tendenza ad emigrare:· gll uomini all'estero per lavori vari e all'in
terno per i grandi lavori agricoli e pubblici, Ie donne ·per dedicarsi 
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ai servizi damesti<ii. La proprieta. del seminativo si presenta,' di so
lito framm.entataj i sistemi di'con,duzione pin frequenti sono Ill. piccola 
proprieta. coltivatHce ,e 10. niezzadria. t 

,Nella collina'ia parte forestale diminuisce d'interessej in molte 
, : zone fi~riscQno ambienti agrari dei pin equilibrati: per am1?iezza del

l'.azienda, per promiscuita. delle colture, per sistema di conduzione, 
. per tecnica colturale . 

. ,JJe colture arboree acquistano importanza di primo ordine (vite 
e, fruttiferi)' e Ie colture erbacee, per la migliorata tecnica e l'am
biente pin propizio, sono molto produttive. I sistemi di conduzio
~e sono. quasi esc1usivamente famigliari. 

La pianura bo10gnese costituisce uno dei migliori ambienti agra
ri della vallepadana. Accanto aIle normali colture asciutte, che 
hanno raggiunto i pin ;tlti gTadidi produttivita., prosperano Ie col
ture industriali, che in certi momenti hanno costituito vere e pro! 
prie ricchezze: canapa, bietole, tabacco. 

1,0. pianura si PUQ suddividere in due parti: l'appoderata, con' 
sistemi famigliari di conduzione, e quella «a larga» con grandi azien
de a salariati e partitanti. Come a Ravenna Ie «larghe» 'costituisco
no l'ambiente naturale dei braccianti; Ina essi, nei Bolognese, sono 
diffusi 'e presenti ovunque., 

Contratti di partitanza. - Sono rego1ati da un partico1are ca
pitolato che c,ontiene norme che si riallacciano a quelle fondamen
. taliesaminate ne1 Ravennate e nel Ferrarese. 

Tutti i 1avori di preparazione del terreno precedenti allase
mina spettano a1 conduttore. Spettano invece al partitante i 1a
vorj. colturali che vanno dalla semina a1 raccolto. Le spese dette co
munemente colturali (sementi, anticrittogamici,' legacci, assicura
zione, irrigazione}si repartiscono nella stessa misura in cui vengo
no ·divisi i prodotti. 

Le quote di partecipazione ai prodotti' sono : 
- frumento, orzo, segall', avena 311 % al partitante 
.:...... granoturco 33 »» • 
- canapa (al partitante la stessa quota di spese per ferti· 

lizzanti) ,38 » II. 

- bietole, patate 33 » .. 
- pomodoro (al partitante.Ia stessa quota di spese per 

fertilizzan ti) 37 » » 
- cipolle (al partitante 1& stessa quota di spese per 

piantine) 38 11.. » 
- tabacco: (condizioni pattuite caso per caso) 
- vite in filati 50 »» » 
....,. vigneti 34·40 » '» » 
- frutteti 50 »» ' • 

-Per il tabacco, si usa, oltre 1a compartecipazione completa, qua-
Ie risulta dalla llombinazione fro. prodotto e prezzo, anche lasem-
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plice compartecipazione al solo prodotto : in 4uesto caso il parteci
pante viene retribuito con un compenso £isso per ogru llianta. indi. 
pendentemente. dal prezzo. realizzato. .. • . . 

Per la compartecipaziona alIa vite in filari, ai vigneti specia
lizzati a .M frutteti, vigono numerose norma che rego1ailo i rapporti· 
fra Ie parti; molta di tali nOl'Ine si possono ricondurre aIle cond.i~ 
zioni della mezzadria tipica. 

I sottoprodotti delle colture a compartecipazione si dividono 
in misura varia. 

Contratti di saZariato. - La tariffa per i 1avori di avventiziato 
e stata da poco unificata. Prima si aveva un numero grandissimo 
di voci in ogni comune della provincia; attualmente invece Ie voci 
sono.\state riunite e fuse 'cosicche risultano solo leseguenti distin-
zioni : 

a) la tariffa varia a seconda delle regioni agTaiie: montagna, 
, collina, pianura; e aumenta nell'ordine indicato ; 

b) 131 tariffa varia in rapporto alsesso dei l~voratori: e pin 
alta per gli uomini, pin haBRa per Ie dOIine; 

.• c) la tariffa varia in rapporto alla qualita. dei lavori: ordi
nari, speciali, straordinari. 

I lavQ1"i speciaZi· hanno la tariffa piualta. Essi Bono : 
- falciatura., stagionatura e raccolta foraggi (eseguita da 

uomini); 
- pressatura del foraggio a mana con pressa a stanga; 
- mietitura del grana a di a1tri cereali; 
- tutti i lavori inerenti alIa raccolta. della canapa, dal ta-

glio alla bica, compresi l1avori di espurgo dei maceri; 
- traino di seminatrici e di rulli, irrorazioni anticrittogami

che con pompe a zaino; 
--- potatura di a1beri di alto fusto (come pioppi e querce), 

spaccatura e segatura di legnaj 
- fa1ciatura dello strame vallivo. 

I lavori straordinari hanno 1a tariffa piu bassa (per indurre gii 
agricoltori 'a. compierli); da, essi sono esc1use Ie donne. Fanno parte 
di questa categoria. i seguenti 1avori: 

scoli; 
_ sistemazione di terreni, costruzione di cavedagne, fossi, 

_ atterramento e pianta.~ento di interi filari di alberi e di viti; 
- impianti di nuovi frutteti e vigneti, scassij 
- 'rottura di valle. 

Tutti' gli altri 1avori si consideranQ ordinari. 
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o °Alla tariffa per i suddetti lavori segue poi quella per i (',ottimi, 
131 0 quale fa due distinzioni fondamentali: coltura asciutta e coltura 
umida. In tutto una trentina di voci. '. 

Nei lavori a giol'!lata va fOl'nito, oltre 131 mercede oraria, 
i1 vinello oppure un compenso speciale a partej nei casi in cui si 
corrisponde il vitto, questa viene valutato un terzo della tariffa. 

Per gli addetti all'industria ortofrutticola, abbastanza diffu
sa in certe plaghe, esiste unQ special('l regolamento di lavoro °sti_ 
pulato anche con l'interessa.mento delle competenti organizzazioni 
sindacali del commercio. . 

Caratteri della pressione. I caratteri della pressione che 130 
lnassa dei braccianti bolognesi esercita. sull'agricoltura sono presto 

o definiti, poiche si concretano nel divieto dello scambio d'opera fra. co
loni (disposizione in vigore dal 1908) e neZ controllo generaZe dei la
vori agricoliche si pratica in modo analogo a quello gia visto per 130 
provincia di Ravenna. 

I turni Bono praticati per tutti i genel'i di lavoro e vengono re
°golati dai sindacati dei braccianti. Si escillde dai turni solamente il 
personale specializzato che lavora aIle macchine (fuochisti, {(paglia
rini)), ((gramerini)), ecc., delle trebbiatrici e decan~pulatrici). 

Si lascia agli imprenditori 1a facolta di scelta dioperai solo per 
alcune mansioniriguardanti i lavori 0 nill frutteti, nei vigneti e nelle 
industrie di cura del tabacco e preparazione commerciale delle frutta. 

Di solito non si hanna Zavoratori fissi nelle ((boariell per Ie colture, 
ma solo per il bestiamej tuttavia, a fine di rendere meno gravosa 
130 pratica dei turni di lavoro, si usa concedere agli agricoltori un 
operaio stabile ogni 100 tornature (circa 20 ettari). 

I facchinaggi ed i trasporti non sono vincolati innessun modo; 
solo in alcuni comuni esistono squadre di facchini, aIle quali,per con-

o suetudine, sono oriservati i lavori di carico e scarico negli scali fer-
roviari. . 

Lo spostamento dei lavoratori da una zona sindacale a.ll'altra, 
per lavori agricoli, e possibile previo accordo D.'a gli uffici di collo
camento interessatij pero e un uso poco praticato, anche per gli osta
coli opposti dane organizzazioni delle plaghe di immigrazione. 



PROVINCIA DI REGGla 

Ambiente agrario. - Vite e prato costituiscono il binomio su 
cui e fondata l'agricoltura reggiana. 

La vite, nella coltura. promiscua, si presenta in filan a brevissi
ma distanza gli, uni dagli altn, e per giunta con tirelle 0 trecce ell 
tl'alci distese su tutta la superficie .. -Ne consegue un ombreggiamento 
del terreno che favonsce assai Ie colture foraggere, Ie quali raggilID
gono spesso Ie alte quote del 50-60 % della superficie coltivata. 
L'allevamento del bestiame· e pure molto intenso: da un· capo ad 
un capo e mezzo e pin per ettaro. 

n frumento non puo rag~ungere alte produzioni datol'am
biente in cui si fa la coltivazione: tuttavia esso costituisce sempre 
un elemento fondamentale della combinazione produttiva, dato che 
nell'ambiente predominano· Ie piccole aziende a, conduzione fami
gliare. n ristoppio e pratica comune, cosl pure si fa largo ricorso aIle 
colture intercalari di foraggere. Fra Ie piante da rinnovo prevale il 
granoturco. 

In relazione a questo alto grado di intensita. e di attivita. si 
osserva nel regime fondiario un notevole grado di frazionamento 
della. proprieta. ed una larga diffusione dei sistemi famigliari di con
duzione. 

Naturalmente questi sono i caratten d'insieme: non manca
no zone che si scostano con ordinamenti colturali diversi. 

In alcune 181 vite e piit: limitata, in altre l'irrigazione permette 
pin abbondante produzioile foraggera, sebbenesu pin ristretta· su
perficie, e permette colture industriali quali i1 pomodoroj in altre 
allcora I'agricoltura e tuttora in via. di sistemazione, essendo i . ter
reni da poco prosciugati da opere dibonifica. 

IZ lavoro dei braccianti. __ II la.voro che il bracciante deve com
piere sui terreni appoderati e di complemento a quello della fami
glia contadiila. Si ricorrecioe agli avventizi quando 181 famiglia non 
e sufficiente per compiere tempestivamente determinati lavori: 
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mietitura, trebbiatura, vendemmia. Per il primo e per l'ultimo dei 
lavori elencati vengono preferite ~e donne. 

Ma pin. che a speciliche operazioni colturali, il braooiante ha 
nelI'agricoltura locale uha funzione di complemento, 0, meglio an
cora, di soccorso. Esso ,deve potere sostituire il contadlno iIi ogni 
lavoro, inogni momento. Una malattia, un fiilio militare, altre 
occupazioni del contadino stesso, sono cause che rlchiedono l'opera. 
di un bracciante il quale sia in grado di compiere gli stessi lavori. 

, In anni buoni, il contadino reggiano cede volontieri al brac
ciante Ia coltura del mais in compartecipazione, per potersi dedi
care alIa vite tid alIa stalIa.Gli cede spesso da falciare l'erba nei prati. 

Specialroente dove ii diffusa la mezzadria, i lavori di migliora~ 
mento fondiario 0 di manutenzione dei capitali fondiari gli vengono 
quasisempre concessi. 

N ei terreni di bonilica, se si escludono quelli gia. appoderati, nei 
quali si rip~tono i rapporti pin. sopra elencati, j braccianti interven
gono spesso come cointeressati alIa pl'oduzione, cioe come comparte
cipanti.l\ia Ie superfici bonificate e leaziende eli bonilica a conduzione 
non faroigliare sono pochenel Reggiano, tanto che non si e sen
tito nemmeno il bisogno di stipulare un patto provinciaJe dicompar
tecipazione, patto che invece viene stipulato di volta in v9lta fra i 
singoli. , 

n frumento, il mais, il ricino, vengoD.o ceduti sempre in com
partecipazione. 

Altr~ forme di assunzione di lavoro, per i braccianti avventi
zi, non esistono. Gli stralci dei terreni sono quasi sconosciuti~ Ed in
fatti come si potrebbe pens are ad una. esuberanza di superficie in. 
'poderi che raggiungono spesso appena i due ettari e che si manten-
gonosuuna media di ettari sei' . 

Oontratti di compartecipazione. - E' una forma poco dUfusa per 
la quale non esistepatto collettivo riconosciuto e applicato. I con
traenti si accordano di volta in volta. Si ha quindi una grande, va
rieta. di norme. 

Due tipi fondamentali appaiono nella grande varieta. che si 
riscontra : 

a) compartecipazione generaJe per tutti i prodotti; 
.b) compartecipazione. per coltura. , , 

Quest'ultimo tipo e il pin. comune e la partecipazione del brae
ciante al prodotto e a c,erte spese oscilla' dal 25 al 50 % per il gra
noturco ed e di circa il 30 % per Ie bietole. 

In ,sostanza non si osservano patti diversi da quelli riscontrati 
nelle aJtre provincie emiliane. 
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Contratti di avventiziato. - La tariffa distingue quattro categorie 
di lavori: 

a) di ordinaria coltivazione; 
b) straordinari di raccolta (mietitura 0 trebbiatura): la ta

riffa e pin alta; 
c) di vendemmia: tariffa v8.ria; 
d) inerenti a.i miglioramenti fondiari: impianto filari, nuove 

strade aziendali, opere di scolo, espurghl, repellenti, colmate, briglie 
e simili; perquesti lavori la' tariffa e pin bassa. 

Vi sono due tariffe : una per la montagna e collina (pin bassa) 
e una per la zona; piana (pin alta). In ciascuna si distinlNQno gli uo-
mini (tariffa pin alta) dalle donne. e ,ragazzi. . 

Caratteri della pressione. - I problemi della massa braccian
tile non hanno nel Reggiano un'importanzatale da ricbiedere il 
ricorso a provvedimenti della gravita di quelli esistentlin altre pro
vincie emiliane. D'altra parte qui nonabbiamo da una parte datori 
di lavoro esclusivamente tali e dall'altra braccianti tipici. II brac
ciante si trasforma spesso in salariato fisso (servo 0 gal'zone) ed il da
tore di lavoro e quasi sempre un lavoratore (mezzadro, piccolo affit
tuario, piccolo proprietario). Per tali caratteri il datore di lavoro sfug
ge a qualsiasi controllo e ,imposizione e ofire notevole resistenza. 

La pressione si concreta nel divieto di'scambio d'opera fra mez
zadri, affittuari e proprietari in genere, quando esiSta bracciantato 
disponibile,e nell'applicazione dei turni di ltivoro ad' opera degli uf
fici di collocamento. Nella pratica dei turni vengono stabilite gradua
torie per punti di merito, tenendo conto delle particolarl attitudini 
dei lavoratori, della lora posizione economica e sociale, dell'even
tuale terra in compartecipazione e cosl via., 

Naturalmente non esiste impon'ibile'di mana d'opera. Fino a po
co tempo fa vigeva 'nn patto con questa clausola : « .. , ••• gliagricoitori 
si impegnano di assumere mano d'opera mas chile avventizia, oltre 
queUa fissa gia. esistente ~el fondo,s~illa base di utia giornata e mez
,za di lavoro per ogni biolca (circa un terzo di ettaro) di terreno in 
conduzione». Ma si tratta di lina disposizione sancita in un momen
to di necessita., non applicata se non in quellezone in cui: Ie autorita. 
politiche 0 sindacali hanno saputo meglio conciliare gli interessi e 
rendere meno' rigida la. formula. 



PROVINCIA DI PADOV A 

Ambiente agrario. - In provincia di Padova sipossono. distin
guere tre zone a carattere agrario diverso: la. colfuia Euganea, la . 
parte settentriona)e a vecchia agricoltura, la parte bassa di recente 
bonifica. 

Un carattere comune a tutto il territorio e l'impronta netta~ 
mente cerealicola degli ordinamenti colturali: mais e frumento si· 
contendono il primato. Al prato non si assegna di solito che scarsa. 
8uperficie entro Ie aziende. 

Questo stato di fatto (avreino agio di rilevarlo meglio piit avanti), 
Don e che una. conseguenza del regime fondiario. 

La vita si trova quasi sempre in. coltura promiscua, in filari 
semplici 0 doppi, maritata specialmente all'acero, ma anche al gel
so ad al noce. Circa 1'87 % del seminativo e alberato e cio dimostra 
l'importanza delle piante arboree e viticole nella, coltura promiscua. 

Se si cccettua una parte del circondario di Citliadella e parte del 
circondario di Padova in cui si utilizza 1'acqua del Brenta per irri
gazione, nel rimanente della provincia non esistono in questo cam
po che dei tentativi. 

In questi ultimi anni, in rapporto all~ gr~ve crisi dei ,prezzi, e 
andato not(\volmente diminuendo l'allevamento del baco da seta. 

n bestiame assume' notcvole importanza nonostante 131 bassa· 
quota di terreno assegnata a.lle foraggere. L'allevamento e quasi 
tutto stallino, esclusa una. piccola parte del Cittadellese, precisamente 
nella parte irrigua, dove e in uso l'alpeggio, verso l'altipiano dei Sette 
Comuni. 

Fra. i sistemi di conduzione prevale 131 piccola proprieta e il pic
colo affitto. Si'tratta spesso di imprese in cui 131 famiglia contadina. ha 
capacita lavorativa superiore alla possibilita. di assorbimento di la
vorodel fondo: Ie cosl dette imprese non autonome 0 particellari. 

La mezzadria ha pochissinla importanza: . interessa. infatti 
una superficie ehe si aggira attorno al 5 % della totale. .' dif-

Anehe Ie aziende a conduzione, non famigliaresono"poco 
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fuse all'infuori delle zone di bonifica recente: il sistema e a sala
riato 0 misto. di salariato e compartecipazione. Quest'ultimo con
tratto si applica solamente aIle sarchiate: bietola e grailOturco. 

La superficie agraria viene distribuita fra i diversi sistemi di 
cOliduzione in queste misure: il 45 % ed il 26 % circa sono gestiti 
rispettivamente da fittavoli e proprietari lavoratori diretti, il 5 % da 
mezzadri, il14 % ed RIO % rispettivamente da proprietari e fitta
voli condutt&ri in economia con salariati, fissi ed avventizi, e compar
tecipanti. Risulta evidente il predominio dei sistemi famigliari. 
. Fatto questa che e in relazione a particolari condizioni am-
bientali,storiche e politiche. . 

11 grande frazionamento dell'impresa contadina e dimostrato 
anche dalle cilie che seguono (1). 

Grandi aziende COll salariat.i Oampi padollani 66. 171 14 % 
Medie aziende lavorate dalla famiglia del-

l'imprenditore e parzialmente con salariati 46.213 10 % 
Piccole aziende autonome o.non autonome 358.870 76 % 

471.254 100 

Fra Ie piccole aziende prevalgono, come si e detto, quelle di 
contadini proprietari 0 affittuari. 

Il lavoro agricolo. - 11 lavoro manuale nell'agricoltura padova
na e fornito in prevalenza da contadini che hanno il fonda in pro
prieta 0 in affitto. In altri termini non e Inolto diffusa la scissione 
fra impresa e mana d'opera. 

Tali imprese possono essere autonome oppure particellari: natu
ralmente questeultime non ricorrono mai a mana d'opera an-enti
ziaj Ie altre vi ricorrono solo nei momenti di grande attivita.. 

I massariotti, che sono i contadini delle imprese famigliari au
tonome, esprimono condizioni di equilibrio. Non danno lavoro ma 
nemmeno si offrono suI mercato come avventizi. I .chiusuranti 0 

c6suranti, al contrario, debbono completare i magri proventi dei lora 
piccolissimi fondi, con redcllti ricavati presso altre aziende. 

La grande proprieta. e il grande affitto con salariati ricorl·ono 
aIle seguenti categorie di lavoratori. -

I salariati, vaie a dire i gastaldi, i gual'diani e i bovai i quali 
sono assunti per tutto l'anno, abitano nell'azienda e per~episcono un 
salario misto, parte in denaro e parte in natura. . 

Per' tutti gli altri lavori dei campi che presentano una certa 
continuita. durante l'anno, vengono assunti i cosiddetti obbligati, ai 

(l) - I dati che IIi riportano sono il-risultato di un'inchiesta condott.a dalla 
locale .Federazione provinciale degli Agrico1t.ori. 

II «campo» padovano misur&' mq. 3863. 
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quali Hi assicura illavoro per tutte Ie giornate lavorative dell'aDno 
e si dil. di solito la casa (0 meglio la ckiusura: casa con un po' di 
terreno), appezzamenti a compartecipazione, una retribuzione oraria . . . , 
compensl. van. 

Se nel fondo mancano Ie case 0 Ie cbiusure, si ricorre a.i cosid
detti accordati, ai quali si assicurano 230 giornate lavorative e si cor
riBponde una. .paga oraria superiore a quclla degli obbligati, nonche 
aJcune concesHioni eli cointeresscnza in deterniinati appezzamcnti a 
bietole e a. granturco. 

Quando per lavori, colturali straordinari" per lavori di miglio
ramento agra.rio, per la raccolta dei pr()dotti ecc., gli operai obbligati 
o accordati non sono sufficienti, si ricorre alIa. mana d'opera avven
tizia, Ia. quale non e legata all'azienda da alcun contratto continua
tivo. 

Contratti di compartecipazwne. -ll patto considera due tipi 
di questi contratti: la compartecipazione vera e propria e la coi'nte
ressenza. Sono i soliti contratti per cultura, 0 per appezzamento con 
pin colture, che va.riano solo in rapporto' alla diversa. quota. di lavo
ro che si ricbiede al partitante, in dipendenza. del diverso momento 
in cui gli viene consegnata la coltura. 

