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L'Istituto Nazionale di Econo.mia Agraria regolato dai R.R. Decreti 
10 maggio 1928, n. 1418, 20 ottobre 1932,n. 1548, 19 febbr.aiQ 1934, ,no <322, , 

. e un ,Ente par~statale avente persona~ita giuridica e gestione autonoma 
sottoposto alla vigilanza del Ministero della Agricoltura e delJe Fo-' 
reste. Esso ha i seguenti scopi: . 

a) promuovere 'ed eseguire indagini e studi di Economia, agraria e 
forestalecon particolare riguardo all~ necessita della legislazione agra
ria, dell' Amministrazione rurale e 'delle classi agric()le nei loro:. rap-
porti sindacali; , 

b). promuovere, in conformita di ~irettive daesso stabllite, .la gra· 
duale costituzione di uffici dicontabilit~ agraria; , ' 

c) indirizza,re e coordinare l'attivita di Osservatbri locali di eco· 
nomia agraria. 

Tali scopi l'Istituto persegue a mezzo dipropri organi centr&tli e, 
periferici. Sono organi dell~Istituto: ' 

al centro: il ComitatoDirettivo, la Presidenza, ilComitato: Scien· 
tifico'e la Segreteria Generale con Uffici tec:nici ed ammjnistrativi; 

alIa periferia I gli Osservatori. ' . 

Gli Osservatori, i quaU hanno circoscrizione comp~timentai~ oin,terr' 
compartimentale, hanno sede: in Torino (per il Piemonte), i~ Milano' , 
(per la Lombardia), in Bologna (per I'Emilia), in FirenZe (perla To
scana e Ia Sardegna, con sezione in Pisa), in Perugia (per I''\Jmbria, 
Ie Marche e gli Abruzzi), in Portici (per Ia Campania), tutti prf;lsso Ie 
cattedre di Economia rurale delle Facolta. agrarie delle RR. Universita.; 
in 'Verona (per Ie Tre Venezie) presso quell' Amministrazione frovin
ciale, in Roma (per il Lazio) presso Ia Sede centrale dell'Is,tituto; in 
Palermo (per la Sicilia) presso il Banco di Sicilia,. Gli Os~rvatori' dli" 
Firenze e Veronasono in 'collegamento, rispettivamente, con la'Reale, 
Accademia dei Georgofili e con,)' Accademia di Agricoltura, Scienze e' 
Lettere di Verona. 



I J.AVORATORI AVVENTIZI 

NELL' AGRICOLTURA TOSCANA 



PREMESSA 

Scopo della presente ricerea e quello di considerare da un punto di 
vista qualitativo e quantitativo, nei limitlchei dati disPOllibiii collsen. 

tono, quelle categorie di lavoratori che nella agricoltura toscana. forlli· 
&cono lavoro avventizio. 

Vi saranno quindr considerati quei lavoratori che. dall'avventiZiato 

traggonoTUJIlica fonte di Iavoro e di reddito e quelli per i quali l'avv~n· 

tiziato rappresenta un complemento di altre attivita. e di ~altri reddItr; 

braccianti veri e propd gli uni, piccoli proprietari coltivatori, co~parte. 

cipanti, affittuari coltivatori (0 :figure miste), che,non autonomi, ricoi.-· 

ronoa Iavoro avventizio, glialtri. 

L'indagi!l1e e sembrata utile in Toscana, oggi in particolare che.la tz:a

sformazione dell'avventizio in lav~ratore stabilmente legato alIa terra' e' 
considerata uno dei :fini fondamentalt dell'attualepolitica agraria fasci

sta (perfetto contrasto con gli ideali della politic~ socialista diun teinpo~ 

che vedeva nel puro salariato il lavoratore ideale). Ilindagme e stata 

condotta da un punta di vista quantita.tivo, in rapporto:alladispo!l1ibilita. 

ed alia richiesta di lavoro nellaagricoltura tosca:q.a; e da u'n punta di 

vista qualitativo in quanto Ie diversecategorie che partecipano dell'ay· 
J -, ... 

ventiziato presentano caratteri ben diversieda 'volte addirittura con· 

·trastanti s~tto l'aspetto sia tecnico.sia' eco!l1omico e sociale. . 



L' a.mblente a.gra.rio tosca.no. 

1. - LA MONTAGNA, LA COLLINA, LA PlANUM. CARATTERI DlFFERENZ,I.U.I' DELI.'AGRICOLTU

RA. - 2. - DISTRIBUZIONE !lELLA PROPRIETA E DEI.L' APPODERAMENTO. - 3. -' RAP

PORTI CONTRATTUALI FRA PROPRIETA ED IMPRESA, FRA IMPRESA E LAVORO MANUALE. 

1. - Sistemi agrari assai vari ritroviamo nella regione toscami ; varieta. 
che e in relazione aIle diverse condizioni dell'ambiente fisico - natura 
del terreno, altitudine, clima - ed alIa diversa storia - azione del-· 
l'uomo sulla terra "- dei singoli territori. 

La mootagna si estende su circa il 31% del territorio toscano, nella 
parte pin settentrionale delle provincie di Massa, Lucca, Pistoia; Firenze 
ed Arezzo. In provincia di Siena e Grosseto e data dal gruppo isolato del 
Monte Amiata. La parte pin elevata di questa. regione e caratterizzata 
dalla pre!':enza di pascoli sempIici ed arborati, gIi uni e gli altI'i spes so 
degradati. Nei pascoU alberati Ie specie legnose pili diffuse sono rappre-' 
sentate daI faggio, nella parte pin alta, e dalla querce nella parte pin 
bassa; entrambe sono trattate per 10 pili a ceduo. Sono; questi pascoli, 
quasi sempre,avanzi di antiche foreste, che, per inconsulta utilizzazione 
e mal regolato pascolo oggi rappresentano forse i peggiori boschi ed, i 
peggiori pascoli ad un tempo. . 

II castagneto da frutto ha ovunque, Per isuoi prodotti, importrunza 
Dotevolissima per la :vita della popolazione di monta'gna. Maggiore inte
resse, per la quota di territorio occupata, esso ha nelle provincie dr 
Lucca e di Pistoia; in provincia di Firenze invece, per Ie pili misere 
condizioni ambientaIi, acquista maggiore importanza nella aIimentazione 
della popolazione della montagna. 

I boschi d'alto fu!':to rappresentano pin l'eccezione che la regola: 
quelli di conifere sono qua~i limitati "nlle poche foreste demaniaIi; nel 
Monte Amiata belle faggete trovansi nei boschi di proprieta. dei comuni .. 

La specie piii diffusa e certo rappresentata dal faggi<? governato 'a 
ceduo - sempIice 0 matricinato - utilizzato; come il castagneto, da 
frutto, anche per il pascolo ovino e bovino. Il pasco~o nel bosco costi
tuisce una notevole risorsa alimentare per l'allevamento del.bestiame. In 
molti casi l'eccessivosfruttamento ed una. utilizzazione mal regolata 
portano alIa fox:mazione di quei pascoli alberati degradati dei quaIi 81 
e prima fatto cenDo. 
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I seminativi, che .ia no1ev.ole p.l'ession~ dem.ografica, ha spinto a zone 
che megli.o sarebbero state destiIlate a hosco .od 'a;' pa'scolo~ sono, utilizzati, 
per l~ colti;vaziooe del frumento, del mai!) e delhi patata, spessl) in rota: 
zione bi~nnale;' fra Ie 'foraggere, il't!,lfoglio ,e ~a medica s~mo Ie pill 
diffuse. ' \ 

Delle co!ture legn.ose da' frQ,tt.o - castagno escluso- la vite e spinta 
tino al proprio l!mite di vegetazione; ad a,ltre......., melo, ciliegio- siva 
~ivolgendo l'attenzione e la CUl'a, ma attualmente esse hauno ben limi-
tata, diffusioneed importania. ' 

Povere; fiel comples~, Ie risorse ,agrarie e forestali dell'ambiente, del 
tlitto insufficientia dare lavor.o e possibilitadi vita ana numerosa popo
laz,ione, che quind.i deve cercare altresorgenti di occupaziolle' e di red
dito, in lu.ogo 0 migrando, stabilmente .0 temporaneamente.' 

La collina comprende la maggioi' parte del territorio toscano, circa 
il59%. Puo dirsi caratterizzata daUa presenza, in c.oltura promi'Scua, 
della vite ed in modo partic.olare dell'olivo. Fa,nno eccezi.onele coUine 
argillose ,del Volterranoe delle crete senesi, dove vite ed .olivo non 
trovano favorev.oli condizioni di vita, per lanatura del terren.o; e parte 
,delle c.olline della l\Iaremina grossetana, che, per 'Ie cattive condizioni 
igielliche del pa~sato, erimo, e in bu.ona parte son.o tuttora, sottoposte a 
f.orm~di ~gricoltura estensiva. 

La vite, c.oltivata in coltura promiscua, viene allevata alta, appoggiata 
a sostegn.o viv.o -l'acero in prevalenza -'- nelle c.olline piu fertili; bassa, 
a sostegI).o morto, nellecolline menofertili, neUe quali 10 sviluppo legnoso 
~ liIllitat.o. La dista!nza fra illare e illare e delle pill varie: da distanze 
mass~m:e dilO-12 metri si giunge adistanze assai limitate, 2,5 ~ 3,0 metri. 
I:n: questi ultimi anni, lIlei nuovi impia.nti, si nota la tendenza ad aumen
tare la distanza. fra i singoli filari ed a pr.ocedere all'impiant.o di vigne 
speeializzate. Questo si verifica sopratutto nelle zone fillosserate, nelle 
quali i nuovi impianti s.ono, per l'opera di ric.ostruzi.one, particolarmente 
numerosi. 

L'.olivo viene anch'esso nella quasi totalita dei casi c.oltivato in coltura 
promiscua insieme alIa vite. Puo, a proposito dell'olivo, notarsi come 
'via via che ci si avvicinaallitorale tirrenico esso acquisti sempre mag
giore importanza. Importanza non solo per la, maggi.ore densita suunita 
dt 'superficie, ma anche per la maggiore importanza che il su.o prodotto 
assume nella c.omposizione del prod otto lordo 'vendibile delle aziende. 
Particolare illlten~ita acquista l'olivicoltura in provincia di Pisa nei 

, m.onti Pisa;ni ~ nei Comuni di Oalci, Buti --; in pr.ovincia di Pistoia, 
nella zona del Pesciatino; in provinciadi Uvorno, nelle colline deiCo~ 
muni di Sassetta, Suvereto;in provincia di Lucca e di-Massa nellecolline 

'della Ver~ilia. In queste zone Ie piante d'olivo sono ta.Imente dense che'le 



chiome sono addirittura a contat~o ,fra di loro, mail suolo eegualmente 
ntilizzato per la coltura di pianteerbacee. In alcune parti della Versilia . 
la densitaraggiunge un grado tale chelacoltivazione del terreno sottQ: 
stante e del tutto impossibile. Inquesticasi, pill.che di olivete, potrebbe 
parlarsi dr boschi di olivo, percM Ie piahte sono alibrundonate a se stesse' 
e l'opera dell'uomo ·si limita alIa raccolta del prodotto molto scarso 
ed aleatorio, 

In provincia di Grosseto l'agricoltura assume gil' aspetti pin esten
sivi della regione: la vite e l'olivo Ii: troviamo neUa parte pin alta dell~ 
colline, nei pressi di ceritri abitati, in quelle parti cioe 'cne :fin datempQ. 
remoto sono state sottoposte a coltura agraria continua. Sono Ie zone 
nelle quali:, per Ie pin igieniche condizioni dell'ambiente, lao popoiaziolle 
trovavasede permanente. Attualmente, col progredire delle opere di 
boninca, l'olivo, forse pin della vite, va diffondendosi nellecolIinem8.-
remmane. Non bisogna dimenticare ehe allo stato selvatico esso si trova 
spontaneo tra Ie specie della macchia mediterranea. . 

Fra Ie colture legnose i: fruttiferi han!Ilo limitata'importanza. Si ritro
vano nelle zone ortive nei pressi di eentri abitati; l'uniCa zona nella 
quale, per la loro diffusione, imprimono pal'ticolare 'earatteristica 'alp'am
biente sono Ie eolline Pisane. Qui peschi e susini in coItura pronliseua e 
speeializzata, viti per la produzione delFuva da tavola incoltura spec 
eializzata, si sono, per eondizioni favorevoli dell'ambiente, assaJdiffusl 
in questi ultimi deeenni e vanno tuttora. diffondendosi. . 

Delle colture erbacee queUa del grano e la pin estesa; segue il prato 
artificiale di medica, di trifoglio e, in via secondaria., di lupinella. Le 
colture da rinlDovo non trovano in genera.}e coIidizioni fa~orevoli alloro 
sviluppo: 10 spessore del. terreno quasi' sempre limitato, la scarsita di 
pioggia nel periodo estivo .riducono e spesso addirittura ne annullano i 
ra~colti, in primavera promettenti. II mals e la, fava sono i pin eomuni; 
quest'ultima in modo particolare nelle zone argillose del Senese e del 
Pisano e nella Maremma grossetana. . 

Notevole importanza ha, nelle zone argillose, la medica per produ
zione di seme, che viene ottenuto al secondotagllo neIl'anno nel quaie 
il medicaio neIDe disfatto; GU erbai autunno-vernini e primaverili vaIino . 
sempre pin diffondendosi; lDelle zone pin estensive della; Maremma sosti
tuiseono nell'avvicendamento Ie colture da rinnuovo. , 

La collina e nella quasi totalita appoderatli e la popolazioIie .rurale e 
I!tabilmente legata al'suolo. E pero opportuno a questoproposito distin-. 
guere due sottozone: l'una a colture legnoseestese, l'aItra ~colture 
legnose assenti 0 searse. Comprende, quest'ultima, Ie colline argillose· 
del Senese e del Pisano e queUe della Maremma grossetana. Alla diversa 
intensita Iegnosa corrisponde una diversa ampiezza dell'unitapoderale 
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ed tina div~rsa di~tribuzione del lavorodurante l'anno.f} questoun 
aspetto che ha· particolare interesse agli effetU'dell'occupazione e del· 
l'impiego,degli operai avv~ntizi. 8i vedra jn seguito; ," 

L'allevamento del bestiame bqyino si impernia 8ll Ta~ze a dupliceatti
tudine: per 1<1 produzione di carne e di 1avoro. Bo'V'ini per la produzione 
del-Iatte sono localizzati nelle vidnanze dei centriabitati, dove il latte 
prodotto vi~i:Ie, come tale, 'Venduto. L'aUevamento di bovini a d,uplice 
attitudin~ produttiva trova una ragione !Ilelle condizioni ambientali. La 

. pendenza. assai'v;aria del terreno, la, ri8trettezza dei c~mpi dovuta aIle 
,piantagio!lli legnose, la necessit-a di eseguire frequenti trasporti per Ie 
numerose ~olture, 1a diversa intensita di sforzo richiesta dai vari impie
ghi, sonG fattori assai pin favorevoli all'impiego d~i motori animati che 
di queUi inanimati, e,fra quelli, dei bovini piil che degli equini. Nel 
grossetano i bovini maremmani bene rispondono per Ie loro doti di rusti
cita aUe scarse risorse ambientali; nelle altre parti il bestiame chianino 
incrocia~o' col maremmano ha subito, sotto l'influenza dei diversi am
bienti, alcune diffel'e~ziazioni da zona a zona" accentuando ora l'una ora 
l'altra attitudine produttiva. Notevole importanza ha l'industria dell'in
grassamento dei vitelli Illelle colline fiorentine ed in provincia di Pistoia. 

L'allevamentq suino ha, particolare interesse nelle zone ricche di boschi 
di. quercia., .esselldo il ma.iale ottimo utilizzatore delle ghiande; mentre 
l'allevamento ovino e diffuso nelle zone pill estensive sottoposte ad avvi
cendamenti discontinui e nelle zone rice he di bosch! di quereie nei quali 
utilizza il pascolo. 8i tratta, in quest'ultimo cnso, di piccoli aUevamenti 
poderaH, i quali rivestono notevole interesse, giacche per essi sono uti
lbzate Ie ,forze minori della, famiglia, colonica. 

La pianura comprenQ,e una parte limitata del territorio toscano: il 
10%. Zone piane si trovano lUll go i principali corsi d'acqua e, com'e 
natural~, in prevalenza lungo la zona litoranea. 

Tre SOnG gli aspetti ehe caratterizzano la pi anura toscana.: possiamo 
distingu~re : . 

1) zona ad agricolturn intensiva asciutta; 
2)' zona ad agricoltura intensiva irrigua; 
3) zona ad agricoltura estensiva. 

La zona irriglla comprende la pianura pit) settelltrionule' della TO!1cana 
(la lucchese); queIla intensiva, asciutta Ie pianure della media Toscana 
(del Tevere, della Chiana, dell' Al'no); quella estensiva Ie pianure della 
Maremma Livornese e Grossetana, la parte pin a sud della regione. 

. . \ 

, Procedendo da nord a sud si !Ilota un grado via via min ore di intensita. 
c,olturale. 

Le.zone ad agricoltura intensiva sonG caratterizzate dalla, presenza della 
vite in coltura promiscua e- da un pressoche completo appoderamento. 
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Nella parte irrigua l'agricoltura'si presel!-ta particolarme~te intensiva: 
la densita legnosa e maggiore, :l'irrigazione permette, sullo stesso t~r
reno, pin raccolti ogni anno, I'itidnstria zootecnica; e rivglta verSo la pro
duzione del latte, cheviene venduto in sito, ed inviato verso i' centri, 
balneari del Tirreno nei mesi estivi 0 verso Firenze ,durante il periodo 
invernale. 

Nella restante pianura ad agricoltura inten.siva PirrigaziQne e -del 
tutto eccezionale; si tratta per 10 piu di irrigazione disoccorso, il cui 
costo elev~to. e compensato da colture'da rinnuovo industriali. 

Nella zona fra Firenze e Pistoia e lasaggina da seme e per spazzole 
che, fra i rinnuovi, acquista particolare interesse. L'industria zootecliica; 
e rivolta verso Ia produzione di carne e lavoro. Bene si: adatta allo scopo 
la razza chianina, con Ie differenziazioni che da zona a zona ha subito. 

In alcune parti, seppure di limitlitasuperticie, Ia pianura acquista 
as petti del tutto caratteristici:; si pno parlare di agricoltura specializ~ 

'zata: cosl nel pisano nella zona orticola di Cascina e nei pressi di. Pi
stoia per l'industria dei vivaL 

8cendendo lungo H litorale tirl'eno verso la ]\faremma si osservano 
forme di agricoltura via via pin estensive; diminuisce la, densita di pi~n~ 
tagiooi legnose, Ie unita poderali si fanno via via di maggiore ampiezza. 
Le pianure Grossetane sono per buona parte non appoderate; vi domina 
Ia coltura estensiva a base di cereali, ,il bestiame e' aUevato allo stato 
brado 0 semibrado. La popolazione rura]e e scarsamente legata al suolo : 
per la'coltivazione vengono utHizzati gli avventizi'delle Circostanti col. 
line. La distribuzione dellavoro durante l',anno e assai irregolare; sala
riati fissi vengono utilizzati solo per quel lavori: che richiedono continua 
occupazione nel tempo. 

2. - Nella montagna st osserva la prevalenza della' media e della 
piccola Bulla grande proprieta (1): fa eccezione il gruppo del Monte 
Amiata, dove la grande proprieta prevale. Della' pi'Ccolaproprieta la 
maggior parte ~ coltivatrice, e questa la troviamo, per 10 pi\), compresa 
fra i 700 ed i 950 metri di altitudine. 

11, podere della montagna ci si presenta costituito. da due p~rti: una 

(1) Per la elistin7.ione di grande, ~edia e piccola proprietll s( Ii seguito il criterio: pro
posta dal SERPIERI (cfr. Guida a dcerche di economia agraria), giudicando 1a grandezza, , 
della proprietll dall'entitll del reddito fondiario' «In via di massima, diremo gr'anile pro
prieta quella che dll un reddito fondiario superiore aHe 100.000 lire annue; media da 10.000 
a 100.000; piccola al di sotto. di 10.000 •. AHa grande, media, 'piccola proprieta nei diversi 
ambienti corrispondono diverse classi eli aml'iezze. Quest .. , per Ie varie 'zone: ,agrarie 
toscane, sono, state sQmmariamente ~ilevate ed indicate da CAMPARI!lI-BANDINI (Rapporti 
Ira proprieta, impresa e mano d'opera: 'l'oscana). A tale lavoro ai. rimallda pel' maggiori 
notizie e particolari. 
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di semlnativo .ed uri~ di pascolo <> dicastagneto'da frutto: 0 dibosco -di 
alti'e sPeCie. II seminativo, se l'alt.itudine 10' permette,e Vitato. Bu di: 
'esso vengono coltivate piante i cui prodotti per_Ia maggior pai't~ ver
ranno destinati aH'aJilI).entazione della famrgila lavoratrice. Questo e 
soprattutto ve:co.nel caso di piccola proprieta. 'coltivatrice 0 nel caso di 
distanza da centri abitati 0 da comode vie di comunicazione'~ II grano, il 
mais, Ie patate sono J~ colture pin diffuse. 

La superficie. del podere e assai varia come vario e il rapporto fra 
. seminativo'e pascolo. Q{!ando quest'ultimo ha importan.za preponde
ranterispetto al seminativo abbiamo ia cosi detta ca8cina: l'irndirizzo 
produttivo e rivolto soprattutto verso la produzione zootecnica .. 

L'a.ppezzamento apascolo, nell:\, maggioranza deicasi, fa parte inte
grante del pbdere; a volte quest'ultimo ne e mancante ed aHora il com
plementodi produziooe foraggera necessaria per il mantenimento del 
bestiame si trovs; in pascoli comurnali - diffusi per esempronel Luc
chese - 0 usufruendo di didtti di uso. civico, diffusi nella montagna 
dell' Ami·ata . 
. ,Nelle ~olline e ppportunodistinguere lit parte a coltura intensiva da 
quella a coltura estensiva. La prima e posta nel nord della Toscana ed 
'e ca!,atterizzata dalla diffusiooe delle colture legnQse' e dall'essere divisa 
in unita. ·poderali. Esiste una correlazione inversa fra ampiezza del 
po(lere e densita. legnosa. 

Vi predbmina 131 media e la. grande proprieta.. La piccola pro prieta e 
pin 0 meno diffusa dovunque senza peri> occupare quasi mai notevole 

, percentuale della superficie territoriaIe; ad eccezione del Valdarno supe
'riore, dell'Isola d'Elba e del Monte Argentario, dove la piccola pl'oprieta.. 
e spesso non autoooma. 

La second a parte, quella a coltura estensiva, comprende fa collin a nel 
sud del compartimen.to. Vi predomina 111 grande propriehl non appo-

, der~,ta 0 appoderata in urnita.' di grande superficie - fino a 70 ettari 
ed oltre ~. L'ordinamento produttivo vi e basato sulla coltura dei 
cereali' e la produzione zootecnica. 8i ha assenza 0 quasi di piantagioni . 
legnose. Nelle colline maremmooe SODonumerose Ie piccole proprieta. col
tivatrici: hanno molta importanza non tanto per la superficie che occu
pano, qllanto, non essendo per 10 pin autonome, per i rapporti con Ie 
circostanti grandi proprieta. 

Per 131 pianura richiamiamo la distiillziOlie fatta precedentemente, 
'Nella pianura irrigua - Lucchese - I;tbbiamo uilla predominanza di ' 
piccala proprieta coltivatrice; nella zona intensiva asciutta la media e 
131 grande proprieta. son a Ie pin estese; nella zona estensiva e la grande 
proprieta. 'che domina. 

Nelle prime due zone .- intensive - l'appoderamen.to e completo, 
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nella. terza. - estensiva. - buonaparte del territodo non.' e ,~.ppode'\
rato: l'a,ppoderamento procede lentamente via via'che laboni~ca t;on. 
quista quelle terre a coltura continua. L'ampiezza del podere e in quest~ 
tre zone assai varia, aumenta gradatamente da! nord al sud; Nella pia
nura. ,irrigua lucchese il podere' oscilla intorno ad un'ampiezza, di 2·5.et
tari, nella Val. di Chiana intorno a lO-20riella Maremma 'Grossetana' 
da. 40 a. 60 ed oltre. . 

Nel caso di medie e grandi proprieta. appoderate i poderi sono riuniti 
a costituire la. fattoria, toscana. rer essa. i poderi non vengono a vivere 
di vita autonoma; si creano legami e vincoli fra podere e podere. Questi 
riguardano la direzione e l'amministrazione, la uti~izzazioile ~i ca'I>itaF 
fondiari (fabbricati, in prevalenza), e di capitali di esercizio (inacchine, 
in prevaIenza). Questi legami e rapporti fra podere e p~dere variano 
assai' per intensita.: sono maggiori nella. ZO'Ila. densamente vit~ta ed, 
olivata, sono minori nelle aziende estensive JV.aremmane ed in' queUe 
della montagna. 

Questo fatto' ci dice che se' ad una prima superficiale osservazione la 
fattoria si presenta dovunque organizzata lUelIo stesso modo, ,inrealta. 
tanto diversa e l'organizzazione della fattoria quanto dfversi sono gli 
aspetti delI'agricoltura Tos~na. 

3. - Osservato come siano distribuite Ia piccola, lamedia, la. grande 
propriefa ed il reIativo appoderamento nel territorio "toscano, vediamo 
quali siano i principali rapporti che si vengono a' creare fra. proprie~a. 
ed impresa e fra, impresa e lavoro manuale. 

Solo eccezionalmente si' trova il caso che il 'proprietario, ,noll, sia 
anche imprenditore. Sono di osta.colo alI'affitto ragion~ d'indole. tecnica 
e di indole psicoIogica; 

Si e visto che i caratted fondamelltali delI'agricoltura, toscana sono datI 
da un territorio in prevalenza colIinal'e, appoder~to e dotato di abbon-, 
danti piantagioni legnose. Cio dice che. notevolissimi sonoi capitali stac 

bilmente investiti nel suol0 sotto forIIia di costruzioni. disistemazioni, 
e soprattutto di pi~tagioni. II cedere la propria terra in affittocert~ 
non permette al propdetario di garantirsi della migliore conservazione' 
di questi capitaIi, in modo particolare delle pi~ntagioni. E yero che i 
capitolati di affitto contemplano minutamente lenormealle quali il con
duttore deve a.ttenersi nella coltivazione dei fondi, ma e.' anche vero che, 
e tanto facile prevedere limhaziooi e vincoli all' affittuario quanto Ie dif< 
ficile assicurarsi della loro integraIe applicazi'One: Ja m:igliore garanzia 
in proposito e data dalle qualita personali di corui che prende in affitto. 

II capitaIe d'esercizio impiegato per la produzione non rappresenta 
cifre rilevanti: e in prevalenza costituito . da scorte vive e morte'; il ca-
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,pitale d'anticipazione, diqlialche entita iIlelle ,aziende cerealicole estell
.sive, e iIlullo se non del tutto negativo nelle aziende 'a cpltura proiniscua' 
intensiva, che forniscono numerosi, prodotti ben distribuitidurante 
l'anno (1). ' ' , 

Vaffitto e in particolar modo diffuso in quelle regioni nelle quail si 
richiede, un notevolissimo capitale di ~sercizio per la eonduzione di 
aziende (per esempio: nella Lombardia). 

E anche da osservare ehe il proprietariotoscaiIlo ri~ugge'dall'affittare 
ilsuo'fondo perehe, cio facendo,' ha l'impressione di diminuire il suo 
'prestig~o personale. E nn sentimento molto diffuso anche' in quei pro
prietari che, assenteisti, affidano la gestione dell'azienda neUe mani di 
un agente. , 

Cnsi di affitto si osservano per orti iIlei pressi di citta; interessanti, 
non tanto per la ~mperficie che coprono, quanto per la lors origine eel i 
risuItati raggiuiIlti, sono gli affitti ad operai nella zona estensiva delle 

'colline maremmane - i,n Comune di l\Ianciano - e nelle argille del 
Pisano - ineomune di I"ajatico -. Ritorneremo in seguitQ su queste 
affittanze a lavoratori. 

Si e accennato al easo che il proprietario; oltre ehe imprenditore, sia 
anche iavoratore; si sono gia viste Ie zone nellequali la piccola pro
prieta coltivatrice e diffusa e particolarmente dove troviamo quella non 
'autonoma. 

Quando si. ha la scissione fra la persona del couduttore e del lavora
tore i principalf rapporti che si vengono a creare sonG rappr'esentati 
dalla mezzadria, dal call1poraiolato e dal salariato. 

Della. mezzadria Ie principali caratteristiehe si possono cosi Tim:
sumere: 

- la direzione' teenica ed amministrativa spetta al concedente, il 
,qu~le via via agisee d'aecordo col « capoccia » della famiglia colonica; 

-..,..: la durata del contratto e annua, tacitamente rinnovabile qua
lora ,una delle due parti non ne presenti disdetta; 

- il capitale diesercizio e di pro prieta del concedente, sonG del 
colona gli attrezzi milriori (zappe. vanghe, gioghi.. .. ). Nei poderi di 

,'notevoie estensione qnest'ultimo possiede, a volte, aicnne macchine da 
semina oda raccolta, se possono avere un sufficiente impiego nel podere: 
Le, fUiIlzioni capitalistiche del colono sorio per aItro sempre limitate; 

, - la divisione dei prodotti' avviene a perfetta meta pur avendo i1 
colono diritto ad alcuni compensi, a titolo di premio, su aIenne indnstrie 

',trasfol,'matrici - oleificio, enologia - e su Ie coltnre industriali da rin-

(1) efr. M. BANDIIII, Sulla natura economic" del capitule tli, unficijJuzionc ne.ll'cconollliu 
dell' A.zienda Agraria. «L'Italia Agdcola •• gennaio 1932. 



111.0\'0 quando in queste ultime riesee ad ottenere produzioni ,superiori 
a eerti limiti; 

-la spesa per aequisto di capitaIi teeniei circolanti e servigi extra
aziendali avviene a perfetta meta, come pure a meta 'si provvede alIa, 
manutenzioneed all'ammortamento dei capitali di scorta; 

- 131 famigUa coloniea e tenuta a, curare il bestiame, ad eseguire 
i lavori inerenti aIle' singole eoltivazioni, alIa raccolta, alIa conservazione . 
dei prodotti, deve curare 131 pulizia della staHa, della casa, degIi annessi, 
deve provvedere al mantenimento delle strade poderali, delle fosse ca,m-
pereeeie, delle eintate e degli steeeonati; _ 

- i1 proprietario provvede aUa manutenzione del capitale fondiario 
ed alle opere di migIioramento del medesimQ .. 

llcontratto di mezzadria e esteso a tutta.la zona appoderata con Ieg
gere varianti nelle modaIita generali esposte. 

Assai diffuso in Toscana e anche il contrattodi camporaiolato. Ha 
per la nostra. indagine un interesse notevole non perche esso riguardi 
una notevole estensione di terreno, ml;t perche il' camporaiolo, conta
dino non autonomo, partecipa anche all'avventiziato. Vediamo Ie prin-
cipali caratteristiche di questa forma di conduzione. ., -

Al camporaiolo viene afIidato un appezzamento di terreno con .i'ob· 
bUgo di eoIth'ario secondo Ie direttive del conduttore, che normalmente ~ 
il proprietario. Sono a carico di quest' ultimo Ie spese per Ia. esecuziolle 
di Iavori di migIioramento e di manutenzione del capitale fondillrio; i
prodotti e Ie spese di reintegrazione vengono ripartite a meta (1). Nulla 
in cio di diverso dal comune contratto di mez~adria. 

QuaIi Ie sostanziali differenze? Esse riguardano:' 
- I'ampiezza dell'appezzamento coItivato, che e sempre minore di' 

quella del podere a mezzadria; 
- Ia mancanza di casa colonica: l'abitazione del camporaiolo e. 

a maggiore 0 min ore distanza dall'appezzamento di terreno, spesso nei 
circostanti paesi 0 frazioni:puo essere di proprieta del lavoratore 0 da. 
lui presa in afIitto; 

- Ia mancanza, normalmente, di bestiame in cOillsegna· a1 conta· . 
dino (2) : conseguenza dell'assenza di faboricati .col(;m,ici e dell'ampiezza 

(1) II camporaiolo provvede alia manutenzione .d~lIe strade campestri e all'espurgo <leile 
fosse calJlpestri, che servono al fondo a lui aflidato. 

(2) II contratto collettivo di camporaiolato per la Provincia di Pisa, stipulato fra ,Ie 
competenti organizzazioni sindacali nel 1933, stabilisce che «nel caso di eonsegna di 
bestiame vaecino da parte del proprietario al eampor~iolo, se tale proyvista dipende daUa 
richiesta dei camporaiolo, quesH provvedera al luogo di ricovero del bestiame, quando 
invece e il proprietario ehe richiede al eamporaiolo di essere eonsegnatario' di 'sHmll viv~, 
dovra provvedere interamente n sue spese la stall!" occorretite •. 
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dell'azienda i v~ene m~tenuto tutt'al piu qtialche 'capovaccino ,0 qual-" 
che suino da;.ingrasso rara'mente :per tutto l'anno, piu spesso per parte' 
di esso; , ,'" ,,' ""',, ' " ", " 

-il cOllltratto impegnasol0 ,iI capo d~ famiglia (il camporaiolo)" 
per quan~o gli altricomponenti la famiglia 10 aiutilllo nelia:esecuzio,ne, 

, delle :varie operazioni campestri. " 
, ,Come nel caso della mezzadria la dUrata del contratto e ann~a,' taci~ 

-tamente rinnovabile se non di'Sdet~ta da una delle due parti. 11 cam
poraiolo' coltiva, nella maggioranza dei casi, 10 stesso appezzamento di 
terrooo per parecchi anni 0 addirittura decenni. 11 contratto riguarda 
non una, singola coltur,a ma un determinato appezzamento di terreno (1). 

Tenoodo presente i diversi aspetti dei terreni coltivati dai' campo-
raioli, si, possono distinguere tre tipi di camporl',liolato : ' 

1.") camporaiolato in terre a coltura promiscua; 
2:°) camporaiolato in terre a coltura legnosa speeializzata; 
3.°)' camporaiolatoin terre di recente prosciugate e sottoposte a 

c6ltura agraria. 
, Vedremo come in questi tre diversi ambienti agrari questo contratto 
assumaun diverso valore. 

,(1) In alcune zone - Massaciuccoli - la quantitll. di terreno affidata al camporaiol0 
varia ,sp'esso da un anno aU'altro a seconda delle assegnazioni fatte dal proprietario. 



Le categorle cheda.i1no lavoro avventizio. 

,. -' LA FIGURA DEL.. BRACCIANTE: CARA'ITERISTICUE • .:.....; 5. - I.E CATEGORIE cHi FORNISCO~O. 
LAVORO AVVENTIZIO. - 6. - CONSISTENZA QUANTITATIVA DI ESSE: ESPOSIZIONE DEI DATI 

E LORO CRITlCA. - 7. - LA DISTRIBUZIONE DELLE SINGOLE CATEGORIE CUE' FORNISCONO 

LAVORO AVVENTIZIO, - 8. - LA LORO FORMAZIONE. -'- 9. -. RAPPORTI C;ON LE INDUSl'Ri':; 

4. - Caratteristica fOlD.damentale del braeeiante e quelJ.a, dieseguire 
lavori in qualita. di avventizio: consideriamo bracciante il lavoratore· 
non imprenditore, saJariato" avventizio : 

- lavoratore, cioe ehe fOllnisce lavoro mllDuale; 
- non imprenditore, cioe ehe non parteclpa ai rischi della produ-

zione e non e quindi interessato ai risultatiecooomiei ~ell'iinpresa;' . 
- salariato, eioe ehe rieeve una retribuzione fissIL per Ie .presta-. 

zioni di lavoro fornito; 
- avventiz,io, cioe ehe non ha garanzia. di eonti!lluita. dt lavoro 

durante l'anno, in quanto e assUlIltoagiornata.. . 
II non interessamento al risultato economico dell'impresa ed il: non 

avere garanzie di eontinuita. di lavoro durante l'anno sono c~rtole' ea> 
ratteristiche pin salienti di questa. ca.tegoria di lavoratori;' earatteri~ 
stiehe che deterniilnano partieolari riflessi ed influenze sulle loro con
dizioni e suI loro modo di vita.. 

Ne con segue infatti un saltuario spostamento .(I.a una impresa ad 
un'altra, da un luogo ad un altro; un lavoro ehe da. un punto di vista 
qualitativo e quantitativo non PUQ eonsiderarsi il migliore per il poco 
interesse di chi lavora temporanea.mente per iniziativa. di altrj e per 
altri (dOlD.de 131 necessita. della sorveglianza e l'adozione di particohi,ri 
mezzi al fine ill interessare.l'operaio alla qualita. e·alla quantita di lao 
voro da eseguire, come multe, premi, retribuzioni.a eottimo, ecc.); la. 
necessita. nel lavoratore di saper fare di tutto un po' per aver. m'aggiore 
possiliilita. di occupazione (1), e quindi i:l facile passaggio dalayoi'i di 
carattere agricolo a lavori di carattere industriale 0 pubblico;. lao man~ 
canza di quella tranquillita. morale e materiale ehe derlva da un la'voro 

(1) La specializzazione e propria di quei lavori che, eseguibili dur~te· tutto l'a:O.no, 
possono fornire occupazione continua nel tempo ad una stessa ·persona. Questa. condizione 
Be Bi verifica nella maggior parte dei lavori delle industrie, raramente· si ha nel cW;o di 
lavori agricoli, questi avend~ periodi utili per la loro eeecuzione piil 0 meno l)revi. . 
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, continuo e si'C'uro; uno ,.scarso, perche .non con~i!lliIo, attaccamento agH 
'uomini e,d aIle cose. '., . 

« La discontinuita di rapporti fra datori di lavoro e lavoratori, l'ap
plicazione del la,voro secondo Ie 'direttive tecniche di vari direttorr di 
aziende, 131 necessita di domandJlre sempre illavoro per bttenerlo, creano 
nel braccia!llte quella particolarepsicologia che contiooe ad un tempo 
elementi di soggezione e di ribellione» (1). ' 

:Meno forti di quelli di altrecategorie di contadini i vincoli familiari. 
11 contadino stabilmente legato alla terra e abituatoa 'consrderare la 
famiglia, spesso riunione di pin stirpi, come un aggregato economic'o (2), 
dove tutte Ie forze vengono per la produziOOle utilizzate; nella famiglia 
bra:cciantile e nel maggror numero dei casi, in Toscana, il solo uomo 
che'lavora e guadagna., mentre Ie forze minori, donne, vecchi e ragazzij 
sono solo parzialmente 0 punta utilizzate. A vincoli famigliari pin 0 

meno forti corrisponde una diversa composizione !Ilumerica della fa
miglia (3). 

Non molto radicato e'il sen so del risparmio; chi e abituato a vivere 
alla giornata, oggi col guadagno di jeri,e meno abituato a pensare al
l'avveni'i'e. E vero che gli scarsi redditi spesso non permettono un ri
'sparmio, sia pure modesto, ma e anche vero che il bracciante ha meno 
di ogni altra'categol'ia di contadini radicato in se il senso della previ
den~a .. Cio,penso, sia da mettersi in relazione cor ricordati meno ,forti 
forti legami affettivl e coi maggiori rapporti di scambio, per l'acquisto 
dei beni di consumo, col mondo esteriore. 

Esiste tutta una gradualita nella intensita di questi sentimenti neUe 
diverse categorie di lavoratori che partecipano, dell'avventiziato, una 
intima relazione fra l'intensita di tali sentlmenti ed il grado di detta 
partecipazione. 

5.' ~ Quali so no , in concreto, Ie categorie di lavoratori che nell'agri
coltura toscana costituiscono l'avventiziato? 

Possono dividersi in due grandi categorie : 
1.0) lavoratorr per i quali l'a.vventiziato rap present a l'unica, fonte 

di lavoro e di reddito; 
2.°) lavoratori che tr~ggono dall'avventiiiato cornplernento di red

dito .. 

(1) A. PAGANI, I braccianti della Valle Padana. I. N. E. A., Roma, 1932, p. 11. 
(2) A. SERPIE~I, La guerra e Ie classi rurali italiane. Laterza, Bari, 1930. 
(S) Secondo gli ultimi due censimenti generali della popolazione la m~dia composizione 

delle famiglie di coloni mezzadri e di saJal'iati risulta per In Toscana: 
1921 1931 

Coloni mezzadri 7,7 7,3 
Salariati . . . 4,7 4,1 
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I primi sono i veri e proprt braecianti. Gli altri SOino piccolt proprie
tari, affittuari coltivatori, camporaioli (0 figure miste), che dalla terra 
c'oltivata non .ritraggono il necessario per il mantenimento proprio~e 
(leIla propria famiglia e che in essa. non trovano continuitadi Iavoro 
durante l'anno~ Ne segue 131 nece&sita. di trovare un complemento di 
attivita e di reddito: cia avviene generalmente per mezzo dell'ayven
tiziato. 

In quanta ricorrono a lavoro avventiziQ potrebberp tutti questi lavo
ratori comprendersi nella eategoria dei braccianti; tuttavia, aI fine di 
non coofondere sotto una eguale denominazione lavoratori ehe presen
tano caratteri diversi, chiameremo, nelle pagi:Q.e seguenti, braceiariti:, 
solo quelli che dal lavoro avventizio traggono l'unica fonte di occupa
zione e di reddito, mentre parleremo di piccoli proprietari, piccoli af
fittuari, camporaioli negli altri easi. 

6. - Allo seopo di avere un'idea, sia pure approssimativa, del numero 
dei lavoratori aVventizi esistenti nelle singole provineie toseane, ripor
tiamo il numerodei rappresentati delle Unioni provinciaIi del lavoratoa . 
dell'agricoltura ed i risultati del eensimento della popolazione. Dette 
fonti statistiche disponibili sono Ie uniche utilizzabili. 

n Prof. Pagani (1 braccianti della VaFe Padana) ricorda come fonti . 
statistiche disponibili: 

a) gli. iscritti ai sindacati; 
b) gli iscritti agli uffici di collocamento; 
c) gli. iscritti ai ruoli delle Assicurazioni sociaU. 

Per ciascuna di queste {onti ilPagani rileva Ie principali « deficienze 
che il bene parre in evidenza, perche servo:no megli:o a interpretare il 
valore dei dati.. .. ». . ., 

Seguiamo il Pagani nelle sue principali considerazioni a] :f:\ne' di ve
dere i motivi per i quali,abbiamo preferito ricorrere ad.altre fonti, pe~ 
la Toscana.. ' 

« Gli iscritti ai sindacati dovrebbero dare gli elementi pil) sieuri,' 
giaccM, dato l'odierno inquadramepto, gli operai che non sono iserittl 
diffieilmente possono trovare lavoro». Tralasciando ogni altra eooside" 
razione, scartiamo questa prima fonte statistica giaccM in Toseana 
abbastanza frequenti sooo i casi nei quail l'operaio trovs; occupazione 
indipenden~emente dall'essere 0 non provvisto di tessera:, qualcuno.· 
aneora. sfugge al eontrollo delle orgrunizzazioni sindacali. . 

« Gli iseritti agli uffici di collocamento rlspecchiano lar realta.abba
sta.nza fedelmente. Pera oceorre riferirsi aIle provineie che vantano 
lunga esperienza in questa campo, oppure a queUe ehe hanno l'impo
nibile di ma.no d'opera. Dove gli uffici sono stati eostituiti soJoper se-

I! 



guire Ie disposizi9ni di legge, il loro funzionamento· 'non e ancora affi
nato e gli: elementi che da: essi si traggononon sono molto aftenaibili ». 
Quest'ultima considerazione del PagaJIli espi-ime proprio la ragione per 
la quale abbiamo 'ritenutoopportuno, in Toscana, lion considerare i 
dati che questaseconda fonte statistic:i, poteva fornire. 

«( Anche i ruoli per'Ie assicurazi'Oni ~ocia.Iinon si possOno utilizzare·. 
con sicurezza. Essi traggono i 10ro 'elementi direttamente dai sindacati 
e 'quindi sonoda ripetersi lEi ste.sse identiche riserve' gia esp?ste, pin 
altreinerenti aHa funzione dei ruoli stessi ». 

$i sono percioscartati i dati che queste tre fonti statistiche potevano 
fornirci, dati che sarebbero stati inferiori al numero degli avventizi 
esistenti, mentre si sono utilizzati quelli suI numero dei rappresen
tati daUe Unioni provinciaIi dei lavoratori dell'agricoltura ed i risultati 
del censimento generale della popolaziOille. Questi dati vanno interpre
tati tenendo presenti aIcune considerazioni. 

I primi SOOQil risultato di indaginiche Ie Unioni dei lavoratori del
l'agricoltura hanno condotto a mezzo dei proprt_ fiduciari periferici 0 

ricorrendo ai Podesta dei Comuni. Danno la nozione del numero degli 
operai dai 18 ai 65 anni che hanno trovato in un prossimo passato occu
pazione prevalente in lavori di avventiziato agricolo. Vi sooo compresi 
braccianti come pure piccoli proprietari, affittuari, camporaioli in quanta 
· questi ultimi ricorrano anche a lavoro avventizio.A questi dati non puo 
~ttribuirsi che un valore largamente i!Ildicativo. ' 

Oltre aile esclusioni dovute a limiti di eta, sono da tenersi pre senti 
aIeu!Ile altre drcostanze. N ei caso di camporaioli come in quello di pic
coli proprietari, amttuari coltivatori, la partecipazl0ne all'avventiziato 
e assai varIa; varia da uno ad, altro lavoratore e per 10 stesso da un 
anna ad un altro. E cio in dipendenza'sia della distribuzione dellavoro 
durante l'annorichiesto dalla terra coltivata, sia del reddito che ne 

· ~ene ritratto . 
. Questi dati si riferiscono al 1934, quelli del censimento della popola

zi'OOie aI' 1931e comprendono gli uomini dai 20 an!Ili in suo 
Non sono certo queste due cause-sufficienti a spiegarci Ie divergenze 

· notevoli che esistono fra i dati delle due fO!Ilti. Sono queste forse piu 
oa attribuirsi a.i fatto che al lavoro avventizio partecipano piccoli pro-. 
prietari e camporaioli; figure queste che,ai tini di unaclassificazione, 
possono comprendersiin varie categorie profession ali che il censimento 
contempla.E amche da ricordare che i braccianti spesso lavorano indif
ferentemente nell'agricoltura e lIlell'industria: la distinzione fra avven
,tizi agrieoli: edindustriali, ammessa dal censimento e anche dalle orga-
· nizzazionisindacali, puo portare in sede di repartizioni a risultati fa
cilmente diversi. 
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Elementi statistici suI numero degli ,Rvventizi 

Avventlzl CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE- 1931 
rappresentatl Maschl addettl all' Agrlcoltura dal 20 ann! In su 

R8.pporto 
Union! lavora.torl Totale Br8<lCianti giornoJlerl, 
dell' A.grIeoltura addettl all' A.gricoltura boscaioli, carbonat, pe~ntuale 

1934 taglialegna 
r"",2 'e 3 

Maschi Maschi 
1 2 /I 4. 

7.300 6!.226 7.472 14 
11; 846 88. 201 14.908 17 
13.871 S1. 596 10.897 ' 38 
2:784 18.750 5.078 27 

8.600 51. 331 19·744 21 

7.681 27.616 3,71~ 13 

9.015 50.808 8:883 17 

Prima di considerare la distribuzione di questi avvell-tizi nel terri
torio di ciascuna provincia sono opportune alcune considerazi:oni' di' 
indole qualita.tiva. Quanti frar questi traggono dall'avventiziato l'unica ' 
fonte di lavoro e di reddito? Quanti sonoi: bracciwti, i camporaioli,i 
piccoli proprietari, gH affittuari coltivatori? 

Non e possibile rispondere con precisione a tali domande, poiche que" 
sta distinzione non e stata tenuta presente ne da Ie organizzazioni sin
dacali nelle loro indagini e tanto mEmo figura nei risultati del censi- ' 
mento della popolazione. Ci limitiamo a riportare in proposito alcune 
notizie sulla prevalenza dt una sulle altre categorie nelle varie provip.cie. 

7. - PROVINCIA DI AREZZO. - Gli avventizi sono diffusi in tutto il ter
ritorio della provincia. Si presentano. pero con diverse caratteristiche 
nelle diverse zone. La provincia la possiamo, allo scopo, ritenere di-' 
visa in tre parti: la prima cbe comprende il Casentino e .Ia montagna 
della Val Tiberina; 131 secooda cbe comprende la collina e lao pianura 
della Val Tiberina e della Val di Chiana; la terza che e formata dal 
Valdarno dal comune di Pergine fino al confine con.la provincia di 
Firenze. 

Nella prima zona prevalgono i piccoli proprietari coltivatori non aut!>
nomi;' si trovano soprattutto nei paesi della montagna. Nella seconda 
zona poco numerosi, in relazione ancbe aIle possibilita, di occupazione, 
i braccialIlti; numerosi invece i camporaioli che si trovano nei Con;lUni 
di Castiglion Fiorentino, di Monte S. Savino, di Fojano e di Cortona. 

Essi appartengono in prevalenza a quella categoria di camporaioliche . 
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coltivanoterre a coltura promiscua, e litnitatamente a quelli checolti
v:j,no terre a coltura legnosa speeializzata. 

I piccoli proprietari cOl~ivatori, numerosinella Val di Chiana, liini-
tatamente ricorronoall'avventiziato: ' ' 

Nella terzazona, e preeisamente nei centri industriali di Montevarchi, 
di S.Glovanni Valda~no e di, Oavriglia troviamo molti braccianti. I' 
piccoli, proprietari coltivatori, per quanto numerosi, ricorrono scarsa
mente all'avventiziato: la notevole fertilita di quelle terre pe~mette che 
su limitata estensionedi terreno la famiglia possa trarre facilmente (Ii 
che vivere. 

PROVINciA DI FIRENZE. - Nella parte montana della provincia sonG 
piuttosto numerosi i piccoli proprietari coltivatori; si tratta di mae
stranze per' 10 pin specializzate in lavori boschivi - taglio e carboniz
zazione di legna -. Bu 2765 rappresentati dall'Unione dell'agricoltura, 
lOGO (pari al 38'bJ» sooo maestranze boschive. Altre maestranze boschive 
si, trovano 'nell'alto Mugello ed in minor quantita nelle aItre localita 
'della provincia. 

Icamporaioli sono iIlumerosi nella Val di Pesa, di Greve, d'Elsa e 
nel Valdarno. In quest'ultima zona illoro ricorso all'avvootiziato e mi
nore. Questi camporaioli appartengono a1 tipo che dicemmo con terre 
,a comune coItura promiscua, poco frequenti sonG quelli con terra a col· 
tura legnosa specializzata. 

Ibraceianti, sparsi un po' dovunque, sonG numerosi nella montagna di 
Firenzuola, di Vernio e di Cantagallo (qui il termine dei lavori della 
direttissima Firenze-Bologna 'e stato sentito sfavorevolmente); nelle 
colline, delle valli della Greve, della, Pe8a. e dell'Elsa; nella pianura 
Pratese e nella parte del Valdarno inferiore prospicente il padule di 
Fucecchio. 

PROVINCIA DI PISTOIA. - Nella montagna, numerosi 80no i piccoli pro
prietari coltivatori non autonomi. 

Limitati di numero i camporaioli sia nelle colline che nella pianura, 
dove\ per la notevole intensita colturale ritroviamo poderi con superficie 
anche inferiore ai 3 ettarLNelle terre recentemente prosciugate e me8se 
a coltura'del padule di Fucecchio - Ponte Buggianese - 8i hanno dei 
camporaioli, che coltivano' terre, di recoote conquista e Sottoposte a 
coltura agraria. I braccianti sono scarsi di numero in tutta la Provincia. 

Nel complesso gli avventizi della provincia di Pistoia possonodirsi 
caratterizzati dall'essere specializzati in lavori boschivi. Circa il 62% 
dei rappresentati dalla Unione lavoratori dell'agricoltura sono bo
scaiolL Questi ultimi,' assenti nella pianura, scarsi di numero nella coI
lina, rappresentano la quasi totalita degli avventizi della montagna 
(circa il 75%). 
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PROVINCIA ~I PISA. . I oraceianti, numerosi in 'tiltta la provincia, 
vanno aumentando in densita. lungo la pianura dell' Al'IIlo, zona ricca 
per agricoltura; e per .industrie, e ai margini delle' bonifiche di Coltano 
e di Massaciuccoli, lungo il litorale,. e di Fucecchio fl· di Bientima nella 
parte pill interna. ~elle_ argille del Volterrano 10 scarso numeT'O e da 
mettersi in relazione aUe limitate risorse dell'ambiente. 

