


,ISTITUTO NAZIONALE l)( ECONOMIA AG'RARIA 

, STUDI £ MONOQRAFlf " ,',' ~. '-5" 
, ',0 ' 

~~"'-' N.20 

CA~A'frF~ ;, ,~~OBLEMI : 
DELLA 

RISICOL TURA IT ALIANA 

® 
Ufficio di OO'l'rillpOnde'llza per ~Piemo'llte 
prUBO l'lstituto Eederale di Oredito .AgrMio - Torino 

MARlO BANDINI 

'X~38~.57.. 
Gs 

\ 2.2 0 95 

'lW~!A , 
1936 "XlII E, "F. 



ISTITUTO NAZIONAlE 01 ECONOMIA AGRARIA 

. N.20 

. . 
S TUOt E MONOQRArtE 

c 
CARATIERI E PROBLEMI 

DELLA 

RISICOL TURA ITALIANA 

pr_ l'lBtitvto F<dM-ak di Oredito Agrtl.rio - To ..... 

MAlIIO BANDINI 

1iOliA 
1936 -xm E. F. 



l'ROPB1llrl LSTrBlWI1A 

DlCLL'1BTl'1'll'IO lIIAZIOlll&LII D1 BCOlilOKU AOBARIA 

"IO.I.! 1IO,".U._IlOM,"!GIlJIlO 
!\1I\II.W"'XOOUlKlo, 11 



L'Istituto Nazionale di Economia Agraria, regolato dai RR. Decreti 
10 maggio 1928, n. 1418, 20 oUobre 1932, n. 1548, 19 febbraio 1934, n. 322, ~ 
un Ente parastata1e avente personalitA giuridica e ·gestione autonoma, sot· 
toposto alIa vigilanza del Ministero dell' AgricoItura e delle Foreste. 

Esso ha i seguen ti scopi: 

a) promuovere ed eseguire indagini e atudi di economia agraria e fore
stale, con particolare riguardo alle necessita della legislazione agraria, del· 
I'amministrazione rurale e delle classi agricole nei loro rapporti sind~li; 

b) p1'omuovere, in conformita di direttive da esso stabilite, la graduale 
costituzione di uffici di contabilita agraria j 

0) indirizzare e eoordinare l'attivita di Osservatori locali di economia 
agraria. 

Tali scopi I'Istituto persegue a mezzo di propri organi centra1i e perife· 
riei. Sono organi dell'Istituto: 

al oentro: il Comitato Direttivo, la Presidenza e la Segreteria Generale 
COil Uffici tecnici ed amminisu'ativi; 

alla periferia: Osservato1'i ed Uffici di corrispolldellza. 

Gli Osservatori sono cinque, ed hanno sede, rispettivamente, in Milano 
(per la Lombardia), in Bologlla (per l'Emilia), in Firenze (per la Toscana), 
in Perugia (per I'Umbria, Ie Marche e gli Abruzzi), in Portiei (per la Cam· 
pania), tutti p1'esso Ie Cattedre di Eeonomia 1'U1'ale dei locali Regi Istituti 
Superiori Agrari; quello di Firenze e in collegamento con la Rea1e Acca· 
demia dei Georgofili. . . 

Gli Ullici di eorrispondenza sono quattro ed hanno sede, rispettivamente, 
in Torino (per il Piemonte)· presso quell'Istituto Federale di Credito Agrario, 
in Verona (per Ie tre Venezie) presso quell' Amministrazione Provinciale, in 
Roma (per il Lazio e la Sardegna) presso la Sede centra1e dell'Istituto, in 
Palermo (per la Sicilia) presso il Banco di Sicilia; quello di Verona e in col
legamento con la locale Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere. 



COMIT ATO ~ DIREITIVO 

DELL'ISTITUTO NAZ.JONALE DI ECONOMIA AGRARIA 

Serpieri On. Prof. Arrigo . Deputato 0,1 Parlamento, Professore ordinario 
di Economia ·rurale nel R. Istituto Superiore Agrario e Forestale di Fl· 
renze. - Presidflflte. 

Brizl Prof. Alessandro . Direttore generale onorario dell' Agricoltura, Pro
fessore ordinaria di Eoonomia rurale nel R. Istituto Superiore Agrario 
di Portici. 

Coletti Prof. Francesco . Professore ordinaria di Statistica, e di Demografia 
nella R. UniversitA di Pavia. 

De Stefani S. E. Prof. Alberto . Aooademico d'Italia, Professore ordinario 
di Politica finanziaria nella R. UniversitA di Roma. 

Mariani Dott. Mario . Direttore generale dell' Agricoltura. 

Mauocchi-Alemanni Dott. Nallo - Capo del Reparto Statistiche &grarie 
presso l'lstituto Centrale di Statistica. 

Tassinari On. Prof. Giuseppe . Deputato al Parlamento, Professore ordi
nario di Economia rurale nel R. Istituto Superiore Agrario di Bologna. 

Siniscalchi Dott. Dino . Direttore generale onorario del Ministero dell' Agri· 
coltura e delle Foreste - Segretario genera/e. 

Sede dell'I8tituto: Via Regina Elena, 86 . Roma. 



PRESENTAZIONE 

Quale incidenza abbia sulla natura e distribuzione dei redditi agri
coli italiani il perWdo /ortunoso aperto dalla guerra mondiale, docu· 
mentano le ricerche del Tassinari (1) e le indogini sistematiche cke si 
vanno eseguendo dall'I.N.E.A. sulla contabilira di aziende agrarie 
rappresentative (2). 

L'l. N. E. A. va compiendo una scelta sempre piii. rigorosa delle 
aziende rilevate, in base ai loro caratten di rappresentativira dei piii. 
importanti ordinamenti agricoli italiani, talche dol complesso di esse 
risulti un quadro reiativamente completo dell'economia rurale italiana. 

Ma non meno importante - atJuto anche riguardo aU'imminente 
inizio dei lavon delle Corporazioni - e indogare le ripercussioni suo 
bite dall' economia delle singole piii. importanti colture. 

AU'uopo, col presente ampio documentatissimo volume sulla risi· 
coltura si apre una nuova serie di studi: seguiranno ad esso alm sulla 
economia del laue, della bachicoltura, degli agrumi, della canapa, 
del pomodoro, della bietola. 

Questo volume sulla risicoltura e anche il primo frutto dell' attivitG 
dell'UDicio di corrispondenza deU'I.N.E.A., cke per l'iniziativa del· 

(1) G. TASIIllWII: 
Sal1o(G 'n.tomo ana dfatribuzione flel reddito neU'Gl1nooltvro ita.UGM,; 
LG dlolrillulrione del reMlto ... lI'agricoll ...... Itallana; 

edit! dalla FederazlolHP lta\1ana del Oonaorzl Agrar\, P1acenza, llI26 e 19S1. 

(2) E' atato pubblleato ftnora, nella eollana dell'I.N.EA., n volume dal tltolo: tc Ri
sultati economicl dl adende agrarle negU annl 1929 e 1930 D eel ~ tn preparazione, e sarll 
pubblleato quanto prima, a1tro volume per gil ann! 19S1 e 1932. 

Saril pure presto pubbUcato. nella stessa roHana, un terzo volume del TASSINARI: 
«Vlcende della dlatr\buzlone del reddlto neU'agricoltura ltallana dal 1925 aI 1932. con 
nuovi dati, a seguito del due precedent! BU citntl dello stesso A uOOre. 



l'lstituto di credito agrario per il Piemonte, presieduto dol Senatc"e 
Conte Adriano Tournon e diretto dal Prof. Claudio Marani e del· 
l'I.N.E.A., e stato istituito in Torino nel 1933, secondo le discipline 
del nostro Istituto, e con il sussidio finanziario di questo e di altri Enti 
piemontesi: esempio di alta comprensione deU'importanza anche pra
tica delle indagini di economio rurale, degno di elogio e di imitazione. 

II tlaloroso direttore dell'Ufficio, Dr. Mario Bandini, ha esteso lo 
studio - sulla pretlalente base di ricerche aziendali - non solo ai ter
ritori piemontesi otle la risicoltura ha un'importanza aDatto preminente, 
rna anche agli altri terri tori risicoZi italiani di notetlole rilievo. 

Crediamo che quanti cooperano aU'istituzione deU'UDicio pie
montese, e tutti gli studiosi di economia rurale, abbiano ragione di com
piacersi di questa ricerca, che riguardo una delle situazioni piu do
lenti - non ostante i larghi aiuti del GOtIerno Fasci..ta - deU' economia 
agricola italiana; una delle situazioni nelle quali e necessario guardare 
a fondo con maggior coraggio, per trotlare - oltre i rimedi contingenti 
- Ie tlie di un nUOtlo e relatitlamente stabile equilibrio. 

Alla ricerca di esso il presente tlolume porta un appre:uabilissimo 
contributa. 

n Presidente dell'I.N.E.A. 

A. SERPIERI 
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1 - M. BA!'I'1)INI 
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I VARI ASPETTI DELLA CRISI RISlCOLA 

Le opinioni e6presse dagll agricoltori - Ie perdUe dl conduzlone - 1 tre moment! 
determinant! 18 crist rlslcola: reddltl capitalistic! delle azlende, situazlone debltorln. 
oseure prospettive future nazlonnU ed Internszionsli. 

CAPITOLO XIII. - La situazione aCOIIomica delle azienda risioolo 0 la caus .. 
dol mancato adattamento al variato rap porto tra ; prezzi do; prodott; 

L'anaamento dei readiti OGpitaJi8tici - Le vnriazionl del prodotto Jordo vendlblle 
nel corso del decennio esamtnato - Ie varlazlonl dell'!ncldenza del cost! - l'anormalitll 
del pertodo 1924-26 e del perlodo 1930--33 - comparazione della sltuazlone del vercellese 
ron quell. delle altre zone - la depresslone del 1927 - II lie •• mlglloramenro del 1928 
e '29·- la profonda crlst del 1930-33. 

L'adatta.nento aene aZien.de at prezzi relati1>i - esame delle e1fettive variazioni 
ftt'utesi - Ie superllci aziendali - 18 maggiore rigldith delle aziende vercellesl - i mezzi 
tIl produzione impiegatl -- minore posslbHtth dl adattamento nelle azlende vercellesi -

II grado di aaattamento delle azienae al mutato rapporlo fra i prezzi - contronto trn 
Ie azlende rappresentatlve dl condizloni medie e queUe che hanna seguito dlversi indi~ 
1'Izzl produttlvi - concluslone: Ie azlende "rislcole. vercellesi partioolarmente, sl sono 
l.ldnttate solo in lleve" misura alia nuova sltuazlone dl prezzi relntlv1. 

Le cause del mancato adattamento - psicologla dell'agrlcoltore - tale splegazlone 
~ parziale - ImpossiblUth dell'azlenda ad adattarsl - aoche tale splegazlone ~ insuftlM 
clente - esame dl alcuni tatton. 

Difllcolth di adattamento derivantl dalle cnratteristiche general1 dell'agricoltura - " 
mnncnnza dl unltormltA negU andamentl del prezzl - di.,.ersltA di reslstenza al rlbasso 
del prezzl secondo i tip! di aziende - diflicolta d1 8viluppo dl alcune culture - U grano 
e i terrenl 8ortumosl - andamentl cllm.aUcl particolari - Ie avversltA stagional1 aUe 
BE-mine del grano per 11 1934 - esistenza dl capitall IntrasterlblU - dl6icolth derivnut.l 
dalla dtstrlbuzlone del lavoro durante l'anno - In.fJ.ussi della poUtlCR protettlva e crediM 
tizla - nzlone dell'ente nazlonale risi - impertetta conOSceDZa della propria sltuazlone 
economlca - ~attorl pslcologic1. 

CAPITOLO XIV. - II prezzo del riso 
e la aua irtfluanza sui risultati economioi della produzione 

Le ~ariazitml del reddlli londlari In lu"oIon. delle ~&ri;"'itJ.. del pre •• o del riBon. 
- esame delle Infiuenze per un perlodo corta - esame delle In.fJ.uenze per un perlodo 
lungo - mlnorl pOBslb1lltA d1 reazioni da parte delle aziende vercellesl - 1 prezzi di 
In.dif!erenza del risotle. del latte e del grana - I prezzi minimJ dl cultura - 1 prezzi 
80ddi8facen~i del riBOne (COBt( tis produzfone comunemente) - premesse metodologiche -
Ie ipotesl tntte - calcolo dl quest! prezzl. 

APPENDICE AL CAPITOLO XIV. - Calcolo del prezzl soddlsfacentl. 
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tAPITOLO xv. - La aituazione concreta degli agricoltori 
a I'inlluenza dell'indebitamento 

Carattere dt queste detenninaziont - n debito - la situazione degU agrlcoZtori _ 
J'iudebltamento ngrirolo in ltalla e nel MondO - cause Ie varinzloni del potere d'ucqulst) 
della monetn - el'fettl deU'lnflaztone e della anormnle prosperltlL del 1924-26 - Ie spese 
e I mig1lornmentl - In spe<ialtl'lz8z1one delle 81.iende vercellest verso In produzione dpl 
rlR<> - l'uumentu.to grnvame debltorlo per eft.'etto deU'inllazione - 1 prestiti per mlgUo
rmnento e per eserclzlo - carico debttorl0 attunle - onere per soll intpressi - i recent! 
provvedlmenti governntivi - rntlzzazlone ventlcinquennale del carico attuale - esume 
di alcunl cosi concrett - fattor! dt reslstE"nzn. 

CAPITOLO XVI. - La situazione dei lavoratori manuali 

I Inyorl fiss! - n nuc1eo famillare - '\"arlnzloni del salarlo nnnuo - gli avventlzl 
fa cent! parte dl famtglie dt salarlatt fissi 0 di piccoli proprtetarl - Ie famiglle costituU"" 
tla purl av'\"enttzl - dlversitlt dl sltuazionl - schema di bllancio famHinre - i lavoratori 
tmmlgratt - zona appenn1nicn - oltopiano novorese e mtlonese - basso milanese _ 
hra('cianti della valle padann - vorl e non agricoli. 

CAPITOLO XVII. - La situazione internazionale e Ie future pr08pettive 

Tendenze evolutlve della rlslcultura mondia..Ie - it consmno '- Buwento del consumo 
clel grano It scnpito del l'lso dn parte delle grandi mnfEe consumatrici ae!atlche - n 
busso prezzo del grano - situnzione dt Ientn cri-si - In produzione - tendenza verso la 
estenslvazlone de! "prodottl d! qualltA comuoe - ferondltA della te91 del Serlng - Ie 9tll
tlstiche dt IJroduzione - 10ro valore relnUvo - In formnzlone del prezzo del risa -
tendenza aBll pesnntezza - l'azlone del nllztonnlismi economIc! - Ie probnbHi tendeIl7.e 
del prezzi del rist fin! - eoncluslon1. 

CAPITOLO XVJII. - La situazione economica delle aziende risicole nel 1934 

I.e supel'fict iovestlte e Ie produzloni quantitative - I prezzi del servlg! produttori -
I prezzl del prodottl - I reddlt1 capitalistic! delle 8ziende - L'indebUamento - L!1. 
sltuazlone internazionale. 

PARTE QUI:01TA 

FONDAMENTI PER LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA RISICOLO 

Premesse - <listinzlone fondamentn1e del problpma sotto due aspe-ttt - genprale e 
futul'a slstemnzlone della risiculturn - mlgllornmento deUa attunle sltuazlone crltlcll. 

C;'?ITOLO XIX. - Lineamenti per una generale slstemazione della riaicultura 

Octermi1lazione ,;,;;! 8e11S0 Uetr(!rolc della 8Oluzione - confronto tra In sltual:lout: 
nttunle e (,luella pre-belllcR - !Jroduzlone - consumo - prezzo del rlsone - prezzo del 
rlso blanco e degU aUmentl concorl't:,tl - preDl del prodottl concorrentl al risoue nelln 
~omblnazlone colturale - Ie vie dl soluzloll..:'. 

POBBibiUttt di un rltOrtlO a.d una situaziOtie di ,,:'Ozzi pii~ !a-voreoole per la riaictd'tlrfl 
- Ie prospetUve del prezzo del riSC) - consumo interno - !~ posslbilttlt di numento del 
consumo - Ie pr08pettlve Internazlonal1 nei riguardl del prezzo - :'~zlone dell'Ente D8-



zlonale rlsl - dlminuzlone del oosto del servigl produttori - oosto del Invoro manuale 
nella sua misura (salarl) e nella sua forma (contratti dl compartecipazione) - l'l.m.por
tnnza dell'aumento del salariati 11ss1. 

POB,ibilit4 tti Uft. nuovo a8setto dena f"i.ricult"ra meglio atiatto alla ,,"ova Bit"azionc 
de' pre:zi - La restrlzlone della r1sieultura - fino a Quale llmite - Ie possibllltA dl 
mantenere Ie correnti di esportazione - in quaD zone conviene ridurre Ia risicultura -
'lusH culture 80Stltulre II rlso - l'eetenslone del grano e del prstl - 11 mals - 10 
svl1uppo delle varietA 1lni di rlso nel riguardi deU'economla azlendale. 

RiperCU8Bioni 8uWeconomia delle aziellde ,"i,ico'e, 

ZOlle verceUe,i - ;poteBi (U una rest1'izione fino al 50 % 0 al 30 % della stlperjloio 
uziendale - lndlrizzo produttlvo verso 11 grano - ripercussioni sulle zone vercel1esl -
ripercussloni sui capltall e suI lavoro - ripercussioni sui risultati economici - conve
nienza relativamente sensiblle dl questa soIuzlone - lndirizzo della produzlone verso i 
I)l"ati e l'industrla zootecnlca - variazlonl neU'azienda e nei capitoU di eserclzio -
influenza sui bllanci aziendall - anche tale 8Oluzione ~ conveniente, pero in minor misura 
della precedente (neUa sltuazlone di prezzi del 1933) ma la necessltlL di modlfieare n 
('upltale fondiario riduce molto e talvolta annulla 18 convenienza di questa soluzlone -
esempi concrett, 

Aziende dena Lombardia e delle zone ri.sicoZe minori - ipotesi dell 'estenslone del 
Itrano e dei pratt a detrimento del riso - eonvenienza dl queste modifieazlonl di prezzi 
del 1933, 

Le tJariazioHii degli indict (It con-ven;ell.za al variare dei prezzi reZativi - caleolo del 
pre1::z1 d'indlfterenza - conclusion!. 

Le riperc1tssioni 8fli la'Voratori malltlali. 

lUper<.-Ussioni sulla quota dl reddito g:obale che va ai lavoratorl manuail - riper· 
eusslonl sulla quantitil e dlstrlbuzione del lavoro manuale durante l'anno - l'aumento 
del pratl e del bestiame mlgltora molto la dlstdbuzlone - lmportanza dell'industria 
zootecnlca per rnftorzure i legaml tra l'uomo e la terra - r1~rcuSBioni sui compenso 
8nnuo dei lavoratori - ripercussionl suI rapporto numerlco tra ass! e avventlzi - rlper
('usslonl suUe migrazlonl stag.lonaU. 

Ripet'cusaioni genet'ali sulle condkioni delle cla88i Zavorat1i.ci - I 1avorutori del luogo 
- l'estensione dei pratl a lungo andare U favorlrebbe notevohnente - non cosl invece 
l'estensione del grano - inconslstenza d1 gravl periroU dl disoecupazlone - i Iavoratori 
Immigratl - concetto erroneo deU'importanza della rieicultura per I bracelantl della valle 
padana - distlnzlone dl alenn1 fondamentaU cast - concluslonl - Ie influenze dl una forte 
restrizione della risieultura. sebbene sensibLli 6ODO meno gravi di quanto eomunemente 
sl aJferma - vantaggl asssoluti della estenslone del pratt e dell' Industria zooteentea, 

Appendic. al capitolo XIX 

AnalIsl degU efrettl economlc1 della restrlzlone della rlslculturo. neUe- azlende vercel· 
lesi e novaresl - due lpoteel, grana e prato - AnaUsl degU efretti economlci della restrl
zlone della rls1coltura nelle azlende del~a Lomelllna - due lpotesl grano e prato _ 
Dettagllo del cRlcolo del prezZi d'lndlfL'erenzn. 

Caicolo del rapporto numerico tra salariati fissl e lhvventlzi piil conveniente per 
}'econ01Dla deU'8z1enda agraria, 
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CAPITOLO xx. - I problemi contingentl dell. riaicultura 

I rlmed1 alIa critica eltuazione attuaJe debbono essere snbordlnat1 alIa vtslone gene
rale del futoro ass .. tamento - !!litlca alla tesI llberlstlca - Ie varle proposte per aU,·· 
vlare la !!lis! contlngente - rlduzlone del peso del debit! - 11 R. D. L. 6 lugllo 19n. 
n. 922 - azlone per II mlglloramento del prezzl del prodottl - consorzlo generale per I. 
vendlta - ammaesi collettlvl - tentatlvl per un lmm.edlato aumento del oonsumo -
azione per ]a rlduzlone del cost! - progresso teenl.o - rlduzlone del prezzo dI a1culli 
mezz! dl produzlone - coDclml chim.lel - asslcurazloni - aequa 1rrlgua - varlazloni 
nella dlstrlbuzlone del reddlto globale - n lavoro manuale - tondamentale lmportall7.:1 
dl QUesto fattore - rlpercUBs\onl delle rlduzlonl snl I"vor"torl e snlle azlende - cROonl 
dl allitto. 

I CARATTERI DELLE CONCLUSIONI OTTENUTE 

L.e posslbi11tA d1 801uzione del problema rlslcolo - n problema del riso e l'Ord!n:l
mento corporatlvo - Le condlztoni per una soluzlone generale del problema In gran 
Itarte s1 compendlano nella necessltA d1 ristabillre l'equUibrlo tra 1 prezzl del prodottt 
Imlmal1, con 1 prezzl degll altrl prodottl, In partlcolare con 1 prezzi del grana - II pro· 
blema trascend. I lImlti dl questa studio ed Interesaa totta I'agrlcoltora delle zone di 
t1anura e dl montagna dell' Alta UaUa, 



PREMESSE 

8i ajJerma, con ripetuta insi8tenza ed esponendo talvolta i sintomi di a;· 
tllazioni tragiohe a disperate, che la risicoltura itaUa·na sta attualment e 
attraveraando un periodo di prave crisi. Ed essendo tale crisi, sempre secondo 
la cOIRune opinione, asBai pi" intensa della C1'isi generale ed agricola, si aj
ferma che eS8a C qualcosa di diverso da que8te ultime, e che anche I'avvenire 
8a.ra comprome880, 8e opportuni rimedi, e radicali riforme, non daranno II 

questa coltura nUG"a vita permettendole d·i B08tener8; d; fronte alia ere· 
Bcente concorrenza asiatica. Tali ripetute ajJermazioni conducono quind i 
a pl'oclamai'e I' esi8tenza di un problema del riso, assai importante e d; di/fi· 
cile solu%;one, anche perch. complicato dalla preoccupazione che de8ta la. 
Borte di alcane centinaia di migliaia di lavOl:atori, intimamente legati a 
questa attivi8sima co/tttra. 

Chi voglia sename,.·te studiare una que8tione Bimile, deve neces8ariame"te 
proporsi un preliminare lavoro di cri.tica e d; vaglio, percM la /acilitit con cui 
t>iene proclamata l'esistenza di gravissimi problemi, per ogni branca dell'a· 
gricoltttra italiana, ja si che Bovente 8imili ajJermazioni godano, presso gli 
8tudi08;, di un oredito malta relativo, parendo ad e88i piu togico discorrere 
della si.tu"ziolle economica generale. 8pe880 i Bingol; problem; non' .ono altro 
che partieolari aspetti d; questa situazione, aventi jorse forma diver8a, ma 
egttal 808tanza e comuni radiei. Occorre quind; distinguere Ie semplici mani· 
fe8tazioni verbali, dalle fondate esposizioni, i problemi che realmente 8i pos· 
80no dire problemi, da quelli nati per scapi contingenti, quell; che riguardano 
tlltta una generale e comple8sa 8i8tem.azione di una determinata branca pro· 
duttiva, da quelli elfimeri, che un prj' di buon sensa ba8ta a risolvere, ad il 
cui risolvimento e gia implicito nella jormulazione. 

Inoltre, ed e que8ta ,ma di8tinzione che ci pare 808tanziale, crediamo che 
oocorra separare gli aspetti contingenti' d; una data situazione econom'ca. 
dagl; aspetti generali, I'im.nediata G"ri.i dal progreBsivo evol1;er.i di tutto it 
Bistema a di particolari ra",i di esso, it lento divenire insomma, della rapid" 
fluttazione ciclica; e cia e tanto piu im.portante negli stud; dell'economia agri· 
cola, data elle tntto il comples80 dell'agricoltltra mondiale s' trom in un!} 
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.tato di lenta tra8/ormazione, avente 8t,'ette relazion. con la piu rapida rivo. 
luzione industriale e commerciale awenuta, per la maggior parte, nello 8cor80 
8ecolo e che nel comples80 agrieolo 8; riperauote con velocita e con caratten. 
stiche del tutto particolari. 

A bbiamo quindi, dapprima, cercato di riconoacere se il problema del ri80 
sia di portata e di pr%ndita tali, da /arlo ritenere d;verso dagli ordinari pro. 
blem; che ogn; branca dell' attilcita agraria presenta in ogni tempo (problem. 
anzi dei quali ~ inconcepibile la mancanza) ; ed avendo conc/u80 CM in realta 
e8i8te una pr%nda difJerenza di situazioni, non 8010 per quel CM riguarda 
['intensita della depressione, ma anche per molte altre circostanze econo· 
miche e sociafi, ahbiamo pr08eguite Ie ricerehe 8econdo i eriteri eM ade8so 
l'sponiamo. 

Dal titolo del lavoro appare cite I'indagine dovrebbe riguardare i carat· 
(eli ed i problemi della risicoltura, e8porre quindi dapprima, 80ttO forma 
IIwnografica, tutti gli svariati aspetti che la coltura del rno a8sume nel vario 
'Illadro dell'agricoltura italiana, ed esporre 8uccessivamente tutti i problem; 
contingent·; ed a lungo termine che la ti.sicoltura presenta. 

Main "ealta la prima parte non costituisce una vera e propria mono· 
!II'afia della ri8icoltura italiana - intendendo con tale e8pre8sione uno 8tudio 
a.rmonico e completo in tutte Ie 8ue parti, - ma bensi U1l semplice richiamo 
ad aleuni 8uoi a8petti tondamentali, integrato ed apprototldito per quei ca· 
ratteri parti.colariche ci saranno maggiormente utili per 10 studio dei pro· 
blemi rnicoli. 

L'esp08;z;one di qu.esta parte puo quindi apparire disarmonica: c08i e 
in/atti se la si. con8idera una trattazione a 8e, ma crediamo CM cosi non 
.ia 8e la 8i eonsidera in relazione allo 8COpO particolare cu; deve 8ereire. 

D'altra parte, in 8eguito al rigoglioBo BViluppo a88unto recentemente 
dalle indagini eeonomico·ag.-arie in !talia, gia una buona me88e di materiali 
e 8tata raccoita, e crediamo del tutto inutile compiere un lavoro riassuntivo 
rli alt..; lavori, che, pur aumentando la mole di que8to 8tudio, non aggiun· 
gcrebbc assolutamente niente aile n08tre con08cenze. 

OeOO1.,.e fare anche qualche oS8ervazione nei riguardi della breve e8po, 
8izione 8torica sugli sviluppi della risicoltura, con la quale il lavoro si inizia. 
Anclie qui, 808tanzialmente, si p0880no ripetere Ie 08servazioni precedenlfl· 
mente jatte: Ie indagini storiche non devono, seoondo il concetto che abbiamo 
ce-rcata di 8eguire, o08tituire un'espaBizione preci8a ed ordinata di tutta la 
8toria del ri80 in ltalia, rna solo 8ereire a 8piegare alauni aspetti della 
situazione oontingente e del probabile futuro movimento evolutivo: 8toria 
quindi anch. in que8to caso esposta in vi8ta di un preciso 1/ partioolare 8COpO. 
Ci appare completamente inutile 80fJermarci lttngamente BUlla Bituazione dei 
8Bcoli pa88ati, dove del resto Puglie8e, Prato ed altri diligent. Btudiosi, hanno 
abbondantem.nte mietuto, e noi non potremmo far altro eM 8pigolare B_ 
alottni 008truttO. 
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La parte Beconda dell'indagine e dedicata all'andamento dei p,·ezzi. La 
grandisBima variabilitd di eBBi nel dopoguerra, il minore a maggiore adatta· 
menta de. p"e:;::;:i dei servigi pmduttivj a queUi dei pmdotti, la « vischi08itd » 
particolare di alcuni oOBti, ecc., hanna originato pm/ondiB.ime ripercussion'i 
8u,/le aziende agra,-ie. II con/"onto tra Ie due 8erie di prezzi (dei prodotti e 
dei mezz; produttiv;) ci conBente di a1)ere gia una prima idea dell'andamento 
della criBi .-isicola. 

Nella terza parte, cite satta U'I' Cel·to aBpetto cOBtituisce il centro delto 
.tudio, 80no esaminate dettagliatamente Ie aziende .-isicole. Come e nota. il 
contilluo p"ogresso delle indagini di eeonomia rurale, ha sgombr'.to il ",.z,,,po 
di alcune impet1ette concezioni che an-cora dom.inavano al1a fr,w del 8eeolo 
8eOI'SO, e ehe a·ncar oggi molti studiosi di economia ,'urale nUll xi ra8Be,qnana 
ad abbandonare. Si t"atta ddl'u80 di conti colturali a della ric"rca del COBtO 
di produdone di un Bolo 1,rodotto, allo 8COpO d. determinare, con un con· 
/1'61110 tra il prezzo ed il (;OBto, I'utile a la perdita della coltura, e per otte· 
nc/'e. can la somma algeb/'iea di tali elementi, !'utile'.eompleBBivo dell'azienda 
uyraria. 