Nella. compartecipazione vera e propria. aJ' lavoratore si con
segna. il terreno prima. della semina, costcche deve fare anche illavoro 
di concimazione che precede questa e arrivare fino a.1 prodotto pron
to per lao vendita (deve cio~ compiere anche i lavori inerenti alIa. pre
paraziorie dei prodotti porche abbiano a. conservarsi). In compenso 
di questa prestazioni il partitante riceve il 33 % del pro dotto j al
cune spese colturali si repartiscono nella stessa proporzione. 

Nella cointeressenza, il lavoratore rieave l'appezzamento quan
do lepiantine sono gia. nate e qui1l.di non deve compiere nessuna ope
razione di semina 0 precedente., N aturalmente Ie percentuali di par
tecipazione sono pin. basse : 22 % per il frumento e Ie bietolej 28-30 
per cento per il granoturcoj pereantuale varia per altre colture. 

Contratti di salariato. - Per i sa.lariati fissi, che pero meno ci 
ci interessano, abbiamo- gia. dato gli elementi contrattuali. . 

Gli avventizi giornalieri hanno una· tariffa, fiseata per ora, ill 

cui Ia. retribuzione deUe donne e dei ragazzi da 15 ai 17 anni figura 
meta. di quella degli uomini. Tariffe speciali esistono per Ja mieti
tura e trebbiatura. n patto contiene poi la. t3.J.ilia per la falciatura 
nel CittadeUesej si stabiliscono cotti.rili che variano a seconda della. 

, q ualifica. degli operai e secondo il taglio di foraggio (maggengo, ago-
stano e terzuolo). 
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Oaratteri della pressione. - La pressione che i braccianti pa-' 
dovani esercitano sull'agricoltura si riassume. nell'imponibile di mano 
d'opera, il qua.le vieneapplicato con Ie norme che seguono. 

Si fa anzitutto 131 distinzione di tre categorie di terreni: , 
1) campagne non'vitate - quelle cioe 'che non hanno viti 

oppure ne hanno in scars a quantita.; 
2) campagne normalmente vitate - a filari completi e regoo 

lari, oppure con vigneti di corrispettive superfici; 
3) campagne intensamente vitate a fiIari e vigneti .specializ~ 

zati. 
Da.l computo dell'impunibile della mann d'opera sonoesclusi i 

guardiani e i gastaldi, mentresono inclusi i bovai in ragione di tre 
per ogni cento campi. . 
'L'imponibile, per ogni cento campi di superficie complessiva ha 
131 seguente misura : 

- per 131 prima categoria: 'da novcmbre a maggio n. 7, da 
giugno a. luglio n. 11, da agostoa.l10 novembre n. 10 uomini sem. 
pre presenti; 

. - perla secondacateguria: da novembre a maggion. 10, 
da giugno a luglio n. 14, daagosto a.l 10 novembre n. 10 uomini 
sempreprcsenti; 

-- per 131 terza categoria: da novembre a maggio n; 12, da 
giugno 311 10 novembre n. 13' uomini sempre presenti. 

Restano escluse dall'imponibiIe Ie eventuali superfici non su-
-scettibili di razionale coltura. . 

T~le imponibile e applicato quando il terrtmo e lavorato in econo
mia. Le superfici date a cointeressenza so'o.o detratte agli effetti del
l'imponibile dalla semina al raccolto, cosi pure i campi concessi ai bo-
vai. , 

Nelle conduzioni faniigliari e miste ogni uomo, adibito abitual
mente a lavori campestri e compreso nell'impo~bile. 

Gli organizzatori dei braccianti sostengono che la' precis a. ap.
plicazione eli queste norme potrebbe alleviare ,la, disoccupazione, della 
mass a; rna si osserva che esse norme non vengono applicate prati
camente ,nella lorn integ'l'ita.. 

La pressione deL braccianti padovani nun assume altre forme 
degne di particolare rilievo. 



PROVINCIA DI MANTOV A 

Ambiente agrario. - In provincia di Mantova 1110 varieta del
l'ambiente agrario e notevole:' da,i terreni argillosi a destra e a 
a sinistl'a del Po si passa ai· terreni aridi, leggeri, marnosi e calcarei 
della collina, ultima propaggine dell'anfiteatro morenico del Garda, 
attraversando terreni di natura varia, spesso sciolti e ciottolosi. 
Si tratta spesso'di terreni che risentono della siccita, quindi ha 
grande influenza 1110 preSElnZa 0 meno di acqua per irrigazione. Nella 
collina troviamo Ill. maggiore ariditaj nellezone confinanti con 131 pro
vincia di Brescia vi Bono piccola quantita di acquaj solo nella zona 
risicola. si utilizza. abbondantemente l' acqua del Mincio per scopi 
irrigui. Nell'oltre Po il terreno presenta Ie stesse caratteristiche di 
quelli emiliani ed e per sua natura fresco .. 

E' da queste diverse caratteristiche tecniche che si originano 
combinazioni colturali e sistemi di conduzione nettament'e differenziati. 

Nella zona di collina, infatti, troviamo un'agricolt-ura eviden
temente povera, basata sulla. coltura del gelso e conseguente alleva
mento del baco da seta e sulla. coltura della vite, 1110 quale da un 
prod otto scarso, milo assai pregiato. Come sistema di conduzione 
prevale 1110 piccola proprieta e l'affitto al coltivatorej si trova in mi~ 
sura notevole, rispetto al rimanente della provincia, 131 mezzadria. 

In parte della zona di Goito e nella. parte settentrionale della re
gione risicol~ e sinistra del Mincio e Po l'agricoltura e fortemente in
dustrializzata e da prodotti abbondanti, sebbene i terreni siano di 
natura poco fertile: e l'azione fertilizzante' dell'acqua ebe agisce. 
L!organizzazione industriale e evidente anche nel sistema di con
duzione: affittuari 0 proprietari, che si valgono in prevalenzadi ma
no d' opera salariata. Sempre in questa zona, nella. parte meridionale, 
si trova 1110 caratteristica grande azienda risicola. con salariati. 

Nel restante della proviD.cia e. in tutta 131 regione del Po e .~el
I'oltre Po, il territorio si presenta con, .Ie caratteristiche dell'Emilia : 
colture prollliE!cue,erbacee e legnose, senza. irrigazione, .con Sistema: 
zioni del terreno a cavalletto 0 a rivale. Anche in questa zona Sl 
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trova l'affitto e la proprieta con salariati. Le aziende pero vanno a8-
sumendo dimensioni minori di quelle che si trovano nella regione ir
rigua, e la mezzadria va assumendo maggiore importanza. 

n lavoro agricolo """'7 Fra i sistemi famigliari di conduzione ti
pici (piccola proprieta, affitto al contadino, mezzadria) occorre ag
giungere, nel Mantovano, un sistema di colonia parziaria che prende 
nome di terzeria in considerazione del fatto che il colono, che vive nel 
fondo e ha tutti gli at~ributi del mezzadro, partecil)a alla produzione 
sostenendo illavoro e un terzo delle spese e ritraendone lID terzo del 
prodotto. Tale forma di contratto e particolarmente diffusa nei di
stretti di Castiglione, Volta e anche nell' oltre Po. 

La piccola proprieta, quasi sempre, autonoma, e diffusa nella 
coUina; ivi e diffusa anche la. mezzadria, la quale si estende nel me-
dio e nel' basso Mantovano. . 

11 piccolo affitto si riscontl'a qua e la negli ambicntiin cui si 
trovano gli altri sistemi famigliari di conduzione. • 

In riguardo ai problemi .del bracciantato, questi sistemi si presen
tano come in altre provincie :, non contribuiscono alla formazione del
lacategoria ma ncppure assorbono avventizi. Poche eccezioni, per 
alcuni lavori di carattere urgente: mietitura, trebbiatura, vendemmia. 

Nelle gl'andi aziende il lavo1'o e fornito' da compartecipanti e 
da salariati fissi e avventizi. Sono questi ultimi che assumollo colture 
~ le'sarchiate - a compartecipazione. Questi lavoratori forniscono 
Ia maggior parte del lavoro agricolo, esscndo largamente diffusi quei 
sistemi di conduzione in cui essi tl'ovano collocamento. 

I salariati fissi.a noi intel'essano meno. Essi hanno contratto 
annuo e retribuzione composta -di diversi' elementi : .danaro, generi, 
abitazione,allevamenti, appezzamenti di terreno, compensi vari. 
Prendono nome diverso e salario diverso, a seconda delle' mansioni: 
cavallanti, vaccari, bifolchi, manzolari, campari, ecc. 

L'importanza di queste forme contrattuali e notevolc. Esse ser
vono a fissal'e sempre piu il lavoratol'e aUa terra attraverso legami 
via via piu stretti. Salariato, compal'tecipazione per singola coltu
ra, compartecipazione per pin colture (assunta da llnsolo indlviduo 
o da un gruppo), terzeria senza stalla, terzeria con stalla, mezzadria, 
piccolo affitto, piccola proprieta; costituiscono i gTadini dell'evolu
zione sociale dei lavoratori agricoli. 

Lo sviluppo di queste forme, specialmente delle prime, che coin
teressano i salariati 0 che trasformano in coloni terziari Ie loro fami
glie, e un fatto di convenienza economica: per sottr:p'si aUa pres
sione deisalari e dell'imponibile di mano d'opera gli imprenditori ri
corrono alla cointel'essenza., 



- 125-

Vediamo ora i contratti che riguardano i braccianti; 

Contratti di compartecipazione.- n patto invita esplicitamente 
gli agricoltori a dare la massima diffusione a questo tipo di contratto. 

N el Mantovano ne esistono diverse forme: 
a) per singole colturej 
b) per diverse colturej 
c) generale,: per tutte Ie colture, senza la stalla; 
d) individuale 0 'per un solo lavoratorej 
e) collettiva 0 per gruppi ,di lavoratori. 

La forma cosiddetta collettiva generale (per tutte Ie colture, 
esclusa la stalla, e assunta da un gruppo di lavoratori) si va diffon
dendo nelle grandi aziende in sostituzione dei sistemi a salariato. 

n terreno a compartecipazione viene concesso esclusivamen
te ai lavoratori agricoli, e di norma a quelli dell'azienda, con riguardo 
agli avventui. ' 

AI compartecipante spettano di solito anche alcuni lavori di 
preparazione che precedono la semina, poi tutte Ie operazioni col
turali fino alIa prepar~zione commerciale del prodotto. 

La quota di partecipazione 801 prodotto e ,a. certe spese colturali 
e varia: per Ie principali colture vige la terzeria (33 % a.l partitante), 
per altre arriva sino 811 50 % (cipolle con semente a carico del par
titante), per altre 811 25 % nett!) da spese (patate). 

n terreno dato a compartecipazione collettiva e generale e esclu
so dal computo dell'imponibile: nella compartecipazione parziale la 
superficie effettivamente investita viene esclusa dall'imponibile nella 
misura del 50 per cento. 

Contratti per gli avt'cntiii giornalieri - n patto di lavoro pre
cisa Ie principali norme che seguono. 

E' fissata una tariffa oraria unica per gli uomini validi dai 18 
ai 65 anni e per i lavori ordinari. Tale tariffa viene poi variata se
condo l'indole dei lavori, l'eta e il sesso dei lavoratori, nel modo 
che segue: 

1) ruminuzione del 10 % per la sarchiatura e rincalzatura 
del frumentoj' ' 

. 2} aumento dellO % per un primo gruppo di lavori straordinarij 
3} aumento vario per altri lavori straordinarij , 
4} per la mietitura e la trebbiatura esiste una tariffa speciale; 
5) per i giovani dai 16 ai 18 anni compiuti la retribuzione e ri-

dotta del 40 .~. i giovani dai 14 ai 16 anni sono retribuiti con tarif
fa ridotta del 50 %; Ie donne normali dai 16 in su vengon9 retribuite 
col 60 % della retribuzione fissata per gli uomini normalij Ie ragazze 
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'dai 15 ai 16 a.nn.i con tariffa pari 0.1 50 % della retribuzione fissata 
per gli uomini validi; gli uomini e Ie donne parzialmente inabili per 
malattia, per difetti fisici 0 comunque minorati nella lora capacita. 
la.vorativa, sono retribuiti con tariffa concordat a tra Ie parti inte
ressate 0 in difetto di accordo, fissata dai rappresentanti delle due 
organizzazioni ; i mutilati e gli invalidi di guerra sono considerati 
lavoratori normali; Ie vedove di guerra sono considerate come 
mezzo uomo. 

CQntratti di cottimo - II lavoratore b obbligato ad accettare 
. il cottimo. Le condizioni pero debbono essere tali per cui l'operaio 
laborioso, di normale capacita. lavoratlva,possa realizzare un guo.
dagno minimo cbe vada oltre 10. paga normale e pl'ecisamente 10. su~ 
peri in miaura non infariore 0.1 20 per cento. 

Oaratteri della pressione - Sempre per 10. gia. rilevata non omo
geneita. dei termini, non e opportuno stabilire confronti fro. Ie sem
plici tal'ilie, per esaminare se fra i caratteri della pressione sono do. 
annoverarsi ancbe gli alti sulari. Do. confronti sommari pero e dato di 
rilevare cbe nel Mantovano Ie tariffe superano queUe del Veneto e 
sono inferiori a quelle di molte provincie elniliane. 

La pressione della massa bracciantile sull'agricoltura trova 
la suaespressione piu saliente nell'imponibil~ di mano d'opera. 

Per la misura dell'imponibile e per Ie modalitil d'applicazione 
si seguono questi criteri fondamentali. . 

Facendo riferimento alla produttivita. e ai c~ratteri generali del
l'agricoltura, la provincia e stata divisa in quattro zone piu Una sot
tozona (risaie di Ostiglia e Sinistra Mincio). Per ogni zona si stabi
lisce poi il numero di uomini assegnati per ogni 100 biolcbe (circa. 
31 ettari): 

prima zona· 
seconda zona 
terza zona 
quarta zona 

uOlllini 10 
» 9 
• 7,50 
» 4,50 

Nella sottozona delle risaie di Ostiglia e Sinistra Mincio, l'iropo
nibile e di uomini 8 per ogni 100 biolcbe. 

In detta misura vanno compresi i seguenti lavoratori: famiglia
ri, a mercede annuale, avventizi,conduttori manuali lavoratori 
per aziende infeJ.'iori a. 100 biolcbe, gastaldi se lavorano ancbe -ma
nualmente. Le donne ed i ragazzi vengono considerati nell'imponi
bile come sono considerati nella tariffa. 

Ad ognuno di questi uomini-imponibile l'agrlcoltore deve far 
compiere n. 250 g'iornate lavorative nell'anno. Siccome con I'iro
ponibile suddetto non tutti gli avventizi trov61'ebbel'o collocamento, 
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si lascia Ia possibilita. di distribuire !o stesso numero complessivG 
di giornate fra maggior numero eli operai. Come conseguenza si au
menta (fino al 30 %) il numero eli operai imposti e viene diminuito 
il numero eli giomate lavorative eli ciascuno. Sono ·le esigenze dei 
turni di lavoro e la necessita. eli distribuire l'occupazione ira tutta In. 
rnalsadegli avventizi che inducono a que(!ti adattamenti. 

Per i .terrenia. conipartecipazione l'imponibile 'non si. applica 
se il contratto ecollettivo. ogeneralej si applica nella misura del 
[;0 % dei terreni effettivamente investiti nei casi di compartecipa
zione parziale. 



CIRCONDARIODI LOD! 

La condizioni agricole' del territorio presentano alcune varianti, 
di non grande, importanza, fra una zona a l'altra. Cosicche possiamo 
illustrarle mettando in evidenza i caratteri delle grandi aziende irri
gue, con larga. diffusione di 'colture foraggere e di cereali (frumento, 
mais, riso, avena) e condotte con mano d'opera salariata, in parte fis-
sa e in parte avventizia. ' 

Questi avventizi, come sappiamo, costituiscono la massa brac
ciantile del Lodigiano. 

Naturalmente non tutto il territorio presenta identiche con
dizioni. 

In prossimita. dei centri abitati esistono piccole aziende a con
duzione famigliare e perfino particellare, ed in certe zone, ad esem
pio nel piano colle di .s. Colombano, anche la piccola proprieta. colti
vatrice. 

,E' molto diffusa la conduzione in affitto. 
I sistemi famigliari non offrono possibilita. di impiego ai brac

cianti che in misura limitatissima: la massa quindisi pUG consi
derareinteressata solo ,allegrandi aziende;In queste i lavori si pre
sentano distribuiti durante'l'anno con una certa uniformita, quindi 
10. richiesta di mano d'opera avventizia e pl'essoche continua. 

Le 'principali attivita. in cui i braccianti sono chiamati si suc-
cedono in questo ordine: ' 

1) in inverno :abbattimento piante, tagllo della legna, spar
gimento terricciati, spurg-o canali di irrigazione e di scolo, preparazio
ne del terreno destinato alIa coltura del riso, lavori yari di manu
tenzione, ecc.; 

2) in primavera: preparazione del terreno per la coltura del 
mais e del riso, semine; sarchiatura, sfalcio dei magg£'lnghi, ecc.; 

3) in estate: mietitura e trebbiatura dei cereali tipo fru
mento,' cure al riso e aIle altre colture primaverili, falciatura fo
raggi, ecc.; 
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4) in autunno : sfalcio dei foraggi, raccolta del riso e del ~ais, 
preparazione del terreno per 131 semina del frumento, sistemazioni 
varie della 8uperficie del suolo, preparazione terricciati, ecc. 

Nelle zone in cui manca l'irrigazione, il carattere cerealicolo 
dell'agricoltura si accentua e diminuiscono Ie industrie trasforma
trici derivanti dalla produzione foraggera (produzione del latte e 
der latticini)' o,risiera (pilatura, brillatura). Ne conscgue uno squili
brio nella distribuzione'del lavori, durante l'anno, squilibrio che e 
proprio in rapporto diretto con la tecnica delle colture cerealicole, 
'6 quindi anche una minore richlesta di lavoratori, pero con ac
centuazioni notevoli in determinati periodi dell'anno. 

. La compartecipazione, quasi esclusivamente riservata ai sala
riati fissi, non entra nelle funzioni dei 'braccianti e quindi viene a 
mancare uno degli attrlbuti che in altre provihcie piil. contribuisce 
aIle solidita. dei bilanci famigliari. Vi e pero il compensodi una 
maggior copia di. possibilita. di lavoro. 

Le assunzioni dei, braccianti si fanno in genere settimanalmen
te ~da forma di retribuzionepiil. diffusa e quellaor'ariaj in certi casi, 
per determinate operazioni che vi si prestano, si usa il cottimo. 

L'orario per i lavori di avventiziato varia. da mese a mese nel 
modo che segue: 

Gennaio ore 6 Luglio 10 
Febbraio 11 6 Agollto' » 9 
Marzo v 8 Set.tembre 9 
Aprile 8 Ottobre 8 
Maggio 10 Novembre » 6 
Giugllo » 10 Dirembre 6 

La tariffa distingue: 

l)perlodo invernale: mesi di novembre, dicembre, gennaioj 
2) periodoestivo: glialtl'i nove mesi: in queato periodo Ie 

tariffe sono piu altaj 
3) lavori ordinari: tutti quem agrlcoli, tranne, quelli sot-

tonotati e quelli d{ risaia ; , , 
4) Iavori straordinari: taglio erba da affienarsi, trebbiatura 

cereali ~escluso il riso -, spurgocavi principali'irrigatori e colatori , 
del fondo, abbattimEinto e scalvatura piante di alto fusto, spaccatura 
di 'legna con ferro: per queilti lavoratori ie tariffe sono piil. alta; 

5) uomini per gruppi di eta. : dai 19 aj 65 anni, dai 16 ai 19, 
dai 14 a.i 16: Ie tariffe diminuiscono nell'ordine; 

6) donne per gruppi di eta. : dai 18 aJ 50 anni, dai 16 ai 18, 
dai 14 ai 16: Ie tariffe diminuiscono nell'ordine e, sono piu basse di 
quelle degli uomini; 

7) orario ordinario: valgono Ie tariffe comuw; 
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8) orario festivo e ore straordinarie: si porta un aumento' 
aIle tariffe eomuni. 

L'assunzione della mana d'opera deve avvenire uDicamente 
attraverso gli uffici di eollocamento. 

Vige l'imponibile di mano d'opera ehe e regolato dalle normeche 
seguoiJ.o: 

- per i terreni di prima eategoria (aratori e prativi irrigui) 
si assegna un lavoratore agricolo ogni 50 pertiehe milanesi di su
perfieie (una pertiea milanese e mq.654); questa e la misura minima; 

- per i terreni di seconda categoria (asciutti o,inondabili) 
si assegna, sempre come minimo, un lavoratore agricolo ogni 70 per
tiche milanesi di superficiej 

- per i terreni di terza categoria (boschivi) si al'segna un 
lavoratore agricolo ogni 200 pertiche milanesi di superficie j ,per 
questa. categoria e in facolta della Commissione di assegnare un 
numero maggiore di lavoratori durante il periodo del lavoro inver
nale, tenendo presente che la somma delle giornate lavorative deve 
corrispondere come minima ad un noma ogni duecento pertiche. 

I.a manu d'opera impiegata nell'estirpamento delle piante non 
si computa nell'imponibile per sollevare la disoccupazione. 

Nei computi per l'asse~ione della manu d'opera a tutte Ie 
suddette categorie di terreni, sono compresi i mungitori ed escluse 
Ie donne, i euochi, i falegnami, i fabbri ed i direttori di aziende agri
cole oltre Ie trecento pertiche. I ragazzi fino a 15 anni si computano 
per un terzo di la.voratore agricolo, ossia. tre di essi vengono calco
lati come un contadinoj i ragazzi dai 15 ai 18 anni, i vecchi oltr~ i 
65 e gli uoIllini di bassa giornata sono calcolati, come due uomini 
ogni tre. 