Nelle colline tufacee dei comuni di Fauglia, Lor.enzana, brespina, 
Lari, Bagni di Casciana, Terricciola, Capannori, Peccioli, Palaia e 
S. Miniato - colline ,comprese fra la zona delle crete del Volterrano 
e la piam.ura alIa sinistra del corso dell' Arno - sono assai diffusi, e, 
sempre pill vanno diffondendosi, quei camporaioli che dicemmo coo terre 
a coltura legnoSa specializzata. Essendo Ia coltura Iegnosa rappresentata 
perla maggior'parte da viti, per la produzione dell'uva da tavola., que, 
sti camporaioli vengono detti comunemente vignaioli, 

Ai margini delle terre di recente prosciugate e mesSe Ii. coltura del 
padule di Ma-ssaciuccoli, numerosi sono quei camporaioli· che dicetnmo 
con terre di recente pro,sciugate e sottOposte a coltura agraria continua" 

PROVINCIA DI LIVORNO. - I camporaioli sono numerosi nel comune di 
Colle Salvetti, posto al confine con Ia provincia di Pisa e precisamente 
col comune di Fauglia del quale e il proseguimento naturale,e sono da 
comprendersi fra quelli che dicemmo con terre a coltura legnosa spe
cializzata - vignaioli -. I braccianti, sparsi un po' dovunque, sono IIlU-· 

merosi nei comuni di Colle Salvetti (nelle frazionl di Stagno, Meroche, 
Colognole. Vicarello, Parrana), di Cecirna e di Campiglia. Nei comuni 
pill in'terni della provincia - Bibbona, Castagneto,. Suvereto -e Sas
setta - vi SOIIio molte maestrarnze boschive. Nei eentri industriali di 
Rosignano e di Piombinoabbonda la cIa,sse operaia dedita in prevalenza 
aIle industrie. 

Nell'Isola d'EIba mancano braccianti che dedichino la 101'0 opera' ai 
lavori agricoli. I numerosi 'piccoli propl'ietari coltivatori nonautonomi 
trovarno buona 'occupazione nelle industrie estrattive del ferro~ L'Elba 
e and zona di immi'grazione, durante i mesi invernali, da parte di brae
cianti provenienti per 10 pill daIle provincie di Modena e Reggio Emilia 
- circa 140 ogni anna - per lavori di scasso per la ricostruzione di 
vigneti. Sono gli stessi piCcOli proprietari coltivatori che, occupati nel
l'industria, ricorrono a quella mano d'opera avventizia per i n~ovi im
pianti di vigne. Trovano incio urna convenienza. 

PROVINCIA DI SIENA. - Gli avventizi, sparsi in tutta Ia provincia, sono 
pill numerosi, e eio del resto e naturale, in queIle parti ehe, rieche per 
agrieoltura e per industrie,possono 'offrire maggiore fonte di occupa
zione. Sono queste Ia Valle d'EIsa e Ie colline che circondano la Val di 
Chiana. In queste zone ci somo sia braccianti sia piccoli proprietarr col-



-·22~ 

tivatori. e ca:mporaioli .,.-' con terre a coltur~ promiscua .....:... Nella zona 
agradadellecolline. senesi,numerosi. sopraglialtd i bracciantL. Nella 
zona lnineraria del Mont~Amlata abbondano i braccianti, come pure i 
piccoli proprietari Goltivatori. . 

PROVINCIA Dr GROSSEW. - Assai varia distri]:mzione trovan()"i~' pro
vincia di G:rosseto, gli avventizC Si pub allo scopo distinguere due; 
grandi zone. lJna.che, c~niprende la pianura litoranea, insalribre fino a; 
tempi recenti~d ora iIIl via piu 0 meno avanzata di bonifica, dove gli: 

. avventizi S9no quasi mancamti; un'altra che comprende Ie coUine e la 
mo~tagna, dove numerosi si trovano gli avventizi, accentratr·nei paesi 

. che sorgono nella sommita delle colline stesse. Sono Ie zone [lelle quali 
la popolazione trovava e trova tuttora migliori condizioni igieniche di 
vita. In grandissima parte gli avventizi sono anche piccoli propdetari 
coltivatori; nella zona del Mancianese numerosi anche i piccoli affit· . 
tuaricoItivatori '[lon autonomi. 

Dando uno sguardo ancor piu sintetico alIa distribuzione delle cate
gorie . che forniscono lavoro avventi'zio, si puc,. osservare che: 

1.0
) i piccoli proprietari coltivatori sono numerosi nella montagna; 

2.0)i camporaioli, helle tre categorie distinte: 
- con terre a coltura promiscua, sono sparsi un po' dappertutto 

e s()no [lume,rosi nelle eoUine della Val di Chiana, in provincia di 
Arezzo, nelle valli dell'Elsa, della Pesa, della Greve in provincia di 

. J'irenze; 
- con terre a coltura legnosa specializzata sono numerosi nelle 

collinetufacee allasinistra dell' Arno in provincia di Pi'Sa; 
- con terre di recente prosciugate e sottoposte a coltura agraria 

continua sono numerosi nella zona di bonifica di Massaciuccoli e limi· 
tatamente in quella di Fucecchio; 

3.°) gli affittuad coltivatori, limitati di numero, presentano inte
resse in provincia di Gros~eto nei pressi di Manciano, in. provincia di 

. Pisanei pressi di Laiatico:; .' 
4.°) ibraccianti sonG sparsi un po' dappertutto, ma sono phI nume-' 

rosinel Valdarno superiore ed inferiore, nella Val d'EIsa, nel Monte 
Amiata, e [lei pressi di Piombino. Essi sono localizzati nelle pianure, 
IUIlgo Ie prlncipali vie di comunicazione, ai margini di comprensori di 
bonifica, od in zone nelle quali sono presenti delle risorse minerarie. 

8. -,- La piccola proprieta coltivatrice oon autonoma, quale oggi esi
ste, trae origine da molteplici' e svariate cause; nonsempre facile e 
individu3l'e quaIi di esse, mille diverse zone e [lelle diverse epoche, abbia 
~vutoinaggior peso nel determinare l'attuale stato di cose . 

. II sistema livellare leopoldino, Ie ripetute' divisioni ereditarie, gli 
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3cquh;ti di piccoli Iotti di terreno coil i risparmi che Ientamente, con . 
Ia tenacia e 10 spirito di sacrificio di cui' sono capaci j, Iavoratori delia , ' 
montagna, poterono essere accumulati durante Ie migrazioni in Italhi 
od all'efiltero 0 che forono fatti per il sorgel'e di fonti 'di lavoro da cui 
poterono trarsi rapidi e faciU guadagni (quali l'utilizzazione dei giaci
menti dl cinabro del Monte Amiata) sono Ie cause aIle quaIi e da'attri
buirsi Ia formazione della piccola proprieta coltivatrice. 

Al sistema Hvellare leopoldino si deve un primo notevole impulso al 
sorgere della proprieta coltivatrice s'u tutta Ia montagna Toscana. 

L'emigrazione ha 8,vuto importanza assai var.ia nelle diverse provin
cie: maggiore nelle. provincie di Lucca, di Massa" di ?istoia, di Fi~ 
renze e Arezzo che nelle altre. Diyersa di conseguenza l'influenza del
l'emigrazione nel procesRo di fOl'mazione di proprieta coltivatrice .. Da, 
Lucca l'emigrazione era diretta. in prevalenza verso Ie Americhe, dalle 
altre proVincie verso paesi Europei - Fl'ancia, Germania - 0 verso 

'Ie Maremme toscane. L'emigrazione all'estero subi una sosta DEil pe
riodo della guerra, riprese negli anni successivi per ridursi e quasi (!es
sarein questi ultimi. AHa diminuita. migrazione all'estp.ro, e seguito 
un aumento delle migrazioni nell'interno del Regno dirette per,Io 'piu 
in provincie dell'ltalia centrale e meridionale. 

Le divisioni ereditarie hanno agito ed agiscono tuttora potentemente 
nel determinare 1Il0n solo il fenomeno del fraziona.mento, ma anche 
quello della frammentazione della proprieta. 

La presenza di industrie fonti di faeili guadagni e, in certe zone, da 
considerarsi la principale causa di formazione di proprieta coltivatrice. 
Questo vale per Ill, montagna dell' Amiata e per l'isola d'Elba. 

Vediumo ora Ie principaJi caU)i;e aHe quaIi e <ll} attrihuire'l'origine 
del camporaiolato, ed il valore di tale forma di conduzione. ' 

a) Camporaiolato in terre a colt-ura pr,orniscua. - Gli appezzamentf 
coltivati da camporaioli nelle terre a coltura promiscu:a (terre divise in 
unita poderali) rappresentano cio che ancora e da appo<lerare, un resi
duo dell'appoderamento, pezzi di terreno stralciati dai poderi al fine'di 
ottenere un equilibrio fra ampiezza della azienda e composizione della 
famiglia colonica. 

II camporaiolo e od un ex-colono (componente di famiglia colonica 
staccatosi dal ceppo paterno), od un ex bracciante. Un'indagine con
dotta su 100 camporaioli della Val d'Elsa ha messo in, evidenza come 
circa il 40% siano ex-coloni ed il 60% ex-braccianti. Queste percentuali, 
senza commettere un grave errore, riteniamoche si possano estendere 
a~li appartenenti a questa categoria; - . 

Solo di rado Ia famiglia del camporaiolo rimane tale per piu genera-



.z\o~i; ~ttraverso il canipor~iol~tosi passa dalla categoria dei coloni a 
guella dei braccianti 0 vicev~rsa. E una forma intermedia, di passaggio: 

. 0 di elevaziollle .verso la costituzione d,i: nuove famiglie coloniche 0 di 
degradJa,zione verso il puro avventiziato. Potrebbe dirsiun~ palestra 
di selezione. 
. Questa forma di catttpo:raiolato non ha subito e non va subendo .nu
mericamente seIllsibili var:ia.zioni. Le forze che agiscono verso la: for-. 
mazjone e la scomparsa di questa contratto vengono a neutralizzarsi 
tra 101'0. 

Agiscono illl fav(lre delia diffusione del camporaiolato: 
- l'opportunita. di ridurre l'ampiezza del podere adattandola ad 

una certa fa~iglia colonica; 
- la mancanza di capitali per ia costruzione di nuovi poderi ; 
- l'ampiezza. della proprieta che non cOIllsente l'apertura di nuove . 

uniia.· poderali. 
Agiscono a lorn volta liniitando il camporaiolato: 

- la costituzione di nuove unita. poderali; 
- l'adattare la famiglia colonica aU'ampiezza del podere; 
- il fatto che il camporaiolo(sivedra nell'esame {lei l'edditi) COll-

trae normalmente col proprietario un debito che viene saldato con pre
stazioni di lavoro salariato; e quindi un operaio che bURsa ane porte della 
fattoria per chiedere lavoro. Sottoquesto punto di vista e da considerare 
anche un· aspetto favorevole: il lavoro del camporaiolo, che partecipa 
dell'organizzazionedella fattoria, e quasi sempre migliore di quello dato 
da altro operaio del tutto estraneo all'azienda stessa; 

- la mancanza di bestiame, e quindi di letame da parte del cam
poraiolo. E uno dei lati piu deboli di questa forma di conduzione. 

Si rimedia 0 si ce.rca di rimediare a questa mancanza nei modi: piu 
vari: utilizzando concime organico, ad es.· cessino,che possa trovarsi 
in vicinanza di abitazioni; cedendo, se si produce grano, la paglia a 
ba;rrocciai . ad uso di lettiera in cambio -di letame; acquistando, ma cio 
solo in via di eccezione, letame; ricorrendo ai sovesci: (questi ultjmi 
son~ pero assai poco diffusi; spesso il sovescio dovrebbe sostituire una 
coltura nella rotazione). Sono tutti ripieghi, mezzi di: fortuna, coi quaIi 
lIlon si puo certo pensare di potere fertilizza·re notevoli estensioni di 
terre. eio spiega la tendenza ad aumentare Ie terre illl consegna aI cam
poraiolo, in gui'Sa da permettere ilmantenimento nel fonda di qualche 
capo di bestiame almeno per qualche periodo dell'anno. 

II camporaiolato presuppone inoltre una non eccessiva distanza fra 
la terra coltivata e -l'abitazione dellavoratore, l'opportunita. che il red
dito che provi~ne daIla compartecipazione costituisca una forte quota 
del reddito della famiglia. Sono condizioni necessarie a1 fillle di: creare 
un le~ame ~orte fra l'uomo e la terra. 



b) Campora;olato in terre a coltura 'legnosa specializzata . . ~ Ntni" 
esilSte eerto- una netta distinzione fra ques~e la forma precedente· non . , . , 
e raro il caso di ·eamporaioli ehe parteGipino dell'una. e dell'altra: il 
passaggio non e brusco, ma graduale. 

Sono affidati a camporaioli vigneti efrutteti; fra i vigneti grandis· 
sima importanza hanno quelli per 1a produzione dell'uva da tavoIa: 
fra i frutteti prevalgono Ie colture di peschi e di susini. . 

II diffondersr di tale forma di eonduzione e qi data relativamente 
recente. Al Prof. Vittorio Raeah, tanto benemerito dell'agricoltura To· 
scana eel in particolar modo della viticoltura pisana, si debbono, nella 
sua fattoria di S .. Marco, i primi impianti dr vigneti eseguiti su vaste 
superficie con critet! razionaIi. Questo avvenne intorno a11890. 

Detti impianti venivano in un primo tempo coltivati con salariati avo 
ventizi: il mezzadro per sua natura accoglie con una certa diffidenza 
Ie innovazioni, delle quaIi, solo quando avra constatata l'utilita, di
verra poi uno der pin convinti assertori; e questo un suo grande di
fetto, ma a-nche una sua grande forza .. 

II successivo diffondersi della perOIDospora e dell'oidio, lanece~sita 
per i trattamenti antiparassitari di impiegare maggiore quantitativo di 
mano d'opera, la opportunita di sostituire a mae.stranze disinteressate 
maestranze interessate alIa buona esecuzione di delicate pratiche' cQltu
raIi, consigliarono di rendere partecipi gli avvtmtizi 11.1 risultato eco
nomico delle coltivaZioni. Vespertmento riusci felicemente· ed oggidif
fusissima e tale forma di cOillduzione nei numerosi impianti divigneti 
e di frutteti delle colline pi-sane. 

Questa forma di camporaiolato e in via di continua. diffusione: cio si 
deve aIle favorevoli condizioni che, per il suo sviluppo,' ha, in questa 
zona, trovato. 

I fruttiferi vi crescono e producono egregiamente; Ie spese di impianto 
sono, per la natura del terreno, relativamente modeste (1);. notevole e 

(1) COSTO DI IMPIANTO DI UN BTTARO DI HGNSTO SPEClAL~ZZATO: 

1.avoro manuale: Anni 
~------I II lIT 

Scasso a L. 0,45 iI mq .. L. 4.500 
Sistemazione terreno 600 
Piantamento e concimazione. 500 
Sostituzione fallanze • 150 
Vangatura e sarchiatura . 300 700 700 
Armatura del vigneto; . eoo 
Pobitura e allacciatura 300 500 500 
Trattamenti anticrittogamici 100 150 180 

" Varie e impreviste 2% . 95 30 28 
Interesse su 6 mesi anticipati . 216 36 42 

Totale L. 7411 1576 1450 
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Ia densita dellapopolazioneresidente in':pmnerosi pi'CCOlf centri·rurali, -
·limitatae lao distanza fra. abitazioni e terreni; Ie colture; ricche, per
mettono un notevole grado diautonomia 311 lavoratore. . 

II camporaiolo e nel maggior numero dei casi un ex-braccian.te. Una 
indagine condotta su 100 ca;mporaioll ha messo in evidenza cha il 90% 
sono ex-braccianti esolo il 10% ex-mezzadri. II campora,iolo, coltiva· 
tore di un vigneto 0 di uit frntteto, maestranza specializzata, considera 
se stesso ad un livello sociale superiore a quello di un mezzadro col
tivatore di un podere a comune coltura promiscua. 
, II camporaiolato bene si adatta ana coltivazione di colture legnose 
specializ~ate: alcunr degli aspetti negativi del camporaiolato, consi
derati aproposito delle terre a coltura promiscua, vengono qui a ridursi 
se non ad elimina,rsi. 

" -----
. Materiali impiegati: 

'Barbatelle innestate 6000 a L. 0,5 .. L. 3000 
Concimazione . 850 250 
Armatura: colonnini, filo ferro, canne 2000 
Riempitura fallanze 10% 250 
Anticr~ttogamici 100 150 280 
Varie ed impreviste 2% 119 8 11 
Interessi su 6 mesi anticipati . 182 12 16 

Totale L. 6251 420 557 

It 'costo totale d'impianto l'i8ulta: 

0= 1:~2 + ~:. + 2i:: = 12.888 + 1782 + 1686 = 16.856 -1050*' = 15,306 • 

il costo di impianto di una vite risulta pertanto di L. 2,55. 
:£: interessante confrontare questo eo~to con quelli rilevati dal BANDINI (Aspetti economici' 

dell'invasione fillosserica in Toscana) per il Sancascianese, il Grevigiano e il Montal
bano nel 1930. 

Per il Sancascianese risultava per vite un costo di 
• Grevigiano 
• Montalbano 

L. 5,81 

6,12 

6.-

Attualmente si PUQ prevedere sui costi rilevati dal Bandini una diminuzione del 15-20%. 

La diflerenza resta tuttavia assai sensibil!l; essa e dovuta piil che altro alla diversa spesa 
per 10 «scasso» d'impianto in relazione aila diflerente natura fisico-chimica del terreno. 
N el Sancascianese ritroyiamo strati alternati di sabbie e ciottoli di formazione pliocenica; 
nel' Grevigiano terreno di limitato spessore. nelle pendici <lelle colline. misto a roccia 
costituita da calcare 0 da arenarie; nl'l ;a-Iontalbano terreni st;lmpre di limitata profondita 
derivati e misti II roccia arenaria e'da calcari marnosi dell'eocene. Nelle colline Pisane, delle 
quali ora ci oceupiamo, i tufi plioeenici presentano, a diflerenza delle zone dianzi ricordate, 
.una difficolta nello seasso assai inferiore. 

• Valore dei prodotti ottenibili al terzo anno riportato all'inizio dell'impianto. 
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Dai rilievi su,i redditi si e notato come per questi: campOraioli non si 
verifichino, aItro che in casidel tutto ecc~zionali;rapporti di debito verso' 
il proprietario del terreno, e se ne vedranno Ie ragioni. Viene cosi a. 
mancare la necessita da parte del proprietario di assumere come s3.la-· 
riato il camporaio]o: se 10 assume. e solo perche il lavoro Cia lui fornito 
e per quaJita e per qU3.lIltita migliore di quellodato dabraccianti del 
tutto estranei all'azienda. . 

Agli effetti della concimazioneorganica ~quista Ull'importanza note
v61e n sovescio di Ieguminose (lupini, fave .... ): questo, non attuandosi 
colture erbacee negli interfilal-i, puo farsi liberamente. Assai diffuso e 
anche il ricorso a cessino che abbondante puo trovarsi nei numerosi e 
vicini paesetti delle colline pisane. 

Su un piccolo appezzamento di frutteto 0 vigneto,.. coIture ricche per 
eccellenza, il camporaiolo puo ritrarre un reddito spesso elevato; che 
molta parterappresenta del reddito famigliare. Il legame fra ~a terra 
e l'uomo e per questo assai stretto. 

c) Camporaiolato in terre di recente prosoiugate e sottoposte a ooZ
tlUra agraria. - E Iocalizzato nelle terre della. bonifica. del padule di 
Massaciuccoli e secondariamente in quellQ diE,'ucecchio. . 

Sono terredi recente riscattate dalla palude e particolarmentericche 
di sost3.lIlza organica. Ad una prima utilizzazione di esse con mana d'ope~ 
1'a salariata segui il cont1'atto di" camporaiolato. I.-o scopo era diiplice: 
sostituire a maestran~e disinteressate maestranze interessate alrisultato 
economico della produzione; utilizzare la notevole fertilitanaturale di 
queste terre sEmza dover ricorrere all'investimento dei capitali per la 
costruzione di fabbricati rurali. Non puo trattarsi chedi una formadi 
conduzione di carattere transitorio, giacche estesa SU notevole superficie, . 
non potrebbe garantire~per la mancata produzionedi letame;la conser
vazione e tanto meno l'aumento della fertilita del terreno. Per questo 1) 
camporaiolato, mentre in ql1este zone di bonifica si e in questi ultimi 
anni a.ssai diffuso col procedere della bonifica stessa" dovra cedere,se 
non totalmente, certo su notevo]e estensione, ilposto ad altre forme di 
conduzione. 

I tre tipi di camporaiolato distinti non rappresentano divel.'si rap
porti contrattliali, rna vari a.spetti diuno stessO rapporto applicati illl 
zone ad agricoltura diversa. Nelle terre di recente prosciugate' e sotto~ 
poste a coltura agraria il camporaiolato non rappresenta che un punta 
di partenza, in terre a coltura promiscua appoderata e il residuQ dellfap
poderarnento, in quelle a coltura legnosa specializzata del Pisano trova 
Ie migliori condizioni. 
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, Gli at/itti a Iavoratori del Mancianes~ nel Grossetano e di Laiatico 
'nelle argille' di Volterra ebbero 10 scopo di ridurre'la disoccupazione 
fra braccianti e -di fissarli, sia pure parzialmente, alIa terra. Per quelli 

. di Laiatico il contratto -di affitto, prevede l'indenrhizzo per i migliora
,menti eseguitidall'affittuar~o e la possibilita da parte di questo .ultimo; 
di riscattare 1:1 proprieta della terra. 

Lo scopo che con questi affitti voleva ottenersi puo dirsr raggiunto e 
raggiuillgibile? Puo rispondersi negativamente nel primo caso, favore-
volmente nel secondo. • 

Gli affitti del Mancianese sono rappresentati da piccoli appezzamenti 
di terreno (1,0-1,5 ettari) ceduti in affitto a lavoratori del paese -di Man
ciano. Sono appezzamenti di seminativo nudo, di latifondo, senza una 
sistemazione, distanti 6, 8 chilometri dalle. abitazioni dei singoli l,a
voratorr. 

Su questi appezzamenti viene attuato un a,vvicendamento per 10 pili 
biennllie con grana e fave, se in collina, e grana e mais, se in piano. Sono 
prodotti che servono alIa alimentazione della famiglia del lavoratore; la 
limitata estensiooe degli appezzamentr e la distanza di questi dalle abi
tazioni non coosentono di tenere bestiame. Aile lavorazioni si provvede 
o noleggiando cop pie di buoi da coloni vicini 0 con lavoro a vanga 0 

facendo traina,re un rudimentale aratro da un somarello, di cui ogni 
famiglia e normalmente provvista. , 

La fertilizzazione e fatta unicamente coo poche quantita di concime 
chimico. Le pratiche colturali sono limitate alIa semina ed aHa raccolta; 
nient'altro. In talicondrzioni i raccolti sono per quantita dei pili limi
.tati e presentano scarti notevolissimi da un anna all'altro. 

II can one di a.flitto e di lire 130 aillnue per ettaro. 
Lo stato di esaurimento e di abbandono' di queste terre e tale da fare 

"pesso rimpiangere perfino il vecchio latifondo a coltura discontinua. 
Non altrettanto puo dirsi degli affitti di Laiatico. La distanza che se

para gli appezzamenti dal paese, dove risiedono i lavoratori e limitata 
(0,5-2 chilometri); la possibilita data a questi affittuari di divenire pro
prietari della terra affittata euno sprone potente a far eseguire miglio
ramenti di ogni sorta in quelle terre, cbe gia questi lavoratori in cuor 
lora considerano proprie. Assai benefica e 'anche l'azione della locale 
Danca Agricola Cooperativa (sotto i cur auspici sorsero queste affit
tanze) nel consigliare, nel dirigere e neH'aiutare con anticipazioni di 
favore l',opera di questi lavoratori. 

Le lavorazioni v.engono fatte nella maggior parte con la vanga. Come 
concime organico si ricorre a ·sovesci 0 si utilizza il cessino che puo 
trovarsi pr~sso Ie abita,zioni del paese. 
, Punto debole'di questa affittanza e la, limitata -estensione di ciascun 

'lotto, {'he non sempre consente la, vita di un'impresa autonoma. 
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Fro. Ie categorie di lavoratori che partecipano dep.'avventiziato, quella 
dei braccia"U non solo e 10. pin numerosa, ma. anche quella che nume
ricamente ha subito Ie maggiori variazioni in questi ultimi- decenni : 
variazioniin senso di aumento. -
~ soprattutto nelle zone nelle· quali si e visto notevole flnumero dei 

braccianti che l'aumento e stato maggiore. Sono, s1. e visto, quelle 
zone che corrispondono aIle principaJi pianure, quelle lungo Ie vie prin
cipali di comunicazione, quelle piii ricche per agricoltura e per industrie. 

L'aumento, oltre che ad incremento naturale della popolazione, e 
dovuto al passaggio nella categoria dei braccianti di co;mponenti di 
famiglie coloniche. 

Esaminiamo attraverso alcuni rilievi statistici 10. formazione di brac
cianti in alcune zone della Toscano.: se ne potrannocogliere alcuni 
aspetti interessanti. 

Per il Comune di Castelfiorentino, centro agricolo ed industriale posta 
nella parte mediana della Val d'EIsa, in Provincia dr Firenze, lungo 10. 
ferrovia Empoli-Siena, si e rilevato il numero degli immigrati ed emi
grati - numero delle famiglie di coloni e di braccianti e dei lora com
ponenti - dal 1918 al 1934. 

Risulta comp'lessivamente una eccedenza di immigrati: 

Braccianti : 
1918-21 1922-25 1926-29 1980-3' Totale 

famiglie 2 22 9 31 64 

componenti 5 110 55 70 ,240 

Oowni mezzadri : 

famiglie 2 42 61 2 107 

componenti 19 314 461 168 962 

L'immigrazione e notevole; il maggior contributo e dato dai coloni, 
come numero di famiglie e pin ancora di componenti. 

L'epoca. di maggiore immigrazione ecompresa. fra. il 1922 ed il 1929, 
in corrispondenza, con gli anni prosperi per Ie industrie e per Ie aziende 
agrar~e. 

Le famiglie coloniche immigrate in Castelfiorentino venivano, per 
10 pin, ad occupare i poderi resi vuoti do. famiglie coloniche 1. cui com
ponentr andavano avviandosi' 0.1 Iavoro avventizio, che trovava Duona 
richiesta ed era ben retribuito dalle aziende agrarie eq ancor pit) dagli 
stabilimenti industriali. I comuni di provenienza sono quelli della col
lina circostante ill condizioni pin disagiate. 
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Immigrazioni ed Emigr~ioni ,in'e 
, 

1918 - 1921 1922 - 1925 : 

COMUNI Braccianti Coloni Braccianti Coloni 

fami· I compo- fami~ I compo- fami-!compo. fami- Icom~; 
glie nenti glie nenti glie ,nenti glie nenti' , 

.' 
hfMIGllAZIONI 

MOIl:tespertoli . 6 18 5 20 5 16 20 151 ' 

Cer~A.ldo 7 18 4 21 9 24 15 12f). \ 

Gambassi :3 5 1 3 18 59 19 127 

Montaione 5 12 11 42 8 26 17 116 

S. Miniato . 2 4 5 27 6 15 5 3&' 

Varii 24 60 10 18 
I 

36 103 35 159 . 
Totale 47 117 a6 131 82 243 111 708 

EMIGRAZIONI 

Montespertoli . 4 15 6 26 2 4 21 129 

Gertaldo 4 6 3 10 3 7 9 sj 

Gambassi 1 4 - - 9 20 8 47 

Montaione 3 7 5 16 - - 6 30, 

S. Miniato . 5 8 3 23 3 5 6 24 

Empoli 5 13 5 19 10 27 13 81 

Varii 23 59 12 18 83 .0 6 16 

Totale 45 112 34 112 60 133 69 394 
t 
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:dal Comune di Castelfiorentino 

1926 - 1929 1930 - 1934 Totale 

~ Br.accianti I Coloni ,Braccianti I Coloni Braccianti Coloni 
- . 

fa~i-I comp?-I fami- I compo- fal,?-i- I comp?- \ fami- I compo- fami- I compo- fami- I compo-
ghe nentl glie nenti ghe nentl glie nenti glie nenti glie nenti 

II 

11 40 26 156 12 40 20 133 34 114 71 460 

.,.'-8 16 15 75 14 42 27 179 38 100 61 398 
I 

21 66 41 194 20 54 35 '203 62 184 86 527 

19 77 38 257 14 42 23 141 46 155 89 558 

1 3 12 101 7 21 19 143 16 46 41 309 

30 73 22 135 28 79 29 204 118 
I 

315 95 516 

---
90 275 

I 
154 918 95 2i8 152 1003 314 911 443 2268 

• 
5 12 23 124 6 2.1 31 195 17 55 81 474 

',14 36 8 32 :3 8 20 112 24 57 40 221 

3 7 10 33 9 32 18 116 22 63 36 252 

5 16 11 59 6 25 18 106 14 48 40 211 

6 18 5 33 6 22 15 78 20 53 29 158 -

20 70 20 104 16 53 27 130 51 163 65 334 

28 61 16 72 18 44 21 98 102 324 58 208 

81 220 93 45'{ 64 208 150 835 250 673 349 1858 

1\ 
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Riportbtmo anehe aleune notizie 'sui minatori di Abbadia S. Salva
. ~re, nel Monte Amiata senese. Oi rappresentano il <;aso forse pin in
teressalIlte, verifieatosi in questi ultimi anni' in Toseana, di rapida for
mazione di braceiantato da parte di componanti di famiglie coloniche 
attratte dal lavoro deV'industria e di successivo l'itorno alIa terra, iIi 
cerca di lavoro, per crisi dell'industria stessa. 

Lo sfruttamento dei giacimenti di cinabro nei pressi di. Abbadia fu 
iniziato negli ultimi anni del secolo scorso da parte di una societa te
desca~ .La popolazione di Abbadia era formata prevalentemante da pic
coli proprietari eoltivatori non autonomi,che trovavano complemento 
di lavoro e di reddito nella niigrazione, durante il periodo invernale, 
versO la Maremma, per il tagliodei boschi. L'apertura della miniera 
determino in un primo tempo un arresto di tale movimento migratorio, 
e, successivamente, una corrente dLimmigrazione verso Abbadia dai eo
muni circostanti'- particola.rmente Piancastagnaio, Saillta Fiora, Ra
dicofani, Uastiglion d'Orcia -.Tale immigrazione fu dovuta a famiglie 
operaie, a eomponenti di famiglie coloniche, a intere famiglie coloniche, 
Ie quali per 10 pin,almeno in un primo tempo, oceupavano i poderi lIleI 
comune di Abbadia resi vuoti dai vecchi coloni ehe si venivano trasfor
mando inminatori; dico almeno in un primo tempo, giaeche spesso 
tale passaggio era il punto di partenza verso il successivo passaggio al 
lavoro diminiera. 

Tale corrente di immigrazione procede, per intoosita, di pari passo 
con la richiesta di mano d'opera da parte dell'industria estrattiva. Nel 
1928 si ·ebbero per quest'ultima Ie prime difficolta, ne seguirono i primi 
licenziamooti; ne11931. si verifico la. chiusura'delle miniere. Nel'1934 ri
sultavano disocc:upati, su 1336 rappresentati dall'Unione lavoratori del-
l'industria: . 

Gennaio 840 Luglio 909 

Febbraio 871 Agosto 810 
Marzo ? Settembre 887 
Aprile 746 Ottobre . 91.5 

Maggio 775 Novembre 915 
Giugno 779 Dicembre 915 

DimilIluito illavoro nella miniera (1.928), si inizio una corrente di emi
grazione da Abbadia verso Ie precedenti zone di emigrazione. I dati, 
che n.el seguente prospetto riportiamo, ed il grafico, giustificano Ie os

. sel'vazioni ehe sopra siamo venuti· facendo. 
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TABELLA 2. 

Immigrazione ed emigrazione in e dal' Comnne di Abbadia S. S~ 

LOCALlTA 

Piancastagnaio : 
Famiglie di coloni n.o 

Componenti. · 
Famiglie di operai · 

Componenti. · 
Santa Fiora: 

Famiglie di coloni n.O 

Oomponenti. · 
Famiglie di operai • 

Componenti. · 
Radicofani: 

Famiglie di coloili n.o 

Componenti. · 
Famigliedi operai . • 

Co~ponenti. · 
astiglion d'Orcia: 
Famiglie di coloni n.o 

Componenti. · 
Famiglie dioperai · 

I Componenti. · 
Di ·ver.,i: 

Famiglie di coloni. n.o 

Componenti. • 
Famiglie di operai • 

Componenti. • 
T OTALl!l: 

Famiglie di coloni . , n.o 

Componenti. • 
Famiglie di operai · 

Componenti. • 

1911.l916 

J 
8 

I ! 

17 2 

120 13 

2 1 

9 12 

- -
- -

4, -
4-'-

B 10 

32 62 

2-
4-

3 1 

14 1 

2 1 

6 6 

1917-192l!/lIIi!S-l925/19'.!6-192811929oi931 1932.19&1119U•I 9&1 

j 
8 .. .. 8 8 I 

'I'l .. I'l 8 

I t I'l .9 t .9 '.9 
~ 

.9 
I I I Ii:. .. e ] j 8 s e s IZI ... IZI ... IZI fil 

5 7 6 4 16 6 7 6 5 

29 48 33 34 86 24 31 32 27 

4 . 3 8- 5 2 1 I-

11 10 28 - 13 8 6 6-

I- I- 7, 6- -
8- 4,- 39 - 28 - -
3- 2 1 3 1 2 1 1 

11 ...... 3 4 10 1 8 1 4 

4 4 3 4 9 1 2 6-

18 31 11 17 37 9 6 28 -
I- I- 7- - S-

1- 4- 23 - - 10 _ 

6 3 6 1- - 3 6 4 

27 23 25 8- - 17 24 17 

3- 13 .2 8 2- 2 1 

14 ~ 42 13 29 6- 9 1 

§I~ 
~Ij J ] 

5 66 

30 325 

I 20 

1 67 

2 15 

8 79 

3 16 

8 40 

2 26 

8103 

3 11 

9 32 

4 21 

]6100 

3 27 

14 91 

8 
0 g 
a 
fil 

2 

18 

9 

1 

8 

6 3 

1 

2 

8 

6 

4 

2 Ii 
5 

6 

9 

16 

] 

1 

'1 
4 

2 

o 
7 

1 

4 

12 4- 4 2 3 S~ 2 5 2 6 21 2 2 

44 36 - 14 8 17 20...:... 4 37 

18 18 16 16 13 6 18 -8 12 18 

61 42 48 60 45 12 65 15 22 42 

40 17 16 18 17 12 36 6 20 21 

210 112 82116 81 76181 33 85121 

28 20 27 19 37 9 41 13 15 25 

sa 59 85 60122 29130 30 36 67 

9 28 

12 43 

23106 

8613 

8910 , 
264 

9' 

7 26 

11 19139 9 3 

8 

9 

63 90692 64 

14 53162 13 

28138 4843 sa 
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Humero degli immigrati e degli emigrati in ~ daOAbbadiaS.Salvatore 
(Componenti diflmiglie coloniche edi braccianfJ) 

Numero 
componente 

325 

300 
275 
250 

225 
200 
17S 

150 
125 
100 

" I 

75 
50 
25 
O~--~~~--~-.--~------~--~~~--~~ 

Anni 1911-1916 1917-1922 1923-1925 1926-19,28 1929-1931 1932-1534-

-Immigrati in Abbadia -----Emigrati da Abbadia 

Grafico 1. 

Riportiamo il bilancio del reddito di una famiglia colonica e di un 
minatore (Ofr. bilanci6 famigliare N. 2) rispettivamente per il 1934, 
epoca di disoccupazione nel lavoro dimmiera, e per il 1927, epoca di 
piena attivitA. 

'II confronto dei redditi ci dA un'idea della forte divergenza fra i red
diti delle due categorie nelle diverse epoche; divergenza che e da consi
derarsi ~ome la causa principaIe della corrente di immigrazione e di 
quella successiva di emigrazione verso e da Abbadia. 

II podere considerato puo rappresentarci Ie condizioni medie dei po
derinei press! di Abbadia e Piancastagmaio, la famiglia operaia Ie con
dizioni :di quelle che dallavoro in miniera un tempo, dal lavoro avven
tizio ora, traggono la principale foote di reddito. 
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Beddito pel' uuitala1'ol'atrioe I 

famiglia. colonica. (1) 
famiglia. minat.ore-

Beddito pel' unita coDBumattioe I 

famiglia. colooica 
famiglia. minatore 

(1) CoMPOSIZIOIIB PAMIGLlA COLOIIICA: 

OompoDenti N.· Eta 

maschi 1 oltre 68 
2 'da18a68 
1 • 10. 18 
~ 0» 10 

femmine 2 • 18.68 

• 2 • 10.18 

1'otale 11 

_-:-__ 'N;.:e::::~aDDo , ______ 

1927 ,1935 

2785 (lqo) 
3321 (100) 

1780 (iOO) 
1641 (100) 

1935 (69) 
1143 (34).. 

995, '(56) 
565 (34) 

Unita _ 
lavoratrioi conaumatrioi 

0,50 1,00 
2,00 2,00 
0,50, 0,75 

2;75 
1,20 1,50 
0,30 0,75 

4,50 8,75 

PRODOTTO LORDO VEIIDIBILII DI PARTE COLOIIICA (ampiezza del pod ere : Ha 40 di sexp.inativo) : ' 

198' 1927 
..;- --Pl'Odotto Qoantita .Prezao Valore Quan:tita Prelzo Valore 

Grano 66,- 90,-:- 5.940 55,- 130, 1.700 
Avena 2~50 55,- 137 ~,- 80 320 
Fave 0,60 55,- 33 1,50 70 105 
Patate • 0,50 35,~ 17 0,50 55 27 
Mais 2,50 60,'- 150 2,- 100 200 
Fagioli 0,15 80,~ 12 '0,15 160 24 
Vina 1,40 90,- 126 7,50 200 1.500 
Lana 0,21 5,50 115 0,17 1000 170 
Formaggio 0,90 700,- 630 0,75 1200 900 
Utile stalla • -,- -,- ,1.440 -,- 1,130 
Bassa corte • -,- -,- 200 -,'7""""' 225 
Alloggio -,- -,- 1.000 ~;- 1.300 
Ortaggi, funghi -,- -,- 550 -,- 700 
Legna , -,~ -,- 450 -,- 530 

Totale 10.800 Totale, 14;281 

SpesB di reintegrazione 

t98' 1927 

Concimi 520 739 
Mangimi • 600 672 
Manutenzione 5140 572 
Varia .. . - 460 600 

Totale 20940 2583 

Reddito netto Totale 8706 11.698 
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AlIa occupazione dei piccoli proprietari coltivatorr ne1lavoro di mi· 
niera corrispose Ulll parziale temporaneo abbandono dell~ lorn terre; i 
poderi dei dintorni risentirono sfavorevo1mente della sottrazione di 
,queUe energie che venivano attratte verso altre ~ttivita. 

E un fatto che con maggiore 0 min ore intoosita pUG generalizzarsi a 
tutta 1a Toscana: dall'immediato dopo guerra agli anni della crisi Ie 
file dei braccianti sono state ingrossate da e1ementi provenienti da fa
mig1k coloniche. A questo fatto si unisce un gradua1e sposta.mento di 

I famiglie co1oniche dalle posizioni piu', disagiate (montagllla, collina) 
: verso Ie zone meno drsagiate, nelle quali 1a formazione di bracciam.ti e 
stata sensibile (collina, pianura). 

Dal 1928 circa in poi, con l'inizio della grande crisi, il numero dei 
braccianti e stato aumentato hon tam.to per. il passaggio e 1a disgr~ga
zrone di famiglie co1oniche, quanto per il passaggio di 1avoratori 000 
a110ra occupati con carattere di stabilita in a.tt\vita agricQ1e - operai 
fissi - e non agricole. 

Nel primoperiodo si pUG parlare di passaggio vo1ontario di compo
nenti di famiglie coloniche, nel secondo ili spostamenti obbligat~ verso 
la categoria deibracciaI).ti. 

Quali siano state Ie cause aIle qualj sono da attribuirsi gli alterni 
spostamenti obbligati non .occorre considerare : risultano evidooti. 

E invece opportuno ricordare Ie cause principali aIle quali si devono 
gli spostamenti volontari, cioe l'esodo di elementi di famiglie coloniche. 
Sooo ragioni d'indole economica e d'indole psicologica. 

Si separarono dal vecchio ceppo familiare soprattutto gli elementi' gio
vani, tornati dalla guerra, nei quali piu vivo era 10 spirito di indipen
denza, alimentato anche dai risparmi che Ie famiglie avevano in quegli 
auni facilmente potuto aecumulare e da11a facilita con cui poteva tro
varsi occupazione nell'avventiziatorealizzando un reddito che, almeno irn 
denaro, era superiore a quello che il lavoro nel podere poteva offrire. 

Ragioni economiche. e psico1ogiche non agirono indipendentemente, 
essendo l'una e l'altra spesso in relazione fra loro. 

Facile e la disgregazione di famiglie co1oniche, altrettanto difficile e 1a 
loro ricostituzione. Lo spirito di indipendenza male si concilia con l'ob· 
bedienza ed il riconoscimento dell'autorita del capo di famiglia; si 
aggiunga. che spesso l'avventizio Illon dispone di risparmi per l'acquisto 
di quel capita1e di scorta e di anticipazione che, sia pure in misura. 
limitata, e necessario al colorno. Se risparmi vi erano all'atto della di
yisione della fa.miglia colonica, facilmente questi furono spesi nei pe· 
riodi di mancata occupazione. 
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9. - I principali ra,pporti fra industrie ed avventizi, che ci interessa 
considerare, riguardano Ia Jormazione e la oceupazione degli avventizi , 
stesHi. ' 

Si e Visto, nelle pagil}e preeedenti, com.e l'elemento operaio sia dif
fuso sopra tutto in ,queUe zooe neUe quali, si ha presenza.' di industrie : 
sono anehe Ie zone neUe quali la formazione di elementi operai e ~tata. 
intensa nel dopo guerra da parte di componenti di famiglie eoloniche. 

A questa formazionesegue paraUelo 1'accentramento verso i luoghi 
di esistenza delle industrie. 80no queste loealizzate' in determinate 
zone, ove si tratti di utilizza·re ricchezze esistenti in sito' - ad es. rio 
sorse minera.rie - 0 accentrate lungo Ie .vie prineipali di' eomuniea
zione. 

Formazione di elementi operai 1Il0n signifiea neeessariamente forma
zione di avventizi; la formazione di questi ultifui e dipendente dana eon
tinuita di lavoro ehe lega 1'operaio ad una eerta oecupazione. 

Le industrie possono distinguersi a tal fine in: 
- industrie a lavord stagionale; 
- industrie a lavoro continuo. 

L'appartenere una industria aWuna od all'altra eategoria e in stretta 
relazione con la !Ilatura teenica dell'industria stessa. Cosi ad .esempio 
uno stabilimento che pl'ovveda aHa trasformazione del pomodoro in 
concentrati e per sua natura a carattere stagionale illl quanta la materia 
prima da trasformare Ie, e disponibile solo in un determinato periodo 
dell'anno; una fabbrica :di laterizi inveee e a ca,rattere eootinuo', in 
quanto, disponendo materia prima da trasformare durante tutto 1'anno, 
puo effettuare la sua produzione con eontinuita nel tempo. 

Riportiamo in nota, per Ie varie provincie, l'indica.zione delle prilllci
. paJi attiVita industriali, con riferimento alIa precedente distilllzione (1). 

(1) Provincia di Aruzo. - Nel Casentino i principali centri industriali sono rappresen
tati da Bibbiena, Pratovecchio-Stia e Poppi. 

A .Bibbiena ricordiamo I'industria della fabbricazione del cemento, la presenza di un. 
lanificio che occupa maestranze anche femminili; I'industria stagionale e rappresentata 'da 
una fabbrica per I'estrazione del tannino - lavora dal febbraio all'aprile -. A Pratovecchio- . 
Stia l'industria tessile della lana occupa maestranze femminili II msschili. 

A Poppi molti artigiani si dedicsno alla lavorazione del legno; a Badia Prataglia esiste' 
una cooperativa fra ariigiani aHo scopo di pro'vvedere agli acquisti del legname e alia' 
vendita dei prodotti (vasi vinari, attrezzi rurali,. oggetti artistici .... ). Nella vicinimza di 
questi centri Ie famiglie coloniche lamentano sensibile deficienza di mano d'opera che I'in
dustria ha attratto a se. 

Nella Val Tiberina Ie attivita industriali sono accentrate a Borgo S. Sepolcro, il centro 
pin importante di tutta la vallata. Interessante e notare come a Borgo Ie industrie (pastifici 
che dilnno occupazione durante tutto l'anno, essi~atoi di tabacco e fabbriche di conserve 
alimentari, che danno lavoro' pe~ pochi 'mesi dell'anno) occupano in proporzione pin Ie donne 
che gIi uomini. Qui, ed in altri casi che ricorderemo, la donna contribuisce notevQlmente al' 
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Le industrie stagionali possono assorbire. niano d'opera in diverse. 
epo~he dell'anno: possono questecorrispondere cor :periodi di maggiore 

~ '. . ' . 

reddito della famiglia, a volte anche pill dell'uomo, Ne der~va alIa donna un notevole spirito 
di indipendenza ed una forte 'autorit1l in senoalla famiglia, spesso con ripetcussioni sfavo-
revoli nelle q ualita mol' ali. . 

II Valdarno, da Pergine fino a1 ·confine con la 'provincia di' Firenze;ha carattere forte
mente industriale - Montevarchi, S; Giovanni Valdarno (Iungo la.ferrovia Arezzo-Firen7.e) 
e Cavriglia ne sono i centri di maggiore -interesse. 

A Montevarchi ricordiamo l'esistenza di filande, cappellifici e pelifici; a S. Giov~nni Val
darno dell'industria siderurgica, della ceramica, ·del vetro, dei laterizi, nonche di industrie 
tessili, dove 'Vengono occupate donne; nel Comune di Cavriglia notevole interesse riveste 
l'utilizzazione di giacimenti di lignite. 

Provincia di Firenze. - Le principali· indvstrie Ie troviamo localizzate nei centri lungo 
il corso superiore dell' Arno' !lulla strada nazionale e la ferrovia che congiunge Firenze ad 

• Arezw; sui Cl)rso inferioredell'Arno stasso lungo Ie vie di com)lnicazione che uniscono 
l!'ir~nze .con Lh':orno e lungo la via; che da Firenze ai dirige verso Pistoia. Lungo queste 
tre dire!:trici sono accentrate Ie maggiori attivita. industriali. 

Un cllrto interesse ·presentano anche, per Ie industrie, i centri della Val d'Elsa lungo la 
. ferrovia' e. la· strada che .congiunge Siena con Empoli. 

Nel Valq,a;rno superiore sono da ricordare gli stabilimenti per la fabbricazione di' mate
.riaIi da edilizia (cementa, laterizi); Pontassieve molto deve del suo benessere all'industria 
enologica. 

Nel Valdarno inferiore. ha importanza la lavorazione della paglia da cappelli a Signa, 
delle terre cotte aI' Montelupo. A Carmignano esiste mia fabbrica di esploslvi, a Empoli si 
hannofabbriche di vetri e di concimi chimici. 

Nella pianura che da Firenze si stende fino a Pistoia, Rifredi e Sesto, che possono COD8i
derarsi i sobborghi industriali di Firenze, sono sede delle pill svariate attivita. dell'industria. 
Pr,ato ·dev~ la sua ricchezza agli stabilimenti tessili. 

Nella Val d'Elsa ha l'articolare interesse 10 zuccherificio di Granaiolo. Certaldo e Castel
fiorentino sono anche essi sedi di varie attivita. indushiali. 

Provincia di Pistoia. -:- Crescente occupazione nel tempo hanno· neIl'insieme fornito Ie 
princfpali iD.dustrie che si trovano nel Pistoiese. Cosl quella per la produzione dei laterizi 
a Pistoia, a S. Marcello, a Serravalle, a Monsummano, a Montecatini Terme, a Tizzans; 
quella per la produzione del cemento a Pieve a Nievole, fondata int~rn~ al 1920; quella per 
1& produzione della carta nella Valle della Lima ed in com nne di Pescia; quella 1droelet- . 
trica· con Ia centrale costruita nei pressidi Cutigliano nel 1927; quella meccanica con 10 
stabilimento di Campotizzoro per la fabbricazione di proiettili. 

Fra Ie industrie che trasformano prodotti diretti 0 indiretti del BuGle si ricordano Ie 
filande di seta nei pressi di Pescia, neUe quali trovano prevalente occupazione donne, e Ie 
industrie della fabbricazione di scope di saggina, che ritroviamo nei comuni di Lamporec
chio, di Serravalle, di Larciano, industrie che hanno in questi ultimi anni subito un ral
lenta,mento nella produzione per Ia diminuita esportazione nei mercati francesi ed egizian1. 

Provincia di Pisa. - Le attivita. industriali sono accentrate nella parte pill settentrionale 
della provincia Iungo Ia via nazionale che, parallela a1 corso dell'Arno, congiunge Pisa con 
Firenze. 

Nei diversi centri che numerosi si susseguono PUQ notarsi quasi una specializzazione del
l'attivita. industriale. A S. Croce II l'industria per Ia concia ·delle p~lli che ha predominanza 
su lealtre; a Pontedera quella meccanica e quella tessile (Ie donne vi trovano buona oeeu-
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o di minore lavoro a,gricolo. Fra· attivita. agricole ed iDdustrial~ posson~ 
perch) esistere, al fine della occupazic;me, compeIisi e scompensi, ovvero 
Illessuna interferenza. 

pazione); a Cascina la lavorazione del legno per la fabbricazione di mobilia alimenta lIn 
buon commercio di esportazione. ' 

A Calci, Buti, Vicopisano, posti aipiedi dei Monti pisani, importanza hanno Ie fornaci 
che per la produzione della calce utilizzano la roooia' che abbondante si trova in sito; la 
lavorazione, fatta da artigiani, del legno per la produzione di ceste e gabbie per l'imbal~ 
iaggio della produzione orticola della vicina zona di Caseina;. interesse hanno anche i nu
merosi oleifici che, Iiei ,mesi invernali (dicembre-febbraio) assorbono mano, d;opera in quan
tita notevole, se pure variabile in r~lazione alia piii 0 Dleno abbondante produzione delle 
olivete che rivestono la parte bassa delle pendici dei monti Pisani, 

Le altre parti della provincia hanno un'economia, prevalentemente agricola, 
Degna di rilievo II in comune di Volterra I'industria della lavorazione dell'alabastro. Di 

origine antica, occupava nell'anteguerra circa 500 operai; ebbe; nel dopo guerra anni di 
particolare 1I0ridezza (nel 1925-26 - anni di maglP-or lav,oro -' occupava circa 1200 operai), • 
mentre attualmente sta attraversando anni di grave crisi (solo 200 ope,ai assorbiva alIa 
fine del 1934). " . 

Nei comuni di Pomarance e Castelnuovo l'utilizzazione dei soffioni boraciferi fornislle occu
pazione ad un numero crescente di operai. 

Provincia di Livorno. -, In provincia d~ Livorn~, Ie attivit1L industriali' prese~tano inte
resse nei comuni di Rosignano, di Cecina e di Piombino. A Rosignano gli stabilimenti Solvay 
per la produzione della soda hanno richiamato notevole mano d'opera nella campagna, dr
costante. Ottime Ie condizioni di abitazione; gli alloggi per Ie maestranze sono forniti da 
nuove ed igieniche costruzioni. 

A Cecina Ie industrie trasformano, in maggioranza, prodotti del suolo: sonG a, carai;tel'e 
stagionale ed impiegano quantitlt. variabili di mann d'opera in relazione al diverso ands
mento delle produzioni agrarie e del mercato dei prodotti. 1:, da ricordare uno zuccherificio 
ed uno stabilimento pep la produzione di conserve di pomodoro. 

Piombino, sede di industrie siderm·giche, e stato ed II centrodi forte attrazione di operai 
dai comuni circostanti, in modo particolare Campiglia e Suvereto. 

Provincia di Siena. - L'unica zona della provincia nella quale l'llttivitlt. industriale abbia 
importanza preponde~ante su altre forme di attivita II rappresentata dalla parte sen~e del 
Monte Amiata con Ie miniere di cinabro. 

Nelle zone agrarie delle colline di Montepulciano e del colle piano della Chiana, compren
,den~ Ie colline delle crete senesi e ia porzione senese della Val di Chiana, industria diflusa 
II quella' per 10; produzione dei laterizi, u1lilizzante'l'argilla che in quantitlt. ,illimitata, e 
in sito. Moltefornaci sparse un ,po' dappertutto lavorano e producono materiale che viene 
spedito verso Roma e verso Firenze. 

Nelle colline senesi interesse ha I'estrazione dei marmi gialli. 
Nella Val d'Elsa (in Poggibonsi, il centro piuimportante) I'attivita degli stabilimenti 

per la produzione di vetrerie (fiaschi, damigiane) e per la lavorazione del vino segue l'ands
mento del mercato vinicolo. 

Provincia di Grosseto. - Le principali attivita industriali della provincia di Grosseto sono 
rivolte alIa utilizzazione delle risorse minerarie del sottosuolo. 

N,ella parte grossetana del Monte Amiata, nelle miniere di cinabro di Castellazzara' la 
occupazione di mano'd'opera presenta andamento simile a quello di Abbadia S. Salvatore. 