La vigom.a critica di tale metodologia compiuta dal Serpieri, 8in dagU 
u!timi anni della 8cor80 secolo, /a ormai porre la questione tra que lie defin;· 
tivamente e8aurite. Ma potrebbe aICl"'o, giunti a queBto punta, muoverci la 
segue11te osservazione: dite in so.tanza di voler .tudiare la e.-isi del.-iso, ma 
poi 110n p"endete in esame questa Bolo prodotto, ma tutta la Berie dei prodotti 
oitenuti nelle aziende agrarie italiane ehe producono il riBO. Non qujndi BtU' 
dio della cri8i del ri80, ma studio della crisi delle aziende risicole, il ohe non ~ 
per /ermo la Bte8sa C08a. 

Ooncordiamo per/ettamente can tal punto rli vista: in e[fetto 8tudiamo Ie 
aziende risicole italiane e nO>l il .-iso. Ma chi guardi bene alia realtd, libero 
da inutili a8trattezze 0 da grossolane diBtinzioni, .. otera che e proprio 
fazienda t-1.sicola, nella sua indiminuita realtu eke importa studiare; non una 
sola coltura, il cui andamento economico, considerato scparatamente, non 
aV'rebbe alcun Bignificato obbiettivo, e non avrebbe pi .. vita di quanta ne ha 
un mem bro avul80 dal corpo. II che non togUe pero che 8i pOB8a dare 
al riso il maggio"e riUevo: la crisi delle aziende risicole sara in/atti da noi 
interpretata in fU11zione della crisi del riso. Di modo che, se non ave8simo 
voluto evitare titoli .qoffi e complicati, avre7llmo potuto pii! giuBtamente 
dire clle Btudiamo la situazione eoonomica. delle a.ziende risicole italia.ne con 
particola.re rigua.rdo all'andamento del prezzo del risone ed aIle "!Ie in· 
flllenze sui redditi degli agricoltori. 

Per Ie aziende esaminate abbiamo rilevati i bilanci economici e la maggio,' 
copia di dati quantitativi clle fOBBe p08sibile; bilanoi e dati ricavati per la 
ma8sima parte da regi8t.-azion; contabili, e Bolo per alOttne azienrle 8 per g/i 
anni precedenti al 1930 parzialmente ric08truiti, 8empre pero in base a dati 
<Ii fatto e dopo un'analisi approfondita degli anda7ll.enti dei prezzi e delle 
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quantita di prodotti ottenuti e di mezzi d; produzione impiegati. I bilanm in 
ogm modo sono stati sempre discussi ed approfondit. con la cooperazione vo· 
lonter08a degli agriooltori, particolarmente per quel eke riguarda gli anda· 
menti negativi di alcum a .... i, di cui gli interessati sono sempre portati ad 
e8ager-are l'importanza. Orediamo di poter affermare eke, per la cum posta 
nel compiere • rilievi aziendaU e nella scelta delle aziende rappresentatwe, di 
B8sere arrivati ad un grado di notevole approssimazione con la realta. Manon 
ai creda periJ eke Ie ordinate mfre esposte in fine della terza parte rappre
aentino, da aole, tutta la 8piegazione della situazione economica delle aziende 
ri.icole; irwero Ie statisticke piU_ esatte, Ie mfre ooZcoZate eon ia cura mall
giore 80n vuote, e 8pe8so Five d; 8enso, se all'eapoBizione non segue un l/Woro 
mentale di critica, di sintes-i e di interpretazione. 

E di natura simile sono pure Ie consideraziom cke si p0880no llVoZgere 
"elativamente alle pos8ibilita di 80luzione della criBi risicola, od ai mezrzi 
cke e pill opportuno mettere in atto per alleviare gli effett; di taZe crisi e per 
adattare la risicoltura italiana alla situazione generiJZe ed aUe prospettive 
future. A tale Z/Woro di interpretazione, e net limit; del possibile, d; P'-I!
dente previsione, sono dedicate la parte quarta e quinta dell'indagine. 

7'orlno, 21 DennrJIo 19aO-XIII. 

NH. - I ,Ichlaml postl Ira ~""'"I.BI quodr" 81 rlterlBcono alia blbllografia. 
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CAPITOLO I. 

CENNI SULL'EVOLUZIONE STORICA 

E SULLE CARATTERISTICHE ATTUALI 

DELLA RISICULTURA ITALIANA 

Esponiamo per Hommi capi, e con una visione sintetica di tutto l'insic
me. Ie fasi piil salienti della evoluzione della risicuitura italiana. Fedeli allp 
premesse fatte concentreremo il piil possibile Ie notizie, limitandoci a ricor
dare brevemeute, neUe varie note, Ie fondamentali ricercbe cbe sono state 
compiute su tale argomellto (1). 

(1) Le ricerche storiche riftettenti ]'economia e l'agrirolturll BOllO molto numerose 
per Ie zone deU'A]ta !talla. Per 11 Piemonte ricordiamo i chi.sstci studt di GIUSEPI'E 
PBA'l'O: La 'Vita eoonomfoa in Pienwnte a mezzo il 3ecol0 XVIII [130]. Sten, 19OR; 
L'evoluz(one agricola nel aecolo XVIII e Ie caU8e economiche del moti del 1792-98 til 

Piemont6. [131]. Bona. 1909; en Piemonte e gK elfefti della guef"f"Q. BUlla 8ua vita eCORt)· 
mica e 80ciale [132]. Nel primo dl questt voluml son contenuti dati interessanti sulla 
coltlvb.zione del rlso nell'epoca conBlderata (pag. 62) e Bulle caratterlstiche ell tale 
culturn (pag. 70); nel secondo, tra l'altro, c'1ntere.ssa l'esposlztone delle condlzloni 
agricole dl molte zone e la oonstatazione della radicale ditrerenza esistente tra Ie art
etocrazte terriere lliemontesi e Iombarde. 

Per n Vercellese BOno partieolarmente importanti Ie rlcerche dl SALVAroRE PUGLIESE: 

Due Beool( tii 'Vita. a.grioola (produzlone e valore del terrenl, contrattl agrari, 8alarl t.' 

prezz1 nel Vercellese nei secoU XVIII e XIX). [135]. Bocca, 1908; e Produzione, Balari e 
redditi in una zona a.gf'ioola (taUana. Mllano, Annall dl Economia dell'Universltll Boc
coni, [136]. DelIo stesso autore ricordtamo auche Ie Oondlzioni Finanziaf'ie ed economiche 
!lelia Lombardia nella prima meta del 8.colo XVIII [137]. A tall studl ed III ben noto 
lavoro d1 CARLO CATl'ANEO, Notlzie natural( e civili BUlla Lombardia [38], abblamo Inr
gamente attinto; come megUo indlcheremo man mano che Be ne presenterl l'occasione. 

Sull'argomento spec11Ico della risicoltura abbiamo lnoltre l'ottlmo studio dl NOVELLI 
e SAMPIEmO, La f'iBiooltura in. ltalia, [110]. Roma, 1925 (dal volume: La malaria e 1a 
ri8icoltura nelle zone ri8fcole d'ltalia); e per 18 parte leglslatlv8 la d1l1gente rlcerca 
dl GUIDO BuS'l'lco: La legislo:i •• o aol riB' ill Italill ... n. wari. Region; • allMlIer.o i 
temp," Novara, Cattaneo, 1932-X, [33]. Altre pubbllcazloni saranno ricordate nel corso 
della nostra espos1z1one. 
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Cercheremo dapprima di dare una sommaria idea sulle fasi principali 
della sviluppo di questa coltivazione, senza solfermarci sui singoli fattori 
storici che su esao hanno influito; aucceasivamente tenteremo invece di aua· 
lizzare e classificare tali fattori, sia pure in modo assai succinto: questa 
ricerea PUQ eserci di grande ntilita. per spiegare alcuni aspetti particolari 
della situazione preaente e per giudica.re sulle tendenze e sui pl'obabili mo· 
vimenti futuri. 

La coltiIJazione risicola dalle origini alia costituzione del Regno. - In· 
trod otto in Italia alcuni decenni prima del 1500 (1), il riso trovQ condizioni 
fisiche, economiche e sociali favorevoll al suo sviluppo, particolarmente nel 
complesso ambiente della valle padana. Queata regione, posta tra Ie pin alte 
latitudini in cui ~ possibile la coltura riaicola (~) presentava a quell'epoca 
molti terreui pal udosi la cui u tilizzazione poteva easere di gran giovamen to 
aile misere popolazioui rurali, ed il l'iso si estese con una certa rapidita. nei 
territori lltoranei di Ravenna, Ferrara, Rovigo, Venezia e "Cdine ed in al· 
cune zone interne di Bologna, Milano, Mantova e Pavia; succesaivamentt> 
un certo incremento si ebbe ancbe in quci terreni poveri 0 aterili chiamati. 
It seconda dei casi, baragge, brughiere, groane, terreni cuorosi, salsi, ecc. 
Anche Ie zone prettamente sabbiose della Lomellina contribuirono alla dif· 
fusione della coltura. 

Intorno alia seconda meti\ del secolo XVI, qualche notizia sulla dilfusione 
e sull'estensione della coltUl'a e sulle sue caratteristiche, si PUQ ottenere dal 
censimento spagnolo 0 dalle varie « grida», pure di spagnolesca memoria, 
cbe sususseguivano con un'ammirevole prolificiti\ anche se all'atto pratioo 
era scarso iI·loro elfetto (3). 

Si puil cosl affermare con una certa sicurezza che la risicoltura er3 in 
quell'epoca relativamente assai ditfusa nella zona del « Ducato e lago mag· 
.Qiore» mentre esempi di coltivazione si riscontl'avano anche nel novarese. 

(1) Occol're a questo proposito, rlcordare 10 strano errore In cui ~ Incorso 11 PUOLIESE: 
Oondizioni finmlziarie eel eoonomiche deUa Lomoordia nella prima metA del 8eo. XVJlI, 
png. 85 (strano per .hl rlcordl la scrupolosltll e la .aattezza dl questo autore). Egll rl· 
Uene cbC:' 11 rlso fossE" oonoscluto da! Romani, oonfondendo evldentemente con l'orzo 0 

con qllslche yarleth dl esso. 
(2) Non 10 pHI alta per~, e<>me alcun! sostengono, essendo 11 rlso e<>ltlvato, sin d.l 

1921, nE't terrltor1 mSllcesi dl Chaborowea e Blagowestchensk (U.R.S.S.), site tra 11 
490 ed n 510 parallelo. 

err. Is recente opera (dl cui molto cl slamo servitl) di P. BLANKEMBURG: De," 
Rei. [17], pog. 21. 

(3) G. BusTloo: La lcgislaRlione del N80 in ItaHa nelle -vane regioni e attnwe,.8o i 
tempi [33] C.rntterlotJche erano Ie • grlda » tendentl a Ilmltare 10 e<>ltura del rlso nel 
timore 81n ('he eses osts('()lnsse Ie altre oolture e producesse forti rinear! del preno d1 
qu .... te. al. che 1'lgleDe pubbllca ne softrls .. donn! (pag. 45 e seg.). 
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pavese e Lomellina. Oltre, naturalmente aile zone paludose litoranee e interne 
gill. ricordate. 

L'esame dei dati del censimento spagnuolo (in veritll. molto appNssi· 
mati, come dimostra Pngliese) fa risaltare anche I'altro importante feno· 
meno avvenuto in nn tempo immediatamente successivo: I'estensione dell" 
coltura risicola a terren; gill. a coltura agraria, sviluppo reso possibile essen· 
zialmente dai grandi progressi compinti dall'irrigazione milanese (1). Com· 
plessi¥amente pero fino a tale epoca il riso occupa¥a piccole quote parti del 
territorio, mai oltre il 2 %, come risulta dai dati esposti da Pugliese (2). 

Per ottenere notizie pin precise e dettagliate sulla coltura risicola nelle 
epoche successive, oceorre arlivare al secolo XVIII. Nei primi anni di questo 
periodo fn eseguito, sotto il regno di Maria Teresa, il noto censimento 10m· 
bardo, mentre in Piemonte, quasi contemporaneamente, Vittorio Amedea II 
facem eseguire i rilievi catastali per qnella pereqnazione fondiaria che fn 
nna delle glorie del sno regno (3). 

II censimento lombardo indica innanzi tntto nna notevole estensione 
dell'area eoltivata a riso, che a tale epoca (circa il 1710), supera sempre il 
2 % dell'intera superlicie, e che in alcnni contadi (qnali quelli di No¥ara e 
'"igevano) supera anche 1'8%. 

La risicoltura, pur estendendosi in tutta III. bassa J.ombaruia, si affermo 
anche nei territori ad oweat del Tieino dove, nei secoli 1 reerIenti, era scar· 
samente diffusa. Per il complesso delle zone lombarde dd 1710, III. superfi· 
de a riso ascendeva approssimativamente a ettari 40.000, superlicie non 
molto lontana da quella attuale (4). Molto minore ne era invece in tale epoca 
Ja diffusione in Piemonte. 

Nel "ercellese, intorno al 1710 (anno a cui si riferiscono i dati per la 
parequazione fondiaria ordinata da Vittorio Amedeo II), il riso occupava 
poco pin di 7000 ha., solo eioe il 7% circa della snperlicie complessiva. Al· 
cune conslderazioni pero possono far ritenere che esistesse gia in germe I'a· 
zienda agraria di tipo moderno, prevalentemente indirizzata verso la risi· 

(1) A queoqto riguardo occorre ricordare l'ottlmo e vasto studio di GIUSEPPE BBU
SCHErIt: St0rf4 dei progetti e delle opere per "irrigazione del mUane86 [30]. Lugano. 
per tlpl dl Ruggl. e C., lSSi. Egli mette bene to rllIevo I'orlglnarla poverth de! terreni • 
s1n1stra d~l Po e Ie 1ntluenze dell'lrr1gazlone, dando notizle storiehe eel esaminandone 10 
6vlluppl (nelie Part! occidentale • orientale) per II perlodo anterior. al .... XVIII, per 
11 sec. XVIII, e per 11 secolo XIX fino all"epoca in cui U volume fu pUbbllcato. 

(2) In compleeso 81 trattava d! 38.1144 ettarl rlpartltl tra Ie seguentl zone: Ducato 
e Lago lIaggiore. 18.000; oontado d1 Lodl, 1814; Pr1nc1pato d1 Pavia. 4223; oontado d1 
Novard.. 953.!I; ('Ontado di Cremona, 2500; contado d1 V1gevano, 2014. Da1 Principato d1 
Pavia erL esclusa la Lomelllna gil ceduta al Piemonte. 

(3) S. PuGLIESJ:: Oonel_1 /lna ...... tie eel eoonomiche della Lomoordia [137]. 
(4) G. PRATO: La .. "ita economioa del Piemonte a mezzo 860010 XIII [130], pag. 61. 

2 - M. B.A.NDINI 
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coltura: innanzi tutto in alcuni villaggi, dove minore era la superficie sot
tratta a coitura, 0 sterile, il riso cccupava gil\ il 30% 0 400,{, della superficie 
totale (1), ed il procllllso di miglioramento agrario di diminuzione degli in
colti ecc_ era nel suo pieno sviluppo; secondariamente oceorre ricordare che 
all'epoca del ricordato catasto si ebbe una contrazione_ di questa coitura per 
cause contingenti e per diretto influsso di legge restrittive in quei tempi 
emanate_ Nelle zone pill favorite ed in epoche normali il riso sorpas8Uva 
quindi certamente il 50 % della superficie produttiva; successivamente, con il 
miglioramento generale della regione, anche altre zone raggiungono rapi
damente tale proporzione_ Nella Lomellina, regione che all'epoca del catasto 
lombardo di Maria Teresa faceva gm parte del Piemonte, 1& superficie a riso 
si estendeva per circa 11_250 ha_, meutre in altre zone la coltura era eessa..a 
per ordine regio (Pinerolo, Saluzzo)_ La proibizione pert) fu causa di gr:.vi 
crisi e di lamenti fra quelle popolazioni (2)_ 

Ma in Piemonte la risicoJtura era in pieno sviluppo, ed i risultati 
di tale tendenza si rendono manifesti nei primi anni del se<'olo XIX_ Dati 
desunti da un rapporto mandato a Parigi dal Prefetto del dipartimento 
della Segia (cosl fu ehiamato il vercellese durante 10, denominazione napoleo
niea), indieano che la sllperficie coltivata a rioo copriva in que1l'epoca quasi 
30_000 ettari (3) ed analogo sviluppo, sebbene meno accentuato, si poteva ri-

. scontrare in quelle parti, sia del novarese che della LomeIIina, dove Ie condi
zioni di aeque rendevano possibile la coItivazione_ 

In complessso qllindi, i cento anni ouceessivi al eataSto di Vittorio Ame
deo II rappresentarono per il ver~llese un periodo di pieno progresso pel' 
l'agricoltura.e per la risicoltura. 

L'agricoltura lombarda invece si evolveva verso altM forme di impresa 
agraria, e la risicoltura non si estese molto in superfici. e non segul l'accen· 
tuato ritmo di sviluppo delle zone ad ovest del Ticin(>. Tale diversit')' si ap
profondi ancor ph\ nel secolo seguente dando origine ai moderni tipi di 
azienda risicola. 

Poche notizie possediamo sulle regioni risicole situate fuori del Pie· 
monte e della Lombardia. Si put) tuttavia ritenere che Ie zone litoranee pa· 
Justri non variarono molto dalle condizioni pr .mitive, e cosl pure Ie zone 
iuterne non sottoposte a bonifiea; un quadro sufficientemente preeiso della 
8ituazione della risicoltura in Emilla e nel'Veneto si put) avere solo con i 
primi rillevi compiuti dopo la costituzione del regno d'Italia: ma cit) ve
dremo in seguito. 

n periodo che intercorre tra la fine 'te1l'impero napoleonico e la costi· 

(1) S. PUGLDIOIE: Due .. coil <Ii "II" al/,,", ,III [13.>1, pag. 42 e seg. La rlslooltura era 
magglormente ... t ... a a QuInto. Olgenengo, D<.,sana e Ronse<'<!<>. 

(2) G. PRATO: La mla eco""",lea In PlemOnte a mezzo II ""colo XVIII [130], pagg. 62-71. 
(3) S. PUOLIESE: Due secoll <Ii ml" a/lnoola [133]. pag. 15. 
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tuzione del regno d'Italia, non most!a tendenze e variazioni molto diverse. 
Sembra (1a deficienza ed imperfezione dei dati statistici ci permette solo di 
esprimerci cosl) ehe durante Ie guerre di indipendenza la coltivazione del 
riso, nelle zone piemontesi e lombarde, subisse una lieve contrazione (1); rna 
sull'andamento della. risieoltura in un periodo cosi tormentato e denso di 
avvenimenti politici, non possiamo esprimerci con sicurezza, e ci e gioco· 
fOl'za limital'Ci a queste sommarie eonsiderazioni. 

Uiassumendo quindi schematicamente il processo evolutivo della risi· 
coltura italiana, dalle origini alia eostituzione del regno, possiamo dire che 
i fenomeni fondamentali furono - in ordine di tempo - i seguenti: 

a) primo sviluppo in terreni paludosi 0 semi sterili dove la eoltiva· 
zione era eeonomicamente possibile solo per il carattere estensivo che essa 
.weva e per l'insignificante bisogno di capitale fisso e mobiliare (1450·1500). 

b) estensione successiva ad aleune zone gia coltivate (zone dove il 
riso trovava buone eondizioni ambientali per il suo sviluppo). Tuttavia la 
risieoltura non oecupa mai superfici molto estese (1500·1600). 

0) intensifieazione ed estensione della coltivazione nelle zone pie· 
montesi dove preeedentemente era limitatissima, e dove assume ora un c.,· 
rattere predominante; parallela evoluzione della Lombardia verso tipi di 
impresa agl'aria con scarsa percentuale di cerooli (1700-1850). 

La risicoltura dalla costituzionr. del Regno al 1914. - II breve esame 
eompiuto per Ie epoche precedenti alia costituzione del Regno d'Italia, pu6 
essere giustificato dalla opportunita di esporre il quaru'o completo delle evo
Illzione della coltura risieola in Italia; I:esame ehe eompiremo adesso_ invece 
non ha solamente questo seopo. 

II periodo che intercorre tra it 1860 e it 1914 e stato particolarmente in
teressante per l'economia agraria italiana, la cui struttura si e notevol
mente rafforzata e i cui progressi sono stati assai forti partieolarmente nella 
\'aile padana. I.a risicoltura, che dell'economia di una parte di tale zona 
appari ben presto un fattore essenziale, ba pure sublto un profondissimo cam
biam<'nto ed evolvendosi contemporaneamente a tutto l'insieme ba -raggiunto 
Ie posizioni attuali; posizioni tuttavia che non sembrano affatto stabili. Si 
comprende quindi facilmente come I'esame dell'andamento della risicoltura in 
tale periodo, e, successivamente, I'esame dei principaJi fattori che hanno in
lIuito su tale nndameuto, possa esserci utilissimo per giudicare sugJi sviluppi 
e sulle prospettive future. Non quindi adesso semplice guardo storieo, ma ten
tativo di eogJiere nella sua interezza e nelle sue cause, quest'ultima fase di 
o"iluppo della risicoltura italiana. 

(1) Cfr. NOVELLI e SAMPIETRO: La ri8icultura in Italia [110], pag. 69. 

Gil autorl rlcordano ancbe I preeedenti dannl del brusone (1~1930); per la Lorn. 
bardia In restrlnzione ~ perl» ancbe dn metiersi In relazione con 11 pereistere dell'evo
luzlone verso 11 tlpo zootecnico dl impresa agrar1a. 
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I caratteri del periodo che esaminiamo sono noti particolarmente pel' 
la monografia di Ghino Valenti (1), ed a questa ci riferiamo per Ie notizie 
snll'economia agraria italiana nel mezzo secolo che precedette la guerra; 
inoltre, la situazione degli anni immediatamente precedenti il 1914 e iIlu· 
strata nell'introduzione di una nota indagine del prof. Arrigo Serpieri (2). 
Per gli scopi specifici deJla nostra indagine ricordiamo innanzi tutto che 
nel periodo che intercorre tra il 1866 e il 1875, la risicoltura ebbe un rapi· 
dissimo impulso dovuto all'apertura del canale Cavour. 

Secondo dati di Ranza e Maestri nel 1860 la superficie coltivata a risn 
sarebbe stata di 145.000 ettari con una produzione unitaria per ettaro di 
circa 18. Dieci anni dopo Ia superficie giunge a 232.000 ha (massima rag· 
giunta in ogni epoca) con una produzione unitaria poco cambiata (3). 

Vandamento generale, a partire dal 1870, pull esser rappresentato dalla 
seguente tabella, che pure togliamo dal citato studio di Novelli e flampietro: 

~L'PEltFI0IE OOLTIVATA A RlSO DAL 1870 AL 1914 (In ettnri) 

1870-74 1S09-83 1~9().94 1001-00 U1O-H 

J'il'nHHlte- 73.730 92.2:10 7'8.910 76.200 68.370 
1 Plllblll'dia 100.840 67.390 nT.OSO 72.000 54.540 
Yt'nl~to 32.,wo 22.300 19.8,0 16.100 13.710 
Emilia 2M60 18.700 15.690 10.090 7.42.~ 

A:tl't' zone 1.1SO 1.230 SSO 8S5 9;;(] 

'.fotale 232.670 201.850 182.-1.;0 175.36,) 1-H v.'~ 

Per avere un'idea completa sull'evoluzione della risicoltura in tale pe· 
riodo e peril indispensabile tenere presenti anche I dati che seguono: 

PRODl'ZIONI U:oIITARIE DF.L RISO DAL 1870 AL 1914 (q.l! per hill 

I1ml-74 1S79-s3 lS96-94 1901-00 1910-14 

Pll'monte 21,8 lil.1 16.11 24.2 31.4 
I.on:bnrdln 21.3 18.9 19.1 27,3 37 •• 
Emilin 17,1 13,5 HI,6 26,1; 40.1 
'·('Deto 19,1 12,4 11,4 20,5 27,2 

Totale (coml1reee 1e zone minorl) 20,1 17.8 16.7 25.3 33.6 

Ne risultano Ie produzioni totali (arrotondate): 

1870-14 
1879-83 
l.8IJO-94 

m.q.lI 4.810 
3.584 
3.046 

1901-00 m.q.lI 4.434 
1910-14 4.878 

(1) G. V.\L£l\"TI: L'ltalia agricola daUa. co,tituzione del Reqrao aUo BCOPpW della 
guerra europea. Roma, A",ademia del Llncel, 1919 [183]. 

(2) A. SERPIERI: La gu....... • I. ol""si .... rall 11.lian". Barl, Laterza [l59]. 
(3) Ctr. NOVELLI e S.MPIrmO: La risiC1Jllura In- Ita/la [110], png. 31. 
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Mnlgrado quindi i'imperfezione dei dati statistici, che non vanno per 
fermo assunti come indici esatti, rna bensi come indici relativi di andamento, 
Ie cifre esposte ci mostrano con sufficiente precisione Ie tappe fondamentali 
dello sviluppo. II primo fatto importante da tener presente e costituito dalla 
progl'essiva restrinzione della coltllra, restrinzione tuttavia maggiormente 
necentuata in Lombardia, Veneto, Emilia, dove, complessivamente, in un 
\leriodo di circa quaranta anni la superfieie eoltivata a riso si dimezza. E 
ancor pill spiccato appare questo andamento quando dalle superfici risicole 
della Lombardia, si tolgano quelle relative aile zone poste a ovest del Ticino, 
(Lomellina genericamente) dove i'agricoltura rieorda .pill Ie earatteristiche 
del Piemonte che quelle della Lombardia. In Lomellina infatti la restrizione 
,lelia superficie coltivata non e stata molto sensibile, fenomeno questo comune 
a tutte Ie zone risicole piemoutesi, dove la diminuzione non raggiunge com· 
plessivamente il 10 %. Tuttavia (malgrado che nei primi anni del sec. xx 
la superficie a riso coltivata in Piemonte fosse quasi egnale a quella del 
1870·74), puo riscontrarsi anche qui una lieve tendenza alia restrizione deUa 
coltura. 

Le produzioni unitarie deerescono sotto i'influenza di due fattori: il 
brusone e la diminuita fertilita di alcuni terreni troppo frequentemente sot· 
toposti alia eoltura del riso e non sufficientemente concimati. In seguito, 
approssimativamente verso il 1895, la risieoltura italiana compie una netta 
sl'olta e si indirizza verso i tipi che aneor oggi sussistono: Ie produzioni uni· 
tarie aumentano nettamente raggiungendo livelli fino allora sconosciuti. Pro· 
gressi tecnid di coltivazione, introduzione di nuove varieta, propaganda di 
ealtedratici ambulanti, ecc., accellerarono grandemente questo fenomeno; 
che comunque era potenziaimente in atto, data la convenienza economica 
dell'intensificazione della cultura. Inoltre scompare quasi del tutto la risaia 
stabile, e, con il meno frequente ritorno del riso sullo .tesso terreno, si 
attenua assai il progressivo depauperamento della fertilita del suolo. 

Nel 1879·83 la situazione, a questo riguardo, era la seguente: 

Piemollte 
Lombanlin 
Veneto 
EmiUa 

llisaie da tncenda Ri8aie Btabili 

Negli anni precedenti la guerra Is. risaia stabile era gia quasi scomparsa 
dalle zone del Piemonte e della Lombardia, mentre sussisteva ancora nelle 
zone paludose litoranee 0 interne, dove tuttavia essa costituiva quasi una 
necessita, e i'unica forma di utilizzazione del territorio. 

Un'idea maggiormente precisa dell'evoluzione della risicoltura italiana 
nel periodo considerato, puc) aversi dall'esame della superficie coltivata delle 
singole provincie. I dati sono raecolti nella tabella seguente: 



-22-

SUPERFICIE A RISO IN ETTARI (1) 

Plemonte 1815 1900-14 Lombardla 1875 1909-H 

Alessandrla 1353 1900 Cremona 6900 lZlO 
:'iovara 72300 66300 MantoViJ. 14350 ·4200 

MUano 2h'l8O l5000 
Pavb 56355 34000 
BreSl~la 820 

Vf:tlcto 1815 llI09-14 EmJlla 1875 190~-14 

Padovn 2790 3SO nologna 8570 4OOf) 

Hovlgo 10120 8500 lj'errara 2222 130 
Udlne 565 290 Ravenna 6000 190~ 
Venezia 8840 g-,o Reggio 2770 800 
Verono. L'1700 5700 Parma 300G 
Vleenza 1155 120 

Si puo da cia rilevare che Ie priucipali diminuzioni relative Hi Hono rio 
scontrate nelle provincie di Cremona., Mantova" Milano, Padova, Venezia, 
Verona, Bologna, ecc. La coltivazione del riso tende percio sempre pill ad 
accentrarsi nelle regionl che presentano Ie migliori condizioni alIa sua col· 
tivazione e che gli permettono cosl di resistere alia concorrenza di colture 
,·ivali. Vedremo quali sono stati i fattori che hanno provoca.to tale anda· 
mento. 

n riso italiano, prima dell'apertura del canale di Suez, rappresentava 
uno dei maggiori fornitori dei grandi mercati europei; pill tardi la concor· 
l'enza dei risi asiatici porto un grave colpo alia nostra risicoltura; colpo che 
aggiungendosi aile gravi infezioni di brusone ed alIa giil. notata decadenza 
della fertilitil. dei terreni contribui alia. grave crisi culminata attorno al 
1884·85. Comunque, in tutto il periodo considerato, buona parte della pro· 
duzione italiana era destilIata all'estero. . 

L'esportazione nel quinquennio 1875-79 fu di 639.600 q.li nel 1909·14 fu 
di 673.520 (2), contro un'importazione di 155.980 q.!i nel primo periodo ed 
un'importazione trascurabile nel secondo. 

Pnl'ticolarmente nel primo decennio dell'attuale secolo si riscontrarono 
llote\'oli \'arinzioni nelle val'ietil. coltivate. Le l'icerche di risi resistenti al 

(1) Font! per 11 1875: MINISTERO 'AGRlOOLTURA, INoU8'IBIA .: OoMMERClO; RelaziOfti al 
Oonrigllo /U AgrlcoUu..... Roma, Botta 1m e Begg. Per II 1919-14: G. ZATTINI: La 
produzione de' qronottwoo e del rl,O in ItaUa in baBe alia ,tati8tica del dodeoen.nio 
1900-20. Roma, 1922 [1118]. 