E' a carico del fittabile cessante, nell'u:ltimo anna di locazione, 
la manu d'opera in l'a.gione di un lavoratore ogni60 pertiche fino al 
5 luglio, di un lavoratore ogni 50 pertiche dal 5 luglio all'8 settem
bre, e dall'8 settembre all'll novembre il calico della manu d'opera 
e ~ ragione, di un lavoratore ogni 45 pertiche complessivamente per 
il cessante e il subentrante: per norma. saranno a.ccollati al cessan
te i salariati fissi e al subentrante i braccianti. 

Agli effetti dell'ass~gnazione della manu d'opera. Ie aziende agri
cole sono distinte in tre categorie: 

a) aziende agricole a.' conduzione famigliare 'con superficie 
non superiore a. pertiche milanesi 300 (trecento): per esse e tral~
sciata. ogni assegIiazione di mano d' opera. a.vventizia, ,qualora .il 
con,duttore provveda .a.llalavorazione -.con i membri'.della propl'la 
famiglia (un uomo ogni 50 pertiche, escluse Ie donne), eel. incaso cO,n-
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trarioviene assegnato un lavoratore agricolo ogni cinquanta perti
che milanesi di superfi~ie, tenendo conto delle condizioni economi
che e ,del numero dei membri lavorativi della. famigJia; 

b) aziende agricole di superfice non superiore alIe cinque
cento pertiche milanesi: in esse' un membro dellafamiglia che 130-
vora costantemente sui fondo, escluse Ie donne, viane parificato ad 
un lavoratoreagricolo avventizio, escludendo dal conteggio un 
membro che viene considerato direttore; 
. c) aziende agricole di superfice superiore a cinquecento per
tiche niilanesi : in queste ultime un membro della famiglia del con
duttore e considerato come direttore dell'azienda e degli altri mem
bri, escluse Ie donne, due lavoratori che diana attivita vengono pa-
rificati ad un lavoratore avventizio. . 

II lavoro viane assegnato aIle seguenti categorie di lavoratori 
agricoli in ordine di preferenza: 

1) lavoratori nullatenenti: essi hanno il diritto di essere 
convocatt ognigiorno non festivo a. lavorare su terreni a.ltrui, quan
do vi siano posti disponibili secondo Ie norme dettate; 

2) lavoratori agricoli che hanno in affitto un appezzamento 
di terreno di superficie non superiore a 10 pertiche milanesi: co
storo hanno diritto al lavoro su terreno altrui per tre giorni della 
settimana, quando si verifichino possibilita di collocamentoj 

3) lavolatori agricoli che tengono in affitto un appezzamento 
. di terreno non .inferiore a pertiche milanesi 10 e non superiore a 20 
pertiche milanesi : hanno diritto a.l laVOTO su terreno altrui per due 
giorni della settimana, quando si verifichinoposstbilita. di colloca
mento; 

4) lavoratori agricoli che tengono in affitto un appezza
mento di terrerio di superficie superiore aIle 20 pertiche milanesi : 
un membro della Ioro famiglia non avra. mai diritto a lavorare su 
terreno altrui, ritenendosi che 180 sua opera possa essere impiegata. 
alIa lavorazione del terreno che Ia famiglia ha.in conduzione. 

Dove ci sono i malghesi l'imponibile si applica sulla base di un . , 
llomo ogni 60 pertiche milanesi, escluso tutto il personale addetto 
alIa stalla. 

La diminuzione per 180 tara del fonda s'intende, in via normale, 
del 5 % sui perticato tota.le. Soltanto in casi eccezionaJi, da valutarsi 
dalIe Commissioni, 180 percentua.le pOtla.. essere aumentata. 

Per ogni pertica a risaia si deducono due giornate lavorative 
da.l carico norma.le, ca.lcolando quest'ultimo in base a 300 giornate 
lavorative,' ferme restando Ie distinzioni in uso. 

Questa dell'imponibile pub considerarsi l'unica forma di pres
sione esercitata dai braccianti sulI'agricoltura. 



PARTE QUARTA 

I REDDITI DEI BRACCIANTI 



I.BIL~CI FAJlIGLIARI 

Lo studio dei redditi dei braccianti assume una importanza fon
damentale percha serve, pin di qualsiasi .altro elemento, ad illustrare 
e misurare Ie condizioni econOIqiche della categoria. 

L'indagine e stata svolta. eviene esposta non inilividualmente, 
bensl per famiglia, percha questa e l'unita economica che occorre con
siderare se si vogliono colpire tutti gli aspetti. .Ai rediliti, che pre
sentiamo per quanto a possibile analizzati. secondo Ie provenienze, 
si aggiungono rillevi sopra altri elementi che interessano Ia. com
posizione delle famiglie e la spesa per Palloggio. 

Si a· cercato di colpire .le economie pin tipiche, cosicche risultino 
evidenti anche Ie varieta che esistono entro una stessa provincia 0 

zona. 
I rillevi, e superfluo dirlo, Bono approssimativL La rispondenza 

alIa realta a tuttavia accetta"blle. Essi servono quindi allo scopo no
stro, ehe e quello di dare degli orientamenti pin che delle precisazioni. 

n bilancio famigliare a influenzato da tantissimi elementi che 
e bene esaminare separatamente prima. di esprimerli in cifre 
medie (1). 

L'indagitie si a estesa ai tre anni 1928, 1929 e 1930. 
L'eta dei lavoratori considerati e riferita al1930. 
Nelle tabelle si riportano i dati relativi alia compartecipa

zione 0 alla (J chiusura II (quando naturalmente entrano nell'economia 
del bracciante) e ai lavori d'avventiziato. Per questi ultimi i dati 
mettono in evidenza il numero di giornate e il guadagno per 1110-
vori agricoli e non agricoli, afirie d.i dimostrare Ia rispettiva im
portanza. Per quanta riguarda la compartecipazione. 0 1110 II chiusura n 

si specificano Ie colture (percM influiscono ili;rettamente sui redditi), 
la superficie {che e un elemento importante per giudicare dei .red
diti e per dimostrare il valore d.i tall funzioni prettamen~~~cole 

... : {Ii ·Espo~erho· iIi 8eguito·l'elab~razion~ che ~ette in evidenza. )1 redd.i#9 
medio per unita. Iavoratrice e per unita. oonsumatrlce. • 
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del biaccia.n.te nei confronti dell'avventi:lla.to), il prodotto di parte 
espresso in quantita. (importa.n.te per valutare i prodotti che· sono 
di diretto consumo per il braccia.n.te) . ed infine l'importo. Tale im
porto e dato dal ricavato nelcaso di prodotti venduti; e stato 
invece calcolato in base al prezzo di mercato pel' i prodotti che 
sono di consUillO diretto. 

I .diversi proventi distinti per ciascun membro della famiglia 
vengono poi sommati. per costituire il guadagno complessivo. 

N ei bila.n.ci i redditi della compartecipazione e della· « chiusura» 
sono al lordo, rispettivamente, di parte e di tutte Ie spese coltu
raIl. N ell'un casu e nell'altro pera la quota diprodotto lordo as
sorbita dalle spese vive e relativamente bassa. E' una particola
rita. questa che e difficile precisa.re. 

NOTA L Le tabelle che contengono i da.ti relativi alIa composizione e ai 
redditi delle famigli,e prese in esame, si trovano, raggruppate per provinoia, 
dopo il commento. ' 



PROVINCIA DI RAVENNA 

P~esentiamo sette famiglie presso Ie quali si e fatta l'indagine: 
due dl Massalombarda, tre delle diverse borgate di Alfonsine una 
di Mezzano e una di Savarna. " 

Famiglia n. 1 (MassaZombarda). 

L'abitazione di questa famiglia e costituita da cameren. 3 pin 
proservizi. n canone annuo e di L. 600. ' 

L'esiguita. delle abitazioni e Ill. promiscuita. in essa dei membri 
della famiglia e evidentej pero questa non e dei casi peggiori, vedre
mo anzi chesi tratta di una. delle famiglie con buona abita.zione e 
redditi alti. ' ' 

IJa voce principale dell'attivo di questa bila.ncio e costituita. in 
ogni anno dal la.voro di aVventizia.to del capo fa.miglia: Ia.voro 
che puo considerarsi in parti uguali fra agricoltura e altre attivita. 

Le due donne non contribuiscono in, misura notevolej tutta.via 
un migliaio di lire 10 guadagnano pressoche ogni anno. I lavori non 
agricoli della ragazza hanno sede negli stabilimenti per ilcommercio 
della frutta. 

IJe donne pero prestano molta attivita. alIe colture in comparte
cipazione, Ie quali ogni anna rappresentano circa un terzo del' gua.
dagno complessivo. 

Fra i diversi anni non, corre gran differenza di guadagno: il 
1928 e il migliore causa gli alti 'redditi delle compartecipa.zioni (il 
pomodoro e stato venduto a 40 lire e il grana ecalcolato a lire 127). 

n guadagno che proviene dalle colture in compartecipazione 
e variabile in funzione del prodotto unitario, del prezzo e principal
mente delle specie coltivate : neJ 1929 a tener basse Ie cifre ha con
tribuito il fatto che fra dette colture c'e il granoturco, poco remune-
rativo, in genere e colpito da siccita.. , ' 

I principall'lavori di avventiziato agricolo sono di risaia e di 
carattere vario nei poderi colonicij quelli non agricoli sono in bo-
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nifica e nello zuccherificio per l'uomo, di prepa.razi~ne commerciale 
delle fTutta per Ie donne. . 

Famiglia n. 2 (Ma8salombarda). 

·L'abitazione a costit~ta di n. 2 camereper Ie quali si corrispon
de un canone annuo di L. 400. 

La figliolanza a nUII).erosa, ma non da contributi 311 bilancio 
famigliare percha si tratta· di bambini. 

. I ~edditi oscillano tuttavia dalle. 5000 aIle 5300 lire. La. mag
gior parte a dovuta 311 lavoro d'avventiziato del padre, la~oro che 
ne~ diversi anni si divide all'iIicirca in parti uguali fra agricoltura 
e altre attivitai. La .donna si occupa·di pill nei lavori non agricoli . 

. La. compartecipazione contribuisce 311 bilancio . con una. somma 
variabile da 1000 a 1500 lire: il massimo a raggil;mto nell'anno in 
cui c'a il pomodoro. 

La fonti dei lavori d'avventiziato sono Ie stesse della famiglia 
precedente. 

Famiglia n. 3 (Alfonsine). 

L'abitaz,lone e costituita di due camere per Ie quali si paga lln 
affitto di L. 300. 

Entriamo in una delle peggiori zone del Ravennate : redditi bassi 
e basso tenore eli vita. La scarsita di occupazioni agricole a note
vole. (tutta 131 famiglia arriva ad un guadagno massimo di L. 408 nel 
1928). I redditi pin elevati sono quelli relativi all' avventiziato non 
agricolo, prestato specialmente dal figlio diciannovenne. Anche il 
padre pero, benche abbia. 131 non indifferente et~ di 66 anni, contri
'buisce in misura cospicua. La ragazza guadagna appena un centi
naio di lire all'anno. 

La compartecipazione ha dato una somma rilevante di redditi 
nel 1928 e 1929. N el 1930 si osserva una contrazione nella superficie 
e neWimporto; in questo stesso anno il bilancio si presenta con circa 
un migliaio di lire in. menu in confronto a.i precedenti anni. 

E' scarsa, come si. vede, l' utilizzazione delle donne. 

Farniglia n. 4 (Alfonsine). 

Si tratta di una famiglia ad alta capacita laT'orativa. 
L'abitaziQne e costituita da n. 2 camere; vi e poi annesso unpic" 

colo appezzamento di terreno;il canone annuo· complessivo e di 
L. 1500, cifra altissima quando si consideri che l'appezzamento non 
raggiunge mezzo ettaro. l\1a. 131 famiglia dispone di braccia valide e 
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cia -l'induce a(j. :.accettare questo canone altissimo - pur di non 
rimanere inoperosa. _Naturalmente oil reddito di questo terreno e 
escluso dal nostro computo. 

D figlio maggiore gode della particolare considerazione di un 
agricoltore ed e un ottimo falciatore; ha quindi 131 possibilita. di fare 
un buon numero di giornate all'anno -in lavori agricoli. Per gli altri 
prevalgono Ie occupazioni in lavori di terrazzeria (arginatura dei 
fiumi Reno, Senio, Lamone). 

La 'madre non. appare come bracciante, tuttavia, oltre che arie 
faccende ~omestiche, si dedicaal terreno in compartecipazione. 

Nel1929 una buona quota di grano, bietoIe e granoturco porta 
i redditi di compartecipazione a circa meta. del gua,dagno totale.· I 
massimi redditi di avventiziato si sono realiz'zati nel 1928: un com
plesso di 332 giornate per un importo di lire 5576. 

, D 1930 segna la maggior depressione del triennio considerato. 

li'amiglia n.' 5 ·(Alfon8ine). 

Colpisce in questa famiglia l'_eIevato' numero di componenti: 
la madre ha 30 anni e. conta gill. 5 ,figli di cui ii maggiore e appena 
undicenne. Le cure per la prole non sono molte, eppure si osserva 
che la madre non pua contribuire, al' bilancio famigliare in alcun 
n;todo: 131 sua. attivitll. e assorbita dalle faccende domestiche. Ma 
cia non significa che essa non abbia potuto accogliere proposte di. 
lavoro; sono Ie proposte che non si SODO verificate. Le donne br~c
cianti sanno Iavorare anche durante 131 gravidanza e usano allat
tare i piccoli anche suI Javoro; inoltre affidano i loro piccoli a 
qualche vicino servizievole 0 agli altri figli pin grandicelli.La' donna. 
della famiglia. in esame non solo non avra. rifiutato di occuparsi, 
ma avrll. cercato: basta vedere il magro bilancio. 

Questa famiglia vive in due camere per Ie quali paga, un fitto 
di 600 lire. 

n massimo reddito e di 4700 lire nel 1928; nel 1929 diminuisce 
e arriva nel 1930 fi.u quasi a dimezzarsi. La causa e dovuta al 
fatto che dalla compartecipazione sono venute a mancare Ie bie
tole, coltura ad alto reddito. 

Un rilievo importante cade opportuno a proposito della politica 
sindacale di controllo dellavoro : a quest'uomo che ha 5 figli in te
nera eta. e che non gode dei redditi cospicui che proyengono dalla 
cOmIJartecipazione bietole, il sindacato permette di fare dalle .12.0 al 
Ie 150 giornate di lavoro all'anno mentre gli altri ne fanno pochiSSlDle. , , 

li'amiglia n. 6 (Mezzano). 

Veniamo in una zona migliore: maggior quantita. di bietola a 
compartecipazione, notElvoli redditi d'avventiziato in agricoltura ed .. 
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. in lavori industriali. Mezzano e infatti il ,centro della produzione 
bietolifera ravennate, ha grandi estensioni condotte a partitanza 
(bonifica del Lamone) ed ha un grande zuccherificio. 

L'abitazione e composta di n.2 camere per Ie quali si corrispon
de un fitto di lire 350. 

Notevoiisono i redditicomplessivi: si oscilla dane 5500 lire 
aIle 6500, con netta prevalenza del contributo del padre e della com
partecipazione bietole. 'Le giornate lavorative vanno dalle 200 ana 
250 per l'intera famiglia. 

Pa.miglia n. 7 (Savarna). 

Abbiamo aWincirca Ie stesse condizioni ambientali di Mezzano. 
Questa famiglia di limitato numero di componenti vive in una 

camera sola. per la quale paga un canone annuo di lire 200. 
Si nota subito il notevole numero di giornate d'avventiziato in 

agricoltura e la non indifferente somma di redditi derivanti dana 
compartecipazione. 

n capo fainiglia pero non e, ammesso allo zuccherificiocome si 
riscontrava nella famiglia precedente. 

II reddito complessivo oscilla dane 4 alle 5 mila lire. 



, 

.) CompoNfone 

Nome 

Enrico 
Giulla. 
Domenica 
Walter 
Maria. 

b) IUiltliti. 

Persone 

Famiglia. 
Enrieo 
Giulia. 
Domenica. 

Totale . 

Famiglia. 
Enrico 
Giulla 
Domenica 

Totale 

,FamigJia 
Enrico 
Giulia. 

, Domenica. 

TotaZ, 
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PROVINCIA DI RAVENNA 

PAMIOLIA D. I (Massalombarda) 

Sesso Eta Grado dI parentela 
col capo famiglia 

. 
M 44 capo-farniglia 
F 40 mo~lie 
F 17 figlia 
M , 10 figlio 
F 6 figlia 

Comparteclpa.zlone A vventiziato ' 
-------~~------I----~--~-i 

Colture 

grano 
pomodoro' 

granoturco 
bieto\e 

grano 
pomodoro 

2: I prodUZ,lone Glornate Reddlto I B dI parte dIla.voro da lavoro 

j I-Qt-lt-P-C'/c"-p-Iom-rt'-o I-i--I,---a .... -: ;-j-a-~-' 
..... 'c Z'e .;: I 'I! , 

q.1i L. :r :: :r I ::! 

1928 
4 6.331 
2 48.00 

6 

1929 

4 17.33 
2 52.00 

I 
61 

1930 
4 5.33 
2 56.00 

6 

804 

701 

80 ' 
1920 192 

65 1300 1750 305 
20 40 240 480 72 

30 360 36 

2724 85 140 1540 2590 68541 

733 1 

728
1 74 

20 

I 1 ~~~ 
55 1480 1210 269 
40 200 430 63 
15 165 16 

-----------
1461 94 110 1680 1805 494 

640

1 901 

. I 640;1 
840 840 

80 1620 1600 322~ 
18 50 .200 500 70~ 
__ 30 -- 300 30 
-----------

1480 108 160, 1820 2400 570 

NOTA: La tornatura dI lIIassalombarda I!I dI mq. 1681, 
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PROVINCIA DI RAVENNA 

PAMIOLIA n. i (Maslalombarda) 

a) Composirimle 

Nome Sesso Etil Grado dl parentela 
col capo tamlglia 

Domenico M 36 capo-famiglia 
Maria F 34 . mo~lie' i Rosina F 9 figlia I 

Caterina' F 7 figlia 
Giuseppina F 5 figlia 
Carlo M 3 figlio 

b) Redditi 

Comparte('lpazlone 

·~·-~~I-I "'I Pl'Oduzlone Giornate 
o~ 

Redditl g,-
Pereone 

II di parte di laVOI'O ..... =~ ill ... 
Colture c, -

e i Quan-I 1m-
_ _ ~a 

-! I c-! 8 1:8 (!lg f. tlta porto .c 0.::: 
q.lt L. :: -=i j I me. 

!928 

:famiglia ' I grano 2 I 3.33 416' 416' 
I! bietole 2 141.33 620' 62d 

Domenico 
I 65 70 1300 1800 3100: I 

Maria i 30 60 360 720 1080 

71 -----
16601 2520 521~ Totale 1036 95 130 

1929 

Famiglia pomodoro 2 51.20 1229\ 122~ 
. favino 2 2.66 239 239 

Domenioo \ 74 62 1480 1364 284~ 
Maria 20 50 200 550 ~ - ---

Towle ·1 4 , 1468, 94 112 1680 1914 506~ 

1930 
. , 

~rano 2 3.00 360 
Famiglia II ietole 2 /i6.00 784 
Domf'nico' i 80 87 1480 
Maria 30 60 300 

I --- -------
Totale ., .. . , 4, ., 1144110 1471,17801 2340 526 



.) CompOllieitme 

Raffaele 
Maria 
Francesco 
Domenica 

b)~Ui 

Per.one 

Famiglia 

Raffaele 
Francesco 
Domenica 

Total6 

Famiglia 

Raffaele 
Francesco' 

,Domenica 

Totalll 

Famiglia 

, Raffaele 
Francesco 
DOIIl1!nica 

Total6 

-
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PROVINCIA DI RAVENNA 

P~MIOLIA n. 3 (Alfonsine) 

M 
F 
M 
F 

Compa.rteolpazlone 

Eta 

66 
57 
19 
l~ 

Grado di parentela 
col oapo famiglla 

capo-famiglia 
moglie 
figlio 
figlia 

A vventlzlato 
00 

~ 
I Produzlone Gtornate Redditi ~i di pa1'te di !avoro da lavoro 

Colture "til "'~ 

tuan'l I~~I 
"", 

~ 
I 

"a 

grano 
bietole 

Eo tlta porto -l! 
q.ll L. iil' 

1928 

192~ 

..!! 

~'i 
..!! 