L'industria estrattiva ha anche notevole interesse nel gruppo delle colline metalli
fere, con la utilizzazione dei giacimenti di piriti posti neicomuni di Montieri, Gavorrano. 
Massa Marittima e dei giacimenti di lig~ite di Ribolla. 



Nella. quasi totalita delle industrie stagionali esistenti nella Toscana 
'pm) dirsi sussistere collaborazione' positiva. In molti casi tali industrie 
9ccupano donne, che nei restanti mesi dell'anno non hanno nessuna 
occupazione se non l'accudire aUe faccende domestiche .. 

Queste industrie, come Ie altre a carattere continuo, non occupano nel 
tempo un numero costante di Iavoratori, ma un numero variabile in 
relaziooe aIle condizioni .di mercato pin 0 meno favorevoli per Ie varie 
produzioni. L'altel'nanza di congiunture favorevoli e sfavorevolie pro~ 
pria ditutte Ie industrie. 

AIle industrie a carattere temporaneo non puo attribuirsisottrazione 
di energie ,di Iavoro aIle campagne: l'occupazione, perche stagionale, 
ha per iliavoratore carattere di complementarieta. Non altrettanto puo 
dirsi: per Ie industrie a carattere continuo. Nei periodi di congiuntura 
particolarmente favorevole e notevole Ia massa di Iavoratori. occupati, 
spesso in questi periodi un notevole numero di componenti di famiglie 
coioniche viene attraito aIIa.voro dell'industria. Sono. tutti: elementi che 
ingrossano Ie schiere dei braccianti, quando, nei momenti di' crisi delle 
industrie, chiedono Iavoro avventizio alIa terra come ad ogni altra fonte 
di Iavoro e di occupazione. 



La. occupa.zlone delle ca.tegorle a.vventlzle. 

10. - LA NATURA DEI LAVORI ESEGUITI. - 11. - SPECIALIZZAZIONE E NON SPECIAI.lZZA

ZIONE. - 12. - I.E MIGRAZIONI. - 13. - LAVORI A SQuADRE. 

10. - Da parte della piccola proprieta coltivatrice l'assunzione di 
mano d'operaavventizia e del tutto eccezionale. 

Si e anzr visto come il piccolo proprietario coltivatore ricorra sovente 
esso stesso all'avventiziato al fine di arrotondare il bilwncio familiare. 
Questo ~ sopratlltto vero nella, montagna. Un certo assorbimento di av
ventizi si ha tuttavia da parte dei proprietari coltivatori dell'Isola 
d'Elba: occupati in massima parte nelle industrie estrattive del ferro, 
provvedono essi stes$i, nelle ore di liberta 0 utilizzando Ie forze minori 
della famiglia, alIa coltivazione delle ,vigne, ma _ si servono di mano 
d'opera avventizia per quelle opere che richiedono maggi6re impiego di 
lavoro. 

Nel caso di proprieta imprenditrice non lavoratrice occorre 'distin
guere Ie imprese agrarie da quelle forestali. 

Della superficie agraria il seminativo e !Ilella quasi totalita appode
rato, eccezion fatta di vaste superfici nella. Maremma Grossetana e 
livornese e di limitate estensioni in provincia di: Pisa (bonifica di Bien
tina), in provincia di Pisa e L).lcca (bonifica di Massaciuccoli) ed in pro· 
vincia di Pistoia (oonifica di Fucecchio). ' 
. In tutta la parte appoderata e la famiglia colonica che provvede alla 
esecuzione di tutti i lavori richiesti per la coltivazione del podere. 

Pin 0 meno dovunque si osserv,a una. reciproca dipendenza ed ada.tta· 
mento fra l'ampiezza d~l podere, gli altri elementi determinanti la or· 
ganizza,zione della produzione e la composizione della famiglia colonica. 
Quest'ultima ricorre alIa assunzione di ma!IlO d'opera avventizia solo 
!Ilei momenti di mancato equilibrio fra lavoro disponibile e lavoro rio, 
chiesto 'dal podere. 

Nelle zone ad agricoltura intensiva, caratterizzate dalla presenza di' 
piantagioni legnose (viti, olivi, fruttiferi), la distribuzione del lavoro 
durante l'anno si presenta abbastanza regolare. 

Nelle zone ad agricoltura estensiva, invece, dove l'ordinamento pro· 
duttivo si basa. sulla coltivazione dicerel1li e di foraggere, punte' note· 
voU del dragramma della distribuzione del lavoro si. verificano in corri· 
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spondenza della fienagiolIle, della semina' e della raccolta, dei cereali. 
Manca l'azione' livellatrice nel diagramma del lavoro esercitlitta dalle 
colture legnose che richiedono cure in altriperiodi: dell'anno. 

Punte nel diagramma, della distribu.zion~ del IavoI'o possono verifi-, 
carsi ognt anna in corrispondenza coo l'epoca di esecuzione di determi
'nate operazionf, campestri 0 possono essereprodotte da cause atmosfe
riche per Ie quali si yiooe a ridurre il periodo utile per la esecuzione di 
certe faccende. ' 

Nelle zone ad agricoltura intensiva l'equilibrio fra lavoro disponibi:le 
e lavoro richiesto quasi sempre sussiste. . 

Se 131 famiglia colonica e deficiente di forze durante tutto I'anno il 
proprietario provvede con la sostituzione della famiglia con altra di 
diversa composizione oppure e la stessa famiglia che assume dei salariati 
fissi, detti comunemellte garzoni. Questi ultimi sono per 10 pill ragazzi 
che vengont> adibiti alla sorveglianza del bestiame suilIlo ed ovino al 
pascolo. 

AIle pun.te nella distribuzione del lavoro corrispondono assunzioni 
di avventizio scambi di opere fra colono e colono. 

Importanza notevolissima nel superare i periodi di lavoro intenso ha 
,mlChe la elasticita nella ocapacita lavorativa della famiglia colOlIlica. 

Le punte nel diagramma dellavoro si notano in epoche Ie pill varie e 
normalmellte per faccende ehe ammettono, p'er 131 loro esecuziOlIle, un 
breve tempo utile: sono per 10 pill lavori ehe si riferisoono alla raccolta 
dei prodotti (fienagione,mietitura, vendemmia, raccolta, olive). L'indi
rizzo produttivo dell'azienda e lIlaturalmente la causa fondamentale. 

Nelle zone ad agricoltlira estensiva, dove Ie punte sono pill elevate, 
e notevole il rioorso da parte delcolo:~l.0 a lavoratori avventizi. Nella 
Maremma grossetana, dove di frequente si hanno poderi della estensione 
di 70 e pill ettari, non e raro trovare coloni che per la coltivazione del 
fondo si valgono ilIl preva,lenza di mana d'opera avventizia. -In questi 
,casi il colOlIlo, pill ehe lavoratore manuale del fondo, potrebbe dirsi' 'un 

·sorvegliante dei braccianti che via via viene assumendo. 
Mentre nelle terre appoderate gli avventizi forniscono un lavoJ:o del 

tutto complementare, in quelle non appoderate i braecialIlti trovano il 
. lora luogo naturale di lavoro. 

In provilIlcia di Pisa, Lucca, e Pistoia sono diffusi (nei terreni in corso 
di bonifica e non divisi in unita poderali) contratti di eamporaiolato 
ed in minor misura di affitto (padule di BientilIla); in provincia di 
Grosseto invece queste terre vengooo eoltivate con prevalente ricorso 
a salariati fissi ed avventizi. I primi vengono occupati durante tutto 
l'aIIlno ed adibiti a quei lavori ehe hanno earattere di eontinuita (sono 
in prevalenza addetti all'allevamento del bestiame), gli avvootizi: invece 
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vengono impiegati in Javori a carattere stagionaIe,quali Ie aemine e Ie 
raccolte dei foraggi e dei cereali. , 

Nelle terre appoderate, quali siano i lavori.del poderedi spettanza 
della famiglia coloniea e cosa ormai acquisita daIla consuetudine e del 
resto fiaaata dal capitolato dimezzadria. E d'altra parte il proprietario 
che deve provvedere ai lavori che si riferiscono aIla manutenzione ed 
al miglioramento del capitale fondiario, ed aIla conservazione ed evenc 

tuale traaformazione, nella fattoria" dei prodotti dopo l'avvenutadivi
sione. II primo gruppo di Iavori ha molto maggiore, importanza, agli 
effetti della occupazione degli avventizi, del secondo., 

I principali Iavori che ai riferiscono alIa manutenzione del capitale 
fondiario riguardano : 

- la manutenzione dei fabbricati colonici e loro annessi; 
- il,rinnovamento' delle piantagioni; 
- Is. manutElDzione delle aii;!temazioni. 

I primr, riferiti ad unita di superficie, sono notevoli in particolare ' 
modo, dove l'ampiezza del podere ha auperficie limitata: gli altri rag' 
giungono la lora niassima misura nelle zone viticole collinari con sotto
auolo roccioso. 

I lavori concernenti 131 conservazione e trasformazione dei prodotti del 
auolo dopo l'avvenuta divisione col colona si riferiscono in prevalenza 
all'industria enologica e all'industria casearia. Quella enologica ha, e 
evidente, particolare importanza nelle aziende viticole producenti viriI 
pregiati che siano oggetto di vendita dopo uno 0 pin aimi daUa raccolta, 
come avviene di solito nelle a~iende del Chianti;, quelIa c~ria invece 
nelle"aziende estensive della Maremma. 

I lavori che ai riferiscono ad opere di miglioramento f.ondiario hanno 
particolare interesse nelle aziende in zone sottoposte a trasformazioni 
fondiarie. 

Per la esecuzione di tutti questi varii lavori i proprietari, siser" 
vono di mana d'opera salariata fissa ed avventizia; fissa quando si tratti 
di lavori a carattere continuativo od anche, quando, pur'trattandosidi 
lavoria carattere atagionale, questi permettano, neha lora successione, 
l'impiego continuativo di operai; avventizia in ogni altro caso. 

Le auperfici forestali, nella maggior, parte formate da boschi cOOui 
o da castagneto dafrutto, sonosuddivise acostituire col seminativo 
aziende agrarie e forestali ad un tempo.' Aziende ptirameinte forestali 
hon esiston6, se ai escludono Ie foreste dema,niali.edalcuni 'boschidi 
proprieta di comuni di montagna. 

II castagneto da frutto fa aempre parte integrante del, podere; e il 
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colono cIie provvede a tutte Ie cure che esso richiede, cIte eseguisce Ie pota . 
. ' ture, gli innesti, la raccolta delle castagne ecc. - . 

r boschi di altre specie invece, pur essendo per 10 piu divisi, agli ef
fetti del pascolo; fra Ie diverse .colonie, vengono utilizzati dar proprie
tario, il quale si serve di mana d'opera specializzata. 
. II turno 'dei cedui ha durata varia. e dipendente dalla specie, dalla 
fertilita dei terreno edanche .... daUe condizioni economiche -dei pro
prietari. E compreso fra. gli 8 ed i 22 ··anni. 

DaIle specie trattate a ceduo viene prod otto legname da ardere; dalle 
matricine, nei eOOui composti, oltre che legname da ardere, ·anche 
legname da opera; dai eedui di castagno pali per viti ed in minor mi· 
sura paIi da telegrafo, od altri assortimenti, quaIi travi 0 doghe per la 
costruzione di vasi vinari. ' 

II fasciname viene valorizzato solo nei boschL non troppo distanti da 
centri di consumo: e merce povera per eccellenza. 

In relazione ai vari assortimenti che dai boschi vengono tratti, si 
hanno frai boseai'OIi veri e propri specialisti: _ 

- tagliatori,per l'abbattimento delle piante; 
- carbonai, per la carbonizzazione della legna; 
- segantini, per l'allestimento dellegname da opera; 
- fastellai, per la riduzione delle ramaglie in fascine. 

Diversa· e l'epoca nellaquale questi diversi lavori vengono compiuti: 
:- la tagIiatura viene eseguita nel periodo autunno·invernale nei 

cedui costituiti da specie della macchia mediterranea. nei mesi prima
verili nei cedui di faggio della montagna; 

- 13. carbonizzazione viene effettuatq, qualche mese dopo la taglia-
tura; . 

- la conf~zione delle fastella avviene contemporaneamente all'ab· 
battimento delle piante. Durante il turno, nei eedui non distanti da 
centri di consumo, viene eseguita la' cosiddetta « stipatura », opera
zione che consiste nel tagIiare Ie essenze infestanti e Ie cacciate di '. scarto 
ed eccessive per numero allo scopo di migliorare 1a produttivitadel 
bosco e di ottenerne fasciname. L'operazione e fatta in tutte Ie epoche. 

Da ricordare anche l'utilizzazione delle sugherete nella Maremma e, 
per Ie specie con scorza riceR di sostanze tanniche, la pratiea. della scor
zatura che viene eseguita. nella· primavera che precede il taglio. 'E una 
pratica la cui esecuzione dipende in buona parte dalla distanza del bosco 
dal centro di smercio, essendo la scorza un prodotto povero su cui 
molto gravano Ie spese di trasporto. 

II ricadere l'esecuzi'One dei varii lavori relativi all'utilizzazione dei 
• I. boschi in diverse epoche durante l'auno e di grande. importanza agli , . 

effetti dell'impiego di mana d'9pera avventizia. . 
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ll. - I -lavo.ri che gli avventizi 80.no chiamatt a compiere, eche so.m
maria mente so.no stati indicati, hanno., nella quasi to.talita, periodi utili 
per la 10.00 esecuzio.ne pio 0. meno. brevi. 

E questo. di per se un fatto che si o.ppone alIa· specializzazione. Questa' 
porterebbe spesso ad una scarsa possibilita di o.ccupazio.ne durante 
l'aIUlo.. SOnod'altra parte quasi-sempre lavo.ri nei quaU si tratta di sa
pere maneggiare la vanga, la zappa, la falee .... ed il far cio richied.e pill 
sforzo musco.lare che co.gnizio.ni tecniche. 

Co.gnizi'Oni tecniche ed un partico.lare addestl"aniento soino. richiesti 
per i lavo.ri che si riferiscono. a utilizzazio.ne di boschi (tagliatura, ca·r
bonizzazione); a innesti e pota,ture di piante fruttifere; a conduzione di 
macchine mo.trici (trattori, loco.mo.tori) ed o.peratrici (trebbiatrici, pres
safo.raggi). 

Per questi lavo.ri esisto.no. veri e propri specializzati. Per la lo.ro 
esecuzio.ne il perio.do utile e assai vario: breve per gli innesti e la pota
tura e la co.nduzio.ne di- macchine, phllungo. per lavori boschivi. In que
sti ultimi, utilizzando la diversa epoca di tagliatura p~r diverse specie. 
e per diverse altitudini, no.n e difficile trovare maestranze che per la 
maggio.rparte dell'anno. siano dedite solo a lavo.ri di tagliatura 0. di 
carbonizzazio.ne 0. segatura di legname. Cosl, mentre i1 taglio. d¢i boschi 
della l\1aremma, come del resto delle colline toscane, vieue eseguito. 
nell'autunno.-inverno., dall'o.tto.bre al marzo, nella mo.ntagna il taglio. del 
faggio trattato. a sterzo. viene eseguito. dall'ago.sto. al maggio. successivo. 

Puo affermarsi che queUa dei bo.scaio.li e fra Ie maestranz~ specializ
zate l'unica categoria che per lao maggior parte dell'ann.o puc, tro.vare 
o.ecupazio.ne in un so.l genere di lavoro.; Ie aItre potrebberQ dirsi specia· 
lizzate durante eerte epQche ed indifierenziate' nei restanti mesi dd
l'anno.. 

Se di maestranze specializzate puc, parlarsi SQlo. per limitate catego.rie, 
e pero facile o.sservare co.me la massa presenta nelle diverse zone par
ticolari attitudini alIa esecuzione di certi lavo.ri'. 

Po.trebbe in cio vedersi l'influenza che il,diversQ ambiente esercita sulle 
attitudini co.me pure sulle co.nsuetudini', della PQpolazio.ne. E una in
fluenza reciprQca dell'uo.mo sulla terra e della terra sull'uo.mo: l'uo.mo. 
mQdifica la terra e. questa a> sua vQlta plasma l'uQmo.. 

Le maestranze abili in lavo.ri bQschivi so.no. particQlarmente diffuse 
nella mo.ntagna: la mo.nta,gna CQn Ie sue selve, attuali e pal!lsate, ha i.n
fluitQ sui caratteri della sua PQPolazio.ne. 

Lavo.rato.ri abili in lavo.ri di seasso, per impianti di vigneti -0. frutteti, 
SQnQ assai numero.si nelle CQlline vitico.le, ed Qlivico.le, sonQ viceveI:sa. 
scarsi lIlelle pianure. NQnSQIQ; ma, per esempiQ, un a.bile scassato.re 
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delle colline tufacee del pisano diverrebbe un pessimo elemento se por-' 
tato ad eseguire scassi nelle colline sasSQse del Chianti. 

Cos1 nelle colline tufacee del pisano, dove numerosi sono gli impianti 
di vigneti e di frutteti, vi sono molti abili innestini e abili. potatori di 
peschie susiIl:i. Questi sopra tutto fra i camporaioli con terre a coltura 
legnosa specializzata; 

Nei dintorni di ZO!Ile in via di bonifica idraulica (di Fucecchio, di 
Massaciuccoli, di Colt~no) abbondano Ie maestranze abili nella esecu
ziqne discavo di canali, di costruzione di strade, di riporti di terra in 
genere. . 

A Pistoia ed a Montecatini Terme, numerosi sqino gli operai abili in 
. lavori di giardinaggio. 

E, 1'elenco potrebbe continuare lungamente. 

12. -.:.. Le migrazioni traggono origine dallo squilibrio temporaneo 0 

permanente che in diverse zone sussiste fra la densita della popolazione 
e la possibilitadi impiego' nel territorio, da parte sia delle aziende -
agrarie che delle industrie e dei commerci. 

In Toscana, i movimenti migratori non rivestono certo la importanza 
che hanno avuto ed hanno in altre regioni italiane. E tuttavia interes
sante, al fine del presente iavoro, considerare Ie principali correnti mi
gratorie !Ilel lora volume, nella· loro direzione, nelle categorie che vi 
partecipano. 

Le principali correnti migratorie a carattere temporaneo sono dalla 
montagna dirette verso 1'estero () verso provincie d'Italia; altre avven
gono nell'interno della stessa provincia. La durata varia; puo dirsi, in 
linea di massima, tanto pin lunga quanta pin lontana 1a destinazione. 

La migrazione verso 1'estero era intensa nell'anteguerra, sub1 una 
sosta durante il periodo bellico, successivamente riprese per poi cessare 
quasi del tutto. Le provincie che davano il maggior contingente erano 
Massa, Lucca, Pistoia, Firenze e Arezzo. Da tutta la provincia di Lucca 
gli emigranti si dirigevano in prevalenza verso l' America del Nord e 
verso la Francia; da Firenze, Pistoia; Arezzo verso la Francia e la. 
Germania. I lavori che v~nivano eseguiti erano i pin val'i: taglio e ca,r
bonizzazione di legna, costruzione di strade, canali, opere pubbliche 
in genere. 

Per dare un'idea della fortissima diminuziooe della migrazione aI
l'estero riportiamo per la provincia di Pistoia alcuni dati, rilevati 
dai1'Unione. dei lavoratori dell'agricoltura, di quella provincia" rehitivi 
a1 numero degli emigrati per eser.:uzione di .lavori boschivi. 

Pur limitandosi 81 breve periodo compreso frail 1927 ed il 1934 pos:' 
sono dare un'idea dell'andamento della diminuzione: 
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Algeria 
.1.'uniaia Corsica Pranoia T,otale 

1927-28 110 1949 91 2147 (100) 

1928-29 90 1781 103 1974 (92) 
1929-30 92 1931 81 2104 (98) 

1930-31 47 1557 54 1658 (77) 

1931-32 12 98 28 136 '(6) 
1932-33 36 482 518 (24) 
1933-34 350 350 (16) 

Pu<'lquasi dirsi che questa corrente di emigraziO!Ile sia oggi cessata. 
Alla emigrazione all'estero e da ricollegarsi 1a formazione di piccola 

proprieta coltivatrice in modo del tutto particolare nella provincia di 
Lucca. 

Le migrazioni nell'interno del Regno hanno notevole interesse: Ie 
provincie dalle quali la emigrazione e intensa sono Arezzo, Firenze, 
Pistoia e Lucca ~ Ie zone principali di destiriazione sono la Maremma 
Grossetana e aUre provincie dell'Italia centrale e meridionale.Si rife· 
riscono, nella quasi totalita, alla esecuzione di lavori boschivi; assai 
minore importanza, per numero, -hanno quelle per lavori ai cereali; 
del tutto trascuraoili queUe per lavori ai foraggi, aUe viti, agli olivi. _ 

In questi ultim~ aIlIlli il numero di partecipanti a questi movimenti e 
assai aumentato, in modo particolare' verso provincie. del Lazio edel 
Meridionale. Si e cosl venuta, almeno' in parte, compenlSando la minore 
emigrazione verso l'estero. 

Si riportano, a dimostrazione, i dati sugli emigrati da Arezzo e Pi
stoia; sono Ie provi!llcie che danno il maggiorcontigente e tali dati 
possono servire a rappresentare oltre che l'entita delmovimento anche 
Ie zone di destinazione. Sono dati rilevati dane pubblica.zioni del Com
missariato per Ie migrazioni interne e vanno interpretati tenendo pre
senti Ie modalita di cui detto Commissariato si serve per il loro rilievo. 

Le fonti utilizzate SOillO rappresentate: dai moduli per Ie ~oncessiorii 
ferroviarie, per gli' operai che viaggiano in comitiva; da informaziQni 
dirette fornite dagli Uffici di collocamento, dai Podestad,ei Com,uni, 
dai comandanti delle stazioni dei Carabinieri, per quegli operaiche si 
spostano in ferrovia senza usufi'uIre delle concessioni ferroviarie 0 con 
altri mezzi di trasporto. 



Provincia di 

immigrazione 

Roma. 

Caglia,ri 

Salerno. 

Sassari. 

Cosenza 

Potenza 

Nuoro • 

Viterbo. 

Terni • 

Grosseto. 

Livorno 

Pisa. 
-

Massa Carrara 

Siena. 

Lucca 

Firenze 

Pi stoia . 

Varie. 

Totale . 

Emigrati daUa Provincia di Pistoia distinti per genere di lavoro e provincia di immigrazione 

Per lavori 
boschivi 

Per lavori 
ai" cereali 

Per lavori . 
di nenagione 

Per lavori alle 
viti e olivi 

Per lavori 
diversi 

Totale 

1981 1 1002 1 19ss1 1934 1!131 11~a 1195311934j 1OO111OO2119ss11OO~ 193111932119831193<1 1931119821193311984 19311193211953 .1 19M 

475 70 ·782 + - - - + - - - - - - - + - - - - 473 70 782 262 

224 584 555 + 
216 545 220 + 

169 145 81 + 

180 110 176 ~ 

120 62 149 + 

75 95 158 + 

82 41 88 + 
907569+ 

298 553 475 + 
24 

12 

10 

61 

66 

6 

39 + 
82 + 
6 + 

-+-------+----m~~~ 

- + - - - - - - - + - - - -
- + - - - - - - - + - - ~ -

216 345 220 291 

169 146 81 47 

-+ - - - - - + - - - 130 110 176 242 

- + - - - - - - - + - - - -
- + - - - - - - - + - - - -

3 -- + - - - - - - - + - -
3--+-----+--_.-

120 62 149 448 

76 95 158. 202 

82 41' 86 13 

93 75 59 532 

- + - - - - 13 27 14 + - 8 - 116 580 492 875 

- + - -. - - - - + - - - -
- + - - - - 5--+----

- + - - - - - - - + - - - -

24 

17 

10 

61 

66 

6 

89 

82 

6 

27 

114 

6 7 4+ - - -+----- 8--+---- 87 4 

4 

6 

= ~ 27 ! 14 = ~ ! I = = = = = = = ! = = = ~ 14 ~ 2: 1~ 
_ _ _ + - - 136 + ,- - - - - - - + - - - - - - 56 18 

73 94 157 + - - - + - - - - - - - + 5 1 162 26 78. 94 519 .158 

1996 2117 2868 113950 ~ --=-17t112{=-/-=- -=-I-=- -;-,-;- ~,-;- -;-,-; 168 -;-/2039 :2147 5076 4108 



Emigrati dilla P;ovincia di Arezzo distinti p,er genere di lavoro e provincia di immlgrazione 

Provincia di 
Per lavori Per lavori Per lavori Per lavori aile Per lavori 

Totale bosc1:Jhi ai cereali di fienagione viti ed olivi diversi 
immigrazione I----:I----:-I-~--I 1 

1931 193'l 1935 1196& 1931 193211938 1196& 19911 l00al 19S51 196i. 1931119821 i938119M 1931119911119S311~ 1931 1193911911911994 

Roma 

Viterbo. 

Salerno. 

Grosseto. 

Cosenza 

Potenza 

Rieti. 

Matera. 

Terni 

Pesaro. 

Arezzo .. 

Livorno 

Lucca' . 

Massa Carrara 

Firenze. 

Siena. -. 

Varie. 

Totale . 

798 653 3288 + 

263 392 770 + 
145 ,184 346 + 

16i 129 258 + 
212 ,76 107 + 

- - -- -t - - - 6 -I 8 + - 5 8 + 798 65a 330<1 1469 

18 - - - 1 5 - - - - - + 4 18 - + 286 397 770 290 

- - - - - - -' - - - - + - - - + 145 184 846.227 

84 128 

38 77 

7\J + 
96 + 

2 6 

41 32 26 + 

12 104 153 + 

23 

20 

5 

59 

11 

-+18668 

16 + 193 118 

24 + - -
53 + - -

4------ 8 4+ 35 27 19 +. 205 138 281 

-1- - - - - - - - + - - - + 212 76 107 

- - - - ...,. - - - - + - - - + 84 128 79 

85 

11 

24 

68 -1- - - - - - - - + - - - + 
---------+---+ J ___ _ ---+---+ 
40 -

507 -

- - - - - - - + - - - + 
- - - - - - - + - - - + 
- - - - - - - + - - - + 
- - - - - - - + - - - + 

88 77 96 

41 32 26 

12 104 153 

186 63 40 

82 

216 177 623 236 

201124-

6 63 63 6 

6 14 9 + - - - - - - ,..... 
- 8 - + I 61 59 2 - - - -

- - - - + - - - + 5- 14 

61 67 

-9' 6 

- - - --+ - - - + 2 26 

- . 3 86 + 194. 129 428 - - -:- - - - - - + - - - + 194 132 514 '296 

35 189 166 +" I - 18 31 - - - --: ~~-=--=-±..-=-~~±..~ 207 229 ~ 
1845\2059\54771192616541383 1012 686 ~I~ -=- - 6/ S 12' 5 89/71 69 322 2646 ~521 6660 2847 
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I risultati dr siniili iJndagini sar~no tamto pill precisi quanto pill 
attendibili informazioni Ie singolefonti potranno f01'lIlir~. Ora, in una 

. regione come la Toscana, dove gli Uffici di Collocamentosono stati di 
recente ~stituiti edove il lorofunzionamento puc, dirsi in via di asse
stamoo.to, a tali dati puc, attribuirsi un valore non certo di precisione, 
ma solo di larga approssimazione. . 

Col tempo certament~ meglio potranno rispecchiare la realta. Deft
cienti sopra tuttosembran6 r rilievi sui movimenti che avvengononel-:
l'interno di una stessa provincia fra comuni tra loro vicini. Si tratta, 
e vero, in questo caso,' pill che di migrazioni, di spostamenti -entro un 

. ristretto territorio, ma che a volte rivestono importwnza notevolissima. 
Equesto il caso della provincia di Grosseto, .l'unica provincia toscana 

nella quale il numero deg~i immigrati e notevolmente superiore a quello 
degli emigrati. Si e visto che a Grosseto gli avventizi sono assai nume
rosi nellamontagna e nell'alta collina e che la richiesta di lavoro da 
avventizi e notevole nella' pianura e lIlella collin a Circosta.nte non solo 
per lavori di coltivazione, ma anche per lavori di trasforma.zione fon
diaria. 

Assai intensi sono gli spostamenti che per lavori di utilizzazioni bo
schive, per lavori ai cereali, ai foraggi avvengono, dalla montagna. verso 
la collina e la pianura grossetana. 

Osservando i rilievi del Commissa.riato per Ie. migrazioni interne non 
si ha l'impressione esatta su l'entita di tali movimenti; sembrano leg
germente in difetto. 

Nel caso di Grosseto come di Arezzo, Firenze, Pistoia e Lucca parte
cipano aIle migrazioni sia bra,ccianti sia piccoli proprietari; i campo
raioli solo eccezionalmente. :;n reddito retratto durante la migrazione ha 
lIlotevolissima importanza nel determinare il redditofamiliare (questo 
meglio sara yeduto in seguito); per i piccoli proprietari Ill. migrazione 
spessoanche si concilia con Ie epoche nelle, quali la terra coltivata ri
chiede Ie cure minori, cure che possono essere fornite dalle donne, dai 
vecchi 0 dai ragazzi che rimangono a casa. 



Immigrati in Provincia di Grosseto distinti per genere di lavoro !IJ' provincia di emigrazlone' 

Per lavori boschivi 
Per lavori Per lavori Per lavori aIle Per lavori 

Provincia di ai cereali di fienagione viti ed agli olivi diversi Totale 

emigrazione 
1991 1193211933 1193, 1931119311 119931tes, 1991119921193311994. 193111932\ iess\l994. 1991\1932\1999\193,\ 1931 11982\1939\199& 

Roma .. 29 65 40 + - - 1 + - - - - - - - + - 7- + 29 72 41 -
Bologna. 91, 75 43 + - - - + - - - - - 3 - + - - - + 91 78 48 42 

Aquila. 71 193 39 + 22 - - + - - - - 19 28 13 + - 35 + 112 256 52 iiI 

Rieti. • · . - - 34 + 21 29 14 + - - - - 122 6 31 + 44 87 - + 187 122 79 42 

Pistoia. 293 553 475 + ,- - - + - - - - 13 27 14 + - 2 3+ 306 582 492 875 

Firenze 71 112 263 + " + - - - - - - - 1 - - + - ...., 8+ 72 112 271 112 

ucca . · . " - 4 + - - - + - - - -. 1Ii 12 - + ~ 3 1 + 16 15 5 2 

A rezzo. 164 129 258 + 2 6 4 + - - - - - 3 4 + ' 41 18 19 + 207 156 285 85 

G rosseto • 40 104 103 + 1191436 500 + - 38 - - - 79 - + 1 200 - + 160 1857 603 1708 
- -s iena. 112 5i:! 103 +' ~54 162 - + - - - - 4 12 7 + - 113 1 + 270 340 HI 163 

ivorno 46 3. - + -
71- +1- - - - - - - + 5 5- + 51 15 - 3 

arie .. · . 223 140 24 + 36!) 47 113 :-I'- 34 24 - - . 36 Hi 1 + 40,1 344 227 + 1063 571 365 129 

L 

v 
---------- --

17691~ 
- - -=- 211/186 -;;-147_ 492 814 

-,-------,-

Totale. . 1140 1427 1386 1941 687 1687 632 62 . 259 15512564,4176,2347 3212 
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Non e pero raro osservare che i piccoli. proprietari tra.scurino la col· 
tivazione delle loro terre quando e possibile trovare lavoro av~entizio 
ben retribuito. 

Pi queste migrazioni quelle per lavori boschivi sono Ie pin lunghe: 
durano dall'ottobre al marzo per i tagliatori, i carboriai si trattengono 
.successivamente per qualche mese ancora. La di'Stanza di alcuni mesi 
tra l'epoca di tagliaturae di carbonizzazione della legna e favorevole 
ad una pin abbondante produzione di carbone. 

Nelle a-ltre provincie Toscane i movimenti migratori sono di lieve 
entita. Ricordiamo, degne di un qualche rilievo, come in provincia di 
Pisa avessero in passato un certo 'sviluppo migrazioni, verso I'estero 
pin che v.ersO 131 Maremma,di 'operai dalla piamura il:mgo il corso del· 
I' Arno e dalle colline alIa sinistra ed ancora 'pin da quelle alla destra 
dello stesso fiume. Da queste migrazioni ha tratto ori-gine la proprieta 
coltivatrice, spes so non, autonoma, delle colline poste fra il Padule di 
Bientina e di Fucecchio. Siamo al confine con la provincia di Lucca e 
questo faeeva sen tire i suoi influssi sulle consuetudini e sull'IDdole delle 
popolazioni. Attualmente queste correnti sono del tutto cessate. Per· 
mane soltanto 131 migrazione verso il Piemonte dei « mattonai», mae· 
stranze abili nella fabbricazione di mattoni da costruzione, durante la 
primavera e I'estate. Questi mattooai provengono per la maggior parte 
dai comuni di 8. Maria a Monte, di Montopoli, di S. Miniato. 

. . ( 

Queste Ie principali migrazioni a carattere temporaneo. 
Quelle a carattere permanente verso I'estero, di una, qualche entita 

nelI'a;nte guerra" sono oggi quasi del tutto cessate.Non altrettanto 
puo dirsi per Ie migrazioni a carattere permanente verso l'interno che 
negli anni post-bellici hanno assunto una non trascurabile importanza. 
Ad esse infatti si ricollegano quegli spostamenti che, documentati per 
due sole zone si sono dovunque verificati, sebbene con varia intensita, 
dalla montagna alla collin a e dalla collin a alIa pianura: dalle zone pin 
misere verso altre meno disagiate. Con questo movimento e quasi sempre 
coinciso anche formazione di bracciantato da parte di componenti di 
famiglie coloniche. 

13. - I lavori che gli avventizi sono chiamati a compiere vengono 
eseguiti da singoli la,voratori 0 da squadre. 

La riunione di pin lavoratori a costituire una squadra e dovuta aHa. 
opportunita di al)breviare i1 periodo di esecuziooe del lavoro 0 di otte
nere una migliore utiUzzazione della capacita di ·la\;oro dei singoli. 

Spesso queste due calise non a,giscono isolatamEmte ma l'una si com
.penetra nell'altra. 
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DaU'applicazione di questi principi segu~ come effetto un minor costo 
dellavoro da compiere. -

I 'principali lavori nei quaU vengOlIlo utilizzate squadredi .avventizi 
riguardano, in Tosca-na, Ie lavorazioni boschive e i lavori di semina e 
raccolta di foraggere e cereali in queUe zone neUe quali si ha proprieta 
imprenditrice nOlIl lavoratrice su terre non appoderate. 

Le squadre, dette nel caso di la:vorazioni boschive anche «"compa~' 
gnie », sono diversamente formate quando si tratti di eseguire H solo 
lavoro di tagliatura od il solo lavoro di carbonizzazione 0 l'linoe '1'altro. 
II numero dei componenti varia da un minimo di quattro ad un massimo 
di 6-8 tagliatori 0 carbonai 0 parte tagliatori e parte carbonai. In que
st'ultimo caso la squadra e sempre piu. numerosa: circa un.·terzo dei 
componenti 80no carbonai, mentre gli altri sono tagliatori. 

·Sempre per utilizzazioni boschive si hanno Ie compagnie di «vettu
rini », che provvedono al trasporto del carbone dal luogo di produzione 
« carbonaia» al luogo di raccoIta su strada carrozzabile « imposto ». II 
trasporto viene fatto a dorso di muli 0 di somarr che quasi" sempre sono 
di proprieta degli stessi vetturini. . 

La squadra vive, durante tutto il tempo della lavorazione, nella mac
chia; viene costruita con tronchi di legno -una capanna che, ricoperta 
con terra battuta e ramaglia, serve di ricovero durante Ie ore del riposo. 
La capa-nna puo avere diversa forma, viene detta a « dispensa» quando 
su quattro pareti verticali appoggia il tetto, « a Gesu. » quando la pa
rete ed il tetto formano un unico piano pendente, la capanna acquista 
in questo Caso forma tria.ngolare se vista in sezione. 

Uno dei componenti la squadra sr reca ogni 8-10 giorni alla « di
spensa » ~ rivendita di generialimentari --,- per l'acquisto dei viveri. II 
vitto e dei pin modesti e costituito soprattutto da pane, pasta, farina, di 
mais, baccala, formaggio e lardo per i condimenti. La carne solo eccezio· 
nalmente viene consumata. . 

Per la famiglia N. 5 (vedi appendice) si e potuto rilevare dagli appunti 
di acquisto rilasciati dalla « dispensa » la qualita e 1a quantita di ali
menti prelevati .e consumati' durante la migrazione avvenuta nell'in
verno 1933-34, dal10 dicembre a126 aprile nell'agro di Saoaudia. Nessun 
aItro alimento, se si esclude qualche bicchiere di vino nelle giornate 
festive, e stato cO!D.sumato durante quei 137 giol'ni. 



8i, riportad'indicaziooe' degli alimenti e la 10ro riduzione in: calorie. ' 

ALIMENTI Quantit1r. Calorie PeroontuaU in Kg, numero 

Di origine vegetale : 

Pane 89 232.324 46,82 

l"'70 
Pasta 13 46.196 9,32 
Farina di maiil 29 104.872 21,13 
Fagioli. 8 27.909 5,62 
Riso,' 7 .23.874 4,81 

Di origine animale.: 

Lardo .. 5,5 43.723 8,82 
1_ 12,30 Baccala 0,6 666 0,13 

Formaggio 4,7 16.628 3,35 

496.192 100,- 100,-

Calorie da sostanze proteiche 67.936 13,69 
)) )) » grasse 67.266 13,56 
)) )) idrati di carbonio 360.990 72,75 

496.192 100,00 
Relazione nutritiva 1 :7,7. 

Risulta evidente la predominanza degIr alimenti di origine vegetale 
su quelli di origine animale: di qui limitatezza di calorie da sostanze 
proteiche di origine animale. Ilnumero di calorie disponibili nelle 24 ore 
per unita. di lavoro e egua.le a 3622: quantita. piuttosto-limitata, se si 
tiene conto che ogni giorno si lavora per 11-13 ore (1). 

Questo bilancio alimentare, che puo bene rappresental'e Ie condizioni: 
di alimentazione della maggior pa,rte dei boscaioli della montagna to
scana durante Ie migrazioni stagionali, e un'ottima dimostrazione della 
parsimOlIlia e dello spirito di rispa,rmio e di sacri:ficio di questi lavoratori:. 

Ogni compagnia e retta da.l « capocompagnia»; e sempre quel compo
nente della squadra che, lavoratore come gli a.ltri, gode di maggiore 
prestigio e di maggiore autorita.. :E lui che provvede agli acquisti di 
generi alimentari, che tratta coi datori di lavoro, che assegna a ciascun 
componente il lavoro da compiere, che, tenendo una quanto mai sem
plice contabilita., provvede alIa :fine della lavorazione alIa repa;rtizione 
del guadagno. 

,Si tratta unicamente di una autorita. morale, giacche il capocom
pagnia, lavoratore come gli a.ltri, percepisce una egua.le retribuzione. 

(1) Lecalorie necessarie in 24 ore ad un Domo sottoposto a un lavoro pesante per 10 ore, 
sono ragguagliate da PUtlLIESB (Fisiologia. Hoepli, Milano, 1930, pag. 90) a 3500-4000. 
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La squadra non sempre si compone di soli'uomini; a voIte, e questo 
pin eli frequente quando e formata da appartenenti ad una' stessa fa
miglia, vi e .anche 'Q,lD.a donna, che provVede in particolare allaprepa~ 
.razione degli alimenti. . .. 

In tali coodizioni di isolamento ~ di disagio il Iavoroe l'unica. distra7 . 
zione: si Iavora per 11·13 ore' al giorno; nonmeno. 

Le condizioni delle squadre addette ad/aUri Iavori (semine, .raccoJte) 
sono forse di minor disagio: il periodo della migrazione e pin breve; 
migliori sono Ie conelizioni eli alloggio. Queste squad.re Bono spesso 
ospitate in costruzioni in muratura che, sebbene in pesBime condizioni 
di manutenzione, nella maggior parte, possono, un po'meglio della ca· 
panna di tronchid'albero, offrrre « ospitalita.». . 

Per questi dormitori si nota la tendenza, via via che .vengono sotto
posti a lavori di riparazione, ~ ridurli in modo tale da poter iln. avve
nire pin 0 meno lontano essere adi:biti ad ospitarefamiglie coioniche. 



L~ disoccupazione .e la lotta cont~o la disoccupazione. 

14. - L'ANDAMENTO DEI.LA DISOCCUPAZ'IONE. - 15. " I PROVVEDIMENTI PRESI CONTRO IA 

DISOCCUPAZIONE IN QUESTI ULTIMI ANNI. - 16. - LE COOPERATIVE DI LAVORO. 

14. - L'indagine sulla disoccupa,zione delle categorie che prestano 
lavoro avventizio puo essere eseguita da un punto di vista quantita
tivo e qualitativo. 

Da un punto di vista quantitativo si identifica COill la ricerca delle 
fonti ~tatistiche dalle quali desumere l'entita del numero dei disoccu
pati, l'andamento della disoccupazione durante l'anno e nel succedersi 
degli anni, in relazione al numero degli avvootizi. 

D'a un punto di vista qualitativo si identifica con la ricerca di quelle 
cause che valgano a roodere ragione dell'entita del fenomeno metten
dolo in relazione: 

- aIle cOilldizioni economiche del territorio; 
- al tenore di vita degli avventizi; 
- aIle categorie professionali che all'avventiziato ricorrono. 

Simili indagini si integrano e si completano a vicenda. 
Si sono utilizzati gli elemooti ufficiali sulla disoccupazione pubblicati 

mensHmente e per provincia dal l\{inistero delle Corporazioni (1). Sono 
il risultato. dei rilievi che comune per comune vengono ogni mese ese
guiti dagli organizzatori sindacali. Eli riferiscono a1 numero dei disoc
cupati ·esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese. Questo fatto gia giu
stifica nQtevoli sca·rti che da uno ad altro mese si verificano: l'anda
mento stagionale e la coincidenza con la richiesta 0 meno per particolari 
lavori hanno il 10ro peso notevole. Si consideri inoltre che questi rilievi 
vengono eseguiti da organi che sono nei 101'0 primi anni di funziona
mento e che mancano Ie basi per una esatta rilevazione (numero esatto 
degli avventizi; il collocamento 1Il0n sempre avviene a mezzo degli 01'
ganizzatori sindacali): a queste deficienze puo, in parte. sopperire ]a 
buona conoscenza della zona che spes so hanno i ca.pi degli' uffici di 
collocamento. 

Si deve anche ricordare che Ie statistiche della disoccupazione com
prendono, oltre ai braccianti, anche i proprietari, affittuari coltivatori e 
camporaioli chte ricorrono all'avventiziato. Per questi ultimi irilievi 
. sulla disoccupazione presentano notevoli difficolta. Sono essi infatti :in 
alcune epoche dell'anno dediti a coltivare Ie loro terre ed illl cio diver-

(1) • Sindacato e corporazione D, Roma. Ministero delle corporazioni. 
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samente si valgono dei vari componenti la loro. famiglia in relazione 
spesso alla possibilita che essi habno di: trovare lavoro avventizio. 

Cosi ad esempio si e notato ~ cfr. monografia .N. 11, in a.ppendice -
come un piccolo proprietario di Montevitozzo sull' Amiata' grossetano 
non abbia coltivato il proprio campicello in quell'anno nelquale pote 
con continuita trovare lavoro avventizio nella piamira grossetana. 

Queste preme~se ci rendono ragione del valore dei dati che si ripor
tano. 80no, del resto, difficolta che' coll'a;ndare degli anni vengono a 
ridursr per il migliorare dell'organizzazione delle basi del rilevamento. 
Potrebbe dirsi che l'approssimazione sia' via via maggiore in questi 
ultimi mni. E per questo che si riportano solo i dati dal 1931 al 1934. 
E questo anche il perrodo per il quale sono stati compiuti i rilievi sui 
redditi famigliari. . 

La diSQCcupazione ha avuto un diverso andamento in questi uItiIni 
decenni. 

Nell'ante guerra Ie migrazioni int~rne ed all'estero in prevalenza per 
Ie popolazioni di montagna, l'occupazione in sito per Ie aItre assicura
vano lavoro quasi continuo, sebbene, per Ie ba!,se retribuzioni, con tenor 
di vita quanto mai modesto. Puo dirsi che esistesse un equilibrio fra il 
lavoro disi>onibile ed il lavoro richiesto. 

Nel dopo guerra intervennero moIte cause a rompere questo equili, 
brio. Da una parte diminuirono Ie possibilita di migrare verso l'estero, 
dall'altra auniento la richiesta di lavoro all'interno sia da parte deI-
l'agricoltura che dell'industria. ~ 

Fu il periodo dell'inflazione monetaria che determino il sorgere di 
moIteplici attivita Ia cui vita doveva essere del t,utto temporauea. In 
quegli anni di benessere illusorio si veri fico un aumento di braccianti, 
per spostamento da aItre categorie professionali, soprattutto di compo
nenti dr famiglie coloniche. Col cambiamento di occupazione coincid~va 
spesso un cambiamento di residenza. 

Dagli anni 1928-30 puo dirsi iniziato un terzo periodo. II numero dei 
braccianti era sensib,iImente a.umentato, mentre Ia possibillta di occu
pazione, rispetto al periodo precedente, veniva diminuendo. Le migra· 
zioni verso l'estero ridotte quasi a zero erano solo in parte compensate 
dalle aumentate migrazloni interne, causa questa di disagio soprattutto 
per Ie zone di montagna; Ia contrazione dei redditi per Ie aziende agra
rie ed industriaIi determinava una minor richiel$ta di lavoro. 

Di questo squilibrro Ia disoccupazione e conseguenza diretta. 
Vediamo per Ie singole provincie l'andamento della disoccupazione 

in questi ultimi anni. 
Nei grafici sono espressi i dati quantitativi nei singoli mesi ed e in-
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dicato il rapport6 percentuale fra il numero dei disoccupati ed il nu
mero. dei rappresentati dane Unioni dei lavoratori dell'agricoltura • 
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Nei grafici riportati si indica il numero dei rappreselltati dalleUnio
ni lavoratori dell'agricoltura per il solo anno 1934. Detta quantita 
puo da anna ad anno variare; comunque, poiche in realta poco essa 
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varia, possiamo, senza commettere un grave errore, assumere deda quan
tita. per il calcolo del rapporto fra disoccupati e rappresenta.ti anche 
pel' gli ann! precedenti a1 1934_ ' 

PROVINCIADI AREZZO. ~ La curva che esprime l'andamento della di
soccupazione non presenta va.riazioni sEmsibili; nel 1934 si osserva un 
leggero migliora~ento. In og:Q.i ,'anno si nota un massimo di disoccupati 
negli ultimi mesi, dall'ottobre a1 dicembre. La, distribuzione dei disoc
cupati nell'interno della provincia e uniforme. 

PROVINCIA DI FIRENZE. - La disoccupazione ha un andamento cre
scente fino a11933; successivamente accenna a una leggera diminuzione. 
La curva ha, un andamen.to oscillatorio, senza presentare, nello stesso 
anno; sbalzi notevoli. 11 rapporto fra disoccupati e rappresentati oscilla 
fra il10 ell il 20%. 

PROVINCIA DI PISTOIA. - Nel 1931 e 1932 il numero dei disoccupati e 
assai basso; nei due annisuccessivi rapidamente si innalza. 11 rapporto 
fra disoccupati e rappresentati, che nei primi due anni rimaneva infe
riore a110%, e compreso fra un minimo del 10 ed un massimo del 45% 
nei due amni successivi. La parte della provincia che da il maggior con
tributo alIa disoccupazione e la montagna. 11 massimo di di'SOCcupati 
si ha nel periodo estivo: i lavori boschivi sono allora quasi mancanti. 

PROVINCIA DI PISA. - L'andamento della curva e del tutto irregolare; 
la disoccupazione, massima durante il 1932, e negli anni successivi in 
leggera diminuzione. 11 maggior numero di disoccupati si osserva lungo 
la pianura dell' A~no e nelle colline alla destra ed alla sinistra dell' Arno 
stesso. 

PROVINCIA DI LIVORNO. - 11 rapporto fra disoccupati e rappresen.tati 
oscilla fra un minimo del 10 ed un massimo del 50% durante questi 

, ultimi Ilinni; nel maggior numero di mesi e compreso fra il 20 ed il 40%. 
D~a notare che, mentre nella parte meridionale della provincia, ricca di 
boschi, si ha il massimo di disoccupazione durante i mesi estivi, nelle altre 
parti della provincia, essa si presenta irregolarmente distribuita. 

PROVINCIA DI SIENA.- 11 rapporto fra disoccupati e rappresentati si 
mantienequasi costantemente ad un livello inferiore a1 10%. La mag
giore disoccupazione si nota durante il 1933; nell'anno successivo dal 
luglio a1 dicembre si ha. asseIiza di'disoccupati. La maggiore disoccu-
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pazione si ~ osservata nella zona della Val d'Elsa, delle colline senesi 
e della Val di Chiana. " 

PROVINCIA DI GROSSETO. - La, curva che espril;ne l'andamento della di, 
tIOccupazione si presenta quasi orizzontale nel 1931, negli all.1~i succes-
sivi, invece, presenta continue oscillazioni. " 

II rapporto fra disoccupati e rappresentati, che normalmente si man
tiene ad un livello inferiore al 10%, hapunte comprese fra. il 10 ed 
il15 %. 

Le diverse categorie professionali che partecipano all'avventiziato 
non sono egualmente soggette a disoccupazione. Ph) soggetti sono i brae
cianti ed i proprietari, gli affittuari coltivatori non autonomi; meno i 
camporaioli. 

II camporaiolo e sempre preferito dal proprietario della fattoria, <Ia 
cui dipende, agli altri avventizi.Cio avviene sia per consuetudine, sia 
per convenienia. Convenienza per il proprietario giaeche il lavoro del 
camporaiolo, che partecipa dell'organizzazione della fattoria, deve ri
tenersi qualitativamente e quantitativamentemigliore di quello fornito 
da un bracciante, del tuttoestraneo all'azienda; coilvenienza per" 10 
stesso camporaiolo al quale viene, in certo qual modo, assicurato dalla 
fattoria un minimo di occupazione. L'a.}ea della disoccupazione e per 
lui quindi notevolmente ridotta. 

Analogamente gli effetti della disoccupazione non vengono in egual 
modo sentiti; pill sfavorevolmente ne risentono i braccianti: cio e evi· 
dente, non essendo per gli altri il reddito della famiglia costituitoda 
solo reddito di lavoro avventizio. 

I braccianti come i piccoli proprietari" non sono egualmente a 101'0 

volta soggetti a disoccupazione: meno 10 sono quelli specializzati nella 
esecuzione di qualche lavoro. Essi, appunto perche tali, hanno un'area 
di oceupazione pill "vasta, essendo in grado di eompiere lavori per la 
esecuzione dei quaU si riehie<1ono partieolari eonoseenze teeniche ed 
un partieolare addestramento" oItre quei lavori per la eseeuzione dei 
quali non sf riehiedono tali requisiti. COSI un boseaiolo sf trovera. in 

. condizioni pill favorevoli dinn altro in nulla specializzato.: 

15. - II collocamento della mano d'opera veniva fatto,fino a poehi 
auni or sono,' per traitative dirette fra gli avventizr ed il datore di. la
voro, proprietario 0 colono che" fosse. Solo nel caso di migrazioni sta
gionali per la Maremma 0 aItre provineie d~Ttalia, fra leparti .interessate. 
si interponeva il « caporale », persona illlcaricata, per 10: pill dal datore 
di lavoro, di ricereare opera,i, di trattare con essi per Ie condizioni di 
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lavoro, e di avviarli, al lavoro stesso. 8pesso tale intermediario appro
fittava di questa sua, posizione ai danni del pill debole, che natural
moote era il lavoratore. ' 

Per Ie migrazioni. verso l'estero generalmente gli stessi emigrati (av:
vertendo i Ioro familiari, amici e coooscenti delle condizioni di lavoro 
che all'estel'o potevano trOvarsi) facevano da intermediari. A questo si 
deve se la migrazione dai divelSi paesi 0 frazioni era per 10 -pill diretta 
verso la medesima ,zona 0 citta. 

In questi ultimi anni, proibita l'intermediazione, all'a-ssunzione di
retta 0 a mezzo dei « caporali» si va ~stituendo il collocamento per 
tramite delle organizzazioni sindacali ed in particohire degli Uffici'di 
collocamooto. Essendo l'istituzione di qriesti ultimt di data recente ed 
essendo il loro funzionamento agli inizi e non ancora del tutto orga
nizzato, la loro attivita non e che parziale. Particolare cura e stata 
posta fino dall'inizio, e ~io molto opportUinamente, nel collocamento 
della mano d'opera diretta fuod provincia per migrazioni stagiOillali; 
cura volta sia alIa ricerca di maggiori fonti di occupazione, si'a a ga
ra,ntire l'applieazione delle condizioni di lavoro e di retribuzione con
cordate dalle organizzaztoni sindacali. 

I prillcipali provvedimellti in questi ultimi anni adottati contro Ia 
disoccupazione possono distinguersi a seconda che siano stati indirizzati 
a diminuire il numero degli avventizi e ostacolare la formazione di 
nuovo avventiziato da parte di componenti di famiglie coloniche, ov-' 
vero ad a,umentare Ie fonti di lavoro, ovvero a distribuire il lavoro di
sponibile fratutti i lavo,ratori. 