(2) Per II lS75-1879 efr. R.lazlonl al Oonllgllo al Agricoltura. per II 1_191~: 
Annuano della FetlertJnonB Narioflal. FtHm,ta. del commercfo 4ei oereali. Roma, 
1U88 [63]- Una lIeve dlvergenza dl ctrca 5.000 Q.II (n~ dl e1b oceorre meravlgllarsl) sI 
nota oonfrontando Ie elm dI BI.ANl<EMDURO: D ... Rei, ['17). SI veda anehe I'lmportante 
pubbllcnzlone del Mxms'n:R(. AORICOLTURA. INDUSTRlA J: CoMMEROIO: MOflogra/la .tali.tiN 
e~ agra"" BUlla coltlvarian. del r/ao In [talla (00]- 1889. Roma. 
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brusone, 0 pill produttive e precoci si intensificarono sempre pill, finch~, dopo 
il 1906, si diffuse moltissimo l'originario cine.e, che sembre} aver radi· 
calmente risolto il problema. Infatti la coltivazione di taJe varietA si estese 
rapidamente, i rendimenti unitari si elevarono assai, il tanto paventato pe
ricolo del brusone si ridusse a ben poca cosa. L'introduzione dell'originario 
pere} (varietA da classificare tra Ie eomuni) ridusse assai la coltivazione dei 
risi fini, e se questa sembre} dapprima non dover recare soverchio noeumento 
alia risicoltura italiana, a lungo andare se ne manifestarono gli inconve· 
nienti ed i danui, partieolarmente per il nostro commercia d'esportazione: 
di tali danni oggi risentiamo in pieno Ie conseguenze. 

La stazione sperimentale di risicoltnra di Vereelli, fondata nel 1908, 
contribul pure poteIitemente aJ. perfezionamento tecnico della coltnra ed al 
miglioramento generale delle aziende risieole, anehe per quel che riguarda 
Ie lavorazioni in. generale i modi di e~ecuzione delle operazioni campeatri, i 
nuovi metodi di eoltura (trapianto), eee. 

La riRicoltura italian"a flel dopo guerra. - Nel 1913 la risicoitura ita· 
liana aveva raggiunto uno stadio ben definito della sua evoluzione, e Ie 
aziende agricole si erano sistemate in modo da sfruttare eonvenientemente 
Ie risorse naturali e gli impianti irrigni fatieoaamente eostrniti dagli uo· 
mini. Le grandi' opere pubbliche (tra· cui primeggia il canaJ.e Cavour) erano 
state convenieutemente integrate dal lavoro di sistemazione interno delle 
singole aziende: lavoro poco appariscente, ma del pari importante e pur esso 
fortemente dispendioso, particolarmente per quel 'che riguarda gli spiana· 
menti, Ie costruzioni di fabbricati e magazzini adatti, eee. Persisteva tnt· 
tavia la tendenza a continuare la evoluzione iniziata, ed anche nelle zone 
dove il riso entrava in grandi proporzioni nella combinazione colturale (ex 
provincia di Novara) si potevano notare indizi che facevano supporre un fu· 
turo probabile orientamento verso tipi di aziende agrarie pill elastiche, che. 
oltre il riso, potessero convenientemente far luogo ad altre colture od a una 
maggiore produzione zootecnica (1). La situazione interuazionale· mostrava 
gil\ i primi sintomi di quella pesantezza (come ampiamente diremo la ritenia· 
mo originata da un lento cambiamento nell'indirizzo culturaJ.e e nei gusti 
delle popolazioni) che permane tutt'oggi e che, fino a tutt'oggi, non a.ecenria 
a terminare; la concorrenza particolarmente per i riBi comuni, era assai 
forte. Comunque, malgrado qualche lieve nube, l'orizzonte era molto sereno, 
e la situazione della risicoltura (come del resto quella dell'agricoltura e. del. 
l'economia in genere) relativamente prospera. 

La guerra interruppe bruscamente questa assetto e queste t.endenze. n 
periodo delle ostilitA con conseguente scarsitA di mano d'opera doveva fa· 
talmente restringere la coltura del riso, coltura, com'~ noto, molto attiva; 

(1) err. NoVJ:LI.O NOVELLI: La ri8a1a • iii .olamon. agraria In rapporto Glie oomll
zion' ..... omloo-nwall ['lOll]. 
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ma in complesso la restrinzione fu minore di quanto poteva supporsi, e cia 
in conseguenza anche del prezioso ausilio che il riso dette alla fabbrica.zione 
del pane, e delle facilitazioni che furono accordate sotto forma di eso
neri, ecc. (1). Molto maggiore fa invece la restrinzione avutasi nell'immediato 
dopo guerra in segaito fondamentalmente aile grandi agitazioni operaie, agli 
scioperi agrari, ecc. (2). Solo negli anni successivi, con l'avvento del fa
scismo, il cicio normale, interrotto bruseamente nel 1914, ripl'ende il suo 
corso. 

Le statistiche ufficiali relative alia superficie coltivata e alia proda
zione ci appaiono di un sufficiente grado di attendibilita solo dopo il recente 
riordinamento compiuto dai servizi di statistica agraria; talcM non cre
diamo opportuno riportare i dati esposti dai vari annuari statistici (3) e 
rinunriamo ad avere per questa via un'idea dell'andamento della superficie 
coltivata anno per anno. In realtl\ la risicoltura italiana nel dopo guerra· e 
stata soggetta, a molte variazioni: nel periodo di infla,zione e di a,ltri redditi 
(1924.26) si ~ certamente estesa 1a superficie investita come e pure aumen· 
tata l'intensita della coltura (e fenomeni inversi sono avvenuti in periodi 
di rivalutazione monetaria e di crisi); pera per giudicare sulla entit~ di tali 
variazioni crediamo phI sicuro riferirci aile aziende agrarie singola,rmente 
studiate. 

n progreaso tecnico della coltivazione prosegui con ritmo accelerato; 
l'uso di concimi chimici si generalizza rapidamente; notevole fu pure il 
fervore per la ricerca. di nuove macchine, di nuovi metodi colturali (tra
pian to) ecc.: in definitiva il migliorameuto delle aziende a,grarie (anche 
per quel che riguarda gli spianamenti, costruzioni di essiccatoi, e di fab
bricati ecc.,) fu veramente notevole. 11 periodo di prosperit~ che va da.! 192-1 
al 1927 (prosperita reale 0 fittizia che sial, influl profondamente su tutta 

(1) crr. NOVELLO NOVELLI: V.,.so una grave criBi _la, [104]. 1915. 
(2) crr. A. SERpIli:RI: L", gu.rr", 6 Ie ola.8i """'u !talia .... [l59] P<>8Bim. Non rIpOI'

tlamo dotl dl produzlone e coltlvazlone per II perlodo 1914-22 essendo quest! ossal In· 
oertI e dl.""tlblll. NegU ann! dl magglor depresslone (1900-22) sI rltlene generolmente 
ehe 10 super1lcle coltlvota 0 rlso 81 slo ovvlelnoto al 110.000 ettarl. 

(3) n perlodo 1924-28 od esemplo rappresentl> un perlodo dl grande dlnamlsmo per 
la superficie colt1vata a r1ao. come abbtamo 8VUto oecssione dl rllevare con l'esame di 
clrca 85 azlende rislcole: orbene tale fenomeno stugge completumente 81 rlUevl utU.clall; 
!!he per II P1emonte rlpetono per tutti I quattro ann! 10 .tess. superfiele (61.800 ettarll_ 
Anehe gU anmentl dl 8uper1lcle coltlvota !!he sI rlscontrerebbero Ira n 1928 e 1900 sono, 
a mio parere, da 8ttrlbulrsl 81 mlgUorl Bccertamenti compluti a quell'epoca e non a un 
reale incremento deUa 8uperftcie coltlvata. Sarebbe stato per nol molto utile pater Bvere 
dati esattl BuU'nndamento delle superfici coltlvate nel slngoU ann! per provincia e 
zona Bgraria, particolarmente per poter porre in glusta luee Ie diverse reazlonl che 
nellll Blngole lOne rlslcole sI sono verl.Ocate al varlare del prezzI relattvl 01 prodotU, 
ma c1 ~ glocoforza traSCUl'are Quasi completamente 1 dati statistic! umclaU, cbe mo
strono apes .. lnopl.gablll andamentl conlroddltorl. negU ann! anterior! 01 1930. 
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la risicoltura italiaua, ma tale influenza ~ stata molto pin forte nelle zoue 
risicole del Piemonte. 

Pur non esponendo dati esatti sulle superfici e produzioni, di tale pe
riodo, e cii) per Ie ragioni sopra viste, possiamo ricordare che esse furono 
gro88o modo Ie seguenti: 

Superficie coltivata oscillante tra 135 e 145 mila ettari, dei quaJi 60-70 
mila in Piemonte, 60-70 mila in Lombardia, 4000 nel Veneto, 4-5000 in Enli
lia, poche centinaia di ettari nelle altre regioni. Produzione unitaria media 
variabile da 48 a 52 q.li per ettaro in Piemonte, da 43 a 50 in Lombardia, dn 
50 a 70 nel Veneto, da 60 " 70 in Emilia. Produzione totale var,abile <1n 
6.300 q.li a 6.900 mila circa, con lievi scarti da un anno all'altro. 

Negli anni postbellici si nota anche una vivace ripresa del commercio 
di esportazione. Qualche dato sulle principali correnti del commercio sar:) 
pin tardi esposto, per ora possiamo limitarci a ricordare che nel periodo 
considerato la nostra esportazione fn la seguente (riso con lolla e senm): 

1918-20 
1921-23 
1924-26 

ESPORTAZIONE D1 QUA.'iTITA' (medie trlennall) 

q.1I 19.026 
728.963 

1.701.573 

1927-29 
1911()-32 

q.1I 2.001.65.Q 
1.746.39-1 

L'importazione e in complesso trascnl'abile: la media del quinquennio 
1927-31 e stata di 40.653 q.li di risone, e non si e mai distaccata molto da 
tale dfra tranne che negJi anni guerreschi, quando aumenti) fortemente per 
cause del tutto transitorie, e facilmente intnibili. Si nota qnindi come nel 
periodo post'bellico anche il commercia di esportazione si sia svolto con una 
intensita mai raggiunta in passato. Ed e stato questo (come vedremo) un 
importante fattore cbe ha intluito sulla situazione attuale della risicoltura. 

Esposta cosi brevemente la situazione del periodo post bellico e Ie ca
ratteristiche di tale periodo, si denso di avvenimenti e di fenomeni economici 
contrastanti, possiamo dire di aver terminato il nostro sintetico sguardo 
all'evoluzione della risicoltura italiana dalle origini al presente. E possiamo 
quindi passare senz'altro ad un esame un po' pin approfondito delle carat
teristiche della situazione attuale. 

La micoltura italiana nel 1930-31 e nel 1932-33. - Le ragioni che c'in· 
ducono a prescegliere solo questi due bienni per illustrare la sitnazione at
tuale della risicoltnra italiana, sono varie. Innanzi tutto Ie accennate ri
serve che abbiamo fatto circa l'assoluta attendibilita dei dati statistici ante 
1928-29, ci consigliano di non spingerci troppo addietro con Ie ricerche; 
d'altro canto riteniamo che una media dei dati di sei 0 sette anni, risulti 
molto poco siguificativa, e mascheri l'andamento essenzialmente dinamico 
della situazione. Abbiamo pure ragione di ritenere gli auni 1932 e 1933 
come del tutto ecceziouaJi per l'acuirsi della grave crisi economica mon-
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diale, cosicehe crediamo opportnno tener ben distinti i due bienni. La risi· 
coltura italiana comunque presentava. in queste epoche Ie seguenti fonda· 
mentali cs.ratteristiche (1) : 

SUPERFICIE COUTIVATA 

Provincie e compartimentt Prot?lfloie 6 oompartimentt 

1930-31 1002-33 ·1930-31 

Alessandrla 2.7811 2.595 Bologna 4.098 
~ovar8 20.846 16.485 Ferrara T1 
'"ercelJl 51.351 46.255 Modena 811 
Pt"emontc 7".m 65.33li Rave1llla 621 

Reggio 20 
nel'gnmo 56 37 Emili4 '-896 
J"rescla 23 24 
('remona 009 , 340 °MnfJanla 'E1 
~'nntova 3.760' c 3850 
)-118no 17.326 15.000 TOBcana. 143 
Pavia 37.749 34.725 
Lombardia 59.613 5ft.276 Lazio 160 

Padova 52 62 O4labrie ~.-
Hovlgo 3.056 3.683 
['dine 405 170 Sicilia 9' ~·Yenez1a 7. 00 
rerona 1.920 2.221 
Vlcenzn 20 38 Ref!RO • 1ft5.681 
I "Nieto 5.537 6.259 

PRODUZIONI UNITARIE NELLE ZONE PRINCIPALI 

Pro11incie e oompartimerati PromnoJe e compartimet'lti 

.\1~ssnndr18 
:"iovnl'a 
Wrcelll 

"Piemonte 

'Mantova 
.\1:Uuno 
Pavia 
Lombardia 

1928 
1929 
1020 

1930-31 1002-33 

q. per ho. 46,9 58,8 Bologna 
41,6 60,6 Ferrara . 47,6 47,5 Ravenna 

• 45,9 '8,7 EmiliG 

46,5 49,0 
41,1 46,0 Regno 
43,1 46,4 
43,S ltG,' 

PR')DuzroNI TO~ALI 

m. q.U ".316 
11.737 
6.501 

1931 
11132 
1933 

1930-31 

q. per ha. 63,5 
59,1 
52,6 
61,7 

q. per ha. 45,0 

m. q.U 6.622 
6.566 
6.078 

1932·3.' 

3.7811 
760 

81i 
404 
122 

5.lot 

24 

I:IS 

229 

US 

230 

m.m 

1932-33 

63,0 
54,0 
66,5 
61,3 

48,0 

(1) Dato rho> Speo80 nel susseguentl Bollellm' m .. l8iU tfi "'4U"_ GI/f'fJM • "".. 
.tale 81 comp!('DO rettlflche e mlgltcrJ. accertamenti, OCCOl're chiarlre che I dati per tJ 
1931-l!2 8Ono toltl dal bollettlno del. n<>vembre 1932, e quelU del 1020 dal Bollettlno del 
novembre 1931. 
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Dal complesso dei dati esposti risultano quindi nettamente Ie pill salient!. 
Cltratteristiche della risiCf tura italiana. 

Sotto l'influenza di vari fattori (che in seguito anaJizzeremo) la colti· 
vazione del rioo si i! concentrata nelle zone irrigue della Lombardia e del 
Piemonte. Le oasi di coltivazione, che in gran numero esistevano nei tempi 
passati si sono grandemente ristrette e nelle provincie di Bergamo, Brescia, 
Padova, Udine, Venezia, Vic"enza, Modena, Reggio, la risico!tura non ha 
attualmente che una trascurabile importanza. Solo nelle provincie di Bologna 
e Ferrara, e nelle zone litoranee paludose 0 vallive, essa si mantiene ancora, 
e vedremo quale probabilitj}, abbia di ma.ntenersi nell'avvenire. Le coltiva· 
zioni dell'Italia centrale e meridionale ci· appaiono per ora, del tutto tra· 
scurabili. 

In Piemonte e Lombardia Ie caratteristiche della coltura vaJgono a farla 
classificare come molto attiva ed intensiva; tutta la produzione i! sempre 
stata imperniata. sull'azienda capitalistica, caratterizzata dagli aiti valori 
del prodotto lordo, ma pur anche daUa notevole entita deUe spese. Sposta· 
menti anche lie"i nei prezzi unitari e nei eosti incidono profondamente sui 
redditi, e la \'isicoltura italiana, considerata dal punta di vista economica, 
ha, a nostro parere, la spiceata' earatteristica di essere suscettibile di a!tis· . 
simi redditi come di forti perdite; di essere in sostanza molto aleatoria: 
I'elemento rischio e un fattore che l'imprenditore di aziende risicole deve 
sempre tenere presente. 

Le produzioni unitarie sono tra Ie pill alte del mondo, e cii) malgrado 
l'originaria povertj}, dei terreni del Piemonte e Lombardia. Dove Ia qualitj}, 
dei terreni migliora, ad esempio nel Bolognese, Ie produzioni unitarie sono 
"ncor pill notevoli. Ma per tutto: in Piemonte come in Lombardia come in 
Emilia; Ie alte produzioni sono ottenute con grande impiego di concimi, di 
aequa irrigua, di lavoro: di capitale circolante in genere. 

Occorre poi porre in rilievo l'importanza che ha la risicoltura per Ie 
classi lavoratrici. Sia con l'occupazione .fissa che con quella stagionale, essa 
da impiego a grandissime masse di braccianti, ed interi paesi della. valle 
padana vivono oulla risicoltura. Per gli abitanti di molte lontane .Iocalitll. i 
guadagni fatti eon la temporanea emigrazione in zone risicole (per la monda 
e per la raccolta del riso) costituiscono un indispensabile introito, ed inoltre 
oceorre anche ricordare tutta una serie·di lavori minori ed 'aCcessori, i 
h'asporti, Ie opere a tariife, ecc. Si pui), i! vero, obbiettare che la risicol
tura e anche una potente causa del sussiotere delle ·grandi masse di avven. 
tizi, e cii) non vorremo di certo negare; anzi ci proponiamo in segnito di 
illustrare con quali ordinamenti e con quali tipi di azienda si pui) progressi. 
vamente tendere'll.Ua fisoazione dei braccisnti al ouolo e alia risoluzione di 
uno dei maggiori problemi economici e Bociali della nostra agricalturs; ma 
queste son per ora ipotesi e operanze, mentre il prohlema contingente e im. 
media to del bracciantato i! coos che preme e che dj}, molto a pensare. 
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Relatil'amente al commercia del risone e del riso lavorato esistono nn· 
merosi 8tudi ai quali rimandiamo per notizie pill dettagliate (1). 

Brevemente possiamo ricordare che il commercio interno fa capo prin· 
eipalmente ai mercati di Vercelli, Novara, Mortara, Pavia; mentre Milano 
e Bologna hanno notevole importanza per i prodotti lavorati. n mercato di 
Milano, inoltre, riassume gli andamenti e Ie tendenze di tutti gli altri, anche 
in segnito all'istituzione del mercato a termine (ehe, come e noto, esiste 
anche a Torino). II commercio di esportazione, quasi esciusivamente hasato 
sui risi lavorati, si trova adesso in un periodo eompletamente anormale, svol· 
gendosi sotto l'influsso delI'azione esercitata dall'Ente nazionale risi. Tut· 
tavia, sintetizzando la situazione delI'ultimo periodo, si nota quanta segue. 

ESP()RTAZIO~E DEL RISO DALJ.'ITAUA (In migllala dI q.U) 

Poesi ttl !lesUnuiafl6 1926 1927 192.Q 1929 1930 1001 1002 

Austria 129 162 176 182 174 168 102 
Belgl" 69 lOG 46 15 37 5 9 
Cecoslovacchia 19 45 78 S5 69 29 18 
Dnnlmarca 18 25 12 9 18 4 8 
Francia 221 358 245 240 240 a20 299 
Germnnla . 40 191 140 114 182 9S l3ii 
Grnn Bretngna 1 16 24 24 6 3 as 
Greets 110 100 75 06 70 105 112 
Jugoslavia 106 194 195 200 197 196 178 
Paest Bassi 24 77 37 40 62 20 36 
Romania 33 64 46 52 44 78 51 
Svizzera 147 224 165 172 168 147 188 
Unghertn 76 188 lOG 10! 101 70 59 
Tripolit. e ClreD. G 21 16 8 6 3 4 
Argentina 470 4S4 365 374 821 47 226 
elle 60 46 6~ 57 113 68 33 
Altrl paesl . 222 337 266 215 235 149 142 

Totale (2) . 1.817 2.600 2.060 1.954 2.139 1.51\ 1.590 

Le variazioni non sono molto notevoIi, rna oceorre sempre tener pre· 
sente ehe iI mantenimento delle nostre posizioni sopra i mereati esteri. e 
stato possibile solo grazie ad un'energica e eostosa azione di protezione 

(1) Una ott1ma esposlzione delle correnti commerciall prlnclpall si ha nell'lndaglne 
della BooGERI: La orl8i riBlco!a • I' En'. N aziOMle ri8i (18]. 

Altre fontl .ono cootltulte dal citato lavoro del BLANX ..... URG: Der reIs [17]; dol· 
1'411noo"0 della Feilerazlone commeroto cereau [53]; dall'Annualre Internationale d(' 
BtaUsUque agtiooZe (195]; dall'Istltuto Nazlonnle deU'Esportnzione col suo Notiziar-;o 

riSle1"o [198] • dal ben notl YearDoo~ 01 .;Lgt'icUlttwe del Dlpsrtlmen!o federale dl WIl 
shlngton [210]. 

(2) Qualche dlvergenza nella somma ~ dovuta agU arrotondamentl. 
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(iell'esportazione. Sulle I'rospettive future del nostro commercio dovremo tn 
seguito ritornare. 

L'industria risiem conta oggi circa 300 stabilimenti tra grandi e piccoli; 
"Itre un imprecisabile numero di piccole pilerie facenti parte integrante di 
aziende agrarie. Secondo il Cenltimento industriale e commet'ciale del 1927 
esistemllo 659 esercizi perla pilatura e briliatura (ma moltissimi dei piccoii 
SOil sfuggiti ai rilie,i) con un complesso di 3981 addetti. Gli stabilimenti con 
oltre 10 addetti erano 86; la potenzialiiA di lavorazione si valuta per circa 
1.200.000 tonnellate annue, e i'attrezzatura degli stabilimenti rnggiunge un 
notevole grado di perfezione. Naturalmente la maggior parte degli stabili· 
menti sono concentrati nelle prossimita dei grandi centri risicoli del Pie· 
monte e Lombardia; un notevole sviluppo si nota pure nelle immediate vici· 
nanze della citiA di Bologna. 

II con.u",o itaIiano di riso oscilla in media tra i 6 e i 7 kg. annui per 
abitante ma e questo uno di quei casi in cui la media maschera Ie pill signi· 
ficative differenze. Oggi siamo poco lontani daIle cifre calcolate nel 1901 daI 
prof. Bordiga (1), e cioe 9·10 kg. per abitante della valle del Po; 4 nella 
Liguria e nell'Italia centrale; 2 nell'Italia meridionale e insulare. Non man· 
callO tuttavia regioni dove il consumo e inferiore a 1 kg. per abitante·anno. 

Per concludere questo breve cenno sulle caratteristiche della coltura rim· 
cola italiana, sara forse opportuno dare un sintetica idea della posizione che 
la nostra risicoltura occupa relativamente a tutto il resto del mondo. 

Si puo ricordare che centro e culla della risicoltura mondiale e i' Asia, 
seguita dull' America, Africa, Europa e Oceania. 

Nel seguente prospetto "accogliamo alcuni dati e notizie fondamentalis· 
sime desunti dalln nota opera di Mortara (2), e da altre fonti. 

PRODUZIONE DEL RISO NEL MONDO 

milioni ai g.'i 

Europa «'ompr~i U.R.S.S.) 

A.sia (eompresa Ci08) 

Africa 
America 
Oceania 

l21a 
18 
22 
1 

Caratteri8tiche dena coltura 

Intensl\'"a in Italia e Spagna con 50-00 q. 
per ba. 

Estenstva (meno Glappone) con 10-15 q. 
per ha. 

Produzione media di 3IJ..35 q. per ba. 
Produzione media dl ~2S q. per ha. 
Coltura n.ncora in fase di assestBllH".nto. 

8010 una piccola parte della· produzione e esportata. Nell'interno del. 
I' Asia sono importatori la Cina ed il Giappone (in quest' ultimo paese perc 

(1) OUST!: BORDIGA: La proauzione ec:J il commercio riel riBo nei diverBi paeBi d.' 
flWMO. Belazione al Secondo Congresso rls1colo 1Dternazlonale d1 Mortara. Mortara ... 
'l'lgevano, 1003 [23]. 

(2) GIORGIO MORT .... : Pro.petti ••• conomlc". 1933, Milano, UnIversltll BocconI [99]. 
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il dilagante nazionalismo tende a restringere Ie importazioni, ed al 1929 sem· 
brava che esse fossero gil\ trascurabili) ; esportano principalmente I'lndocina, 
il Siam, Ie Indie Inglesi. In· Africa sono principali produttori I'Egitto (in 
favorevole posizione rispetto ai mercati europei) e Ie colonie francesi; in 
America gli U.S.A., il Messico, la Guyana britannica, il Peril, ecc.; in 
Europa I'ltalia, la Spagna, e per minime quantitl\ la Jugoslavia, il Porto· 
gallo, la Bulg!Lria. 

ESPORTAZIO:SE DAI PRllNOI!PAlLl PAESI PROIDUTTORJ· (1) 

Indle Ingles! 
Indoclna 
Egltto . 
U.S.A .. 
!talla 
Spagna 

,mllloni dl q. 5,5 
2,8 
0,5 
0,1 
1,2 - 2,0 
0,2 

I pl'incipali paesi importatori. e consumatori sono invece (dati in milioni 
di quintali), 

tiM greggi rial lavorati fotale rilo bianco 

Germanin 1,4 1,6 2,6 dall'naUa ·0,1 
Olanda 1,4 ·0,2 1,2 
Bel,glo t 0,4 0,2 
Ingbllterra t 1,2 0,7 dana Spagna 0,2 
Fraueta 0,3 2,3 2,3 dan'I1alla 0,2 
Polonin 0.5 t 0,4 

La risicoltura mondiale non ~ stabilizzata sulle posizioni raggiunte, ma 
mostra, da alcune diecine di anni un lento processo di assestamento che si 
ripercuote anche sull'economia risicola italiana, 

Nelle citate pubblicazioni, sono contenuti maggiori dettagli, e per questi 
l'im.andiamo ad esse senz'altro, 

Fattori eke hanno influito ed influiBeono 8UWevoluzione della riBieoltura. 
- Be all'analisi precedentemente fatte sull'evoluzione della risicoltura ita· 
liana, sostituiamo uno sguardo smtetico generale, ese, nello stesso tempo, 
teniamo presenti i· dati relativi allo sviluppo della coltivazione nelle varie 
provincie, 8i puc} notare che questa, lungi dal diffondersi in modo uniforme, 
Hi ~ concentrata in quelle particolari zone che offrivano migliori condiziolli 
di ambiente: fisico ed economico, Non solo, ma nello svolgerHi del tempI), 

(1) crr. tlnn.uarlo della Federadone Fasci.ta eatnmercUJ [53]; BLANKENBURG: Dc/' 
Rel, P7]; MORTA.RA: ProBpetUv6 eC0110miche [99] j BOGGDU: La crid riBioola e ,'Elite "a
.lonale rI.j [18]. 



-31-

la risicoltura e scomparsa da alcune 10calitA, si e sviluppata in altre, si ~ 
contratta di Buperficie, si e intensificata ed ha radicalmente cambiato il suo 
collegamento con Ie altre branche della produzione agricola. Fino ad orn 
abbiamo detto di tutti questi fenomeni senza solfermarci sulle cause, 0 meglio 
sui fattori, 'che ad essi hanno presieduto; ora vogliamo inveee passare aI
Pesame di tali fattori anche per trarne utili indieazioni circa i probabili 
futuri assetti della risieoltura. 

Una delle prime ragioni ehe spiegano il rapido diffondersi della eoltiva
zione nella valle Padana, e certamente costituita dal clima favorevole di 
questa regione, ehe pUG vantare una temperatura meno Boggetta a forti sbalzi 
in confronto a quella dei paesi meridionali. Vaudamento climatico ha eel"
tamente una grande influenza Bulla qualitA e quantitA del prodotto, e si ~ 
notato che nella valle Padana, pur avendosi medie estive inferiori a quelle 
di altre zone del mezzogiorno, alcune varietA tardive di riso potevano arri
vare a maturazione prima che nell'Italia meridionale. 

Ma oltre tali condizioni climatiche favorevoli, Bi nota che, nelle zone della 
valle Padana, fu soprattutto la gill, ricordata presenza di terreno paludoBO 
da utilizzare che rese possibile l'affermarsi della eoltura. Le paludi coprivano 
un tempo vasti territori: ne esistevano in abbondanza lungo tutta la costa 
adriatica, in parte lungo quella tirrenica ed in zone interne del Veneto 
(Udine, Vieen_a, Verona), dell'Emilia (Bologna, Ferrara), della Lombardin 
(Mantova, Ostiglia), ece. ecc. La coltura del riso apparve subito preziosa per 
tali terreni, e, data la scarsa mano d'opera che a quei tempi oecorreva pel· 
essa, pote diffondersi eon una certa rapiditA. Aneor oggi il riso rai>presenta 
un eccellente mezzo di utilizzazione di aleuni luoghi paludosi, rieordiamo Ie 
zone litoranee delle provineie di Rovigo e Ferrara, quelle del lago di Massa 
eilleeoli in Lucchesia, ecc. 

Ai tipi di utilizzazione delle paludi PUQ anche rieollegarsi un'altra forma 
di coltura, quella strettamente eollegata alle bonifiche per colmata, e che. 
principaimente, e concentrata nella zona litoranea del ravennate. 

Tra i fattori che esaminiamo, uno assai importante era costitllito in 
passato, dalla possibilitA di utilizzare col riso terreni poveri e altrimenti 
sterili. II problema e degno della massima attenzione, anche perche esistono 
tuttora terreni simili (brughiere, baragge, ece.), e da molti si proclama es
sere la risieoltura il migJior metodo di utilizzazione e correzione di questi 
caratteristici terreni: si vedano in proposito i noti studi sui problema delle 
brughiere (1) e particoiarmente Pindagine del Parisi. Mil. il fattore che ha 
infIuito maggiormente sulla risicoltura e costituito dalle aeque di irrigazione: 
esse vanno considerate in rapporto alla loro quantitll, e alla loro qualitll,. 

L'abbondanza di aeque irrigue decresce, grosso modo, dal Piemonte alia 

(1) FEDERAZIO~"E ITALIANA DEI CoNBORZl AORARI: Le BrogMet'e [54]. 
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Lombardia, per aumental'e nuovamente verso il Mincio: per il vercellese, 
occorre inoltre tener presente l'opera dell' Assoeiazione per l'irrigazione 
dell'agro ovest Sesia, che, con la mirabile sistemazione dei ricuperi, riesce 
ad utiIizzare la stessa acqua irrigua pin volte, Va inoltre tenuta presente la 
<liversa permeabilita dei terreni. 