.~ 
<:l)o ;.g " iil' 

1 

grano 12.OOj5.001 6001600' 
,bietole 1.4430.001 420 420: 
gran,o,tUTco ~'OOI' ,0.60 60 60 6 70 90 980 1070: 

II grano 
bietole 

6 90 90 12601350
1 

11 110 ,11~ 
-----------, --j 

4.441 1080! 23 160 290 2240 '3610, 

1930 

1.20 2.00 240 I 240j 
1. 50 35.00 525 525 

6 65 72 715 78~ 
6 79 72 86911 941 
8 - 72 - 7 

2. 7o:-I--76l"22lm m!-i5s4 2565~ 
NOTA: Ja, tornatura ravennate e dl mq. 3U7. 



a) Oompoaieiotle 

Nome 

Seconda 

Mario 

b) Redditi 

Persono 

Famiglia 

Fedele 
Bruno 
Ferdinando 
Mario 

Tol4le 

Famiglia 

Fedele 
Bruno 
Ferdinando 
Mario 

Totale 

}'amiglia 

Fedele 
Bruno 
Ferdinando 
Mario 

Totale 

I 

I 

\ ! 
Ii 
i 

I 
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PROVINCIA Dl RAVENNA 

FAMIOUA D. , (Alfon.lne) 

Sesso Et~ 
Grado ell parentela . 001 capo tamfglla 

------
M 57 capo-famiglia 
F 50 moglie 
111 28 figlio 
:M 23 figlio 
l\f 19 figlio 

Comparteclpazione Avventlziato 1 

Colture 

grano 
biet,ole 

I 
I 

E 
.B 
ell c .. 
0 

Eo< 

. ! 0 
O~ 

Produzlone Giornate Reddlto §'1 
ell parte dl Iavoro da lavoro .. " 

Quan-' I In:. I ~ I ~ ~'a 
D 

I 
~ 

lOa 
08 

tlta I porto -= i! ~ i =~ 
q.U L..:: :: c:: 

1928 

5 n.oo 1430 
360.00 900 

1430 I 
900 I 20 40 360 640 1000 

8 

192i1 

100 10 1800 160 1960 
6 80 108 1280 1388 

__ ~~~ 1120 ~II 
2330 132 200 2376 3200 7906 I 

~ran05.00 13.00 1755 1755 
ietole 13.0068.00 1020 1020 

granoturco 2.00 4.00 400 400 
I 8 38 112 532 644 

I 10 1540 1540 
6 60 84 840 924 

110.: 
6 60 84 840 924 

-'-_.- ----
'2212: 7207 31751130 158 1820 

1930 

trano 6.00,10.00 1200! 1200 
ietole 4.0077.00 1078 1078 

3 68 36 816 852 
85 10 920 120 1040 

3 70 36 840 876 
3 74 36 888, 924 

--- - --
26641 5970 10.- 2278: 94 222, 1028 



Nome 

France8CO 
Clotilde 
Diva 
Walter 
Gigetto 
Danilo 
I nell 

b) 1U4.4UI 

PeraODe 

Famiglia 
Francesco 

Totale 

Jo'amiglia 
Francesco 

Tota16 

II 

Famiglia 
. Franllesco 

. Totale 

I 
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PROVINCIA DI RAVENNA 

PAMIOLIA 11. 5 fAlloDBIDe 

SlIIII!o I E~ Grado dI parentela 
001 capo famlgUa. 

I M ,--;-- capo-famiglia 

I F 30 mOltlie 
F 11 figlia 
M 10 figlio 
M .8 figlio 
M 4 figlio 
F 1 figlia 

Comparteoipazione . A vventlzlato· I 

I 
!! I Produzione GJornate I Reddito a ~ 
i3 dI parte dllavoro da Iavoro ;r Z 

Colture a Quan-'/ Im-I~I--- ~--;- 1~ 
I

f. tita'porto i! ii~ ~ Ii~ Og I 
q,l1 ,L. =' :: = -== 

1928 

bietole 

1

2
•
80

1 

2.80, 

136119041 I I I 1 19 1201 30 2200 600 280 

l904 120130 2200!6001 4704 

1929 

granD 

/

2.3014.331 5721 I I . 90 40 1710 750 

2.30 Irn90~ 17101 750 

572'1 2460 

3032 

1930 

gralJo 
. 30 90 550 1600 215q 

1

2.92,' 5.00 6001 1 I 6°~1 

2.92 I 600130901 550 1600 -275~ 



a) Oompo8'itioM 

Nome 

.. 
Pio 

• Cleonilde 
Battistina 
Lino ' 

b) Redditt 

Persone 

Famiglia 
Pio 
Cleonilda 
Battistina 

Totale 

Flimiglia 
Pio 
Cleonilda 
Battistina 

2'otale 

Famiglia 
Pio 
Cleonilda 
Batt.istina 

Totale 

I , 
I 
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PROVINCIA DI RAVENNA 

PAMIGLIA n. 8 (Mezzano) 

~=-I ___ E~ __ 

Grado ell parentela 
col capo famlglia 

M 
F 
F 
M 

55 
51 
19 
14 

capo-famiglia ' 
mOlrlie 
figlla 
figlio 

Oomparteclpazlone Avventlz1ato 
~ 

Oolture 

grano 
bietole 

grana 
bietole 

grano 
bietole 

00 ., Produzione G10mate Reddlto rl .. dI parte dIlavoro da Iavoro .. 

nil 
... as 

Qu&n-F 

I 
~ ~I ~ '"3 i~ tita porto .~ g.~ ' E-!' q.ll L. :' 1=1::- .~ 

=' 

1928 

1.20 2.671 3601 36011 2.9290.00 1350 1350 
_ 125 85 2500 '1785 4285

1 
20 -- 340 -- 340 

I 
I 20 -- 340 -- 340 

17~ 165 8s 3180 1785 6675! 4.12 

1929 

2.9218.0011032 1032 
1.0036.66 513 513 

100 85 1900 1785 3685 
17 -- 300 -- 300 

I I 
17 300 300 

3.92 ' 1545 134 85 2500 1785 5830 

1930 

1. 00 2. 001 2401 240 
2.92100.00 14()0 1400 

90 90 1700 1720 3420 

I 1

15 -- 225 -- 225 
15 -- 225 '-- 225 

-------
3.92 1640 120 90 2150 1720 5510 



a) CompCJrill(m&e r-. Nom~ 

/
' AHredo 

I 
Elena 

I Ardea 

b) RtddUi 

Persone 

Famiglia 
Alfredo 
Elena 

Totale 

Famiglia 
Alfredo 
Elena 

Totale 

Famiglia. 
Alfredo 
Elena 

Totale 
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PROVINCIA DI RAVENNA 

PAMIOLIA D. 7 (Savama) 

Besso Eta Grado d1 parentela Jl 
ool capo famlglia . r 

M 
F 
F 

32 
27 

R 

capo-f~~iglia II 
rno~lie 
figha I 

Oomparteoipazione Avventlzlato 
00 

j Prodnzione Glornate Redd1to 

it dlparte dllevoro da levoro 
Colture 

R Quan·1 1;;:- ... I ... .!! 

I 
III ~~ Uta porto -i! I I.i! .j! 

q.li L. :: a = Ir 
I I 

1928 

~ano 2.00 5.66 764 76~ ietole 1.50 60.00 900 90 
150 30 3000 750 375 
30 - liOO -

~ --------
3.50 HIM 180 30 3500 750 591 

1929 

~l'anO 

1
2

.

50 5.33 
730 7'~ ietole 2.00 46.66 670 67 

125 30 2500 730 323 
22 - 330 - 33 

] •. 50 1400 147 30 2830 730 496 

1930 

t;rano 2.00 ·7.33 916 916\ 
ietole 2.00 80.00 112 112 

100 30 2000 700 2700' 
15 225 -~I - - --

4.00 1028 115 30 2225 ~·3953; 



PROVINCIA DI FERRARA 

Yer questa provinciaabbiamo pensato di utilizzare il mate, 
rials statistico g:ia.cente 'presso l'Unione Provinciale dei Sindacati 
Fascisti dell' .Agricoltura~ 

, '. I dati sono limitati all'a.nn.o 1930, in ,compenso pero sono pili 
numerosi edbanno caratteri cbe Ii rendono particolarlPente inte~ 

, ressanti. 
:' . D~lle tabelle allegate '(v. pagg. 150 e 151) si puo rilevare per 0-

. gni s~zione sindacale: 
a) Ill. quantita media di frumento guadagri.ato da ogni unita. 

la. vorativaj 
b) il guadagn.o m~dio realizzato nella la.vorazione della ca

napa, delle bietole e dialtrecolture, sempre per unita. la.vorativaj 
c) it guadagn.o realizzato daogni uomo inL'ltvorid'avventiziato. 

Fra i lavori'di avventiziato, i lavori pubblici entrano nella se
guente misw:a appross~ativa :' 

- zona sindacale, di Ferrara: 
- zona sindacale di Argenta. : 

un quarto 
due terzi 

• - zona. sindacale di COPPal'o: 
- zona sindacale di Ostellato: 

un terzo 
meta. 

Il computo delle unita. l~vorativ~ e fatto sulla base, del Patto e 
pl'ecisamente : 

uomo 100 
donna 75 
giovani da 16 a 18 anni 75 
ragazzi da 14 a 16a.nni 50 

In qualche zona non si adotta it criterio' esposto: spesso i gio
vani dai 16 ai 18 a.nni sono compu~ati come gIi uomini, e cioe fatti 
ugua.li a 100. 

Una. 8corila ai dati permette 8ubito di vedere Ie condizioni di vi
ta dei :hraccianti ferraresi e Ie divel'sita esistenti fra Ie zone. 

A fine . pero direndel'e pin eilpresilivi i dati e <Ii potere istituire 
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1/ 

Quantlta media Guadagno medio Guadagno fatto In .\1 e fatto neUa lavora- la vorl ordlnarl 

~' 
lrnmento guo.- zlone oanapa. bie- compreea falolatura 

Looallt1l. . dagnato 
eaclu .. quelll dI II 

II 
per unita /a1lOl'ati"a tole od altro racr.olta prodott! Z, per unita /a"orati"a q.1I L. per ogni uomo 

- L. 

ZONA SINDACALE DI ARGENTA 

1 Argenta 1.57 98 2780 
2 Boccaleone 1.35 82 1625 
3 Benvignante 1.30 145 2050 
4 Bando 2.10 215 2340 
5 Campot,to 2.40 310 2680 
6 Consandolo 0.75 150 2017 
7 Coliifiume 1.80 240 2455 
8 Filo d'Argenta 1.30 ' 210 2374 
9 J.ongastrino 1.40 405 1870 

10 Ospit. Monaeal!! 1.52 434 2144 
11 S. Biagio 0.72 2670, 
12 S. Nicolo 1.54 154 2100 
13 Traghetto 1.20 210 3017 

ZONA SINDACALE DI CENTO 

1 ,Cento 1.90 650 450 
2 S. Agostino 1.80 600 500 
3 S. Carlo 1.75 620 475 
4 Mirabello 1.60 600 950 
5 Callumaro 2.38 650 1450, 
6 Reno Centesl'l 0.90 400 700 
7, XII Morelli 1.90 550 400 
8 Alberone l.- 600 700 
9 Buonacompra. 1.40 660 450 

10 Renazzo 0.50 550 1200 
11 'Dollso 2. 700 150 
12 Corporeno 1.90 750 169 

ZONASINDACALE DI COPPARO 

1 I Copparo • 1.75 450 850 
2 Coecanile 1.63 503 1977 
3 ' Ambrogio 2.25 394 1064 
4 Gradizza 2.1S 490 980 
5 Brazzolo 1.97 652 1071 
6 Sabb. S. Vittore 1.25 750 1200 
7 Sabb. S. Pietro 0.96 270 380 
8 Fosso.1ta 1.53 425 750 
9 Tamara 1. 74 350 590 

10 Saletta 1.85 460 750 
11 Corio 1.40 448 661 
12 Ro Ferrarese 1. 73 365 430 
13 Guards 1.20 400 900 
14 Alberone 1.50 391 1040 
15 ' Ruina 1.06 ' 352 1566 
16 Berra 2.70 422 170 
17 Cologna , 1.62 450' 400 
18 Serravalle 3.- 647 100 
19 FormignaJla 1.86' 323 985 
20 Tresigallo 1.56 455 600 
21 Rero 2.51 475 1189 
22 Final di Rero 3.03 633 1010 
23 ROncodi!8. 3.-:- 683 940, 
24 lolanda i Savoia 4.- 'i55 900 

'25' , Gherardi di I. I 3.60 380 '1320 
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i 

GuadagnO fa~~ 

I 
Quautlta media I GUadagnO' medlo 
frumento goa. fatto nella l .. vo ... • Iavor! ordlnar! 

Locallta dagnato &Ioue oanaps, ble· oomp ...... ralolatu ... 
per unit4 lmIoratiea tole od altro esoluoi quelU dI 

Z q.1I I p ....... it4 L~wrati~1I raccolta prodottl 
ptJr 0111" uomo 

L. 

ZONA. SINDACALE DI FERRARA 
1 Quaccbio 1.60 900 400 
2 Vallunga 2.50 800 500 
3 Codrea 1.82 600 400 
4 Baura 2.15 650 350 
5 Cbiesuol d. F. 2.40 620 750 
6 ponte~08curo 2.-· 900 1400 
7 Agusce 0 2.35 600 '550 
8 CoregiPo 1.75 550 600 
9 S. EgIdio 1.58 600 600 

10 Boara' 2.07 750 300 
11 Monestirolo 1.70 '650 320 
12 Ravalle 2.70 500 400 
13 Porotto 1.30 500 400 
14 Casaglia 2.80 550 500 
15 Porporana 1.59 550 450 
16 Foss. S. Biagio 3.~ 500 300 
17 Denore· 1.80 450 570 
18 Parasaooo 2.30 450 400 
19 Coc. di Focomorto 2.85 . 480 350 
20 Viconovo 1. 73 300 1>00 
21 Foss. S. Marco 1.36 600 700 
22 Montalbano 1.70 650 600 
23 Contrapo 1. 75 600 500 
24 Vill. di Denore 1.45 400 500 
25 Albarea 1.60 400 500 
26 Gaibanella 2.- 800 480 
27 Fossadalbero 1.60 600 500 
28 Pescara 1.15 300 400 
29 Quartesana 1.05 450 400 
30 S. Bart. in Bosco 1.80 500 850 
31 Fral1colino 1.50 350 1100 
32 Cona 2.- 500 450 
33 Mizzana 1.90 500 1050 
34 Coronella 3.-- 750 600 
35 Borgo S. Giorgio . 1.85 500 400 
36 Gaibana 1.42 420 800 
37 S. Martino 1.80 600 650 
38 Coc. di Cona 1.70 440 500 
39 Spinazzino 2'.05 450 900 
40 Poggiorenatico 2.40 720 900 
41 Marrara 1.05 600 700 
42 Gallo 1.80 600 65.0 
43 Bova di Marrara 1.20 500 900 
44 Borgo S. Luca 1.80 600 1200 . 
45 Cbiesanuova 2.50 non com part. 2000 

ZONA SINDACALE DI OSTELLATO 
1 Ostellato 1.90 533 1660 
2 S. Giovanni 1.50 300 1890 
3 Dogato 2.- 433 1350 

.4 Rovereto ,2.13 530 1075 
5 MedeIana 2.- 300 1500 
6 MigliaTino l.30 280 1350 
7 Valcesura 1.38 550 12]0 
8 

. , 

M!.fliaro ·1.50 337 1372 
9 Ga umara 1.70 406 1428 

10 Massafiscaglia .1.90 434 1800 
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, confronti con quelli delle altre provincie, Ii esprimiamo per fa.n;riglia 
tipo anziche per unita Iavorativa. ' 

, Sceglieremo i 'casi pin interessanti: Ie condizioni medie, Ie mi-
gliori ~ Ie peggiori. '" 

La famiglie aIle qua],i applichia.mo 1a traduzione dei dati Ie pren-, 
diamo fra quelle cne nelle altre provincie presentano 1a composizio
ne piu: frequente. E prElcisamente due tipi cosl costituiti: 

FamigUa A 

Sesao Eta Unltll. Iavorative 

M 50 1.00 
F 45 0.75 
1\1 16 0.50 
F 13 
M 9 

2-25 

Famigtia B 

I Sesso Eta Unlta l&voratlve 

M 45 1.00 
F 40 0.75 ' 
M 19 1.00 
M 15 0.50 
F 10 -

" 

F '1 --, 
3.25 

Nella ta.bella che seguu riportiamo i calcoli definitivi. 

REDDITO ANNUO MEDIO DELLE FAMIGLIE TIPO NELLE DIVERSE ZONE 

E SEZIONI BINDACALI 

Sedone slndacale 
I 

Sellione slndacale 
I 

Sezione slndacale 

Zona slndaca1e 
In oondizloni migIiori In condizloni mediI) In oondlzlonl peggiori 

Famiglia FamigIia Famiglia FamigIia Famiglia FamigIia 
A B A, B A B 

------.----------------
Ferrara 3965 6605 3097 4807 1696 2672 

Argenta 3813 7185 3159 5602 2174 4043 

Copparo 8550 6226 3138 5028 1247 2012 

qstellato 3289 5751 2864 4887 2331' 4117 

Ccnto I 3556 5942 2426 3754 2265 3355 

I 
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A fine di poter rintracciare Ie 10caJita scelte riportiamo 10 spec-
chio che segue: . 

LOIl6UtII.. delle zone in cui III sono. rlscontrat.e 

Zone e1ndacalt 
condizlonl mlgUori condizionl medie condizl~ni pegglori 

f------- --_._-

Ferrara Pontemgo8curo Coronella ' Quartesana 
Argenta Traghetto Longastrino BoccaJeone 
Copparo Coccanils Brazzolo SabbionceUo 

S. Pietro 
Oatellato Massafiscaglia" Dogato Migliarino 
Cento Casumaro Cento Dosso 

Per la.famiglia.A (unita lavorative n. 2,25) i redditi oscillano dal~ 
Ie tre aIle quattro mila lire nelle zone migliori, dalle 2,5 aIle 3 nelle 
zone madia a dalle 1,5 aIle 2,3nelle localita peggiori. 

Per lSi famiglia B, aventa una composiziona pinnumerosa a 3,25 
unita lavorativa, i guadagni sono naturalmente pin elevati: da 6 
a 7 mila lire nalla localita migliorij da 4 a 5,5 mila nella localita che 
presentano condizioni mediej da 2,6 a 4 mila in quelle peggiori. 

Tanto Ie cifre deIl'elaborazione per famiglia ,quanto quelle per 
unita lavorativa las ciano vedere condizioni di disagio, che nella 
zona di Copparo si mostrano particolarmante accentuate. 



PROVINCIA DI· BOI.OGNA 

. Per questa provincia presentiamo i redditi din. 6 famiglie: 
n. 2 di Molinella, n. 2 di Crevalcore, n. 2 di Budrio. 

Nella scelta si e adottato il criterio solito di rilevare condizioni 
medie con e senza compartecipazione. 

FamigUa n. 1 (MoZinella). 

L'abitazione e costituita di n. 4 camere per Ie quali la pigione 
annua e ill lire 450. 

Come si vede dai dati della tabella questa famiglia non ha ter
reno a compartecipazione. Pero i redditi sono ugualmente molto altL 
E' . la favorevole situazione in cui si ~rova il comune. ill Molinella, 
nel quale la disoccupazioIiesi avverte in misura assai limitata (va
sto territorio a conduzione boarile, ingenti opere di bonifica, zucche~ 
rificio, ecc.). 

Non e stato possibile dividere, come per altri casi, Ie giornate di 
lavoro agricolo dalle altre, epercio presentiamo solo il numero com
plessivo. La grande frequenza di giornate lavorative esiste di fatto,. 
,pero si tratta di orari molto ridotti : nelle bonifiche non si lavora, di 
solito pin ill 5-6 ore al giorno, e cio spiega anche come molte fami
glie con alto numero ill giornate ill lavoro possano ugualmente at
tendere aIle colture in compartecipazione. 

N el giudicare di questi redillti non si dimentichi pero che si 
tratta ill una famiglia che si trova. particolarmente favorita da una 
numerosita e· capacita. lavorativa non indifferenti. . 

Famiglia n. 2 (Molinella). 

L'abitazione e costituita da. quattro camereper Ie quali sipaga 
un affitto di lire 400. 

Valgono Per questa famiglia tutte Ie considerazionisvolte perla 
precedente. Vi sono in pin iredditi ill compartecipazione che· innal
~a.nC? notevolmente Ie entrate delbilanclo. 
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Fam-iglia n. 3 (Orevalcore). 

'L'abitazionee costituita da n. 4camere'j lapigione arulUa e di 
lire 305. . . . 

La zona in considerazione presenta una ass.ai minore prosperita 
del Molinellese e Se ne ha subito la prova dai pin bassi redditi. 

Sul. guadagno di due sole persone sifonda l'attivo del bilancio; 
la numerosa figliuolanza iropedisce alIa moglie del capo famiglia di 
dedicarsi al lavoro. 11 vecchio e statu occupato in lavori stradali e di 
m'anutenzione del capitale fondiario; il capo famiglia ha anche la fal
cia.tura dei foraggi· e altfi lavori agricoli, nonche lavori di bonifica.. 

Dal 1928 al 1930 i redditi accusano una continua diminuzione. 

FamigZia n. 4 (Oreva.lcore). 

L'abitazione e costituita di 4 camere per Ie quali la famiglia 
paga un canonedi lire '500 annue. 

19uadagni non sarebbero diversi da quelli della fan:liglia prece
dente, se in questa non vi fosse la compartecipazione. 

La canapa, coltura molto ricca, ha dato redditi notevoli ne11928 
e 1929 e, in relazione ad altre colture, anche nel 1930; e evidente 
pero ladiscesa del complessivo guadagno della compartecipazione, 
parallelamente alIa discesa del prezzo della canapa. 

Dal 1928 al 1930 il reddito si e pin che dimezzato anche, 
'sebbene per la minor quota, in relazione guadagno di avventiziato. 

I redditi non agricoli sono ,ottenuti in lavoti di bonifica. 

Famiglia n. 5 (Budrio). 

Vabita,zione e costituita da 2 camere per Ie quali si· paga un 
canone di lire 450. 