La prima categoria di illtervellti e volta soprattutto a fissare lavora
tori avvelltizi,parzialmellte 0 totalmente, alIa terra mediante parteci
pazione ai prodotti. PUQ dirsi un mezzo preventivo e insieme repressivo, 
tanto phi utile in qU3JIlto contribuisee ad elevare socialmente, economi
camente e moralmente questi lavoratori. 8i ricorre' per 10 pill a forme 
di camporaiolato, e il buon suecesso e in dipendenza delle particolari 
condiziOilli dell'ambiente e delle attitudini e eonsuetudini dt questi av
ventizi. 8i cerca anehe di impedire nuova formazione di bracchmti, 
prevenendo cosi futura possil:iilita di maggior disoceupazione, da parte' 
di componenti di famiglie coloniche, ostacolando questi ultimi nelle 
operazioni di collocamento. 

11 secondo gruppo comprende il maggior numero di intervooti nei 
periodi di maggiore disoccupazione. 

8i tratta in primo luogo di una pressione presso Ie fattorie per otte
nere da queste maggiore assurnzione dt mano d'opera. 8ono, in generale, 
Ie autorita politiche e sindacali del luogo che se ne interessano, e cer-
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cwno di repartire i disoccupati fra Ie aziende agrarie circostanti. Que
sta, assegnazione non ha carattere di obbligatorieta. ma di amichevole 
persuasione. E .natura·lmente un provvedimentodi effetto temporaneo. 

Si eseguono, in secondQ liIQgo, opere pubbliche, Ie quali, agli effetti 
della occupazione degli avventizi, possono distinguersi in, due grandi: 
categorie: opere che fONliscono lavoro solo durante la lora esecuzione; 
opere che anche adesecuzione ultimata forniscono sorgenti di lavoro. 

Il primo e il caso, per esempio, della costruzione di un pubblico edi
ficio, e il secondo il caso della esecuzione di opere' di bonifica e di tra
'sformaZioni fondiarie. Assai diverso e per questo l'importanza della 
politica delle opere pubbliche 311 fine di lottare contro la disoccupazione. 
Delle prime l'effetto e del tutto temporaneo, delle altre duraturo nel 
tempo. 

La terza categoria di interventi ha interesse limitato in Toscana. Essa 
presuppone uilla perfetta organizzazione degli uffici preposti al colloca
mento. In pratica si I'~duce a preferire, nelle operazioni di collocamento, 
fra i disoccupati quelli che, per avere lavorato un minor numerodi 
giornate ,0 per avere a carico una famiglia particolarmente 'numerosa, 
si trovano in condizioni: di maggior disagio. 

I turni di lavoro vengono applicati in Toscana solo in via di ecce
zione per Ie maestranze addette a lavori agricoli; non infrequentemente 
invece per maestranzeaddette a stabilimenti industriali 0 impiegate in 
opere di pubblic~ utilita. I turni di lavoro trovano in questi ultimi casi 
pin facile a'ttuazione: il fatto che un notevole numero di operai sia aIle 
dipendenze di uno stesso imprenditore p~rmette un'opera di controllo 
assai pin facile di quello che non possa aversi nel campo agricolo. 

16. ,-- Notevole importanza ha anche assunto, nella lotta contro I~ 
disoccupazione, il sorgere di cooperative di lavoro tra bra(!eialllti, allo 
scopo di assumere l'impresa dell'esecuzione di opere stradali, ferrovia
rie, 'e per 10 pin di bonifica di terra --.: scavo canali, costruzione di argini, 
opere diedilizia Ie pill varie ..... -. 

E da osservare innanzi tutto che tali cooperative di Iavoro non sono 
egualmente diffuse in Toscana: 'Ie troviamo Iocalizzate, in alcuille parti 
di essa e precisamente nelle zone (anzi, meglio, in Vicinanza di zorie) 
in via di bonifica, dove il regime fondia,rio puo dirsi, per buona parte, 
aIIlcora da perfezionare. Sono in prevalenza Ie zone di bonifica delle pia
nure litoranee. 

L'origine di queste cooperative coincide con gli anni precedenti 0 im
mediatamente successivi aUa guerra, con una diminuzione della corrente 
migratoria 'Verso l'estero, e con un maggior interessRinento verso Ie 
opere di bonifica. 
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Per quelle provincie nelle quaIl il Illovimento cooperativo ha assunto 
maggiore importanza, si riporta in nota (1) l'indicazione delle coope
rative esistenti mettendo in rilievo l'anno di fondazione ed il numero 
dei soci. 

Gli appartenenti a queste cooperative, che svolgono la propria attivita 
in prevalenza nel territorio conti guo alla. propria. sede e in minor misura. 
in altre parti della. Toscana ed anche fuori di essa, vengono a. trovarsi 
in condizioni privilegiate rispetto ad altri operai. Bono essi infatti spe
cializzati nella. esecuzione di particolari lavori per la esecuzione dei 
quali dispongono di appropriata attrezzatura. teenica ed economica. 

In tali condizioni il movimento c90perativo non ha interesse solo 
come mezzo atto ad aumentare, per i soci, la possibilita di occupazione, 
ma anche come mezzo di elevazione sociale. 

(1) Sede della Cooperativa: Sede della Cooperativa: 

Provitlcia Ili Gro886to 0" S'u Provincia Ili Pisa 0" E'~ " .. " .. "il ,,0 ='" ,,~ 

COMUNlI: }'RAZIONB <0,2 ZCll COMUNB FRAZIONB <" ZCll .E 

Gavorrano Scarlino 1913 11' Cascina Zambra 1901 68 
Castiglione Pescaia Buriano 19a 134- Pontedera La Rotta 1905 39 
Roccastrada Montepescali 19a 1(;7 Volterra Volterra 1908 280 
Grosseto Grosseto 1917 108 S. Maria a Monte Montecalvoli 1909 233 
Gavorrano Giucarico 1919 93 Montopoli S. Romano 1911 230 
Scansano Scansano 1920 7' Cascina ~ Lorenzo 
Castiglione Pescaia Vetulonia 1920 72 a Pagnat. 1911 , 
Manciano Manciano 1920 203 Castelfranco 
Grosseto Grosseto 1920 780 di Sotto Castelfranco 1911 128 
Orbetello Capalbio 1920 190 Calcinaia ' Calcinaia 1912 , 
Civitella Civitella 1920 91 S. Maria a Monte S. M. a M. 1920 , 
Pitigliano Pitigliano 1927 45 Ponsacco Ponsacco 1920 , 
Civitl'lla Civitella 1928 209 Fauglia Fanglia 1923 , 
Castiglione Pescaia Castiglione 1929 128 Pisa Oratoio 1925 a 
Castiglione Pescaia Tirli 1933 81 Pisa Pisn. 1926 13 
Casts! del Piano Castel del Crespin a Crespina 1927 32 

Piano 1934 8 Lari Lari 1932 87 
Prot/itloia Ili Livomo Calcinaia Fornacette 1933 85 

Campiglia Marittima Venturina 1908 325 Castel del Bosco C. del Bosco 1932 , 
Cascina S. Frediano Colle Salvetti Stagno 1921 1i8 a Settimo , 220 

» » C. Salvetti 1922 . 65 S. Maria a Monte S. M. aM. , , 
» » Vicarello 1927 205 
» » Guasticce 1928 39 



I reddltl degl1 avventizl. 

17. - I REDDIT! FAloIILlARI DELLE UIVERSE CATEGORIE. - 18. - CONFRONT! FRA I MEDESUIU 

I: CONSIDEBAZIONI FINAL!. 

17. - I rilievi sui redditi sono stati eseguiti mediante la, compilazione 
di monografie di famiglie : brevi moolOgrafie nellequali sono stati rilevati 
quegli elementi' che interessavano al fine di determinare il reddito' delle 
famiglie stesse negli anni compresi fra il 1931 ed il1934. 

Sono in complesso 60 monografie: In ciascuna di esse e stato rilevato : 
- la composizione della famiglia: numero ed eta dei componenti, 

relazione dr parentela col capo famiglia e quilIldi numero di u!Dita lavo
ratrici e consumatrici; 

- le"fonti di lavoro e di reddito e l'ammonta·re di questo. 
I rilievi relativi aUa composizione della famiglia, non presentano dif

ficolta di sorta, e solo da: ricordare che la riduzione ad unita di lavoro e 
di consumo e stata. compilata utilizzando i coefficienti indicati dal 
Serpieri (1). 

Per i rilievi che si riferiscono aIle fonti dr, lavoro e di reddito puo 
essere invece opportuna qualche chiarificazio!De. 

Per ciaseuna famiglia sono state rilevate e descritte Ie varie sorgenti 
di: occupazione ed e stato determinato il reddito di cui la famiglia stessa 
dispone. Fonti di lavoroe di reddito sono date da : 

a) lavoro avventizio. Distinto il lavoro in agricolo 0 non agricolo. a 
seconda che sia 0 non sia dato adaziende agra·rie, e stato rilevato il nu
mero delle gi'01'!Ilate durante Ie quali si e lavorato !Dell'anno e la ,retribu
zione ottenutane dai singoli componenti la famiglia. Nel caso di lavori 
eseguiti a cottimo non figura l'indicazione del numero delle giornate; 

b) terra coltivata dal lavoratore proprietario, camporaiolo 0 affit
tuario !Don autooomo. E sta.to rilevato il prodotto lordo vendibile nella 
sua costituzione e nel suo valore e l'ammontare delle spese per acquisto 
di capitali teenier e di servigi. Per differenza ne risulta il reddito netto 
che per i camporaioli e gli affittuari si compone di reddito di lavoro ma
nuale e in piccola parte di reddito di capitale diesercizio, mentre per i 
proprietari coltivatoricomprende anche il reddito fondiario; 

c) a.Itre attivita che non potevano comprendersi nelle precedenti 
categorie. E questo il caso di piccole industrie familiari, quali ad esempio 
la raceolta dei funghi, di fragole per Ie popolaziO!Ili di montagna; di 

(1) SRRPIERI A .• Guida a ricerche' di eccmomia agraria. Roma. Istituto Nazionale di 000-

nomia agraria, 1929. 
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1egna da ardere per eonsumo di casa raccolta pin qua epin 1a nei boschi 
(va1utata in base alla spesa che sarebbe stato necessario sostenere ne] 
easo dell'acquisto) ; eventuali sussidi di drsoccupazione e .... quanto altro 
caso per easo .poteva interessare. Vi abbiamo compreso anche il presunto 
valore locativo, della casa di abitazione se di proprieta della fami
glia: questo per meglio confrontare 131 eondizi'OlIle economica di diverse 
famiglie, ehe per 1a maggiorparte ricorrOlllo all'affitto dell'abitazione. 

Le fonti di reddito c), Ie abbiamo comprese nel titolo di (( varie », 
giaeche di molteplice origine. 

L'insieme di questi diversi elementi - a), b), c) - ci da la nozione del 
reddito di cui la famiglia dispone pei consumi 0 risparmi e che puo 
comprendere reddito ,oltre che di lavoro anche di capitale. 

I rilievi sono stati fatti per un periodo di tempo variabile dai due ai 
quattro anni a, seconda della facilitacon 1a quale e stato possibile risa
lire, con su~ciente precisione" lIlel tempo. Nella maggioranza dei casi, 
per i camporaioli e stato possibile rilevare i dati e Ie notizie per lin mag-' 
gior numero di anni: Ie registrazioni che si trovano presso Ie ammini
strazioni delle fattorie sono state di particolaxe aiuto. 

Nel rilevare i dati sono stati separatamente considerati quelli reali, 
e quelli calcolati con attribuzioni di valore. I primi sono rappresentati 
da materie prime 0 servigi necessari alla produzione acquistati e da 
prodotti venduti suI mercato; i secondi sono rappresentati da. prodotti 
consumati dal lavoratore e dalla sua, famiglia. Quest,i ultimi sono stati 
valutati con prezzi alIa azienda 0 con prezzi di surrogazione se nella 
zona non sono oggetto di, compra-vendita (1). 

Queste distinzioni hanno avuto 10 scopo di determinare per ogni sin
gola famiglia il reddito in natura ed indenaro; elementi utili per aJ
eune considerazioni che ora verremo facendo. 

Ciascuna monogra.fia cOIIlsta di una breve parte descrittiva e di com
mento; e di una parte nella quale in appositi prospetti vengono ripor
tati i rilievi sui redditi. 

Pubblichiamo i dati analitici in appendice: qui ci limitiamo a ripor
tare Ie principali elaborazioni e Ie principali considerazioni che daUe 
monografie possono trarsi. 

Le moriografie sono state com pilate in diverse parti della Toscana 
per rappreselIltare diverse categorie professionali che ricorrono, in varia 
misura, all' avventi'Ziato. 

'(I) II vino prodotto e consumato dal caDlpol'aioio '0 dai proprietario od affittuario colti
vatore's stato valutato a prezzo all'azienda. allmentato delle spese di dazio suI vino, e rio 
per facilitare il confronto fra i redditi di queste categorie con quelli di altre che ricorrono 
al mercato pel' avere Ia diponibilita di tale alimtlnto. 
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Sono precisamente: 

17 monografie di proprietari coltivatori non autonomi; 
12 » » camporaioli con terre a coltura promiseua; 
12 » » » » » » legnosa speeializzata ; 
7 » » affittuari coltivatori lIlon autonomi ; 

1~ » » braccianti. 

Per ciaseun gruppo e per ogni famiglia si riportanoi rilieviche si 
riferiscono a: 

- reddito per unitS, lavoratrice ; 
- reddito Per unitS, consumatrice; 
- perceilltuale del reddito famigliare rispettivamente rappresen-

tato da avventiziato, da terre coltivate dallo stesso lavoratore-proprie
tario, camporaiolo, ° affittuario, da « varie» (nei casi nei quali cio in
teressi); . 
~ composizione percentuale del reddito famigliare in reddito in de

naro ed in natura; 

Da questi rilievi e da opportuni confronti possono derivare interes
saillti considerazioni. 

, I proprietari coltivatori non autonomi. 

Le famiglie studiate risiedono: 

Ncmero della famiglia 
e della monografia 

1 

2 

3-4 

6-6 

7 

8-17 

Provincia. 

Siena 

Livorno 

Firenze 

. Arezzo 

Pistoia 

Grosseto 

Comune 

Abbadia S. Salvatore 

Campiglia 

Fucecchio 

Caprese Michelangelo 

Pescia 

Sorano, Manciano 

Castellazzana, S. Giovanni 

I 
Regione agraria 

Monfagna 

C!lllina 

Pianura 

Montagna 

Collina 

Montagna, Collina 

Quella di Siena e la famiglia di un ex minatore delle c~ve di cinabro 
del Monte Amiata, che, disoccupato, e venuto ad aumentare Ie file .di 
quei lavoratori che alIa terra, come ad ogni altra fonte di attivita, .chie· 
dono occupazione. 

Quella di Livorno e la famiglia di un piccolo proprietario coltivatore 



-70-

della Venturina, frazione del eomune di Campiglia, nei pressi di Piom· 
bino; quelle di Firenze risi'edono nelle eoUine ehe eireondano il padule 
di Fueeechio. 

Quelle di Arezzo sono Ie famiglie di due bose~ioli ehe durante l'in· 
verno migrano per il taglio dei boschi. La migrazione ha un peso note· 
volissimo suI bilancio familia,re, basti pensare ehe n reddito realizzato 
durante tale periodo rappresenta fino al 70% del reddito della famiglia. 

Qu€'lla di Pistoia, ~ di un piccolo propri€'tario della zona oli.ico]a del ' 
Pesciatino, ehe quasi tutti gli anni migra verso il dieembre nellalIa· 
remma grossetana e vi si trattiene fino alIa primavera per lavori di po. 
tatura di olivi ed anche di lavoraziooe dr olive. 

Le famiglie di Grosseto, tutte residenti nella parte alta ,della pro· 
vincia, hanno quasi tutti gli anni rapporti di lavoro con la sottostante 
pianura non a,ppoderata dell' A]begna. II reddito realizzato durante tali 
spostamenti ha un peso assai vario, rna nel eomplesso notevole, nel red· 
dito delle famiglie. Per una di esse - di lIontevitozzo" frazione del 
Comune di Sorano - ne rappresenta fino all'80%. 

La superfieie posseduta da questi proprietari coltivatori non auto· 
nomi oseilla fra, un minimo di 4000 mq. ed un massimo di 6 ettari. I red
diti pure, variano entro limiti assi ampi, come risulta dal pr!lspetto 
che segue dove per ogni famiglia si riportano i redditi riferiti ad unita 
di lavoro e di consumo. 

Redditi riferiti ad unitA lavoratrici e consumatrici 
(piccoli proprietari colti VII tori non alltonomi) 

Reddito per ~nits 

Nllmero 
lavoratrice consumatrice 

, 

della famiglia 

1!l31 119321193~ 11934 193t 1 19i321193i:J 11934 

1, Siena - - 245~ 1443 - - 1048 758 
'2 Livorno. - 1995 1971 1786 - 798 742 882 
S Firenze. - - 111'3 1028 -' - 926 764 
4 . - - 9!, 837 -i - 896 791 
5 Arezzo - - 960 895 - - 655 611 
6 . - - 1821: 20H - - 1295 1206 
7 Pistoia - - 3689' 3470 - - H1l4 1708 
8 Grosseto . , - - 941: 1112 - : - 779 922 
9 • .' - - 1313 1161 - - S3l 678 

10 · - - 9003 1882 - - 1461 1373 
11, · - - 1618 1655 - - 1348 1379 
12 · - - 1250 1179 - - 1072 1010 
13 · - - 1891> 1770 -

1 
- 1732 1619 

14 • - - 1431 1614 - - 1308 1384 
15 · - - 2646 3265 2041 2197 
16 · 186' 1626 1750 1488 130511061 1130 1098 
17 · - - 792 1986 697 956 , . 
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A meglio mettere in evidenza il diverso ammontare dei redditi, nella 
tabellina cbe segue si indicano i massimi ed i minimi reddIti unitari. 

Anno 

1931 

1932 

1933 

1934 

Redditi massimi e minimi per nnita. lavoratrice e consnmatrice 
(piccoli proprietari coltivatori non autonomi) 

Reddito per unita. 
Lavoratrice I Consumatrice 

Famlgllal Mas,imo 1 FaN:~lIa 1 Mlnimo Fam\glla 1 Massimo 1 Famlglia 1 N.· . N.D N~O . 

- - - - - - -
2 1995 16 1626 16 1051 2 

7 3589 17 792 15 2041 5 
7 3470 .. 831 15 2197 5 

Minlmo 

-
798 

655 

611 

Le varie fO'llti di reddito banno un peso assai vario nella composi
zione del reddito della famig-lia. Bene cio risulta da quanto segue. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Repartizione percentnale del reddit.o della famiglia 
(piccoli proprietari coltivatori non autonomi) 

, 

Famiglia Terra di proprieta. Avventiziato Varie 

N.v 
1991 11932/1933/1934 1991 1193211933/1934 1931 /1932/199~ I 1934 

Siena 0. 
I 

=1 
39 46 i 21 19 34 35 - - - - -

Livorno 24 23 23 - 76 i 77 77 - - 00 00 

Firenze 

=1 
- 56 60 - - 31 25 - - 13 15 . - 48 48 - - 34 31 - - 18 21 

Arezzo - - 35 39 - - 56 51 - - 9 10 . - - 3 4 -- - 77 80 - - 20 16 

Pistoia - - 73 74 - - 21 20 - - 6 6 
" 

Gro8seto. - - 68 64 - - 15 22 - - 17 14 

· - - 55 58 - - 24 20 - - 21 22 

• - - 50 53 - - 44 41 - - 6 6 

• - - 5 23 - - 79 70 - - 16 7 

· - - 60 56 - - 32 36 - - 8 8 

· - - 71 62 - - 17 25 - - 12 13 

· - - 61 59 - - 24 27 - - 15 14 

• - - 78 82 - - 15 12 - - 7 6 

• 35 32 29 41 50 51 55 45 15 17 16 14, 

· - - 57 45 - - 22 40 -I -I 21 15 
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Pu~ vedersicopie tanto minore sia la, partecipazione dei proprietari 
.coltivatori, Ii lavori di avventiziato ,quanto' maggiore il grado di auto
nomia del piccolo proprietario e viceversa. Sono due quantita fra lora 
inversamente propon;ionali. 

Gli scarti massimi e minimi sono qui sotto messi in rilievo. 

Anno 

1931 

1932 

1933 

1934 

Valori massimi e minimi in per 100 di reddito familiare 

(piccoli proprietari coltivatori non autonomi) 

Proprieta. Avventiziato 

Fa.m1gua l N.o Massimo I FamitUa I N.o Minlmo Famiglla I M~BimO N.o I Fatnlgual N.o 

- - - - - - -' 
16 32 51' 24 2 76 16 

15 78 6 S 11 79 8-15 

15 82 6 4 6 80 15 
I 

Minimo 

-
51 

15 

12 

11 reddito che viene i'itratto da lavori di avventiziato ha sempre no
tevole importanza e riveste carattere di indispensabilita nella maggior 
parte dei casi. 

Viceversa Ie « varie» solo irn via di eccezione concorrono in modo 
sensibile alIa costituziorne del guadagno di cui la famigUa ogni anna 
dispone. 

I prodotti che vengono ottenuti dalla terra coltivata sono nella quasi 
totalita consumati per l'alimentazione della famiglia, non sono quindi: 
convertiti coo la vendita in denaro: la retribuzione del lavoro avvern
tizio e invece sempre in denaro. 

Ne deriva che il redditO della famiglia sara costituito piu da elementi 
in denaro od in natura a seconda che i1 reddito da avventiziato con
corre rispettivamente piu 0 meno a determinare il reddito di cui 131 fa
miglia o~ni anna dispone. 
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Repartizione percentuale del reddito della famiglia in reddito,in denaro e in natura 
(piccoli proprietari coltivatori non autonomi) " .. 

1 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

8 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

7 

Reddito in danaro Reddito in' natura 
N.o Famiglia 

I I I I I I 1981 1932 1933 1934 1931 1932 1933 1934 

Siena .: - .- I 64 24 - - 26 76 
Livorno - 86 86 89 - 14 14 11 
Firenze - - 36 32 - - 64. 68 

• - - 37 34 - ~ 63 66 
Arezzo. - - 74 • 69 - - 26 31 

• - - 77 80 - - 23 20 
Pistoia. - - 64 65 - - 36 35 
Groseeto - - 8 24 - - 92 76 

· - - 21 16 ...!.. - 79 84 

· - - 60 59 - - 40 41, 

• - - 82 74 , - - 18 26 

• - - 52 55 - - 48 45 

• - - 40 55 - - 60 45 

• - - 43 55 - - 57 46 

• - - 66 77 
I - - 34 23 

• 45 50 49 50 55 50 51 50 

· - - 15 40 - -
I 

85 60 

Campora.ioli con terre a. coltura legnosa specializzata. 

Le famiglie studiate sono iIIl numero di dodici" tutte residenti in pro· 
vincia di Pisa, nelle colline alla sinistra del corso inferiore dell' .Arno : 
4 in comune di Peccioli, 3 in quello di Palaia, 4 in quello diTerricciola 
ed 1 in quello di Faugli:a. 

Le colture legnose specializzate sono rappresentate in prevalenza da 
vigtneti, per Ia produzione di uva da .tavola e da vino, e da pescheti. I 
prodotti di altri fruttiferi e di colture erbaeee, che possano venire col· 
tivati fra Ie piwnte legnose, non hanno che ljmU,ato interesse. 

La superficie che ogni famigla coltiva e compresa fra i 0,5 ed 1,5 Ha. 
I redditi dr cui .icamporaioli dispongono neiquattro runni considerati 

risultano decrescenti dal 1931 al 1934. Cio e in prevalenza da attribuirsi 
non tamto a diminuite produzioni, quanta a ribassati prezzi dei prodotti 
vend uti - uva, vino, frutta -. 



~ 74-

I redditi, riferitiad unita di lavoro e di consumo, risultano per cia: 
seuna famiglia e per i quattro anni eonsiderati, dalla tabella ehe segue. 

Redditi riferiti ad nnita lavoratrici e consnmatrici 
(camporaioli con terra a coltura legnosa specializzata) 

Reddito perunita. 
, 

Famiglia N.Q Lavora'trice 

I 
Consumatrice 

1981 I 1932 I 1933 I 19U 1981 I 1932 I 1933 

.. 

18 Pisa 2880 1679 1864 1581 1065 911 1012 

19 • 1750 2141 1782 1546 1680 2055 1668 

20 • . 1890 .. 1629 2043 2017 1008 869 984 

21 • 1770 1984 1954 1788 1618 1814 17R6 

22 · 2318 2929 

I 
1937 1988 1217 1588 1322 . 

23 · 1297 1257 975 18SS 1226 11SS 922 

24 • 2790 2546 1544 1653 1586 1447 1080 

25 · 8438 3612 2218 1968 1569 1541 1242 

26 · 1960 2098 2248 2018 1646 1762 18SS 

27 · 2225 1822 '1825 1854 1588 1876 1879 

28 · 8SS0 3649 8459 8079 8502 SS36 8163 

29 · 2169 2348 1408 13!l3 1487 1606 1282 

I 1984. 

831 

1484 

923 

1680 

1319 

1313 

1157 

1102 

1692 

1174 

2815 

1274 

Qui rip6rtiamo, togUendoli dal prospetto precedente, i redditi mas
simi e minimi, al fine di meglio apprezzare entro quali limiti si abbiano 
oseillazioni f~a i redditi delle varie famiglie. 

i 

Anno 

1981 

1982 

1933 

1984 

Redditimassimi e minimi per nnita lavoratrici e consnmatrici 
. (camporaioli. con terre a coltura legnosa specializzata) 

Redditi per unita 

Lavoratrice 

Famlglia.1 
N.o Massimo I Fa.mlglia.1 N.o Minimo 

I Consumatrice 

Fami&'lia.1 MassimO I Fa.mIglia.1 Massim.~ N.o N.o 
.. 

28 \l880 23 1297 28 8502 20 1008 

28 ,864~. 28 1257 28 ,8886 20 869 

28 8459 23 975 28 3163 28 922 

28 8079 27 1854 28 2815 18 881 
'. " 

, Il reddito del lav6rO' avventizio ha Ulll peso variosul reddito di 'cui 
ciascuna famiglia dispone ogni anno. 
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.Repartizione percentuale del reddito familiare 
(camporaioli con terre a coltura legnosa specializzata) 

Camporaioiato Avvelltiziato Varie 
glia 

1931 119321193311934 1931 /19321193311934 1931 1193~ -11933 11934 
N.o 

, 
18 82 78 81 77 13 16 14 17 5 6 5 6 
19 74 81 77 74 24 18 22 25 2 1 1 1 
20 78 75 83 83 11 12 7 8 11 13 10 9' 

21 98 98 96 '96 00 00 2 3 2 -2 2 1 
22 93 88 90 96 7 12 10 4 00 00 00 00 

23 81 82 75 82 15 13 20 14 4 5 5 4 

24 50 51 48 36 45 44 56 59 5 5 6 6 . 
25 81 83 79 81 19 17 21 19 00 

I 
00 00 00 

26 67 61 65 66 43 39 35 34 00 00 00 00 

27 70 66 66 66 30 34 34 36 00 00 00 00 

28 76 75 76 74 18 19 19 20 6 6 6 6 

29 48 54 62 64 49 43 35 43 3 3 3 3 

II reddito di avventiziato e di camporaiolato, in rapporto a quello , 
~otale della famiglia, ha oscillato entro i limiti seguenti. 

Anno 

1931 

1932 

1933 

1934 

Valori massimi e minimi in per 100 di reddito familiare 

(camporaioli con terre a coltura legnosa specializzata) 

Cam poraiolato Avventiziato 

Famlglla 1 MassImo 1 Famlglla I N.o N.o Minimo FamlgUa 1 MassImo -I F4mlgUa 1 N.o N.o 
I 

,1 21 98 29 48 29 49 21 

21 98 24 61 24 44 21 

I 

21 96 24 48 24 56 21 

21 96 24 36 24 59 21 

Minimo 

0 

0 

2 

3 

:E evidente una predominanza del reddito da camporaiolato su quello 
da avventiziato. Potrebbe in alcuni casi parlarsi di camporaioli autOillomi. 

Le entrate « varie » haJllno sempre importanza del tutto trascurabile; . 
al massimo hanno rappresentato il 13% del reddito della famiglia. 
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N.o 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
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Repartizione percentuaJe del reddito della famiglia 
in reddito in denaro e in natura 

(camporaioli con terre a coltura legnosa specializzata) 

Reddito in denaro Reddito in natura 

. 1951 I 1932 I ~933 I 1934 1931 I 1932 I 1933 I 
69 61 64 61 41 49 36. 

74 80 78 74 26 . 20 22 

60 63 75 68 50 37 25 

60 76 76 73 34 24 24 

81 86 86 sa 19 14 15 
I 82 82 82 88 18 18 18 

&8 87 86 87 12 13 14 

80 82 80 78 20 18 20 

79 81 84 83 21 19 16 

82 80 82 80 18 20 18 

80 79 80 80 20 21 20 

88 89 85 85 12 11 15 

1934 

39 

26 

32 

27 

17 

12 

13 

22 

17 

20 

20 

15 

, 11 reddito in moneta, ha maggiore importanza di quello in natura. Cio 
eben giustificato dal fatto che il lavoro avventizio' e retribuito per 
10 piu, e sempre per Ie famigIie studiate, in denaro, e i prodotti del 
8uolo ~ono anch'essi per la maggior parte venduti suI mercato e solo 
in piccola parte destinati alla alimentazione del camporaiolo e della 
8uafamiglia. . 

Questa considerazione ha notevole importanza pratica. Delle dodici 
famiglie studiate solo una risQlta debitrice verso il proprietario del ter
reno coltivato, Ie altre 0 risultano creditrici 0 per esse non compaiono 
rapporti di debito 0 di credito alla fine di ogni anna verso il proprie
tario. 

I redditi elevati, il fatto .che la maggior parte dei prodotti siano de
stinati alla vendita, permettono al camporaiolo di restituire facilmente 
al proprietario quelle somme che questi ha anticipato per l'acquisto dei 
capitaIi tecnici circolanti - concimi, anticrittogamici etc. - necessari 

. alIa, produzione. 
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Camporaioli con tep.e a coltura promiscua'. 

I rilievi sono stati condotti till 12 famiglie, delle quali 10 residenti 
in provincia di Firenze (Val di Pesa e Val d'Elsa), una in provincia di 
Pisa ed una nella montagtna. grossetana. ' 

La superficie coltivata da, ogni famiglia studiata oscilla fra 7.545 e 
35.130 mq. 

Le piante erbacee pin coltivate sono rappresentate dal, grano; da rin
novi di mais e fagioli (raramente da bietole e tabacco), li:niitatamente e 
coltivata Ia medica ed il trifoglio. Fra Ie piante legnose la vite predo" 
mina BU l'olivo, gli altri fi-uttiferi non hwno nessun interesse'. 

I redditi,per i quattro anni considerati, riferiti ad unita. di lavoro 
e di consumo sonG riportati n~l prospetto che segue. 

Famiglia 

N.o 

30 Firenze 

31 » 

82 • 
S3 · 
34 » 

35 · 
86 » 

87 » 

38 · 
89 · 
40 Pisa 

41 Gro88eto 

Redditi riferiti ad unita. lavoratrici e consumatrici 
(camporaioli con terre a coltura promiscua) 

Reddito per unitS. 

lavoratrice 

I 
consumatrice 

1931 I 1932 I 1933 I 1934 1931 I 1932 I 1933 

1213 1691 1352 1274 1109 1546 1236 

1524 1778 2108 3i30 1083 1264 1349 

- 850 lU8 1512. - 495 825 

1360 1335 1313' 1666. 791 712 700 

3071 1973 2142 1535 1G38 1249 1252 

2276 1943, 2402 1890 1490 1272 , 1791 

1217 916 1315 878 1113 837 1209 

1389 1476 1177 1010 1313 1395 1113 

1352 1165 1442 1356 1236 1065 1318 

2024 1476 1452 1279 1677 1349. 1328 

- - 1364 i265 - - 1170 
, . 

- - 1546 1521 - - 979 

I 1934 

1165 

2003 

880 

889 

897 

1292 

S03 

955 

1240 

1169 

900 

963 

Nel complesso dal 1931 al 1934 si osservano redditi decrescenti pin 
per diminuiti prezzi dei prodotti e diminuiti salari che per diminuita 
.quantita. di prodotti e 'mmore occupazione. ' 
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21 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
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Repartizione percentuaie del reddito della famiglia 

in reddito in denaro e in natura 

(camporaioli con terre a coltura legnosa specializzata) 

Reddito in denaro Reddito in natura. 

I I 
, 

I I I I . 1931 1932 1933 1934 1931 1932 1933 

69 61 64 61 41 49 36. 

74 80 78 74 26 20 22 

60 63 76 68 50 37 25 

60 76 76 73 34 24 24 

81 86 86 83 19 14 15 

I 82 82 82 88 18 18 18 

88 87 86 87 12 13 14 

80 82 80 78 20 18 20 

79 81 84 83 21 19 16 

82 80 82 80 18 20 18 

80 79 . 80 80 ·20 21 20 

88 89 85 86 12 11 16 

1934 

39 

26 

32 

27 

17 

12 

13 

22 

17 

20 

20 

16 

. 11 reddito in moneta. ha. maggiore importanza. di quelio in lIla.tura. Cio 
eben giustifica.to dal fatto che il lavoro avventizio -e retribuito per 
10 piu, e sempre per Ie famiglie studiate, in denaro, e i prodotti del 
suolo 1:iono anch'essi per 180 maggior parte venduti suI mercato e solo 
in piccola parte destinati alia alimentazione del camporaiolo e della 
sua famiglia.. 

Questa considerazi'One ha notevole importanza pratica.. Delie dodici 
famiglie studiate solo' uilla risu1ta debitrice verso il proprietario del ter
reno coltivato, Ie altre 0 risultano creditrici 0 per esse non compaiono 
rapporti di debito 0 dr credito alia. fine di ogni anna verso il proprie
tario. 

I redditi elevati, il fatto che la maggior parte dei prodotti siano de
stinati alIa vendita, permettono 801 camporaiolo di restituire facilmente 
al proprietario quelle somme che questi ha anticipato per l'acquisto dei 
capitali tecnici circolanti - concimi, anticrittogamici etc. - necessari 

. alla, produzione. 
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Camporaioli con terre a coltura promiscua". 

I rilievi sono stati condotti su 12 famiglie, delle quali 10 residenti 
in provincia di Firenze (Val di Pesa e Val d'Elsa), una in provincia di 
Pisa ed una nella montagma. grossetana. " 

La superficie coltivata da. ogni famiglia studiata oscilla fra 7.545 e 
35.130 mq. 

Le piante erbacee piu coltivate SQno rappresentate dal grano; da rin
novi di mais e fagioli (raramente da bietole e tabacco), limitatamente e 
coltivata la". medica. ed il trifoglio. Fra Ie piante legnose la vite predo· 
mina su l'olivo, gli altri fruttiferi non hrunno nessun interesse". 

I redditi, per i quattro anni considerati, riferiti ad unita di lavoro 
edi consumo sonG riportati n~l prospetto che segue. 

Famiglia 

N.D 

SO Firenze 

31 · 
32 · 
U3 · 
34 · 
35 · 
36 • 
37 · 
38 · 
39 • 
40 Pisa 

41 Grosseto 

Redditi riferiti ad nnita lavoratrici e consnmatrici 

(camporaioli con terre a coltura· promiscua) 

Reddito ;per unite. 

lavoratrice 

\ 

consumatrice 

1931 I 1932 I 193.'3 I 1934 1931 I 1932 I 1933 

1213 
I 

1691 1352 1274 1109 1546 1236 

1524 1778 2108 3.i30 1083 1264 1349 

- 850 1418 1512 - 495 825 

1360 1335 !al3 1666. 791 712 700 

3071 1973 2142 1535 1038 1249 1252 

2276 1943, 2402 1890 1490 1972 1791 

1217 916 1315 878 1113 837 1209 

1389 1476 1177 1010 1313 1395 1113 

1352 1165 1442 1356 1236 1065 1318 

2024 1476 1452 1279 1677 1349 1328 

- - 1364 1265 - - P70 

- - 1546 1521 - - 979 

I 1934 

1165 

2003 

880 

889 

897 

1292 

803 

955 

1240 

1169 

900 

963 

Nel complesso dal 1931 al 1934 si osservano redditi decrescenti piu 
per diminuiti prezzi dei prodottie diminuiti salari che per dimiilUita 
.quantita. di prodotti e 'mmiore occupazione. 
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Come e stato fatto per i due gruppr precooEmtemente considerati rio 
portiamo i masshni ed i minimi redditi: sono gli estremi fra i quali 
hanno oscillato gli altri. . 

Redditi massimi e minimi'riferiti ad nnita lavoratrice e consnmatrice 

(camporaioli con terre. a coltura promiscua) 

Redditi per unita. 

Anno lavoratrice consumatrice 

FamlgUa /MASslmO 'Famlglla' N.o N.o Mlnimo FamlgUa 'MassimO N.o 
I F&mlglia , 

N:o Minimo 

1931 

I 
34 3071 

I 
30 1213 

I 
39 1677 

I 
33 791 

1932 34 1973 32 860 SO 1546 32 496 

1933 35 

I 
2402 37 

I 
1177 36 

I 
1791 33 

I 
700 

1934 31 3130 36 878 31 2003 36 803 

L'importanza che i redditi da camporaiolato, da avventiziato, da 
varie hanno nel reddito familiare risulta evidente dai dati che si rio 
portano. 

Fami· 
glia 
N.o 

30 

31 

32 

33 

34 

85 

36 

37 

sa 
89 

40 

41 

Ripartizione percentnale del reddito familia"re 

(camporaioli con terre a coltura promiscua) 

Camp~raiolato Avventiziato Varie 

1931 11932 11933 11934 1931 11932 11933 11934 1931 11932 11933 I 
I 

31 41 41 46 69 69 69 " 64 0 0 0 

76 82 78 86 24 18 22 14 0 0 0 

- 48 33 38 - 52 67 62 - 0 0 

77 72 64 84 23 28 36 16 0 0 0 

64 61 54 77 42 34 41 17 4 5 5 
I 

47 49 84. 42 47 44 61 52 6 7 5 

86 78 73 88 14 22 27 12 0 0 0 

57 67 58 58 43 38 42 42 0 0 0 

58 44 61 58 47 56 89 42 0 0 0 

75 71 68 75 17 18 21 14 8 11 11 

- - 85 88 - - 60 62 - - 5 

- - 22 19 - - 74 77 - - 4 

1934 

0 

0 

0 

0 

6 

6 

0 

0 

0 

11 

5 

4 
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Gil estremi sono qui trascritti per maggiore evidenza: 

Anno 

1931 

1932 

1933 

1934 

Valori massinii e minimi in per 100 di reddito ·familiar.e 
(camporaioli con terre a eolturapromiseua) 

, 
Camporaiolato Avventiziato 

:ramlgJ1a 11IIass1mO N.o !FamlgJ1a! N.o lIIlnimo FamlgJ1allll8SSimo N.D I Famlglia! N.D 

36 86 30 81 30 69 36 

31 82 30 41 30 69 31 

81 78 41 22 41 74 39 

96 88 41 19 41 77 36 

Mlnlmo 

14 

18 

21 

12 

II reddito da ca.mporaiolato ha nel complesso maggiore importanza 
del reddito da lavoro avventizio nel determinare il reddito della fa
miglia. 

Le entrate varie hanno scarso interesse. Al massimo rappresentano 
I'll % del reddito di cui annualmente Ie famiglie dispOlIlgono. 

La proporzione fra reddito in denaro e reddito in natura compare per 
Ie singole famiglie e i singoli anni dai dati che si riportruno. 

Repartizione percentnale del reddito familiare in reddito in denaro e in natura 
(eamporaioli con terre a eoltura promiseua) 

Famiglia Reddito in denaro Reddito in natUra 

N.D 1931 I 1932 I 1933 I 1934. 1931 I 1932 I 1933 I 1934 

I 
30 75 82 63 78 25 18 37 22 

81 45 53 62 75 56 47 38 25 

32 - 41 62 63 - 69 38 87 

83 67 49 44 54 33 61 66 46 

84 65 57 61 47 35 43 39 53 

35 66 60 72 
I 

69 35 40 28 31 

36 45 28 65 35 55 72 45 65 

37 61 58 51 53 39 42 49 47 

38 47 59 53 57 53 41 47 43 

39 37 28 38 36 63 72 62 64 

40 - 58 68 - '- 42 32 

41 - - 73 76 - - 27 24 ., 
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Gli estremi sono qui sotto messi in evidenza. 

Repartizione percentuale del reddito familiare in reddito in denaro e in natura 
Valori" massimi e minimi (camporaioli con terre a coltura promiBc~a) 

Reddito in 

Anno denaro natura 

Famlglla I Massimo N.o I Famlglial N.o Mlnlmo Famiglia r Massimo I Famiglla I N.o N.o Minlmo 

1931 

1 
30 75 I 39 37 I 39 63 

I 
30 25 

1932 30 82 36·39 28 36-39 72 30 18 

1933 41 

I 
73 30 

I 
38 39 

I 
62 41 

I 
27 

1934 30 78 36 35 36 -65 30 22 

11 reddito in denaro e nel complesso superiore a quello in natura. 
Circa la meta dei camporaioli risultano debitori verso il proprietario 

del terreno coltivato. E cio in relazione sopratutt~ al fatto che i red.
diti che derivano dalla terra· sono limitati: i prodotti ottenuti sono 
poveri se confrontati con quelli che vengono. otten uti dalla coltura 
legnosa specializzata' dai camporaioli precedentemente considerati. 

Si aggiuriga che tali prodotti vengono, perla ·qu-ota che spetta al cam
poraiolo, da quest'ultimo per la maggior parte destinati al consumo 
familiare. 11 proprietario viene saldato dal camporaiolo delle spese anti
cipate per l'acquisto di capitali tecnici circ~lanti impiegati nella pro· 
duzione - concimi, .anticrittogamici. ... -, in piccola parte con i pro· 
dotti :p.on destinabili od eccedenti al fabbisogno della famiglia e per la 
massima parte con presta.zioni di lavoro. 

Si viene a creare cosi la necessita da parte del proprietario di a~su
mere quasi sempre, almeno per un certo periodo di tempo, il campo
raiolo iIn qualita di avventizio. 

Questa necessita non si verifica nel caso dei camporaioli con terre a 
coltura ~egnosa considerati· perla provincia di Pisa: il fatto che 1a 
maggior parte dei prodotti viene destinata al mercato, permette un fa
cHe saldo dei rapporti di debito e di credito fra proprietario e lavora
tore. 

Gli affittuari coltivatori non autonomi. 

Sono state oggetto di studio 3 famiglie di a.ffittuari coltivatori non 
autonomi nelle argille del Volterrano (Laiatico) e 2 nella zona esten
siva delle colline maremmane (l\Ianciano). Altre due famiglie, una 
nei pressi di Borgo S. Sepolcro in provmcia di Arezzo, ed una in pro· 
vincia di Pisa possono rappresentarci rispettivamente il ca~ di affitto 
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di un ·piccolo orto in "Vicinanza·odi un centroabitato e il caso di affitto 
di uno spezzone di terra a coltura promisclla. 

I redditi per unit;}, di lavoro e di COOlsumo sono esposti nella tabella 
che segue. 

Famiglia 

N.o 

42 Pin 

48 . 
44 . 
45 Firenze 

46 Arezzo 

47 Grosseto 

48 • 

Redditi riferiti ad unitli. lavoratrici e consumatrici 
(affittuari coltivatorinon autonomi) 

Reddito per unita 

lavoratrice 

1 

consumatrice 

1931 I 1932 
·1 

1933 
1 

1934 1931 
1 

1932 
1 

1933 

- - 1013 1148 - - 618 

- - 1366 1231 - - 1202 

- - 2434 2379 - - 2005 

- - 665 467 - - 426 

- - 1309 1012 - - 1079 
2274 1536 1124 1451 1213 972 657 
~ 2108· 1201 1424 ..... 1226 641 

1 
1934 

781 

1084 

1959 

406 

904 

848 

.760 

Oli estremi fra cuiogni aIlID.O i redditi stessi hanno osci1lato sono qui 
sotto riportati. Si osservano scarti notevolissimi. 

Anno 

1931 

1932 

1933 

1934 

Redditi massimi e minimi per unita di lavoro ·e di consumo 

(affittuari coltivatori non autonomi) 

Reddito per unita 
--------------------

lavoratrice I consumatrice 

Famlglla I Massimo N.o , I Famiglia/ N.o Mlnimo I Famlglla I Mass\nio I Famlglla / N.o N.o 

48 2108 47 1 1536 48 I i226 47 
·,1 

44 2434 

I 
45 665 44 2005 45 

44 2379 45 467 44 1959 .45 

Mlnimo 

972 

426 

406 

n ·reddito cheproviene. dalla terra ·ha il maggior peso nel 'l'edd,ito fa~ 
miliare delle famiglie di Laiatico - Pisa -. 
: Le ( varie »COlIlcorrono per "Donoltreii20% allaformazione del red
dito della famiglia: fa eccezione la mOD()grafia n. 46.. . . . • 



II .concorso delle diverse attivita nella formazione del teddito risulta 
dai dati della tabella segu{'nte. 

Reparti'ziolle percentuale del reddito familiare 
(affittuari coltivatori non autonomi) . 

Fami- Affitto Avventiziato Varie . 
glia 
N.o 1931 119321193~ 1.1934 1931 1193211933 .11934 '1931 119321193311934 

42 - - 52 6'( - - 28 18 .- - I 20 15 

43 - - 77 79 - ..... 20 18 -. - 3 3 

44 - - 88 88 - - 10 10 - - 2 2 

45 - - 47 46 - - 41 42 - - 12 12 

46 - - 10 12 - - 40 40 - - 50 48 

47 36 28 22 32 61 69 74 65 I 3 

I 
3 4 3 

48 , - .22 I 13 36 - 74 79 59 - 4 8 5 

n reddito della famiglia e variamente composto da elementi in denaro 
ed in natura. I prodotti del terrerio coltivato' sono nella quasi totalita 
consumati dallesingole famiglie. A questi' ed aIle « varie» si deve 131 
parte in natura essendo illavoro avventizio sempre retribuito in moneta_ 

Repartizione percentuale del reddito della famiglia in reddito in denaro e in na~ura 
(affittuari coltivatori non alltonomi) 

Famiglia in denaro in natura 
-

N.o 1931 
1 

1932 I 1933 I 1934 1931 
\ 

1932 I 1933 
1 

1934 

42 Pisa I - - 26 46 - - 74 54 

43 Pisa - - 62 54 - - 38 46 

44 Pisa - - 69 71 - -- 31 29 

45 Fjreoze - - 28 27 - - 72 73 

46 Arezzo - - 70 72 - - 30 28 

47 Grosseto 68 64 53 60 32 I 36 47 40 

48 Grosseto - 70 55 63 - 30 45 37 

Braccianti .. 

Le monografie eseguite sono complessivamente in numero di 12. Le fa
miglie studiate risiedono in diverse parti della Toscana, e precisamente: 

- 4 :illl provincia di Arezzo; sono lavoratori della montagna specia-
lizzati in lavori boschivi ; . 

- 2 in provincia di Siooa; sono ex-minatori delle miniere di Cirnabro 
del 'Monte Amiata; 
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- 4 in provincia di Firenze; sono braccianti della Val d'EIsa(3) 
e del padule di Fucecchio (1); 

- lin provincia lliLivorno, nella pianura di Campiglia; 
- 1 in provincia di Pisa, nella pianura dell' Arno. 

I redditi per unita di lavoro e di consumo sono per i vari anni qui 
80tto riportati. 

Redditi per unit! lavoratrice e consuJIlatrice,(Braccianti) 

Reddito per 'unit&. 
FaJiliglia 

lavoratrice eonsuJIlatriee 
N.o 

I I I I 19311 1933 1934 1932 1933 1934 

49 Arezzo - 2045 1493 - 13711 1156 

50 '. - 1572 1524 - 692 579 

51 • - 2268 1796 - 1705 1350 

52 · 2344 2131 - 2]43 ]949" 

53 Siena - 1430, .1143 - 538 565 

64 • - 1,889 1244 ,- 957 841 

55 Firenze 1189 1026 1\124 878 70s 839 

66 • 701 462 804 327, 1153 440 

67 · - 1079 1001 ,- 647 687 

68 Livorno 1512 1506 1162 ,786 '183 744 

69 Firenze - 1045 930 - 920 818 

60 Pisa - 11488 11186 - ,1592 1166 

I redditi massimi e minimi che indichiamo qui sotto valgono a megUo 
mettere in rilievo gli estremi fra i quali i redditi sono compresi. 

Redditi JIlassimi e minimi per unitli. lavoratrice e consumatrice (B~accianti) 

Reddito per unitli. 
, ! 

Anno 
lavoratriee ,consumatriee 

F&
m1glla l Massimo I Famlglia I Mlnlmo Famlgllal ~aesimo IFamlgHal' Mlnlmo 
N.o N.o N.o N.o 

1931 - - - - -, - -, -
19311 5B 15111 56 701 55 878 56 327 

1933 60 2488 56 462 52 2143 56 253 

1934 60 2186 56 804 52 1949 56 440 

I 



, 'II reddito familiare oltrecbe retribuzione di lavoro avventizio com
prende anche entrate « varie». Queste,che a volte sono addirittura 
nulle, ha!l1no' nella magglor parte dei casi gran 'peso nel reddito della 
famiglia stessa. Dai dati che seguono puc, vedersi come rappresentino 
fino al 48% del reddito per'Ie famiglie studiate. 

Repartizione percentuale del reddito fa~iliare 
, (Braccianti) 

Famiglia Avventiziato Varie 

N,D 1982 I 19S5 I 1984 1982 I 1988 I 1984 

49 Arezzo -' I 98 97 -, 2 '8 

60 • - 82 78 '- 18 22 

61 • - : 96 98 - 6 7 

62 · - 98 97 - 2 8 

58 Siena - 68 72 - 42 28 

64 • - 82 88 - 18 12 

65 Firenze 62 66 63 as 44 87 

66 • 91 84 ,94 9 16 6 

67 • -- 62 61 - 48 89 

68 Livorno 100 100 100 00 00 00 

69 Firenze - 83 ' .81 - I 17 19 

60 Pisa - 79 70 - I 21 80 

II reddito delle famiglie e quasi tutto in dena,ro, quello in natura e 
limitato al valore di parte delle « varie ». 

Gli estremi vengono qui riportati per maggiore evidenza. 
Si esclude Iafamiglia n.,58 per la quale il reddito familiare risulta 

tutto da avventiziato. 

V~ol'i massimi e minimi in per cento di reddito familiare 
, (Bracci anti) 

Avventiziato Varie' 
Anno 

FamlgUa I massimo I FamllI'Ha I minima FamlgHa I maesimo I FamlgJia I minima N.o N.o N.o N.o 

1982 

I 
66 . 91 55 62 66 as 56 9 

1933 49-02 98 68 62 68 48 49-52 2 

1984 I 49-;:62 97 68 61 68 89 49-62 3 

Su 12 famiglie studia.te per 8 Ie « varie » hanno suI reddito familiare 
un peso compreso fra. il 15 ed il 48%. ' ' 



Famiglia 

N.D 

I 
49 Arezzo 

60 · 
61 · 
62 • 
63 Siena 

54 . 
66 Firenze 

66 · 
67 • 
68' Livorno 

69 Firenze 

60 Pisa 
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Repartizione percentuaie del reddito della famiglia' 
in reddito. tu deuaro ed in natura 

(Braccian ti) 

in denaro in natura 

1939 I 1933 I 1934 
---' 

I93!! I 1933 
I I 

- 99 99 - 1 
i 

89 78 I - - 18 

I - 95 93 I 
~ 6 

I - 97 97 - S 

I - 77 81 - 93 
I 

89 89 
I 

- - 11 

I 
96 96 97 4 4 

91 84 94 9 16 

j - 96 96 - 4 

100 100 100 0 0 

- 83 81 - 17 

- 98 98 - 9 

I 1934 

1 

22 

7: 

3 

19 

11 

3 

6 

4 

0: 

I 
19 

2 

18. - Dopo aver determwato per i singoli gruppi, nei quali sono stati 
distinti i-Iavoratori che prestano lavoto avventizio, 'i redditi realizzati 
dalle singole famiglie in questi ultimi anni, nella lora entita' e nella 
lora origine, e opportuno qualche commento e c01lfronto .. 

Si e notato per ogni gruppo una grande diversita di redditi: questi 
oscillano fra estremi tra.loro assaidistanti, determinando per Ie fa~ 

m1-glie condizionieconomiche assai disparate. 
Se ora confrontiamo fra di loro i redditirealizzati dai singoligruppi, 

puo facilmente vedersi come si mantengano a livelli diversi. I pin aId! 
redditi si hanno per i camporaioli con. terre a coltura legnosa specializ
zata, seguono quelli dei proprietari: coltivatQri, dei camporaioli con 
terre a coltura promiscua, degli affittua.rinon 'autonomi; i redditi pin 
bassi si hanno per i braccianti. 
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Riportiamo r redditi. massimi e minimi che dur3.lIlte i 4: anni consi
derati si sono rilevati per Ie cinque categorie distinte,' 

Redditi massimi e minimi per nnita. di lavoro e di consnmo 

Reddito per unita. 