II fabbisogno d'aequa della pisaia, e delle altre colture faeenti parte 
<lell'ordinamento dell'azienda risieola, non e molto ben definito: secondo 
dtato volume sulle irrigazioni in Italia (1) esso oscillerebbe da 3 litrijsecondo 
ad ettaro nel bacino del Mincio, a 4 nel bacino dell' Adda, a 4,5 nel bacino del
l' Adda e Tieino, e a 3,50 nel vereellese, 

II Blankenburg, nell'opera ricordata [l7] valuta il seguente con sumo, in 
Iitri a secon<lo per ettaro di risaia: 

Terrenl molto pesanti . 
pesanti 
rued! •• , 
legger!. , , , 

2,081 l1trl a $eCondo 
2,398 
3,486 
4,778 

Comunque, dalle cifre riportate, si puo senz'altro rilevare ehe una eol
tUI'a risieola molto intensiva, possibile nel vereellese solo per l'ottima orga· 
Ilizzazione, troverebbe nelle zone del bacino dell' Adda, forti ostacoli al .suo 
sviluppo in eonseguenza della deficienza di aequa, e sarebbe, aHo statu attuale 
<lelle ,'ose, resa senz'altro impossibile nelle zone eomprese nel baeino del 
flume Oglio. 

Non oeeorre infine traseurare l'influenza della qualita <lell'aequa, e so· 
prattutto, della sua temperatura. Tale influenza si manifesta innanzi tutto 
direttamente sulla eoltura del riso, ostacolandone 0 favorendone 10 sviluppo, 
determinando danni se troppo fredda, ece.; ma soprattutto la sua azione 
Bi manifesta indirettamente col favorire 0 eoll'ostaeolare Ie colture irrigne 
rivali. Gran parte della prosperita dell'agricoltura lombarda si basa, eom'e 
noto, sni prati irrigui e snlle classiche marcite, ed e pure noto come sulla 
·diffusione di quest'ultime (oltre ad altri fattori) influisca profondarnente la 
tempel'lItora dell'aequa invernale, temperatura bassissima nelle zone ver
.cellesi irrigate con aequa derivata dalla Dora, assai pin ealda invece nelle 
zone irrigate con aequa del Tieino. E 10 sviluppo delle marcite e assai diverso 
nelle due zone, ehe rappresentano gli estremi di tutta una serie. 

Non vogliamo adesso approfondire l'esarne delle correlazioni esistenti 
tl'a risieoltura e irrigazione, eorrelazioni ehe balzano con piena evidenza 
·quando si estenda l'indagine all'evoluzione storiea dell'irrigazione e alia 
parallela evoluzione della eoltnra del riso. Prima che Ie imprese agrarie delle 

,I) MImsTDlO DEI LAVDDI PUBBLICl: Le imgazwm I" Italia [llO6]-
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zone ehe noi esaminiamo si orienta.sero verso il tipo moderno, tale correla
zione era certamente assai piil. slretta di quel ehe non sia adesso (1)_ 

Un altro fattore, pure fondamentale, ~ eoslituita dalle diverse vieende 
economiche delle altre eolture concorrenti; il fenomeno ~ spiccatissimo par
ticolarmente nella basso. Lombardia, dove 10 sviluppo della praticoltura e 
della relativa industria del bestiame do. latte, ha fatto restringere progres 
sivamente 10. quota di superficie aziendale destinata a riso. Anehe il mais, 
ehe oltre a tutto esige minore quantitA di acqua irrigua, ha eonteso il passo 
0.1 riso, ed ~ interessante nowe 10. progressiva estensione di questa eoltura 
man mann ehe, percorrendo 10. pianura padana, do. Vereelli a. Mortaro., a 
Pavia, a Lodi e a Orema, diminuisce il riso. n mais inoltre, pianta tipieu
mente da rinnovo, maneante e non sostituita da altre piante simili nelle zone 
risicole piemontesi e anehe in parte nella Lomellina, esercita delle profonde 
ripereussioni suI eomplesso dell'azienda agraria e sui metodi di lavorazione 
del terreno (2). 

ERaminando l'evoluzione storiea di altre zone, si nota ehe anche Ie 
eolture aseiutte hanno fatto in parte eoncorrenza 0.1 riso, sia nei luoghi pa
ludosi e successivamente bonificati, sia in altre zone dove nuove colture 
ricehe hanno indirizzato l'ordinamento colturale verso tutt'altre forme (bar
babietole do. zuechero, tabacco ooc_). Si osservi nel quadro precedente la dilfu
sione del riso nelle singole provincie italiane, e si rilevi come da moltissime 
zone esso sia, nel corso di un cinquantennio, radicaimente scomparso. 

Qualche ripereussione, peraltro di breve durata, e ehe non ha sostan
zialmerite mutato il ritmo· della secolare evoluzione, ~ stata originata dall~ 
lotte politiche dei diversi partiti. Le zone risieole, con 10. grande Massa dei 
lavoratori ehe richiedono, con i earatteristici forti spostamenti stagionali di 
donne ed uomini, con gli spettacoli spesso pietosi ehe un tempo olfrivano i 
lavoratori di ogui sesso, promiseuamente accampati all'aperto, con il lavor" 
dei fanciulli e quello delle donne (talora in istato di Rvanzata gravidanza). 
con I(li .traseiehi di malattie che inevitabilmente i lavoratori si portavano 

(1) La rcstrtztone 0 18 scomparsa del r1so da motte zone, In segolto aU'all'ermarsl dl 
coltun che megUo d1 paso sl armon1zzassero con Ie condizlonl ambtentali, ~ un fenomeno 
comune in molte parti del mondo. Scr1veva n Gioia. circa un secol0 fa: «La coltivnzione 
del riso nella parte meridionale e marlttlma degll Stat! Unitt, ~ dlmlnulta molto da 
alcunt annt; Ie sl ~ sOHtltulta in gran parte quella del cotone, g18cch~ &1 suppone che una 
buona racrolta d1 cotone equlvalga a due dt riso (MICHAUX: Vovaue d. J'ouest des mants 
A.lleganv, png. 3(2). In attrl paesl, come nell'Isola d1 Francia e In queUa di Borbone. 
11 rl80 ~ ftndato scemando e gll sl preferlsce n granoturco e Ie patate 1) MELOlIIOBRF. 
GIOIA: Fila,.fla <lelia ,'aUOlica [63] pag. 234. 

SI veda anche, per una Idea generale dello svtluppo economlco agrarlo: G. LUZZATO: 

Stona 6conomlca - I'eta moderna [86] psg. 188 e &egg. 
(2) Sl veda, • Questo proposlto, S. J.CINI: I ... Ale.'1l a(lf'llf'lG - Rel<ldo". ",I'" X oIr

co,crUIone [75] pagg. 101, 104, 105. 

3 - M_ B.x<DIIQ 
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dietro, con la dura disciplina e sorveglianza che it conuuttore era costretto ad 
imporre; han sempre costituito un magnifico campo sfruttato dagli organiz
zatori socialisti per mostrare i mali e Ie miserie della societa capitalistica_ 
A parte la spiegazione della causa, i mali e Ie miserie eran pero certo reali 
e non frutto di Iwcese fantasie_ Le agitazioni e gli scioperi furono frequen
tissimi nel dopo guerra, e in molte zone costrinsero i coltduttori a restrin· 
gere Ie colture 0 a rinunzin-rvi. Ritornata In normn-Iitil delle situazioni, ed 
eliminati, con una serie di noti provvedimenti i ph) gravi aspetti della sfrut
tameuto operaio, la risicoltura si incammino nuovamente sulla via iniziata 
nell'ante guerra, senza risentire alcuna ripercussione delle agitazioni 
trascorse. 

Molta importanza hanno avuto al tempo, ed ancor oggi hanno, Ie in· 
lluenze legislative. Per la parte storica rimandiamo agli scritti citati e so
pratutto a quello del Bustico (1)_ Attualmente vigono Ie disposizioni con
tenute nella legge 16 giugno 1907, n_ 337, perfezionata varie volte (l'ultima 
col R. D. 30 dicembre 1923, n_ 3062) e completata dai singoli regolamenti 
provinciali, compilati secondo Ie modalitil contenute nel regolamento ge
nerale. L'argomento delle inlluenze esercitate dalla legislazione sullo sviluppo 
della risicoltura meriterebbe un'indagine a se, tanto e vasto, complesso e 
interessante, ma non pOl!siamo adesso addentrarci in tali indagini; in sin
tesi si pub dire che se Ie inlluenze sono state fortissime in tempi storiei, 
oggi sono assai attenuate, e, piuttosto che suI complesso della risicoltura, si 
manifestano sui particolari, delimitando Ie zone di rispetto intorno ai centri 
abitati, dando norme ed istituendo ·previdenze igieniche generali, ecc. Si 
ricordi che in questo studio - di carattere eeonomico agrario - non fac· 
eiamo posto, se non incidentalmente, a eonsiderazioni di ordine teenieo 0 

igienico_ Gli argomenti sono tuttavia del pill alto interesse. 
Abbiamo gill accennato aile inflllenze esercitate dal brusone (1820-30 e 

1880-90) ed al fortissimo progredire della teenieR coltllrale. Anche molti fat
tori di ordine genernle ed internuzionale hanno pero influito, rendendo in 
certi periodi assai protittevole la coltivazione ed in altri facendo fortemente 
aumentare la concorrenza e abbassare i prezzi, e provocando quelle perio
diche restrizioni e quelJi ampliamenti della coltura: che, a guisa di onde, 
si innestano sulla cnrva generale che segna 10 sviluppo della coltura del riso 
dalla costitnziOl)6 del Regno d'Italia ad oggL In un primo tempo era aem
plicemente la posizione di qnasi monopolio che avevano i produttori europei 
(e italiani particolarmente), verso i mercati di Londra, Parigi, ecc_ ecc., a. 
ful' sl cbe fosBe possibile realizzare prezzi rpmunera.tori, ma l'apertnra del 
canale di Suez e l'in.-asione di risi asiatici resero ben presto acuta la con-

(1) G. BU8TICO: La legislaziQne del ri80 in· itaJia neUe ",aric "Cgiollj. e attravet'So i 
lempl [33]. 
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correnza. Tale fenomeno fu mollissimo aggravato dall'epoca in cui si mani· 
festo, poco dopo cioe l'apertura del canale Cavour, con la conseguente 
notevole estensione della coltura risariva. Nel ventennio compleso tra il 
1870 e il 1890, in complesso l'importazione enropea di risi asiatici pass() 
da 350.000 quintali 3 oltre un milioni di quintali. La restrinzione della col· 
tura in tale periodo (restrinzione agevolmente ottennta anche per Ie altre 
possibilita colturali che si presentavano aile aziende risicole lombarde), equi· 
libro nnovamente la situazione., rna il persistere della concorrenza feee si che 
per Ie zone nelle quali, per varie ragioni non fu seguito l'esempio della Lorn· 
bal'dia, si illiziasse quello stato di cronica crisi, che a tutt'oggi sussiste. In 
tale epoca diminui anche notevolmente la produzione unitaria, rna iI feno· 
meno fu temporaneo. 

I mel'cati esteri furono conservati essenzialmente per la migliore qunlitA 
dei risi italiani, rna quando, circa a partire da11906, anche questa peggioro, 
in seguito alia diffusione rapida di varieta di risone rusticbe altamente pro· 
duttive e resistenti 31 brusone (originario), Ie difficolta ritornarono a galla, 
e nei seguenti congressi risicoli (Novara 1901, Mortara 1903, Pavia 1906, 
Vercelli 1912) cominciarono a correre Ie voci, prima vaghe poi sempre phl 
distinte chiedenti la restrinzione della risicoltura, e l'impiego di varieta fini, 
voci che tutt'oggi si sentono ripetere, e che mostrano, se non altro, che non 
e tanto facile ne agevole che tali voti divengano realta (1). Fino ad oggi gli 
sbocchi sui mercati esteri han potuto, sia pure con difficolta forti, essere 
mantenuti. 

E per terminare occorre accennare, sia pur sommal'iamente, che una 
forte causa che ha influito sulla nostra risicoltura, determinando 10 svi· 
lnppo delle correnti di esportazione, e costituits dal fattore monetario. Dal 
1850 al1900 la lira italiana ha fortemente diminuita Is propria capacitl1 d'ne· 
quisto; tutto cio nnturalmente facilitava Ie nostre esportazioni. Fenomeno 
analogo si e riscontrato durante il recente periodo di svalutazione (1921·26) 
che ha influito fortemente sull'aumento delle no"tre esportazioni verso In 
Fl'ancia, Inghilterra e Germania. 

(1) 81 veda sopratutto In chiara e, BOtto un certo punto dl vista. profetica reluzione 
del NO\'ELLI: 1,4 tisaia e la rotazione agrari4 in rapporto aile oondizioni economioo ro
roli [105] 1006. n NO\'ell1 sosteneva che la superficie coltlvata a riso era eccessiva, ('he 
11 prato pote\'a 80stltuire 11 rIso e rendere plO, elastica l'azienda vercellese, che vi ern 
troppo a1nore per la rlsicoltura, e che occorrl.'va diminu1re la coltlvnzlone. Be 1 6uoi ('On
sigH tossero natl aC<'ettatiJ Ie cose, probabUmente avrebbero preso un aitro indlrlzzo. 



CAPITOLO II. 

LE ZONE RISICOLE ITALIANE 

Oriteri per la di8tinzione delle zone. - Es"endo diversissime da. loca.lit.'\ 
e localita Ie caratteristiche della risicolturn, ed essendo pure diversi da zona 
a zona i problemi che tale cuitura presenta, non si puo logicamente fare a 
meno di distinguere tra 101'0 Ie varie zone risicole ponendo in luce Ie fonda· 
men tali caratteristiche di ognuna. Ma Ill. distinzione in zone non e ne sem· 
plice ne a.gevole. 

Volendo infatti raggiungere un notevole grado di precision';, occorre· 
rebbe scegliere zone molto piccole, quasi sempre pin piccole delle stesse zone 
agrarie 0 talvolta dei comuni. Basta infatti pensare aIle forti diversita di 
terreno, di popolazione, di quantita e costi di actlne irrigue, di clima, di 
orgauizzazione sociale, ecc., per sincerarsi di quanto abbiamo affermato: 
a rigor di termini anzi zone risicole nettamente distinte non esistono, ma 
normalmente si passa dall'una all'altra per gradi insensibili. I criteri per 
distinguere Ie singole zone tra 101'0, sono qnindi, per forza di cose sempre 
arbitrari, e solo tenendo presente 10 scopo di questa distinzlone si puo giun. 
gere ad ottenere una ripartizione che possa dirsi soddisfacente. 

Innanzi tutto si pone 11 prOblema di determinal'e apprf)ssimativamente 
l'ampiezza da dare aile zone. Abbiamo visto che a voleI' essere esatti occor· 
rerebbe farle molto piccole, ma aitre considerazioni c'impediRcono di adden· 
tl'arci troppo per questa via. Un numero eccessivo di queste ~one infatti fa· 
l'ebbe fOl'se pel'dere il filo conduttore dell'esposizione, e con Ill. troppo minnta 
analiei, reuderebbe di difficile comprensione la successiva indispensabile sin· 
tesi. Crediamo percio opportuno limitare In suddivisione a poche fonda· 
men tali zone; in taluni casi sara tuttavia utile di_tinguere particolari sotto. 
zone, 0 porre in luce Ie diver_ita che _i riscontrano nelle Bingole localita. 

Un .criterio di suddivisione potrebbe essere quello amministrativo e sta· 
tistico: compartimenti, pI'ovincie e zone a.grarie. Ad esso non possiamo 
l'inunziare in modo assoluto per ragioni molte volte esposte, e per l'imPOB-
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sibilitA di procurarci altrimenti i dati statistici. Considereremo percio la 
.Ilona agraria come l'elemento base delle nostre snddivisioni procnrando volta 
a volta di mettere in luce Ie singole sfumature interne. Tuttavia Ie divisioni 
smministrative non possono essere prescelte come uuics base per Ie nostre 
distinzioni. 

Lo scopo della nostra indagine e in sostauza queUo di mettere in rilievo 
la situazione economics deUa risicultura e iI criterio fondamentale per Is 
nostra distinzione dovra quindi essere costituito daUe diverse csratteristiche 
con cui - nelle singole 10caiitU - si effettua la produzione; una assai im 
portante e costituita dalla percentuale della superficie a riso rispetto alla 
totale superficie deU'azienda. Dalle zone di pl·ovincia di Vercelli dove il 
l"i80 occupa oi'lre il 60 % della superficie aziendale, si passa alle zone del cre· 
masco do\·e occupa il 2·4 %; daUe risaie specializzate deUa provincia di Ro· 
vigo, si passn aUa provincia di Bologna e a quella di Mantova, dove la super· 
ficie a I"iso occupa circa un terzo della superticie totale. Tale criterio potrebbe 
quindi sembl·are definitivo per distinguere Ie .ingole zone, rna un pid pro· 
fondo esame ci fa presto vedere che non puo essere I'unico, sltI"i infatti. an· 
ill·snno considerati, e tra essi il divel·so collegamento del !":iso con Ie altre 
colture dell'azienda. Prendendo unicamente per base della ripartizione, la per· 
centuale della superficie a riso, potremmo trarre dednzioni sbagliate: la risi· 
coltura della proviucia di Bologna, ad e.empio, dovrebbe essere giudicata 
molto simile a quella della provinciu di l'Iantm·a, occnpando il riso, in am· 
bedue queste 10ca.Jita, una snperficie, grosso modo pari al terzo della toble. 
Ma esaminando il collegamento colle altre colture si notano tra queste zone 
diversita sostanzialissime: manra nel bolognese il bestiame da latte che as· 
sume invece una notevole importanza nella azienda mllntovllna, diverse souo 
Ie caratteri"tiche dei contratti di lavoro, ecc. 

Altro criterio importante per la distinzione, puo essere costituito dalle 
diversita del lavoro manuale. NOli tallto per il tipo generale dei rapporti 
tra impresa e mano d'opera, dato che in tutte Ie aziellde risicole predominano 
i rapporti di puro slilario con pochi esempi di compartecipazione, ma piut· 
testo per la proporzione esistente tra il lavoro deg/i avventizi e il lavoro dei 
salariati fissi. Nel vercellese ad esempio predominano i primi, nel bolognese 
essi sono in prevalenza assolnta, il caso inverso avviene nel lodigiano e nel 
pavese. Ma anche questa cl·iterio non puo ritenersi Punico IIccettabile. 

Riassumimdo ci sembra che i criteri dll seguire per la distinzione che. 
abbiamo in animo di compiere, debbono risultare da una sintesi di tutti i 
vllri fattori sopra elencati, e dll una visione d'insieme delle varie csrlltte· 
ristiche dell'azienda agraria. LII distinzione di conseguenza non puo essel"e 
che frutto di nna persona Ie valutazione in base anehe alia conoscenza delle 
8variate condizioni ambientali in cui si svolge l'attivita agricoili. 

l!J8ame 8intetioo delle diverBitd tra Ie 8ingoie zone. - Distinguiamo, ill 
bllse ai criteri soprll esposti, Ie seguenti zone risicole: 
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Zone principali: Le fondamentali localita in cui si svolge la pl'oduzione 
l'isicola sono Ie seguenti: a) zona dell'ovest Sesia; b) zona compresa tra il 
Sesia e il Ticino; c) zona compress. tra il Ticino e l' Adda. 

Zone s6condarie: Raggruppiamo qui alcune loca.lita di minore impor· 
tanza e cioo: a) zona bolognese; b) zona del Mincio; 0) zona del delta del Po; 
d) zone minori del ravennate, Veneto, Emilia, ecc.; e) zone minori dell'Italia 
centrale e meridionale. 

Prima di esaminare pill a fondo tali zone, saril. forse opportuno sinte· 
tizzare Ie 101'0 pill salienti caratteristiche in modo anche da aver di queste 
un' idea oomparota. 

La massima parte della produzione risicola italiana e ottenuta dalle 
zone del Piemonte e della Lombardia, compl'ese, gro8so modo, tra 180 Dora 
Baltes. e l' Adda, a nord del fiume Po. Procedendo da ovest ad est i carat· 
teri della risicoltura e dell'azienda risicola ca.mbiano l'adicahllente. 

La zona dell'ovest Sesia si puo anche chiamare zona vercellese, essendo 
in massima parte compresa nel territorio di questa provincia. Essa e sostan· 
zialmente caratterizzata dall'altissima percentuOlle del riso sulle altre col· 
ture (60·70 % dell'intera superficie). Vi premlgono Ie grandi e medie aziende 
condotte pel' mezzo dell'amtto e la inano d'opera e per la maggior parte for· 
nita da lavoratori avventizi; la poco uniforme distribuzione del lavoro duo 
rante l'annofa sl che la zona. costituisca. in certi periodi un centro di immi· 
grazione per lavori stagionali. La. parte nord della provincia, costituente la 
cosidetta baroggia, presenta caratteristiche fisiche assai diverse, ma I'azienda 
agl'8I'ia ha, anche qui, sostanzialmente 10 stesso indirizzo produttivo. 

La zona compresa tra il Sesia e il Tieino, ha. caratteristiche in parte si· 
mili alia. precedente, tuttavia. I'indirizzo produttivo e pill elastico, e lit suo 
perficie a riso oscilla snl 50 % dell'intera superficie produttiva. I terreni ~ono 
qualitativamente diversi da queUi del vercellese, e cio si nota maggiormeute 
nelle localita della provincia di Pavia (I,omellina). La parte nord (nova· 
rese) rappresenta invece nna zona di transizione con il vereellese. IIi sostanza 
lIell'azienda agraria lomellina, oltre che il riso, hanno molta importanza i 
prodotti animali (latte, formaggio, ecc.) e, in gran parte per diretta conse· 
guenza di questa fatto, vi e una certa eguaglianza. tra il lavoro fornito dai 
salariati fissi e quello fornito dagli avventizi. La zona e quasi tutta compresa 
nelle provincie di Nova.ra, di Pavia. (ovest Ticino); ill piccola parte in pro· 
vincia di Vercelli. 

La zona compresa tra il Ticino e l' Addu. e allcor pill varia delle prece· 
denti. In essa il riso non supera. che eccezionalmente il 40 % della super· 
licie produttiva aziendale, e in certe localita pill vicine all' Adda non arriva 
al 5·10 ')-0' L'industria del latte e quella zootecnica. costituiscono il perno 
della produzione agraria. Alcune loca.lita rappresentano una zona di tra.n· 
sizione colla Lomellina, altre inveee si staccano nettamente da. tale tipo e costi. 
tuiscono la ca.ratteristica. azienda. irrigua lombardu.. In tutta questa zona 
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il predominio del lavoro fornito dai salariati fissi su quello dei salariati 
avventizi, ~ assoluto. 

Tra Ie zone minori ricorderemo il bolognese carattel'izzato dalle alte 
pl'oduzioni unitarie e dall'assenza completa di industria zootecnica; Ie pa· 
ludi litoranee del delta del Po (provincia di Rovigo), caratterizzate dalla 
pl'esenza della risaia specializzata e stabile nonche dalla diffusione dei con· 
tl'atti di compartecipazione; Ie zone del Mincio (prov. Mantova e Verona) 
caratterizzate dalla moltepliciUl. delle colture. 

Detto cosl, in modo tutt'affatto sintetico, delle pill salienti caratteri· 
stiche differenziali delle singole zone, possiamo passare ad uno studio on po' 
pill a.pprofoudito di ciascuna di esse. 

LE ZONE RISIOOLE DELL'OVEST SESlA 
(VERCELLESE) 

L'ambiente. - La parte piana della provincia di Vercelli e ufficialmente 
diotinta in due zone: la pianura risicola del medio e basso vel'cellese, 0 delle 
Ul'angie, la pianura dell' Alto vercellese 0 Baraggia. Ma tutto il tel'ritorio 
dell'ovest Sesia che noi consideriamo, coincide solo in modo approssimativo 
con tali distinzioni: di tali divergenze occorrerll. rendersi conto. 

n territorio che comprende i comuni di Borgovercelli e di Villata (che 
pur fa parte della zona agral'ia delle Grangie) e situato ad est del Sesia ed 
ha sostanziaimente i caratteri dell'agricoltul'a novarese. Crediamo percr,) 
opportuno considerarlo come facente parte di questa zona. I comuni risi· 
coli della provincia di Alessandria invece, situati a nord del Po e faeenti 
parte dell'ex cireondario di Casale per tradizioni storiche (1), sono perle 
101'0 eondizioni fisiche, demografiche, ece., molto simili al vp.l'rellese, ere· 
diamo di poterli logicamente riunire a questa zona (2). 

(1) TaU comuni (Morano Pa, Balzolo, VUlanova Monierrato) eostttuivano -18 tuta 
al pont. ell Casale sull' oltr. sponda del Po. 

(2) Ooncludendo In zona eonslderata comprende: 
a) I comunl della pianura rl~icola ael baBBO 11erceUe'6 (meno 1 due esclusl) e 

clo~: Asigl1ano, Blane:, Caresana, Caresanablot, Costanzana, Crescentlno. Crova, De-
snna, Fontanetto Po, Lamporo, Lignan8, Llvorno .Ferraris, Motta de' Conti. Olcenengo, 
Puluzuolo, Pertengo, pezzana, Prarolo, QuInto, Rive, Ronsecco, Saiasco, Sall, S. Ger
mano, Stroppiana, Santbla, Tricerro. Trlno, Tronzano, Verceill. 

b) I cornun! dena pianvra filicokJ deU'alto t1eroeUfJl6: Albano, Arborl0, Balocco, 
Bul'onzo, Carlsio: Casanova Elvo, Casclne S. Giacomo, Colloblano, Form1gUana, Ghlsla
rengo, Gl1Denga, Gregglo, Lenta, Oldenigo, Rovasenda. VUlanova. Vlliarboit. 

0) I comuni della provincia dl Alessandrla B1mW alia IOna tI): Morano Po, Bal· 
zola, VWanovIl Monferrato; oltre due frwonl del comune dl Casale Monferrato (Terra
nuova e Casale Popolo) e parte del comuni til Pontestura e Camino. 
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Ma, procedendo ancora nelPesame delle ripartizioni adottate, si nota che 
in molti e&si occonerebbe, pel' assegnare esatti conlini aile zone -risicole, 
spezzare Ja circoscrizione comnnale. Infatti, considerando Ie zone prescelte. 
si nota che gran parte dei comuni, posti ai margini, non presentano un uni· 
forme carattere economico agrario per tutto il territorio. I comuni di Li
vorno Ferraris, Bia.nze, Tronzano, Santhia, sono tutti nettamente divisi in 
due parti dal canale Cavour: la pru.·te a valle del canale e !"isieola e presenta 
un ordinamento colturale identico a quello di tutta la zona, Ia parte a monte 
del Cavour invece (trascurando nna strettissima striscia di' terreno parallela 
al canale), e del tutto diversa, e nell'ordinamento coltUl'ale, data la scarsezz& 
di acque inigue, non entra il riso. I comuni di Crescentino, Fontanetto Po, 
Palazzuolo, come i comuni della provincia di Alessandria, si stendono lungo 
il Po e nella 101'0 parte che piil. si accosta al corso del tiume la risicoltura e 
meno diJl'usa, anche pe.r la difficolta di irrigazione per i terreni piil. permea
bili. n comune di Vercelli presenta, tutt'intorno alia citta, una vasta lIIona 

ai napetto, resa obbligatOI'm per considerazioni di igie.ne dalla recente legi
sllll'Jone, che limita assai la parte prettame.nte risicola di questa comune. 

E molte altre diJl'ere.nze potrebbero riscontrarsi esaminando dettaglia 
tame.nte ogni comune. Ma affinche non ci sfugga al visione generale di tutto 
l'insie.me, preferiamo non perderci u'oppo nel dedalo delle . sottigliezze. 

Le diversita esistenti tra III. bassa pianul'a vercellese e l'alta pianurn 
(Baraggia) ci consigliano di considerare, per ora, Ie due zone sepru.·atamente. 

II basso e meaio vercellese. - La superticie della zona del basso e medio 
vercellese risulta di 77.048 ha. dei quali 72.535 (94 %) produttivi. Tale su
perticie si estende approssimativamente tra il Po, il Sesia e PElvo; un quarto 
limite dovrebbe essere logicameute costituito d.ll canale Cavour, mH, come 
abbiamo detto, per alcune valutazioni statistiche (popolazione, produ
zioni ecc.) occorrera spostarlo tino al coufine N. Ovest dei comuni di Tron
.auo, Sauthia, Livorno Ferraris, Eianze. 

La ripartizione e fatta da un punto di vista risicolo e non vi abbiaml' 
percia compreso la pianura che si estende lungo Ie colline moreniche biellesi, 
come fa nOl'maimente chi vuol considel'are il vercellese nel suo complesso (1). 
L'altitudine media della zona di 141 m. ed il terl'eno degrada lentamente ed 
in modo uniforme da ovest ad est e da nord a sud. Il livello minimo e rag
giunto alla confluenza del Sesia col Po (m. 100·104) e quello massimo ai due 
estremi del vasto ventaglio: a Crescentino (154 m.) e a S. Germano vel" 
cel1ese (161 m.). 

n territorio Bi presenta quindi come una vasta ed Ulliforme pianura, 
suddivisa in ampi appezzame.nti dai fosBi di scolo e dalle roggie di irriga. 

(1) Ofr. BORASIO: 11 Vorcc/IeBe (21) pog. 9. 
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zione (1). Le altissime alberature pill appariscenti all'occhio, delimitano net· 
tamente tale suddivisione e mascherano spesso alia vista la elfettiva distanZll 
che intercorre tra i vari fabbricati rurali. 

Geologicamente (2) i terreni considerati si possono riferire 0,1 quaternario 
con nette distinzioni di dilu'Vio·glaciale e alluvio·glaciale. Quest'ultimo pre· 
domina peri) in modo o,ssoluto, entro i limiti do, noi o,dottati; il dilwvio 
esiste solo nel minuscolo rilievo di Mortarolo (Bosco alla partecipanza di 
l'rino). I depositi quaternari coprono it preesistente pliocene che Hi trova in 
grande profondita. In strette striscie lungo il Po, la Sesia e l'Elvo, si esten· 
dono Ie alluvioni recenti, e solo alia confiuenza dei due primi fiumi, conlluendo 
pur esse, possono allargarsi in un vasto triangolo di terreno che Hi estende 
lino a Rive e a Stroppiana. 