IJa famiglia non ha terreno in compartecipazione, tuttavia i redo' 
di,ti sono discreti per il fatto che il capo di famiglia e occupato lunga
mente in lavori di bonifica a la moglie,malgrado la numerosa fi
gliolanza, trova modo di racimolareparecchie giornate lavorativa 
per un iroporto di 600-700 lire. , 

Dal '1928 in. avanti i redditi aumentano per la maggior' retribu
zione risultata dai cottiroi in bonifica. 

llamigZia n. 6 (Budrio). 

L'abitazione e costituita da n. 2' camera pin la cuc;:inaj la pi
gione annua e di lire 300. 

In questo caso si possono seguire Ie, variazioni che sorio in rap
porto all'aumento d'eta. dei figli : la figlia sedicenne e capace di reddi
to solo nel 1930j il figlio maggiore'per il1928e 1929 e occupato in 
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quaJit~ ~ garzone presso una. fa.m.iglia. colonica; hel 1930 e avventi
zio. I' guadagni piu· cospicui derivano sempre dal lavoro del capo. 
Negli ultimi d~e a.nni Ja. compartooipazione entra in misura no
tevole. 

Dal1928 in poi i redditi aumentano in relazione ai fatti cui supra 
si e fattn cenno e perche aumentano Ie giornate lavorative in agri. 
coltura. 
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PROVIN~IA DI BOLOGNA. 

PAMIGLIA D. I (Mollnella) 

:a) ComposUione 

Nome Sesso Eta Grado d1 parentela 
cOl. capo famiglia 

------
Filippo M 24 capo-famiglia . Vincenzo M 22 fratello 
Cesare M 20 fratello 
Giulia F 60 madre 
Carmelina F 22 mo~lie 
Maria F 6 fig ia 

b) ReiJiUti 

Comparteclpazione Avventlzlato 

II Produzione 
o~ 

i d1 parte S2 0 ;m 
Persone ",0 ~ "'-Colture 

Quanry;~ E~ '" ",10. 

= '" ",a 0- .. 
~ S;a 111 00 

Eo tita porto " q.lI L. 

1928 

Filippo I 1 .I 
I 200

1 28401284 Vincenzo 240 3440 344 
Cesare 220 3140 314 
Carmelina 

1 I I 1201 12001 120 

Toialfl I 780\10620: 1062 

1929 

Filippo 190 2680 2680) 
Vincenzo 210 3000 3000, 
Cesare 210 -1 Carmelina ~02 1101 1101 

Totale 712 9781i 9781 

1930 

Filippo 

1 ·1 
220i 2860' .286~1 

Vincenzo 215 2795 279~ 
Cesare 215 2795 279 
Carmelino I I 1081 1116 ~I 

Totale 1m! 95661 956. 

SOTA: La tornatura bolognese ~ dl mq. 2080. 
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PROVINCIA Dl BOLOGNA 

PAMIGLIA D~ 2 (MOJinella) 

a)Cum~ 

, 

'Nome ,. Sesso Eta Grado dl parentela 
001 oapo famlglla ' 

Antonio M 48 capo-famiglia 
Amelia F 46 moglie 
Luigi M 21 figlio 
Oril'o M 18 figlio 
Augusto M 14 figJio 
Teresa F 6 figlia 

b) lUddffl 

Comparteclpazlone A vVentlzlato i ----
o ~ 1 ., Produzlone 

.82 ~'i .. dl parte ° Peraone .B cijO ~ It II 
Ii 

Colture f! Quanollmo' ~~ ." 

" ° tita porto 0;;; p: 
Eo< q.li L. 

1928 
patate 3.00 60.00 1800 

18~1 Famiglia frumento '2.00 3.33 433 433, 
bietole 2.00 52.00 780 780' 

Antonio 220 2860 2860' Luigi 210 2770 277~ Orfeo 210 2770 277 
Augusto 60 660 66 ------

12073! Tota18 7.00 3013 700 9060 

1929 

'I \ cipolle 2.00 42.00 756 75~ 
11 

FllmigIia 
I bietole 2.00 49.50 742 74 

frumento 3.00 3.96 495 49 
Antonio 210 2730 ~~~~ Luigi 195 2625 
Orfeo 195 2625 262 
Augusto 65 715 71 

------
Totale 7.00 1993 665 8695 1068 

1930 
patate 2.00 33.00 990 '1 Famiglia frumento 3.00 4.20 512 51 
bietole 2.50 49.50 742 74 

Antonio 23 2760 276 
Luigi 220 2700 270~ 
Orfeo 220 2700 2700 
Augusto 70 870 87~ ----

TotaZtl 7.00 2244 740 9030 11274j 



a) Compo~ 

Nome 

....,.. 160 --

PROVINCIADI BOLOGNA 

I'AMIOLIA D. 3 (ern.leore) 

Eta 
Grado di parentela 1 
col capo tamlglla 

I
· Sesso 

II------~-------------------I------------I-----------------" Adolfo 
Antonio 
ADlelia 
AIdo 
Mario 
FerDlo 
Regina 

.Guglielma 

b) &ddUi 

Persone 

Adolfo 
Antonio 

Tota18 

. ~ 
Adolfo 
Antonio 

Tota18 

II 

.. .Adolfo 
AntoniQ 

Tota18 

·M I M 
F 
M 
M 

·M 
F 
F 

37 
67 " 
31 
11 
9 
7 
5 
3 

Compartecipazione 

Produziono 

I diparte 
Colture -----. 

Quan-llm-0 tita porto Eo! q.1i L. 

1928 

capo-faDliglia 
padre 
moglie 
figlio 
figlio 
figlio 
figlia 
figlia 

A. TVentiziato 
0 

G10rnate Reddito 
Cl>-
"Oil 

di Iavoro da Iavoro h "'--------- cd'" 
0 I a~ ~ I=~ "a ... 08 -c 

~ :: =j -i 

I 751 140 
2301100 

2900; 
1330. I 120011700 

151 75 

I /90 215 
------ 423~ 1430,2800 

1929 

85 120 1100 154°1264~1 25 60 330 840~ 
110 180 1430 2380 381 

1930 

15 50 200 590 79 6O~~rlJI W 160 1090 1930 302 I 
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PROVINCIA DI BOLOGNA 

P AMIOLIA n •• (trevaleore) 

a)Com~ 

I Nome .. I SeBSO Etll Grado di parentela 
col capo famlglla 

-
Primo M 53 capo-famiglia 
Palma F 54- moglie 
Dinale M 26 figlio 
Zelinda F 20 figlia 
Cesarina F 18 figli8: 
Alice .F 16 figlia 

Compartecipazione A vventlzlato -
0°' 

~ ProdnZione Glornate Reddlto :i 
Persone 3 di parte di. Iavoro da Iavoro 

Colture ! 
'd.!l 

Quan-, 1m- 'D 
I 

Ifi ~DI ~ 
~~ 

I tita porto ;; c;: a "'a: t!lg 
i 'c I'e 

q.li L. ::' :: = 
1928 

}'amiglia grana 6.00 10.00 1260 126 
canapa 8.00 11.40 5803 5803 

Primo 25 120 270 1750 202 
Dinale 10 130 130 1870 200 
Zelinda 35 440 44-
Cesarina 40 500 50 

-----------
Tot.altJ 14.00 7063 110 250 1340 3620 12023 

1929 

Famiglia grano 6.00 12.00 1500 lWi canapa 8.00 9.50 4674 467 
Primo 15 90 200 980 118 
Dinale 35 80 600 850 1450 
Zelinda 6 90 901 

Cesarina 6 90 90
1 -- S9S4: Totale 14.00 6174 62 170 980 1830 

1930 

Famiglia grano 5.00 8.00 976 976 
canapa 9.00 10.26 2257 225~ 

Primo 2] 60 250 750 100 
Dinale 30 70 360 930 129~ 
Zelinda 6 - 72 - 721 
Alice 6 -- 72 - ~ 
Cesarina 6. - 72 :....... 72 

Tlitalll 14.00' 323369 130-8261.6805739 



Nome 

--_._---
Vito 
Maria 
Alfredo 
Argentina 
Al'mide 
Wanda 

b) Redditt 

Persone 

11

- Vito 
Maria 

. Totale 

Vito 
Maria 

Totale 

II
· . Vito. 
-Mana 

1 Totale 
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PROVINCIA DI BOLOGNA 

PAMIOJ.IA D. 5 (Bud rio) 

Sesso Eta 
Grado dl parentela 
col capo tamlgl1a 

---
M 39 eapo-famiglia 
F 35 moglie 
M 9 figlio 
F 8 figlia 
F 6 figlia. 
F 2 figlia 

Comparteclpazione Avvent\ziato 

Colture 

Produzlone G10rnate Reddito 
di parte di lavoro da lavoro 

Qm;-, p~o ~ 1!l1 ~ I =~_: q.1i L. ~.. _ _ 

1928 

1929 

1930 

Of11491846123741322°11 43 - 622 -- 622 

"94 149 14682374 "3842!1 

I 
37116917752700 34751 45 - 710 - 710 

- 82 1691485 2700 4l~1 

4911601. 943127501369311 40 - 735 - 735: 

89 16016782750 442s!1 



a)Cam~ 

/1 Nome 

I 
I Odoardo 

Adal~a 
GUflrrino 
Delfa 
Dina 
Guido 
Rina 

b) lUddtn 

·PersoDe 

II 
Famiglia 
Odoardo 
Adalgisa 

~ 
Guerrino 

Tota18 

Famiglia 
Odoardo 
Adalgisa 
Guerrino 

TotaltJ 

Famiglia. 
Odoardo 
Adalgisa 
Delfa 
Guerrino 

Tota18 
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PROVINCIA DI ,BOLOGNA 

FAMJOLIA D.6 (Budrlo) 

Se880 Eta -."'~~ col capo faIDiglio. 

M 50 capo-famil!'lia 1 

F 40 rnoglie ~ jl 

At 17 figlio Ii 
F 16 

r.i: II 
F 11 
M 9 figlio 
F 7 figHa i 

Oomparteclpazione A vventlzlato 

Colture 

:granturco 

grana 
bietole 

grano 
bictole 

Produzione 
eli parte 

I . 
Quan-I 1m
tlta ,porto 
q.1I I L. 

Giornate Reddlto 
eli Iavoro do. Iavoro 

1928 

. 2.50 4.33 433 43~1 77 4617651031·279 
80 --1138 - 1138, 

2.50 

-800-~1 
433 157""46 3703103151671 

1929 

. 4.50 6.66 832 83~ 
·2.00 36.66 513 51 

107 471659 855 2514'1 
49 - 635 -- 635 

-1000 - 100d 
--------

. 855 549~ 6.50 1345 156 473294 

1930 

6.00 8.00 976 976

1 2_00 40.00 560 560 140~"~ 684 3238

1 51 - 850 850 
62 - 930 - 930 
69 57 1452 870 23'22

1 ---- ----
8.00 1536 322 93 5786 1554 8876, 



PROVINCIA DI REGGIO 

Per questa provi,ncia possono bastare tre famiglie: i tipi non 
presentano Ia. gran varieta. notata e pORta in 'evidenza in aItre zone. 

La compartecipazione e poco diffusa e perch) non figura negli 
esempi scelti. Abbiamo presQ in considerazione tuttavia la presenza 
omena . di u garzoni D 0 u 8ervi» . nella famiglia, perche tale condi~ 
zione influisce in misura notevole sui redditi. 

Famiglia n. 1 (Massenzatico di Reggio). 

L'abitazione e composta di n. 3 camere per Ie quali sipaga una 
pigione di L. 410 all'anno. 

Manca, come si vede, la compartecipazione e qua.si tutto 
l'attivo della famiglia e basato sui guadagni del capo. Ancheil 
ragazzetto che precede l'ultimo, guadagna qualche cosa. I lavori agri
coli (potatura, fienagione, mietitura, vendemmia) sonovenuti via via. 
diminuendo, e cosl pure il reddito complessivo e sceso da. circa 4000 
lire a circa 3000. 

Ilavori non agricoli sono di bonifica. 

Famiglia n. 2 (CastelnuovoSotto). 

Questa famiglia, in confronto alIa precedente, ha. un maggior 
numero di individui atti al lavoro. 

La famiglia vive in n. 4 camere per Ie ql1a.li corrisponde una 
pigione di lire 600. 

Manca Ia compartecipazione, pero il reddito complessivo e no
tevole per il rilevante numero di giornate lavorative. 

Nel 1928 il figlio maschio era occupato come garzone presso 
una famiglia colonica. Le 2000 lire segnate si possono considerare 
quindi al netto delle spese di sussistenza, percM al vitto, all' a.l
loggio e a parte del vestiario provvedeva il colona presso il quale 
lavorava. . 

n contributo delle ragazze proviene quasi per intero dai lavo
ri di mondanelle risaie del Piemonte. 
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Nel periodQ considerato non si avv~rtono graildisbalzi nel gua-
dagno famigliare. . .. 

. I lavori nonagricoli sono di bonlfica . 

. F~miglia n. 3 (S. M autizio di' Reggio). 

Si tratta di una famiglia molto numerosa :vive in quattro 
stanze e paga un fitto di 530 lire annue. 

L'aspetto pin interessante di questa famiglia e il fatto di avere 
il capo che non e proprio bracciante ma un garzone. Tutti gli altri 
sono 0 diventeranno braccianti: . anche il figlio maggiore' che ha 
cominciato a lavorare come garzone, e tornato poi fra i braccianti 
dal 1929 in poi. 

Tutti i redditi sono di origine agricola e la maggior part,e e do
vuta. al capo. 

La madi-e figura solo con due giornate nel 1929. 
La riduzione del sa.Iario . del capo, di quello degli avventizi ed il 

figlio maggiore che da garzone passa bracciante, sono causa di una 
continufL discesa del guadagno complessivo: da quasi 10000 lire a 
meno di 65bo all'anno. . 
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PROVINCIA. DI REGGIO 

PAMIOLIA D. I (MuleDzatico dl Reggio) 

Nome Sesso Eta Grado eli parentela 
001 capo tamiglia 

Ildebrando M 49 eapo-fami~lia 
Rosa F 39 mo~lie 
Adele F ]S figlia 
Giuseppe M 15 figlio 
Pietro M 11 figlio 

• 

r- Compartecipazione A vventlziato 

Produzione Glornate Reddito 

Persone 
eli parte eli Javoro da Javoro 

ColtU1'8 biolohe 
Quan-' 1m- ~ I ~ ~ lsi tltIl. porto .~ =.~ 

q.1i L; 
- I' 

I' J:li 
I 

1928 

IIdebrando 110 1151760 

J'OOI Rosa 10 - ISO - IS 
Adele 20 - 300 _ 30 

Giuseppe 20 - 200 -20 
'----~--

IS40 42S\' Towle 160 1152440 

1929 

Ildebrando SO 15012S0 2400 36S~ 
Rosa S - 136 13 

Adele 15 '- 225 22 

Giuseppe, 20 - 200 --a --, 
2400 ,4241 Tof.ale 123 150 IS41 

1930 

Ildebrando 60 100 960 1600 

Rosa S 136 

Adele 15 225 

Giuseppe 20 200 

--------
Totale 103 1001521 1600 3121 
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PROVINCIA: Dl REGG~O 

fAMIOLlA n. 2 (Casteliluovo .Sotto) 

a) Oompo I1iJritm,e 

Nome Sesso Eta 
Grado di parantela 
col capo famiglla 

-

. . Roberto M 60 eapo-famiglia 
Quinta F 48 mo~lie . 
Ada F 20 figlia. 
I . '0 M 19 fiulio 
C~entina F 17 figlia 
Iginia F 14 figlia 

b) Reddili 

Comparteclpazione A. vventiziato 

ii II Produzione Giornate Reddito 

Persone di parte di lavoro da lavoro 
"'~ Colture blorche 

~I 
o!~ 

Quan-j 1m- 0 II u ae ~~ Uta. porto ·i I ~i ., 
q.1i L . a:: . 

1928 

Roberto 20 160 370 2560 2930
1 

Quinta 20 -'- 300 300 
Iginio (garz.) 300 - 2000 20001 
Ada. 70 - 900 . - 900

1 
Clemen tina . 70 - 900 . - 900 

----~ 
Totale 480 16044702560 703 

1929 

Roberto 30 170 540 2720 326~ 
Quinta 10 - ' 120 12 
J~rinio 40 150 650 2400 305~ 
Ada 60 - 790 - 79 
Clf!mentina 60 - 790 -- 79 ------1 

Totale 200 32028905120 8010, 

1930 

Robe].'to 25 160 400 2500 2900,1 
Iginio 40 160 540 25QO 3040 
Quinta 10 100 10~ 
Ada 60 750 75~ 
Clementina ' 60 - 750 -~~~ 

. Totale 195 320 2540 5000 7M~ 
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PROVINCIADI REGGIO 

I'AMIOLIA n. 3 (5. Maurlzlo dl Reggio) 

a) Compoeieione 

Nome Sesso Eta Grado dI parentela 
001 capo famlgli& 

Eliseo M 47 capo.famiglia 
Pasqua F 44 moglie 
Angelo M 22 figlio 
Eva. F 18 figlia 
Rosina - F 14 figlia. 
Giovanni M 12 figJio 
Amedeo 

I 
M. II figlio 

Ada F 
I 10 

I 
figlia. 

lTmberto M 8 figlio 

b) Redditi 

Compartecipazione A vventizlato 

00 I 
Produzione Glornate Reddito ~.~ 

Pel'8one 
dI parte dllavoro da lavoro rg.s I 

Colture biolche I~ -~ ---:-:- ~al Quan'l Im- -! tit,a porto i ~I I I ~I t!18 
q.li L. . . -



PROVINCIA DI PAD OVA 

I bilanci di questa provincia non possono rispondere apre~i
sione assoluta, datala comp]essa economia. dei braccianti: la «chiu
sura)), piil assai della compartecipazione, rende difficile il precisare 
i redditi. Esistono inoItre moIti aItri fatti che perturbano i dati che 
si vogIiono esporre: per esempio Ie spese coIturali. 

Tutto cio serva a far comprendere che a Padova, piiI che altrove. 
i dati sono approssimativi e servono unicamente per orientare Ie idee. 

Famiglia n~ 1 (Pontelongo). 

L'abitazione e costituita. di una casetta di 2 stanze ,con proser
vizi, piiI un appezzamento di terreno (si tratta di una chiu8ura). 
L'affitto complessivo e di lire 800 per i primi due anni, di lire 600 !tel 
1930. 

I redditi d'avventiziato piiI cospicui sono quelli del padre, il quale 
Ii trae per ]a ma,ggior. parte dalla campagna zuccheriera che fa a Pon
telongo. II figIio maggiore comincia a guadagnare solo nel 1930. 

La «chiuslirall rappresenta la base economica piiIsoIida della. 
famigIiaj per questa i redditi del 1930 'sono piiI bassi: in dipendenza 
del basso prezzo dei prodotti. 

Famiglia n. 2 (Piove di Sacco). 

n figIio maggiore si e sposato e siamo probabilmente prossimi 
a110 sfaldamento della famiglia.. . 

La « chiusura» consta di appena due camere con due . campi 
e mezzo di terrenoj il canone a.nimo e di lire 1000 per il 1928 e 1929j 
si riduce a lire 750 ne11930. (II campo e di mq. 3862). 

Non tutti i membri della famigIia sono agricolij il figIio venti .. 
treenne e garzone fomaio' pero nel 1930 e rimasto disoccupato. Ri
prendera. a lavorare com~ bracciante,se non gli sara dato di eserci- ' 
tare il suo mestiere che e abbastanza redditi:iio. 

II capo famiglia non e un tipico bracciante: ha' una specie di 
contratto annllO per cui lavora tutti i giorni non festivi. . 
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Ci troviamo quindi di frome a una famiglia.che non e proprio 
. tipicamante bracciante, ml), e una forma· diffusa e che meritava di 
essere presa in esanie. 

I guadagni del figlio fornaio e i redditL della «chiusura» tengQno 
elevate Ie cifre del 1928 e 1929; nel1930 p:recipitano a poco pin della. 
meta.. 

II capo famiglia entrain btlancio con Ie somme pin elevate. 

Famiglia n. 3 (Monselioe) . 
• In questa caso non abbiamo «chiusura)). Per l'abitazione, co-

. stituita di n. 4 camera, si corrisponde un fitto di lire 220 . 
. La famiglia ha un piccolo appezzamento in compartecipazione 

su cui coltiva granoturco e bietole. I redditi che se.ne traggono sono 
cospicui solo ne11929, del resto sono scarsi. . 

Prevalgono i redditi d'avventiziato agricolo del capo famiglia 
che. e un ottimo potatore. 

Gli altri membri non Javorano. 
II guadagno nei diversi anni e pressoche sta,zionario. 

Famiglia n. 4 (Montagnana) • 

. L'abitazione e composta di n. 4 stanza per Ie quali si corrispon
de un canona di lire 430 annue compreso un appezzamento di tar
reno che misura un campo e mezzo di superficie. 

I redditi della «chiusura» sono elevati: circa 131 meta del com
plesso. 

II capo solo lavora comeavventizio e ha largo impiego in la.vori 
pubblici e nello zuccherificio. 

I lavori agricoli sono scarsissimi. 



") ComporilJione 

I 
I 

Nome 

Antonio 
Antonia 
Gil!o 
Rina 
Aldo 
Ida 

Persone 

Famiglia 
Antonio 

Totale 

F'amiglia 
Antonio 

Totale 

Famiglia 

Antonio 
Gino 

To!ale 

II 
I 
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PROVINCIA DJ PADOVA 

PAMIQLlA a;1 (Poate,oago) 

Sesso Eta Grado eli parentela 
.001 capo famlglla 

• 
M. 47 capo-famiglia 
F 44 mo~lie 
M 15 figlio 
F 9 figlia 
M f figlio 
F figJia 

• Cblusura. Avventiziato II 

.Ooltura 

granoturco 
medica 

granoturco 
medica 

granoturco 
medica 

Prodotto Glornate Redelito ~~ 
dl Iavoro da Iavoro :f :3 

I __ ~ __ -. --- ~'a 

Q~~:-l p~o ~ I aB ~ I' a-i g 9 
q.li L. :: I'e. i :-i 0 

1928 

1.00 8.00 800 I I 800' 
1. 0025.00 1750 175d 

30' 70 300 1200 1500! 