Categoria lavora trice consuma trice 

mBSSimo I rc~:oo I miD1mo I rc~:ce mase1mo I Indioo I miD1mo I Indioo 
(~ (' 

, 

Proprietari coltivatori n.l!.. 3589 (453) 792 (100) 2197 (369) 611. (100) 

Camporaioli terre coltura 
legnosa specializzate, 3830' (393) 975 (100) 3502 I (421) 831 (100) 

Campor~ioli terre a colt. 
3130 (368) 850 (100) 2003 (404) 495 (100) promlscua 

Afiittuari non autonomi 2434 (52i) 467 (100) 2005 (494) 406 (100) 

Braccianti -2488 (538) I 462 (100) 2143 - (847) 253 (100) 

, I 
I 

Questi dati lIlon soloci danno ragione dell'affermazione sopra fatta, 
ma ci permettono anche di rilevaJ'e come per i bracci-anti gli scarti fra 
i redditi massimi e quelli minimi siano notevolmente superiori a quelli 
che si hanno per Ie altre categorie. Non solo quindi per i braccianti si 
hanno condizioni economiche inferiori a quelle degli altri gruppi, ma 
3.IIlche pin soggette a diversita fra loro. 

Una scala nelle condizioni economiche d,elle famiglie appartenenti ai 
vari gruppi ci e stata cosi messa in evidenza dalla osservazione dei red
diti, riferiti ad unita di la,voro e di consumo, massimi e minimi rilevati. 
Essa e anche confermata dai dati che qui sotto si riportano. Rappre
sentano la somma dei- redditi, realizzati nei vari anni dalle famiglie 
appartenenti a ciascun, gruppo, divisa per la somma delle unita di Ja.
voro e di consumo che Ie stesse famiglie comprendono. 

(1) Eguale I!. 100 e srato fatto il reddito minimo per unita di lavoro e di consumo di 
ogni gruppo. 
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Reddito per unit! di lavoro e di consnmo 
, , 

UDit4 d1 Javoro UDit4 dl OODSumo 

ProP ...... 
Camporaloli COD 

Aflit- r~ Camporaioli con 
Anno tol'l'Q... coltum, Brae- to ........ eolt1J!& Aflit- Brae-tari tllM'l' OO~ tUMi 

ooltlva- legn~ I Prom!- coltlva- clanti legn?. I prom!- ooltiva- claDti' tori specIa- tori tori .pec ..... tort 
Ilzzata scua lizzata scua 

I 

1931 1.864 2.2'27 I 1. 633 2.274 ? 1.304 '1.609 1.195 'I. 213. ? 

1932 1. 785 2.235 1.516 1. 790 1.163 911 1.539 1.131 1. 009 647 

1933 1.563 1.840 1.625 1. 305 1.639 1.,143 1. 367 1.199 941 996 

1934 1. 566 1. 718 1. 544 1. 23~ ].404 1.119 1.298 1.119 926 89'4 

Per ciascuna famiglia di ogni gruppo si e considerato il contributo 
che Ie d,iverse fonti di attivita damno alla formazione del reddito fami
liare_ E ora interessante confrontare l'importanza che U reddito da la
voro avventizio e Ie « varie» hanno nella forinazi'One del reddito fami
liare nei diversi gruppL Trascuriamo Ie altre fonti di re4dito, essendo 
proprie di ciascun gruppo distinto. 

A tal fine riportiamo in per cento di reddito, familiare i valori 'mas
simi e minimi che ilredditodellavoro avvem.ttzio e, delle varie ha as
sunto durante i quattro anni considerati per i singoli gruppr. 

Reddito da Avventiziato e da Varie in pel" 100 di reddito farniliare 

Avventiziato Varie 

Categorie 
, massirno I minimo ,massirno I minimo 

I 

Proprietari coltivatori 80 12 22 () 

Camporaioli con terre a colture 
ciaiizzate 

legnose spe-
69 0 13 0 

Camporaioli COD terre a coltura promiscua.' 'l7 12 11 0 

Affittuari coltivatori. 
. 

79 lQ 50 2 

Braccianti 100 52 48 0 

Se ne pUo dedurre ('he il reddito da avventiziato ba il maggior peso 
nel reddito familiare dei braccianti (per mettere do illl evidertza non 
occorreva certo una indagine), minimo invece 10 ha lIlel caso di campo
raioli con terre a coltura Iegnosa specializzata. L~ « varie » ,a lorn volta 
raggiungono valori notevolissimi in modo particolare per quellecate
gorie per Ie quali si sono rilevati, i redditi minori e pin aleatorL 
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I componenti della, famiglia diversamente nei vari gruppi concorrono, 
1avorando, 311 guadagno f!tmiliare. . 

Nel caso di famiglie di camporaioli,proprietari, affittuari, coltivatori 
non autonomi, 1edonne ed i vecchi concorrono con gli uomi;ni a 1avorare. 
131 terra: a volte addirittura Ii sostituiscollo in molti lavori dei campi. 

Ladonilla limitatamente il!vece viene occupata in 1avori di avventi- . 
ziato agrico10. La donna ,bracciante in Toscanae, nel complesso, poco 
di'ffusa. Vengono a lei riservati tutt'al pin alcuni 1avori leggeri quali 
sarchiatura del frumento, vendemmia .... per i quali e preferita all'uomo. 
In que'sti lavori il rendimento delle donne non e inferiore a quello del
l'uomo e la retribuzione che Ie si deve e minore. Se scarsa e l'occupa
zione della donna in opere di a:vventiziato agri-colo e invece notevole 
l'impiego della donna presso stabilimenti illdustriali (di ftlatura, di 
tessitura, di confezione .di gen.eri'alimentari. ... ). La donna inoltre in 
modo notevole .contribuiscealla produzione delle « varie ». 
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Monografie di famiglie di piccoli proprietari coltivatori non autonomi 

Feigll. W. 1 

A) COMPOSIZIONE DELLA FilUGLIA. 

Relazione dt parentela EtA ./ col capo tamlglla. (1934) anno 

A Capo famiglia 36 I 
B . Moglie 34 I 1931 

i 
C Figlio 10 1932 
D Figlio 8' 1933 
E ' Figlio 6 1934 

B) NOTIZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

Rlduzione ad uniU 

I lavomtrict I consumatrici , 

I 
I 

1,60 3,75 
2,10 4,-

Questa famiglia PUQ ben rappresentare Ie condiziooi della maggiQr 
parte dei piccoliproprietari coltivatori nonautonomi di Abbadia San 
Salvatore, nell' Amiata, Senese. 

La proprieta. e rappresentata da una vigna di circa 1200 ~q., con 
560 viti in condizioni oggi non troppo floriode per un inizio di infezione 
fillosserica, e da un appezzamento di seminativo nudo di dueettarL 

Il nostro capo famiglia era minatore nelle miniere di cinabro e nel1932 
rimase disoccupato. Cessato il lavoro delle miniere, ha, illl questi ultimi 
due anni, lavorato come avventizio in opere di. trasformazione fondiaria. 
nel comprensorio di bonifica della. Val d'Or,cia e in quello d~lla Val di 
P~glia. 

Notevole importanza nel reddito famigliare hanno Ie entrate, varie; 
fra queste cQmpare iJ valor locativo della casa di abitazione (4 stanze 
con alcuni bassi comodi, in ottime condizioni per recenti restauri), il 
valore delle castagneraccolte in un appezzamento di castagneto che 
ogni anno viene preso in affitto (detto va-lore 'e .al netto della spesa per 
il canone ill affitto), il valore dei funghi raccolti nei boschi della mon'
tagna. I funghi, che abbondanti si raccolgononei castagneti e nelle . 
faggete dell' Amiata sono oggetto di un attivo commercio e di una, note
vole f,?nte di ricchezza perla popolazione di Abbadia. 

Il r~ddit? della faxniglia' risulta : 
Anno 

1~33 
1934 .-

monetarlo, 

, 2108 
718 

% 
54 
2' 

In natura 

1824 
2313 

% 

46 
76 



C) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 
" , 

-
I Proprietl& AvveQ.tiziato 

.~ 

A 

spese acq uisto non 'Obo 
prodotto lordo Vtlndibile :3 agricolo ..,.~ 

mat. e seJ;"Vigi 0 g agricolo Varie ;as nno ., "g,s 

I i~ I J I 
0 

I 
i :.a g 

1 I Lire 1 I Lire 
~ 't:I I'> ~01 

Prod otto Titolo ., 9 a; ! ! P:l 0 0 't:I .. 
1931 - - - - - - - - - -'" - - ~ 

1932 - - - - - - - - - - - - - -
1933 Grano 2 99 198 Concimi - A 100 1080 Valor "locativ;o 

Mais 1 55. 55 Anticrittog. 25 casa abitazione 480 

Fagioli 0.10 70 7 Varie ;12 Cast.agne raccolte- 100 
Patate 1 55 35 . • 65 
Vino 5 lOS 524 Funghi raccolti 50 

7 85 595 . • 425 
Erbaggi - - 55 Legna raccolta 200 

1 suino grasso - - 540 
1589 67 1532 1080 1320 3932 

1984 Grano 8 99 792 Concimi 90 A 54 589 
Valor locativo 

casa abitazione 480 
Mais 1.20 55 66 Anticrittog. 25 

Castagne raccolte 100 
Fagioli 0.35 60 21 Varie 190 • • 50 
ratate 1 SO 30 Funghi raccoIti 200 
Vino 5 103 509 . . 50 

1 80 80 Legna raccolta 200 
Erbaggi - - 55 . 
1 suino grasso - - 500 ---- -- --

1633 "245 1588 585 1060 SO~H 
-
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Fa.m1g11a. :N'. 2 

A) COMPOSIZIONEI DELLA FAMIGLIA. 

Belazione dl parentela I Eta 
col capo tamlglla (1934) anno 

Rlduzione ad unita 

I lavoratrtcl I conBumatrlci 

A Capo famiglia I 33 
B MogHe 31 1931 
C Figlia 10 1932 1,6 4,-
D Figlio 7 1933 1,6 4,25 
E Figlio 5 1934 2,1 4,25 
F Figlia 3 

B) NOTIZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

Colono mezzadro fino a 15 anni or sono, A. e ora proprietario nel co
mune di Campiglia, in provincia di Livorno, di un piccolo appezzamento 
di vigneto ed oliveto ,specializzato di circa 1500 mq. Come avventizio ha 
lavorato, in questi ultimi anni, per conto della Cooperativa dl lavoro 
della «Venturina» in opere di arginatura ed escavo canali e in una 
fornace di calce'. 

Non figurano nel bi1ancio famigliare« entrate varie». Vabitazione e 
costituita da due stanze, in un fabbricato di nuova costruzione, per Ie 
quali si pagano 420 lire di affitto annuo. 

II reddito della famiglia risulta: 

monetario % in natura % 

1931 
1932 ,2732 86 460 14 
1933 2720 " 86 433 14 
1934 • 3346 ' 89 404 11 



0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Proprieta. Avventiziato 
.!! 

A 
prodotto lordo vendi bile spese acqulsto agricolo non Obo 

1 
..... ~ 

mat. e servigi 0 agricolo ;as nno .... Varie, al,s 

I t~ I J I 
0 

I 
0 ;a 

1 I Lire i I Lire 

.. 
~ 

0 
~o\ 

I 
[; "CI 1>0 

Prodotto Titolo ., 
~ 1>0 

I ! ~, <l 
~ ,., "CI 

1931 - - - - - - - - - - - - - -
1932 Vino 2, 109 218 Varie 90 A 130 1430 77 984 

· 4 80 320' 
Olio 0.30 690 177 

• 0.16 690 88 
Ortaggi' - - 66 

868 ----00 778 14110 984 3192 

1933 . Vino 2 109 218 Varle 115 A 60 660 141 1754 

• 4.7 80 376 
Olio 0.30 500 160 -

· OW 600 45 
Ortaggi, - - 66 

864 115 739 600 1764 3163 

1934 Vino 2 99 198 Varie 115 A 242 2904 , 
• 3.6 70 245 

Olio' 0.30 620 166 

• 0.60 520 312 

Ortaggi - - 60 -- -- --
961 115 846 2904 3750 
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l'a.m1glia. l!iI' ~ . 3 

.4) COMPOSIZIONJIl DELLA FAMIGLIA. 

BeIaZ10ne ell . p&ft'Iltela Etlt. 
col capo ta.mlglla nBS'; anno 

Biduzlone act ~tlL 
,J .. 

A Capo famiglia 32 1931 
B Moglie 26 1932 
C Figlio 6 1933 2,60 3,25 
D Padre 63 1934 2,60 3,50 

B) NOTIZm VARIE SULLA FAMIGLIA. 

:E una famiglia di piccoM proprietari di Ponte a Ca.ppiano (Fucec
chio):La proprieta si compone della casa di abitazione (5 stanze) e di 
un ettaro di terreno seminativo con circa 800 viti e 40 olivi. 

11 grano viene alternatoal rirunovo di mais 0 di fagioli e ad lID po' 
di trifoglio che viene. utilizzato per laalimentazione di alcuni c()illigli. 

A. ~ socio della « Cooperativa di produzione e lavoro di Ponte a 
Cappiano »; il reddito da' avventiziato si rif~risce a lavoro eseguito per 
conto di detta cooperativa in opere di bonifica compiute prevalente
mente nel comprensorio di bonifica del padule di Fucecchio. 

11 reddito della famiglia risulta: 

monetarlo % in natura % 

1931 
1932 
1933 1069 36 1940 64 
1934 862 32 1811 68 

Gli animali di bassa corte sono dati da 7 galline da nova e da 2 coni~ 
glie da riproduzione. 



0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Proprieta. Avventiziato 

I .! 
prodotto lordo vendibile epeee acquieto non o "So 

1 agricolo +' .~ 

Anno mat. e eervigi 0 agricolo ;as 
+' Varie -1l.! 

II~ I J I ~ I ~ 
;a 

11 Lire i I Lire "'" ~ 
~., 

Prodotto 0 Titolo ., ., 
~ ! ~ 0 ~ "'" 

1931 - - I - - - I - - - - - - - - -
1932 - - - - - - - - - - - - - -
1933 Grano 6.5 95 617 Concimi 157 A 104 936 Valor locativo 

Vino 7 79 553 Anticrittog. 60 casa -abitazione 200 

• 1 50 50 Legna -raccolta ~ 

Olio 0.30 500 150 
0.20 500 100 I • . 

Maie 0.50 60 30 
Bassa corte - - 190 

200 
1890 I 2i7 1673 9S6 ~ 3009 

1934 Grano 6 85 510 Concimi 140 A 73 657 Valor locativo 
Vino -6.5 79 513 Anticritto~.l 65 casa abitazione 200 
Olio 0.30 520 156 Varie 20 Legna raccolta 200 

• 0.50 520 ~60 
Fagioli 0.50 70 35 
YaiB 0.60 55 27 
BaeBa corte - - 170 

170 
1841 I 225 1616 661 400 2673 
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l"a.m1gUa. .. ~ 4-

..4.) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

,. Belazlone'dl parentela I Eta. 
eol capo famfglfa (1934) 

Blduzlnne. ad units 

anno Javoratrlcl I ~onsumatrlc1 

A Capo famiglia I 52 
B Moglie 53 
C Figlio 21 

1931 ' I 
1932 I 
1933 2,6 

I 
2,75 

1934, 2,6 2,75 

B) NOTIZIE VARIE SULLA FllUGLIA. 

Anche questa e una famiglia di piccoli proprietari coltivatori di 
Ponte a Cappiano'(comune, di Fucecchio .in provo di Firenze). 

La proprieta e costituita dalla casa· di abitazione (4 stanze) e da 
4000 mq. di semin~tivo a coltura promiscua con 350 viti, tutte rico
struite su piede an;tericruno nel dopo guerra·. 

II capo famiglia ,e pure in questa caso soc!o della « Cooperativa di 
produzione e lavoro di Ponte a Cappiano »; il reddito da lavoro avven" 
tizio si riferisce ad opere eseguite per conto di detto ente particolar
mente in lavori di booifica lDel comprensorio del padule di Fuceechio. 

I,1 reddito della famiglia risulta I: 

monetarlo % In natura. % 

1931 • 
1932' . -
1933 918 37 1545 63 
1934 753 34 :1422 66 

La bassa corte e rappresentata da 5 galline da uova:e da una coniglia 
da riproduzione. . 



0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Proprie t8. Avventiziato .!! 

prodotto lordo vendibile spese aequisto 
i agricolo non 0'& 

Anno mat. e servigi - agricolo ;a·S. . .£ 
~ ~Varie '$~ 

It~1 
0 

I 
0 

I 
~ 

;a 

i I Li;e 1 I Lire 
"';! "" "" ~..!! 

Prodotto II 0 Titolo 0 ., a 
III ~ "" ~ 0 ~ 

Po !l 0 1iO '"d 

1931 - - - - - - - - - - - - - -
1932 - - - - - - - - - - - - - -
1933 Grano 4 95 380 ConciJiti 100 A 836 V!llor locati,vo 

Mais 1.5 65 82 Anticrittog. 50 cas&. abitazione 250 

• 1.6 65 82 Varie 10 Legna racool. 200 

Vino 2 109 218 

· 9 80 160 
-

Ortaggi - - 100 

Bassa corte - - 315 
1337 160 1177 836 ~ 2463 

1934 Grano 3.6 85 306 Concimi 95 A 678 Valor locativo 

Mais 1.5 62 78 Anticrittog. 50 casa abitazione 260 

• 2 52 104 Varie 10 Legna raccolta 200 
.. -

Vino 2 99 198 

• 1.80 70 126 

Ortaggi - - 100 . 
Bassa corte -- - 290 

1202 155 1047 678 ~ 2175 
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I'a.miglla. ,N. 5 

A.) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

BeIaztODe dl ;parentela Eta RiduziODe 'ad unita 

001 capo famlgJla (1934) aDllO Iavoratriei I OODll1llll&triel' 

A Capo famiglia 72 
~ Moglie 70 1931 -
C Figiio 37 1932 
D. Nuora 35 1933 2,90 4,25 
E Nipote (t.) 11 1934 2,90 4,25 

B) NOTIzm VARm BULLA FAMIGLIA • . 
~ questa la famiglia di un piccolo proprietario coltivatore non auto

nomo di Caprese Michelangelo (fl'azione Fregaiolo) in provo di Arezzo. 
La proprieta ~ rappresentata daalcuni appezzamenti di seminativo 

. della superficie complessiva di circa 3300 mq. e da 1 ettaro di castagneto 
da frutto con 60 piante adulte. Nel seminativo viene attuata una rota
zione biennale con rinnuovo (patata-mais) e grano; il castagneto e 
utilizzato anche per il pascolo ditre pecore e di un somarello. 

II figlio - C. - d'inverno migra per il taglio dei lioschi e la cottura 
del carbone; d'estate lav'ora nelle faggete nei pressi di Fregaiolo. Nel 
1933-34 lavoro nell'agro di Sabaudia come tagliatore e dicioccatore 
dal 10 dicembre al 26 aprile; il reddit<r giornaliero risulto di ca. 9 lire. 

La spesa sostenuta per vitto presso la lOcale dispensa ammonto a 
Lire 351 in tutta la stagione, cOl'rispondenti a L. 2,65 giomaliere. 

Se fli considel'ano Ie spese di viaggio per aJIldata e ritorno - L. 120 -, 
ai vede come i risparmi spediti alIa famiglia durante tale periodo, am
montarono a L. 733 (1204 - 471). II 39% del guadagno giornaliero fu as
sorbito dalle spese di viaggio e di alimentazione, il 61% inviato a casa. 

Nel 1934-35 ha lavorato dal 20 novembre al 14 aprile per n taglio 
dei forteti nei pressi di Orbetello. II reddito giornaliero risulto di circa 
L. 7. Circa L. 3,25 furono spese giornalmente per ilvitto. acquistato 
alla dispensa. . 

II reddito della famiglia risulta: 

1933 
1934 

monetario 

, 2060 
1800 

% 

74 
69 

in natura 

723 
797 

% 
26 
31 



0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Proprietil. Avventiziato - .!i! 

prodotto lordo vendibile spese acquisto 

I 1 agricolo non £!o 
mat. e aervip:i .s agricolo .~ >l 

Anno Varie ~~ 

I t~ 1'1 I 
i 

I 
~ 

;a 

i l'IAn 11 Lire 

'al.:! 

I 
~ "" P=l,.!! 

Prodotto Titolo 0 CD a 4l "" "" p:; 
~ ~ 8 ~ ~ 

1931 - - - - - - - - - - - - - -
1932 - - - - - - - - - - - - - -
1933 Castagne 11.4 30 842 Varie 50 C - 1204 Valor locativo 

3 SO 90 
C . 454 casa abftazione 100 -

Grano 1.S 9.5 12S Legna raccolta 150 ,-
Prodotti animali - - 110 

Ortaggi e varie - - 150 '. 

.... 
8 

Bassa corte - - 200 
-- -- ~ --
1015 50 965 1658 250 2783 

,. 

Valor locativo 1934 Castagne 14 SO 420 Varie 50 C - 1018 
S SO 90 

C 25 ·297 
casa. abitazione 100 

Grano 1.50 85 127 Legna raccolta 160 

Prodotti animali - - 115 

Ortaggi e varie - - 150 

Bassa corte - - 180 
-- -- -- --
1082 50 1032 1S15 260 2597 
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l'a.m1gUa. :N' •. 6 

.4.) COMPOSIZIONE DELLA. FAMIGLIA. 

" Relazione d.1 p ..... ntela Eta Riduzlone ad unita 

col capo famlglla (1934) anno I Iavoratricl I coIlB11Ill&tricl 

A . Capo famiglia 26 1931 I ' I 
B Moglie 24 1932 I I 
C Figlio 3 1933 

I 
1~6 

I 
,2,25 

D Figlia 1, 1934 1,6 2,75 

B) NOTIZIE VARIE SUJ"LA FAl\UGLIA. 

/l.. ~ proprietario ([leI Comune di Caprese Michelangelo (Arezzo) di 
un piccolo appezzamento di castagneto e della casa d'abita,zione. La.
vora durante tutto l'anno nel taglio della' legna e nella cottura del 
carbone: d'inverno nei forteti della provincia di' Grosseto 'e di Or
vieto, d'estate nei boschi della montagna Aretina. Illavoro e eseguito 
a cottimo i([lsieme ad altri componenti « la squadra», e la retribuzione, 
fissata in base alla legna tagliata e al carbone prodotto, viene alIa 
fi,tne della lavorazione repartita in parti eguali. Della mercede circa 
2/5 viene spesa per il vitto (si dorme nella tradizionaie capanna co
struita di tronchi e ricoperta da terra e da frasche) durante la « sta
gione » e per i viaggi; il resto viene risparmiato per la famiglia e per 
i m~si del riposo estivo. ' ' 

II reddito della famiglia risulta: 

1933 
1934 

monetarlo 

2230 
2658 

% 

77 
80 

In natura 

683 
658 

% 

23 
20 



0) REDDITI DELLA FllHGLIA. 

Proprietll. A vven tiziato .! 

prodotto lordo vendibile spese acquisto 
l1 agricolo I non o~ 

mat. e servigi 0 2gricolo ;a·a 
Anno .... 8 Varie 'i~ 

li~ I J I 
0 

I ~ 
;a 

1 I Lire, 1 I Lire 
~ "C! "" ~.!! 

Prodotto Titolo 0 CIl a 
"" ! ~ 8 <! 
! "ED "ED 

"C! 

1931 - - - - - - - - - - - - - -

1932 - - - - - - - - - - - - - -

1933 Castagne 1 55 55 A 900 Valor locativo 
casa abitazione 250 

Legna - - 45 A 1330 Prodotti bassa corte 536 

---- --
100 100 2230 583 2913 

1934 Castagne 1.5 48 72 A 1862 Vaior locativo 
casa abitazione 250 

Legna - - 43 A 796 Prodotti bassa corte 293 

-- -- --
115 115 2658 543 3316 
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..4.) COMPOSlZIONE DELLA FAMIGLIA. 

Belaz10ne dl parentela Bt!! Rlduzfone ad unit!! 

col capo famlglla. (193') anno I lavoratrlcl I consumatrlcl 

A Capo famiglia 38 1931 
I. 

B Moglie 31 1932 
C Figlio 8 1933 1,60 3,-
D Figlia 6 1934 1,60 3,25 

B) NOTlZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

~ questa la famiglia di un piccolo proprietario del comune di Pescia 
(Pistoia). La proprieta. ~ rappresentata da un ettaro di terreno a col
tura legnosa .specializzata di viti (3.500) ed olivi (30), da mezzo ettaro 
di seminativo e da mezzo ettaro di castagneto da frutto. La famiglia 
possiede iIioltre la casa in cui abita, il cui presunto valor locativo e· di 
300 lire annue. 

II vino rappresenta il principale prodotto; il grano Don ~ del tutto 
sufficiente ,al consumo ~omestico. Durante tutto l'anno viene mante
nuto un vitello coi pochi foraggi ottenuti dal seminativo, col pascolo 
nel castagneto e .... utilizzando'l'inutilizzabile. 

Per circa cinque mes~, dal novembre, all'aprile, il capo famiglia migra 
in Maremma, dove, presso una grande azienda del Comune di Man
ciano, trova da nove anni lavoro per la raccolta e la lavorazione delle 
olive e Ia potatura degli olivi. Circa 1100 lire rappresentano H reddito 
lordo di tali lavori; considerando Ie spese di Vitto e di alloggio (cirCa 
120 lir~ al mese) durante taleperiodo e la sPesa di viaggio, restano 
poco pill di400 lire che come risparmio vengono portate. alIa famiglia 
dopo non pochi disagi. 

Viene ingrassato un maiale e vengono alleva.ti alcuni animali di bassa 
corte, i cui prodotti (del tutto consu,mati daIla famiglia) sono tutt'al
tro che trascurabili lIlel bilancio familiare. 

II reddito della famiglia risulta: . 

1933 
1934 

monetarlo 
3663 
3617 

% 
64 
65 

In nat1l1'8 
2080 
1935 

% 
36 
35 

La. bassa corte ~ rappresentata da ~ coniglie dariproduzione e da 
4 galline da uova. 



C) REDDITI DELLA FllHGLIA. 

Proprieta. 

prodotto lordo vendibile 
Anno 1--------.... --;----;---1 

li~1 j I J 

spese acquisto 
mat. e servigi 

I 
~ 

1931 
1932 

Prodotto 

1933 Vi no 

1934 

,. 

I 
Grano 
Castagne 
Ortaggi e vaJ:ie 
Carne bovina 
1 suino graSso 
Bassa corte 

Vino 

Grano 
Olio 

,. 
Castagne 
Ortaggi e varie 
Carne bovina 
1 8uino grasso 
Bassa corte 

2 104 208 
28 75 2100 
5.50 95 522 
2 55 

2.20300 

2 104 

110 
100 
660 
400 
390 

4490 

208 
25.5 75 1912 
4.20 85 357 
0.20 520 104 

286 

Titolo 

M.·. C.l. 

Fondiario 
Concimi 
Anticrittog. 
Varie 

M.no C.le 
Fondiario 

Concimi 

~ 

45 

421 
1.75 

45 

307 4183 

50 

45 
0.55 520 
2 34 68 Anticrittog. 190 

100 
2.20 300 660 Varie 

S80 
368 

4443 

45 

S30 4113 

A vven tiziato 

A 110 1210 

A 

1210 

99 1089 

Varie 

Valor locati vo 
casa. abitazione 

Legna raccolta 

Valor locativo 

300 

50 

350 5743 

casa abitazione 300 

Legna raccolta 50 

350 5552 
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Fa.m1gUa. ".8 

..4.) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

Bela&lon8 dl parentela I Eta Biduzlon8 ad unita 

col capo famlglIa (1934') anno J Iavoratrlci I CODS,umatrtCi 

A Capo famiglia I 51 1931 
I' 

I 

\ B MogHe I 47 1932 
C Figlio 

I 
25 1933 2,90 I 3,50 

D Figlia 16 1934 2,90 I 3,50 

B) NOTIzIEVARIE SULLAFAMIGLIA. 

E questa la famiglia di un piccolo proprietario coltivatore lIlon auto
noma del paese di Castellazzara. La proprieta. e costituita da tre ettari 
di seminativo nudo con rade piante di castagno e da 2000 mq. di vigneto 
specializzato di recente impianto. Nel seminativo e attuato un avvi
cendamento triennale con rinnuovo, grano e trifoglio. II foraggio rac
coIto e consumato per l'aliIIl~ntazione di UIl somarello. 

Fino ad alcuni aimi fa padre e figlio lavoravano come minatori nelle 
miniere di cilllabro dell' Amiata, in questi ultimi anni hanno lavorato, 
comeavventizi, presso alcuni coloni della zona durante la IIiietitura, e 
presso il Consorzio' di bonifica della Val dl Paglia. 

n reddito familiare si e mootenuto in questi due ultimi anni quasi 
costante; notevole importanza vi hanno Ie entrate « varie » che ne' rap
presentano il 30%. 

La casa di abitazione e costituita da 4 stanze coo alcuni annessi. 
E di proprieta. della famiglia; fu Acquistata coi risparmi che notevoli 
era possibile accumulare' quaudo ·facile era il ]avoro n,.elle miniere. 
Considerevole impulso ebpe allora la formazione di piccola proprieta. 
coltivatrice in tutta la zona dell' Amiata (1); particolarmente miglio-
rate furono Ie case di abitazione. . 

II reddito della famiglia risulta: 

1933 
1934 

monetario 

218 
756 

% 

8 
24 

In natlU'a 

2510 
2470 

% 

92 
76 

(1) efr. M. BANDINI. Inchiesta .ulla formazlone della piccola proprietti ooltivatrice post
bellica in Italia. - 1. Toscana. Roma. I. N. E. A., 1931. 



C) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

P.roprieta. 

prodotto lordo vendibile spese acquisto 
mat. e servigi 

Anno 

14 1 1 
i 

1 

0 
~ 0, 1: 

Prodotto !~ .! Titolo 0 g "" .! 

1931 - - - - - -
1932 - - - - - -
1933 Grano 7 95 665 Concimi 151 

Mais 2 65 110 Anticrittog. 53 
Patate 1 85 35 Varie 78 

. Vino 5 103 616 
• 1 80 80 

Castagne - - 100 
Ortaggi - - 100 
1 suino ingrassato - - 850 
Bassa corte - - 170 

2125 282 
, 

1934 Grano 8 85 680 Concimi 146 
Mais , 2 52 104 Anticrittog. 50 

• 0.5 52 26 Varie 74 
Patate 1.7 SO 51 
Vino 5 103 515 

- • 3.5 80 280 
Castagne - - 140 
Ortaggi - - 100 
1 suino ingrassato - - 270 
Bassa corte - - 160 

2316 270 

Avventiziato 

1 agricolo non 
0 agricolo ...,.' ;.a 0 

1 1 Lire 

CD 

1 Lire 
'd J ~ 

~ t 1iO 

- - - - - -- - - - - -
C 34 420 

I 

1843 . 420 

A 25 300 

C 35 420 

2046 ~ 

Varie 

---
l..egna flLet'olta 

Valore locatdvo 
casa __ '1bit~J~~ 

~.funghiraooolt4 

Valor locativo 
casa abitazione 

Legna . taccolta 

Funghi raccolt~ 

240 

.200 

26 

465 

0001 
240 

20 

460 

ad 

s]> 
;.as 
11.:1 
l='l.,!l 

OJ 
'd 

--

2728 

8226 

..... o 
C> 
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A.) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

ReJadoDe ell parentela EtA Rlduzione ad unitt. 

col eapo famlglla (19U) anno Iavoratrlc1 I conswnatrlc1 

A Capo famigIia 37 1931 
B MogIie 35 1932 
C Figlia 12 1933 1,90 3,-
D Figlio 6 1934 1,90 3,25 

B) NOTIZm VARIE SULLA FAMIGLIA. 

f..: questa un'altra famiglia di piccoli proprietari coltivatori non auto
nomi di Castellazzara - Grosseto -. 

La proprieta. ~. costituitada un ettaro e mezzo di seminativo con 
200 viti di recente impianto e non ancora in piena produzione. L'atti
vita. prevalente fino ad alcuni anni or sono era rappresentata dallavoro 
neUe miniere di cinabro; chiusasi la miniera non ~ rimasto che col
tivare con maggior cura il campicello. In questi ultimi due anni per 
circa due mesi il capo di famiglia ha lavorato come avventizio in lavori 
di rimboschimento eseguiti dalla Milizia Forestale. 

Circa il 20% del reddito familiare ~ rappresentato dalle entrate 
varie. 

L'abitazione, una casetta di tre stanze, e la staHa per il somaro, sono 
state costruite coi risparmi accumulati nel periodo del dopo guerra. 

II reddito della famiglia risulta: 

1933 
1934 

monetario 

510 
361 

% 

21 
16 

In natura 

1984 
1844 

% 

79 
84 



C) REDDITI DELLA FAl\IIGLIA. 

Proprieta. 

prodotto lordo vendibile spese acqllisto 

Anno mat. e servigi 

Il~1 I I 
c 0 0 

:I ~ Ii Prodotto 0 Titolo 
~ "" ~ .§ 

1931 - - - - - -
.1932 - - - - - -
1933 Grano 6 95 570 Concimi 50 

Patate 0.5 30 15 Anticrittog. 15 

Mais 0.5 55 27 Varie 25 

Vino 1.3 103 134 

1 suino ingrassato - - 350 

Basse corte 
e ortaggi - - 375 

6.5 1 

1471 90 

1934 Grano 85 552 Concimi 45 

Patate 0.6 30 18 Anticrittog. 16 

Mais 0.7 52 36 Varie 18 

Vi no 1 103 103 

1 suino, ingrassato - - 280 

Bassa corte 
e ortaggi - - 365 

1354 79 

Avventiziato 

1 agricolo non 
0 agricolo ..., 
;a 8. 1 I Lire 

.s I Lire "" e ., El 
P:; 8 ~ '& 

- - - - - -
- - - - - -

A 50 600 

.1381 ·soo 

A 40 440 

1275 ~ 

Varie 

-
-

Valor locativo 
casa 'abitazione 200 

Legna raccolta 280 

Funghi raccolti 33 

6I3 

Valor locativo 
casa abitazione 200 

Legna raccolta 250 

Funghi raccolti 40 

~ 

.~ 
O"Q) 
...,.~ 

;a6 
'goS 
P:;,.!! 

'i 

"" 
-
-

2494 

2205 

·1 
..... o 
co 
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_ ra.m1g11a. N. 10 

.4) COMPOSIZIOlli'E'DELLA. FAMIGLIA. 

Relaoloue dl parentela EtA 
001 capo famiglla (193') 

A Capo famigUa 74 
B FigUo 27 
C Nuora 23 
D Nipote (m.) 3 
E Nipote 1 
F Figlio 37 

B) NOTlzm VARIlD SULLA FAMIGLIA. 

I 
I 

Rldllzion~ ad llnlta 

anno I J,avoratrtcl I consumatrlci 

1931 

1932 
1933 
1934 

3,10 

3,10 

I 

4,25 
4,75 

La famiglia e proprietaria in comune di S. Gi()vanni delle Con
tee - Grosseto ..:.-di circa 6 ettari: cinque di terreno argilloso, 'in parte 
calanchivo, uno di tufo vulcanico a coltura promiscua(eirea 1200 viti). 
I prodotti principali sono il grana ed il vine;>; i foraggi, searsi, aono 
consumati per n mantenimento di U!ll somaro necessa.rio pertrasportare 
uomini e cose dallaeasa a1 campo (e viceversa), che distano fra: di ioro 
parecchi ehilometri. I prodotti dei rinnovi so:6.o di searsa entita. -

Fra Ie spese per acquisto di materialie servigi sonG notevoli quelle 
per noleggio di bestiame da Iavoro, impiegato per Ie arature ed i tra
sporti pin pesanti. 

Dall'avventiziato 131 famiglia trae buona parte del proprio reddito 
(circa- il 40%). Il.:figlio maggiore lavora per quasi tutto l'anno insieme 
al padre nelpoderetto di proprieta, durante due mesi dell'anno migra 
verso la pianura dell' Albenga; i1 figlio minore invece durante quasi 
tutto l'anno lavora presso una, fattoria dei dintorni in lavori di manu-
tenzione del capitale' fondiario. , , 

Non eccessiva importanza. nel bilaricio" famigliare hanno Ie entrate 
« varie »: il valor locativo della casa di abitazione (3 stanze), ed i1 
valore della legna che viene raccolta nei boschi. dei dintorni. 

11 reddito delIa famiglia risulta: 

1933 
1934 

monetarlo 

, 3714 
3432 

% 

60 
59_ 

In Jl8,tUl'a % 

2496 40 
2405 -,--- 41 



C) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Proprietll. Avventiziato .!! 

prodotto lordo vendibile epeee acquisto 
i agricolo non obo 

..,.~ 

. mat. e servigi 0 agricolo ;as 
Anno 

li~1 J I 
.., 8 -Varie '*'g 4! 

~ 

I i 
:a 

~ I I Lire ~ I ." ~dI 
Prodotto 2. Titolo GI ! Lire ~ "" ~ 8 ~ a ~ I ." ... 

19S1 - - - - - - - - I - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - - -
1933 Grano 9 95 855 Concimi 306 B 195 2047 Valor locativo 

• 10 95 950 Anticrittog. 47 F 55 715 casa abitazione 250 
Mais 1.50 55 82 NoJeggi 996 

. Fagioll 0.60 70 4~ Varie 125 Legna raccolta 110 
Patate 1.50 SO 45 

· S SO 90 
Vino 4 108 4S~ 

· 6 85 510 
Ortaggi - - 150 
Suini - - 98D 

200 
Basea corte - - 250 

· • - - 70 
8956 868 SOBS 2762 -s6O 6210 

19a4 Grano 9 85 765 Concimi 185 B 190 1805 Valor locativo 
• 8 85 680 Anticrittog. 45 F 50 600 casa . abitszione 250 

Maie 1.70 5~ 88 Noleggi 848 
Fagioli 0.76 60 45 Varie 120 Legna rsccolta 110 
Patate 1.50 .SO 45 

· 4 SO 120 
Vino 4 108 432 

• 6 85 425 
Orta.~gi - - 150 
Suinl - - 320 

500 
Basss corte - - 200 

3770 698 3072 2405 360 6831 
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J'a.m1gl1a. H. 11 

..4.) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

4 • 

l!elazlone dJ parentela EtA 
col CQO famlglla (1934) anno lavoratrict I, OOJ¥l~~ 

A Capo famiglia 27 1931 
B Madre 50 1932 
C Fratello 25 1933 5,- 6,-
D Fratello 22 1934 5,- 6,~ 

E Sorelhl. 29 
F Sorella 13 
G Fratello 11 

B) NOTIZIE'VARIJII SULLA rAMIGLIA. 

~ questa una' famiglia, di piccoli proprietari non autonomi di Mon. 
tevitozzo, in comune di Sorano - Grosseto -. La maggior parte di la
voro e di reddito e data dall'avventiziato: 'i tre fratelli maggiori per 
buona parte dell'anno (circa 200 giornate eiascuno) lavorano presso 
un'azienda a eoltura. este:p,siva nei pressi di Orbetello. 

II reddito del eampieello (2,6 ettari di seminativQ nudo) ha.' sea-rill), 
importanza nel bilaneio della famiglia; viene eonsiderato eome un com-
plemento utile, mao non necessario. . 

,Nel 1932 i fratelli furono trattenuti' pin del solito in Maremma e' 
lIlon poterono tornare per Ie semine; il eampicello nel 1933 rimase 
incolto. 

II reddito della famiglia risulta: 

1933 
1934 

monetario 

6594 
6107 

% 

82 
74 

In natUl'a 

1495 
2169 

% 

18 
26 



C) REDDITI DELLA FAMIGLIA • 

• Pro prieta Avventiziato ,! 

prodotto lordo vendi bile I spese acquisto 
i agricolo non obi> 

Anno - mat. e servigi 0 agricolo Varie 
:a'S 

I 
.., 

~ 'i~ 

li~ll I 
0 

I 
0 ;a 

~ I Lire 1 I Lire 
i ~ 1: ' '" ~.!! 

- Prodotto Titolo S 0:1 

'" '" ~ 0 ~ ~ 

I ~ S· 0 0 '" .... '& '& 

1931 - -. - - - - - - - - - - - -
1932 - - - - - - - - - - - - - -

1933 Pascolo· - - 175 Varie - A 215 2257 Valor locativo 

Ortaggi - - 2'<10 - C 180 1800 
casa abitazione 220 

Legna raccolta '300 
D 225 2362 1 suino ingrassato 380 

Funghi racoolti 45 
Bassa corte 530 

--
395 - 395 6419 1275 8089 

1934 Grano 7 85 595 Noleggi per 240 A 230 2185 Valor locati vo 

8 
aratura casa abitazione 220 

• 85 680 B 210 1995 

1662 
Legna raccolta 500 

C 175 
Funghi raccolti 45 

Mais 2 52 104 Varie 90 
• ll1uino ingrassato - - 520 

, Bassa'C'orte 
, 

e ortaggi - - 500 

2199 . 530 1869 6842 --wi 8276 
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Pamig'l1a. :N. 12 

..4.) _COMPOSIZIONE DELLA FAl\1IGLIA. 

JlBlazione dl parentela I EtA Riduzloni ad uniU 

col capo famlglIa (1934) anno I. Iavoratricl I consumatricl 

A. Capo famiglia ~ I 61 
B MogHe 59 1931. 
C Figlio 

1 
31 1932 

D Nuora 
1 

23 1933 4,50 5,25 
E Figlio 

1 
19 1934 4,50 5,25 

F Figlia 
1 

1l;i 

B) NOTIZm VARIE SULLA 'FAMIGLIA. 

~ questa un'altra famiglia di piccoli,p1,'oprietari di Montevitozzo (fra
zione del Comune di Sorano) in provo di Grosseto. 

La proprieta e rappresentata da circa 4 ettari di. terreno, tutto semi
nativo nudo se si eccettuano 200() mq. dove in questi ultimi sei anni 
sono state piantate circa 800 viti a coltur'a specializzata. 

Su circa UJIl terzo del seminativo viene coltivato il grano, su un altro 
terzo un po' di granturco, un po' di trifoglio 0 lupinella ed il resto e 
lasciato a riposo. La medica non viene coltivata: « ha Ie radici troppo 
profonde e troppo robuste ed il medicaio presenta troppe difficolta aUe 
lavorazioni )l. 

Col foraggio dei prati (la produzione di questi ultimi puo valutarsi 
im media sui 16 quintali ad ettaro) e col pascolo sulla soprastarnte mon
tagna di Monte Vitozzo (una volta ricoperta· da superbe faggete 
- 1600 -,oggi da miseri cespuglieti), vengono mantenute due vacche 
ed undici peCore. 

Come avventizi, C. e D. (il figlio e la miora) hanno in ciascuno di 
questi ultimi due anni lavorato per circa 170 giornate presso alcune 
aziende a coltura estensiva non appoderate della pianura d~ll' Albegna. 

Non trascurabile importanza nel reddito della famiglia hanno Ie ern~ 
trate varie: il valore iocativo della casa che e di proprieta della fami, 
glia e il valore della legna che in buona parte abusivamente viene rac~ . 
colta .... dove si trova. 

II reddito della famigJia risulta: 

1933 
1934 

moneta.rlo 

2947 
2914 

%. 
52 
55 

In natura 

2680 
2391 

% 
48 
45 



P) REDDm DELLA FAMIGLIA. 

Propriet& 

prodotto lordo vendi bile spese acquisto 
mat. e servigi Anno 

li~1 I 
0 

I 
0 

0 ~ ~ .. 
Prodotto ! Titolo Po S ~ 

1931 - - - - - -
1932 - - - - - -
1933 Grano 15 95 1425 M.De Amm. 

Mais 1.80 55 99 C.I. esercizio 300 
Vino 2 88 176 
Formaggio 0.20 350 70 Anticrittog. lQ 

• 0.80 350 280 
Lana 0.11 570 63 Stalla 25 
Carne ovina 0.80 400 320 

• bovina 1.80 800 540 Noleggi 45 
c suina - - 320 

Ortaggi - <- 200 
Bassa corte - - 270 

3763 380 

1934 Grano 13 85 1105 M.oe Amm. 
Mais 1.20 52 62 C}· esercizio 300 
Vino 2.20 88 194 
Formaggio 0.20 350 70 Anticrittog. 15 

• 0.90 850 315 
Lana 0.11 570 ·63 Stella 25 
Carne ovina 0.81.> 320 256 

• bovina 1.80 800 540 Noleggi 45 
• suina - - 280 

Ortaggi - - 200 
Bassa corte - - 240 

~325 . - 385 

Avventiziato 

j agricolo non 
0 agricolo ..., 
;a 0 

i I Lire 

.s 
I Lire "" ~ a 1 ., 

~ 8 -& 

-
IcD1: 

- - -- - - -
1804 

8383 1804 

CD 175 1925 

, 

29jO 1925-

Varia 

--
Valor locativo 

casa abitazi'one 200 

Legna racca"lta 240 

~ 

Valor locativo 
cass: abitazione 200 

Legna raccolta 240 

~ 

.~ 
o"bo 
...,.~ 

;as 
'i4l 
c:l.!!!! 

OJ 

"" 
--

5627 

5305 

. 

.... .... 
""" 
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I'a.mlglla. B.13 

..4.) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

Belazlone di parentela EtA 
R1duzione ad unitt. 

001 capo tamlglla (1934.) anno lavoratriol. I oonaumatrlci 

<' 
A Capo famiglia 48 1933 1,60 1,75 
B Moglie " 35 1934 1,60 1,75 

B) NOTIZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

Siamo di fronte ad· un piccolo proprietario non autonomo di Sorano, 
in provincia di Grosseto. 

La proprieta e rappresentata da un ettaro e mezzo di seminativo nudo 
e dar mezzo ettaro di \'igna sI*cializzata, in piena produzione. Il capo 
famiglia ha, in questi ultimi anni, lavorato comeavventizio per circa 
un mese presso alcuni coloni della zona durante la fienagione e 131 mie
titura; per un altro mese come meccanico durante 131 trebliiatura del 
grano. 

La casa di abitazione - due stanze - e di proprieta della famiglia. 

Il reddito della famiglia risulta.: 

1933 
1934 

monetaria. 

1196 
1514 

% 

40 
55 

in natura 

1838 
1319 

% 

60 
45 



C) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Proprieta 

prod otto lordo vendibile spese acquisto 
mat. e servigi Anno 

It~ I j I 
0 

I ~ 1: 
Prodotto 0 Titolo 0 

"" "" ~ ~ 

1931 - - - - -
1932 - - - - - -
1933 Grano 5 95 475 Concimi 115 

Mais 1.25 55 69 :Anticrittog. 54 
Fagioli 0.17 70 12 Varie 150 
Patate 4 30 120 

· 0.50 SO 15 
Vino 2.50 113 282 

• 9.50 90 855 
Ortaggi - - 50 
Olio 085 500 175 
1 suino ingrassato - - 250 
Basso. corte - - 150 

24&3 SI9 

193~ Grano 4 1 85 340 CODcimi 100 
Mais 1.50

1 
52 78 Anticrittog. 50 

Fagioli 0.20 60 12 Varie 142 
Patate 0.5 SO 15 

• 1.50 30 45 
Vino 2.50 113 282 

• 11.50

1 

90 1035 
Ortaggi 50 

. Olio 0.S5 i 520 182 
• 0.05

1

520 26 
2065 292 

Avven1ri.ziato 

non :3 agricolo 
0 <1 agricolq ... § ;a 3 I Lire 1 I Lire "" "" ~ CD S 
~ 8 'liO 

- - - - - -
- - - - -

A 15 165 25 375 

2134 165 S75 

A 25 250 SO 450 

1773 250 450 

Varie 

--
Valor locativo 

casa abitazi'one 

Legna raccolta. 

Valor locativo 
casa abitazione 

Legna raccolta 

, 

200 

160 

360 

200 

160 

360 

.!!! 
o'bo 
ta·S 
'g~ 
~'" ..... 

Oi 

"" 
--

3034 

2833 

... .... 
Q> 
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Pa.mlgUa. N. 14 

..4.) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

ReI&zlone dJ parentela EtA Rid uzlone lid unItl\ 

001 capo famlglla (1934) anno lavoratrlcl I oonsumatrlcl 

A Capo famiglta 39 1931 
B MoglJe 35 1932 

1933 1,60 1,75 
1934 1,60 1,75 

B) NOTIZIEl VARIE SULLA FAMIGLIA. 

Questa famiglia puo rappresentarci, per qUlllnto si riferisce ai red
diU, Ie condizioni medie d.ei piccoli proprietari nonaqtonomi dellazooa 
di Sorano - Grosseto -. ' 

La proprieta e rappresentata da un ettaro di' terreno di cui circa 
meta seminativo nudo ed il rimanente vitato (700 viti)ed olivato (80oli
vi). n terreno, di origine vulcanica., e dotato di buona fertilita: il forte 
reddito che se ne ricava ne da documenta·zione. 

N el bilancio del prodotto lordo vendi bile sono da notarsi forti sbalzi 
nella produzione degli olivi. 

L'avventiziato si riduce ogni anna a due 0 tre mesi di lavoro nel pe
riodo della semina, della mietitura e trebbiatura dei cereali presso i 
coloni dei dintorni. 

L'abitaziOlIle della famiglia e data da due stanze. II presunto valor 
locativo e di Lire 150. 

n reddito della famiglia risulta: 

1933 
1934 

monetario 

981-
1324 

% 

43 
55 

In natura 

1308 
1098 

% 

57 
45 



0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Pro prieta. 

prodotto lordo vendibile spese acquisto 
Anno mat. e servigi 

It~1 I 

~ 
I 

0 
0 1: .. 

Pr~dotto / ! Titolo 0 

J 
.,. 
a ... .., 

1931 - - - - - -1932 - - - - - -
1933 Grano· 5 95 475 Concimi 54 

Mais 0.80 65 44 Antic-rittog. 42 
• 2.20 55 121 Varie 84 

Patate 1.50 SO 45 
• 5 30 150 

Fagioli 0.26 70 18 
Vino 2 93 186 

• 5 70 350 
Olio 0.18 500 90 
Ortaggi - - 30 
Bassa corte - - 70 

1579 180 

1934 Grano 4 85 340 Concimi 48 
Mais 0.80 62 42 Anticrittog. 36 

• 1.90 62 99 Varie 78 
Patate 1.50 30 45 

• 4.50 SO 135 
Fagioli 0.29 60 17 
Vino' 2 85 170 

• 5 60 300 
Olio 0.20 520 104 

• 0.68 520 302 
Ortaggi - - 30 

1584 162 

Avventiziato 

~ agricolo non 
0 agricolo ... 

~ ;a i I Lire 11 Lire "" ~ Q) 

~ 0- 0 
1iO 

- - - - - -- - - - - -
A Ii4 540 -

1399 540 

AI 
65 650 

1422 6W 

Vari!l 

--
Valor locativo 

casa abitazione 150 

Legna raccolta 200 

.. 

, 
SW 

Valor locativo 
casa abitazione 100 

Legna raccolta 200 

--:1iOO 

.! 
obo ;a ·s 
'i.:l 
~.! 

a; 

"" 
--

2289 

, 

24211 

:1 
..... ...... 
00 

,I 
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Famiglla •. 15 

A) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

Relazlone dl parentela Eta 
col capo tamlgUa (193') 

R1duzlone ad unlti> 

anno 
1 

lavoratrlc1 _I coneumatric1 

A Capo famiglia 71 1931 
B Moglie- 67 1932-
C Figlio 33 1933 2,70 3,50 
D Nuora , 21 1934 2,70 4,-
E Nipote (I.) 1 

B) NOTIZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

Per 181 famiglia la pit) importante fonte di' attivita, e di reddito e 
data dalla proprieta. di un poderetto di 3 ettari: di cui uno a: coltura pro- _ 
miscua con 4000 viti e 30 olivi, due di seminativo nudo. II terreno, ori
ginatosi dalla disgregazione di tufo vulcanico, e dotato di una bqona 
fertilita.: notevole e il prodotto nettoche se ne ricava. 

Nei mesi dell'inverno il figlio lavora nella scavazione del tufo pel.' 
181 costruzione di grotte che vengooo adibite ad uso di magazzino 0 di 
stalla. Ogni famiglia di Sorano, di Pitigliano e dei circostanti paesi, 
tutti costruiti nel tufo vulcamico, ha 181 stalla per il somarello e per il 
maiale scavata nel tufo. 

L'abitazione e costituita da 4 stanze in Sorano - Grosseto -, per 
Ie quali si pagano 400 lire annue. 

Le 130 lire' che figurallo tra Ie entrate varie si riferiscono al valor 
locativo dellastalla e del magazzino, che sooo di propi'ieta. della fa
miglia. 

Le condizioni economiche generali della famiglia sono buone e supe
riori a quelle della maggior parte della zona. 