Relativainente 0,1 terreno, la parte piana della regione vercellese ri.pee· 
chia 10, composizione litologica delle montagne circonvicine: il Borasio, rias· 
.umendo Ie numerose analisi compinte, conclude che una grande importanza 
deve essere assegnata aile caratteristiche fisiche del terreno: i pin feltili 
infatti sono queJli del vercellese centrale e meridionale, di medio impasto con 
tendenza 0,1 sabbioso Inngo il corso dei fiumi. Al riso i terreni vercellesi dil.nno 
I maggiori vantaggi e inoltre (particolarmente quando il sottosuolo e poco 
permeabile) non richiedono una eccessiva quantita di acqua irrigua e non ori
ginallo fenomeni di ristagno. Il contenuto in elementi fertilizzanti e debole lIei 
terreni ricchi di scheletro, negli altri non difettano ne azoto, in fosforo in po
tassa (3). Nei terreni molto argillosi (partieolarmente nelle zone a nord) vi e 
forte defieienza di kumuB, deficienza dovuta non tanto ad assenza di sostanze 
organiche nef terreno quanto, piuttosto, alla dilIicile deeomposizione di esse. 
l:!i nota (tl'anne lungo iI corso dei fiumi) una grave deficienza di calcare, do
vuta sia alia deficienza preesistente nelle rocce originarie, sia 0,1 continuo 
dilavamento del terreno ad opera dell'irriga.-ione. La reazione del terreno 
(Ph. = 6 -;- 7) sarebbe forse potenzialmente acida, ma l'uso di acque irrigue, 
sempre neutre 0 leggermente alcaline, e il miglioramento riscontratosi con 
l'abbandono della risaia stabile e con Ie pill frequenti rotture di prati, hanno 
quasi aunullato tale tendenza. 

Alcuni terreni hanno 10, caratteristica di esSeI'e 8ortumosi, di lasciare 
cioe trapelare l'acqua proveniente dal sottosuol0 0 dai canali laterali e di 

(1) Seguendo 1'U80 comune lombardo cblameremo roggia ogol canale secondnrio di 
lrrlgnzlone. Ctr.: Le irrigazioni in. Italia [200], pag. 178. Altre denominazloul vengouo 
loro date In altre locallta (pag. 172-2(8). 

(2) BoRASIO: II VerceUese [21]; SAOC'O: 1, baetna pUocenico e quaterna,'io dcl Pie
rno" t. [147]. 

(3) II fosforo e la pota ... 8000 In form. prevalentemE'nte Insolublle. I.e quantltA 
801ublll sarebbero detlclentl (fosforo 0,20 -per mille; pot ... a 0,10 per mllle). err.: Bo
RA.,O: II V.roelle •• [21], pag. 267. 
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creart: cosl condizioni poco buone per la maggior parte delle coltivazioni 
aseiutte. 

Si dice comunemente che il 'CJrtume provenga dai eanali laterali. per 
.emplice etTetto di vasi comunicanti: tale teoria e vera scnz'altro in molti 
casi. Non di rado pero questo fenomeno - togliamo queste notizie da un 
chiaro cd interessante studio di A. Tournon e A. Tarchetti (1) - si mam· 
festa lontano dai fiumi e dai torrenti, e persiste anche quando sono asciutti 
i canali ed i terreni soprastanti, nel raggio di qualcbe chilometro. Fu detto 
che il sortume del'ivasse dagli aves, cOl'si d'acqua sotterl'anei perenni assai 
frequenti nei terreui alluvionali; ma tale spiegazione era inconciliabile con 
la notata coincidenza del sortume col periodo irrigatorio: pare in sostanza 
che non siano gli ave. a produrlo, ma bensl Ie piccole vene sotterranee super· 
ficiali, che vivono la vita dei canali e dei terreni sommersi. Gli aves, quando 
alliorano, danno luogo a vere e proprie polle, e la cultura e radicalmente im· 
pedita. II 1'uro e semplice vaso comunicante non puo spiegare il fenomeno 
quandu i canali 0 i terreni sommersi sono lontani 0 poco sopraelevati: occorre 
infattl pensare che si tratta di liquidi in movimento, che non danno luogo 
al fenomeno dell'equilibrio statico dei vasi comunicanti, ma bensl, per Ie 
resistenze ed attriti incontrati sui cammino, al fenomeno delle linee piezo· 
'ltetriche. La capillacita ha pure notevole influenza. 

La lotta contro il sortume e difficile e costosa. Spesso si sono otten uti 
buoni risultati con la recisione della falda aequea sotterranea, per mezzo di 
una trineea profonda. Ma la convenienza economica di tali procedimenti P 
dubbia, almeno per i casi comuni. 

Possiamo sorvolare sulle caratteristiche del clima che e in BOBtanza tipi· 
eamente padano (2) ; come pure oi puo tralaseiare di esporre notizie sulla si· 
tuazione igieniea, assai interessante pero specialmente per que! che riguarda 
Pinfezione malarica (3). 

n carattere economico generale del territorio e senz'altro agrario; 10 
sviluppo industriale, che e pure notevole in provincia di Vercelli (ex,circon. 
dado di Biella), non interessa atTatto Ie zone risicole. Le sole industrie che 
hanno qui un eerto sviluppo sono essenzialmente quelle strettamente con· 
nesse all'agricoltura: pilerie da risi in prima linea, mulini, ecc. ecc. Non 
molto ditTuse, in confronto ad altre zone che esamineremo, sono Ie industrie 
trasformatrici di prodotti animali. 

Si puo in complesso definire la zona prettamente risicola: tale coltiva· 

(1) ADruANO ToUR."WN e A. TARCHE'M'I: n Bortume [1SOJ. 

(2) 51 pub coDSultare: G. DA"'ELLI: La pioggla ttl Plemont. e n.lle Alpi ocnideJ~ 
tali; e Ie note pubbllc8zloni dl EREDIA. 

(3) Ofr.: La nsiooltura e la maZat'ia neUe zone riBicole a'ItaZia [110]. 
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~ione, oltre ehe predominare in senSO assoluto, d~ per cosl dire, l'impronta a 
tutta l'agricoltura vercellese se ne rappresenta la piil spiceata cal'atteristica. 

II mercato fondamentale ~ quello di Vercelli, Ie cui teudenze regolano 
spesso quelle di tutti gli altri mercati risicoli italiani. Contrattazioni di 
una certa importanza hanno luogo pure a Casale, Santhil\, ecc. ecc. 

La popoZazione. - L'andamento della popolazione pI'esente, nella zona 
del basso vercellese. cosl rioulta: 

WNID 

Medio e basso vercellese 
Esclusn In citts di Vereelll 
Per Kmq. dl 8upertlcl. territorial. 

1911 

119.496 
87.593 

155 

1921 

106.306 
iB.587 

138 

1931 

1ll.629 
72.083 

145 

La popolazione presente, escludendo Vereelli, mostra quindi una ac· 
centuata diminuzione; e si noti che mentre l'andamento do.l 1911 a11921, che 
pure mostra una netta tendenza alla diminuzione, puo in gran parte spiegarsi 
con Ie diverse epoche in cui fu eseguito il censimento (giugrio in un caso, di· 
cembre in lin altro), la diminuzione dell'ultimo decennio ~ senza dubbio pie· 
namellte reale. Sulle cause di tale fenomeno ci proponiamo di ritornare in se
guitu, dato che esso ~ comune a tutte Ie zone risicole piemontesi e della Lom
bardia; sino da ora pero possiamo dire di non condividere in pieno Ie idee 
esposte da Pugliese (1) (mancanza di lavori di miglioramento): a nostro pa
l'ere Ie calise son ben pill complesse. 

Non crediamo opportuno esamin ... e dettagliatamente tutte Ie altre ca
ratteristiche della popolazione, che possono faci/mente essere desunte dalle 
pubblicazioni statistiche; i fondamentali dati che a noi occorre ricordare 
sono i seguenti: numero medio dei componenti Ie famiglie naturali 3,5; su 
1000 famiglie, quelle di agricoltori conducenti fondi proprii erano 87; quelle 
di allittnari 61; quelle di giornalieri 370. Popolazione in gran parte agglo
merata (solo 18 abo per Kmq. di popolazione sparsa): occorre pero tener 
presente a questa riguardo che spesso si classifica come accentrata la popo
lazione che abita Ie grandi cascine. 

11 regime fondiario. - L'esame della distribuzione delle imprese terriere 
per categoria d'ampiezza, pel' modo di conduzione, ecc., e fondamentale per 
ogni indagine di economia agraria. Per il Vercellese non mancallO certo in· 
dagini in proposito: Pugliese dapprima ha, con pazienti indagilli, l'icostruito 

(1) S. PUOLIEB.: Produolon/, .alan • r.ddill I .. ....,. ... gl .... riB/cola Ual/ana [136]. 
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Ie fondnmentali caratteristicbe di tale distribuzioue dal 1700 al 1924 (1), piil 
recentemente sono state compiute iudngiui do. Ruatti e da Turbati (2). 

La ripartizioni delle aziende per ampiezza e all'incirca la seguente (in 
% dell' area lavorabile). 

Grandi aziende 40 %; piccole prop. eoltivatrici autonome 17 % 
Medie aziende 30 %; piccole prop. coltivatrici particellari 13 % 
E' da notnre peril cbe nel vero centro risicolo (trascurnndo Ie aziende 

lungo il corso del Po e quelle lungo I'Elvo) predominano in modo assoluto Ie 
grandi e Ie medie aziende. Secondo Pugliese la superficie occupata dalle 
piccole aziende sarebbe mnggiore di quella da noi esposta: il 33,3 % dell'intern 
superfieie e infatti - secondo questo autore - occupata da aziende sotto 
11,4 ba. (3). Occorre peril considerare clie egli esamina anche Ie aziende site 
ai m3rgini delln zona risicola dove Ie piccole proprieti\ sono assai diffuse. 
Comllnqlle, limitamente dai nostri scopi, possono essere sufficienti Ie cifre 
esposte (4). 

Sulle caratteristiche delle costruzioni rurali occorrera maggiormente 
soffermarci da.to che esse hanno per noi un notevole interesse. Vedremo in· 

. fatti che iI tipo di costruzione esistente limita fortemente Ie possibiliti\ di 
orientare I'nzienda verso altre eolture nll'infuori del riso: fatto questo della 
maggior importa.nza e spesso non considerato a suftlcenza. 

Le costruzioni rurali delle aziende vercellesi generalmente sono adatta· 
menti di veccbie costruzioni preesistenti fatte con un solo obbiettivo: Ia 

(1) PUGLIESE: Due secoli tti trita agricola e Produzioni. salari e redditi in una regione 
riBicola itaUan. [136-137]. 

(2) RUA'm: Rapporti tra proprietd impresG e mana d'opera in Plemonte [l44l]; E. 
TURDATI: Inchiesta BUna piccola proprietd. coltivatrioe 1ormata8i nel dopo guerra 4n Pie
monte [182]. Durante Ie Indagin1 complute nel vercellese ho nvuto modo dt rnccogliere 
l'eleDt!o di tutte le azlende esJstenti nella zona (e analogamente ho ·potuto fare nel nova~ 
rese) 1isttnte per comUDe- e con l'indtcazlone dell'esatta superfieie e di s1tre caratterlstlche 
azlendaU Non credo perb opportuno compierne adesso la lunga elaborazione; che per 11 
present!? studio sarebbe dl utilitA relativa. e rlserbo n materlale per una successlva Inda~ 
glnp. separata. 

(3) 30 glornate plemontesl. 
(4) S. PUGLIESE: Due aecoli di mta agricola [136] e Prodt,ziun4, salan 6 redditf in 

"'10 ,'cf/fone riBicola itaUana (137]-

Ripartfzione della stlperficie (1n giornate piemontesl di gS12 mil 

Llmiti tli ample •• a (glomale) 
Bpoche ()'1 1·5 5·10 10·30 30-100 100-500 oltre 500 

1746 0.4 3.4 3,7 9.2 18.3 38.9 26,0 
1905 1.9 9,0 7,0 11.1 20.2 :l.~,4 17,4 
1924 1,9 10,8 7.8 12.8 17,2 30,4 19,1 

In queste clfre ~ compendiata gran parte della storia dell'economla agricola .orce!· 
lese, Da rilevare la progreas1va dimlnuzlone delle grandJssfme proprleth, specie eccl~. 
Blastiche. 
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Mltnra I·isicola·. Esaminando eomparativamente Ie costruzioni del vercellese. 
novarese, LomelJina, pavese, lodigiano (zone in cui, rieordiamo, la 8uperficie 
relativa a riso illminuisce nell'ordine), si nota chiaramente il variare del tipo 
di costruzione e secondo il diverso indirizzo colturale, e talvolta, tranne nel 
casu (invero non frequente) di un generale restauro che ahhia eompletamente 
rinnovato i fabbricati, l'orchio esperto puo riconoscere dai successivi adattn· 
lIIenti ed ampliamenti delle costruzioni. Ie fondamentali tappe evolntive del· 
l'economia agI'aria delle singole zone. 

n prof. Renato Biasntti fa rientrare t1ltte Ie costruzioni delle zone risi· 
cole piemontesi in un unico tipo: corti della valle padana (1): ma Ie diffe
!'euze notevoli che esistono tra i singoli tipi non permettono di affermare esau
rito l'argomento, solo rieonoscendo l'appartenenza delle eostruzioni vercel
lesi al tipo corte. Tali differenze sono state gi>\ da altri messe in rilievo (2). 

La normale costl~lzione vercellese, per Ie medie e grandi aziende e costi
tuita genel'almente dn una serie di fabbricati in muratura, disposti in modo 
fla costituire UII qUl\dl'llatero e recingere cos! uno spazio di terreno pid 0 

meno vasto Compongono i fabbricati: l'abitazione del conduttore (proprie
tario 0 affittuario) costituita in generale di poche stanze non molto comode 
De confortevoli; seguoDo Ie piccole abitazioni dei salariati, pure assai mo
rleste. e completate pa alcuni stabbioli per l'allevamento' dei 8uini, dal 
fOl·uo. ece.; gJi avveutizi abitauo normalmente nelle pid vicine frazioni dove 
tl'omno facilmente da affittare una casa. 

Nelle epache di immigrazione stagionale, particolarmente per la monda 
del riso, iI condnttore deve fornire ai lavoratori forestieri i dormitori neces
sari, e per far cio adattn generalmente i magazzini, costitnendo alenni bow con 
bloechi di paglia presoata 0 in altri modi. Tali locali devono poi essere sgom· 
brati rapidamente pel' far posta al raccolto del grano; a sua volta, sempre nella 
generaliti\ dei casi, qnesto deve essere prontamente esitato per far posto 
aile grandi masse del raccolto risicolo. Oio, insieme alIa necessiti\ di aver 
denari per pagare i lavorntori impiegati nella raccolta e trebbiatura del riso, 
spiega I"uso comunissimo di vendere prontamente il granD raccolto. 

L'adattamento dei fabbrieati ad eventuali mutazioni nell'indirizzo pro
duttivo, non e molto semplice a compiersi ed e, in ogni caso, molto illspen· 
dioso. Molti proprietari ad esempio, che han volnto aumentare il proprio 
capitnle bestiame, sono stati costretti a costruire stalle fuori del vecchio 
perimetI·o della cascina senza poter utilizzare nessuna precedente fabbrica, 

(1) R. BIA8U1TI: Rleerelle ""i tipl dl I .. B.diamenli .... roll in Italia (16]. 
(2) Soprnttutto al rJcordi }'lnteressnnttsslmo Iavoro dl G. CARACI: Le corti Ion .. 

bard6 e "o,iglne della corte [37], studio dl cui cl siamo ampiamente serviti. Interes
.antl pure t non ph), r •• entl studt dt A. LoRtNZI: SM";o sui tipl antropogeogrollcl della 
vianura padana [82]. Secondo quest'ultlmo 11 nome dl ca8Bina 0 CQ8cina derlvn da calla 
o lIenlle. 
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ed in tal easo il costo naturnlmente si eleva molto. L'introduzione 0 Pesten· 
sione delle colture dn l'iuuO\'o. i cui prodotti si ra{'("olgollo spesso alIa stessa 
t>poca del riso, e sm'ente ostacolata dall'impossibilib) di aver disponibili 
locali adatti per la eOllsef\'azione 0 per Ie lavorazioni. Difficolbi ancora mag· 
giori sorgerebbero quando, per cambiamenti radicJlli dell'indirizzo produttivo 
si dovesse far pill largo posto ai lavoratori fissi: in molti casi ciil significbe· 
rebbe un completo rifacimento di tntti i fabbrieJlti. 

La eonsistenza e la disposizione dei fabbricati rurali. sono diverse nelle 
piccole aziende e partieolarmente nelle piccole proprietil coltivatrici. Scom· 
pare .pesso In caratteristiea disposizione in quadrilatero (il poco sviluppo dei 
fabbricati non la permetterebbe), e Ie case si presentano costitnite di un sol 
bloeeo, e a,"enti la stalla ed il fienile- incorporate insieme nll'abitazione del 
conduttore. Tali tipi di costrnzione rurale sono pill frequenti nelle immediate 
,-ieiunnze dei centri rurali, ed ancbe della cittil di Vercelli, e si ritrovano 
Hnche, eon maggiore frequenza, ai margini della zona pill intensa-mente risi· 
cola: in modo particolare Inngo il corso del Po (Crescentino, Trino, ece.)_ 
Frequentemente si tratta di case nuove, costruite da piccoli proprietari nel 
dopo guerra; si ronfronti. a cia, il citato studio del Turbati [182]. 

Riepilogando quindi una sostanziale caratteristica dei fabbricati rurali 
,-ercellesi e costituitJl a noslI'o parere dalla 101'0 rigidita, intesa nel senso che 
solo difficilmente e con forti spese possono essere adattati a· diversi ordina· 
menti colturali, 0 in genere a tipi di azienda agraria diversi. 

Nella vicinn Lomellina i fabbricnti mostrano giil una diversa costitn
zione e, come vedremo, nna maggiore possibilitil di adattamento ad eventuali 
mntamenti dell'indirizzo produttivo_ 

La viabilita del vercellese e costitnita da una rete assai fitta di strade 
Jlrincipali e serondarie: anehe in qnesto caso vi sono aleune fondamentali dif
ferenze colla virina Lomellina dove, in conseguenza princiJlalmente della di
versa disposizione degli agglomerati rnrali sopra vista, il reticol" dell,· 
strade (I molto pill largo (1)_ La rete fondamentale costitnita da strade sta
tali e provinciali e buona, la secondaria ha il solo pregio della notevole dell 
.ita chilometrica, Ie condizioni di fondo strada Ie lasciano infatti molto a 
<lesidel'are e, particolarmente nella stagione invernale, 0 durante i freqnenti 
passaggi dei pesunti carri agricoli, divengOllo addirittnra impraticabili. 

Dobbiamo ora accennare alle caratteristiche del sistema irriguo vel·",,1 
lese, sistema irriguo che costitnisce il fa·ttore fondamentale della stori" ""f>-

(1) CARACI [37]: «n decorso ... della ferrovin ('he da Vercelll mena a Casale divide 
aU'1ngrosso. In popolazlone, in prevalenza sparss, caratterlstl('B della plaga rlslcola 
vera e propria. da quells della Lomellina In cui p~omina Invere U CODCE"ntramento in 
borgbl rural1._ 

CIrca Is dlsUnzlone statistics della popolazlone spnrsa st veda Quanto abblamo detto 
precedentemente. 
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nomiea di queS!8 regione e ch~ rappresenta veramente, un esempio mirabile 
di paziente lavoro ripetuto per molte generazioni e di organizzazione consor· 
tile quasi perfetta. 

La storia dell'irrigazione vereellese puil desumersi da nnmerose pllbhli 
eazioni, ed in essa Ikon vogliamo troppo addentrarei. Rieorderemo solo bre· 
vemente che se gJi inizi del sistema irriguo vereellese sono molto remoti (1) 
il eompleto sviluppo dell'irrigazione vereellese si ebbe solo con la eosti· 
tuzione (promossa dal Cont~ di Cavour) dell' Assoeiazione per I'irrigazione 
dell'agro ovest·8esia (Legge 3·VII1853) e con I'apertnra (1866) e iI sneces· 
.ivo riscatto (1874) del canale Cavour. 

La pianura vercellese non ~ di per se stessa ricca di aeque: tutti i "orsi 
di acqua ehe la traversano (Moseova, Bona, Stura) hauno pHI 0 meno 00 ca· 
rattere torrentizio; poehi, e di searsa emeien"a, sono i fontanili. Anehe i 
corsi d'acqna cbe scorrono longo i margini della zona (Elvo e Cervo) hanno 
sostanzialmente un cltl'ntrel-e tGl·rentizio. n~ su eBsi potrebbesi troppo far 
conto per un'irrigazione cUUlI.Ieta e(l estesa come quells che ricbiede il vel'· 
eellese. 

Prima dell'apertnra del Canale Cavour I'irrigazionp. vercellese (oltre alla 
mancanm di acqua in .enso assolow) Boffriva per la .carsitA di acqua fino 
alia prima meta di Maggio. La provenienza delle acque dai fiumi alpini che 
u8ufruivano dei pift tardivi scioglimenti delle nevi (Dora Riparia particolar. 

(1) A. ToURNON: Un 8.0010 di "ita Irrlgu" [178]. 
NOVELLI e SAlfPrr.mO: La risicolt"", in Italia [110]. 
MINIsmlO LL. PP.: Le irrlgazioni in Ital16 [200]. 
BORASIO: 11 V.reelle.e [21]. 
MlNlSftRO .DELL!! FINA'SZE: n grtJf& Canale Oavour [209]. Relazlone. 
Quest'ultlma opera ~ partteolnrmente Importante per 18 sltu8zlone ftttnnle e per 10 

~vnuppo storico. Sf vedaDo tnoltre t lavort pit! volte cltati dl PuGLIESE. di PHAro. ecc. 
Tro I pili ont\<hl <onoll rloordlomo II Rolto (1400), II Oanale d'l.".ea rostmlto 

dn Jolanda dJ SQvoia nel 1468), U canale dl Oiguano, ora Depretts (oostruito alIa 
nne del 1700, sotto Cnrlo Emanuele III e Vittorio Amedeo II) <anole r1mnsto storiro In 
~egnlto alIa artl.fteiule inondaztone del vercel1eee ehe dif~ nel 1859 11 Plemonte dal~ 
]'Austrta. II canale d'Ivrea, che fu dt proprietlt delle 'Finanze fino alIa metll del sec. xv, 
dlvenne un feudo Froncovilla nel 1600, rltom" pol aile Finan .. nel 1928. 

I progresslvl acqulstl dl caDaU da parte del Demanlo sl completaDo eon U Cavo 
llantelU (0 Pobletto) ne) 1&')4., e con altr1 numerosl aequlstl nel 1857. 

Videa dt devlQre Ie aeque del Po ~ molto vecchta, al ventUava gUt nel 1533 (n grnn 
('anale Oavour, psg. 240). n progetto deU'ingegner Carlo ~~ to compluto nel 15 aprUe 
1866. n Cnvour s\ oompleta oggl ron I BUol dlramntorl (Montebello, Q. Sello) roe s\ 

e8te~~on!a~~~~~::re::n~;!~~!~~::!n~('()deeretata dal Cavour dopo aver ronstatRto i 
llOCO buont rlsultatl dena dlretta gestione statale. Quest'Asaoclazlone rappresenta vera~ 
mente 11 primo grande esemplo dl quet consorzi cbe han trovato una sl ampia dlfrostone 
nella recente IegtalazloD(" sulla bonUlca Integ-rale. 

Sull'importanza del earatterl qualttatlvl dell'aequa irrlgua II rlcordino Ie afrerma· 
zloni di GRINOVERO: 1 riBultaU economici delle inigGzioni venet6, Roma. I.N.E.A., 1933.. 
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mente) spiega appunto questa caratteristica, che non si armonizza in modo 
completo con Ie necessita della risicolutura; questa infatti, com'e noto; esi~ 
acqua abbondante nei mesi di marzo e aprile. Inoltre I'acqua proveniente 
dalla Dora e eccessivamente fredda e qualitativamente non e certo eccellente • 

. La grande opera del canale Cavour permise di ottenere un assestamento 
pressoche definitivo, sebbene non ancora perfetto. 

La distribuzione dell'acqua agli utenti e eseguita per la maggior parte 
dalla ricordata A88ociacione per Z'irrigazione dell'agro OIJe8t 8eBia. SarA 
opportuno esporre i capisaldi del suo funzionamento: cic} sarA molto utile 
per comprendere anche alcune caratteristiche delle aziende agrarie vereel· 
lesi (1). 

'Sorta nel 1853 con il numero (che allora sembrc) notevolissimo) di 3500 
proprietari consorziati rappresentanti una superficie di 15.000 ha.: l' As
.ociazione conta oggi quasi 18.000 aderenti e quasi 50.000 ha. as.ociati. Pro
gre.slvamente, traverso continui aequisti di acque private, eBsa ha raggiunto 
la consiBtenza attuale, e la sua azione Bi esercita sullo. massima parte della 
pianura risicola verceUese ed alesBandrina. 

L' Associallione regola i suoi rapporti con l' Amministrazione dei canali 
demaniali per mezzo di un contratto di durata trentennale. L'acqua del De
manio viene venduta direttamente all' Associazione che provvede a ripar
tirla tra i suoi di8tretti irrigl<i. Questi, aventi amministrazione autonoma 
e retti da uno speciale depl<tato, presentano in principio di nnno la domanda 
di aeque aBa sede centrale, in base aUa superficie investita nelle varie colture 
ehe gli agricoltori devono aver gia preventivamente dichiarato. I singoli 
utenti non pagano in base alla quantit.' di acqua efl'ettivamente inIpiegata, 
ma bensi in base aUe superfici deBe singole colture secondo la progressione 
seguente: 1, 3, 7, 15 rispettivamente per i campi, per i prati, per Ie risaie, 
per gli orti. Alia fine dell'anno irriguo (Bettembre).1' Associazione ripartisce 
Ie spese incontrate tra i singoli distretti, in base alIa quantita di acqua a 
Piascuno erogata, i distretti, alia lor volta, distribuiscono Ie spese tra i sin
goli agricoltori. II prezzo dell'acqua oscilla percic) da anno in anno, secondo 
Ie quantita erogate, Ie superfici investite, Ie spese generali dell' Associazione, 
ecc. I distretti irrigui sono circa quaranta. 

Vi sono inoltre alb'i due modi di distribuzione: quella per mezzo dei teo 
nimenti isolati cbe sono in SOStanza aziende di tale importanza da poter di
rettamente regolare Ie I()ro partite con la sede centrale d~ll' Assoc.iazione, 

(1) 81 SODO consultatc, oltre Ie pubbl1cazioni 80pra citate, Ie seguenti: 
A. ToUiCNON: La 4sBocfazione per J'imqazion8 deU'agf'o OfJuC 8eBia _ Ooom 8tariDi eel 

{J,'dinamento amminfstratitl'o [177]. Vi BOno riassunte le prlnelpall vicende storlche del. 
1'Irrtgazione vercellese. Interessante pure l'esp081zione del gnat provocati dal sistema 
dl oppalto del cODolI demanloll. e II rla.sunto delle dlscusslonl 0 pro del sistema dl Irrl
gazione dell'aequa a bocca tassata. 

4 - M. BA:s'DINI 
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contribuendo, naturalmente aIle spese generali; Ie zone a Zuce Zibera che 
sono istituite dove la dispouibilitA di acqua non ~ tale da avere una eroga· 
zione costante. Vi sonG poi alcuni aziende che hanno I'acqua in proprietA, 
e l' Associazione tende man mano ad estendere la sua azione anche su a esse. 

Ma una sistemazione veramente mirabile ~ quella che costituisce I'opera 
di ricupero dei coli. A conti fatti l' Associazione distribuisce ai suoi utenti 
circa il 20·4.0 % in pin dell'acqua che riceve dal Demanio, e cio ~ reso possi· 
bile traverso una minuziosissima e complessa opera di ricupero delle aeque 
colanti da altri fondi e accuratamente utilizzate. I:!enza tale opera la quan 
titA di aequa erogata dal Demanio sa.rebbe insufficiente a servire tutto il ver· 
cellese: l'associazione infatti ha una dispouibilitA massima di 525 moduli 
per I'irrigazione estiva e di 262,50 per quella invernale, ed il fabbisogno di 
aequa per Ie singole colture si valuta mediamente: per il riso 2·5 litri a secondo 
per ettaro; per i prati 0,8·2 litri sec. ha..; per i campi 0,2-0 litri soo. ha. 

La. superticie irrigabile per i comuni da noi compresi nella. zona. risicola 
vercellese risulta. del 93,44 % della. superficie produttiva.; i massimi sono 
dati dai comuni di Asigliano, Bian~, Costanzana, Desana., Lamporo, Li
vorno Ferra.ris, Pertengo, Ronsecco, Stroppiana., Tronza.no con oltre il 98 % 
di superficie irrigua, i minimi da Casana.blot, Crescentino, Motta de' Conti. 
Trino, Vercelli con percentua.li comprese tra 1'83,1 e 1'88,00 % (1). 

L'organiz~e e !'eaercWo della produziOfl6 terriera. - Abbiam() gio\ 
visto che nel vercellese, sostanzialmente, prevalgono la gra.nde e Ia. media 
proprietA. I rapporti tra. proprietA impresa. e mano d'opera, sono illustrati 
nel ricordato stndio di Ruatti; riassumiamo Ie sue conclusioni pin sa.lienti. 

L'impresa dell'allittuario occupa circa. 1'80 % della totale superficie lao 
vora.bile ed ~ qnindi in preva.lenza assoluta.. Compongono tale percentua.le per 
60 aziende condotte con sala.riati, per 15 Ie aziende in cui I'affittua.rio parte· 
cipa a.i lavori manuali (imprese Iavoratrici capita.listiche), per 5 Ie aziende 
in cui illavoro ~ fornito dall() stesso affittuario. D 20 % della superticie lavo· 
rabile ~ occupato da aziende condotte dallo stesso proprietario, di tale per· 
centna.le il 10 ~ da.to da aziende con sala.riati,il 5 da. aziende lavoratrici ca· 
pitalistiche, il 5 da piccoli proprietari coltivatori. Malgrado il loro carattere 
di approssimazione tali ripartizioni rispecchiano abbastanza fedelmentl> la 
situazione del vercellese (2). 