25503070 3001l2Ooh~ 2.00 

1929 

I 1.00 7.00 630 I I 630 
1.0025.00 1125 1125 

30 70 300 1200 150 

12.00 
--I~-I---1755 30 70 300 1200 325 

1930' 

1.00 12.00 660 
1.00 35.00 700 

10 60 100 900 
'30 -- 200 

----- --_._-
2.00 1360 .0 90 1001100 

NOTA: n campo padovano miBura mq. 3862. 



a) . OompotrikUme 

Nome 

: Giuseppe 
Ettore 
Vincenzo 
Elisa 
MIl·ria 
Giuseppe 
Linda 

. , 
Persone 

Famiglia 

Giuseppe 
Ettore. 
Vincenzo 

Totale 

Famiglia 

Giuseppe 
Ettore 
Vincenzo 

Totale 

Famiglia 

Giuseppe 
Ettore 

Totale 

.1 
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PROVINCIADI PADOVA 

PAMIOLIA D. ;! (Plove 'dl Sacco) 

Grado ell pa...,ntela Sesso Et& col capo famiglla 
. 
M 55 . capo-famiglia 
M 26 figlio 
1\1 23 figlio 
F 20 figlia 
F 21 nuora 
1\1 3 nipote 
F 1 nipot.e 

c Oblusura. A vventizlato 

Colturo 

frumento 
medica 
granoturco 

. vite 

frumento 
medica 
granoturco 
vite 

frumento 
medica. 
gra.notureo 
vite 

Giornate Redellto 
ell lavoro da lavoro Prodotto 

1928 

1.00 6.00 780 
1/2 15.00 1050 
1/2 4.00 400 
1/2 13.00 780 

780' 
1050: 
400, 
780 

3500~ 
2200 
3000' 

2.1/2 

1929 

1.0010.00 
1/2 15.00 
3/4 6.00 
1/4 4.00 

2.1.2 

1930 

1.00 6.00 
1/2 20.00 
3/4 10.00 
1/4 3.00 

2.1/2 

300 
100 

-3500 
7010001200 

200 -3000 
I 

3010 400 2704500420011710. 

1250 1250; 
600 600 
540 540 

160 300 _ 3500 3~gg: 
100 70 1000 1200 2200; 
- 200 - 3000 3000 

2550 400 270 45004200 i12501 

720 720 
400 400' 
550 550' 
100 100' 

300 - 2900 2900' 
100 70 800 1000 1800' 

-- ---~ 
o 1770 400. 70 3700 1000 6470, 

, 



Nome 

Romano 
Assunta 
Severino 
Alice 
Agostino 
Maria 

Pe1'8one 

l1'amiglia 
Romano 

Totale 

Famiglia 
Romano 

TotaUJ 

Famiglia 
Romano 
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PROVINCIA 1>1 PAI'OV A: 

PAMIOLIA. D. 3 (MoDsellee) 

8_0 Eta Grado dl parentela 
col capo fRmlglla 

--
I M 34 capo-famigJia 

F 

\ 

32 moglie 
M 9 figlio I F 8 figlia 
M 1 I 
F 65 

figlio I 
I madre 

• Cbiusura. A. vventizlato 

ee Ii 

Colture 

granotnrco 
bietole 

granotnrco 

granotnrco 
bietole 

:Prodotto 

1928 

Glornate Reddlt .. 
dl lavoro da lavoro 

at I 
!j I 
cO'" 
~~ 

1/2 0.40 
1/2 11.00 

44 \. 

1.00 

1929 

125 
230 

169 230 

-2116 

2116 

1~~18. 401_ 84°1 

1.00 8401 

1930 

-11701~1 -12~t~:1 
1702116 295J.1 

1/2 3.17 
1/2 17.00 

1.00 

187 
238 

230 

425 230 

-2116 

2116 

187il 
238 

- 211il 
2541 



a) ComposUioM 

-L Noma 

-1---

.. 

I' Giuseppe 
.• Angela 

i! Renata. 
~ _ ~delina. 

.1 

_ b) Reil6Ui 

Persona 

Famiglia 
Giuseppe 

Towle 

Famiglia 
Giuseppe 

Totale 

Famiglia 
_Giuseppe 

Towlll 
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PROVINCIA DI PADOVA .. 
FAMIOLIA It. 4 (Montagnana) 

-' Sesso Eta 
Grado di parentela 
001- capo fImlIglia 

I M 41 capo-famiglia 
.F 37 • moglie 
F 11 figlia. I, F 6 figlia 

• Chiusnra. Avventiziato 

Coltnre 

frumento 
granoturco 

frumento 
granoturco 

\ ~ietole 

t 

Gioftlate Reddit .. 
_ Prodotto di la.voro da la.voro 

! QJ~.tl p~o ~ I ~-! 1! I ~'" 
q.l1 L. "i ~i i ~·i 

1928 

3:4 
3/4 

1.1/2 

1929 

3/4 
3/4 

1.1/2 

7.00 630 63~ 
10 170 2501800 2050 

7.00 910 ~ ~ 91~1 

1540 10 170 250 1800 ~ 

4.50 585 ~ I 58~1 8.00 720 7201 
10 170 200 1~00 2000' 

1305 10 170 20011800 3305!1 

1930 

1.1/2 
1.32 1450\- 1 1 1 1

145
°'1 10 170 190 1600 ]79~ 

1450 10 170 1901600 3240!! 1.1/2 



PROvtNCIA DI MANTOV A 

I., Presentiamo sette famiglie scelte in divel'se zone, con e S6nza 
compartecipazione. 

Lavori non agricoli figurano raramente. L'agricoltura sta aHa 
base dell'economia dei braccianti mantovani (1). • . 

. In quasi tutti i c.asi e elevato il numero di giornate Iavorative : 
si tengano presenti, a questo proposito, Ie disposizioni in fatto di 
imponibile di mana d'opera e di turni di Iavoro che abbiamo illu
strato in precedenza. 

Famiglia n. 1 (Qu{ngentole). 

Questa piccola famiglia vive in tre stanze per Ie quali pagai uila 
pigione di lire 600 annue. 

n maggior contributo viene, dal capo; il padre e la madre per 
l'eta. avanzata Iavorano poco: da10 a 20 giornate all'anno rispet
tivamente. 

n 1930 e l'anno di maggior depressione, perche sonoin minor 
numero Ie giornate lavorative e non c'e la compartecipazione 'come 
nei precedenti : si haM reddito complessivo di appena 1585 lire, delle 
quali ben 600 vengono destinate al pagamento della pigione. 

I pri,ncipali lavori agricoli sono: falciatura foraggi, mietitura, . 
trebbiatura, vendemmia, potatura viti e altri alberi . 

• I lavori non agricoli del 1930 riguardano arginature del Po. 

. Fan:tiglia n. 2 (Quistello). 

PresentiaIno il bilancio di un'altra piccola famiglia. Si tratta 
infatti di tre individui soli: 'padre, madre e Una figlia. 

L'abitazione e di n. 2 camereche sono eli proprieta. della fami
glia stessa. 

La compart~cipazione figura solo ne11929, ma per poca cosa: 
appena 144 lire. . 

. (1) -' Richiamialllo quant.o ~ stato esposto a proposito di qua.lifica degli 0-
peral. 
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. La base -delle attivita e c~stituita dai guadagnf del capo; la' mo-
glie lavora un po' ,solo nel 1929. ., . 

, n 1930 si pI'esenta con una notevole depressione allch.e in' qllesto 
ca.sO! S?1iO diminuite Ie, gi<!rnate lavorative. 

Famiglia n. 3 (Pieve di Ooriano). 

ADche in questo caso l'abitazione e di proprieta. del braccia.nte. 
I.a compartecipazione esiste in tutti gli anni e da. discreto contri

'buto di redditi. 
Solo nel 1930 la moglie figura con 35 giornate di lavoro: del. re

sto il bilancio si bas a sui redditi del capo, il quale compie annual
mente circa 200 giornate di lavori agricoli e da 45 a 90 di lavori non 
agricoli.' 

A differenza dei casiprecedenti i 'guadagni complessivi si man
teng01io pressoche identici nei diversi a.nni, anzi con un Inigliora
mento nel1930 : in quest'anno sono aumentate Ie giornate di lavoro 
non agricolo. 

Famiglia n. 4 (Ourtatone). 

La spesa per pigione e di lire 350 per tre camere, proservizi e un 
piccolo orto. 
. La compartecipazione, che in questo caso e estesa anche ai bachi 
da seta, rappresenta un Inigliaio di lire all'anno. 

I guadagni pin elevati sono quelli del padre e del figlio mag
giore. Particolare interessante: dal 1929 lavorano tutti i componenti, 
anche la figlia minore. n ragazzetto quattordicenne, molto intra
prendente,figura negli ultiIni due anni con un guadagno di un Ini
gliaio di lire : e garzone di stalla. I.a moglie non fa pin di una ven
tina di giornate all'anno. I guadagni complessivi Bono cospicui e dal 
1928sono aumentati, appunto per l'intervento dei figli minori. 

I lavori compiuti sono eBclusivamente agricoli. 

Famiglia n. 5 (Montanara). 

L'abitazione e compoBta di n. 3 camere, la pigione e di lire 450. 
ADcbe in questo caso abbiamo bozzoli in compartecipazione. 
I redditi del capo costituiscono la somma maggiore; pure la mo-

glie contribuisce. Nel 1930 il diminuito reddito delle cQmpartecipa.-
\ 

zioni e del lavoro d'avventiziato del capo e coperto dal pin elevato 
guadagno del figlio maggJore. 

I lavori sono anche in queBto caso esclusivamente agricoli. Ed 
anche in questo caBO il guadagno complessivo non varia molto da 
un anno all'altro. 
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Famiglia n. 6' (1J:[ontanara). 

L'abitazione e composta eli n. 3 camere e 130 pigione e di lire 450 
all'anno. 

La. cODlpartecipazione riguarda l'a.llevamento dei bachi da. se
ta. e 130 coltura del granoturco. . 

Solo 130 figlia minore non .130 voraj i guadagni maggiori. sono sem
. pre quelli del padre. Anche in questo casu abbiamo lavori esclusiva
plente agricoli e guadagno complessivo costante 'nei diversL anni 
considerati. 

Famiglia .n. 7 (zona delle risaie). 

L~ casa d'abitazione e di proprieta. della famiglia. 
Manca 130 compartecipazione e mancano pure occupazioni non 

agricole. Tuttavia i redditi sono elevati. Si t~ga pero presente, nel 
giudicare eli cio, della buona situazione della famiglia in fatto di ca
pacita. lavol'ativa. 

I guadagni del capo s1 aggirano sulle 3500 lire per anno; llel 
1928 e 1929 anche il figlio maggiore non e andato 301 disotto delle 
3000 lire, ma ne11930 il suo guadagno si e pin che dimezzato per una 
forte riduzione nel numero delle giornate lavorative. Per questo mo
tivo l'ultimo anno ha una somma complessiva pin ridotta. 

Ad eccezione della ftglia. minore tutti i componenti lavorano: 



a) ,Composisrione 
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PROVINCIA DI !lIANTOVA 

FAMIOLIA a. 1 (Qulngentole) 

Sesso Et~ 
,Grado di parentela. 

col capo famlglla. II Nome 

. If-, -D-in-o-------· ---~--- -·----36-' --:-'-c-a-p-o--;:-ig-I-ia--

I 
Angelo M 70 padre 
Adriana F 68 madre 

b) Redditt, 

Persone 

Faniiglia 
Dino 
Angelo 
Adriana 

Totale 

Famiglia 
Dino 
Angelo 
Adriana 

':Totale 

Famiglia 
Dino 
Angelo 
Adriana 

Compartecipazione 

' Produzione ., dI parte .d 
Colture .9. 

.Sl Quan-\ Im-j:q titll. porto 

I q.li L. 

1928 

granoturco 1.50 4.00 400 

--
1.50 400 

1929 

granoturco 1.50 4.20 378 

-'--
1.50 3~8 

1930 

A vventlziato 
01 I 

o~ I G10rnate Reddito <1-
di Ia.voro de. lavoro 

nil l~ .; \~.; ~~ e -=:2 i. ~·i i ~j 

40~ 210 - 3024
1 

- 302 
10 200 20 
20 

-
200

1 --~ ---
240 3424 382 

37~ ]50 - 2160 - 216 
15 - 200 20 
12 - 120 

- 2::~ --
177 2480 

100 25 980
1 

355 13351 

12 150 _. 15~ 

Totale 

12 - 100 - 100j 

,-124 U 1230 355 1585 

NOTA: la bloloa. mantovana ~ dl mq. 3138; 
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PROVINCIA DI M.ANTOVA 

P .,.MIOLIA n. 2 (Qulstello) 

'al OomPQridone 

I 

Nome Sesso Eta Grado.di parentela 
col capo famlglla _. 

Terenzio M 42 capo-£amigJia 

I Teresa. F 4J mogJie 
}:rnestina. F 16 figlia 

b) Reddin 

Compa~lpa.zione A vventlzlato 

o I 
Produzion~ Glornata Reddlto g.!: 

Persone " dl parte dI lavoro da lavoro 01

1 

.d 

II 

Colture oS "'", 
.9 Quan-I Im- , ~~ I il~ ~ I ili cOa 
~ tltlt porto ~g 

q.li L. := :' ::". 

1928 

Terenzio 200 -3500 ~, 356~ 

1929 

Famiglia granoturco 0.71 1.60 144 14~ 
TE'renzio 200 - 3500 350~ 
Tere~a. 20 - 144 14 

Totals 
-.---' -'--j 

0.71 144 220 3644 3788: 

1930 

\I Terenzio I 160J -1 2200 -f 220011 
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PROVINCIA. Dr MA.NTOVA 

fAMIGLlA n. 3 (Pleve ell Corlano) 

a) OompoBi;ione 

Nome Sesso Etll Grado dI parentela 
col capo" tamiglia 

. 'Davide M 32 capo-famiglia 
Emma F 26 moglie 

II 
Erminio M 4 figlio 
Enea M 3 figlio 

b) Redd.iU 

~-~~~~==:,. ~~=--===== 

Persone 

" Fainiglia 
Davide 

" Towle 

I
" Famiglia 

Davide 

I Totals 

I 
Fanliglia" 
Davide 
Emma. 

TowZe 

Companecipazlone Avventiziato 

Colture 

\ ~ranoturco 
I. Ilietole 

----

Produzione Giernate Reddito 
dI parte di lavera da lavoro 

Q~~·I pIito 1~1 gj j I gj 

1928-

1. 00 2.50 287 287 
0.5018.00 237 237 

207 45 3085 648 3733 

1.50 524 207 45 3085 648 4257 

1929 

p;ranoturco 1.20 2.40 216 2I~ 
bietole O. 60 21. 00 294 294 

183 602909 912 3821 

granoturco . 
bietole 

-" ----·---1 
1.80 510 183 602909 912 4331, 

1930 

1.00 2.87 
0.8031.00 

1.80 

172 I7~ 
340 34 

lR8 90 2627 1368 399 
35 -- 320 - 320 

612 -223 90 294700 48271 

II 



II Nome 
I 

I Adelmo 
1 Felicita 

I 
Dario 
Francesco 

II 
Valentina 

b) Redditt 

II 

!I 

Persone 

Famiglia 

Adelmo 
Daria 
Felicita 
Francesco 

Totale 

Famiglia 

Adelmo 
Dario 
Felicita 
Valentina 
Francesco 

Totare 

Famiglia 

Adelmo 
Dario 
Felicita 
Valentina 
Francesco 

Totale 
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PROVINCIA DI MANTO VA 

PAMIOclA n. 4 (Curtatone) 

. 
Sesso EI;& Grado ell parentela 

col capo tamiglia' 

:M 50 capo-famiglia 
F 45 moglie 
M 19 figlio I 
M U figlio I 
F 12 filtlia :1, 

I 

Compa.rteolpazione A vventlzlBto 

Produzione Giornate Reddito 
~ di parte dl lavoro dB IBvoro 

, ] Quan-I luI-
... tit~ porto 

q.li L. 

Colture 

1928 
granoturco 3.00 7. 50 
baehi once 1.3:4 

750 
451 451, 75~ 

181 -2612 
163 - 2428 
13 - 108 
38, - 309 

3.00 

1929 
3.1/4 

1/4 
1.1/2 

1201 395 5457 

granoturco 
pomodoro 
bachi olice 

5.40 486 
400 
420 

221 
208 

18 
10 

300 

-3233 
-3117 
- 176 

62 
-1131 

3.1/2 1306757 , 7719 

1930 
Itranoturco 3. 1/2 7.55 755 
bachi once 1 226 

215 -2975 
209 -2889 

17 200 
22 - 135 

300 - 975 

3.1/2 981 763 7174 

2612 
2428 

108 

-~I 6658, 

.

481 140 
142 

323 
3117 

176, 
62 

11311 

.9025', 

75 
22 

297 
2889 
200 

135 
97 

8155 
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PROVINCIA Dl MANTOV A 

fAMIOLlA n. !l (Montanara) 

a) "Composision~ " 

I 
I Grado di parentela Nome Sesso Et~ col capo famlgl1& 

- .-
Arturo M 42 capo-famiglia 
Itala F 36 moglie 
Francesco M ]6 figlio 

I 
Guido M 9 figlio 

" Rina F (; figlia 
I 

b) Redditi 

Compartecipazione A vventi..aato ~ 

Produzione Giornate Roddlto ~£ 
too'" .. dl parte di lavoro da lavoro ~~ Pel'l'one .d 

Colture ~ -:-PI 
al'" 

Qnan-Irm-
o I "a 

P!l 'is c"O og 
ti~ porto "i :"i "5, ~~ q.1i L. - -

1928 

\. Famiglia I granoturco 2.1/2 2.66 266 
.1 baehi once 1.1/2 810 

Arturo 242 - 3255 

.1 
Itala 32 - 206 

-----
Totale 2.1/2 1076 274 3461 

1929 

Famiglia ~anoturco 2.1/2 3.00 270 27~ 
achi once 1.1/2 450 45a 

Arturo 227 - 3175 - -317~ 
Itala 89 - 697 697' 
Francesco 60 - 375 3751 

---- --I 
TowllJ 2.1/2 720 376 4247 49671 

1930 

Famiglia raanoturco 2.1/2 4.00 220 220
1 achi once 1.1/2 405 405 

ArtUro 203 - 2643 - 264~ 
Itala 45 - 388 38~ 
Francesco 187 - 1338 

~ ----
Towle 2.1/2 625 435 - 4369 49941 
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PROVINCIA. Dr MANTOVA 

FAMJOLIA D. 6 (Montanara) 

a) C"",p08il!iofte . . 
Nome SesAO Eta Grado di parent.>la 

II col capo fe.miglia 

Bruno M 48 capo-famlglia 
Eva F 49 moglie 
Tflresina F 19 figlia 
Rosa F 14 figlia 

b) JUddili 

1 

Compartecipazione A vventlziato 

I 
·!I 

! 

I 
Giornate I 

o :! 

I Produzione Reddito ~.q 
.8 di parto di Iavoro I da lavoro " I' PerRone ~l I 

Colture ~ , I Qnan'l 1m. t I ~t I ~i il ~ titll. porto ~ cO; 

I q.1i L. it 
~.;: 

I 
.. - :;:0 

1928 

.11 Famiglia graonturco 2.1/2 2.17 217 2171 

II 

bachi once ],00 540 540, 
Bruno 249 - 3128 3128: 
Eva 25 - 160 160: 
Teresina 30 - 222 222; 

:1 ----
J 426711 !I Towle 2.1/2 757 304 3510 

1929 

}'amiglia granoturco 2.00 2.33 210 21~ 
bachi once 1.00 375 375, 

Bruno 233 - 3221 3221 
Eva 30 -' 248 248 
Teresina. 47 - 359 _35~j 

~ -- I 

Totale 2.00 585 310 3828 4413 

1930 

Famiglia granoturco 2.1/2 4.67 260 2601 
bachi once 1.00 264 26~ 

Bruno 232 - 3057 _ 3057 

Eva 22 - 240 

-~ Teresina 39 - 354 - 35 

----
Totale 2.1/2 524 293 3651 417 



a) CompoBieioM 

Nome 

. Giov 
. Man 

anni 
a 
0 Man 

Din 
Carm 
Iris 

0 
ide 

b) Reddtti 

Persone 

Giovauni 
Dino 
Mario 
Maria 
Carmide 

Totale 

Giovanni 
Dino 
Mario 
Maria 
Carmide 

Totale 

Giovanni 
Dino 
Mario 
Maria 

Totale 
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PROVINCIA DI :MANTOV A 

FAMl~LlA n. 7.czona delle rl8ale) 

Sesso Et~ 

M 41! 
F 45 
M 2~ 
M 23 
F 16 
F 7 

Compartecipazione 

Colture 

Produzione 
di parte 

1928· 

1929 

1930 

Grado di parentela 
col capo famlglia 

capo-famiglia 
mO{l'lie 
figho 
figlio 
figlia 
figlia 

A vventiziato 

Giornate Reddito 
di Iavoro da lavoro 

204 -3401 
244 -3160 
140 -1219 
117 -1217 

12 72 

717 9069 

242 
239 
165 

- 63 
54 

763 

-3726 
-3107 
-1562 
- 540 
- 533 

9468 

247 - 3444 
110 -1386 
203 - 1827 
106 - 943 

666 7600 

- 340111 
- 316~ 
- 1219: 
- 12171! 
- 721 --I. 