II reddito della famiglia colonic8, risulta : 

1933 
1934 

monetario 

4738 
6768 

% 

66 
77 

In natura 

2405 
2021 

% 

34 
23 



0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Proprieta. 

prodotto lordo vendi bile spese . acquisto 
Anno �----------------~--._--._---I---m-a-t-.-e--se-r~v~ig~i--

II~ I j I i Titolo I j 
1931 
1932 

1933 

1934 

Prodotto 

Grano 
» 

Mais 
Fagioli 
Patate 

» 
Vino 

» 
Olio 
Ortaggi 
1 suino ingrassato 

Grano 
» 

Mais 
» 

Fagioli 
Patate 

• 
Vino 

Olio 
» 

Ortaggi 

8.5 95 
3.5 95 
0.50 05 
0.34 70· 
2 35 
6 35 
4 113 

48 90 
0.32 500 

8.5 85 
11.5 85 
1 52 
8 52 
0.40 60 
2 30 

10 30 
4 108 

49 85 
0.30 520 
1.70520 

807 
332 

27 
24 
70 

210 
452 

3870 
160 
70 

290 
6d12 

Concimi 
Anticrittog. 
Noleggi 
Varie 

297 
215 
102 
100 

7I4"" 6598 

722 Concimi 284 
977 Anticrittog. 200 

52 N oleggi 130 
156 Varie 200 

24 
60 

300 
432 

4165 
156 
884 

70 
7998 -sI4 7184 

c 

c 

A vventiziato 

I non 
agrico 0 agricolo 

t I Lire t I Lire 

60 690 
350 

1100 

Varie 

Valor locativo 
stalla 

Legna raccolta 

Valor locativo 
stalla 

Legna raccolta 

130 

375 

---gog- 7143 

130 

376 

605 8789 
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P'a.m1gUa. N~16 

A) COMPOSIZlONE DELLAFAMIGLIA. 

ReIaz10ne ell parentela 

I 
~tA 

col capo tamJglla (1934) aJIllO 

A apo famiglia 39 1931 
Moglie 38 1932, 

14 1933 
10 1934 

B) NOTlZlE VARlE SULLA FAl\HGLIA. 

Rlduzione ad unlta 

lavoratrici I consumatrici 

2,10 3,-
2,10 3,25 
2,10 3,25 
2,40 3,25 

Siamo di fronte ad un piccolo proprietario, affittuario coltivatore non 
autonomo di Manciano, in provincia di Grosseto. 

La proprieta e rappresentata da 4000 mq. di terreno di cui circa meta 
a coltura legnosa specializzata con 1200 viti, 3 olivi, 1 pero, 8 peschi. 

La famiglia ha in affitto un ettar!). e, mezzo di seminativonudo, meta 
in piano e meta in collina. Vi viene attuato un avvicendamento biennale 
(mais·grano nel p~ano, fave·grano in collina). II. canone di affitto e di 
L. 195. per Ia lavorazione del terreno e per i trasporti vengono noleg
giate pariglie di buoi dai coloni dei dintorni. Scarse sono Ie produzioni 
unitarie per mancate concimazioni organiche, per avvicendamento irra
zionale, per scarsissime cure culturali (1). 

La maggior parte del reddito familiare e dovuto all'avventiziato. 
N el 1931 e 1932 il capo famiglia ha lavorato nel tagIio dei boschi e per 
la mietitnra nell'orbetellano; nei due anni successivi ha lavorato per 
con to dell' Azienda autonoma della strada. 

L'abitazione - tre stanze - e di pro prieta della famigli~ .. La legna 
per consumo dicasa viene raccolta nei boschi dei dintorni. 

II reddito della famiglia risulta: 

1931 
1932 
1933 
1934 

monetarlo 
1756 
1710 
1812 
1773 

% 
45 
50 
49 
50 

In natura. 
2158 
1705 
1863 
1779 

% 
55 
50 
51 
50 

(I) Queste brevi notizie sulla coltivazione della terra ,presa in amtto possono ripetersi 

per la famiglia seguente. 



0) REDDITI DELLA FAl\HGLIA. 
.c::::: 

PJ.'oprieta. e affitto A vven tiziato "-

13~ 0 prodotto lordo vendi bile spese acquisto Reddito i agricolo non 
I'l mat. e servigi agricolo 
I'l ~ Varie I~~ ~ 

li~1 I 
0 

I 
~ 

I 
0 

i I Lire 1 I Lire 

0 ~ ~ ~~ N 
Prodotto E 0 Titolo 0 

J ... (3 
., 

Po ! ~ ,., 'C 

1931 Vino 9 133 966 Anticrittog. 42 - - A 150 1950 Legna raccolta 140 
9 110 220 Varie 17 

1939 Frutta e ortaggi - - 150 Valore locativo 
1 snino ingrassato - - 325 casa ahitazione 450 

961 ---w 909 
Grano 6.5 110 715 Affitto 195 

• 1.5 110 165 Noleggi 210 
Mais 1.5 75 119 Concimi 115 

992 520 909 472 " 1950 -wo 3914 
1932 Vino 9 123 246 Anticrittog. 36 A - 1750 Valore" locativo 

· 1 100 100 Varie 19 cass abitazione 450 
Olio 0.08 590 47 
Ortaggi - - 150 Legna raccolta 130 

643 --gg- 488 
Grano 6.5 105 682 Affitto 195 

• 3.5 105 367 Noleggi 210 
Fave 1 60 60 Concimi 107 

1109 6I2 488 597 1750 580 3415 
1933 Vino .9.00 193 307 Anticrittog. 30 A - 155 2015 Valore locativo 

• 2.50 100 250 Varia 18 casa abitazione 450 
Frutta e ortaggi - - 150 -
1 suino ingrassato - - 580 Legna raccolta 130 

1087 -W 1039 
Grano 4 95 380 Affitto 195 
Mais 1.9 05 66 Noleggi 210 

Concimi -
446 405 1039 41 2015 680 3675 

19B4 Vino 2.5 123 507 Anticrittog. 27 A - 135 1620 Valore locativo 
• 1.8 100 180 Varie 17 casa abitazione 400 

Frntta e ortaggi - - 110 
1 Buino ingrassato - - 300 Legna raccolta 100 

897 --""44 853 
Grano 8 85 680 Affitto .195 

• 5 85 425 Noleggi 210 
Fave 2 50 100 Concimi 103 

1105 608 853 597 1620 -000 5570 
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P'a.m1gl1a. B. 17 

..4.) COMPOSIZIONEI DELLA FAMIGLIA. 

ReIaz10ne dI parentela Eta 
col capo famlglla (1934) 

Riduzlone ad unlta 

anno I l&voratrlcl I consumatrlol 

A Capo famiglia 46 
B Moglie 43 1933 2,20 2,50 
C Figlia 19 1934 2,20 2,50 

B) NOTIZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

Siamo di fronte, come nel caso precedente, ad un piccolo proprie· 
tario, affittuario coltivatore di Manciano. La proprieta e rappresentata 
da circa un mezzo ettaro di terreno, di cui parte a vigneto specializzato 
(1700 viti) e parte lasciata a prato naturale per ottenerne il fieno ne
cessario per l'alimentazione di un somarello. 

Sparse nel campicello troviamo sei giovani piante d'olivo, 5 peri, 
5 peschi. 

L'affitto e rappresentato da un ettaro di seminativo nudo del tutto 
simile a quello precedentemente descritto. La casa' di abitazione e di 
proprieta. della famiglia; la legna per il fabbisogno viene raccolta dove .... 
meglio si trova. 

II reddito della famiglia risulta: 

1933 
1934 

monetarlo 

254 
959 

% 

15 
40 

in natura 

1489 
1430 

% 

85 
60 



0) RElDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Proprieta. e affi tto Avventiziato 

j~~ 0 prodotto lordo vendi bile spese acquisto Reddito 1 agricolo non 
s:I mat. e servigi agricolo Varie ;ail 
I:l 

II~I I I I I Lire, 

'i oS 
oOIj 0 

0 0 

1 I I Lire 
.. 1: 1i ~ I=G~ 

Prodotto .. 0 Titolo ~ E. J J 0 0 
~ ,0 'Iii> "" 

I 
1931 - - - - - - - - - - - - - - -
1932 - - - - - - - - - - - - - - -
933 Vino 1.5 12a 184 An ticri ttog. 40 A, 30 390 Valore locativo 

~ 15 100 150 Varie 12 cllsa abitazione 250 
1 

Frutta e Ortaggi , - - 120 
1 suino ingrassato - - 850 Legna raccolta 120 

854 ---w- 752 , .... 
Grano 4.90 95 465 Affilto 110 
Fave 1.60 50 80 Noleggi 150 

Concimi 54 

~ 
- I 

-- -- -- --'-
545 814 752 231 390 870 1748 

934 Vino 1.50 123 184 Anticrittog. 29 A 80 960 Valor locativo 
• 3.50 100 350 casa abitazione 250 

1 

Olio 0.13 520 68 Varie 10 
Ortaggi e frutta - - 105 Legna raccolta 120 
1 suino ingrassato - - 200 

9l)f" ----s9 868 

Grano 5 85 426 Affitto 110 
Mais 1.50 52 78 Nole~gi 150 

ConCimi 52 -- -- -- --

I 
503 812 868 191 960 370 2389 
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Monografie di famiglie di camporaioli con terre 
a coltura legnosa specializzata 

ramlgUa. N. 18 

A) COMPOSIZIONE DELLA FAMlGLIA. 

I 
Riduzione ad unit. 

ReIazIone dl p&rentela Eta 
001 capo famlglla (1934) anno lavoratrlci I co~umaincl 

A Capo famiglia 75 1931 1,6 3,5 
B Moglie 35 1932 1,9 3,5 
C FigIio 17 1933 1,9 3,5 
D Figlia 12 1934 1,9 3,5 

B) NOTIZIE VAllIE SUUA FAMIGLIA. 

II capo famiglia e camporaiolo da circa dieci anni nelle coUine pisane 
in comune di Peccioli; prima era bracciante. 

II terreno coltivato ha una superficie di 33.280 mq. ;' parte e a coltura 
promiscua, parte a coltura legnosa specializza.ta. Complessivamente 
vi ritroviamo 4595 viti di cui 1510 di uva, da tavola, 6 peschi, 50 olivi. 

La famiglia vive quasi unicamente col reddito del lavoro impiegato 
nel fondo, che assorbetutta l'attivita. dei due uomini. La moglie per 
circa tre mesi lavora.,in varie epoche dell' anno, presso la fattoria del 
proprietario. Vabitazione dista circa 1,5 Km. dal terreno coltivato; e 
data da quattro stanze per Ie quali si pagano 250 lire di affitto annuo. 

Risulta un credito verso il proprietario di lire 1846, 904, 420, 184 
rispettivamente al saldo del 1931, 1932, 1933, 1934. 

Fra Ie attivita. « varie» troviamo ilvalore della legna raccolta. nei 
boschi dei dintorni. 

II reddito famigliare risulta : 
monetario % in natum % 

1931 2209 59 1519 41 
1932 1631 51 1559 49 
1933 2275 64 .1266 36 
1934 1780 61 1129 39 

. La bassa corte e rappresentata da tre coniglie da riproduzione e da~ 
6 galline da uova. 



0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Camporaiolato 

prodotto lordo vendi bile sBese acquisto 
mat. e servigi Anno 

li~1 j I 
.s 

I 
~ .. 

Prodotto 0 Titolo 0 

I J ! 
1931 Frutta - -' 1144 Concimi 27 

Olio 0.30 600 180 Anticrittog. 60 
• 0.40 600 240 Varie 60 

Vino 5.50 113 895 
• 5.50 90 495 

Grano 1.60 110 176 
Ortaggi e varie - - 180 
Bassa corte - - 588 

1Si98 187 
1932 Frutta - - . 613 Concimi 24 

Vino 3.50 113 895 Anticrittog. 72 
• 8.70 90 BBB Varie 25 

Olio 0.30 590 177 
» 0.50 590 295 

Grano 2.50 105 241 
Ortaggi e varie - - 180 
Bassa corte - - 366 

2600 l2r 
1933 Frutta - - 834 Concimi -

Vino 8.50 103 860 Anticrittog. 80 
• 0.22 550 120 Varie 8 

Olio 13 80 1040 
Grano 1.50 95 142 
Ortaggi e varie - - 150 
Bassa corte - - 824 

2970 -W 
11)34 Frutta - - 884 Concimi -

Vino 3.50 103 360 Anticrittog. 80 
» 0.50 80 40 Varie 23 

Olio 0.30 520 156 
» 0.88 520 457 

Ortaggi e varie - - 150 
Bassa corte - - 293 

2340 ---roB 

Avventiziato 

~ agrioolo ·Don 
0 _ agricolo .. 8 ;a 0 j I Lire t!Lire "" ~ CD 

~ 8 ~ 

B 85 467 

3061 467 
B 1)3 511 

.2479 6I1 
B 89 489 

2882 489 
B - 412 
C 90 

2237 602 

Varie 

Legna raccolta 200 

200 
Legna raccolta 200 

/ 

-wo 
Legna raccolta 170 

170 
Legna raccolta 170 

-rw 

III 

o·~ 
:a'S 
'i~ 
~~ 

al 
." 

8728 

3190 

-

8541 

2909 

'-... 
~ 
I 
I 
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l'amigUa. N~ 19 

A) COMPOSIZIONE DELLA FAl\UGLIA. 

Belazlone dt parentela. Et/O 
col capo tamlglla (1934) 

IUd uzione ad unlt/O 

anno Iavoratrlol I co~tr1ol 
A Capo famiglia 52 1931 3,6 3,75 
B Moglie 50 1932 3,6 3,75 
C Figlio 25 1933 3,6 3,75 
D Figlio 21 1934 3,6 3,75 

B) NOTIZm VAHlE SULLA FAl\UGLIA. 

Contadino mezzadro fino a 20 anni or sono, A. coltivava come campo
raiolo nelle colline pisane un appezzamento 4i 13.500 mq. di vigneto 
specializzato con 8500 piante di viti. Poche piante da frutto sono sparse 
lungo i mal'gini dell'appezzamento. Fra i iliari delle viti vengono col
tivati erbaggi per esclusivo consuni.o di famiglia. 

In lavori di avventiziato ciascuno dei tre uominj ba dal 1931 al 19311 
trovato occupazione per circa. un mese dell'anno; 181 moglie per circa 100 
giorni, per 10 pill nei mesi dell'estate, in corrisPQndenza della raccolta 

'e della spedizione dell'uva da tavola e delle altre rrutta. 
Buone sono Ie condizioni economiche della famiglia, che dispone .Ii 

risparmi accuinulati particola,rmente negli anni 1925-28. Non sara. certo 
lontano iI. giorno cbe potra. appagare il massimo desiderio:. quello ~i 
comprare un podere. 

L'abitazione e costituita da tre stanze per Ie quali si pagaJIlo 300 lire 
annue di a·ffi.tto, la distanza dal campo e di ci:rca 0,5 chilometri. 

Fra Ie attivita. varie figura il valore della legna raccolta piu qua ~ 
pill la. nei boscbi dei dintorni. 

Non risultano rapporti ne di debito ne di credito verso il proprie
tario della. fattoria. 

11 reddito della famiglia risulta: 
monetarlo. % in natura % 

1931 4656 74 1645 26 
1932 6133 80 1575 20 
1933 4844 78 1393 22 
1934 4121 74 1443· 26 

Gli animali di bassa corte sono rappresentati da due coniglie da 
riproduzione e da cinque galline da uova; 



C) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Camporaiolato 

prodotto lordo vendibile 
Anno �----------------.-·~._~._---I 

II~ I j I i 
1931 

1932 

1933 

1934 

Prodotto 

Uva da tavola 
Frutta diverse 
Vi no 

• 
Ortaggi e varie 
Bassa corte 

Uva da tavola 
Frutta diverse 
Vino 

• 
Ortaggi e varie 
Bassa corte 

Uva da tavola 
Frutta diverse 
Vino 

• 
Ortaggi e varie 
Basea corte 

Uva da tavola 
Frutta diverse 
Vino 

• 
Ortaggi e varie 
Bassa corte 

6 
19 

6 
26 

133 
110 

-- 1019 
211 
798 

2090 
220 
627 

4866 

128 
106 

-- 2223 
64 

768 
2625 

220 
487 

6387 

6 113 
18.6 90 

-- 1925 
54 

678 
1665 

200 
436 

4%7 

7 
18 

- 1342 I 
./5 

756 
1530 

200 
407 

108 
86 

4280 

spese acq uisto 
mat. e servigi 

Titolo 

Concimi 82 
Anticrittog.97 
Varie 10 

Concimi 
Anticrittog. 
Varie 

Concimi 
Anticrittog. 
Varill 

189 4676 

179 6208 
78 
72 

150 4807 

67 
104 

5 

1:76 4104 

A vventiziato 

• 1 non 
agrlco 0 agricolo 

i I Lire t I Lire 

A·C 

B 

95 

115 

A-C-D 100 

B 100 

A-C 100 

B 90 

A-C-D 110 

B 100. 

950 

575 

1626 
900 

500 

1400 

900 

450 

1360 

880 

500 

Varie 

Legna raccolta 100 

100 6301 
Legna raccolta 100 

100 7708 
Legoa raccolta 80 

-so 6237 

Legna raccolta 80 

~16664 
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Fa.m.lgUa. Ii. 20 

A) COJ\IPOSIZIONFl DELLA FAMIGLIA. 

ReI .... lon8 dl parentela 
j-

Eta 
col capo famlglla (1934) 

R1duztone ad unItll 

~DDO lavoratrici I consumatricl 

A Capo famiglia I 46 
B Moglie I 44 
C Figlia I 9 
D Figllo I .7 
E Figlia I 3 

1931 1,6 3,0 
1932 1,6 3,0 
1933 1,6 3,'5 
1934 1,6 3,5 

B) NOTIZIE VARm SULLA FAMIGLIA. 

A. era bracciante fino ad una diecina di anni or sono; come campo
raiolo coltiva ora·,nelle colline pisane, 5175 mq. di frutteto e vigneto 
specializzati con 2800 viti (di cui ·2400 di uva da tavola), 80 peschi, 
70 susini, 40 olivi. 

n capo famiglia. ha in ciascuno di questi ultimi anni lavorato come 
avventizio per circa un mese in lavori diversi. 

L'abitazione, tre stanze per Ie quali si pagano 130 lire di affitto an
nuo, e distante circa Km. 1,5 dal campo. 

Mediocri sono Ie condizioni economiche della famiglili, bassi i .red
diU riferiti ad unita. di lll;vON).e di consumo. 

Risulta un debito verso ilproprietario del terreno di- I~. 596, 1192, 
1214, 616, rispettiv~m~nte al saldo del 1931, 1932, 1933, 1934. 

n reddito della famiglia risulta: 

monetario % In natura % 

1931 1525 50 1500 50 
1932 1652 63 .955 37 
1933 2430 75 839 25 
1934 2197 68 1032 32 

La bassa corte e rappresentata da· 4 ga1line da uova e da 2 coniglie 
da riproduzione. 



C) . REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Camporaiolato 

prodotto lordo .vendibile spese acquisto 
mat. e servigi Anno 

It~l I 
~ I 

0 0 .. 1: 
Prodotto i! 0 Titolo 0 

- 11< It It .... .... 

1931 Frutta - - 1401 Concimi 107 
Olio 0.20 600 120 Anticrittog. 74 
Vino 1.80 118 212 Varie 147 
Ortaggi e varie - - 150 
Bassa corte - - ,378 

• · 126 
2687 328 

1932 Frutta - - 1369 Concimi -
Villo 1 113 113 Anticrittog. 61 
Ortaggi e varie - - 150 Varie 80 
Bassa corte - - 352 

• • 117 
2101 --m-

1933 Frutta - -. 2244 Concimi 86 
Vina- 0.95 113 107 Anticrittog. 81 
Ortaggi e varia - - 140 Varie 21 
Bassa corte - - 252 

• » 84 
2827 lSlf 

1934 Frutta - - 2017 Concimi 57 
Vino 1.80 103 185 Anticrittog .. 80 
Olio 0.35 520 182 Varie 16 
Ortaggi e varie - - 140 
Basss. corte - - 225 

• · 75 

1

2824 153 

Avventiziato • 

agricolo non 

[I 
0 agricolo ... -----;a i I Lire i I Lire 

'tj ., 
~ 8 -a 

A - 326 

2359 S26 , 

A 32 307 

1960 307 
A - 240 

2689 240 

A 30 258 

2671 258 

1 
Varie 

Ingrassamento 
·1 suino 

Ingrassamento 
I suino 

Ingrassamen to 
.1 Buino 

Ingrassamen to· 
1 suino 

oS 

o~ .... ~ 
;as 
'tj,s . . ., . 

~.."'! 
al 
'tj 

840 

340 3025 

340 

,340 . 2607 

340 

840 3269 

300 

~OO 3229 

.... .c..o 
<:I ,. 
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Fa.miglia. N. 21 

..4.) COMPOSIZIONEI DELLA FAMIGLIA. 

Rlduzione ad nnita\ 
Rel&zlone dl p....,ntela Eta. 

col capo famlgIia (1924) &11110 lavoratrici I consumatrici 

A Capo famiglia 63 1931 i,6 1,75 
B Moglie .. 60 1932 1,6 1,75 

1933 1,6 1,75 
1934 1,6 1,75 

B) NOTJZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

La famiglia di qllestQ camporaiolo vive quasi unicamente coi pl'odotti. 
diretti 0 indiretti del terreno coltivato: 16.990 mq. parte a ~oltura 
promiscua, parte a coltura legnosa specia1lzzata, con un totale.di 2800 . 
viti, 80 peschi, 70 susini, 40 olivi. 

Si dispone di risparmi e fra l'altrodi un credito verso il proprie.: 
tario di L. 1769, 1826,2294, 114 rispettivamente alla fine del 1931, 1932, 
1933,1934. . .. 

L'abitazione e costituita da 4 stanze; il canone di affitto annuo e di 
--t:i60.· La distanza della .casa dal campo siaggira intorno ad un chi

lometro. 
1· redditi riferiti ad unita. - lavoratrice e consumatrice ...,- risultano 

elevati. 

II reddito della famiglia risulta: 

monetario % In natura % 

1931 1883 66 949 34 
1932 2406 76 768 24 
1933 2369 '76 757 24 
1934 2071 73 782 27 , 

La bassa corte e rappresentata da 2 galline cIa uova. 



C) REDDlT! DELLA FAMIGLIA. 

Camporaiolato Avventiziato .! 

prodotto lordo vendibile spese acquisto agricolo non obo 
mat. e servigi 0 ~ agricolo ~·S 

Anno 

li~ I 
+> 

11 
Varie 'al.:! 

I 
0 

I 
~ 

:a j I Lire i I Lire I 0 1: ~.!t .. '" Prodotto E 
0 Titolo ., 
"" "" ~ CD a ! -Q '" Pot ... lG 

1931 Grano 1 110 110 Concimi 94 . Legna raccolta 60 
Vino 3 U3 339 Anticrittog. 126 

» 3.5 90 315 Varie 57 
Frotta - ....... 1845 . 
Olio {).28 600 168 
Ortaggi e varie - - 170 
Bassa corte - - 112 

3059 277 2782 ~ 2832 

1932 Grano 1.50 95 142 Legna raccolta 50 
Vino 3 107 821 Concinii -

» 5 84 420 Anticrittog. 107 
Frutta - - 2143 Varie 50 . 
Ortaggi e varie 150 - -, Bassa corte - - 105 , 

8281 167 8124 --go 8174 

198~ Vino 3 93 279 Legna raccolta 40 
» 12 70 840 Concimi 65 

I~ - 76 , 
Olio 0.35 050 192 Anticrittog. 104 
Frotta - - 1639 Varie 17 
Ortaggi e varie - - 150 
Bassa corte - - 96 

8196 186 SOlO -W ~ 8126 

1934 Grano 1.101 85 94 Concimi 73 A - 80 Legna raccolta 40 
Vino 8 93 279 An ticri ttog. 106 

» 7.80 70 546 Varie 46 
Olio 0.30 520 156 

» 0.28 520 145 
Frutta - - 1525 
Ortaggi e varie - - 130 
Bassa corte - - 83 

2958 225 2733 -00 40 2853 



-133~ 

Famlgl1a. N. 22 

A) COMPOSIZIONE DELLA FA..'\{IGLIA. 

Rel&zlone dl parentela Eta 

I 001 capo famlgUa (193') 

R1duzlone ad unltA. 

anno Iavoratrlc1 I consumatrlol 

A Capo famiglia 45 I 
B Moglie 42 

1931 2,1 4,-
1932 2,1 4,-

C .Figlio 19 1933 2,9 4,25 
D Figlia 12 1934 2,9 4,25 

B) NOTIZIm VARIm SULLA FAMIGLIA. 

L'appezzamento coltivato da questo camporaiolo ha una superficie 
di 22.280 mq. a coltura legnosa specializzata, rappresentata da 5815 viti< 
di uva da tavola, 210 susini, 274 olivi,9 peschi. I prodotti dellecolture 
erbacee sono rappresootati quasi unicam~nte da alcuni erbaggi coltivati 
per consumo di famiglia. 

Padre e fi.glio sono specializzati in lavori di innesto e per cio lavo
rano 1-2 mesi dell'anno nelle aziende dei dintorni (Comune di Palaia 
in proVincia di Pisa). . 

L'abitazione,e rappresentata da 3 stanzeper Ie quali si pagano 293 
lire annue di affitto. 

Buone sono Ie condizioni economiche della' famiglia: si dispone di 
~isparmi e fra l'altro di un credito verso il proprietario del terreno di 
L. 4644, 3201, 4171, 3909 rispettivamente al .saldo del 1931, 1932, 
1933, 1934. . 

II reddito della famiglia risulta: 

monetario % In natura % 

1931 3944 81 !!23 19 
1932 5261 86 890 14 
1933 4789 85 829 .15 
1934 4655 83 951 17 

Gli animali di bassa corte sono dati da 7 galline da uova, due coni
glie da riproduzione. 



0) REDDiTI DELLA FAMIGLIA. 

Camporaioiato A vven tizia to .! -- spese acquisto obo 
p~odotto lordo vendibiIe agricolo non 

mat. e servigi 0 1 agricolo ;a·a 
Anno 

It~ I J·I I 
..., Varie al4! 0 

~ 
;a 

I t I Lire i I Lire I Prodotto tJ "" , P:;,.!!l 
Titolo '" i JOo ~ 

a; 
~ 

0 "" 1iG 

1931 Frutta 3532 
I 

A-C 360 - - -
Olio 0.30 600 180 Concimi 41 I 

» 0.40 600 240 Anticrittog. 185 
Ortaggi e varie - - 300 Varie 109 J -
Basss corte '- - 443 

147 
4842 --as5 4507 ---s6O 4867 

1932 Frutta - - 3957 
Olio 0.30 590 177 Concimi 10 A-C 76 760 

• 0.7q 690 442 Anticrittog. 25 
Ortaggi a varie - - 300 Varia -
Basss corte - - 413 

137 
6426 -s5 6391 760"" 6151 

1933 Frutta - - 3957 Concimi 121 A-C 54 540 
Olio 0.35 620 182 Anticrittog. 110 

· 0.90 620 468 Varia 67 
Ortaggi e varie - - 280 
Basea corte - - 367 

122 
6376 298 6078 540 5618 

1934 Frutta - - 3922 Concimi 123 A-a - 215 
Olio 0.35 550 192 Anticrittog. 137 

• 1.12 550 616 Varie 11 
Grano 2.00 . 85 170 

. Ortaggi e varie - - 250 
I Bassa corte - - 339 

173 
215

1 
0662 271 5391 5606 
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ra.migUa. N. 23 

.4.) COMPOSIZIONE DELLA FAMlGLIA. 

Relazione ell parentela 

I 
Eta 

col capo famfgUa (1934) 

Blduzlone ad unit!. 

anna lavoratrlcl I consumatrici 

A Capo famiglia 63 1931 2,6 2,75 
B Moglie 60 1932 2,6 2,75 
C Figlio 23 1933 2,6 2,75 

1934 2,6 2,75 

lJ) NOTIZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

11 reddito da camporaiolato e coatituito principalmente da prodotti 
delle colture legnose: 1300 viti di uva da t!tvola, 418 peschi, 24 olivi au 
u!lla superficie di 15.000 mq. di terreno in ·comune di Palaia (Pisa). 

n figlio (C) lavora per circa due mesi nel periodo invernale i!lliavori 
di scasso per impimti di frutteti. 

L'abitazioue e costituita da tre stanze in una vecchia costruzione se
midiroccata; il canone di affitto annuo e di lire 91. 

Risulta un credito verso ilproprietario del terreno di Lire 30, 797, 
249, 25 rispettivamente ne11931, 1932, 1933, 1934. Le condizioni econo~ 
miche della famiglia risultmo discrete. 

11 reddito famigliare si ripartisce in : 

monetario % In natura % 

1931 2770 82 601 18 
1932 2670 82 597 18 
1933 2091 82 446 18 
1934 3190 .88 420 12 

Gli animali di bassa cortesono: 1 coniglia da riproduzione, 5 gal
line da uova. 



C) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Camporaiolato Avventiziato .!! 
prodotto lordo vendibile epeee acq uieto 

agr!colo non obo 
Anno mat. e eervigi 0 ~ agricolo ;a·S 

~ 

II 
Varie al..:! 

li~1 
0 

I 
.s 

I 
0 ;a .8 

I i I Lire I 
.. IS t: ..., 

~ 
I=tl.! Prodotto ! Titolo 0 4> Lire a; "" "" I=tl Ilt a ~ iiO iiO "" ... 

1931 Frutta t~ Concimi 134 C 54 518 Legna raccolta 150 
Ortaggi e varie 95 Anticrittog. 91 
Bassa corte . 356 Varie -

» · . 150 
2928 225 2703 6I8 ~ 3371 

1932 Frutta 2510 Concimi 220 C 45 432 Legna raccolta ·150 
Ortaggi e varie 95 Anticrittog. 164 
Bal'sa corte 352 Varia 5 

-
• • 117 

3074 S89 2685 432 150 3267 

1933 Frutta 1665 Concimi 105 C 60 516 LegDa raccolta 130 
Ortaggi e varie 90 Anticrittog. 92 
Bassa corte 226 Varie 5 . 

• · 112 
2093 202 1891 6I6 100 2537 

1934 Frutta 2827 Concimi 122 C - 522 LegDa raccolta 130 
Ortaggi e varie 90 AnticriHog. 122 
Bassa corte - 200 Varie 15 

• · 100 
3217 259 2958 622 100 8610 

I 
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Famiglla N. 24 

A) COl\£POSIZIONEl DELLA FAl\UGLIA. 

ReJazlone dl parentela 

I 
Eta 

001 capo tamlgll& (193£> 

Riduzion8 ad' unitA 

aDDO lavoratrlcl I consumatricl 

A Capo famiglia I 50 
B Moglie I 48 
d Figlia I 22 
D Figlio I 19 
E Figlia 

I 
11 

F Figlia 7 

1931 2,7 4,75 
1932 2,7 4,75 
1933 3,5 5,~ 

1934 3,5 5,-

B) NOTIZIE VARIE SULLA FA:M:IGLIA. 

A., camporaiolo dalla. nascita, coltiva con la famiglia 10.290 mq. di 
frutteto e vigneto specializzato (700 viti di uvada. tavola, 200 peschi, 
150 susini) nei pressi di Montefoscoli (Pisa). Padre e figlio nel periodo 
autunno-invernale lavorano, per circa 5 mesi ciascuno, come boscaioli 'in 
taglio di legna e cottura del carbone lDormalmente preRso aziende del
la zona. 

La moglie e la figlia accudiscono aIle cure domestiche e all'alleva
mento degli animali di bassa corte rappresentati da 5 galline da uova 
e da due coniglie da riproduzione. Viene ingrassato un maiale.L'abita
zione, distante UID chilometro dal campo, e rappresentata da 4: stanze per 
Ie quali si pagano 200 lire anuue di affitto. Risulta UID credito' verso il 
proprietario di L. 4:81, 713, 696, 413 rispettivamente ai saldi del 1931, 

·1932, 1933, 1934:. 

II reddito famigliare risulta: 

monetarlo % in natura %, 

1931 6605 88 928 12 
1932 5973 87 902 13 
1933 4652 86 752 14 
1934 5060 87 725 13 



C). REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Camporaiolato 

prod otto lordo vendibile 
Anno I ___ ~ ___ ---;;-:-_;-~ .... __ 

Ii; I j I j 
spese acq uisto 
mat. e servigi 

Titolo I j 
1931 

Prodotto 

Frutta 
Ortaggi e varie 
Bassa corte 

1932 Frutta 

1933 

1934 

Ortaggi e varie 
Bassa corte 

Frutta 
'Ortaggi e varie 
Bassa corte 

Frlltta 
Ortaggi e varie, 
Bassa corte 

8123 
200 

Concimi 
Anticrittog. 

'378 Varie 
126 

3827 

69 
5 

--u 3753 

2958 Concimi 12 
200 Anticrittog. 85 
352 Varie 5 
117 

3627 

,1606 Concimi 
180 Anticrittog. 
252 Varie 
84 

2122 

1710 Concimi 
180 Anticrittog. 
225 Varie 
75 

2190 

102 3525 

81 
7 

-sa 2034 

3/j 

65 
50 

--mf 2040 

A vventiziato 

agricolo non 
agricolo 

11 Lire 11 Lire I 
A-D 245 ,3430 

3430 

A-D - 3000 

A-D 

A-D 

3000 

- 3050 

3050 

3425 

Varie 

Ingrassamento 
1 suino 

Ingrassamento 

350 

S50 7533 

1 suino 350 

--s6O 6875 

Ingrassamento 
1 suino 320 

Ingrassamento 
1 suino 

---s2O 5404 

320 

820 5785 
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Fa.mlgl1& N. 25 

A) COMPOSIZIONm DELLA FAMIGLIA. 

Belazlone dl parentela I Eta, 
001 capo jamlgU,. (1934) 

Rlduzione ad unita 

anno lavoratr1cl. I consumatrk.1 

A Capo famiglia 46 1931 1,60 3,50 
B Moglie 38 1932 1,60 2,75 
C Figlio 11 1933 2,10 3,75 
D Figlio 8 1934 2,10 3,75 
E Figlia 5 

B) NOTIZIE VARlm ,SULLA FA...'HGLIA. 

A., da circa 20 anni,. coltiva 8000 mq.di vigneto e frutteto spe<;ializ
zato con 5000 viti, 150 peri, 50 susini nelle colline pisane. 

II reddito da camporaiolato costituisce Ia fondamentale risorsa della 
famiglia. 

Come bracciante il capo difamiglia ha,in questi ultimi anni,.lavorato 
per circa due tnesi nel periodo invernale inlavori prevalentemente di 
scasso e di piantagione di viti presso 181 fattoria del proprietario, e 
pres~o altre della zona; 181 moglie invece, nei mesi estivi~ha lavorato 
per 181 raccolta e 181 lavorazione dell'uva da tavoia e delle altre frutta. 

Sempretutt'altro che trascurabili sono i prodotti degli animali di 
bassa corte e delle colture ortive destinate alla alimentazione della fa
miglia. 

L'abitazione e costituita da tre staJIlze per Ie quali viene pagato un, 
affitto annuo di lire 300. 

II reddito della famiglia risulta: 

monetario %, in natura % 

1931 4421 80 1072 20 
1932 4734 82 1046 18 
1933 3722 80 935 20 
1934 3221 78 911 22 

La bassa corte e rappresentata da due coniglie da riproduzione eda 
7 galline da uova. 



C) REDDITI DELLA FA1\HGLIA. 

Camporaiolato Avventiziato 
.!! 

prodotto lordo vendibile spese acquisto 
agricolo non o~ 

mat. e servigi 0 ~ agricolD Va'ria ;a'S Anno .... 

II 'al.:! 

I i~ I j I 
0 

I 
0 ;a .! 

I Lire 11 Lire I ~ 1: "" a eGo! Prodotto Titolo 0 CD .:::: 
'" ~ ~ CD a {3 0 

"" ... ... '!iO 

1931 Uva da tavola - - 1671 Concimi 65 AI 50 500 
Frutta diverse - - 264 
Vino 3 133 399 Anticrittog. 94 B 75 525 · 13 110 1430 
Ortaggi a varie - --- 280 Varia 7 
Bassa corte 393 

, - -
• • - - 197 

4634 166 4468 1025 5493 
1932 Uva da tavola - - 1401 Concimi 54 A 46 414 

Frutts. diversa - - 148 
Vino 3 133 399 Anticrittog. 86 B 81 567 · 19.7 110 2167 
Ortaggi a varia - - 280 Varie 6 
Bassa corta - - S67 

• • - - 183 
4945 146 4799 981 5780 

1933 U va da tavola, - - 1692 Concimi 65 A 41 369 
Frutta diversa - - 91 
Vino S 123 S69 An ticri ttog. 63 B 85 595 · 9.4 100 940 
Ortaggi e varie - - 240 Varie -
Basss. corte . - - 326 

• » - - 163 
S821 128 S693 D64 4657 

1394 Uva da tavola - - 1478 Concimi 69 A 47 ;176 . 
Frlltta diversa - - 33 
Vino S 123 S69 Anticrittog. 68 B 10 420 

» 9.2 100 920 
Ortaggi e varie' - - 240 Varie 19 
Bassa corte - - 302 

» » - - 150 
3492 156 SSB6 796 4132 
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l'a.migl1a. :N'. 26 

..4.) COMPOSIZIONIII DELLA FAMIGLIA. 

ReJazlone dl parentela Et" I col capo tamlglla (1934,-

Bldnzione ad unit" 

anno lavoratrlcl I consumatrlcl 

A Capo famiglia 57 I 
B MogHe 55 I 

1931 2,10 2,50 
1932 2,10 2,50 

C Figlia 17 I 1933 2,10 2,50 

I 1934 2,10 2,50 

B) NOTIZIE VARIFJ SULLA FAMIGLIA. , 
A: era, fino a dieci anni or 80no, colono mezzadro; lasch) il podere 

perche la famiglia era defidente di forze lavorative e si trasformo in 
camporaiolo. Coltiva un ettaro di vigna specializzata con 9600 viti, delle 
quali 5800 di uva da tavola e 60 peschi. Nei filari dt viti sono intercalati 
30 peri. Lavora per circa due mesi dell'anno, come operaio presso 
l'azienda del proprietario della vigna in lavori di ricostruzione viticola; 
la moglie e la figlia presso la stes_~a azienda sono occupate nel' periodo 
della raccolta e della spedizione delle frutta e dell'uva da tavola. 

Abita in tre stanze, per Ie quali paga 200 lire di affitto annuo. 

II reddito della fat;niglia rlsulta : 

monetarlo % lD natura % 

1931 3256 79 860 21 
1932 3574 81 832 19 
1933 3966 84 754 16 
1934 3496 83 733 17 

Gli animali di bassa corte so nO" rappresentati da 4 coniglie da ripro
duzione e da 6 galline da, uova. 



C) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

I Camporaiolato A vventiziato .!! 

prodotto lordo vendibile spese acquisto agricolo non obo 
mat. e servigi 0 1 agricolo ;;'S 

Anno .., Varie rg4! 

I~-I 
0 

I 
~ 

I ~ 
;.a 

j I Lire 
~ I Lire I ., "" ." ,:t:;~ 

Prodotto i~ N 0 Titolo ., S El f ." 
~ ~ '" S 0 oS & '" 0 "" ... ... 110 110 

1931 Uva da tavola 

I 
- - 465 Concimi 63 A 50 450 

Friltta diversa - - 141 
Vino 2 123 246 An ticri ttog. 57 B-C 180 1260 

» 8 100 800 
Ortaggi e varie - - 240 Varie 5 A - 80 
Bassa corte - - 374 

» » - - 185 
2451 12p 2326 1790 4116 

1932 Uva da tavola - - 813 Concimi 56 A. 45 405 
Frntta diversa - 118 
Vino 2 123 246 Anticrittog. 105 B-O 178 1246 

» 9 10J 900 
Ortaggi e varie - - 240 Varie - A .- 80 
Bassa corte - - 316 

• » - - 173 
2806 161 2675 1731 4406 

1933 Uva da tavola - - 1411· Ooncimi 51 A 55 495 
Frutta diversa - - 192 
Vino 2 U3 226 . Anticrittog. 81 B-O 166 1162 

» 8 90 720 
Ortaggi e varie - - 220 Varie 36 
Bassa corte· - - 308 

» » - - 154 
3231 168· 3063. 1657 4720 

.1934 Uva da tavola - - 1342 Concimi 55 A 50 ·424 
Frutta diversa - - 266 
Vino 2 113 226 Anticrittog. 124 B-O 172 1032 

» 5 100 500 .. -
Ortaggi e varie - - 220 Varie 32 
Bassa corte - ...;;. 287 

• • - - 143 
2984 2IT 2773 1456 4229 
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Fa.migl1 a H. 27 

A) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

Belaz10ne dl parentela Et,. Biduzione e.d unlta 

col capo famlglla. (193") a.nno lavoratricl I consum.&trlol 

A Capo famiglia 45 1931 3,10 4,50 
B Moglie 40 1932 3,40 4,50 
C Figlio 22 1933 3,40 4,50 
D Figlio 18 1934 3,90. 4,50 

~ Figlia 12 

B) NOTIZIEl VARIEl SULLA FAMIGLIA. 

A. era fino al1929 oracciante; bracciallte era il padre ed. il nonno suo, 
Dal 1920 coltiva una vigna di 8000 mq. con circa 5000 viti di cui 4000 
di uva da ,tavola. Abita con ia faniiglia quattro stanze, per Ie quaIi paga 
un affitto annuo di L.400. 

N el periodo invernale .eseguisce coi, figli lavori di scasso per 10 phI 
presso 181 fattoria del proprietario della vigna. La inoglie lavora, sempre 
presso 181 fattoria, nel periodo della lavorazione e della spedizione. delle 
Crutta e dell'uva da tavola. 

11 reddito della famiglia risulta: 

monetario % tr. natura % 

1931 5622 82 1277 18 
1932 4941 80 1253. 20 
1933 5099 82 1105 18 
1934 4237 80 1044 20 

Gli animali di bassa corte BOnO dati da due coniglie da riproduzione e ' 
otto galline da uova. 



0) REDDlT! DELLA FllUGLIA. 

Camporaiolato Avventiziato .!! 

prod otto lordo vendibiIe spese acquisto 
~ agricolo non obi, 

mat. e servigi 0 g agricola- ·~·a 
AnQo .... Varie :gol!! 

lt~ I I 
0 

I 
~ 

;r;; = 
~ I I Lire I I 

0 

1 '" 0 ~ '" ~ 1 Lire 
~.!l 

Prodotto 
.. 

Titolo '" .. 
'" '" Gi t 
~ a ~ 8 '" '" .... "& 

1931 Uva do. tavola - 1699 Concimi 61 B 90 630 
Frutto. varia - - 373 
Vino 5 123 869 Anticrittog. 84 A-C 150 1350 

• 16 100 1600 
Ortaggi e varie - - 275 Varie 5 A-C - 120 
Basso. corte - - 633 

4949 lfiO 4799 SHOO 6899 -
1932 Uva do. tavola - - 1843 Concimi 84 B 90 630 

Frutto. vario. - - 227 
Vino 5 123 509 Anticrittog. 70 A-CD '155 1395 

• 9 100 900 . 
Ortaggi e varie - - 275 Varie 6 A - 105 
Basso. corts - - 609 

422if" 159" 4064 2130 6194 

1933 Uvo. do. tavolo. - - 2244 Concimi 8J B 100 700 
Fru tto. varia - - 195 
Vino 5 113 339 Anticrittog, 94 A-C·D 144 1296 

• 8 90 720 
Ortaggi e varie - - 260 Varie - A - 120 
Basso. corte - - 616 

4264 176 4088 2116 6204 

1934 U vo. do. tavolo. - - 1940 Concimi - B 86 616 
Frutta varia - ~ 163 
Vi no 3 113 339 Anticrittog. 66 A·C-D 148 1184 

• 4 90 360 
Ortaggi e varie - - 250 Varie 10 A - 150 
BaBSo. corte - -I 455 

,. . 8507 -W 3431 1850 5281 
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Famlgl1a N. 28 

...4) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

A 

B 

Belazione dl p ...... ntela 
e.ol capo famlglia' 

I 
Capo famiglia 
Moglie 

I· 

/

' Eta 
(1934) 

55 
53 

B) NOTIZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

anno 

1931 
1932 
1933 
1934 

Bid uzione ad unita 

lavoratrici I consumatrici 

1,60 1,75 
1,60 1,75 
1,60 1,75 
1,60 1,75 

A. da 35 anni e camporaiolo, prima era bracciante. Coltiva un appez
zamento di 13.000 mq. a vigna specializzata nelle colline pisane, con 5800 
viti di uva da tavola e 3800 viti di uva da vino. Abita con la moglie in 
tre stanze che com pro 6 anni or sono per 15.000 lire; il valor locativo 
puo valutarsi in lire 3uO. La moglie e occupata ogni anno per circa 3 mesi 
nel periodo della lavorazione e della spedizione dell'uva da tavola; il 
capo famiglia nel periodo invernale eseguisce alcuni lavori di scasso per 
piantagioni di lIluovi vigneti. 

Da non trascurarsi nel bilancio familiare i prodotti dell'allevamento 
degli animali di bassa corte e delle colttire ortive effettuate fra i filari 
delle viti, colture che, in quanto sonoprevalentemente destinate al con. 
Sumo domestico restano, per consnetudine, di totale pertinenza del cam
poraiolo. 

Non risultano rapporti di credito 0 di debito verso il proprietario, 
Nlsendo detti rapporti da ambe Ie parti liquidaU alIa fine di ogni anno. 

11 reddito della famiglia risulta = 

monetarlo % in natura % 

1931 4905 80 1223 20 
1932 4625 79 1213 21 
1933 4422 80 1113 20 
1934 3909 80 1017 20 

La bassa corte e data da due .coniglie da riproduzione e otto galline ' 
da uova. . 

10 



0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Camporaiolato 

prodotto lordo vendi bile spese acquisto 

Anno 
mat. e servigi 

I li~ I 0 I 
0 

I i .. ~ Prodotto ~ Titolo '" '" ,!l ,!l 

1931 Uva da tavola - - 1863 Concimi 98 
Frutta diversa - - 293 
Vino 2 123 246 Anticrittog. 121 

• 17 100 1700 
Ortaggi e varie - - 160 Varie 7 
Bassa corte =1 - 477 

• · - 155 
4881 ""226 

1932 Uva da tavola - - 2134 Concimi 54 
Frutta diversa - - 92 
Vino 2 123 246 Anticrit~og. 116 

• 13 100 1300 
OrtQ.ggi e varie - 160 Varie ....;. 

Bassa corte - - 457 
• · - - 152 

4541 170 
1933 Uva da tavola - - 2205 Concimi 66 

Frutta diversa - - 114 
Vino 2 113 226 Anticrittog. 84 

· 12 90 1080 
Ortaggi - - 150 Varie 6 
Bassa corte - - 387 

• · - - 129 
4291 "15i"" 

1934 Uva da tavola - - 1598 Concimi 55 
Frutta diversa - - 137 
Vino 2 113 226 Anticrittog. 107 

• 14 90 1260 
Ortaggi - .' 150 Varie 10 
Bassa corte - - 841 

• · - - 114 
3826 172 

Avventiziato 

I • 1 non 
0 

:: I agrlco 0 agricolo ... &l 
:; 

111 t I Li" 

" I Lire 
'"d 1 ., 
p:l 

A 60 450 
A - 40 
B - 630 

4658 1120 
A - 405 
A -- 40 
B - 672 

4371 1117 
A - 441 

B - 609 

4135 , 1050 
A - 482. 
A - -
B - 540 

3654 972 

Varie 

Valor lo'cativo 
casa abitazione 850 

lOO" 
Valor locati vo 

casa abitazione 350 

350 
Valor locativo 

caea abitazione 350 

350 
Valor locati vo 

cas a abitazione 300 

800 

.~ 
obo :a·S 
i~ 
p:l,!! 

Qj 
'"d 

6128 

5838 

5535 

4926 

~ 
I 
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l'amlgUa H. a9 

A) COMPOSIZIONID DELLA FAMIGLIA. 

BeJazt0J!.8 ell pamntela EtA RId mane ad unit" 

col capo famlgUa (1934) anna lavoratrlcl I eoneumatricl 

A Capo famiglia 52 1931 2,4 3,5 
B Moglie 50 1932 2,4 3,5 
C Figlia 19 1933 3,2 3,5 
D Figlio 19 1934 3,2 3,5 

B) NOTIZII!I VARII!I SULLA FAMIGLIA. 

II terreno coltivato da questo campol'aiolo era rappresentato fino al 
1933 da un ettaro di vigna, con 3100 piante di viti e 120 peri interca
Jati, nelle colline pisane. Dal 1933 ~ a questa. da. aggiungersi un altro 
mezzo ettaro di vigneto. 

II figlio si occupa prevaIentemente della coltivazione della vigna (l'av
ventiziato ~ limitato a circa un mese), mentre il padre lavora per buona 
parte dell'anno come operaio presso fattorie della zona ed aiuta il figlio 
nelle ore e nelle giornate dl libert~. 

II reddito della famiglia risulta: 

~onetarlo % in nat1ll'& % 

1931 4577 88 629 12 
1932 4994 89 629 11 

1933 3817 85 672 15 
1934 3786 85 672 15 



C) ;REDDITI DELLA FAMIGLIA. . 
Camporaiolato I Avventiziato 

.~ 

prod otto lordo'vendibile ~pese acquisto f~ agricolo _ non .g:Eo 
mat. e servigi 0 agricolo ;as Anno ..., Varie -goa 

li~ I 0 I 
0 

I 
.s ;a 

/! .s 
r Lire 

j I Lire 
.. 1: .. "" a ~.! Prod otto .. 0 Titolo 0 CD 

OJ £ 1>0 1>0 p:; a a (3 0 .; rei .... .... 1iO 

1931 Vino S 123 369 Concimi - A 264 2534 Legna raccolta 160 , 17 100 1700 Anticrittog. 89 
Frutta - - 443 Varie 11 
Ortaggi e varie - - 100 

2612 100 . 25HI 2534 ---rso 5206 

1932 Vino 3 123 369 Concimi 15 A 252 2419 Legna raccolta 160 
• 22.95 100 2295 Anticrittog. '10 , 

Frutta - - 376 Varie 11 
Ortaggi e varie' - - 100 

3140 -00 S044 2419 ---rso 5623 

1933 Vino 4 113 452 Concimi 67 A 159 1272 Legna racc~lta. 140 
• 18.90 90 1701 Anticrittog. 92 

Frutta - - 750 Varie 27 C 35 280 
Ortaggi e varie - - 80 

2983 186 2797 1052 ---no 4489 

1934 Vina 4 113 452 Concimi 66 A 215 1720 Legna raccolta 140 
• 20 no 1800 

Frutta - - 256 Anticrittog. 93 C 27 216 
Ortaggi e varie - - 80 Va.rie 47 

2588 206 2382 1936 ----no I 4458 
. 
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Monografie di famiglie di camporaioli in terre a' coltura promiscua 

l'a.mlgl1a. N. 30 

..4.) COMPOSIZIONE DELLA FllHGLIA. 

I Relazlone dl parentela 

I" 
Etil. Rlduzlone ad unlta 

col capo famiglia (1934) 'anno lavoratricl I consumatrtcl 

A Capo famiglia 43 1931 1,6 1,75 
B Moglie 40 1932 1,6 1,75 
C Figlia 2 1933 1,6 1,75 

1934 1,6 1,75 

B) NOTIZIE VARIIll SULLA FAMIGLIA. 

II capo famiglia fino a 10 Mini or sono era colono mezzadro, si separ() 
dal ceppo paterno per mancato accordo con i vari componenti la fami
gliB.; e da allora come camporaiolo coltiva un appezzamento di circa 
mezzo ettaro di terreno vitatonella Val di Pesa in provincia di Firenze. 

Nel1933 adetta vigna fu aggiunto un appezzamentodi terreno nudo di 
5000 "mq. nel quale attualmente e in atto uno scasso per l'impial1to oi 
altro vigneto. 

bome avventizio lavora per circa 6 mesi, normalmente a cottimo, in 
opere di ricostruzione viticola. 

Risulta un debito verso il proprietario del terreno coltivato di lire '135, 
258, 330, 417 rispettivamente ai saldi del 1931, 1932, 1933, 1934. 

L'abitazione e data da due stanze - una cucina ed una camera da 
Ietto - per Ie quali si paga un affitto annuo di lire 180. 

La bassa corte e data da quattro gallme da uovli. 

II reddito della famiglia risulta: 

monetarlo % In natura % 

1931 1448 75 493 25 
1932 " 2213 82 493 ,18 
1933 1364 63 799 37 
1934 1591 78 448 22 



C) RFlDDITI DELLA FAMIGLIA. 