(1) OCCO.... anclle rll'OMare clle al"""e pl"""l. lODe, poste ad alto IIvelkl BOno 
irrigate con elevatorl, rlcorellamo quello ell VllIareggla, Moncrlvello, ecc. EssI perl> 
poco In_ano la IOna rlsloola vera e propria. 

(2) Non pub tacersl pol clle nel dOl'01!1lerra sI ~ verlficata In tale zona =a seDSlblie 
formazlone di piccola proprietA ooltivatrlce; ao.l caratter! dl tale tormazione rlman· 
eIIamo al citato otudlo dl TuRBATI. Egll .aleola clle lIl50 ha. ell terreno olano nel dopo
guerra pasaotl nelle man! ell contadlnl, portloolarmente nel comunl ell Motta de' Conti, 
Tronzano, Fontanetto Po, Creseentlno, Borgo d' Ale, non qulndl nel pleno centro della 
sona r1aloola. ma a1 margin! dl essa. 
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I rapporti tra impresa e mano d'opel'a, per Iii zona che a noi interessa 
sono quindi essenzialmente imperniati sui salariati ed i lavoratori sono netta
mente diyisi in fissi e avventizi (1)_ 

Per l'annata agraria 1933 risultavano nella bassa e media pianura 
:-isicola vercellese 2094 salariati fissi per 471 aziende_ Diamo in nota la 
ripartizione per comune (2)_ L'entitA di essi, come si vede, non ~ molto ele
,-a ta e tenendo presente il numero medio di componenti Ie famiglie naturali 
(come anche d'altro lato il fatto che talvolta in alcune famiglie vi sonG due 
o pin salariati) si deduce che il numero dei componenti Ie famiglie dei sala 
,-jati fissi oscilla intorno ai 6000_ 

Ben pin numel'osi sono quindi gli avventizi e fondamentalmente l'azienda 
yercellese e su essi imperniata_ La forte immigrazione periodica rappre
senta la logica conseguenza della stagionalitA dei lavori e delle punte lavora
tive, .Ie opere per la raccolta e per la monda del 1'iso, segnano un periodo di 
forti spostamenti di avventizi da ogni parte della valle padana verso il ver
cellese_ 

Secondo dati recentemente resi noti (3), si pUO ritenere che Ie fonda
mentali caratteristiche di tali spostamenti siano Ie seguenti, per il complesso 
del basso, medio ed alto vercellese (numero di lavoratori) : 

VERCDLLESE (COMPESA BARAQGIA) - IMMIGRAZIONE PER LA MONDA DEL moo 
annt JIallO d'opera locale Mano d'opera immtgrata Totale 

daUa prov1nc1a da altre provlncle 

1921 17.780 190 18.227 36_197 
1928 25_009 134 17_ii3 42.916 
1929 24_357 436 21_000 40_793 
1930 23.538 259 22.832 40.629 
1931 22.629 235 18.643 41.507 
1932 24.233 laO 18.925 43.188 

(1) RUATl'I: Bapporti ecc. [144], pag. 71-72_ I concordat! coUettlvl per 1 lavorator! 
agriooll sono, da qualche tempo, regolarmente pnhbJ1cati. 

(2) AslgUano 25 
Blanzl! _ 143 
Crescentino 113 
Caresana 51 
Crova . 62 
Coatanzana 56 
Desana .. 15 
Fontnnetto Po. 20 
Lamporo 17 
Llvorno 179 
Ltgnana 71 
Motta _ 11 
Olceoego 72 
Prarolo. 15 

Palazzolo 1() 
Pertengo 10 
Pezzana 17 
Quinto _ 39 
Ronsecco 99 
Rive 19 
SnnthlA ]jj() 

Tricerro 12 
Vercelli _ 239 
S. Germano 96 
Trlno _ 219 
Tronzano 123 
Salasco 68 
Sail _ 73 
Stropplana 20 

(3) Utftclo Nazlonale per n Collocamento della mana d'opera agricola addetta 
monda del riso: Rela%ione suU'opera wolta dalZ'ufftcio neWanno 1982-X [211]. 

aUn 
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Oltre naturalmeute ai Iavoratori che sfuggono ai rilie\;' degli ufllei dJ 
collocamento (pochi in veritA) e al Iavoro fornito dai piccoli proprietari col· 
tivatori. 

I Iuoghi di pro,·enienza delle monda-I·iso sono vari. Per la provincia di 
Vercp.1li si rileva che su circa 10.000 immigrati nel 1032, 4610 venivano dn 
Piacnza, 486" da Reggio Emilia, 1595 da Modena, lll06 dn Mantova. 1700 da 
Ales~'lDdria; il re.to da zone minori. Si noti che scarsissimi contdbuti '\1· 
I'imllligra-zione danno Ie zone \tlpin ... 

Per In rnccoltn. del riso .qi ha un spcondn moy':mentq imwigrat/nio I 'Ri 
distinto 

VERCELLESE (COMPRESA BARAGGIA) - IMMIGRAZ. PER LA MO~DA DEL RISO 

Anni Mana a'opera locale Mana d'opera immigrata Totak 
dalla provincIa da altre provinele 

1932 D. 22.328 1941 11.583 35.852 

Le localita di provenienza sono in questo caso diverse: p~ovengono io· 
fatti da Novara 2353 Im·oratori, da Alessanmia 2217, da Aosta 223,1, da 1.>ia· 
"enza 1717, i1resto da altre provincie (1). 

(1) Per notizie pIll dettagllate e per rlcostrnire Ie condlzioni dl alenD! decellni or sooo 
st pub eonsultnre: L. FERRARIS: Statistica dei m01Jdariso 6 del 'alariat; flast impiegati nel 
~o1iare8e neU'anno 1912 [00]. 

(1) E' Int~ressnDte notare, nei riguardi della provenlcnza del mondarisi. 11 dlvE'rso 
contributo dat.;) dane zone alpine e appenniniche. Nella Montagna aipina, predominando 
l'lmpresa "ootecnlea, U lavoro ~ dlstrlbulto con unn certa regolarltA durante II corso del· 
Panno; nell'Appennlno lnvece, essendo maggiormente difl'usi i seminatiyl it lavoro t
assai Irregolnrmente dlstribulto. elb ho avuto occasione dl studiare personalmente varlE' 
,-olte: Ie conclusion! dei varllavorl sono anche rlassunte nel mlo studio: 1l pl'oblema della 
mon,tagna. 0: Riforma SociaZe ». Torino, 1934, I. Dlfficilmente il montanaro p.lpino pub 
muoversl aU'epoca delln monda; l'appenninleo im-ece ha un margine (11 tempo prima 
<leU'lolzlo dell'epoea del gravl lamrl (raecoUa del grano, falelature, ecc.l. II LoIIL'
ZONI nella sua incbiestn: 1 lavorato," delle "sale [sa] pubbllcato dnU'ufficio del la,-oro 
della Societh umanltaria, nel 1QO.,1, dlstingueva quattro fondamentnl1 correnti dl Im
migrazlone per la Monda del riso, e clo~: 1) provenienti drula punta estremn dell'ap
pennino: P1acenza, Vogbern, Bobbio, Tortona, Novi, corrente pit importnnte dl tutte 
Ie nitre; 2) daUa zonn del lagbi l"erSQ 11 mezzog1orno; 3) dnlla estremitil orientale 
<leila plnnura p.d.na: 4) - •••• 1 pill deboIe - dnl monferrato e dol canaye.e (vol. I, 
lIng. 31). Per In raccolta dell'lso Im-ece gU spostnmenU erano pitl lievi e 11 fenomeno locale. 
Si nota, in deo.niUva, che Ie provenlenze deIranteguerra, poco difl'erlvano a queUe odierne. 

11 Lorenzonl dlmostra l'assolutn necessitA della emigrazione, data Ia stagionullth del 
lavorl. e cUn un caratteristico cnso avvenuta nell903. I proprietor!, per rappresaglla poll
U"a, dectsero '" quell'anno dll'ifi.utare la mano d'opern lmmlgrata, fidando di proyvedt're 
('01 lnvoratori del luogo. Ma questt, trovatls1 in una poslzione monopollsticft ed essendo 
ussai forte In domallda dl lavoro mentre ern assai debole l'oiferta, rlchlesero altlssunl 
rompensl, ed I provrletnri furono oostrettl a cedere, a,endo, in detlnttlva, un sensiblle 
dnnno economlco. (etr. vol. I, pag. 32). 
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Per la raccolta del riso quiudi iI-numero dei lavoratori ehe si spostano 
~ minore ed inoltre la mann d'opera ~ reelutata anehe nelle provineie filii 
time; qualche immigrazione si nota anche dalle provincie montane: all'epoca 
della raceolta del riso infatti i piil gravi lavori delle aziende agrarie di mono 
tagna sono terminati. 

Dalla citata relazione dell'ufficio nazionale di eollocamento si P"O rile· 
vare (oltre a statistiche pin dettagliate e .. notizie importanti) qnale immens .. 
progr~sso sia stato compinto nel giro di pochi anni, relativamente all'assi· 
stenza soeiale ai mondariso e ai lu¥ol'atori immigrati, prevenzione di ma~ 
.Inti 0 di forme eccessive di sfruttamento, ecC. Vopera veramente vasta, 
colpisee anror ph) qnando si p.,ragoni la situazione attuale con Ie condi· 
zioni esposte perle epoche di anteguerra da Lorenzoni, 0 per tempi pin re 
renti da Grassini (1). 

l:oeeupazione dei laYol'atol'i avventizi vel'cellesi e tipicamente stagionale. 
Vedremo infatti in altre zone risieole sllssistere, in conseguenza della mi
gliOl'e dish'ibuzione del la~oro durante I'anno, numel'ose categorie illtel" 
medie (Ii lavoratori che, pur essendo puramente avventizi, hanno assicurato, 
,noesso Ie aziende agrarie un minima di giornate lavorative nnnue, ed 
"nche altre particolaritil contI'attnali permettono 101'0 di avere una certa 
:;icul'ezza per I'm'Yenire. Per l'an·entizio verceUese invece, l'esistenza e, in 
certo modo, legata strettamente alia ri8coltura, sola coltivazione cbe, nella 
sitllazione attllale possa olIrirgli Pindispensabile sOI'gente di laYOl'O, II lavoro 
im'ernnle e semploe problematico, e cessate Ie grandi opere di miglioramento 
fnlte quando i tempi erano prosperi la stagione e dnra a sorpa.snre, 

In appendice esponiamo 1& ripartizione della coltura del riso nelle varie 
zone, quale risulta da statisticbe delI'Ente nazionale risi (2), Con Ie cifre pre· 
cedentemente esposte vi e una divergenza prevedibile (anche per Pimpede
zione delle stati.tiche dell'Ente, basate su denunzie ditoette) ma i dati !'ipor
tati ban no un note,'.ole I'310re relati,'o e ei permettono di avere nn'idea dplln 
diversa intensibl. risicola nelle diverse zone, Si tenga presente che per tutti 
i comuni posti al margine della zona risicola, e, come abbiamo rilel'ato preee· 
dentemente, costituiti tal volta da zone nettamente distinte: quella risicola 
e queUs non l'isicola, la cifra rhe indies la percentuale a riso rispetto al com· 

(1) LoRENZOXI GIOV .. '<NI: I laooratori delle riBaie [83]; vedl anche capltolo XVI dt 
Iluesto studio. 

C. GRASSIYI: Relazione oJ Mintstero per "Economia Nazfonale Bulle i.8p(!zi(mf. com· 
viute in nBaia durante i lavon dl monaa del 1925 [68]. Questa lavoro, cbe non cono
t;clnw(\ dtrettnmente, ~ citato e riassunto nel lavoro di NOVELLI e SAMl'lETRO: La riBicol
turo in JtaUa [110]. Anche In tale opera (psg. 99 e seg.) sana contenute molte interessantl 
nOlizle 5ulln lllaDO d'('pera In riBala, Iv! ~ contenuto aoche un breve cenno Bulle condlziolll 
economlche df!i lavoratori, SU cui, In seguito, dOl·remo rUoruare. 

(2) elr. appendlce alIa parte prima. 



plesso del comune, rappresenta una media g"nerale, e mascbera cosl la reall' 
intensih\ risicola della parte di comune che a noi preme. 

La colture ngrarie fondamentali della 1.ona vercellese sono il riso, i1 
lrumento, il prato. Possiamo tralasciare di considerare quelle'minori (mais. 
OIvena. segala, ecc.) pocbissimo diffuse nella zona che consideriamo, e ehe 
assumano una certa importanza solo nelle localit~ marginali. 

II ri80 rappresenta la COltura principe, quella cbe da il tono incon· 
fondibile a tutta I'agricoltura vercellese. Al giorno d'oggi la coltivazione si 
"omp,e prevalentemente in risaie avvicendate, essendo gia da qualche tempo 
progressivamente scomparse Ie risaie stabili; la coltivazione ha per fonda· 
mentali caI'atteristiehe la grande attivit" (quantihl di lavoro umano im· 
piegato pel' unita di superficie), e intensita (valore dei capitali impie· 
gati per uniti~ di superficie). I,e rotazioni pin diffuse sono la settennale, 
con quattro settimi a riso (R) due a prato (PJ una a grano (G) dello schema 
generale: G, P, P, R, R, R, R, ; cbe, ridllcendo lin anno di prato si tra· 
sforma nella sessennale, pUl"e diffllsa; rotazione quinquenuale G, P, R, R, R, 
ece. (1). Tutte Ie rotazioni presentano iI difetto di ripetere per troppo tempo 
il riso Sll se stesso. Con il diffondersi della pratica del trap ian to, di cui ap· 
presso diremo, si e introdotto anche lin nuovo tipo di rotazioue. L'azienda 
(\ divisa in tre parti: la prima destinata a grano; In seconda a prato da cui 
si ottiene il primo sfaldo (maggengo) con successivo trapianto del riso; In 
terza a riso di secondo anno. Due terzi dell'aziendn sono investiti a riso, nn 
terzo a grano: il prato assume il carattere di coltura intercalare e secon· 
daria, ('aratteristica questa ehe, a nostro parere, costituisce il lato debole 
della rotazione propugnatn; particolarmente di fl'onte aile prospettive fu· 
ture cbe bn davanti a se la risicoltura vercellese, e su cui dovremo poi ampia. 
mente ritornare. I,'altro tipo di rotazioue quinquennale, (grano seguito da 
t"iso trapiantato, grana seguito da· prato, sfalcio di maggengo seguito da riso 
(tl'apiantato) a sua volta· seguito da trifoglio rosso, riso di secondo anno), 
non si e molto diffuso data In- reale difficolta che sussiste nel far seguire col 
t!'Upianto il l'i80 al grano, difficolt~ essenzialmente dovuta nll'accumulo 'di 
molto la\'oro manuale in pochissimo tempo, e al grave pericolo di dover im· 
provvisamente, pel' andamenti climatici 0 altro, trascurare i lavori di una 
delle due colture. 

Ma, guardando alia realta dei fatti, si nota che Ie rotazioni aceennatt' 
"!lno semplicemente schemi di rotazione, indirizzi generici e nient'altro. In· 
nallzi tutto, sotto l'intlnenza delle variazioni dei pre .. i, gli agricoltori ten· 
dOllo a estendere Ie colture pin remunative e a restringere quelle che 10 sonu 
meno (fatto questo che si verifica in limitata misura nel vercellese per cause 

(1) DORASIO: II Vereell... [l!l], pogo 53. SI vedono anche I vorl Important! artlooll 
scrtttl dal prot. NICOLA suI Bollettino della Oattetlra Afnbulante tU Agt-looltura dl VerceUf. 



che esaminel'emo), e cio facendo agiscono certamente bene. Poi l'inlluenzll 
climatica opera spesso potentemente per distruggere i piani prefissati, e tai· 
"olta la successione del grano al riso non e possibile per il persistere dell'u· 
miditi,· e per la neve precoce, cosiccM l'agricoltore e obligato a mutare idea 
da un momento all'altro. 

Le varieta eoltivate sono molto cambiate da qualche tempo, ed oggi nel 
"ercellese predominano in via assolum Ie varieta comuni: origina"io ckine8e 
e americana 1600, di forte resistenza e di alta produzione (cfr. dati appendice). 
Molte altre varieta minori completano la serie. Poco diffuse sono inveee Ie 
,-arie1;\ pill fini. 

Le operazioni di aratura del terreno sono compiute 0 con cavalli da la
'-oro 0 con trattori, la mano d'opera e fornita dai salariati fissi per quelle 
opera.ioni che richiedono lavori con bestiame 0 con trattori, da salariati 
:l vvenrizi per tutte Ie altre. 

Xon crediamo opportuno di intrattenerci sulle varie operazioni coltu
rali. sulla monda e suI trapianto, sulla raccolta e sull'esBieazione, riman
dando per questo senz'altro alle numerose pubblicazioni esistenti sull'argo
mento (1). Anche gli aspetti economici del trapianto sono stati molto stu
diati (2). 

Le produzioni medie unitarie, a meno di qualche causa avversa tra cni 
oeeone mettere in prima linea la grandine in certe zone temutissima, non 
mriano molto da annata ad annata. I perfetti spianamenti, la sicurezza del
l'irrigazione, la perfezione tllCnica, la diffusione di concimazioni relativa
mente abbondanti e sopratutto la eoltivazione delle mrieta resistenti alle ma
lattie crittogame, eontribuiscono ad ottene!'. una certa uniformita e una 
certa sieurezza nelle produzioni unitarie. Jiuso comnne delle assicurazioni 
etimina quel che puo restare di alea sulla quantita prodotta; il rischio oi 
manifesta quindi quasi per inter~ sugli andamenti dei prezzi. 

Riportiamo Ie produzioni unitarie medie degli ultimi anni, r.icordando 
pero che esse sono leggermente superiori nelle zone centrali del ,"ercellese ed 
inferiori (sempre pero di pochissimo) nelle zone pin vicine al canale Cavolll', 
che ri.entono talvolta degJi effetti del 8onume: 

1929 . quintRII per h.. 56 
l.93O 51 

1931 quint.1I per hR. 50 
1932 51 

(1) NOVELLI e S'J.[PDmIO: La riBicultura in Itaim [lllO). pogg. 54 e segg.; 88 e segg. 
L. noRASIO: 11 ~.rcelle.e [Cll). pRgg. 59 e segg. 
(2) P. A.. RANDONE: Primo contf"ibuto ad uno Btudio Btd tra,nanto del NO oan 

partleolare Nguartlo ane ""e riBultan~. economiche ['l39} 
A. G. S'l1WlA: 11 I .... pia .. to t1e1.ri8o (Vercelle.e, N~are.e, Lo .... lllna) [ll66). 
n traptanto del rtltO ~ eseguito; nel vercellese, sopra clrca 7600 ettar1. 
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. Le produzioni del vercellese sono qnlndi poco lontane dalla media gene· 
rale italiana. 

II grano eostituiva, fino a poehi anni or sono, uu prodotto del tutto se· 
condario e trascurato dagli agric<lltori, essi 10 apprezzavano sopratntto pel'· 
ehe la ~ua epoea di vendita permetteva di a·vere i denari necessari per pagare 
Ie forti spese di monda del riso. L'andamento dei prezzi in questi ultimi anni 
ha eoncentrato maggiormente I'attenzione sulla sua eoitura, 10, superfieie colti
vata si . certamente estesa (ed aneor pin si sarebbe estesa ne11934 senza I'a,-
verso andamento stagionale) 10, produzioue si ~ iutensificata, e gil\ serpeggiu 
uel "ercellese I'ides che la granicoltura possa eostituire 10, via di uscita PCl" 
la grave erisi risieola. Dieiamo fin d'ora di non essere completamentt.> di 
questa pal"ere. 

Le mrietl\ coltivate sono essenzialmente queUe precoei recentemente dif
fuse Iler tutta ltalia; In possibilita. di ottenere due raeeolti cerealicoli nello 
stesso anno (grano e riso trapiautalo) ha contribuito a rendere pin netto 1'0-
rienta!Ue-oto verso queste varieti\.; l'elativamente aile ClIre colturali, ai me· 
todi di coltivazione, ece., rimandiamo al lavoro di Borasio [21] pin volte 
dtato (pug. G8 e segg.). Le produzioni unitarie risuitano, secondo Ie l'ileva
zioni statistiche-: 

19"..9 quintal! per ha 2O.S 
1930 22.0 

1931 quintal! per ha. 22,0 
1932 21,0 

La produzione foraggera e essenzialmente imperniata sulla prodllzione 
dei prati artificiali irriglli; mentre limitata importanza hanno, in totto il 
"erceUese, Ie classiehe marcite che ve-dremo man mana aumentare (relativa
mente nlla slIperficie aziendale) proce-dendo verso il novarese, il pavese e iI 
\ndigiaoo. 

Le prodllzioni me-die ullitarie di foraggi da prati artificiali irrigui ri
sultano (in qllintali di fieno normale): 

1929 quintal! per ha. G5 
10a0 70 

1931 quintal! per ha. OS 
1932 

I foraggi sono eomp\etamente trasformati nell'azienda in prodotti ani
mali; latte principalmente. L'indirizzo della produzione e semplice: presso 
ogui caseina esiste un certo nllmero di vacche da latte essenzialmente di 
razza bruna alpina; i vitelli nati sono prontamente venduti non appena ces· 
88tO il periodo del CO/08tro, per poter sfrllttare in pieno In capacitl\ Inttifera 
delle "aeehe; una p311e delle vitelle NOUO conservate per la rimonta delle 
"acche vecchie che annualmente vengono scartate. 
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La wosistenza del patrimonio _leonw del ren:ell_ ~ es\M*a nelle 

U1belle segnenti (1): 

1911) -l"a~alU f-'ilr. i_GlO 

ntelll 4.96f f.3dO 

Tori as. m 
ht'clle mamelte %1-1Q :!I.US 

Duoi :l.73t 3:iO 

ToIale ~uinl e boliDl 3lSl! 36._ 

AI 1930 tisnlta'fano d"", !8 eapi eqnini e borini per Kmq. 

LE ZOXE RISICOLE DELL'OYEST SESll 

(ALTO l"ERCELLE.."E 0 IllRAGGIA) 

La zona agraria del\"alto .. e",.,ll.,..." 0 baraggia, si pl'eSl!nta p"r al· 
~nne ear-dttetisti~be a"""i dis>;imi!e dalla baSSI piannra, per altri riguardi 
in .. ...,.,. Ie differen"" non sonG note .. oli. La esamineremo il pi.) bre .. emente 
possibHe. ('unmdo di non tip"tere """" gii\ dette nei casi di identit3 di sitna 
zioni rolla zona del ba ....... e"",I1.,...,. 

La snpetfieie totale di qnesta zona risnlta di !!i.96I ba. I.!!): \a snperfitie 
agratia di :!5.!tIS 1.91 % ,: l"altitndine media di IS!! m. La baraggia. nsta 
zona cbe dalle colline di Biella e di Gattinara si estende .-en;o \a piannn. P 
costimita da tetreni g<>ner-dlmente poco prodnttiri e po.-eri. ad etteZi ...... 
delle st ,...lte striscie di terreno allorionale .. be rorrono paralIela ....... te ai WI'SJ 

d'acqna principaJi e cbe Imalgrado Ie ind,pbbie diJli<:olti the p ........ taoo p"r 
l"esereizio dell·agriroltnr.lI. poco dilferiswoo. rome qnaliti lis:ithe. dai t .... -

reni del ba ....... e",.,lIese. Rnona parte della baraggia ~ toIti.-ata a rUo, \a 
relati.-amente forte p"ndeiua del terreno e Ie nlUllel'Oll!l'> ~ti .....rrio-

fII Isnn:"1o CDmu.& • Summa: c ...... _ _ ,,, 4<1 _io __ r u ...".. 
) __ \'TII r-J; e C"' •• ""'o 4., _io_ ., - [UIII). 

(2. Oltre ai fOIIl1llli d.lad .... parte del ten'il0I"i0 di ab:ri a-md rieIdn. ~ 
~ (Ctitl'IJotto O!nv. __ SaJ.....u,. -.. e SaalIoilI. pori _ hdti 
....... risirolI. __ • ~ ~ [tI] __ $ __ ~; tale __ • ""j ---. 
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gono a frazionare la coltura in piccoli campi, can arginelli stretti e sinuosi; 
una parte della zona infine ~ ancora coperta da gerbidi e boscaglie. Grosso 
modo la baraggia vercellese si estende tra il Sesia e I'Elvo che conlluiscono 
all'estremita sud·ovest; un terzo corso d'acqua, a regime malta irregolare, il 
Cervo, taglia nel mezzo l'ampio ventaglio formato dai primi due. 

Ma la zona e particolarmente interessante sotto l'aspetto geologico, e su 
do converra fermarsi un poco. 

Lungo il corso dei fiumi Elvo, Cervo, Sesia si notano striBcie di terreno 
'luaternario (alluvioni reeenti). Tali striscie, larghe un Km. circa all'Elvo 
e alia Sesia e anche 3 al Cervo, formano alia loro conlluenza una relativa· 
mente vasta area di terreno compress. tra i centri di Alba,no, Villarboit, 
Collobiano (1). Lungo iI corso del SeBia inoltre, approssimativamente se· 
guendo it decorso del fiume, ed a stretto contatto con la prima striscia, allu· 
vionale (strada Albano, Greggio, Arborio, Ghislarengo, Lenta, Gattinara); 
si trovano Ie alluvion; terrazzate antiche, simili a quelle della parte bassa; 
il resto del territorio, che ne costituisce poi In maggior parte, ~ costituito 
da morene e alluvioni ferrettizzate: sono note Ie caratteristiche di tale 
nlterazione chimica (2). La baraggia, dal punta di vista geologico, agrologico 
ed anche eeonomico agrario, si puo quindi nettamente dividere in due zone: 
una composta dai terreni che si stendono lungo it corso dei fiumi, l'altra, 
maggiore per estensione, composta di terreni ferrettizzati e argillosissimi, 
poco fertile ed in parte incolta, dove predominano Ie argilIe bianche ed 
ocracee, e dove il sottosuolo, compatto e con concrezioni limonitkhe, ostacola 
assai l'approfondimento delle radid -delle piante. La poca fertilitll non ~ da 
attribuirsi alla eomposizione chimiea del terreno: come infatti avviene quasi 
costantemente nelle zone eccessivamente argillose, Ie cause son da ricercare 
nella struttura lisiea; compattezza estrema, manca·nza di aereazione, di vita 
microbiea, fenomeni di soffocamento radicale, ece. I cereali e i prati danno 
mediocri prodotti; solo il riso, relativamente aIle altre eolture, si trova in 
condizioni privilegiate. Come osserva il Borasio, il riso e in sostanza nna 
pianta rustiea, ed inoltre, divenendo il terreno plastieo e molle con la con
tinua sommeraione, permette nIle radici un'agevole sviluppo. 

La popolazione. - Vandamento della popolazione della baraggia coal 
,'isulta: 

1911 abltanti 20.431 
1921 15.193 

(1) BOIlASIO: 11 Vorcelle •• [~]: Cartlna geologica. 

1931 abltanti 15.286 

(2) OItre II BORASIO [21], sI pub rloordare: BALDI Su.no: Oonlribulo al probloma 
!eemioo agrario della baraggia _oelle •• [U]. Vereem, 1933. Nello sultto del Borsslo -
pregevolo oltre<'h~ da un punto d1 vista strettamente teenloo anohe per Ie notlzle generall 
Nuna ('oonomia del vercellese - sono contenute numeroae anallal sulla cost1tuzlone del tef'.. 
ren!, nitre sono stnte eomplute dall. SVURTI [152]. 
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Forte dilUinuzione quindi nel decennio 1911·21, stazional'ietil· nel 1921 
1931; lUa stazional'ieta che maschera un fenomeno di lento spopolamento 
per Ie epoche diverse in cui son stati fatti i due ultimi censimenti: nel 
1921, in dicembre, vi era oorto una emigrazione stagionale; al 1931, in aprile, 
vi era un l'ichiamo di agricoitori per la coltura del riso. La densita di abitanti 
pel' Kq. l'isulta di 55, dei quali 12 in case sparse; anche per la baraggia vale 
I'osservazione fatta a proposito della bassa pianura circa Is ripartizione degli 
abitanti tra case sparse e centri. II nUlUero medio dei componenti Ie famiglie 
naturali e leggermente superiore a quello del basso vercellese: 3,8. Gli agri· 
eoltori conducenti terreni propri erano, al 1921, 167 su 1000 abitauti, i fitta· 
voli 91, i giol'nalieri a calUpagna 470. Le percentuali sono uniforlUelUeute 
superiori a quelle del basso vercellese: la differenza pero e in gran parte spie· 
gabile teuendo presente che uella baraggia maucano grandi ceutri, e cbe e 
qnindi maggiore la percentuale della popolazioue dedita all'agricoltura. 
Attualmente la popolazione della baraggia e numerica.mente quasi identica 
a quella del 17340 (15M3 ab.), e risente inoltre in modo notevolissimo del· 
l'iufiueuza del vicino importantissimo centro industriale di Biella, talche 
gl'an parte dei fenomeui di spopolamento e di sca.rsita di msno d'opera che 
pel'iodieamente si verifieano, possono appunto imputarsi aIle industrie biel
lesi, ehe agiscono come una pompa aspirante, e spesso, purtroppo, anche 
premente. 

Regime fondiario. - Approssimativamente la ripartizione della pro 
prietil. per categoria di ampiezza e la seguente: 

Gmodl proprleth 
lledle llroprletA 
Plccole proprietll coltivatrlcl 
Picrole proprieta coltivatrtcl particell. 

35 % della sup. produttivu 
35% 1) » It 

20 % della sup. produttiva 
10% 

Proporzioni quindi all'incirea simili a quelle della bassa pianura; da 
l'i1evare ehe in baraggia sono maggiormente diffuse Ie piccole propriet~ par
tieellari. 