9069,1 

372~ 
31071 
156~ 
540 
5331 

~I 

3444;1 
1386; 
1827i 

- 943!1 

760J 



"REDDITO MEDIO PER UNITA LAVORATRICE 

E PER UNITA CONSUl\IATRICE 

Senza dubbio i redditi individuali e famigliari esposti, come 
abbiamo fatto, in forma. analitica, possono essere considerati come 
elementi conclusivi in fatto di studio dell'economia dei braccianti:" 
difatti pongono in evidenza 130 provenienza di essi redditi (co~par
tecipazione 0 «chiusura", avventiziato agricolo e non agricolo), i~ 

numero di giornate lavorative e quindi 130 disoccupazione, i guadagni 
individuali dei singoli componenti unitamente a quelli realizzati col 
lavoro fatto in comune ed infui.e i redditi complessivi. Tutto cib per 
il triennio 1928-30, particolarmenteinteressante per Ie notevoli 
variazioni di vicende economiche e di condizioni generali. 

Pub riuscire tuttavia nonpriva di interesse una ulteriore ela
borazione che permetta di rendere confrontabili j redditi delle di~ 
verse famiglie prese in esame. N atura.lmente il confronto non si 
puo istituire sui semplici dati grezzi, in quanto Ie composizioni fa
migliari sono varie; e. necessario adottare dei coefficienti che 
ci permet~ano di giungere a cifre medie di egual valore sta~. 
tistico. 

In propoSito sono possibili due elaborazioni: determinazione 
del reddito medio per unita lavoratrice e per unita. consumatrice. 

Ooefficient;. ptlf' Za riduzi0n8 a unita ZavOTatrici 

Clasai iii etil. 

Ragazzi da 10 a 18 anni 
Adulti da. 18 a. 68 anni 
Vecohi oltre i 68 anni 

Ma.schi 

0,50 
1,00 
0,50 

Femmine 

0,30 
0,60 
0,30 

I redditi per unita lavoratrice. permettono considerazioni re
lative alle possibilita di guadagno dei braccianti nelle diverse zone; 
mentre j redditi per unita consumatrice forniscono elementi per 10 
studio del tenore di vita. 

n computo che permette di tradurre i dati relativi alIa. compo~ 
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Reddito medio per umtd lavoratrice. 

1928 1929 1930 
Reddllo Reddllo \ .. ~. . FAMIGLIE - Numero medio Numero medio Num.,. mlrll • 

dIll. per anHI delle per unlta delle per ani Ii 
unlti lavora- unlti 18.or8- aalli 18ma-. , 1810- trice. I.vo- trice la.o- trice .. ratrlct lire ratrlcl lire ralrlel lire 

... ~- --- ------ ---1-

Provincia di Ravenna 

Fam. n. 1 (Massalombarda) 1,90 

360~ 
1,90 

200; 
2,40 237

1 
• ·n » 2 (Massalombarda) 1,60 326 1,60 316 1,60 329 

3 (Alfonsine) 2,40 143 2,90 124 2,90 881 
4 (Alfonsine) 4,10 1928 4,60 1567 4,60 129 

» 5 (Alfonsine) 1,60 294 1,90 159 2,40 114 
» 6 (Mezzano) 2,40 2781 2,70 2159 2,70 2041 
» 7 (Savarna) 1,60 244 1,60 310 1,60 2471 

Provincia di Ferrara 

Fam. A (Coronella) 2,40 
B (Coronella) 3,40 
A (Longastrino) 2,40 

» B (Longastrino) 3,40 
A (Brazzolo) 2,40 

b B (Brazzolo) 3,40 
A (Dogato) 2,40 
B (Dogato) 3,40 

» A (Cento) 2,40 
B (Cento) 3,40 

Provincia di Bologna 

Faro. n. 1 (Molinella) 4,20 2528, 4,20 232~ 4,20 227~ 
» » 2 (Molinella) 3,60 335~ 3,60 296 4,10 275 
Ii » 3 (Crevalcol'e) 2,60 1627 3,10 122 3,10 97~ 

» 4 (Crevalcore) 3,80 3164' 3,80 236~ 4,10 140~ » » 5 (Budrio) 1,60 240 I! 1,601 261~ 1,60 276 
» » 6 (Budrio) 2,40 2153: 2,70 2035, 2,70 3287 

Provincia di Reggio 

Fam. n. 1 (Mass~nzatico) 
\\2,40\ 1783\ 2,90; 146211 3,2Oi 975'\ 

» 2 (Ca!!tdnuovo S.) 3,30 2130
1 3,80

1 
2108

1 
3,801 1981 » 3 (S.· Maurizio) 3,70 2665, 4,20 1730, 4,80 1349 

Provincia di Padova 

Fam. n. 1 (Pontelongo) 2, 10
1 

1929, 2,101 
1550 2, 101 1219; 

» 2 (Piove di Sacco) 4,20 2788 4,20 2678' 4,20 1540, 
» 3 (Monselice) 2,201 1039 2,20

1 

134~ 2,20t 1473: 
» 4 (Montagnana) .1,60 2244! 1,90 17391 1,90 1705, 

Provincia di Mantot)a 

/1 

Fam. n. 1 (Quingentole) 2,60 

"'I 
1,60 

178~ 
1,60 99~ » 2 (Quistello) 1,90 184 1,90 199 1,90 115 

» 3 (Pieve di Coriano) 1,60 2661 1,60 2707 1.60 3017 

I 
• 4 (Curta tone) 2,90 ·229 3,40 265 3,40 239~ 
• 5 (Montanara) 2,10 216 2,10 236 2.10 237~ 

v 6 (Montanara) 2,20 194~ 2,20 200 2,50 167 
• 7 (Zona rillnie) 3,90 232 3,90 242 3,9' : 194. 
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Reddito medio p61' unita C01IBUmatTice 

1928 1929 19~O 

FAKIGLIZ 
' R,d~ll. '1 R'd~ilo- R'~611. 

lama .. , m,dl. Jam,.. m,1,. ,hmer. ..ado 
dIU. ,or IIltt 6 .. 1, per •• ili d.H. p.r •• ill 
Ulltt cons ••• - Inlta ca •• u- 1Inlt,. c ••• u .. a-
...... trl.. 1.",- tlrl" ...... trl., 
•• lrl,1 _hre .. ~ ~ ~1r1'1 ,'lire 1--., , ____ 

" PTovincia di Ravenna 

Fam. n. 1 (Massalombarda) 3,75 

182~ 
3,75 

13l~ 
4,00 

"'~ • 2 (Massalombarda) 4,00 130 4,25 1191 4,25 123 , 
• 3 (Alfonsine) 3,50 98 3,50 1031 3,50 73 
• 4 (Alfonsine) 4,75 166 4,75 151 4,75 1257 
• 5 (Alfonsine) 4,50 104 4,50 67 5,00 55 ' 
» 6 (Mezzano) 3,25 205 3,25 179 3,25 169 
• 7 (Savarno) 2,25 173 2,25 220 2,25 175 . 

PTovincia di FeT1'ara 

Fam . .A (Coronella) I 4,25 729
1 B (Coronella) 5,25 91 

.A (Longastrino) 4,25 74 
B (Longastrino) 5,25 1067 
.A (Brazzolo) 4,25 73 
B (Brazzolo) 5,25 95 
.A (Dogato) - . 4,25 67 
B (Dogato) 5,25 93 

» .A (Cento) 4,25 571 
B (Cento) 5,25 71 

PTovincia di Bologna 

Fam. n. 1 (Molinella) 5,00 

•

12i 5,00 

195~ 
5,00 

191~ • 2 (Molinella) 5,00 241 5,00 213 5,60 205 
• 3 (Crevalcore) 5,75 73 6,00 63 6,00 503 
• 4 (Crevalcore) 5,00 240 5,00 1797 5,00 114 
D 5 (Budrio) 3,75 102 4,25 98 4,50 98 

» • 6 (Budrio) 5,50 93 5,75, 95 5,75 154 

Provincia di Regqio 

Fam. n. 1 (Massenzatico) 4,001 1070;1 4,251 998

1 

4,25, 734l 
• 2 (Castelnuovo S.) 5,001 140~ 5,00; 160~ 5,00) 1508 
D 3 (S. Maurizio) 7,251 136 7,25, 100~ 7,25 893 

PTovincia di Padova 

II 

Fam. n. 1 (Pontelongo) 

" 4,0

0

1 

IOl~I 4,25[ 
76

11
4

,75[ 1!~ » 2 (Piove di Sacco) 5,00 234 5,00 225 ,5,50 

• 3 (Monselice) 4,00 571 4,00 73 4,50 
» • 4 (Montagnana) 3,00 1197 3,00 110 3,25 !)97 

PTovincia di Mantova 

I }'am. n. 1 (Quingentole) 2,75 13

1 
2,75 

1~; 
2,75 

57~ » 2 (Quistello) 2,50 140 2,50 151 2,50 88 

• 3 (Pieve di Coriano) ,2,75 154 2,75 157 2,75 175 . 
» 4 (Curtatone) 4,25 1567 4,25 212 4,50 181 
» 5 (Montanara) 4,00 113 4,00 124 4,25 117 

• 6 (Montanara) 3,25 131 3,25 135 3,25 128 

• 7 (Zona risaie) 5,00 181 5,26 180 6,26 144 
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sizione famigliare in, dette~ta,. e stato fafto adottando i coefficenti 
'contenuti nelle ·due tabelline (1). 

'L'unita ·lavorattrcee ,espressa dall'uomo' adulto, dieta com-' 
'presa fr~ i 18 ed i 68anni; ragazzi,veccm e domie.vengono consi~ 
. derati, data la minore efficenza fisica, pari aduria frazione. 

Coefficienti per la riduzione a wnita consumatrici 
Olass! di et1l. Masch! 

Maschi e femmine fino a 6 anni 0,50 
Femmine da 6 anni in poi 
Maschi da 6 a 14 anni 0,75 
Maschi da 14 anni in poi 1,00 

Feminine 
0,50 
.0,75 

1'unita consumatrice e pure espressa dall'uomo, in questo caso 
pero di eta superiore ai 14 anni; naturalmente in fatto <1iconsumo 
i coefficenti pl'esentano' una oscillazione menoampia. 

L'elabol'azione non ha Ia pretes.a di precisione; i1 fatto stesso di 
aver'adottato delle cifre medie per esprimere la capacita di lavol'O 
e di consumo degliindividui, l'esclude. Si possono tuttavia com
piere illteressanti rilievi. 

n numero delle unita di alcune famiglie, fra, quelle studiate, 
varia da un anno all'altro pel' il fatto che vi sono individui che 
passano da una ad altra classe di eta. Nonostante cio, e Ie ragioni 
sono ovvie, si osserva che i redditi medi re]ativi. a tali unita presen
tano, nEi diversi anni, ]0 stesso andamento gia posto in evidenza 
parlando dei complessivi redditi famiglial'i. 

1 valori mas simi e minimi riscontrati nelle diverse provincie sono 
raggruppati nelle tabelle che seguono. 

I dati pongono in evidenza: 
1) i redditi massimie minimi si presentano in diminuzione dal 

1928 al 1930; 

(1) ~ I coefficienti adottati sonoconsigliati dal SERPIERI: (Guida a ricer· ' 
eke di economia agraria pagg. 20.21). Li abbiamo senz'altro accettati in quanto' 
Ii ri~eniamo piu reali di altri usati da pratici e organizzatori delle diverse zone. 
. Nel Ravennate, ad esempio, sono stati proposti ed adottati per diverse ap· 
plicazioni i seguenti coefficienti per Ie unit&. Iavoratrici: 

Uomo da 17 a 65 anni 1,00 unit&. 
Donna » 17 a. 65 » 0,65 
Ragazzo » 13 a 17 0,40 
Uomo e donna oItre'i 65 0,40 

Nel Ferrarese (si veda il Patto agricoIo) si adottano invece i seguenti: 
. TIomo 1,00 unit&. 

Donna 0,75. » 
Giovani da 16 a 18 anni 0,75 » 
Ragazzi » 14 a. 16 p 0,50 

. Coefficienti simili si hanno per altre provinoie. 
Per quanto riguarda Ie unit&. consumatrici non si hanno elementi di riferi· 

mento usati dai pratioi poiohe l'applioazione non e oomune. 
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2) nella stessa provincia e per 10 stesso anno Bono notevoli 
gli Rcarti fra red~tomassim.c:> e redcUto minimo; .... . 

. 3) 'ponendo i valori in .Ol'dirie di grandezza si ha c~e 131 suc
cessione . delle provincia varia nei diversi anni"; caratteristico e il caso 
di .Ravenna in cUi si ·hanno sempre redditi massimi pinele~ati 'delle 
altre provincie e redditi minimi pin bassi per due anni (1929 e 1930) 
su tre; . 

4) il complesso dei valori mostra redditi oscillant,ifra un 
. massimo generale di L. 3.607 e un minimo di L. 881 per unita la
voratrice; 

5) si hanno casi in cui nei divers} anni e sempre la stessa fami
glia di una provincia che gode di redditi massimi 0 minimi,e si han.' 
no casi in cui invece cio non si verifica. 

Redditi per unita lavoratriee 

Vidor! 
PRoVINClII: - Masshni Minhni 

1928 1929 1930 1928 I 1929 1930 
--~ ---------. ---

Ravenna 3607 3164 3290 1434 1245 881 

Ferrara 1648 1011 

Bologna 3354 2969 3287 1627 1229 974 

Reggio Emilia 2665 2108 1984 1783 1462 975 

Padova 2788 2678 1705 1039 1344 1473 

Mantova 2661 2707 3017 1478 1786 991 

Redditi per unita. cO'nBumatrice 

Valor! 
'PROVINCIE MasBhni I Minhni 

1928 1929 1930 1928 1929 1930 

---
Ravenna 2054 2204 1756 984 674 550 

Ferrara - - 1067 - - 674 

Bologna 2415 2138 2050 736 635 503 

Reggio Emilia 1406 1602 1508 1070 998 734 

Padova 2342 2250 1176 571 739 539 

Mantova 1814 2124 1812 1134 1039 576 

Pet q~anto si riferi~ce ai redditi per unita. consu:natri~e. sono 
da farsi all'incirca gli stessi tilievi generali notati per 1 reddi;tI p~e
cedenti. I valori sono pin bassi perche in genere iI numero di nmta. 
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consumatrjci, in seno. alIa stessa farriiglia, e superiore' a queUo delle 
lavoratrici .. Assumono interesse particolare i valori limite: nel com~ 
plesso i massimi sonocompresi ira lire 2.415 e lire·1.067mei;ltre i 
In;inimi vanno da lire 1.134 a ]ire 503. Questi va]on tninimi aorpas
.sano solo in qua,lche caso Ie ·mille lire; it.,] 193o,anno"di maggior con
trazione, oscillano da 500 a 700 ]ire. Da tali redditi debbono eflsere 

.. tratti tutti gli e]ementi che costituiscono i titoli ill spesa per vitto, 
. vestiario, alloggio, ecc. 

I rilievi fatti a proposito dei dati grezzi ed a proposito di que~ 
ste elabOIazioDi per unit a lavoratIice' e consumatrice, danno COll

ferma di Un concettQ suI quale pili volte abbiamo insistito : 131 {'strema 
varieta di condizioni (occupazioni, redditi,tenore di vita, ecc.) cbe 
si verifica nella massa bracciantiJe ancbe se considerata entro i cou
fini di un Iistretto territoriQ,quale e una provincia, una zona 0 un 
comuna. 



APPENDICE 



A. SERPIERI 

MIGRAZIONE INTERNA DI BRACCIANTI 

E COLONIZZAZIONE (1) . 

Dobbiamo proporci il problema, a mio avviso, in questi termihi: 
data la opportunits. di sottrarre alla bassa Valle Padana un' pih o· 
meno gran numero di braccianti, per fissarli nelle nuove terre agra.
rie create dalla bonifica integrale (sulla miaura di. questa necessita 
noi riserviamo ad altro momento il nostro giudizio), con quali ill
rettive, con quali modalits. e da attuare questa migrazione di la
voratori, e la loro trasformazione da. braccianti a coloni¥ 

*** 
Penso che sia, in primo luogo, necessario di intendersi - per 

evitare molti errori ed equivoci - sulle caratteristicb,e di quel tipo 
di lavoratore agricolo che chiamiamo colono, in confronto 4i quello' 
che chiamiamo bracciante 0 avventizio. 

A mio avviso, i tratti distintivi essenziali del colono sono i se
guenti: 

I O N on il singolo individuo, ma la fn.miglia, rappresenta la, 

unitS. lavoratricej 
20 La famiglia colonica e legata a una, determinata azierida 

agricolada un rapporto di lavoro, di durata almeno annua, 0 meglio 
plUriannuale; 

30 Detto rapporto e tale da consentire alla famiglia colonica 
di vivere col lavoro che essa fornisce esclusivamente, 0 almeno prin-· 
cipalmente, alla azienda cui e legata. . 

Giudichiamo . essenziali dette caratteristiche per Ie seguenti. 
ragioni. ' . 

Considerare unitS. lavoratrice la famiglia colonica consolida mo
ralmente launits. famigliare, che la forma dell'avventiziato e altre 

(1) Relazione ana Corporazione dell'Agricoltura. in Bologna, il 30 mag
gio 1930-VIII. 
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forze' della vita. moderna.· tendono. inyec~ a scindere: mentre, 'dal 
punto di 'Vista economico, iaelasticiUi del potere di la.voro della fa

: miglia, in confronto di 'quella ill un singolo individuo, meglio si adat
'ta aile caratteristiche del lavoro campestre, cha non'e durante 10 
anno costante. A superare brevi' perlodi di coIicentramento di'la-
voro bene contribuiscono donne,ragazzi, senza seriopregiudizio 
~oo. . 

11 vincolo almeno annuo fra 131 famiglia colonica e' una deter"' 
,minata azienda agraria e d). fondamentale' importanza nei riguardi. 
,del rendimento dellavoro: esso apre infatti la via a piu 0 meno lar~ 
ghe partecipazioni del lavoratore ai prodotti, e giunge fino all'as
sunzionedell'impresa da parte del contadino, in forma di affitto 0 

di' proprieta. ,La. continuita dei rapporti fra il contadino e ia mede, 
sima terra e anche fondamentale, evidentemente, nei riguardf' sp'i- : 
rituali: e essa, soprattutto, che imprime all'animo la caratteristica 
della ruralita, che trasforma il bracciante in .contadino. . . 

La f3.miglia colonica deve infine poter vivere col lavoro dato a. 
quella terra cui e stabilmente legata, senza la necessita - se non in 
ristretti, limiti - ne di cercar occupazione ancha altrove, ne cor
relativamente di cercar aiuto di altri lavoratori. Quanto piu aumen
ta questa necessita, e ovvio 'che tanto piu si rallenta il vincolo fra il 
lavoratore e la medesima. terra: tanto piu si attenua il carattere di 
contadino, per ria,pparir quello dell'avventizio. Cio richiede un or
dinamento della· produzione agraria, il quale offra, durante l'anno, 
una. sufficente continuita di impiego d,ellavoro umano : in caso con
trario, 0 la fa.miglia colonica non ha un reddito sufficente a vivere, 0 

il costo della. unita ,di lavoro risulta eccessivamente alto e insoste
nibile. 

Ferme queste caratteristiche essenzia.li del colono, molti e sva
riatissimi ordinamenti della produzione ne consentono l'impiego. II 
piccolo appoderamento, con poderi proporzionati a.lla. capacita di . 

. lavoro di singole fa.miglie, e uno di essij ma eben lungi da essere il 
.solo, quand'anche voglia giudicarsi, in certo senso, il piu perfetto. 
Molti altri ne esistono, nell'ambito della grande azienda, e di oppoJ,'-

. tune combinazioni fra piccole e grandi a~iende, che in molte situa
zioni, e particolarmente nelle prime fasi del passaggio da forme di 
agricoltura estensiva a forme piu intensive, vanno per ragione di 
cos to preferiti. . 
. . Fra Ie qua.li combinazioni penso che, in terreni di recente bo: 

nifica., e Bopratutto. nel Mezzogiorno, debba tenersi in particolare 
considerazione quella fondata Bulla divisione di ogni unita terri
toriale in .due parti, delle quill una minore destinata ad . essere di
visa in piccole quot~, e l'altra destinata. alla organizzazione di una. 
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o .piil gr~di ~iebde. L? piccole quote, assegnate alIe famiglie' im
~t6 In gO<Pm~nt~ ~ lun~a durata - eventualmente con' pos
s~bilita. e agevolazlOID. di ~cq1llSto - posso~o assorbire illavoro par~ 
tlColarmen~e de~e. DUnO:': forze dellafamiglia, e in taluni periodi 
anche degli UOIIUlll, mon del loro normale orario di lavoro e irulie
me a8sicurare alla famiglia stessa un aolido punto di appo~O'io alla. 
sua esistenza e :un piil stretto vincolo con lanuova terra; ~entre, 
di fronte alla grande azienda vicina, gli uomini possono assuillere. 
l'obbligo di prest are il proprio lavoro e insieme il diritto di esservi 
oc:}upati per un minimo aimuo di giornate. Parziali forme di parte
cipazione al prodotto possono essere applicate anche nella grande 
azienda . 
. ~ .. ~,Tale combinazione PUQ utilmente cooidinarsi a diversita. di col

'. ,tIU'e dominanti, nelle due parti ITa Ie quali risulta divisa la unita. 
ierritoriale. 