. Camporaiolato Avventiziato I .~ 
prodotto lordo vendibile spese acquisto 

agricolo non s!F 
mat. e servigi 0 1 agricolo ;as Anno 

I 
+" Varie 'al~ 

I ~ I 
0 

I i 
;a 

i I Lire 1 I Lire 

:::l 0 ;: "CI 0 
~~ Prodotto 1=J ! 0 Titolo CD "" ! ~ a ., 

! 8 0 "CI 'Iii 
.-

1931 Vino 2 139 278 Concimi 56 A 119 1889 
Fieno 880 

Anticrittog. 78 
Fagioli e ortaggi - - 100 

Varie 87 
Bassa corte - - 115 . , 

823 221 602 1339 1941 
1932 Vino 2 139 278 Concimi 122 A - 1610 

Grano 6.40 110 704 
Anticrittog. 40 

Fave 2.07 60 124 
Varie 68 

Ortaggi - - 100 
Bassa corte - - 115 

1321 225 1096 1610 . 2706 
1933 Grano 3.90 90 351 Concimi 54 A 120 1278 

Vino 2 129 258 Anticrittog. 51 
• 2 100 200 

Varie 4 
Ortaggi - - 90 
Bassa corte - - 100 

999 109 890 1273 2163 , 
1934 Vino 2 129 258 Concimi 19 A 110 1100 

Fieno 550 
Anticrittog. 28 

Ortaggi - - 90 
Varie 12 

Bassa corte - - -- 100 
'1998 69 939 1100 2039 
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!'amiglia. N. 31 

A) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

Relaztone d1 parentela Etlo 
lUduzlone ad nn1ti. 

col capo tamlgUa (193"') anno Iavoratricl I consumatricl 

A. Capo famiglia 35 1931 1,6 2,25 
B MogHe 34 1932 1,6 2,25 
C Figlia 7 1933 1,6 2,50 

I 1934 1,6 2,50 

B) NOTIZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

II ca,po faIriiglia fino a 10 anni 01' sono faceva il barrocciaio. Come 
camporaiolo coltiva attualmente 15.000 mq. di seminativo vitato (2500 
viti) ed olivato (50 olivi) nella Val di Pesa (prov. di Firenze). 

N el fondo viene attuata una rotazione tendente alIa quadriennale. II 
grano prodotto non e Bufficiente al fabbisogno della famiglia: l'olio ed 
il ,ino Bono i principali prodotti e per buona parte vengono venduti. La 
paglia ed il foraggio - di trifoglio - vengono ceduti ad un barrocciaio 
delle vicinanze in cambio di letame. 

IIlavoro eben distribuito durante l'anno ed il fondo, con Ie numerose 
piante, assorbe quasi tutta l'attivita del capo famiglia. Questi, come 
avventizio, lavora per poco piu di un mese all'anno. 

I redditi della famiglia sono in progressivo aumento da11931 al 1934 : 
in quest'ultimo anno poiil raccolto dell'olio risulta abbondantissimo 
ed il reddito di conseguenza si eleva notevolmente. 

Vabitazione e rappresentata da "quattro stanze, ed e di proprieta della 
famiglia. 

Risulta un debito verso il proprietariodel terreno di Lire 326 nel 1931, 
di L. 348 Illel 1932, di L. 25 nel 1933, di L. 938 nel 1934. 

II reddito della famiglia risulta,: 

monetario % In natura % 

1931 1088 45 1350, 55 
1932 1515 53 1329 47 
1933 2084 62 1289 38 
1934 "3759 75 1250 25 



0) REDDIT! DELLA FAMIGLIA. 

Camporaiolato Avventiziato 

I 
.~ 

prodotto lordo vendibile spese acquisto ~ I agricolo 
non ob.o ..,.-

Anno 
mat. e servigi 0 agricolo Varie. ~8 .., 'g~ 

li~1 
0 

I 
0 

I 
0 :a I g ~ I 

CD 

I Lire I N ~ ~ '" g I i Lire J PU! 
Prod otto E 

0 Titolo ., 
OJ Q Q ~ 

Il. a a '" ... ... to 

1931 Grano 2.70 110 297 Concimi 100 A - 250 Valor locativo 

Olio 0.30 600 180 Anticrittog. 144 casa abitBzione 350 

• 0.51 600 806 Varie 108 

Vino 2 139 278 

· 7.10 110 781 

Sansa - - 28 ..... 
~ 

Paglia cappelli - - 16 I 
Fave 0.92 70 64 

Fagioli 0.19 80 15 

Ortaggi - - 120 

Bassa corte - - 110 
21lJO 352 1838 260 35Q 2438 

1932 Grano 2.24 98 219 Conciroi 100 A 17 170 Valor locativo 

Olio 0.30 590 177 Anticrittog. 160 CBsa abitazione 350 

• 1.10 590 649 Varie 81 

Vino 2 13~ 278 . 
• 8 110 880 

Paglia cappelli - :- 58 

Sansa - - 21 

Fave 0.46 60 28 

I Fagioli . 0.94 80 75 



Olio O.SO 050. 165 Anticrittog. 132 ca~a aUlI.II.ioIlUlltl· """ 
2.25 550 1237 Varie 28 

ViDO 2 129 25~ 

4.75 100 475 

SaDsa 65 

Fave 1~38 45 62 

Fagioli 0.71; 70 63 

Ortaggi 110 

Be.ssa corte 100 

2778 155 2623 400 S50 S3'l3 

1934 Grano 2.61 85 222 Concimi A 368 Valore locativo 

Olio 0.30 529 156 Anticrittog. 54 CRsa abitazione S50 
.... 

3.50 520 1820 Varie 13 ~ 

Sansa 52 J 

Vino .2 129 258 

8 ~OO 800 

Fave 0.84 45 38 

Fagioli 0.82 70 57 

Paglia da cappelli 745 

Ortaggi llq 
Bassa corte 100 

4358 67 4291· 368 S50 5009 
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ramlg11a N. 32 

A) OOMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

Relazlone ell parentela I' Eta 

r 

Riduzlone ad unlta 

col capo famlgl1a (1934) a.nno lavoratricl 1 consuma.trIc1 

A Capo famiglia 45 1931 1,6 2,75 
B Moglie 40 1932 1,6 2,75 
C Figlio . ,1 6 1933 1,6 2,75 
D Figlia . 1 3 

1 
1934 1,6 2,75 

B) NOTIZIE VAHlE SULLA FAMIGLIA. 

L'attuale capo famiglia si separo dal ceppo paterno dodici anni or 
sono, trasformandosi da colono mezzadro in camporaiolo. 

Oome tale coltiva, nella Val di Pesa, un appezzamento di se'mina
tivo vitato di 13.000 mq.; i prodotti sono quasi completamente consu
m,ati per l'alimentazione della famiglia. 

Fino al 1929 buona parte del .seminativo era, ad anni alterni, inve
stita a grano per 131 produzione di paglia da cappelli. Era ricercata 
e bene quotata suI mercato di Firenze. Successivamente tale coltura, 
per il forte ribasso nel prezzo del prodotto, e stata abbandonata e 80-

stituita con grano per 131 produzione di granella. 
Nell'inverno e negli altri periodi nei quali il campo richiede scarsa 

attivita, il capo famiglia lavora come 3!VVentizio nella fattoria del 
proprietario ed in aItre dei dintorni in opere per 10 piu di ricostru
zione viticola. 

Risulta un debito verso il proprietario di lire 191 nel 1932; 470 lDel 
1933; 719 nel 1934. 

L'abitazione e data da quattro stanze per Ie quali si paga· un affitto 
annuo di lire 206. -

II reddito della famiglia risulta: 

moneta.rlo % In natura % 

1931 
1932 553 41 807 59 
1933 1403 62 866 38 
1934 1531 63 888 37 



0) BEDDITI DELLA FAMIGLIA • 

. 
Camporaiolato 

Is~ 
Avventiziato 

prodotto lordo vendibile spese acquisto 

11 
agricolo non 

mat. e servigi 0 agricolo ;as Anno 

II~ I 
... Varis 'i.:l " I 3 

I i 
;a 

1 I Lire i I·Lire I .. ~ "" NI 
r.tl..!! Prodotto £ ~ 

Titolo 
~ ~ -; 

-a "" 
1931 - - - - - - - - - - - - - -

. 1932 Grano 3.10 112 847 Concimi 120 A, 703 
Vino 1.60 149 223 
Paglia cappelli - - 35 Anticrittog. 40 
Fagioli 0.63 80 42 
Patate e ortaggi - - 90 Varie 25 
Bassa corte - - 106 

842 186" 667 703 1860 
... 
81' 

1933 Grano 5.40 103 666 Concimi 75 A - 979 I 
A - 551 

Vino 0.75 189 104 Anticrittog. 34 
Mais 0.24 55 13 
Patate 0.34 85 12 Varie 18 
Fagioli 0.16 70 11 
.Ortaggi - - 70 
Bassa cor~e - - 100 

---ass ~ 739 1530 2269 
1934 Grano 5 99 495 Concimi '105 .A. 150 1500 

2.25 85 191 
Vino 1.35 139 187 Anticrittog. 18 
Fagioli 0.56 65 36 
Ortaggi - 70 Varie 37 
Bassa corte - - 100 -. -

1079 160 919 1500 2419 
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Famlglia Ii. 33 

A) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA~ 

A 
B 

C 

D 

Relazione dl parentela 
,col capo ramlgUa 

Capo famiglia 
Moglie 
Figlio 
Figlio 

/

. Eta 
(1934) 

45 
40 
8 
3 

B) NOTIZIE VARIE SULLA ~'AMIGLIA. 

Rldurlone ad nnlta 

anno lavoratricl I consumatricl 

1931 
1932 
1933 
1934 

1,6 
1,6 
1,6 
1,6 

2,75 
3,-
3,-
3,-

E questa un'aUra famiglia di camporaioli della Val di Pesa in pro
vincia di Firenze. 

II terreno coltivato ha una superficie di circa 12.500 mq. di seminativo 
olivato e vitato. Le viti sono quasi tutte di recente impianto e su piede 
americano, solo in piccola parte sono su piede europeo; queste ultime 
presentano sintomi di infezione fiilosserica .. 

II vino e l'olio sono i principali prodotti ed in DU()lIla parte vengono 
venduti. Nel semiIiativo non si attua nessuna regolare rotazione. Fino 
a questi ultimi anni si coltivava, su circa un terzo della superfide, 
gruno, per paglia da cappelli; tale coltura e stata in questi ultimi anni 
abbandonata e sostituita congrano per la produzione di granella. II 
prod otto deifagioli e del mais viooe consuma.to dalla famiglia·. La paglia 
ed i1 prodotto di un piccolo appezzamento di trifoglio vengono ceduti 
ad un vicino mezzadro in cambio di qualche carro di leta me e dell'ara
'tura di qualche appezzamento. 

II fonda assorhe buona parte del lavor~ del capo famiglia, che come 
avventizio ha in ciascuno di questi ultimi anni trovato occupazione, pel' 
circa due mesi nell'inverno in lavori di scasso per l'impianto di viti 
ed olivi. La moglie e dedita al governo della casa. 
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La famiglia abita in tre stanze per Ie quali paga UD. a.ffitto annuo :<li 
L.228. 

Risulta un debito, verso il proprietario del terreno, diL. 987, 1850; 
!ll87, 1769 rispettivamente alIa fine del 1931, 1932, 1933, 1934. 

II reddito della famiglia risulta·: 

monetarlo % In natura % 

1931 . 1466 67 710 33 
1932 . 1035 49 1101 51 
1933 913 44 1188 56 
1934 . 1438 54' 1229 46 



0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Camporaiolato Avventiziato I .~ 
prodotto lordo vendibile spese acquisto 

~I agricolo non ~:Eo 
mat. e servigi 0 agricolo ;as Anno .. g Varie ~::l 

li~ 1 J 1 

~ 
1 

~ 
;.; 

~ 
1 Lire 

~ 
1 Li:e "" §I ~ 

~.! 
Prod otto Titolo 0 '" ! e 41 

~ ~ ~ 
~ "" 

1931 Vino 2.51 139 347 Concimi 112 A - 498 

· 4 110 440 Anticrittog. 100 

Olio 0.80 600 480 Varie 107 

· 0.20
1
600 120 

Paglia da cappelli - - 234 
Sansa - - 21 
Fave 1.50 70 112 
Fagioli - 0.23 80 18 
Mais 0.15 70 10 
Ortaggi - - 100 
Bassa corte - - 115 -- -- --

1997 319 1678 498 2176 

1932 Grano 8.5 98 818 Concimi 155 A 60 600 
Vino 2.5 189 847 Anticrittog. 10 

• S 110 330 Varie 24 
Olio 0.20590 118 

0.20 590 118 
, 

• 
Paglia da cappelli - - 50 , 
.Fave 2.10 60 126 
Fagioli 0.72 80 58 
Ortaggi - - 120' .,. 

Bassa corte - -'~I 1--:::-.. ".-- . .{~ -- ""'9" '1l'!"nl1 """ n1!lt! 



." "<-- -~...,....- ~- -.-
Vino 2.50 129 -522 Antiorittog. 119 

lUG 100 270 Varie 60 

Olio 0.20 550 110 

• 0.40 550 220 

Sansa 10 

Fave 1.75 45 79 

Fagioli 0.49 70 34 

Ortaggi 120 

Bassa corte 100 

1767 416 1351 750 2101 

1934 9-rano 4.93 85 419 Concimi 160 A 433 

Vino 2.50 129 ?22 Anticrittog. 61 

2.50 100 250 Varie 39 .... 
g; 

Olio 0.20 550 110 

1.69 550 929 

Sansa 51 

Fave 0.59 60 35 

Fagioli 0.56 60 33 

Ortaggi 120 

Bassa corte 100 

Foraggi 125 

2494 260 2234 433 2667 
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Fa.mlgl1a. N. 34 

A) COMPOSIZIONE DELLA· FA~HGLIA. 

Relazlone. dl parentela 

J 
Eta 

col capo tamlglia (1934) 

Ridnzlone ad unlta 

anno I lavoratrici I consumatrlcl 

A Capo' famiglia 43 1931 1,6 3,-
B Moglie 34 1932 1,9 3,-
C Figlia 12 1933 1,9 3,25 
D Figlio 7 1934 1,9 3,25 

B) NOTIZIFJ VARIE SULLA FAMWLIA. 

Di nascita colono, A.si separo dalla famiglia paterna 15 anni or sono. 
Ooltiva un appezzamento di seminativo di 18.760 mq., nelle colline della. 
Val d'EIsa, a coltlira promiscua con 20 olivi e 4500 viti. Come avventizio 
lavora nel periodo della vendemmia e della mietitura presso alcuni coloni 

. della zOilla ricevendone in parziale com pen so ~lcune attaccature di buoi 
per Ie arature. A cottimo eseguisce nell'inverno lavori di scasso; mentre .; 
nel periodo estivo·autunnale fa la campagna nel vicino zuecherificio di. 
Granaiolo. I redditi da· quest'ultima fonte di lavoro sono in questi 
llltimi anni assai diminuiti. 

II grano nell'avvicendamento viene alternato con rinnuovi: fagiuoli, 
mais. 

La moglie, che negli anni passati era occupata nella lavorazione 
della paglia da cappelli, attende ora solo aIle faccende domestiche e 
all'allevamento degli animali di bassa corte. Le condizioni della fa:qdglia 
sono - confrontate con Ie altre dei dintorni - buone; si dispone di 
risparmio e risultauri credito, verso il proprietario del terreno colti
vato di L. 2347, 2650, 2930, 3819 rispettivamente ne11931, 1932, 1933, 193-1. 

11 reddito della famiglia risulta : 

monetario % In natura % 

1931 3216 65 1698 35 
1932 2137 . 57 1612 43 
1933 2469 61 1601 39 
1934 1358 47 1558 53 



0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Camporaiolato Avventiziato I .! 
prod otto lordo vendibiIe spese acquisto i I agricolo 

non g]l 
Anno mat. e servigi 0 agricolo Varie 

.~ a .. ~.:I 

\ ~ \ 0 

\ 

0 

\ 

~ 
;oj 

A G I 1\ Lire I 1:: I1I1 Lire 

., 
l~ ! ." ~~ Prodotto 0 Titolo ., 

! ... p: 'Ql 
B ..., ... 

1931 Grano 6 110 660 Concimi 184 A - 1121 Valor locativo 

· 8.5 110 B85 caso. abitazione 900 
Vino 3 119 867 Ariticrittog. 115 A 25 220 50 750 

• 14.80 90 1287 
Olio 0,07 600 42 .Varie 248 
Fagioli - Ortaggi - - 120 
Basso. corte - - 319 

8170 --r;w- 2623 1841 750 ·200 4914 
-

1982 Grano 6.7 105 598 Concimi 125 A 57 570 Valor locativo 
Vino 8.5 114 899 A 25 240 30 450 casa abitazione 200 

· 14.80 85 1258 Anticrittog. 62 
Fagioli - Ortaggi - - 120 
Basso. corte - - 295 Varie 194 

s .... 

. 2670 S8l 2289 8IO "450 ·200 9749 

1933 Grano 6 95 570 Concimi 214 A - 1115 Valor locativo 

· 5.S0 95 50B casa abitazione 200 
Vino 3.50 109 981 Anticrittog. 55 A 29 255 25 BOO 

• 11.60 80 928 
Olio - 0.15 500 75 Varie B63 
Fagioli - Ortaggi - - 100 
Basso. corte - - 275 

2832 6S2 2200 1870 SOO 200 4070. 

1934 Grano 6.15 85 523 Cimcimi 277 A 22 194 25 BOO Valor locativo 
Vino 9.50 99 846 caso. o.bitazione 176 .. 17.S0 70 1211 Anticrittog. 1B7 
Olio 0.17 520 88 
Fagioli - Ortaggi - - 150 Varie 112 
Fieno - ....., 179· 
Basso. corte - - 275 

176 2772 626 2246 194 BOO 2916 
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!'a.mlglia. ~. 35 

A) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

Relazlone ell parentela I Etl!. 
Riduzione ad unltl!. 

col capo famlgUa. (19U) anno lavoratrici I consumatrici 

A Capo' famiglia. I .62 1931 3,6 5,5 
B Figlio I 30 1932 3,6 5,5 
C Nuora I 29 1933 4,1 5,5 
D Nipote I 9 1934 4,1 6,1 
E Nipote 1 
F Figlio 19 
G Figlio 17 

B)NOTIZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

II capo .famiglia era una ventina di anni fa colono mezzadro. Stac
catosi dalla famiglia paterna, quando prese moglie, si trasformo in 
camporaiolo. Coltiva un appezzamento di 24.550 mq. di seminativo in 
collina a coltura promiscuacon 28 olivi e 4500 viti. Detto fondo assorbe 
completamente il suo lavoro. Dei figli iI maggiore, durante il periodo 
invernale, eseguisce scassi, per impianti di vigm.eti, a cottimo nelle fat
torie dei dintorni; durante il periodo estivo lavora nel vicino zucche
rificio di Granaiolo per circa un mese - negli anni passad vi trovava 
occupazione per piu lungo periodo di tempo -; durante i restanti pe •. 
riodi dell'anno aiuta il padre. Gli a.Itri figli sono stati, lIlegli anni consi
derati, ·occupati in aziende industriali della zona i F. presso una fab
brica di mattoni, G., il piu giovane, (che solo nel1932 ha cominciato a 
guadagnare)presso una vetreria. 

Numerosa Ia famiglia, molteplici Ie fonti di Iavoro e di .reddito. Ot· 
time, relativamente aIle altre della zona, Ie condizioni economiche della 
famiglia che risulta creditrice verso il proprietariodi L. 280 nel 1931; 
di L. 1391 nel 1932; di L. 2930 nel 1933; di L. 2352 nel 1934. 
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L'abitazione, una casa di 7 stanze, e di proprietA' della famiglia; U 
valor locativo perc} valutasi ammontare a 500 lire annue. 

n reddito della famiglia risulta: 

monetarlo % ID uatura % 

1931 . 5338 65 2857 35 
1932 . 4528 60 2769 40 
1933 7090 72 27~9 28 
1934 . 5262 69 2490 31 

Gli animali di bassa corte sono rappresentati da 4 coniglie da ripro
dnzione 'e 10 galline da uova. 



0) RElDDITI DELLA FAMIGLIA. 

.-
Camporaiolato Avventiziato 

.~ 

prodotto lordo vendibile epese acquisto agricolo non c:J""bo 

Anno mat. e eervigi 0 1 agricolo :a·S ... Varie al<i!! 

li~1 I 
0 

I 
0 ;t:j 

~ I Lire t I Lire I 
0 ~ ~ "" 

0 
p:l..!!! :I "" Prodotto 0 Titolo II> a ~ 2 "" "" p:l a; 

a ,!l 8 "" p., .... "Q 

1981 
I 

110 1028 ! Concimi B-F I 16871.=- Valore -locativo 
. 

Grano 9.30 216 - -
Vino 5 119 357 B 25 240 60 900 casa abitazione 500 

» 15.5 90 1895 Anticrittog. 60 F - - - 1000 

Olio 0.12 600 72 

Fieno - - 816 Varie 824 .:.. 
0> 

~11>0 

Ortaggi - - 120 

1 euino graseo - - 400 

Bassa corte - I 585 

=1 » » - 400 -- -- -- --
1

4468 600 5868 1927 1900 500 8195 

1932 Grano 6.99 105 734 Condmi 162 B 25 240 45 675 Valor locativo 

Vino 3 114 842 F I - - 1500 casa abitazione 500 -
» 14 85 1190 Anticrittog. 58 G - - - 690 

Olio 0.09 590 58 

Fieno e paglia - - 268 Varie 200 

Fagioli ortaggi - - 120 

1 tluino grasBo - - S80 I 



I 
0"'881 I 

21 r '~8 fj. ~ CBsa abitaziono 5001 -Vino 
8.

60
1
109 B 

15.70 80 12561 Anticrittog. 64 F - - - 2400 
Olio 0.18

1
500 90 G - 75'0 

Fiono e paglia 86 Varie 405 

Mais-Fagioli-Ortag. 180 

1 euino graeeo 850 

Baeea corte 800 

• 850 

.' --
8951 647 5S04 2895 8150 500 9849 

1934 Grano 8.45 85 718 Concimi 8fJ7 B 27 238 25 300 Valor locativo 

Vino 3.50 99 546 F 2875 casa abitazione 440 
", ... 

19.26 70 1848 Anticrittog. 7/. G 1150 ~ 

Olio 0.110 620 156 I 
Fieno e pap;lia 179 'Varie 246 

Mais-Fagioli-Ortag. 180 

1 suino grasso 550 

·Bassa corte 500 

300 

5877 628 5249 238 5825 440 7752 
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"amlglla. If. 36 

~) . COMPOSIZIONE DELLA FAl\HGLIA. 

Relazione dl parentela I EtA 
001 capo famigUa (193£) 

Rlduzlone ad nnitA 

anno lavoratriol I consumatrlol 

A Capo famiglia ."\ 57 1931 1,6 1.75 
B Moglie I 52 

I, 

1932 1,6 1,75 
1933 1,6 

1 

1,75 
1934 1,6 1,75 

B) NOTIZIE VARIIll SULLA FAMIGLIA. 

_ Camporaiolo da 30 anni (prima era bracciante), A. coltiva 15.140 mq. 
di seminativo in collinavitato (700 viti) ed olivato (24 olivi) nella Val 
d'.EIsa. 11 grano viene alternato con rinnuovi e con prato di trifoglio. 

Come avventizio per circa un mese lavora presso i coloni "dei dintorni. 
L'abitazione comprende 4 stanze per Ie quali si paga un.affitto di lire 

350 annue. 
Non risultano rapporti ne.di debito ne di credito verso il proprietario 

del terreno coltivato. 

11 reddito della famiglia risulta: 

monetario % In natura % 

1931 877 45 1071 55 
1932 410 28 1055 72 
1933 1150 55 954 45 
1934 496 35 909 65 

Gli animali di bassa corte sono dati da una coniglia da riproduzione 
e 5 galline da uova. 



0) RIllDDITI DELLA FAMIGLIA. 

.. Camporaiolato Avventiziato 
.~ 

prod otto lordo vendibile spese acquisto ~ I agricolo 
non 3]> 

Anno mat. e servigi 0 agricolo 
Varie ;aEl 

II~ I j I I 
.. 

"'O! 
~ ~ ;a ~ $/ j I Lire I ~.! '" ;1 e Lire Prod otto Titolo o. '" ... ... ~ Gl a ~ (3 ~ ... '& '" 

1981 Grano 8.50 110 885 Concimi 117 A - 100 
• 4.80 110 478 

Vino 2 114 228 Anticrittog. 87 A 18 178 · 3.65 85 810 
Olio 0.06 600 36 Varie 124 
Fieno - - 99 
Fag. ~ Maia -Ortaggi - - 100 
Bassa corte - - 322 

T95S 278 1675 273 1948 
]982 Grano 8.84 105 403 Concimi 103 A - 172 

Vino 2 111 222 

· 4.25 82 848 Anticrittog. 28 A 15 144 
Olio 0.11 590 65 
Fieno - - 46 Varie 169 
Mais - Ortaggi - -. 100 
Bassa corte - - 265 

3:50 
1449 BOO 1149 8i6 1465 

1938 Grano 95 882 Concimi 97 A - 4Ul 

• 5.70 95 54.1 
Vino 2 106 212 Anticrittog. 25 A - 158 

· 13.85 77 258 
Olio 0.12 500 60 Varie 160 
Fieno - - 62 
Mais - Ortaggi - - 100 
Bassa corte - - 250 

1816 282 15SS 671 2104 -
1984 Grano 3.50 85 297 Concimi 92 A - 165 

· 1.20 85 102 
Vi no 2 102 204 Anticrittog. 20 

• 4.70 73. 848 
Olio 0.17 520 88 Varie 62 
Fieno - - 60 . 
Maia - Ortaggi - - 90 
Bassa corte - - 230 

1414 174 1240 166 1405 
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, l'amlgl1a N. 37 

A.) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

Relazlone dl parentela Et~ 
Rlduzlone ad lunit~ 

col capo famlglla: (193') anno lavoratrlcl I consumatrlcl 

A Capo famiglia 57 1931 2,6 2,75 
B Moglie 57 1932 2,6 2,75 
C Figlio 24 ; 1933 2,6 2,75 

1934 2,6 2,75 

B) NOTIZIE VARIE SULLA FAl\lIGLIA. 

Da 25 anni camporaiolo (prima era bracciante), A. coltiva con 181 
famiglia un appezzamento: di 24.130 mq. di terreno vitato (3250 viti) ed 
olivati (SO olivi) nelle colline della Val d'EIsa. La rotazione adottata 
e pressappoco quella quadriennale. 

II lavoro avventizio viene eseguito a giornata ed a cottimo presso 
aziende agrarie dei dintorni. 

L'abitazione, una casa di 6 stanze, e presa in affitto e dista circa 
1 km. da.I terreno coltivato. -

Risulta Ulll credito di L. 272 nel1931 ; L. 316 ne11932; L. 301 neI1933; 
L. 153 nel 1934 verso il proprietario. 

II reddito della famiglia risulta = 

monetarlo % In natura % 

1931 2198 61 lUi 39 
1932 2233 58 1604 42 
1933 1568 51 1492 49 
1934 1399 53 1226 47 

La bas sa corte e rappresentata da 2 coniglie da riproduzione e 10 
galline da uova. 



0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Camporaiolato Avventiziato I 

I :! 
prodotto lordo vendibile speae acqaiato 

i agricolo non I 13.~ mat. e servigi 3 agricolo 

I~] Anno 

11~1 j I Varie 

i I 
~ ;a 

i I Lire 1 I Lire I '" ~~ Prodotto Titolo 8- .. 
~ ! Jj. ~ 

I ~ '" 
1931 Grano 4.66 110 602 Concimi 147 A-C 290 

Vino la.50 114 285 A 60 667 
• 5 85 425 Anticrittog. 122 C - - 40 600 

Olio 0.14 600 84 B - 100 
Fieno - - 807 Varie 212 
Mais 0.6la 70 48 
Ortaggi - - 100 
Bassa corte - - 400 

• • - - 890 . 
2536 481 2055 9&7 ---sao 8612 

1931a Grano 6.05 105 635 Concimi 120 
Vino 2.50 109 272 A-C - 182 

• 9.50 80 760 Anticrittog. 87 A 57 647 
Olio 0.30 590 177 C - - 36 640 " 

Fieno - paglia - _. 168 Varie 127 
Mai'l - ortaggi - - 120 
Bassa corte - - 400 : 

» . - - 820 
2852 ""2s4 la568 7W 540:"" 3BS7 

1933 Grano 6 95 570 Concimi 161 

· 2.18 95 207 A-C - 248 
Vino la.50 109 la72 Anticrittog. 72 A 62 645 

• 2.70 80 216 C - - 42 504 
Olio 0.31 500 155 Varie 264 
Paglia - neno - - 50 

. Ortaggi - mais - - 150 
Bassa corte - - 845 

- 800 
2265 49f" 1768 --'788 604 3060 

1984 Grano 4.82 85 410 
Vino 2.50 104 260 Concimi 184 A 66 581 

· 2 75 150 Anticrittog. 71 C - - 44 528 
Olio 0.30 520 156 Varie 95 

• 0.24 520 125 " Fagioli-mais-ortag. - - 150 
Bassa corte - - 250 

- - 815 
1816 300 1516 68T" 628 2625 
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l'a.mlgUa. H. 38 

..4.) COMPOSIZIONm DELLA FAMIGLIA. 

Relazlone dl parentela I Eta 
001 capo famigUa (1934) 

Riduzione ad unitll 

anno la voratricl I CODSumatric\ 

A Capo famiglia ·1 45 1931 1,6 1,75 
B Moglie 

I 
46 1932 1,6 - 1,75 

1933 1,6 1,75 

I 1934 1,6 1,75 

B) NOTIZIEl VARIE SULLA F~GLIA. 

Colono di nascita, A. si separo dalla famiglia paterna nel 1915 e di
venne camporaiolo. Coltiva. 7545 mq. di seminativocon viti (1500) ed 
olivi (circa 100) nelle colline della Val d'Elsa. -

L'avventiziato e limitato a circa 4 mesi nel periodo autunno-invetnale 
in lavori di ricostruzione viticola. 

L'alloggio e dato da 3 stanze distanti circa 0,5 km. dalla terra coltivata. 
Risulta, un debito verso U proprietario del terreno coltivato di L. 172 

nel 1931, di L. 122 nel 1932, di L. 64 I.el 1933; di L. 31 nel 1934. 

II reddito della famiglia risulta: 

monetario % In natura % 

1931 • 1020 47 1143 53 
1932 . 1108 59 756 U 
1933 1224 53 1083 47 
1934 . 1231 57 939 43 

Gli animali di bassa corte sono dati da una coniglia da. razza e cinque 
galline da uova. 



0) RIlIDDITI DIlILLA FAMIGLIA. 

Camporaiolato 

prodotto lordo vendi bile spese acquisto 
Anno mat. e servigi 

II~ II I ~ I i Prodotto Titolo .. ! ,!l 

1931 Grano 8.50 110 885 Concimi 169 
Vino -II 119 288 

• 2.70 90 248 Anticrittog. 78 
Olio 0.\10 600 120 

· 0.10 - 60 Varie 162 
Ortaggi e varie - - 100 
Basss. corte - - 300 

• • - - 105 
1561 409 

19S11 Vino II 109 218 Concimi 125 

· 8 80 240 Anticrittog. 60 
Olio 0.\10 590 118 Varie 151 

• 0.12 590 71 
Orts.ggi e varie - - 100 
Bassa corte - - 1170 

• • - -' 90 
1157 SS6 

1938 Grano 4 95 880 Concimi 196 
• 2.59 95 246 

Vino 2 114 2118 Anticrittog. 89 
• S.85 85 ,827 

Olio 0.25 500 125 Varie 146 
,Ortaggi e varie ~ - 100 
Fieno - paglia. - - 69 
Bs.ssa corte - - 250 

· .' - -- 68 
178S 881 

1934 Grano 8.85 85 S27 
Concimi Vino' 2 109 218 118 

· S.25 80 260 
Dlio 0.20 520 ]04 Anticrittog. 40 

· 0.47 520 244 
Ortaggi e varie - - 90 'Varie ,104 

.' Basss. corte - - 200 - - 70 
151S 267 

A vventiziato 

II ;griCOIO 
non 

0 agricolo .. 
;a 

I Lire' '" ~ ., al a I Lire ~ ~ a ~ '& 

A - 801 

A 75 720 

11411 1021 
A - 842 

A 73 701 

8111 1048 
A 115 245 

A 66 660 

. 
1402 905 

A - 287 

A 77 677 

1256 9I4 

13~ 
;as Varie "',:! 
~.! 

Qj 

'" 

2168 

1864. 

2307 

2170 

... 
"'" ... 
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l'amlglla. N. 39 

A) . COMPOSIZIONE DELI .. A FAMIGI..IA. 

I 
A 

B 
C 
D 

Relazione di parentela 
col capo famigUa 

Ca'po famiglia 
Moglie. 
Figlio 
Figlia 

\ 
I . I 
I 

B) NOTIZIEl VARIEl SULLA FAMIGLIA. 

lUd uzione ad 1Illita 

anno I lavoratrici I collS1llllatrici 

53 1931 2,9 3,5 
41 1932 3,2 3,5 
.24 

I 
1933 3,2 

I 
3,5 

20 1934 3,2 3,5 

Questo camporaiolo era colono mezzadro fino al 1925, anno nel quale 
abbandono il podere, cM la famiglia era divenuta scarsa di braccia . 

. Coltiva attualmente un appezzamento di 30.825 mq. di seminativo a. 
coltura. promiscua, con 3500 viti e 73 olivi, nelle colline della Val di 
Pesa, in provincia di· Firenze. 

N"el fondo viene attuato U!ll avvicendamento che grosso modo si avvi
cina al quadriennale. II grano~ per la parte ·ehe spetta al camporaiol0. 
C solo in piccola parte venduto, il vino e il prodotto pi:a importante, 
l'olio e appena sufficiente a coprire il consumo domestico, i prodotti dei 
rinnovi - mais, fagioli - sono pure essi cO!llsumati dalla· famiglia. II 
fieno ---:- di trifoglio - e 131 paglia vengono in parte vendutied in parte 
ceduti ad alcuni coloni dei dintorni in cambio del noleggio di buoi 
per eseguire iprincipali lavori di aratura. Nel prodotto 10000 vendibile 
notevole peso ha il valore dei prodotti degli animali di bassa corte, 
aH'allevamento dei quali prO'vvede la moglie del capo famiglia. 

II fondo assorbe la, maggior parte dell'attivita. dei due uomini cia
scmio dei quali per solo circa due mesi ogni anno lavora come avven. 
tizio in alcune fattorie dei dintorni. 

La casa di abitaziO!lle dista circa, 700 m. dal terreno coltivato ed e di 
proprieta. del camporaiolo~ 



Verso il proprietario risnlta un credito di L. 1146 ne11931,nn debito 
di L. 298 nel 1932, un credito dl L. 684 nel. 1933, . un debito di L. 53· 
nel 1934. 

11 reddito dellafamiglia risulta: 

monetarlo 'I, in natura '" 
1931 2182 37 3690 63 
1932 1347 28 .3375 72' 
1933 1782 38 2865 62 
1934 1488 36 2605 64 



~) REDDITI DELLA FilUGLIA. 

Camporaiolato Avventiziato ;! • spese acquisto I agrieolo' ~l prod otto lordo vendi bile non 
Anno mat. e servigi 0 :g agricolo Varie -f' 

..., 
~ ~.a 

li~1 
0 

I 
~ 

I 
~ 

;; 0 11 I Lire 
~ I Lire 

.. "d ... ~~ J>rodotto l Titolo 8. ., a ~ ~ ~ ., 
! ·1 8 liD "d 

I 

1931 Vjno 'l 139 973 I • 5.20 110 572 
Grano 8 110 880 Concimi 857 C 60 576 Valor locativo 

, 4.20 110 462 casa abitazione 500 
Olio 0.12 600 72 Anticrittog. 92 A-C - 442 
Fieno - -- 897 
Rinnovi varii - - 368 Varie 298 
Ortaggi - - 70 
Bassil. corte - - 400 

I· 
, • - - 480 

l' suino grass8 - - 427 -- -- -- ~ 

5101 741 4354 1018 500 5872 

1932 Grano 7.66 105 804 Concimi 125 C 56 588 Valor locati:vo 
Vino 7 129 903 caSB abitBzione 500 

• 2.60 100 260 Anticrittog. 46 A-C - 885 
Olio 0.20 590 118 
Fieno e paglia - - 814 Varie 409 
Rinnovi e ortaggi - - 150 
Bassil. corte - - 400 

• • - - 480 . 
1 Jluino grasso - - 500 



Vino 5 1109 .... 1 
47 I AoCI_ 46a I &45 Anticrittog. 

8.60 80 ~88 

Olio 0.20 600 100 Varie 869 
Fieno e paglia 288 

Rinnovi e ortaggi 110 

Bliaaa corte 400 
_ 410 

1 auino grasao 450 

8828 661 8167 980 500 4647 

19S4 Grano 8 85 680 Concimi 220 C 67 590 Valor locativo 

• 5.60 85 476 casa- abitazione 440 

Vfuo 5 99 495 Anticrittog. 56 

70 208 -• 2.90 CJI 
Olio- 0.26 620 130 Varie 865 .1 

• 0.37 620 193 
.. Fieno e paglia - 808 

Rinnovi e ortaggi 110 

Bassa corte .860 

• • 860 

1 8uino grasso 400 

3704 641 800S 690 440 4098 

I 
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l'amlgl1a H. 4:0 

A) COl\IPOSIZIONE DELLA FAl\UGUA. 

Relazione dl parentela Etll. R1duzlone ad unltll. 

col capo famlglla (1934) anno 1 lavoratrlcl I. consumatricl 

A Capo famigiia 
B Moglie 
C Figlia 

B) NOTIZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

31 
29 
2 

1931 
1932 
1933 
1934 

1,60 
1,60 

2,25 
2,25 

11 capo famiglia fino a quattro anni or sono era· mezzadro; si stacco 
dalla famiglia paterna, perc he ilpodere era troppo piccolo. Abita nel: 
paese di Bientina (Pisa) in tre stanze per Ie quali paga annua1mente' 
400 lire di affitto. Come avventizio ha lavorato in questi ultimi due anni 
nella bonifica di Coltano per la sca.vazione e la ripulitura di fossi, 
e. come meccanieo, nella. conduzione di un trattore. Dall'avventiziato 
deriva circa il 55% del reddito della famiglia. 

A camporaiolato coltiva un appezzamento di 6000 mq. nel quale. il . 
grana viene alternato colla bietola 0 con la saggina. I prodotti del, 
grana e della bietola. 'che figurano nel bilancio si riferiscono a due annate 
di scar so raccolto. In produzione norm ale e superiore di circa il 20%: 

II reddito della famiglia risulta : 

1933 • 
1034 . '. 

monetarlo 

1254 
1383 

58 
68 

La bassa corte e data da 3 galline da uova. 

In natura 

929 
641 

'I, 
42 
32 



0) RElDDITI DElLLA FAMIGLIA. 

Camporaiolato Avventiziato 
.!! 

prodotto'lordo vendibil!l spese acquisto 

11 
agricolo non S]! 

Anno mat. e'servigi :£ agricolo 
Varie ~S 

II~ t I ~ I ~ 
;tj j I Idre 1\ !.ire I 

..so! 
0 1l1.! ! '" II Prodotto Titolo ., 

~ 100 ~ .. ! 0 
liD ..s ... , 

I 
1931. - - - - - - - - - - - - -
1932 - - - - - - - - - - - - - -
1933 Grano 2.60 95 237 Concimi 16 A 110 1320. Legna raccolta JOO 

Vino 2 7S 146 Anticrittog. 6 
Ortaggi e varie - - 65 Varie 46 I .... 
1 suino ingrassato. - - 300 ::t 
Bassa corte - - 81 I -- --.- -- --. 

829 66 76S , 1520 100 218$ 

]934 Bietole 18 11 198 Concimi 15 A - 1250 Legna raccolta 100 
Vino 1.60 7S 109 Anticrittog• 5 

Ortaggi e varie - - 65 Varie 45 

1 suino ingrassato - - 500 

Basss. corte - - 67. -- L...-- -- --
739 66 674 1260 100 2024 
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PamigUa. H.41 

A) COMPOSIZIONE DEI,LA FA1\UGLIA; 

Relazione di parentela Eta. Riduzione ad unita. 

col capo famlgUa (193') 'anno lavoratrioi ICODS~trioi 

A Capo famiglia 38 1931 

B Moglie 35 . 1932 -; 

C FigUa 13 1933 . 1,90 . 3,--:; 

D Figlio " 193~ 1,90 3,--.!. 

• 
B) NOTIZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

II : capo famiglia, e stato fino a poehi anni or sono operaio fisso in una 
azierida agraria nei pressi di Sora no (Grosseto); in questi ultimi anni ha· 
lavorato come .avventizio .... dove poteva. Nel 1933 ha trovato 'occupa
zione esclusivamente in lavori stradali, nel ] 934 in detti lavori e pres so 
alcuni coloni, prevalentemente per Ia mietitura e la semina dei cereaH. 
t poderia coltura estensiva presentano una distribuzione dei lavori tut
t'aJtro che regolare nei singoli mesi dell'anno ed il colono e spesso obbli-
gato ad ;lSSUmel'e mallO d'opera avventizia. . 

L'avventiziato fornisce al nostro capo famiglia la principale fonte di 
attivit~ e di reddito; dall'avventiziato ne e derivato in questi ultimidue 
anni ll70% del reddito familiare.' 

Si coltiva a camporaiolato, dividendo a perfetta me~prodotti·e 
spese, un appezzamento di 1000 mq. circa di terreno, con' 200 viti. 

L'abitazion~ e nelpaese di Sora no ed e costituita da due stanze per 
Ie quali sipagano annualmente 150 lire di affitto. 

II reddito della famiglia risulta: 

1933 " 
1934 ". 

monetario 

2125 
2191 

in natura 

813 
'699 

"/. 
27 
24 



C) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

I 
Camporaiolato 

) 
spese acquisto prodotto lordo velldibile 

Anno mat. e servigi 

II~ I J I 
0 

I i ti Prodotto Titolo i ... 
,!l 

1931 - - - - -
1982 - - - - - -
1988 Vino 1.50 lOS 154 Concimi 10 

Olio 0.04 500 20 Anticrittog. 7 

Patate 0.40 SO 120 Varie 18 

Grano 0.110 95 19 

Ortaggi - - SO 

1 suino ingrRssato - - 850 -- --
698 8& 

1934 Vino 1.85 lOS 1S9 Concimi -
Olio 0.25 520 180 . Anticrittog. 9 

Ortaggi - - 80 Varie 15 

1 suino ingrassato 280 - -- --
579 24 

.. 

Avventiziato 

i I agricolo 
non 

0 agricolo ... 
;; 

g $1 11 Lire I "'" §I i Lire 
Q) 

~ 

- - - - - -
- - - - - -

A - - i80 2160 

--
658 - 2160 

I A 95 950 115 1265 

I 
-- --I 

656 9&0 1265 :f 

I 

Varie 

-
-r 

Legna raccolta 

Legna raccoltR 

13~ 
;;9 "",,a 
Q). 

~~ 
Ol 
"'" 

j -.... 

--
120 2938 

120 ;-, 

: , 
--

120 2890 

~ 
I 
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Monografie di famiglie di piccoli affittuari coltivatori 

P'amlglia H. 42 

A) COl\1POSIZIONEl DELLAFA.1\IIGLIA. 

Bela.zione 'dl parentela 'I EtA 
col capo tamlgl1a I (193~) anno 

A Capo famiglia 46 1931 
B Moglie 42 1932 
0 Figlia 16 1933 
D Figlio 14 .1934 

E Figlio 12 
F Figlio 10 

B) NOTIZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

Rlduzione ad unltA 

lavoratricl I consumatrici 

2,90 4,75 
3,40 5,-

I 
I 

E ,questa la famiglia di '\In piccolo affittuario di Laiatico (Pisa), 
L'affitto e ra,ppresentato' da 27.000 mq. diterreno argilloso, df cui 

circa 7000 mq. in piano ed il resto in collina. 
Nella parte bassa, dove il terreno e meno compatto e mend arido 

d'estate, si e provveduto all'impianto di un vigneto di circa 5000 viti di 
cui2000 di uvadatavola. Le viti, piantate 4 anni or sono, sono ora al" 
l'inizio della produzione. 

Nel seminativo viene coltivato il grano su'mezza supeficie e sulla, re
stante prato di sulla 0 di fieno greco che in qualche anno viene utilizzato 
per la produzione del seme. La ]av~razione del terreno e completamente 
eseguita a vanga ed a zappa. J~a concimazi()(lle organica e scarsa essendo 
rappresentata dal solo letame prodotto da, un somaro, quella chimica 
viene abbondantemente fatta con perfosfato e calciocianamide. 

L'avventiziato e limitato a circa tre mesi di lavoro presso Ie fattorie . 
e i col()(lli della zona. 

Notevole -importanza nel bilancio famigliare rivestono « Ie entrate 
varie», fra Ie quali ritrovia.mo il valor locativo della casa - 4 stanze -
e il valore della legna che spesso ab:usivamente vieI;le raccolta, nei boschi 
della zona. ' 

11 reddito della famiglia risulta: 
monetario 

1933. . • • • • •. 752 
1934. . • • • . .• 1809 

% 
26 
46 

in natura 
2186 
2096 

% 
74 
54 

La, bassa corte e data da 4 galline da uova e da una coniglia, da ripro· 
duzione. 



Anno 

1931 

1932 

C) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Affitto 

prodotto lordo vendi bile 

Prod otto 

spese acquisto 
mat. e servigi 

Titolo I j. 

1933 Grano 8.80 96 836 Affitto 120 

Vino 

. Fieno 

Ortaggi e varie 

Bassa corte 

1934 Grano 

Vino 

Uva 

Fieno 

4 103 412 Concimi 924 

490 . Anticrittog. 27 

160 Noleggi 92 

188 

2016 603 1513 

9.90 85 841 Aftitto 120 

5 98 490 Concimi 9J5 

6 90 450 Anticrittog. 22 

- - 650 Noleggi 61 

Fieno greco - seme 6.6 86 467 

Ortaggi e varie 150 

166 

3113 608 2605 

Avventiziato 

. 1 non i agrlco 0 . agrlcolo 

I t Ill~ i Ill" 
A 76 825 

826 

A 70 700 

700 

Varie 

Valor locativo 
casa abitazione 400 

Legna raccolta 200 

600 2938 

Valor locativo 
casa abitazione 400 

Legna raccolta 200 

(100 .3905 

-<XI -
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l'a.mlglla. N. 43 

A) COMPOSIZIONE DELUFAMIGLIA. 

Bela.zlone dl parentela Eta I 
Rlduzlone ad 1I1Iita 

col capo tamlgUa (1934) anno . lavoratrici I consumatrici 

A Capofamiglia. I 58 1931 
B Moglie 

I 
62 1932 

C Figlia 22 1933 2,20 2,50 
1934 2,20 2,50 

B) NOTIZIE VAHlE SULLA FAMIGLIA. 

Ilaffitto ~ rappresentato da 4: ettari di terreno di. cui circa mezzo 
ettaro in piano e.d.il restante in. collina. Nella parte pianeggiante dove 
il terreno ~ meno compatto e pill fresco nel periodo estivo troviamo una 
Vignetta della superficie di circa 3000 mq. coo 1700 vIti di recente im
pianto e non ancor~. in piena produzione; N el seminatiyo ~ adottata una 
rotazione qumquennale. . 

Il foraggio, escluso il poc~' consumatoper un somaro, viene venduto. 
Alia mancanza di Ietame si sopperisce col bottino, che abbOlndante e 

possibile procurarsi nel Vicino ·paese di Laiatico (Pisa). 
Fra Ie spese notevole e quella per noleggi. I Iavorida rinnuovo ven

gono eseguiti noleggiando un trattore, gli altri sooo fatti a vanga ed a 
zappa. Il lavoro avventizio e limitato f1 circa due mesi dell'anno; 

Le condizioni gooerali della famiglia sono oggi moralmente ed econo
micamente migliori di quando, fino a poehi anni or sono, il ca.pO famiglia 
era bracciante. . 

Limitata importanza hanno nelbilancio familiare Ie entrate « varie ». 

Il reddito della famiglia risuIta, : 

1933 
1934 

inonetario 

1857 
1455 

% 

62 
54 

iri natUra 

1149 
1254 

% 

38 
46 



0) BEDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Affitto Avventiziato 
.!! 

a prodotto lordo vendibile , spsse iLcquisto . agricolo Jlon ~l Anno mat. e servigi 0 11 agricolo ... g Varie 1l,s 

'It~ I j I l J 
i ;a 

I I Lire 
B I Lire "" S' ,~ ~~ Prodotto ~ Titolo CD ; ~ 8 CD 

'liD 'liD "" '... ' 

... ... 
-

1981 - - - -' - - - - - - - --.- -
1982 - - -- - - - - - - - - - - -
11133 -Grano 6 96 670 Affitto 148 A ~60 600 Legna raccolta 95 

• 7.7 95 781 Concimi 168 
Vitio S 103 3(19 Anticrittog. 36 

· 1 80 80 Noleggi 312 
Uva da tavola' 1.4 100 140 V.rie 15 

, Fieno' 
""""' - 710 

Avena 6 45 ,270 
Ortaggi - - _,-175 --- i- -- --. . 2985 6~4 2im' 600 95 ' 300.6, 

1934 Grano 6 85 510 Affitto 148 A 50 500 ' Legna raccolta 95 
• '6.10 - 518 Concimi 331 

Vino ,3 98 294 Anticrittog. 31 
• S 75 225 Noleggi 213 

Uva 2 95 190 Varie 85 
, Fieno - - - 560 
Avena 6 45 270 
Ortaggi - - 175 

: Fave S 60 180 -- -- -- - .-

I 2922 ~8 ,2114 :500 95 ,2709 
, 

" 
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l'amlgUa H. 44 

A) .COMPOSIZIONE DELLA FA..'HGLIA. 

I Belazloue dl pareuteJa ! Eta Riduzioue ad nullA 

col capo famlglla (1934) auuo lavoratrlcl I consumatrlci 

A Capo famiglia : I 70 1931 
B Moglie 69 1932 
C Figlio I 44 1933 3,50 4,25 '. 
n Nuora I 44 1934 3,50 4,25 
E Nipote (d.) I 14 

B) NOTIZIl!l VARIm SULLA FAMIGLIA. 

L'-affitto e rappresentato da 7 ettari. Si tratta, come nei casi prece
denti, di terreno argilloso di collina: solo una piccola parte, circa mezzo 
ettaro, e in terreno pianeggiante, meno compatto. Qui su scasso reale e 

. stata piantata una vignetta di circa 2500 viti. Di impianto recente, . non 
e ancora in produzione e per questo si ha buona ragione di pensare che 
il reddito della famiglia dovra, ceteribusparibus, aumentare nei prossimi 
anni. In Laiatico (Fisa) la famiglia ha in affitto, al prezzo di L. 700 
annue, una casetta di tre stanze, un magazzino ed 'una stalla. 

Parte del foraggio viene venduto, colrestaJIlte vengono mantenute due 
vacche da latte: il latte viene facilmente collocato presso Ie famiglie 
del paese. , 

Le condizioni economiche della famiglia sono buone e superiori. a 
. quelle delle altre precedentemente considerate; ogni anno si, accumula 
un po' di risparmio e si pensa e si parla con non celata soddisfazione a 
quando sara possibile divenire proprietarii della terra lavorata. 

Le produzioni. unitarie sono buone ed elevate rispetto a quelle dei 
vicini,questo si r~tiene per buona parte dipendente dalla disponibllita,: 
sia pure limitata, di letame. 

L'avventiziato e limitato a circa tre mesi durante l'aIllno. Le entrate' 
« varie» non hanno nel bilancio familiare una notevole importanza. 

II reddito della famiglia risulta: 

1933 
1934 

monetarlo 

5908 
5913 

% 

69 
71 

La bassa corte e data da 4 galline da uova. 

In natura 

,2614 
2415 

. % 

31 
29 



Anno 

1981 
19B9 

. 19B8 

1984 

0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Affitto 

prodotto lordo vendibile speee acquisto 
_______ -;-,---;-_.--__ I_....:m=at. e servigi 

Prodotto 

Grano 
• 

Avena 
l'ieno 
Vino 

• 
Carne bovina 
Latte 

• 
Ortaggi a varia 
Bassa corte 

Grano 

Avena 
Fieno 
Vino 

Uva 
. Carne bovina 

Latte 
• 

Ortaggi e varia 
Bassa corte 

I i~ I ! Ii. rritololl 

12 
19 
10 

7 
5.5 

96 
95 
45 

1140 
1140 
450 

108 
85 

- 1400 
756 
467 
685 
150 

- 2150 
200 
168 

8706 

12 85 1020 
27 85 2295 
9.50 46 427 

- 1200 
7 100 700 
0.00 77 38 
8 50 400 

750 
150 

- 2100 
900 
146 

9425 

Affitto 305 
C!>ncimi 96 
Anticrittog. 40 
Noleggi - 338 
Varie 405 

1184 7522 

I 
Ajlitto 305 
Concimi 624 
Anticrittog. 31 
Noleggi 517 
Varie 670 

2147 7278 

Avventiziato 

;I agricolo nQD 
~ agricolo -

R l1L'~ ilL'" 
Varie 

1-
A 80 800 Legna raccolta 200 

200 8529 

A 85 '850 Legna raccolta 900 

900 8328 
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l'amlgUa :N. 45 

A) . COMPOSIZIONE DFJLLA'FAMIGLIA. 