Le costruzioni rurali della baraggia poco divel'sificano da quelle della 
bassa pianura, coskche crediamo opportnno tralasciare questa argomento. 
Dobbiamo piuttosto accenna·re ad alenne caratteristiehe idrauliehe ed irrigue. 
I due torrenti Elvo e Cervo che percorrono tutta la baraggia da un capo 
all'altro, presentano un andamento torrentizio, e colle 101'0 piene uooai rapide 
danneggiano fortemente i terreni percorsi, sottraendo anche molto terreno 
ad ogni utilizzazione (1). 

L'irrigazione della baraggia non puo, a tntt'oggi, vantare la perfetta si-

(1) II Cervo un tempo coprlva tutt'a1tro percorso, e sbocCftva nella Sesla assai pi'll 
In.. bassQ. all'alt:czza circa della e1tth dl VercelU. 
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stemazione amministrativa della parte basso, del vercellese. Ciil in pal·te ~ 
dllvuto aile maggiori difficolta naturali cbe ostacolano Ie iniziative, in parte 
anche 0,1 persistere di alcune diritti privati di aequo, che fanno spesso nascere 
discussioni tra i proprietaI'i e gli utenti, relativamente al prezzo. Oltre 
all'associazione P!!r l'irrigazione deU'agro ovest Sesia, ricordiamo, in ba· 
raggia, la roggia Marchionale di Gattinara, derivata dal Sesia, che prov
vede all'irrigazione di circa 5000 ha. nei comuni di Lento" Arborio, Ghisla
rengo, Greggio, Albano, Oldenigo, Buronzo, Balocco e Villarboit. Darpm() 
in seguito dei dati sui costo delle acque iITigue di tale zona. 

Complessivamente provvedono all'irrigazione della zona otto roggie: duc 
derivate do,l Sesia, due dal Cervo, quattro dall'Elvo. lnoltre 10, baraggia del 
Brianco, piccolo altipiano situato a nord di Santha, e irrigata per mezzo di 
un elevatore idraulico. Mo., tutto considerato, l'acqua di irrigazione e, per 
molte localita, assai deficiente. 

La baraggia vercellese e, com'e noto, l'unico compl'ensOl'io di trasfor 
mazione fondiaria fino ad oggi delimitato in tutto il Piemonte (R. D. 30 di 
cembre 1929). II piano di massima della bonifica fu compilato dagli inge
gneri '~rournon e Bellasio, pero sino a·d oggi non si 80no iniziati i lavori; nt". 
si deve rimpiangere questo rital·do. La bonilica integrale della baraggia p 
opera difficoltosa al sommo grado (1), e, data l'attuale situazione assai poco 
chiara del mercato ri.icolo, permaugono ancorn forti dubhi e acute divergenze 
su ciil che dona rappresentaI'e 10, fase privata dell'opera di bonitica, e sui
l'indirizzo colturale che dona essere adottato. 

Per fel'mo I~ bonifica baraggiva e un'opera che prima 0 poi sara oorta
mente compiuta, ma non occorre dimenticare ehe e tale l'importanza e III 
delieatezza del problema, ehe c'e do, augurarsi ehe esso veuga afIrontat() 
con ogui ponderazione, con una visione hen chiara degJi scopi do, raggiun
gere, e dopo attenti studi di ordine tecnico ed economico, Inoltre la situn
zione attuale dei proprietari. e tale che essi non potrehhero sopportare sen ... 
mllggiormente indehitarsi 10, fase privata della bonifica. Vero e che nel
l'esporre gindizi 8U tale argomento non oecorre basarsi sullo, situazione ero
uomica degJi attuali prop,-ietari,ma e pur vero d'altra parte che In bonifi('a 
integrale della baraggia presenta tali incognite do, preoecupare anche gli 
eventuali nnovi intl'aprenditori. 

La pmduzione te,·riera. - Dallo studio di Ruatti ['144] gia citato possiamo 
Iwere un'idea apPl'ossimativa dell'entita numerica dei rapporti tra propriet,\, 

(1) err. MAnIO BuseA: Per la bonlJfca it1tegrale della bamggia 1Jef"OOUe86 [31], Vel'

celli. 1..0 studtI' clel dl~ttore deU'Assoc183lilone per l'lrrlgazione deU'Ovest ,Seala rlspecchlu 
I\s~nl bene In s!tuftzione del tnttl c Ie prospettlYe, e, seppure sobriamente. Don trnislK'in 
<11 .sporre tutti I Inti del problema: I'!rrlgazlone, la vlnbllItb. Ie ope.... private. gil 
uspettl el'onomicl e tecnlci della trnstorm8z1one tondlarla. La tondamentale relnzione dt 
Tournon e BeHaslo l'elntlvR al plano dl masslmn delhi bontflca l! tuttora Inedita. 
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impresa e mano d'opera. Hispetto alia zona della media e !>assa pianura risi· 
cola, in buraggia e meno diffuso l'aDitto; solo il 60 % infatti della super· 
licie lavorabite e condotto da uftittua1"i, e t1"a eosi il 10 dal piccolo aDittuario 
coltivatore, it 15 dall'alllttlUuio lavoratore e capitalista, il 35 dal grande 
affittuurio rapitalista. Tra In conduzione diretta (40 %) previtle la piccola pro· 
prieta coltivatriee (20) seguita dalla proprieta coltivatrice capitalistica i15) 
e dalla propriet,\ rapitalistica (5). Anche in questa caso si e verificato nel dopa 
guerra una formazione della piccola proprietil. coltivatrice sulle cui carat· 
teristiche rimaudiamo al citato studio di Turbati [182]. 

I rapporti tra impresa e mana d'opera sana del tutto simili a quelli della 
bassa pinu11I'a gin esaminati; i' opportuno forse far notare che in blwuggia 
In difficoltl\ per il "eciutamento della mana d'opera sono (e sopratntto sono 
state) assai maggiol'i. 

II nnmero dei saluriuti fissi !"i.ulta complessivamente di circa 500. Essi, 
come i la·,·oratori avventizi, presentano Ie stesse caratteristiche esaminate 
per la precedente zona, e non staremo a ripeterci. I dati gil\ esposti relati· 
,-amente i IDm·imellti immigratori, interessano, come abbiamo detto, auche 
la zona di bnraggia. La superficie roltivata a riso e stata esposta global· 
mente con quelln della ZOlla b{lssa; ripol'tiamo in appendice per 181 baraggia 
Ie statistiebe dell'Ente uuzionale risi, fueendo Ie solite riserve sulla loro 
attendibiJita (1) e"sendo, come del resto e riconosciuto Rnche dall'ente. 
viziute da un probubile errore pel' difetto, ehe, grosso modo si mluta all0 'lb. 
Tutht\'ia sussiste il nllol'e eompHl'nth·o a questi dati. 

Le cifre I'iportate, auche can l'avvertenza di cui sopl'a, potl'ebbel'o far 
n8SCel'e l'idea ehe l'uziellda· agraria. bal'aggiva avesse una minore percentuale 
a riso iu confrouto all'azienda agral'ia deUa bassa piunul'a. Ma, se effetti· 
,"amt>nte uua certa diffel'enza in questa senso si nota, essa non e cosi marca-ta 
come Ie cifre esposte potrebbero far I'itenere. Occorre infatti notare che gran 
parte deUa baraggia e occupata da incolti produttivi, e che essi, in certo qual 
modo diluiscono i I'apporti pel'centuali. La fisionomia pill spiccata deU'azienda 
l'isirnla bUl'aggivR e sempl'e costituitu 9all'assoluta. prevalenza della cultura 
l'isieola. 

I.e colth:"zioni fondameutali sana sostanzialmente quelle della parte 
bassn; solo una nuova ('oltura, favorita daUe condizioni del terreno, si svi
luppu in questa zona: ['avena; ed anche it mais e abbastanza diffuso. Per 
il ri80 si puo notare clle la baraggia offre discrete condizioni ambieutl1li 
aile mrieb' fini: iI vialone, it modo pal'ticolare, varieta, com'e noto, di altis· 
.imo ]lregio, trom un ambiente fl1vorevole. La sua coltura e peril, sino ad 
oggi~ molto limitata sebbene occupi una super~cie relativa.mlmte assai mag
giore di queUa del basso vereellese. 

(1) Vedl 9!lllelldl~E' nlla parte prima. 
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Un'altra caratteristica dell'agricoltura baraggiva e spesso costituita 
dall'innestar,i dell'impresa avventizia del margaro sull'impresa agraria in 
senso stretto. Molti conduttori di aziende di baraggia, non possiedono be
stiame, e, durante Ia stagione invernaIe, cedono Ie stalle at margaro cbe 
sverna al piano con Ia sua numerosa mandria. Essi vendono al margaro it 
fieno a prezzo di mercato, gli permettono il gratuito pascolo dopo gli sralei 
principali, ed hanno cosl modo di avere il necessario letame che, per con
tratto, resta al conduttore dell'azienda. 

Le produzioni unitarie medie sono state (q.li per ha.): 

Grano 
Rlso 
Fleno 

1929 1930 19.'Il. 19I12 

14 
40 
45 

20 
36 
50 

20 
38 
47 

17 
40 
47 

II num~ro dei capi di bestiame esistente cosl risulta: 

1908 

Cavalli 716 
VItelli 1461 
Tori 72 
Manzi e buo1 1610 
Vacche 4002 

II numero dei capi equini e bovini per Kmq. e di 38. 

1930 

1613 
1tw6 
111 
311 

6840 

Imprel)ditore dell'azienda agraria vercellese oJ prevalentemente l'affit 
tuario. Agricoltore niLto, espertissimo particolarmente nella coltura del ri90 
cui dedica tutta Ia sua attenzione e Ie sue attente cure, l'affittuario verceI
lese pos!liede uno spiccatissimo spirito d'impresa; ed invero la zona risieola 
che noi cousideriamo nOll puo offrire al conduttore di nzienda quella serenitA. 
quelln faciliti'L nelle opere di direzione e sorveglianza, che, in nltre zone 
d'Italia, rendono quasi piacevole Ia vita di campagna e 10. fanno preferire, It 

pnriti'L di eondizioni, alla pill viva e intensa vita cittadina. L'opera di cond\!
zione dell'azienda vercellese e invece dura, l'attenzione deve essere continua. 
e l'imprenditore deve essere disposto a vivere modestamente in ambienti 
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dal clima non troppo favorevole, in abitazioni spesso poco migliori di 
quelle degli stessi salariati; la sorveglianza ai lavol'atori in partieolare deve 
essere attentissima, e chi e preposto a simile lavoro occorre sia rude ed 
energieo: Passenza assoluta di forme di eompartecil'azione fa si che talvolta 
sorvegliando poco il lavoro si corre il risehio di vederlo compiuto in tempo 
anehe doppio di quello normale. In generale prudenti, i conduttori non esi· 
tano davanti a forti spese e ad azioni decise quando credono di intravedere 
1a possibilita di aumento dei propri redditi; il periodo di prosperita agricola 
1924·26, e.he poteva far credere di avere la rieehezza a portata di mano con 
Pintensificrizione della eoltura risicola, spinse tutti, affittuari e proprie· 
tari, ad una febbrile opera di miglioramento e sistemazione deUe aziende, ... 
di fronte alle prospettive che si delineavano, nessuno esito ad indebitarsi 
pur di cogliere- il momento favorevole ehe tutti, a quell'epoca, ritenevano fosse 
solo agli inizi. 

Le seorte vive e morte ehe apportate alia produzione non costituiscono, 
relativamente ad aJ.tre zOne (Lombardia ad esempio) un capitale molto no· 
tevole: il bestiame partieolarmente, come abbiamo infatti visto, e relativa· 
mente assai scarso. Ma un capitale elle, in questo tipo di azienda, assume 
una primaria importanza, e costituito dal capitale di anticipazione, che, 
come vedremo, l'azienda vercellese richiede in misura molto pin sensibile di 
tutti gli a·ltri tipi di azienda risicola, e fors'anche in misura assai maggiore 
di tutti gli altri multiformi tipi di azienda agricola italiana. 

LE ZONE RISICOLE COMPRESE TRA IL SESIA E IL TICINO 

(NQVAlIESE E LOMELLINA) 

Sempre allo scopo di non appesantire troppo questo lavoro con I'ecees· 
siva minuzia analitiea, esporremo adesso Ie earatteristiche delle altre zone 
risieole, ancora pin brevemente di quanto abbiamo sinora. fatto, cercando 
sopratutto di porre in luee Ie pin spiccate differenze con la zona del vereel· 
lese gia esaminata. 

L'ambiente. - Tra il Sesia e il Tieino sono comprese Ie due zone del no· 
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varese e della· Lomellina, la cui distinzione ~ pnramente -amministrativll, 
dato che si passa per gradi insensibili da. una zona all'altra. La pial1ura 
risicola novarese si estende prevalentemente in quella parte della provincia 
posta a sud del canale Cavour, tuttavia, data la possibilita di irrigare i 
terreni posti immediatamente a monte del canale, per mezzo di acqua deri· 
vata dal Sesia (Roggia Busca, Roggia Biraga, ecc.), la coltnra del riso si 
estende anche nella parte di terreno eompreso tra i comuni di Casaleggio, 
Castellazzo, lIlandello, ecc. Riportiamo in nota i comuni costituenti la wna 
lisicola (1). 

La superficie totale della zona ~ di 55.744 ha., la superficie agrllria e 
forestale di 52.610 (94 %) l'altitudine media di 150 m. 

Si pno in linea generale ritenere che tutti i comuni considerati siano 
l'isicoli, in alcuni di essi pero (analogamente a quanto amene nel vercellese) 
la coltivazione interessa solo una parte del territorio comunale, rimanendo 
Paltra fuori della zona risicola vera e propria. La coltura del liso assume 
IIna min ore importanza nelle zone ad est ill Novara (Trecate, Cerano, Soz· 
zago, Romentino) ed in queUe lungo il corso del Sesia (Recetto, S. Nazzaro) 
o dove esistono anche zone di rispetto (No¥ara). . 

Dal pun to di vista geologico il novarese non presenta sostanziali diffe· 
renze con il vercellese (2), i1 terreno ~ pero generalmente piu sciolto pur 
non arrivando al grado ill scioltezza dei terreni della Lomellina. Ma in com 
ple.so Ie divergenze con il verceUese non sono molto forti. 

Sotto i1 nome di Lomellina intendiamo ii territorio delimitato a nord dal 
confine deUa provineia di Novara con queUa ill Pavia, a sud del fiume Po. 
ad est dal Tieino, e ad ovest dal Sesia. La zona, amministrativamente, ~ 

composta dall'ex circondario di Mortarn (tre zone agrarie) e da due zone 
agrarie dell'ex circondario di Pavia (3). 

(1) Zona riaicoJa fIOL'a,'ese: Blandrnte, Dorgo La"ezznro, Borgo VercelU. Cnsalber~ 

trame, Cnlt1gnana, Casaleggio, Cnsalino, CasalvoloD(>, Cnst()ollnzzo, Cerano. Garbagna. 
Granozzo, Mnndelto, Nibblo1n, Novara, Reretto, Romentlno, .S. Nazzaro. S. Pietro, Soz· 
zago, Terdobblnte, Tornsco, 1.'recate, Vpspoiate, Vlrolungo, Vmsta, Vlnznglio. 

(2) Ctr. F. SAcco: 11 bacillO te,·zia';o e qllat .... aHo de' Pi.lllonle [Hi), pagg. 517. 
5.qo·58l. Anc~ nel Novarese sl hll 11 tipiC() terrnzzlano e l'nUnvlum recente lungo i corsI 
d'acqua, 

(3) Not1amo che neU'inchiesta Jacint, la Lomellina romprendeva tutti 1 territor! fino 
a1 1'0 e 91 Tk'no, compr •• l qulndl gil ex mandamentl ill Cava Manara e dl S. Nazzaro. 
che amminish'l1t1vamcnte facevano parte del ex clrcondarlo dl Pavia. Anche nol abblamo 
prefel'ito segulre questa dtstinzlone. 
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Riportiamo in nota Ia. distinzione delle zone agrarie e dei comuni che 10. 
compongono (1). 

La HUJl~rncle totaJe della. Lomellina., nei limiti delle zone agrarle dO. noi 
"rescelte, risulta di 126.276 ha. ; l'agraria. e forestale di 117.146 (93 %). L'a.I· 
titudine media e inferiore nl novarese, oscillando, a seconda. delle zone 
agra.rie, tra i 107 ed i 76 m. 

Dal punto di vista geologico, i terreni della Lomellina appartengono 
al quaternario che comprende Ie solite striscie di alluvium recente lungo 
it corso del Sesia, Tieino, Po, e dei torrenti Agogna e Terdoppio, che per· 
corrono 10. zona do. un capo all'altro. I terreni sono prevalentemente sciolti 
e leggeri, originariamente assai poveri, e migliorati col tempo dalle letama
zioni e dalle decomposizioni di residui organici. Caratteristiche di alcune 
parti della I,omellina sono i terreni essenzialmente sabbiosi che si estendono, 
come una lunga fascia, a sud di Mortara (comuni di Cergnago e Remond"). 
il calcare e deficientissimo per tutto (2). 

II carattere economico generale delle zone risicole comp,'ese tra il Sesia 
e il Tieino, e, anche in questo ca.so, essenzialmente a.gricolo. Ma. occorre 
l'ilevare, in confronto al vercel1ese, una diversita di uno, certo, importanzo.: 
il maggiore Bviluppo (particotal'mente in Lomellino,) delle aziende casearie 
annesse alia BteSSo, azienda agraria, 0 spesso costituenti un medio 0 grande 
stabilimento indipendente. Anche l'organizzo,zione commerciale per 10. yen· 
dita dei prodotti caseari (formaggio a pasta molle essenzialmente), costi· 
tuisce un complesso ben altrimenti importante. 

Non esiste nella zono, un'unico mercnto. Normalmente tutti gli agricol· 
tori del novarese fanno capo a Novara, queUi del centro della Lomellina 
a Mortara, queUi delle localit.a a N. O. (Robbio) a VerceUi e a Mortara, 
quelli delle- localita sud est (Groppello, Dorno, Carbonara e Cava) a Pavia. 

(1) Zona risicola Lome{Zi1Ia: a) Lomellina occidentale; Candia Lomelllna, Castello 
d'Agogns, Castelnovetto. Cerreto Lomellina, Confienzs, Cozzo, GalUavola, Langosco, Lo
mello, .Mede, !'ileorvo, Olevano dl Lomellina, Ottoblano, Plllestro, Robblo, Rosasco, San
t' Angelo I .. omelUn8, Semiana, Torre Berettl e Cnstellaro, Valeggio, Valle LomelUna, Ve
le7.zo Lomell1u8, Villa Biscossl, Zeme. 

b) Lomcl'ina o,ientale: Albonese Borgo S. Siro. Cassolnovo, Cergnago, Cllavegna. 
Dorno, Gambfo1o, Garlasco, GravelloM, Gropello Cairoll, Mortara, Parona, S. Giorgio 
di Lomellina, Tromello, Vigevano, Zerbol0. 

C) IAUtgo Po Zomellino: Alagna, Ferrera Erbognone, Scaldasole. 
d) Bano pavcse aUa destra del Tieino: Carbonara al Ticlno, Cava Manara. Mez

zana RaDattone. Pieve Alblgnola, San Martino Sicco.mario, Sannazzaro de' Burgondl, 
Sommo 'l'ravaro Siccomnrl0, V1llanova d'Ardenghl, Zinasco.-

(2) efr. A. ROTA: L'azienaa. agricola lomeUina e ~Z contratto eli compartecip(J
zione [143]; a psg. 8 80no rlportate ~cune analls1 dl terren! della zona. 

A. Coss.: Pro.pelto delle anali81 delle telTe arabU! appartenenti alia provincia pa· 
ueBe, Pavia, 1864 

5- M. BAXDIm 
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La popolallJiOfle. - L'andamento della popolazione cosl risulta: 

1911 1921 1931 

Novarese 122.220 m.3ll 117.296 
Lornell\na 100.210 181.002 178.009 

Total! 321.480 294.363 296.200 
Eaclusi Novara e Vigevano 238.778 , 2OO.8J1 100.275 

I fenomeni di spopolamento rurale 0 di stazionarietA, giil. rilevati per il 
vercellese, sussistono quindi anche per questa zona. 

La popolazione presente al 1931 risulta per il novarese di 210 abitauti 
per Kmq. ; ~ peril netta 1'iufluenza della cittA di Novara. Escludendo questa 
e 1& sua superficie comunale, risultano 126 abo per Kmq. La popolazione 
sparsa, risultava al 1921 di 27 abo per Kmq. In Lomelliua la popolazione ri· 
sulta di 142 abo per Kmq. j escludendo il pin grosse centro, Vigevano, essa 
11sulta di 123 abo per Kmq. 

II numero medio dei componenti Ie famiglie naturali, ~, nelle zone ehe 
consideriamo leggermente superiore a quello vercellese: 3,7 nel nov&rese; da 
,1,3 a 3,9 in Lomellina. Questo fatto ~ ill una certa importanza, e spiega alcnne 
dilferenze nella composizione delle classi lavoratrici, che si notano confron· 
tnndo questa zonn con il vercellese j pnrticolarmente e da notare In indubbia 
maggiore consistenza del nucleo famiLiare. 

Su 1000 abo risultavano, nl 1921, questi estremi, secondo Ie varie zone 
agrarie di tutto Pest Sesia: 

Agrlcoltor! condncenU terrenl propr! . 
AtHttuarl 
G iornaUeri . 

da 167 a 97 
59» 43 

400 » 270 

Le cifre millIme dei giornalieri si riferiscono al novarese: ma anche 
qui come nbbinmo notato per il vercellese, l'iufluenza della cittA e forte. 

II regime /ondial·io. - La ripnrtizione della terra agli elfetti della pro· 
prietil., e, all'iucircn la seguente, per il novarese (1) e per In Lomellina (2): 

(1) G. RUA'l"l'l: Rapporti Ira propriet4, «mpre,a fJ nlana rj'opem .n Pienwnte [144]. 
(2) G. MEDICI: Rapporti Ira propneta wpre,a e mano cS'opera in Lona.bar(lia [00:]. 

Le percentuall sono ottenute da una media dl quelle delle due lOne esposte da Mli:DJOI. 
e che Bono, grosso modo, poco diverse d1 euperftcle. Abblamo tenuto conto delle lied 
<!1ver8ltA cornpleudo gil arrotondameutl (clr, pag. 92). 



ProprietA fino at 2 ha. . 
d. 2. 10h •. 
d.lO.50h •. 
d. 50 • 200 h •. 
nitre I 200 h •. 
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Novarese 

2% 
13% 
20% 
55 % 
10% 

Lomellina 

4% 
7% 

13% 
53% 
23% 

Nella Lomellina quindi, in confronto al novarese, Bono pin diffuse Ie 
grandi aziende, rna, esclusa tale importante caratteristica, la ripartizione 
considerata per grandi linee non differisce molto tra Puna e Paltra di queste 
localita. 

Le costruzioni rurali sono la sostanza dello stesso tipo del vercellese, 
all'osservatore attento tuttavia, non possono sfuggire alcune diversita che 
sono in soatunza il rillesso delle diversita del tipo di azienda ngraria. La stalh. 
i Henili, Ie abitnzioni per i salariati tissi, occupano un'al'ea maggiore; e 
presso ogni azienda esistono quasi sempre i locali per il ca8aro, acquirente 
del latte prodotto, e cbe compie Ie diverse manipolazioni presso Paziendfl 
agI·aria. Dal punto di vista economico pero la sua impresa puo considerarsi 
del tutto indipendente. 

In complesso Ie costruzioni rurali sono pin grosse di quelle vercellesi, e 
tra loro pilliontane, fenomeno questo da porsi in rapporto con la maggior 
diffusione delle grandi aziende che si nota nel novarese, e particolarmente, 
nella· Lomellina. II Marinelli (1) rileva cbe, nell'ex circondario di Mortarn, 
non .i arrh-a a con tare una « corte» per Kmq. La complessita delle costrn 
zioni rurali (complessita nettamente superiore a quella dei fabbricati vereel 
lesi) non e nnifOl'me per tutta la zona risicola, rna aumenta progressivamente 
dal novarese alia Lomellina. In aleune parti del novarese vi sono alcune co
struzioni e tipi di azienda agraria che ricordano moltissimo quelle del ver
eellese, Ie differenze si fanno man mano pin notevoli cbe si procede verso In 
Lomellina e poi da questa verso Iii sinistra del Tieino, dove, Pancorn mag
giore importanza dell'industria zootecnica in confronto alia produzione ce
l'ealicoIa, oi I'illette sulla sistemazione dei fnbbricati. 

La viabilita pure risente delle inlluenze della distribuzione fondiaria 
e delle caratteristiche degli insediamenti rurali. Essa si compone di una 
I-ete di sh'ade principali e secondarie, a maglie assai pin largbe di quelle de) 
n~l'cenese, ma, in compenso, anche con carregginte pin ampie, con fondi stra· 
dal! assai migliori, e, queI cbe pin con ta, con pericoli assai minori di impn
ticabilitil. nella stagione invernale. 

(1) OLINTO MARIXELLI: Atlante dci tip' geografici, tav. 63. 
A. LoOENZI [82]. pogo 319. Per portlcolarl tecnlci e costruttlvl 81 vedano Ie plante 

dl abltazlonl rlportate da LEVI: OoBtruzionl e da MEDICI In Monografia economica agrar-ia 
dell'em circondario di Pavia" [98]. 
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II fattore prepoIldel'3I1te che ha portuto alIa stato attuale i terreni ori
ginarialllente poveri della LOllleUina " costitnito dall'irrigazione che, sotto 
ol(ui aspetto, costituisce un sistema unico con quella novarese. Le opere di 
silStemazione fondial'ia e di irrigazione sono per la maggior parte reJativa 
mente rerenti, e<llutnno cnlminato durante il periodo 1860-1880, quando molti 
terreni furono bonificati e la risaia stabile cedette progressivalllente il pass·) 
alia rioaia da vicenda. L'aeqna irI"igua ha svariate provenienze: aal Sesia. 
dnl TidllO, dal canale Ca"our col diramatore Q. Sella, e, solo in piccola 
quantiti!, dai corsi d'aequa locali: Agogua, Terdoppio ed Arbogna (1). La 
superficie irrigabile !'isulta del 94,4 % delht superficie agraria della zona 
agraria della Lomellina occidentale. dell'S;;,1 % nella Lomellina orientale 
dell'84,5 % nel lungo Po, del 95,7 % nella zoua di Fen'am e Alagna (2). 

Le raratteristiebe dell'irrigazione sono uel tutto silllili a quelle del vel'
cellese, anche qui il sistema irrhnlO rngginnge un notevo]e grado di perfe
zione, qUllntunque alcune parti della zona non si mostrino ancora definiti 
\'amente sistemate. L' Assoriazione per l'irrigazione ueU'agro est Sesia COil 

sede a NO\,:lI'a, lIa incominciato, il SilO fllnzionamento nel 1923 (1); dal 192, 
e ... a lIa rillllito sotto la slla ge;;tione tutti i cauali demaniali del novarese 
f::: della J.lomelHnu, che prima erauo dil'ettamente amminist1'3ti, orientando In 
propria organizzazione suI tipo (Ii quella dell' Associazione dell'ovest Sesia. 
Data per'" la· sua rerente eostituzione, ed e"sendo aneora clle in fuse speri· 
mentale per quel elle rigllnrda eonslImi di neqlla. Ie modalita di distribu· 
zione. eee., l' Associnzione dell'est 8esia non hn anCOl'a una sistemazione defi 
nitim elle solo dopo un'esperienza ripetnta per molti anni potra sperare dl 
ottenere. I cana Ii a nord del Cavour soifrono per mancanza di aequa: cii) 
si e \'erificato specialmente ne11933. 

I consorzi privati sono nella zona assai numerosi; ricol'diamo il con· 
sorzio (Javo Montebello clle estende la sua influenza su quasi 6000 ha., (9 co
muni); il consorzio Cavo Novara.; i consorzi Nibiola, Vela: i tre consol'zi 
(Le\'ante, Ponente, Mezzo) di Borgo Lavezzaro; il Tromello, il Gambole), ece. 

(1) Per notizle pin dettagUate sl veda 11 citato volume de Le irrigazio1li in. Jtalia. [206] 
png. 192-204. 241. 

(2) G. MEDICI: Rapportl [92] psg. 85. 
(3) Qunlche dltl'erenza dl orgsnlzz8z1one 91 rlscontra nel rapporti che Intercorrono 

tra l'nssociazlone e 1 consorzl 0 dlstrettl lndlpendentl. Questl Infatti hanno gestione 
nmminlstrntlva qUBsl nutonoma: ]'assoclazlone 81 llmttn a vender lorn l'acqua presn. dal 
Demano 0 da Roggie private. 

~el terreni snbblosi della LomelUna 10. rlslcolturn 81 ~ dttl'usn ptu tardt tn roD
frontn olle 81~L'c partt: elb dtpende esenziaImente daUa Dotevoll QunntltA d'acqua irrlgut' 
ell. be"" •• lt •• o In t.1I terren!; quantlth dl cui tu posslblle dlsporre solo dopo II com· 
pll·tamento e peri'ezionamento del sistema lrrlguo. 81 veda aDche CUI'PARI: Lenon" fl.i 
agricoltura. vol. II, pag. 99. 
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I,a qualita delle ncque il'rigue e molto 11IIona, sia che esse siano derivate 
.Ial Po, sia, particolarmente, che siano derivate dal Ticino: la millore fred
tlezza delle acque in confrollto al vel'cellese costituisce un importante fat
tore per 10 sviluppo delle marcite, che, nel novarese-e soprattutto nella Ln
mellina sono molto pin diffuse e produttive. 

La pl"Oduzione terriera. - I rapporti tra proprieta impresa e mano 
tI'opera, per quel che rigual'd't il novarese nea differiscono molto da quelli 
esaminati per la pianura di Vercelli. Secondo Ruatti [144] 80 % dell' area la
\'Ql'abile e affittata, e tale cifra si com pone pel 60 di aziende capitalistiche a 
salariati, per il 15 di aziende capitalistiche lavoratrici, per il 5 di piccoli 
ullittuari coltivatori. Solo il 20 % dell' area lavorabile e condotto direttamente 
tla proprietari; 8 da piccoli proprietari coltivatori, 8 da proprietari capi· 
talistico lavoratori, 4, da proprietari conduttori diretti con salariati. In Lo
mellina, secondo Medici [92] I'affittanza capitalistica occupa il 68 % della 
superlicie agl'aria e forestale, mentre pochissimo diffuse sono Ie piccole allit· 
tanze coitivatrici 0 capitalistico lavoratrici (2 %). La piccola proprieta colti 
vatrice occupa circa il 6 % della superficie, la propriet!\ imprenditrice capita· 
listica il 22 %, la proprieta, capitalistico·lavoratrice il 2 %. 