Essa, diminuendo la facolta. di scelta e di movimento del 131-
voratore, potrebbe bensi essergli pericolosa, in regime .di concorc 
renzae contratto individuale, ma non nel nostro regime corporativo. 

*** 
Le modalita. di bonifica integra~e di un territorio estensi'va

mente utilizzato, nel quale si voglia giungere a fissare una nuova 
popolazione colonica, debbono risponderea questa particolare fine. 
Fin da principio il progetto ~eve tenerlo presente, percte l'ordina
mento nuovo della produzione risponda alIe accennate esigenze di 
impiego di lavoratori non avventizi, ma coloni.Poiche d'altronde e 
una popolazione originariamente di braccianti avventizi quella che 
si vuol trasformare in coloni, occorre tener presente che la trasfor
mazione, di. regola, non PUQ essere che graduale, congiung~dosi 
con la selezione, nella massa degli avventizi, dei meglio disposti e pre-
parati alla trasformazione. . 

Circa questa necessaria selezione, il Gran Consiglio ne hao. gia. 
indicato un giusto criterio, con l'affei'mare l'oJlportunita. di prefe
rire contadini ex mezzadri 0 ex affittuari 0 ex piccoli proprietari. Ma 
questo criterio non sara. nella pratica sufficiente. Ne d'altronde Si 
PUQ avere piena fiducia. in qualsiasi meccanica scelta di. categoria. 
Bisogna cercare che la selezione avvenga alla prova della. esperienza. 

La bonifica integrale passa per due fasi: esecuzione delle o~e. 
re statali di interesse comune a tutte Ie proprieta. del comprensono, 
da parte'del concessionario di dette opere,che e generaJmente ~. 
Consorzio dei proprietarij esecuzione delle opere di comp~t~a pn
vata, di' interesse particolare a ciascuna Singola propneta. 
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, , , La ;gi~~ta ten.denza attuale e che 10 Stato non 'conceda la ese
cuzione delle prime, se. non quando siano' chiaramente, precisatei~ 
direttive da seguire anche nell'esecuZione delle Ilecondej se non quan
do; Cioe, sia chiarpquale,'nuovo ordinamento, di produzione ,agra
ria ~dra a sostituUsi ,a. quello· eSis.tente. .Attenendosi' strettamente , 
'a questa criterio, ·10 Stato puo, quandQ voglia, garantirsi che detto· 
nuovo or<unamento risponda appunto ,ai fini della. colonizzazione. 

Nel primo perlodo dell'esecuzione delle opl}re di interesse co
mune, possono essere'facilmenteimpiegati semplici braccianti migrati 
da altre regioni: cio sara agevolato se nelle zone di colonizzadone 
sia fa~to obbligo di impiegarli agli assuntori di pubblici appalti, sen
za di ,che questi preferiranno spesso, per ragioni di sa.lario,ecc., 10' 
impiego di mana d'opera locale. Durante questo periodo puo avve
nue app~to la selezione dei braccianti meglio disposti ad ambien
tarsi e a, fissarsi definitivamente nel nuovo territorio. 

• Nel. secondo periodo - quando il nuovo or~amento delle azien
«;le 'abbia raggiunto una. fase atta adaccogliere i coloni -i nraccianti 
come sopra selezionati possono chiamare a se Ie proprie famiglie e 
fissarsi nelle nuove aziende. 

Cio pub avvenire, in molti casi, anche prima che sia completata 
la esecuzione delle opere di interesse particolare delle singole proprie
ta, poiche la esecuzione di una parte di esse puo venire spesso affida
ta agli stessi coloni, risultandone agevolata la continuita della lora 

, occupazionedurante l'anno, e spesso anche diminuito il costo delle 
opere. 
, • ,La preparazione dei braccianti ad ambientarsi 'e fissarsi nel 

'nuovo territorio e la lora selezione potra talora avvenire, anziche 
attraverso la esecuzione delle opere pubbliche, come sopra si e detto, 
anche attraverso Ie migrazioni in,terne di carattere stagionale, quan
do queste siano opportunamente coordinate a tale scopo • 

.Appare Wine utile che gli elementi migliori" selezionati nella 
massa dei braccianti, siano indotti a superare Ie resistenze opposte 
da.l ,desiderio di non abbandonare il proprio paese con premi di in
coraggiamento alIa colonizzazione, concessi dallo Stato a fonda per
dutO', ma con opportune cautele, e tali da coprire Ie prime spese di 
impianto nel nuovo territorio e rappresentare una piccola scorta 
contro i rischi del trasferimento. 

*** 

Particolarissima attenzione richiedono i rapporti contrattuali 
at,trlLverso i quali il bracciante diventa colono. Essi non possono essere 

, modella.ti, in questi terreni iIi. via di trasformazione, sopra uno stam
po unico :debbono essere caso per caso studiati e adattati alle cir-
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costanze:' debbon~,inoltre, via· viaevolvers~, pe~' modellai'si sue~ 
ce8llivamentesulie varie fasi dellatrasformil'zione della coltura. . 
, 'E' questo,certamente, wio' degli a~petti, pili delicati del proble

ma, e insieme pili essenziali per otpenere ehe 13. Jllil.no d'opera si fissi 
veramente neli~ nuove terre, e non Ie abbandoIii aIle prime diffieolta. 

Poiehe si tratta ill rusare una manod'opera che e originari'amente 
di braceianti, siano' pure selezionatinel modo sopra aceennato i . , , , ' , 

rapporti contrattuali deb bono tener conto soprattutto del fatto ehe 
, , , 

in una primafase, non e possibile far gravare sullavoratote, ne no-
tevole apporto ill capitMe ill eS6l'cizio, ne troppe alee ill produzione, ' 
e neppur chiedergli un compito di direzione deli'azienda che in que
sta prima fase e in terre nuove e difficile :in fasi successive e inve- ' 
ce opportuno che il colona apporti capitale e corra alee ed eventual
mente diriga, con una sua diretta e larga interessenzl1 e responsabi
lita neliaproduzione. 

Conviene percio, a nostro avviso, che in una prima fase la' fa
miglia colonica abbia per base, ill regola, un salario annuo fisso, con 
integrazione ill partecipazioni a talune colture me:p.o alel:l.torie e che 
pili si avvantaggino delia diligenza del lavoroj eche poi, successi
vainente, si vada restringendo il salario fisso e allargando la parte
cipazione, fino anche alie forme integrali ill colonia parziaria 0 alla 
assunzione integrale 'deli'impresa e, eventualmente, anche della pro
prieta, da parte del colono. 

Nelio stesso tempo, il congegno del contratto deve esser tale 
da agevolare allavoratore la formazione ill un capitale proprio, nella 
sola forma che la rende possibile, cioe con apporto ru: lavoro non im- . 
mediatamente pagato. 

*** 
Quanto e detto sopra risponde, alie pili comuni situazioni. Non 

debbono, tuttavia, escludersi, particolarmente nel Mezzogiorno, 
casi ner 'quali - eseguite Ie opere ill interesse comune: - possano 
immediatamente fissarsi sui terreni contadini che assumano' l'im
presa delia coltura e insieme dei miglioramenti fondiari di interesse 
particolare delie singole azieIide. Cio potra avvenire quando detti 
miglioramenti 'fondiari (piantagioni, sistemazioni, ' ecc.) 'possano 
essere eseguiti collavoro del colona pili che con anticipazione di ca
pitale. 

Tuttavia, anche ~ questi casi, occorre che il colona ~ia·proVvi- _ 
sto ill un capitale ill anticipazione e ill scorta, che non sara frequen~e 
trovare nel bracciante, e ehe non e consigliabile ehiedere - se non Ill. 

,assai modesta misura - al creillto. 
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Dobbiamo' anche t~er,conto d~l fatto che i bracc~ti padani 
sono spesso uniti, 0 diSposti ad Unirsi, in cooperative. Questa coo-' 
perative possono essera utilizzata nell'esecuzione dei lavori di in-

I • . .• . 

teres~e comune, in 'quella cioe che chiamai la prima fase della boni-
fica.. Crediamo in propo~to opportuno che, nelle zone dove si vo
gliono attuate iniziative di colonizzazionecon braccianti inlmigrati, 
sia. data 131 preferenza nei-pubblici appalti, a pariti\. di condizioni,' 
aile lora cooperative. 

. Ma successivamente, quando si tratta propriamente di dedicarsi 
allQ, trasformazione fondiaria dei terreni e alla lora coltura, non pare 
facile, generalm~te, chela cooperativa possa senz'altro assumere 
la impresa. Le difficolta. finanziarie e tecniche permangono per la. 
cooperativa . come per i singoli. Piil facilmente superabili, Ie secon
de; quando 131 cooperativa sappia darsi una buona direzione tecni-

. ca; ma non Ie prime, se non con debiti, cioe in modo pericoloso. 
Non sono tuttavia impossibili rapporti fra. il proprietario del 

terreno e 131 cooperativa, rispondenti agli stessi criteri indicati per 
i singoli contadini; rapporti cioe che in una prima tass lascino grava
re suI·· proprietario, anziche sulla. cooperativa, i compiti di apporto 
di, capitale e direzione tecnica. e Ie . alee della produzione, chiedendo . 
alIa cooperativa solo 0 quasi solo Ia. prestazione di lavoro. Anche in 
questa caso il vincolo cooperativo e utile, sia per consolidare 130 nuo
va popolazione lavoratrice sulle terre bonificate, dandole un capo 
che ne rafforzi 130 coesione, sia per agevolare, col risparmio, 130 for
mazione di un capitale; mentre, come pei singoli ancha per 130 coo

'perativa, pua successivamente e gradualnienteavvenire la. sua in
serzione parziale 0 totale nella impresa agraria. propriamente detta, 
fino a correre interamente Ie alee e goderne in modo indipendente i 
profitti. 

Rico.rdiamo in proposito l'applicazione che possono avere forme 
di partecipazione collettiva· ai prodotti, 0 propriamente di colonia 
parziaria. collettiva: esse possono anche rappresentare, in poderi di 
grlIDde 'ampiezza, un utile sostituto delle vecchie numerose famiglie 
patriarcali, oggi assai rare. 

*** 
L'applicazione dei criteri suindicati deve avvenire su terreni che, 

di regola, sono di proprieta. privata. 
Quand'anche 10 Stato si sia assicurato che 130 trasformazione 

fondiaria avvenga con modalita. conformi alIe esigenze dell'immigra
'·zione e dell'impiego dei nuovi coloni, non e con cia senz'altro assi
curato ehe i proprietari ricorrano a questa, piuttostoche ad altra. 
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UllIdlO d'opera.. E' ,anz!' probabile cbe 'molti, proprietarl diffidino di ' 
una. ma.no d'operapoco nota. e forse piil esigente di quella locale. 

, D'altra parte e tanto pill probabiIe it'buon successo delle mi
grazioni desiderate, quanto pill esse $i concentrino lli determinati 
territori, dove tutta 0 gran parte della lnailO,~'opera coloruca sia im-' 
migrata dai medesimi paesi 0 da.. paesi affinij dove quindi si formi 
con essa un vero nuov:o centro di popolazione, con Ie consuetudini 
di vita dei paesidi origine. Un'immigrazione sporadica di famiglie, 
fissate in singole proprieta. cbe si trovino disperse fra .molte altre, 
aventi lavoratori locali di diverse tradizioni e consuetudini ~ vit.a, 
ha,a nostro avviso, assai minori probabilita. di successo. 

Donde la necessita. cbe tutte' 0 la massima parte delle proprieta 
comprese nel territorio divenuto centro di colonizzazione, si adatti
no a. servirsi della mana d'opera immigrata. 

Poiche si tratta di proprieta. sottoposte a obbligo di bonifica iIi
tegrale, sotto sanzione di espropriazione, nulla vieta in viadi prin
cipio cll.e l'obbligo sia esteso' all'impiego della mana d'opera imnii
grata, ben s'intende nei limiti. e modi riconosciuti caso per casO' op~ 

, portuni dai competenti organi statali. 
. Ma e dar riflettere cbe quest'obbligo incontrerebbe certo forti re
sistenze, e, se fatto rigorosamente -osservare, porterebbe probabil-' 
mente molti proprietari a preferire la cessione ad altri della loro· terraj 
mentre non sarebbe poi faeile trovare altri pronti ad aequistarla, 
gravata da detto obbligo, fino a quando almeno la nuova mano di 
opera non fossa ambientata e fissata. Non si puo del resto discono
scere cbe quell'obbligo e in se stesso assai grave. 

A vineere queste difficolta. penso ebe molto possano giovare 
partieolari contributi 0 sussidi dati dallo Stato ai proprietari ebe 
assumano mano d'opera immigrata, quali sono gi3. eontemplati dal 
R. decreto 28 novembre 1928, n. 2874 sulla diseiplina e aviluppo 
delle migrazioni interne (articoli 12 e 22) : gli ordinari eoneorsi sta
tali, eontemplati nelle leggi di bonifiea, nella spesa delle opere da. 
eseguire .- concorsi cbe spesso oscillano, fra un minimo e un. mas
simo - potrebbero- d'altronde easere concessi nella misuramaggiore 
quando il bonifieamento si eongiunga con l'impiego di mano d'opera 
immigrata.', . 

Ma oltre a cio crediamo cbe molto gioverebbe l'esistenza. di 
, " d un Ente attrezzato finanziariamente e tecnicamente in ,guisa a po-

ter assumere, oeeorrendo, 181 gestione e trasformazione ~ei t~eni di 
cui si tratta, fino a quando, almeno, la nuova mano d'opera Sla eon-
solidata nell'azienda., , . 

Ai proprietari cbe non intendano di iillrontare direttamente' il 
eompito della eoloDizzazione eon mano d'opera. immigrata., potrebbe 
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allora essere offerta l'alternativa di ,cedera Ie loro terre a detto Ente, 
.• anche sol6 tempon1neamente, fino a trasfo:r:mazione compiilta, con 

la possibilita di rienirare, quando volessero, in possesso diesse. ' 
... Tale Ent{ilOtr~bbe anche esserei'Opera dei Combattenti, quando, 
posta in piilstret,to contatto con Ie organizzazioni sindacall, fosse 
riforinata e adattata aL nuovi: compiti. 

*** 
Alc~e particolari categoriedi terreni potrebbero prestarsi piil 

agevolmente alla colonizzazione, in quantogia si trovano in proprie
. ta di Enti ,pubblici. Occorrera all'uopo portare l'attenzione: 

10 sUi terrep.i. demaniali -dello Stato: non. crediamo che si 
possa fare: su essi largo assegnamento; 

20 sui terreni di proprieta di Comuni : in Sardegna, per esem
pio, 'abbiamo avuto sommaria notizia dell'esistenza di molti terreni 
conitinali che, seco;n.do il Provveditorato, si presterebbero assai bene 
al fine voluto; 

. .30 sui terreili delle universita agrarie, particolarmen,te nella 
Italia centrale, esu queru ~he, in seguito alia liquidazionedegli ~si 
(liVici, .dovranno eSSare attribuiti alie popolazioni. E' noto che, se
cOJ?,do la legge vigente, questi terreni debbono essere divisi in due 
categorie: quelli che, per natura loro, dovranno. restare boschi 0 

. pas coli, e quelli adatti alia coltura agraria. I primi rimarranno ai 
Oomuni; i secondi debbono essere trasformati per modo da creare 

'piccole aziende agrarie vitali, attribuite in godimento ai singoli utenti. 
¥11 e da osservare che la trasformazione di essi OOporta spesso 1'00-
piegodi capitali ingenti, che male si possono chiedere interamente 
af credito. Crediamo" quindi, che sia da chiedere una modificazione 

,alia legge, la quale consenta, derogando al principio dell'inaliena-
: bilita, di vendere quel tanto di terreno che occorre per provvedere il 
capitale ·necessario' a trasformare il resto : il terreno cosi trasforrnato, 
diVisoin piccole aziende, sarebbe attribuito agli utenti, secondo Ie 
precedenze che la legge ,stessa determina, rnentre il resto potrebbe 
essera destinato alla colonizzazione con rnano d'opera OOmigrata; 

40 sui terreni delle Opere Pie, dei quali purtroppo credo sia 
i~nota allo stesso Ministero deU'Interno la consistenza, rna fra i quali 
pensiarno' che rnolti ne esistano- soprattutto nell'Italia meridionale 
a insulare ...:... adatti a iniziative di colonizzazione; 

. 50 sui terreni apparienenti ad altre Arnministrazioni statali, 
quali l' Arorojnistrazione carceraria, quella della guerra (depositi 
allevamento cavalli) ecc. 
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Nel complesso, si. tratta probabilmente ill estensioni assai no
tevoli di terreni,compre~i 0 no· in comprensori di bOnifica, pei quali 
-applicando i crit~rigenerali. sovraesposti - dOvrebbe ottenersi 
o il passaggio in proprieta (event~a1!nente anche solo' in enfiteusi)' 
lit persone private (Societa, ecc.), sottoposte ad obbligo.di colonizza-. 
zione, 0 l'attribuzione all'Ente speciale,. di cui si e fatto sopra cenno. 
. N otiamo che gia oggi l'Opera. dei Combattenti, a' sensi dell'art. 

14 del suo Statuto, ha facolta di chiedere il trasferimento in s,uapro
prieta di immobili, a chiunque appartengano, quando siano soggetti 
ad obblighi di bonifica 0 appaiano suscettibili di importanti tra.
sformazioni fondiarie; e che, ai medesimi fini, puo anche chiedere . 
l'assegnazione in enfiteusi 0 in lungo affitto dei beni rustiei: dello. 
Stato 0 di altri Enti pubblici. . 

*** 
La scelta dei territori dicolonizzazionecon lavoratori immi

grati e problema delicato, soprattutto nei riguardi della mana d'opera 
locale. 

Dove ai terreni da bonificare e colonizzare sono conterm¥ri altri 
gia. sovrabbondanti di manu d'opera, sembrache, in generale, a que
sta debba essere riservata la preferenza. Inoltre sono da considerare 
Ie ripercussioni che il trattamento economico fatto alia manu d'opera 
immigrata puo esercitare suI mercato locale del lavoro. 

Non c'e dubbio che - se si vogliono attirare lavoratori dalla 
valle padana verso altri territori - occorre che il trattamento e<)o
nomico sia tale da invogliarU ad affrontare i disagi di una vita nuo
va, sopt'attutto in territori dove la vita civile e ancora,puo dirsi, in·. 
via di formazione : un trattamento economico, dunque, generalmente 
migliore di quello ottenuto nei paesi di origine,Ma bisogna nella 
stesso tempo preoccuparsi che cio non porti troppo repentini pertur
bamenti neli'economia agricola dei paesi di immigrazione,pertur
bamenti che potrebbero anche tradursi in danno generale. 

Sara in ogni casu da curare che il vantaggio trovato dai brac
cianti nei paesi 'di immi!ITazione in confronto di quelli di origine, 
risulti, piuttosto che da S~lari pin elevati, d~ maggiore contiIluita dF 
occupazione 0 maggiore rendimento dellavoro; e che, nella determi-': 
nazione delloro trattamento economico, non si prescinda delt~tto·:. 
da quelio vigente nei paesi di immigrazione. .' . 

La possibilita. di conciliare queste' varie esigenze, riducendo a1-
minima Ie accennate difficolta. si connette particolarmente con una· 
oculata sceIta dei centri di coionizzazione. Per cio, e percM' i.D.oltre . 
in essi oCCorrono particolari aiuti, controlli, ecC. e,a nostro giudizio, 
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, opporttino" che.1o Stato determini preliminarmente i territori nei 
qualiintenqe di sviluppare questa iniziativa' -' territori che potreb
bero, appll;Uto'denominarsi centri di colonizzazione - nei quali an
drebbe limitata;' einsieme intehsificat~ l'oper3i della Stato, senza di
sp~rdElrla e di~ui.rlain troppi luoghi, con maggior possibilita di in-

. , successi. ' . ' . ' 

N oi credianio che particolarmente 13. Sardegna, e, il litorale tir
renico dalle paludi Pontine alIa Calabria, potrebbero offrire una 

, prima scelta di questi centri di colonizzazione, rispondenti aIle va-
tie esigenze prospettate. . 

La dichiarazione di un territorio quale centro d'i colonizzazione 
,avrebbe specificamente queste conseguenze: 

, a) il dirittoai particolari concorsi finanziari della Stato e 
ilie altre agevolazioni per migrazioni interne, disposti dal R. decre
to 28 novembre 1928, n. 2874 (salvo portare in queste disposizioni 
gli a.dattamenti necessari,secondo Ie direttive gia. esposte)j 

b)un'organizzazione particolarmente accurata e intensa della 
difesa sanitaria, essendo evidentemente questa una delle condizioni 
'fondamentalissime per il, buon ~uccesso delle migrazioni interne; 

c) i piani di bonifica integrale - sia per Ie opere di competen
za statale, sia per quelle di competenza privata-vi otterrebbero la 
approvazione e i particolari concorsi finanziari della Stato solo a 

. condizione di corrispondere ai fini della colonizzazione, e di essere 
eseguitied applicati mediante l'impiego di mana d'opera. immigrata 
con Ie modalita c.aso per caso determinate, in base aIle direttive ge
neraliesposte. 

In sintesi, il piano di bonifica integrale si congiungerebbe e coor~ 
dinerebbe, nei territori ~chiarati di colonizzazione, con un piano di 
trasferimento di m~:tiQ;,(popera e colonizzazione. 

" . 
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