Relazlone dl parentela Et~ 
.Biduzio~ ad uni~ 

col oa.po famlglla (1934) anno, la-voratrici I consumatrici 

A Capo famiglia 43 1931 
'B Moglie 43 1932 

C Figlia I 20 
D Figlio 18 

1933 3,2 4,25 
1934 :3,7 4,25 

E Figlio . .; I 12 

B) NOTIZIE VARIIll SULLA FAMIGLIA. 

E' questa la famiglia di un piccolo affittuario coItivatore di Ponte a. 
Cappiano (Fucecchio, provo d.i Firenze) .. L'aflitto e rappresentato da 
circa 4000 mq. di seminativo vitato e olivato, con circa, 500 viti fillosse
rate e 46 olivi. 

L'abitazione, 2 camere ed una cucina, e presa in aflitto al prezzo di 
250 lire annue. ' 

II lavoro avventizioe J;!tato eseguito per conto di una locale coopera
tiva di praccianti in opere 4iscavazione ,canali, eseguite prevalente
mente. nel comprenso1,'io, di bonificadi Fucecchio .. 

. ," 

II re,ddito familiar~ risuIta: 
. , ' 

monetarlo '/, ' In natura 'I. 
1931 
1932 
1933. 513 28 . 1296 72 

. 1934 .i61 27 1266 73 

La; bassa, corte e data da 8 galline da uO\'a e da una coniglia da ripro· 
~~M. -. 



0) RElDDIT! DElLLA. FAMIGLIA. 

Affitto· 

prodotto lordo vendi bile 
Anno 

Prodotto 

. 
1931 

1932 

1933, O:-r-ano 

1934· 

, Vino 
Olio 
Mais 
Fagioli 
Ortaggi: . 
Basea corte 

.a· », 

Grano 
Vino 
Olio 
Fagioli 
Mais . 
Ortaggi 
Basse. corte 

• • 

3.50 1)5 
2.50 99 
0.30 600 
1.20 60 
0.60 70 

3 85 
2.70 99 
0.35 620 
0.60 70 
1.4566 

332 
247 
150 
72 
36 
50 

200 
120 

1206 

266 
267 
182 
42 
80 
60 

180 
·105 

1161 

spese acquisto 
mat. e servigi 

Titolo I ~ B 

Affitto • 
Conci!ni 
Anticrittog. 

Affitto 
Concimi 
Anticrittog. 
Varie 

250 
70 
ao 

350 866. 

250 
74 
40 
10 

374 787, 

Avventiziato 

. I non I agrlCO. o. _ ,agricolo , 

~j I Lire j I Lire 
o ~ ~ 

.. Varie 

A 743 Legna racciolta 210 

743· 210 fao9 

A 7ao ,Legne. 'raccolta 210 

7.80 210 1727 
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, Fa.mlgl1a. H. 46 

.4.) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

Rewlone dl parentela' I Et~ 

col capo fe.mfglla (1934) anno 

Blduzlone ad nn1ta 

lavoratrlcl I COllSUIlllltrlcl 

A Capo famiglia I 54 1931 
B Moglie I 52 1932 

1 
C Zio I 80 1933 
D Figlio I 30 1934 
E Figlia 

I 
24 

F Figlio 22 
G Nuora I 20 
H Figlia 19 

6,70 8,50 
6,70 8,50 

I Figlia 17 
L Figlio 13 

B) NOTIZIE VARIE SULLAFAMIGLIA. 

E questa tina famiglia numerosa· .che'in Borgo S. Sepolcro(Arezzo) 
ha in affitto un -piccolo orto che assorbe- l'attivita del capo famiglia. 
I figli lavorano dove trovano e dove possono: lavori agricoli presso i 
coloni della Val Tiberina, boschivi nelle faggete delle montagne cir
costanti, non agricoli pres so gli stabilimenti industriali della zona. Da 
rilevare l'importanza che nel bilancio familiare hanno i risparini inviati 
da due giovani tiglie, cameriere d'a.lbergo in citta. 
F~a Ie entrate « varie» si trovano anche aIeune indennita per infor

tuni sullavoro e 120 lire che annualmente uno dei figli guadagna quale 
suonatore di armonio nel periodo del Carnevale in un ritrovo del paese. 

Questa famiglia per lefonti di attivita Ie pin svariate puc, bene rap
presentarci Ie condizioni di vita di quei lavoratori che, abitando in un 
centro agricolo e industriale neno stesso tempo vivono al margine sia 
dell'agricoltura che dell'industria. 

L'abitazione e rappresentata da 4 stanze per Ie quali si pagano am
nualmente 600 lire di affitto. 

II reddito della famiglia risulta: 

1933 
1934 

monetario 

6379 
4898 

", 
70 
72 

In natura 

2795 
1885 

0,. 
30 
28 



Anno 

1931 
1932 
1933 

19B4 

0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Affitto 

prodotto lordo vendibile 

Prod otto 

Ortaggi 

Ortaggi 

1= =1 = I 
1350 

250 

1150 

250 

spese acquisto 
mat. e servigi 

Titol0 11 
=1= 

AJIitto 500 

. Varie 100 

soo- 900 

Affitto 500 

Varie 100 

I 600 800 

Avventiziato 

_ agricolo . non 
1:l agricolo ! 31-·-- .8 ·1 ; I Lire 1 Lire 

=1= A 

D 

15 150 

60 60"· 151 165 

767 

F - 1933 

H 15 

IA 20 
D 62 

F 46 

H 

l' -

F 

75 

300 

588 

455 

19 

10 

60 

165 

190 

100 

390 

600 

190 

Varie 

Fa suonare 
l'armonio 

E al servizio 
H al servizio .. . 
I 1101 servizio 
• • 
Bassa corte 
Legna raccolta 

D Indennitlt 
infortunio 

F •• 
F a. suonare 

l'armonio 
E al Rervizio 
H al servizio 
•• '-a 

Bassa corte 
Legna raccolta 

130 
'840 
340 
.600 
840 

1465 
BBO 
150 

4585 

360 
115 

130 
350 
690 

1200 
285 
150 

3270 

11174 

6783 
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Pamlglla. K. 47 

..4.) COMPOSIZIO~DELLA FAM:IGLIA. 

1 
Belazlone dl parentela I Eta 

Blduzione ad unit/!, 

001 oapo fa~lia (193~) _ anno lavore.trioi I collll11lll&trlol 

A Capo famiglia "~ I 43 1931 1,60 3,....,. 
B Moglie I 27 1932 . 1;90 3,-
C Figlia .': . I 12 

, I 
1933 1,90 -3,25 

D Figlio .I 8 1934' 1,90 3,25 

B) NOTIZIE VARIE SULLA FllIIGLIA. 

E questa la famiglia di un affittuario coltivatore non autonomo di 
Ma~ciano (Gross~to). .' 

La principale fonte di reddito e rappresentata dalravventiziato: 
Fino aJ 1932 illavoro era fornito dal taglio dei boschi nel periodo in

vemale e da lavori di semina e di raccolta dei cereali presso i coloni 
della zona: 

Nell'ultimo anno il capo famiglia ha lavorato esclusivamente presso 
l'Azienda della strada. 

Ha in affitto un ettaro e mezzo di seminativo nudo. 
Abita tre stanze per Ie quali paga 440 lire anilUe. 

11 ,reddito della famiglia risulta: 

moneta.rlo '/. in nature. 

1931 2475 68 1164 
1932 1878 64 1040 
1933 1125 53 1010 
1934 1655 60 1100 

'10 
32 
36 
47 
40. 



Anno 

i931 

1932 

1933 

1934 

0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Affitto 

prod otto lordo vendibile 

Prodotto 

Grano 

Mais 
• 

1. suino ingraBsato , 

Granl) 

Fave, 
1 suino ingrassato 

6 
6 
1 
1 

110 
110 
70 
70 

6 106 
2.6 106 
1.3 60 

spese acquisto 
mat. e servigi 

Titolo 11 
660 Affitti 
660 Noleggi 
, ,70 Concimi 
70 

824 

1184 

680 Affitti 
262 Noleggi 

78 Concimi 
310 

195 
210 
60 

466 

195 
210 
57 

1319 

1280 462 818 

Grano, 
,Mais -
1. Buino ingraBsato 

Grano 
• 

Fave 
1 Buino ingrassato 

6 
0.9 

8 
'8 
1.4 

96 
66 

670 Affitti 
60 Noleggi 

300 Concimi 

920 

86, 680 
86255 
60 70 
-',380 

1386 

Affitti 
Noleggi 
Concimi 

195 
210 

I~ 
466 

195 
210 
65 

470 

466 

866 

Avventiziato 

:;l agricolo non 

r~1 -3-[ ;gnl'COIO ... i Lire 1 Lire 

A 170 2210 

2210 

A 160 2000 

A 70 

A 

840 
750 

1590 

169 1800 

Varie 

I Le~na raccolta ltO 

I 
'110 5659 

, Legna raccolta ~ 110 

(,' 

• '100 2918 

Legna raccolta 90 

90 2156 

Legna raccolta' 90 

90 '2766 
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l'amlgl1a. N. 48-

A) COl\IPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

Belazlone dl parentela EtA 
col capo 1am1glla (193£) 

Bldnzione ad unit. 

-anno lavoratrlc1 Iconsumatrlc1 

A Capo famiglia 30 1931 
B Moglie 28 1932 1,60 2,75 
C Figlio 8 1933 1,60 3-, 
D Figlia 3 1934 1,60 3,-

B) NOTIZIE VAluE SULLA FAMIGLIA. 

Circa il 70% delle entrate familiari e costituito da reddito di lavoro 
avventizio impiegato nel taglio di boschi nel periodo invernale, nella 
semina e nella mietitura del grano presso i poderi nei dintorni del paese 
di Mancian.o (poderi di notevole estensione, con lavoro mal distribuito), 
o nella zona lIlon appoderata. del piano dell' Albegna. In questi ultimi 
due anni il capo famiglia ha prevalentemente lavorato pres so l' Azienda 
autonoma . della strada. 

L'affitto e rappresentato da un ettaro e mezzo di seminativo nudo, dal 
quale se ne ritrae un reddito molto aleatorio. 

La famiglia abita a Manciano (Grosseto) in due stanze, per Ie quali 
paga 420 lire annue. 

II reddito della famiglia risulta: 

monetario "10 in natura ,0" 
111::12 2360 70 1013 30 
1933 1053 55 870 45 
1934 1441 63 838 37 



C) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Affitto Avventiziato I .!! 
prodotto lordo vendi bile spese acq uisto 

1 agricolo non o""bD 
Anno mat. e servigi 0 agricolo ·~·a .., ---- Varie ~.:I 

II~ I I 
0 

I 
0 ;; 

~ I 1 I Lire 

0 
~ ~ 

.. .. '" '" ~.!! Prodotto .. Titolo ., a ! Lire ~ '" ~ ~ ;; 
.!l ... 8 "Q ." 

1931 I - - I - - - - 1 - _I - - 1 - ,- 1 - -
Hl32 Grano 5 105 525 Affitto 195 A 200 2500 Legna raccolta 150 

· 3 105 315 Noleggi 210 

Mais 1.35 G5 88 Concimi 50 

1 suin~ ingrassato - - 250 • 
1178 456 723 2500 160 8378 

1933 Grano 4.50 95 427 Affitto 195 A 50 550 80 960 Legna raccolta HiO 

Fave 0.45 50 23 Noleggi 210 

1 suin~ ingrassato - - 270 Concimi 52 
72l) 46f" 263 550 ---soo 150 1928 

1934 Grano 5 85 425 Affitto 195 A - 504 70 840 Legna raccolta 120 

· 6 85 510 Noleggi 210 r--

Mais 1.70 52 88 Concimi 60 

· 1 52 52 

1 suino iligrassato - - 205 , 

1280 465 815 504 840 ~ 2279 
I I I I I I I t 
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Monografie di famiglie dibraccianti . . 

F'amlgl1a N. 49 

A) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

Rel&zione dl parentela Eta 
. Riduzione ad unitll. 

col capo ta.mlglla /' (1934) anno lavora.tricl I consumatriol 

A Capo famiglia I 47 1931 
B Moglie I 45 1932 
C Figlio I 25 1933 5,20 7,75 
D Figlia I 23 I 1934 6,- 7,75 
E Figlio I 20 

'/ F Figlio I 18 

/ G Figlio I 16 

I H Figlia I 10 

-\ I Figlia I 5 I 

B) NOTIZIE VARIE SpLLA FA..:.'UIGLIA. 

Equesta una famiglia di boscaioli di Pratovecchio (Arezzo). Nel 
periodo invevnale la famiglia migra al completo nel romano 0 nel gros
setano~ Viene costruita una capanna a guisa di « dispensa » nell'interno 
della macchia :abitazione per tutta la !( stagione ». 

1,,31 famiglia da sola costituisce una « compagnia »; Ie donne com
pjono i lavori leggeri - accatastamento della Jegna - e preparano.il 
vitto . 

. Nell'inverno 1933-34 lavorarono nel romano daU'ottobre all'aprile; la 
legna tagliata corrispose a 914 some(la soma e circa 2 q.li) di carbone, 
la retribuzione corrispose a Lire 9 per ogni soma. Durante tale pe
riodo spesero 3900 lire per acquisto di generi per vitto alla dispensa 
e L. 630 per viaggi di andata e ritorno. . 

La quantitll. di legna tagliata corrispose .pertanto ad una soma di car
bone per unit a di lavoro e per giorno, la spes a per vitto e per via'ggi a 
L. 4,80 per unitll. di lavoro e per gi01'lll0. 
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Xel periodo primaverile-estivo . (aprile-ottobre) nelle faggete del pa-, 
sentino tagliarono 450 metri di legna. VenBero retribuiti· in ragione 
di L. 4,80 311 metro. . . 

XeU'inverno 1934-3;) dall'ottobre al maggio migra,rono nuovamente nel 
romano. La quantitA di legna tagliata corrispose a 705 some di car. 
bone: la retribuzione, ~ cottimo, fu di L. 9,25 131 soma. Laspesa~lla 
dispensa ammonto a L. 3200 corrispondente a L. 2,43 per giorno e 
per u. c. La s~sa ill viaggio fu di L. 540. 

La casa di abitazioilee costituita datre stanze, ed e di proprieta. 
della famiglia .. 

Nell'estate successiva lavorarono nelle faggete della montagna aretina. 

II reddito della famiglia risuIta : 

1933 
1934 

monetario 

10536 
8858 

% 

,99 
99 

in ns,tura 

WO 
100 

C) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

AV,ventiziato Varie 

agrico~o 
non 

~ agricolo Anno 2! 

I Lire I Lire 
j j Descrizione 0 ... 

a· 
0 0 
0 " " 

1931 - - -- - -- -

1932 - - - - - -
1933 Famiglia - 8226 Valor locativo casa abitazione 

· - 2160 Funghi e tragole raccolte 

--
10386 

1934 Famiglia - 6521 Valor locativo casa abitazione 

· - 937 Funghi e fragole raccolte 

· - 1200 

--
8658 

% 

1 
1 

cD ... 
0 

'Ol .... 

-
-

100 

150 

--
250 

100 

200 

--
$00 

I 

oil 

o~ :t:a 
;g~ 

Q) oil 
~~ 

cD 

"" 
-
--

10636 

895 8 
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Fa.miglia. If. 50 

A) COMPOSIZIONE DELLA FAl\HGLIA. 

Relazlone dl parentela Etil. 
Riduztone ad.units. 

col capo tamlgiia (1934) anno Ia.voratrici I ·coDSwna.tricl 

A Capo famiglia 48 1931 
B MogUe 45 1932 
C Figlia 13 1933 2,20 5,-
D Figlia 10 1934 1,90 5,-
E Figlio 8 
F Figlio 5 
G Figlfo 3 

. 
B) NOTIZIE VARIE SULLA FAl\HGLIA. 

; 

E una famiglia di Lognano, frazione del Comune di Pratovecchio (Arez-
zo). II capo famiglia, boscaiolo, e specializzato nel lavoro di tagliatura. 
N ell'inverno migra, secondo una antica corisuetudine della sua famiglia 
e delle altre nella zona, prevalentemente nel Romano. 

Nel 1933-34 ha lavorato come didoccatore nell' Agro Pontino dal no
venibre alIa meta d'aprile. Il com pen so giornaliero durante tale periodo 
fu di L. 9,10 circa (L. 1500: 175 giornate, compresi i giorni non lavo
rativi). 

Nel 1934-35 dal 1" novembre alIa meta di marzo in proVincia di 
Roma ha tagliato una quantita di legna corrispondente a 130 some di 
carbone; la retribuzione corrispose a 8 lire la soma. Dal giugno al no
,'embre 1934 nellamontagna aretina ha tagliato 210 metri di legna di 
faggio ric~vendo una retribuzione di L. 5 il metro. 

Le giornate di lavoro non agricolo, che figurano nel bilancio, sono 
state eseguite in opere di pubblica utilita. 

La casa di abitazione e format a da due camere ed una cucina ed e 
di pro prieta della famiglia. 

II reddito fa:rnigliare risulta : 

monetario 

1933 
1934 

2844 
2270 

%' 

82 _ 
78 

In natura. 

615 
625 

% 

18 
22 
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C) REDDITI DELLA fAMIGLIA. 

Avventiziato Varie 

I 
agricolo I non 

Anno 
agricolo 

j I Lire 
j I Lire 

Descrizione '" EI 
8 0 0 

"Ii "Ii 

1931 - - - - - , -
1932 - - - - - -
1933 A _. 1500 100 1200 VaJoJ;. ~ocativo casa abitazione 

A - - 15 144 Racco~ta funghi e castagne 

Raccolta legna 

Prodotti di bassa corte 

1500 
-'--'--
1344 

1934 A - 1050 - 180 Valor locativo casa abitazione 

A 1040 Raccolta funghi e castagne 

Raccolta legna 

Prodotti di bassa corte 

I 2090 ' 180 

Famigl1a.' N. 51 

A.) COl\:tPOSIZIONE DELLA FAMIGLtA. 

.~ 
obo 

'" 
;a "8 .. rg~ 0 

~ P::.!! 
'il 
"" --

- -
- -
200 

75 

50 

290 

----sI£I 3459 

200 

125 

50 

250 

625 2895 

I Belazlone III parentela EtlL 
Riduzlone'ad unitil. 

001 capo fa.mlglla (1934) anno lavoratrlcl 1 consumatrlcl 

A Capo famiglia 75 1931 
B Moglie 70 1932 
C Figlia 27 1933 4,70 6,25 
D Figlio 25 1934 4,70 6,25 
E Figlio 23 
F Figlio 20 
G Figlia 16 

B) NOTIZIE VARIE STILLA FAMIGLIA. 

E anche questa una famiglia di bORCaioli della Montagna Aretina 
- Comune di ·Pieve S. Stefano' -. I tre figli migrano lIlormalmente come 
tagliatori in Maremma. -
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Nel 1933-34 dall'ottobre a1 giugmo lavOfarono nell'Orbetellano come 
dicioccatori. La retribuzione media gidrnaliera fu di L. 13 per cia
sClllno. 

Dal giugno all'ottobre del 1933 furono occupati complessivamente 
per 166 giornate nella esecuzione di lavori agricoli vari - mietitura, 
trebbiatura, scassi -. 

Da! 1" novembre 1934 :fino a! 1° a.prile 1935, tagliarono in Maremma ' 
una quantita di legna corrispondentea 420 some (1 soma e circa 2 q.li) 
di carbone. La retribuzione, riferita as soma, ammontoa L. 11,5; la re
tribuzione per persona e per giorno fu di L. 13. La spesa complessiva 
per, il vitto e pervfaggi di an\lata e ritorno fu di L. 534 per persona" 
corrispondenti a L. 4,30 giornaliere (124 giorni). 

Ciascuno di essi pote quindi, risparmiare L. 8,70 al giorno. Furono 
3236 lire che i tre fratelli. riportarono a casa alla fine della lavora
zione. Durante il rimanente periooo dell'a,.nno furono occupatiper 306, 
giorni per la esecuzione delle pill svariate operazioni campestri. ' 

L'abitazione, di proprieta della famiglia, e rappresentata da tre stanze; 
ilpresunto valor locativo e di I~. 100. 

n reddito famigliare risulta: 

1933_ 
1934 , 

monetario 

10084 
7890 

% 

95 
93 

in natura 

575 
550 

0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Avventiziato Varie 

non 
:;l agricolo agricolo Anno l'l 
~ 

~ I Lire 1 I Lire 
Descrizione 0 

'" EI il 
0 0 
0 liO liO 

1931 - - - - ~ -
'1932 - - - - - -
1933 D-E-F 166 1660 Valor locativo casa abitazione 

D-E-F - 8424 Legna raccolta 

Prodotti bassa corte 
10084 

1934 D-E-F - 4880 "Valor locativo casa abitazione 

D-E-F 306 3060 Legna raccolta 

Prodotti bassa corte . 
-789'0-

% 

5 
7 

CD ... 
0 

OJ 
:>-

-
-
100 

250 

225 
575 

100 

250 

200 
- 550 

.~ 
obb 
;;'8 
'i~ 
p:;~ 

Q> 

"" 
-
-

10659 

844 o 
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A) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

Belazlone dJ parentela I Eta Riduzlone ad unita 

001 08pO famlgJla (1934) anno lavoratrici I consumatrici 

A Capo famiglia : I 56 1931 ...!... 

B Figlia 28 1932 

I 1933 1,60 1,75 

I 1934 1,60 1,75 

B) NOTIZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

La famiglia abita in Borgo S. Sepolcro (Arezzo) in tre stanze per Ie 
quali paga 600 lire di affitto amnuo. 

La figlia Javora durante tutto'l'anno in una fabbrica di paste alimen· 
tari del paese. n suo guadagno rappresenta circa il 50% del reddito 
(lella famiglia. Il padre trO'Va occupazione, scarsa nel complesso, in 
lavori agricoli, forestali, di pubblica utilita, industriali. 

Il reddito della famiglia' risulta : 

1933 
1934 ., ..... . 

0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Avventiziato 

I non 

monetarlo 
3651 
3310 

agricolo agricolo 
Anno 

% 
97 
97 

In Datura 

Varie 

100 
100 

1 ~ I Lire 
~ I Lire 

Descr~zione 
~ ~ ~ 8 'Ii> 'Ii> 

1931 I - I -I - I -I -
1 

-
1932 - - - - - -
1933 A - 625 102 1026 legna raccolta 

B - - 250 2000 
626 3026 

1934 A 30 300 90 900 legna raccolta 

A' 62 310 - -
B - - 225 1800 

6IO 2700 

% 
3 
3 

CD ... 
0 

OJ 
> 

-
-
100 

100 

100 

100 

.~ 
obn 

;:a "a 
~~ 
~~ 

CD 

'" 
-

-
375l 

3410 
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Fa.mtgU~ N. 53 

A) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

RellUllone dl parentela Eta Rlduzlone ad unitlo 

col capo ta.mlgUa (1934) anno lavoratrlci I consnmatrlcl . 

A Capo famiglia 37 
B Moglie 30 1931 
C Figlio 10 1932 
D Figlio 3 1933 1,60' 4,25 
E Figlia 8 1934 2,10 4,25 
F Figlia 5 

B) NOTIzm VARIFl SULLA FAMIGLIA. 

A. venuto ad Abbadia S. Salvatore (Siena) da Udine, profugo durante 
la guerra, ha Iavorato come minatore fino al 1932. In questi ultimi 
due anni ha trovato lavoro come bracciante per circa cinque mesi nella 
bonifica della Val d'Orcia e della Val di Paglia, e in alcuni lavori pub
blici. Notevolissima importanza nel bilancio familiare hanno i sussidi di 
disoccupazione, i generi per vitto forniti dal comitato assistenziale ex 
minatori (in questo ultimo anno circa. 600 minestre e 700 razioni di pane 
e laUe). 

II reddito riferito ad unita. consumatrice e notevolmente basso: puo 
rappre8e!Iltarci Ie condizioni delle famiglie piu disagiate di Abbadia. 

L'abitazione e costituita. da 2 stanze per Ie quali si paga un affitto di 
240 lire annue. 

II reddito della famiglia risulta: 

1933 
1934 

monetarlo 

1770 
1954 

% 

77 
81 

In natura 

518 
447 

% 

23 
19 

E interessante confrontare il reddito di questi ultimi due anni col 
reddito di cui la famiglia disponeva nel periodo florido del lavoro in 
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mllllera. Allo scopo abbiamo ricostruito e riportiamo, per questa stessa 
famiglia, il calc old del reddito riferito _al 1927. 

Reddito del lavoro in miniera 
Giornate 226 a L. 25 

Entrate VAne 
Raccolta. di legna 

Unita lavoratrici 
consumatrici 

N.O 2,10 
• 4,25 

L. 6.375 

SOO 

Reddito della famiglia L. 6.676 

Reddito per unita lavoratrice 
consumatrice 

91',' 

9 'I, 
100 

L. S.178 . 1. 570 

Ne risultano redditi circa tre volte superiori a queUi attuali. l,e 
entrate varie, che oggi rappresentano circa il 35%, lIlon l'appresenta· 
vano che il 9% del reddito famigliare. 

0) REDDIT! DELLA FAMIGLIA. 

Avventiziato Varie 
~ 

agricolo non .s.~ 
i agricolo .. ;as 

Anno :l .. 'i~ 

t I Lire i I Lire 
Descrizione 

0 
0 OJ ~~ 
~ > al a 0 'tl 

'& 

1931 - =1 - - - - - -
1932 - - - - - - -

1933 A 110 1820 - - Sussidi di disoccupazione 450 

I I Legna raccolta. 250 

Generi per vitto dalle opere 
assistenziali 268 

1320 -- 968 2268 -
I 

1934 A 82 984 72 749 Indennita per infortunio suI 
lavoro 221 

Legna raccolta 250 

Generi per vitto da.lle opere 
assis ten ziali 197 

984"" 749 668 2401 
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l'a.migl1a. N. 54 

A)' COMPOSlZIONE DEI.LA FAMlGLIA. 

Relazlone dl pa.rentela. EtA 

-I 
Rid uzIone a.d unite. 

col ca.po fa.miglla. (1934) &.nno 1_ la.vora.trIcl I consumatrlcl 

A Capo famiglia 35 1931 
B Moglie 30 1932 
C FigUa 12 I 1933 . 1,9 3,75 
D Figlio 8 I 1934 1,9 4,-
E FigUo 6 I 

B) NOTIZIE VARlE SULLA FAMIGLIA. 
\ 

:E questa 131 famiglia di un bracciante di Abbadia S. Salvatore. An
che questo, come queUo precedootemente considerato, fino al 1929. ha 
lavorato neUe miniere di cinabro. Da aUora ha lavorato pin che altro 
per il consorzio di bonifica della Val di Paglia. In questi ultimi due 
BJnni il reddito da avventiziato non presenta variazioni sensibili. 

N ei boschi della montagma vengono raccolte l~ legna per consumo di 
casa e abbondanti funghi destinati qua-si tutti alla vendita. 

La famiglia a,bita in tre stanze per Ie quaU paga ogni anno 300 lire 
di affitto. 

II reddito della famiglia risulta: 

1933 
1934 

monetario 

3200 
3048 

% 

89 
89 

In na.tnra. 

390 
315 

11 
11 
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C) BEDDITI DELJ:..A FAMIGLIA. 

Avventiziato Varie 
o~ 

:a agricolo non obo 
agricolo ;a Os 

Anno 
~ 

., 
~ I Lire i I Lire 

.. rg~ 
Descrizione 0 .. ~ ~01 

a e 
8 ~ 

0 
-.; 

iii "" 
1981 - - - - - - - -
1982 - - - - - - - -

1938 A - - - 2800 Raccolta dei funghi 400 

B-C - 160 . . . 50 

Raccolta della legna 180 

160 2800 680 8590 

1934 A .:.... -- - 2848 Raccolta dei funghi 200 

B-C - 100 . . . 35 -

Raccolta della legna 180 

lOO 2848 4I5 3863 

l'amiglia N. 55 

A) COMPOSIZIO~"E DELLA FAMIGLIA. 

Eta 

I 
1I1duzione ad unlta 

Relazlone dl parentela 
col ""po famlglla' (1934) anno lavoratrlcl I consumatrlcl 

,A Capo famiglia 46 \ 1931 

B MogHe 40 I 1932 2,40 3,25 

C Figlio 15 

I 
1933 2,40 3,50 

D Figlia 13 1934 2,40 3,50 

B) NOTIZIE VARIE SULT"A FAMIGLIA. 

:E questa 131 famiglia di un bracciante della Val d'Elsa (Comune di 
Castelfiorentino). In ciascuno di questi ultimi tre anni il capo fami
glia ha trovato occupazione per circa sette mesi; disoccupato e stato 

, sopratutto riel, periodo irnvernale. I lavori di avventiziato agricolo si 
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riferiscono in prevalenza ad esecuzione di scassi per nuovi impianti di 
viti ed olivL Nel1934 per. 105 giornate A. ha lavorato per conto dell'am
ministrazione comunale in Qpere stradali e tli edilizia. 

D'inverno, nei giomi liberi, il capo famiglia va in un vicino bosco a 
« fare i· ciocchi» - ceppaie ~ecche di quercie --. II presunto valore 
della legna ricavata compare fra Ie entrate « varie ». 

Import3!l1za notevolissima - rappresenta oltre un terzo del reddito 
familiare - ha ilguadagno della moglie che lavora da sarta. Detto 
guadagno corrisponde. in media a 4 lire al giorno. 

L'abitazione e costituita da due camere ed una cucina per Ie quaIi 
si pagano 250 lire di affitto annuo. 

II reddito della famiglia risulta : 

1931 
1932 
1933 
1934 

monetario 

2764 
2372 
2848 

0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

Avventiziato 

I 
non 

Anno 
:g agricolo agricolo 
!l 
0 j I Lire I j I Lire ~ 
8 iiO liD 

1931 .- -- ~ - -
1932 A HIO 1764 - --

B 
--1764 . -

1933 A 140 1372 - -
B 

--1372 -

1934 A 60 588 - -
A - -. 105 1260 B 

-ws 1260 

0' ,0 in natura 

96 
96 
97 

Varie 

Deacrizione 

-
Legna raccolta 

90 
90 
90 

A lavorare da sarta 

Legna raccolta 

A 1110 vorare da sarta 

Legna raccolta\ 

A lavorare da sarta 

0/0 

4 
4 
3 

II) 
~ 

~ po. 

-
90 

1000 

1090 

90 

1000 

. 1090 

90 

1000 

1090 

.!! 
o~ 
~·a 
al.:l 
~.! 

Ql .., 
I -

2854 

2462 

2!J38 
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Fa.miglia. N. 56 

A) COMl'OSIZIONE DELLA FAl\UGLIA. 

I Be\azlone dl parentela Et1\ 
col capo famlgUa (1934) 

Riduzione ad unltir. 

anno I lavoratrlci I consumatrici 

A Capo famiglia 44 1931 
I 
I 

B Moglie 41 1932 I 2,10 4,50 
C Figlio 13 
D Figlio 11 

1933 

I 
2,60 4,75 

1934 2,60 4,75 
E Figlia 9 
E Figlio 7 I 

B) NOTIZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

La famiglia numerosa di questo bracciante, della Val d'Elsa, si rap
presenta in condizioni di particolare disagio. 

Vunica fonte di reddito e dat.a dall'avventiziato: Ie entrate « varie » 
non hanno nel reddito familiare che un peso assai limitato e qua8i 
trascurabile. 

Nel 193~ il numero delle giornate nelle quaU A. e stato occupato e 
di appena· 87. II la,voro agricolo e stato eseguito presso alcurne fattorie 
della Val d'EIsa - Comune di Certaldo -:-; quello non agricolo per 
conto dell' Amministrazione di quel Comune. 

Le con<Iizioni di vita di qnesta famiglia S()lll.O delle pin misere. 
Vabitazione e data da due stanze ed una cucina; il prezzo annuo 

di affitto e di Lire 150. 

II reddito della famiglia risulta : 

monetario . "I. In natnre. 'I. 
1931 
1932 1343 91 130 9 
1933 1011 84 190 16 
1934 1971 94 120 ,6 
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. . 

0) REDlnTI DELLA FJ\MIGLIA. 

Avventiziato Varie, 

agricolo non 

Anno <;l agricolo 
~ 

~ 
I Lire 

~ 
'I'Lire 

Descrizione ,~ , ' 

a ~ 
01 

0 !l 
0 'liD 'liD 

1031 - - - - - -. 
i932 A 115 1127 _. '- Legna raccolta .. 

A -, - 18 216 Funghi raccolti 

1I27 .216 
., 

1933 A - - 72 864 Legna raccolta 

A 15 147 - - Fnnghi raccolti 

Castagne raccolte 

---m- 864 

1934 A 42 411 - - Legna raccolta 

A - - Ian 1560 Fnnghi raccolti 

4IT 1560 

Famiglia N. 57 

A.) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

oS 

o~ 
. ., ;;'8 .. 1l~ 0 
-; ~~ 
i> al 

rO 

'. 

- -
80 

50 

. 130 1473 

80 

40 

70 

190 1201 

80 
-

40 

120 2091 

ReIMlone dl parentela Eta Riduzione ad unitt. 

col capo famlglia (1934) anno la voratrici I consumatrici 

A Capo famiglia 48 1933 2,40 4,-

B Moglie. 47 1934 2,90 4,25 

C Figlio 18 
D Figlia 15 
E Figlio 6 I' 

B) NOTIZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. 

:e questa un'altra famiglia di avventizi della Val d'Elsa, (Comunedi 
CasteJnorentino). Circa la meta 'del reddito della famiglia deriva da~le 
entrate « varie ». 
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Come avVentizio il capo di famiglia ha in questi ultimi anniIavo
rato per circa 7 mesI; disoccupato e stato nei mesi. dell'inverno ed in 
quelli dell'estate. 

II figlio maggiore, di 18 anni; fa l'apprendista parrucchiere e .v1.ene 
ricompensato con circa 15 lire la settimana; la moglie fa, nelle ore 
libere, la treccia di paglia da cappelli e, da tale la,vofo, ricava circa una 
lira al giol'no. , 

Per,l'abitazione, 2'stanze ed., una, cucina, si pagano 180 lire amiue di 
affitto. ' 

II reddito della famiglia risulta: 

1931 
1932 

·1933 
1934. 

. , 
·monetar.lo 

2489 
2822 

'I. 

96 
96 

in natura. 

100 
100 

0) REDDITI DELLA FAMIGLIA. 

,A vventiziato ' Varia 
---

agricoio non 
i agricolo Anno 8 

l!Lire i ! Lire 
Descrizione 0 

"" a 
8 0 .. 

1931 - - - - - -
193~ - - - - ~ -

HI33 A 70 686 - -, C A fare, il parrucchiere 

A - - 64, -648 B' A. fare treccia da cappelli 

Legna raccoltl!-

686 ---s48 
, . 

• 1934 A. 95 931 - - C A fare il parrucchiere 

A - '70 840 B A fare treccia. da cappelli 

. Legna raccolta 

"'"93l .840 

G' .G 

4 
4 

'" ... 
0 

~ 

-
-

780 

375 

100 

l255 

676 

315 

100 

1161 

.!!J 
o~ ..,.-

;;:; 8 ' 
"Cl~ '" . 
~~ 

al 
"Cl 

-
c 

2589 

2922 



Famiglia N. 58. 

A) COMPOSIZIONE DELLA FAMIG_LIA~ 

Relazlone dl parentela· Eta Riduzlone ad unlta 

col capo tamlglla (1934) anno I ·lavoratricl I consumatrlcl 

I 
A Capo famiglia I 49 
B Moglie . r 32 1931 2,60 5,-
C FigUo I 16 
D Figlio I 13 

1932 2,60 5,-
1933 2,60 5,~ , 

E Figlia I 10 1934 3,20 ,5,-, 
F Figlia I 10 

B) NOTIZIE VARIE SULLA FAMIGLIA. • 
11 capo famiglia e socio della cooperativa di braccianti della Ventu-
I· . 
rina in Comune di Campiglia (Livorno). 

Fondata nel1909 la cooperativa contava allora 32 soci, oggi ne conta 
344 tutti residenti in detto comune. Sono maestranze pal'ticolarm(mte 
a,bili nella esecuzione di lavori di arginatnra, escavo fossi e canali. 
In questi ultimi tre an'ni A. e stato occupato pres so una fornace di calce, 
nel 1934 ha lavorato come terrazziere. 

Nel bilancio della famiglia non figura nessun'altra fonte di reddito. 
La moglie e occupata per il governo della casa e dei figli. 

11 reddito della famiglia risulta: 

1931 
1932 
19!13 
1934 

monetario 

3930 
3916 
3720 

C)REDDITI DELLA FAl\IIGLIA. 

Avventiziato 

agricolo non 
:rl agricolo Anno 51 
I'l 

11 Lire ~ '1 
0 ... i Lire I a 
8 

1931 I -. -\.- '2!JG 13930 1932 A - -
1933 A 

I 
- - /292 3916

1 
1934 A - 1000 210 2720 -

0,. 
100 
100 
100 

In natura 

Varie 

Descrizione 

-
-
- , 

-

.. ,!! 
o'"bD 
;;'S 

CD ... 13~ 0 

~ p:j.! 
a; 
"t:I 

I - -
- 3930 

- /3916 
- 3720 



Famiglia N. S9 

A) COMPOSIZIONm DELLi FAMIGLIA. 

Belazlone dl parentela Eta. 
col capo famiglla . (1934) 

Riduzione ad unit~ 

anno. . I· lavoratrici 1 consumatricl 

A Capo famiglia 44 1931 

,B Moglie ill 40 1932 

C .Figlio 20 1933 2,2 2,5 
1934 2,2 2,5 

B) NOTIZIE "ARlE SULLA' FAMIGLIA. 

E questa 181 famiglia di un bracciante di' Ponte a Cappiano (Fucec· 
chio, provincia' di Firenze) sOcio della locale cooperativa di Produ· 
zione e lavoro. ' 

I lavori di avventiziato eseguiti si riferiscono a scav:o e ripulitura di 
fossi e canali e ad altre opere relative alla Donifica del padule di Fu· 
cecchio. Fra il reddito da avveptiziato sono sempr~ comprese 180 lire 
nel 1933 e 140 nel 1934; si riferiscono a prestazioni fatte da A. come 
giardiniere presso i giardfni di alcune ville.' , 

Fra Ie attivita « varie I), oltre al valore della legna raccolta per con· 
sumo di casa, si hanno 200 lire corrispondenti al compenso per la sorve· 
glianza e 181 custodia di una villa nei pressi di Ponte a Cappiano. 

n reddito della famiglia risulta: 

1931 
1932 • 
1933 
1934 

monetario 

, 
2920 
1665 

83 
81 

in natura 

380 
380 

17 
19 

14. 
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C) REDDIT,I DELLA FAMIGLIA. 
( 

A vventiziato Varie ,!!! . 
o 'b.o' 

agricolo non / 

agricolo ;6 '6 
Anno ., .. 1 'go:! 

ILir~ 
0 ~ I- i Descrizione 0 

~..! 
~ Oi 

~ Lire 
• '0 0 

0 liD ' liD 

1931 - - - - - -
1932 - - - - - / --
1933 A - 1740 " SorvegUa,nza, villa 

4 

A - 180 Legnll. raccolta 

1920 . 
1934 A - 1525 Sorveglianza villa 

A - 140 Legna raccolta 

r 
1665 

E'a.migl1a. N. 60 

A) COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. 

A 

B 
C 

D 

Rela.zione di parentela 
col capo famiglia 

Capo famiglia 
Moglie 
Figlio 
Figlia 

" 

I 
I 
I 
I 

Eta 
(1934) 

37 
35 
1 

11 

B) NOTIZIEl VARIEl SULLA FAMIGLIA. 

1931 
1932 

I 1933 

I 1934 

> ai 
- "C 

- -
- ..... 

200 

180 

---.;01'301) . 
200 

180 

380 2045 

Riduzione ad unita 

I Iavoratrici I consomatrici 

- -
- -

I 
1,60 

I 
2,50 

1,60 3,-

II capo famiglia e bracciante dal 1925, prima era colono. In questi 
ultlmi aatni ha lavorato prevalentemente iJn una fabbrica di ,laterizi 
dove lavora pure la moglie. In agricoltura esso ha trovato occupazione 
in opere di arginatura e di escavazione di canali. A Pon,.sacco (Pis a) , 

. dove la famiglia risiede, esiste ,tutta una categoria di maestranze parti
colarmente abili nella esecuzione di tali opere di bonifica. • 
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. Notevole importan~a nel bilancio famili~re banlno avuto Ie « entrate 
varie )) in questi ultimi due anni. 

La moglie !Jlel 1933 ba dato alla luce un bambino; dopoaverloper 
alcnni mesi alIattato ~e ba preso un altro a balla. In questo periodo ha 
usufruito di alcuni sussidi di disoccupaziO!Jle e di. lilcnni contributi da 
parte dell'Opera Nazionale Maternita ed Infanzia. . 

L'abitazione -tre stwze per Ie quali s} pagano 3~O lire ann'Q"e di
a.ffitto - e Del paese di PO!Jlsacco. Non. si tengono, per mancanza di 
comodita, ,animali di bassa corte. 

II reddito della famiglia risulta : 

1933 
1934 

moneta.rio 

3881' 
3398 

0) REDDlTI DELLA FAMIGLIA. 

, A vv~ntizi8oto 

non agricolo ~. agricolo Anno 

1 Lire 

§ 

11 Lire 1 ~ 
8 ~ "ED 

1931 - - - - -
1932 - - - - -
1933 A - 875 120 1500 B 

A - - 49 1058 A-B 

B - - 30 210 A-B 

S75 2768 

1934 A 21 278 113 1448 B 

A - 715 - - A-B 

- - - A-B 

988 1448 

• . /. In natura 

98 
98 

Varie 

Descriztone 

-

-
-

100 
100 

Sussidio opera maternitil. 

• disoccupazione 

Legna raccolt8o 

A fare 180 balia 

Sussidio disoccupazione 

Legna raccolta 

../. 
2 
2 

'" " 0 
0; 

'p-

-
-
420 

800 

100 

(820 

700 

262 

100 

1062 

.~ 
o'bo 
..,.~ 

;as 
.~~ 
~.!l 

al 
't:S 

-
-

3963 

349B 
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L. 20-
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Rapporto percentuale fra 2 e 3 

67 riga' 16 - Serpieri (1). 

- leggiRappo~to perCEmtuale fra 3 e 2 

• Serpieri (1), salvo lie vi modifiche 
ritenute 'in alcuni casi opportune. 

69 27 - Castellazzana 

84 righe 32 • 33' . 68 • 68 

109 riga 26 - Albenga 
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Castellazzara 

67·67 

,Albegna 
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12 - 3881 
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VI. - A. CAMPAJUNI - M. BAND!Nl. Toscana 
:- Liguria VII. - G. RUATTI • 

VIII. - L. FRANCIOSA • - BasiJicata. 
IX . .: N, PRESTIANNI - E. TADDEI. ;..:. Sicilia. 
X. - E. TURBATl. 

XI. - L. FRANCIOSA • 

XII. - A. BRIZI 

XIII. - A. PAGANI. 

XIV. - G. MEDICI 

XV. - D. PERINI • 

XVI. - A. CHINI. 

XVII. -. G. NARDINI. 

XVIII. - E.TuRBATI • 

. \. 
- Sardegna. 

.• ,Marche. 
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- Venezia Giuiia'e Zara. " 
- fuglie.' 
- La'?,io . 
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(esaurito) 
(esaurito) 

L. 15-, 
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L. 16-,-
16 -,-
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ELENCO DELLE PUBB~ICAZIONI DELL'ISTITUTO 

1. - A. SERPIERI. - Guida a rice,rcbe di economia agraria 

"2. - G. RUATTl. - L' economia floreale della Liguria . 

S. - V. DE SIMONE. - -I cedui castagnalidella Valle Caudina 
\ ' 

4. - Nuove' costruzionl rurali in Italia: 

L. 20-

10'-

10"":' 

I. ..;. D. ZUCCHINI • - Emilia - Romagna - Veneto tn. 4 della serie) . SO-
II. - M. CASTELLI. -' Marche - Umllria -' Abruzzi (n. 6 della serie) . 20-

III. - L. ZOLI. - Sardegna . . (n. 9 della serie) . 20-
IV. - M. CASTELLI •. - Lazio. . . . . . . . (esa,urito) 
V. - C. SANTINI. - Campania - Puglie - Basilicata - Calabria. L. So-

VI. - L. ZOLI.. - Toscana . SO -
VII. - E. TADDEI. - Sicilia. ' . 20-

4bu _ E. BARTOLOZZI - Nuove costruzioni rurali in Libi'a. so-
5. - G. LcRENZONl.' - Introduzione e Guida ad un' incbiesta suUa piccola 

propri~ta coltivatrlce post-beIlica in Italia. 10 -

6. - Vedasi 4:-11. 

'7. - Rapporti fra proprieta, impresa e mana d'opera nell' agricoltura 
italiana: 

I. - E. TURBATl 

II. - G. RUATTI: 

III. - G. RUATTI. 

IV. - L. FRANCIOSA. 

V. - Z. ViUNATI. 

· - Calabria . 
· - Pie monte . 
· - Trentino e Alto Adige . 
· - Abruzzi e Molise 
· - Umbria 

VI. - A. CAMPAIUNI - M. BAND!Nl. - Toscana . 
VII. - G. RUATTI • :- Liguria 

VIII. - L. FRANCIOSA • - Basilicata. 
IX . .; N. PRESTIANNI - E. TADDEI . .;....; Sicilia. 
X. - E. TURBATI. - Sardegna. 

XI. - L. FRANCIOSA. . \ • . ,·llfarche. 
XII. - A. BRIZI 

XIII. - A. PAGANI. 

XIV. - G. MEDICI 

XV. - D. PERINI • 

XVI. - A. CHINI. 

XVII. -. G. NARDINI. 

XVIII. - E. TURBATl. 

- .eampania. 
- Emilia. 
- Lombardia. 
- Veneto. 
- Venezia Giuiia e Zara. 
- Puglie.' 
- La~io 

(e~aurito) 

(esaurito) 
L; 15-

15-
10-

(esaurito) 
(esaurito) 
(esaurito) 
(esaurito) 
(esaurito) 

L. 15-
(esa u ri to) 
(esaurito) 

L. 15-
15 -:-
20-
25-
25-
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8. - .D. PERINI. - Sviluppo ed organizzazione degli uffici di contabilitil 
agraria in Germania. ' L .. lO-

B-1!. - F. PLATZER. -L'organlzzazione e iI metodo deIl'lstituto di Con-
tabilita ed Econ~mia rurale della Repubblica ·cecoslovacca 20 -

9. - Vedasi 4-IlI. 

10. - P. CARLONI. - Prezzi e costi di prima lavorazione delhi piante Dei 
~ bosch; italiani ;- Vol. II. [talia Centrale (1) ., 30-

11. - Stuw su trasformazioni fondiarie: 
I. - V. RONCHI. . - Bonificadi Cavazuccherina (Venezia) (esaurito) 

II. - M. TOFANI - G. PETROCCH!. - Maremma Toscana . " . (esaurito) 
IiI. ~ Osservatorio di Economia agraria pel:'. la Sicilia. - Risultati tecnici 

ed economici cti alcune bonifiche siciliane. . L. 25 - ' 

12. - Inchiesta sullil piccola, proprieta coltivatrice formatasi nel dopo-
guerra: 

I. - M. BANDINI'. 

II. - E. BLANDINI. 

lIT. - R. 'ROSSI. 
IV. - N. PRESTIANNI 

V. - Z. VIGNATI . 
VI. - L. FRANCIOSA 

VII. - O. PASSERINI. 
VIII. - A. SCOYNI. 

IX. - A. BRIZI . 
X. - E. TURBATI 

XI. - V. RICCHIONI. 
XII. - F. PASSIN({ - G. SIROTTI 

XIII. 'T V. RONCHI. . 

· - Toscana • 
· - Calabrf.? . 
· - Lombardia 
· - Sicilia. 
· ....:. Umbria 
· - Abruzzi e Molise. 
· - Emilia e Marche 
· - Basilicata. 
· - Campania. 
· - Pie monte . 
· - Puglie. 
• ......J. Sarde.qna . 
· - Tre Venezie . 

(es8urito) 
(esaurito) 
(esaurito) 
(esaurito) 

L. 12-· 
. (esaurito) 

L. 12-
. (esaurito) 

L. 15-
15-
15-
15-
20-

13. - Ricerche sull'economia dell'irrigazione: 

I. - P. ALBERTARIO 

II. - C. GRINOVERO. 

Ill. - M. ~ANDINI 

- [risultati delle irl'igazioni lombarde 
in ba.ye alle slime' cata.~tali. . (esaurito) 

- Risultati economici delle iI'rigazioni 
nel Veneto. L. 50 - . 

. - Risultati economici deile irrigazioni 
in Toscana. 30-

14~ - Monografie di famlgJie agricole: 
I. - Mezzadri di val di Pesa e del Chianti (Toscana). • (esaurito) 

II. - Mezzadri della media Valle. del Tel,ere (Umbria) . L. 20-
III. - .Contadini del padule di Fucecchio - Vold'Arno Illferiore(Toscana} 15-
IV. - Contadini siciliani (1." serie) . (esaurito) 

(1) Il Vol. I, riguardante «Ee Alpi II L'Appennino Ligure a (L. 20), fu pubblicato daII'Isti
tuto di Economia e Statistica Agral'ia, ed II ora esaurito. 

Le indagini di cui al volume stesso furono eseguite dal Tassinari e, sotto 10. di lui dire
zione, dai dottori ·D. Perini e M. Garbari. 



V. - Mezzadri e piccoli coUiuatori in Umbria. I' 

VI. - Contadini della VaUe del Panaro (ET!lilia) . 
L. 15-

10..,.... 
VII. - Contadini della Pianura livorne.WI e pisana. · .(esaurito) 

VIII. - Cimtadini deUa Pianura campana. 
IX. - Contadini miliani 12." serie) .. 
X. - Coloni mezzadf,i deUa Marca trevigiana (Ve~to) . 

XI. - Colont mezzad~i deUa Marca. di .AflCona. 
XII. - Floricoltori deUa Riviera ligure dl Ponente. 

XIII. - Salal'iati fissi della bassa pianura lombarda 

· . .L. 15-
20-
20-
15-
20-
20-

XIV. - Contadinl deUa monta!J1W toscana (Garfagl\ana, Pistoiese, ROo . 
magna tOBcana) . 

15. - 1. - A. PAGANI. - Osservatorio di Economia .Agraria per l' Emilia. 

25-

I braccianti della Valle Padana . 20 -
II. - A. BRIZI. - Compartecipazioni agrarie e contadihi partecipanti 

in ~ampa:nia e Lucania . . 25 -
m.·- V. BELLUCCI. - Osservatorio di Economia Agraria per III. To- . 

Bcana. I lavoratori avventizi nell'agricoltura toscana 25 -

16. - Lo spopolamento montano in Italia: .. 
I. - Le .4.lpi Liguri 'P{emontesi - Vol. I e II 70-

- Supplemento 15-
35-II. - Le Alpi . Lombarde . 

m. - Le Alpi Trentine - Vol. I e II » 50-
IV. - Le Alpi Venete . 40-
V. - Le .4.lpi Gil/lie . 20-

VI. - L'Appennino-Emiiiano Tosco-Romagnolo . · (esaurito) 
VII. - L'Appennino Abruzzese-Laziale . 

VIII. - Belazione generale . 

17. - MARIO BANDJNI. - Osservatorio di Economia Agrari'a per III. Toscana. 

L. 30-
30-

Aspettl economici della invasione fillosserica in Toscana . . (esaurito) 

18. - Risultati economic! di aziende agrarie: 
I. - D. PERiNI - Anni 1929-1930. · (esaurito) 

II. - D. PE,INI - Anni 1931.1932 : 
III. - D. PERINI - Anni 1933-1934-1935 

19. - P. ALBERTARIO. - L'impiego dei motori e delle macchine operatrici 

L. 25-
30-

nelle aziende agrarie del Bassopiano lombar.do " . 20-
20. - ~. BANDINI. - Caratteri e problemi della .risicoltura italiana. 30 -
21. - O. PASSERLNI. - Podere e famiglia. Lororapporti economici nella 

colonia parziaria delle Venezie . 25 -

22. - I. - G. PETROCCHI. - La piccola impresa ortiva irrigua ,nell'Agro 
Nocerino e nel'l' Agro di Castellammare di Stabia.. . 20 -

23. - G. TASSINARI. - Le vicende del reddito dell' Agricoltura dal 1925 
a1'1932. '. 40-

Per l'acquisto rivolgersi 
I 

all'~STITUTO NAZIONALE DI ECONOliIIA AGR~RIA - Roma, Via Regina Elena, 36 

e aIle pri'lcipali Librerie 



FINITO DI S:rAMPARE A FIRENZE. 

NELLA TIPOGRAPIA MARIANO RICCI 

IL 10 SETTEMBRE 1938-XVI 
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