Riepilogando quindi, la percentuale di terreni allittati e quasi eguale a 
quella della zona vercellese, e cosi pure i rapporti tra Ie singole persone par· 
tecipanti alia produzione sono quasi costanti. Per il novarese si puo solo 
porre in rilievo la scarsissima dilfusione delle aziende condotte direttamente 
da proprietari non lavoratori. La piccola proprieta si estende partico!ar· 
mente in aleune parti della Lomellina, soprattutto nel vigevanasco. 

I rapporti tra impresa e lavoro manuale sono impel'niati sui puro sala· 
ria to nelle fondamentali distinzioni di fisso ed avventizio. Per Ie singole 
categorie di salariati e pel' I'ordine gerarchico che tra essi vige rimandiamo 
al lavoro di Medici [92] (pag. 113 e segg,); ricordiamo pero solo ebe, fatto 
per noi assai importallte, fino ai primi allni dell'attuale secolo (1906 circa) 
persistevano nella zona contl'atti di compartecipazione (1) la zappa verde 
per il mais, la tresca del riso, il ",ai. alla 1unga, ece. Numerosi fattori hanno 
contribuito a far scomparire quasi del tutto tali forme, tra gli altri ricoI" 
diamo I'azione del partito socialista " I'utilita ehe in periodi fortemente di· 
namici per I'agrico!tura ne avevano gli stessi conduttori. Ceosata oggi I'a· 
zione di tali fattori s"mbra che si stia ritornando aIle forme di un tem!!" 
peril assai lentamente; l'attuaJe crisi ne rappresenta un potente stimolo. 

La sostanziale differenza nei rignardi deLlavoro manuale ehe esiste col 
vercell""e e costituita dall'equilibrio esistente tra il lavoro dei saJariati 
lissi e quelli avventizi. Invero si puo dire che il rapporto tra tali due ele· 

(1, P. ALBERTARlO: I ,aZan agricoli neUe zone ad economia capitaliBUca dena ba8sa 
Lombat"dia tiel mnqu4t1teunio 1881-1930 [4]. 
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menti e in eorrelazione strettissima con la diversa impOl'tanza ehe nell'eco· 
nomia aziendale hanno Ie eolthazioni del ruo e l'allevamento del bestiame da 
latte. l11'i80, ehe esig .. "na quantiiA di lavoro fortemente variabile nel corso 
dell'anno, tende ad aumentare l'avventiziato, e nelle zone dove esso predo 
mina (vereellese) d~ luogo ai earatteristiei fenomeni di forte riehiesta perio· 
diea di braceianti e di immigrazioni stagionali (1), il bestiame, potente equi· 
libratore della distribuzione del lavoro umano nel corso dell'annata agraria. 
tende invece a limitare il braeeiantato avventizio, il cui lavoro e di minore 
importanza nelle zone tipicamente zooteeniehe del pavese e lodigiano. L .. 
diversa eombinazione di tali due fattori ha quindi una grandissima impor 
tanza anehe dal lato soeiale (Cfr. cap. XII). 

Le statistiehe relative aile emigrazioni stagionali possiamo averle solo 
distinte per provincia, e ei e quindi impossibile esporre dati per tutto II 
eomplesso di zone rWeole eomprese tra il Sesia e il Tieino. Ci limiteremo 
adesso a riportare i dati per 10. provincia di Novara, mentre, nel sue"essivo 
esame ehe eompieremo sulle zone tra il Tieino e l' Adda, esporremo i dati per 
Ie provineie di Pavia e Milano. 

NOV.\.RESE - HIMIGHAZIONI PER LA MONDA DEL HISO (2) 

Annf Mano a'opera lccale Jlano d'opera immiorata 
dalla provincia _ da altre provincie Tofale 

1~2i 1l.W 4222 noo 22.449 
1!J2l't 10.71)0 . 43~:6 67G7 21.933 
1!129 10.724 3622 9795 24.141 
lSl:-to 10,S12 2:195 10995 24.M2 
lU31 9.956 283.) 10619 23.409 
1H.'l:2 9.420 2S96 10999 23.32;) 

NOVAR~lSE - DIMIGHAZIONI PF.R LA HACOOLTA DEL HISO 

anno 

1932 

mano d'opera 
'ocale 

9-Wl 

imm il1rati 
dalla provincia Iuon prorincia fotale 

4665 14.348 

(1) E' InO:Pl'Cssante rllevare cbe la catUva dlstrlbuzione del Invoro durante l'anno. 
csratteristics della cultura rlsiools, e venutn mano mano peggiornndo nel corso del 
lempo. e.sonziRimente per In maggiore Import.nz_ che h_ preso I_ mondn del rlso. Si 
('onfr<..ntl 11 grattco a pag. 93 del citato studio d1 NOVELLI e SAloIl>lETRO: La riBicvUura 
In Ital/a (110). Anche dal cont! colturall espost! da MELCHIORRE GIOIA: Filoao/la de/la 
statiBtica [63], pag. 305, emerge la scarSB spesa per la monda. 

(2) Relaoloni del/'Uf/icio Nazionale Oollooomento [211); GIUSEPPE BO'ITA: Opera ",olta 
ncU'aanata 1919 dagU uUici mfBtl di ooUocana.ento per 'a mano a'opera agricola di Mor
taTa • at Pavia [24); Id. Id.: II colocamenlo della mano d'opera in Lomellina, _nnatn 
1920 [25]; Id. id.: 11 ooUocamento della. mana d'opem in LomeUina, 1921 [26]. In 
:.Iucste }mbbllc8ziont bono contenutl moltl, interessanti, dati statistic!. 
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II numero dei capi grossi effettivi (1) per Kmq. di supel'ficie l'isultaf di 73, 
in confronto a 48 del vercellese e a 38 della baraggia. « 

Anche l'esame dell'andamento del numero dei capi di bestiame nelle 
zone che consideriamo ci puo offrire preziosi elementi per giudicare dell'bvo
luzione compiuta nell'ultimo ventennio. II tipo di azienda agraria tende 
infatti ad orientarsi sempre pili verso 131 produzione zootecnica, e mentl'e il 
vere~nese e aneora lontano da questa strada, 131 Lomellina ed il novarese 
mostrano di es,sere in un lento periodo di eambiamento e, sia permesso soste
nere fino da ora questa opinione, di miglioramento .. 

Leproduzioni unitarie delle principali' coltivazioni rlsultano approssi-
mativamente 

PRO!DUZIO~I UlNITARIE IN Q.LI 

1929 1980' 1l}81 1932 

Risolte Novarese 51 39 45 5{) 

Lomellina 4-5 43 44 47 
Grano Novarese 22 21 25 19 

Lomellina 25 23 26 26 
Prati artijiciali Novarese TO 75 48 75 

Lomellina 115 120 125 112 

L'imprenditore agricolo della Lomellina e del novarese si differenzia btm . 
poeo da quello vereellese. Le sue conoscenze tecniche son forse pili vaste 
per quel che riguarda l'allevamento e la cura del bestiame, lavorazione del· 
latte, ecc.ma non pin profonde. Anch'egli e prevalentemente un affittuari() 
dotato di un vivissimo spirito d'~presa, ma non ha, come l'altro, quella 
particolare mentalita concentrata esclusivamente verso la coltura del riso. I 
contatti con Ie zone classiche per l'allevamento del bestiame hanno certa
mente infiuito su cio, inoltre occorre tener presente 131 forte immigrazione 
avvenuta in Lomellina all'epoca dei grandi miglioramenti, immigrazione cui 
Ie zone del Iodigiano e del eremaseo hanno dato si forte eontributo. Oio na
turalmente non deve far pensare che la differenza di indirizzi colturali che. 
si riscontra tra il vereellese e 131 Lomellina· sia esclusivamente da attl'i
buirsi aIle mentalita dei eonduttori; i fondamentali fattori sonG invel'o 
costituiti dalle diversita ambientali, climatiehe ed irrigue sopratutto. Ma 
I'aceennata diversita permane, forse anche in parte aeuita daIle influenze 
che l'ambiente sempre esercit.a sui suoi abitatori; ma eertamente anehe in 
parte dovuta aIle differenze delle diverse qualita originarie. 

Sguardo sintetico all'azienda agraria del novarese e LomeUina ed alla 
sua evoluzione storica. - L' azienda agraria del novarese e della Lomellina 
fili e indirizzata solo reeentemente verso Ie attuali forme. 

(1) Non comprendendo ('ioe 1 capi mlnuti ridott! a capi grossi per mezzo di adatti 
coefficienti. 
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L'ambiente. - Comprendiamo nella pianura risicoIa situats tra il Ticino 
e l' Adda tre zone agrarie della provincia di Pavia (alto Pave8e, ba880 Pave8e 
alia 8inistra del Tieino, ba880 Pavese vitato) e cinque delle provincie di 
Milano: (piano i1'riguo del Naviglio grande, piano i1'riguo della Martesana, 
piano irriguo della M uzza, 0 lodigial,lo propriamente" detto, Ghiaia d' Adda, 
lAlngo Po Lodigiano). Diamo in nota l'elenco dei coml,lni ivi compresi (1). 

(1) A.lto PaveBc: Albuzzano, Basca~, Battuda, Bornasco, Casorate Primo, Cer
tHsa dl Pavia. CO[,inno, Cura Carplgnuno, Filtghera. Fossarmato, Genzone, Gerenzago, 
(iluss8no, Landrlago, Landrtallo, Magherno, llnrchignago, Marzano, Mirabello ed 
t><i l'nltl, RogoaDo. Ronearo, S. Genesio ed Unitt, Rognano, S. Genesio ed Unitt, 81-
ztSDO, Torre d'Arese, Torrevecchia Pia, Trovo. Vellezzo Bellini, Vidlgulfo, Villanterio 
t' Ylstorlno; BaA'o Pa1'e8e alla 8iniBtro del Tieino: Belgloioso. Bereguardo, Llnarolo, 
l\1\'la, Torre d'}sola, Valle Snl1mbene; BaRBO PaveBe 'Vitato: Badia Pavese, Chlgnolo 
Pn, Corteolonn. Costa de' Noblll, Inveroo, Mirandolo, MontlceUi Pavese. Pleve Porto 
Morone, S. Cristina e Bissone, S. Zenone al Po, Spessa, Zeroo; Piano inigoo del NaVi

!lll.o Grande: Abblategra8S0, Albalrate, Assago, RasJgl1o, Resate, Blnasco, Bubblano, 
Bucclnasco, Cnlvlgnasco, Carplano, Casarlle, Cerro al Lambro, Cesano Bosronc, Cl
sllano, Corsica, Cusago, Gagglano, Gudo VlsC'Ontl. Lacch.iareUa, Locate dl Triulzi, Me
legnano, MUnno. Morlmondo, Motta Visconti. NavlgUo, Opera, Ozzero, Pieve Emanuele, 
Uobecco suI NnvlgUo, R0$8te, Rozzano, S. Glul19.no Milanese, Trezzano sul ~aviglio, 
'·ermezzo. Veruate. Zeio Surrigone, Zlbldo S. Giacomo; Piano imooo della llar'esana; 
Belltnzago Lombardo, Cassano d' Adds. CassIna de' Pecch1, Colturano, Linate al Lam· 
lire, I.iscftte, l!edlgl1a, lle]zo, PantlgUate, Peschlera Borromeo. Plo]tello, PoZZU,olo 
:\Jartesana, Rodano S. Donato Mllanese, Segrate. Settala, 'lTuCftZZRDO, Vlgnate, Vis-
20]0 Predahlssl; Plano iniguo deUtJ .llu:za: Bertonico. Borghetto Lodigiano, Borgo 
J.lttorio. Brembo, Camairago, C8saletto Lodlglano, CasalmaiOC'CO. Casslpusterlengo, 
Cnselle I.andi, Castlgl10ne d'Adda, Castiraga Vldarlo, Cavaeurtl, Cavenago d'Adda, 
~rvlgnano d' Adda, Codoguo, Comazzo, Cornegllano Laudense, Dresano, Galgagnano, 
1.1vrngn, Lodl, Ladl Vecchio, Malrngo Maleo, lIarudo. Massale-ngo, Merlino, Yontannso 
Lombnrdo, Mulnzzano, Ossago, Pnullo, Pieve Ij'lssIrnga, Salernno suI Lambro, S. liar
lino In Strada, S. Angelo Lodlglano, S. Zenone al Lambro, Secugnago, Sordlo, Terra· 
nO\"8 del Pusserlul, Trlblnno, Turano Lodiginno, Vale-ra Fratta, Vlllanova del SU1aro, 
'-lilavesro, Zelo Buon PersIco; GI,iaia d'Adda; Abbadln Cerreto, Boffalora d'A..dda, 
t 'orte- Pnlusio CrespinUca; 1."ngo Po LodiglaJlo: CantoDale. (Caselle Landl), (C8stel~ 

nuovo Bocca d'A,lda), (Corno Glovlne), (Cornovecehlo), Fomblo, (Guardamlgllo), (1l8CCft~ 

stornnl, (lIt"letll, Orlo I.1ttn, Ospednletto 'Lodlgiano, San Floruno, (S. RoC'C'() al Porto I, 
Snn Stefnno LodlglsLo, Senna Lodlg1ana, Somaglla. - (NB . • Nee oomvKi posti fra pa.. 
ff'fl·lt',i nOli a, calti1)G "so). 

In provln('ln dl Cremona - sl rlcordi che conslderlamo qui adesso Questa sona per 
nol poco Impo!"tnnte sltuata oltre l' Adda - U rlso e colttvato tn piccola proporzlone. 
1 ('()nlllDl dovE" esso al rltrova sono: 

A<'qunnegl't' AguadeUn, A..ZEarello, Bagnolo Cremasco. Camisano, Carpegnanlea, Ca
l,ralba, Cnsnl~'to Ceretiano, Casaletto dl Sopra. Casaletto Vaprio, CastelgnbblaDo, Obleve, 
Corte del CortesI, Crede-rn, CN'ma, Crt>mosano, Dovera, Flesco, Genlvolta, Gomblto, 
lIarco, Madtgusno, Montf.'". lIontotUue, Moseazznoo, OlTauengo, Palauo, PaDdino, Piera~ 
uteR, PI.Blgbpttone Rlcengo, Rlpa1ta Cremonese, Rh"olta d'Adda. Romaoengo, Salvlrola, 
Ran DaBlnl1o. Sergnano, Sesto Cremonese, Soresloa, Spluadesco, Spino d' Adda, Torltno, 
'1'("(l6corre Cremonese, Valano, Vldoinsco, Souclno, TIl'e~. Vallate. 
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..... Ie _ ~ _1IIiDa.e Ill. 
I.." diJIf .. _ ori~rie driRoi R .... UlUlO .wI 'eJm!DO, diJlfer<!Ue _ .... 

-..Ie 00 ....... " ana p~ <leU·ona 0 deJill·allft .wIle {........nom g_ 
k.gi<-w ... _0. ~ .....,.,.a lIeilici,. p:au..-...e .U .... oate roUo STiloppo 

de!RoI il'ri.,"3Zi.-; 0010 Ia ri...,.ru:;one driIa propriet:i r"",oliaria 1'_' • 
.... ..,.,. Ia ~i.a ~ di .. eroitii ... 1Ie e"'b;terano aonma a!l'iniDu dell·,ntna]., 
....... 10. DaJ punto di ri,.",. ............x-o agr.trio, 0 piii pcuti ............... te daJ 
.... ""0 di 'ri:ola risi<-t>lo. sari "I'porumo distin"........, Ie __ delrex ... iJrrou· 
.brio di Paria da 'IueB.io .wlla p~ia di lIilono, dato ... be Ia ""11E'rkie 
uieuolaJe ottupal. daJ ri.<o ftreso:e ......... noo dall'nna aU·altn prorintia, 
RlPIJene nOll ....no in MI"ri."JlODdeDza da limili .mminis ... atiri .wlla Vro
ri..!1d.a ~~II. La smlpeoride ft'buinl ~lIIpaGili dod ri.$O to p1!lV'e minima IDe-Iille .one 
"".-eoi " milan .... oi.uale Inngo ill ........,.., del Po. 

La ~"'I,..rli"i" .wU" :wue tOO risult. I;n "'tari): 

.... a;!! nlirttl' .. ~ c,i~ }1Ih1.1Ib1l' 

:II~ dFiEl11: B~)lriD'·U. tli 1~:t.....-fu1 

",ppT/fdll( Jl.1J.p'rtf,(,:ie 

t"'mt~ri8'e c.,.,.n. ~ flJ!l'f!lffdll1 
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n earaUer-e f'f"ODomit-o fho.l ~f'.rritorio ebE- a ooi intf'J'fti.S:I,. e prel""al~Dte-
m .. ",., agri""{o: D:.l' .. ralm .... "'e .,..,lude"d" los -=in .. <Ii lIilano ... he fa part" 
derEa zooa ag1"Oll'"tii de-! PiG.o iTTi!JlJo df!1 3,-a-ri!/iio G,..,.~le_ 

I merean i tni Ie :ron" rolb!iderat" r .. "no ""PO SODO _nzialme"te '!" .. iIi 
di POIri ... di lIlIano " di Lodi. 'Io ...... ·ul,imo parti.-.,iannent" imporlanu' ~r 
i '~r"l~l.,tti t-.hle8ri eo pel' i derinni tJt.l haUe in ge'.nere. 

L" P'l'p<;l.,~i".c. - Xoliamo iImanzi IInlo Ia maggiure densil'\ ill 1")\""" 
laD'''''' in "'JI.frooln delle :woe esam.i.rutle in p~.,IWl. Esclndendo Ie citl;} 
di )IHano. Paris,. wli,. eon rebtil""o t-PrritoriO,. si ottiene: 

l ..... ..-w.,ia di P"Tia !Ire zoue agrane) abitOlDli jill 1!l31) 88.6. •• 
i·r"rinria ill lIi1aoo (ein'l"'" :roue agnuie) .. bil. lal 19:U) :S}~'l!)1 

~lp Per ;:tQJ'tf.to.tari.d pOO ~tue r~ en T. T..a.uan.u: IM~.e ~ol')flie. 
4<1'" "...ri_ 4; Pan. [1"J. " Ie """ <ita,., IIlOIIOgr.lIie ill lIDIi<:t: Rlfl>lI<>rli [~ • 
J/.,.,;.;r,./I •• n-ttl rirr0a4.,... "i P'UM (SG)- Anall..;;;f df: tenftli SOIIO riport:ste tb lb:Dla: 
JI_",/f ........ [00:) <1Ii ~ _ .- I· .... me <lei faUori cilmattfci. 

~:!. PH" 1ID:I pi.fa eaUa 4llRfIItzioIIe delle Tarie ;roDe e delle ltloro c:uattftristidle. sf 

n-.:b ~_ J.ICIXI: lMf'Aw.J:I • • ~ .... - Re,c::..,,,,IIC nU • ..I ri~~ (7S1. pG:#. ll!,. tk-l-
l"..m.:._~. £gt\ dililllgw: a) ___ • lI!JaDo..,.. ....,Ita man:lls; t)..,1Ie 

ill )1."'# .... " Pula 00.., ~ 0 n.o; c. _ del iodlgWIo; cI) ......, ell C- e 
C~~. ~d. t..Jtgi4.Do.. doTe II tel"ftlll) to iJOOoltll!' ~ 3darto :at riso. 11. ""no ~ 
IB::.r1."ir~ in ~Jrieliia della qaaUtl delJe. 8l'\lDe-
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Densitt\ per Kmq. di supel'ficie territoriale 155 nel pavese, 195 nel mi· 
lanese. I notevoli spo$tttmenti di comnni, eseguiti particolarmente per I'am· 
pliamento del tel'ritorio di Milano, non ci consentono di esporre un quadro 
completo sull'andamento della popolazione che, anche qui, per la parte di 
essa vivente in campagna e nei piccoli centri, presenta il fenomeno della sta· 
zionarieta 0 dello spopolamento vero e proprio. Consideriamo Ie sole zone 
ngrarie rimaste intatte, e si ha l'andamento seguente: 

1911 1921 lUm 

Zone della provincia dl Pavia a slnlstra 
del Tielno (eselu8. cittll) 94.2Zi 91.977 88.6:;7 

Piano irl'tguo della Muzza l:{I).G83 133.686 1'l.~.4S0 
Lungo Po Lodiglano 32.001 31.408 36.s!i 

Totali 2OO.511 257.071 252.9IH 

La popolazione sparsa oseilia da un quarto ad un quinto della totale. 
Esaminando la ripartizione della popolazione agricola tra Ie sing"le 

professioni, si nota anche qui l'esistenza delle solite fondamenrali categorie 
di braccianti, affittuari, piccoli proprietari con prevalenza di salariati fissi. 

Regime fondiario (1). - Ricaviamo dati relativi alla ripartizione della 
terra agJi etfetti della proprieta dal citato lavOl'o di Medici [92]. Per il mil:1 
nese si pos"ono ottenere dati esatti anche dal ricordato catasto agrario: 

PROPRIETA' Dl ETTARI 
WNI!l fino a 2 Z,10 10-50 liO-200 oltre 200 

Pavese 6 15 50 21 
Basso Pnvese Vltato . 22 21 17 23 17 
Nnvlglio Grande e Pavese 2 a 10 60 25 
Piano irriguo della Martesana 8 6 36 4G 10 
Pinno ll'rlguo deUa Muzza (lodlglnno) 3 7 25 65 10 
",ungo Po lodlgiano 1;; 20 25 25 15 

Si noti la maggiore percentllale di territorio occllpata dalla medilt e 
piccola pl'opl'ietA nelle zone agrarie che si stendono lungo il corso del Po. 
81111e calise di tale fenomeno, ilIustrato da Medici ci siamo giil intrattenuti. 
L'lInita aziendale e complessivamente ph\ piccola rispetto a quella delle zone 
precedentemente esaminate, e soprattutto deIla LomeIIina. 

(1) Dati preziosi sono contenuti, per quel che riguarda Ie slngole zone, sla nella giil 
citnto pubbUcazione Bulle caratteristlche delle zone agrarie, sia, Boprattutto, Del DUO,"O 

cntnsto agrnrio, pubbllc8zione ottima per metodo e per contenuto, dl cuI largnmente d 

DVVBrr{'mo. 

IS]1TUTO CE~'l'RAIZ DI STATlSTICA: Ls caratteristiche dene zone agrat'ie de' RegtlO: 
IS11TUTO CE..'\"'I1t.n.E DI STA1'ISTIca.: Cata8to Aurario - provincia di M(latlo [201]. 
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I fahhricati rurali rispecchiano l'ordinamenro colturale e il tipo generale 
deU'azienda cui servono, e si differenziano ancor piu da quelli giit esaminati. 
E cio non tanto neUa forma generale che rimane, nella maggior parte dei 
.,asi quadrangolare, con I'ampio spazio circoscrhto contenent~ Ie Die e Ie 
tetlOie, nil per i tipi di elementi costruttivi che la compongono che sono pur 
.empl'e costituiti dall'abitazione del conduttore, da quelle dei salariati, dai 
mngazzini, stalle, fienili, ecc., quanta piuttosto per Ie diverse proporzioni 
che a"sumono tali elementi (1), 

Le forme piu evolute e complesse si hanno nelle zone basse del pavese, 
del milanese, del lodigiano, la prima di queste zone, avendo maggiore per
ccntnale a riso delle altre presenta tipi di fabbricati che costituiscono una 
1l'''llsiziolle COil quem della oomellilllL propriamellte detta. Ma su Ull fatto, 
per Iloi importante, vogliamo illtrattenerci; la complessitA della struttura 
risnita all'oechio esperto non come un'armonica coordinazione di tutti gli 
elementi co.truttivi, rna piuttosto come la risultante di una lunga seri~ di 
adattamenti e di ampliamenti derivati dalla progressiva evoluzione della 
azienda agl'Ilria verso Ie sue forme attuali. Lo spazio quadrangolal'e recinto 
dnl cascinale e spesso raddoppiato da tettoie manifestamente costruite in 
epoche piu recenti, altri fabbricati sono costruiti fuori del perimetro princi
pale spesso. senza ordine logico, ma adattandosi man mano aUe mutMe 
cOlldizioni. 

Nelle stalle poi, e, si puo dire, impressa tutta I'ultima fase evolutiva 
dell'agricoitma lombarda. Si notano ancora i residni delle piccole e vecchie 
stalle preesistenti aUo sviluppo irrigno, poi staUe del periodo intermedio, 
poi ancora quelle l>iu ampie e razionali di questo secolo; Ie particolaritit co
struttive e spesso I'U80 di imprimere sui frontone della porta la dnta di co
struzione, possono essere base di interessanti constatazioni. Dati i nostri 
scopi non ci tratteniamo ancora su questo argomento e su quello pure inte
ressante dell'origine della corte lombarda: nel.citato ed ottimo lavoro di 
Caraci [37] essi sono svolti con ampiezza e con profondit>1 di analisi (2). 

Le condizioni delle abitazioni sono senza dubbio migliori di quelle della 
. provincin di Vercelli; procedendo verso il 10digiano ed il milanese, si nota 
qualche miglioramento anche nell'abitazione del conduttore. Un quadro delle 

(1) Per p.rtico!.rl sl veda 11 clt.to studio del BIASUTl'I [16] e quello de! CARACI [37]
PI.nte dl t.bbrlc.ti e schlzzl sl possono trovore In MEDICI: M onogra/le [93] ed In LEvI: 
C08truzloni, vol. II, e nel citato CARACI [37]. 

(2) 81 pub tuttavia dlssentire dall'8utore sulla derlv8z1one della corte dnl tip! di 
tabbrlcatt romtml e snUa nota di psg. 66, dove afferma c non easercl ormai pill contrasto 
,uUa dottrlna deUa prosecuzlone dell'economla agrarla romana nel coslddetto sistema 
c.·Ulteu~e medloevale ». E' un aspetto d1 tutta una pin vasta teor!a che dal lrustel de 
Ooulanges va al Plvano, al Solmt, al Volpe e al Croce; e sulla quale regna U dlsstdio. 
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condizioni costruttive ed igieniclle delJe abitazioni rurali put} desumerci dll 
Medici [93]. 

Poco si puil osservare sulla viabilita, che ~ fondamentalmente lIuona 
anche per Ie migliori condizioni naturali dell'ambiente e per la presenza di 
lllOlti tronchi di strade statali. 

Abbiamo detto cbe l'irrigazione ha costituito il principale fattore di 
prosperita delle zone esaminate. Contrariamente a quanto ~ avvenuto per Ie 
zone del vercellese e della Lomellina, I'irrigazione lombarda e pavese si ~ 
sviluppata in epoche assai remote. L'inizio della trasformazione agraria 
della pianura milanese put} riferirsi al secolo XI; nel periodo comunale si 

. compi la costruzione del NavigJio Grande '(1169-1257) e della Muzza; nel 
sec. xv in soli quattro anni (1457-60) fu compiuto 10 scavo della Martesana. 
Sotto il regno d' Austria il miglioramento agricolo ebbe un nuovo impulso: 
pill recentemente il canale Villoresi rendeva irrigua ancbe una parte dell'al
topiano milanese (1). 

La superficie irrigabiJe attualmente risulta di ha. 46.479 nelle zone 
della provincia di Pavia, (90 % della superficie a.graria; compI-endendo peru 
il basso pavese vitato u'riguo solo per il 73 % della sua superficie uj(I"aria). 

Nelle zone della provincia di Milano la superficie irrigabile risult.\ di 
131.722 ha. pari al 93 % della superfieie agraria (2). 

Particolarita Bnlle irrigazioni e Bulle aeque (provenienti prevalentemente 
dal Tieino e derivate per mezzo del canale Villoresi e del Naviglio Grande) 
poosono ricavarsi dalla citata indagine sulle Irrigazioni in Italia [206] e 
dalla Carta delle irrigazioni !ombarde [208]. 

Abbiamo gia visto Quale influenza abbiano esercitato la quantita e la 
qualita dell'acqua nel differeuziare i l;ingoli tipi di azienda risicola. Ricor
dibmo l'intlusso della qualita delle aeque sulle marcite, che nelle zone alia 
sinistra del Tieino sono molto pill diffuse che nelle altre localita gia viote. 

La p"oduzione teniera. - I rapporti tra proprieta, hnpresa email" 
d'opera nelle zone ehe eoaminiamo sono stati studiati nel pin volte citato 
la-voro del Medici [92]: riassumiamo soltanto i dati pill salienti. 

Relativamente ai rapporti b'a impresa e proprieta si puo notare ehe 
essi si spostano man mana a favore dell'allitto col crescere dell'ampiezza 
dell'unita colturale; nelle zone del basso pavese vitato e del Lungo Po 1,,
digiano inoltre, sono maggiormente diffuse Ie piccole proprieta coltivatrici. 

(1) Cfr. G. MED'CI: Rapparli [ll2) pogo S3-S5. 
81 cOllfronti 18 citata ottlma monografia del BBUscm:rrI: Stona dei proge'" e delle 

op('re per Z'irrigazfoll6 del milaneae [30]. 
(2) Dalle D08tre zone abblamo escluso queUa del rll1evo pUocenlco dl S. Colombano 

che, pur rnppresentnndo un t1/lO dl ngrlooUura campl.tam'Dte dt •• rso, al marglnl ~ 
rlalcolo e somtgUa alla planura clr<..'08tnnte. La sua 8uperflcle lrrtgablle ~ n 42% dl 
quella agrnrla. 
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fenomeno da porsi in strettissima correlazione con Ie particolarita dell'evo· 
luzione economica di tali zone cui abbiamo precedentemente accennato. 

RAlPPORTI TRA PROPRIETA' E IMPRESA 
(In % della supel1ftcle agrorlo e for",il.le) 

proprietd. imprettditrice proprieta non imprenditnce 

~ 
:a .. ~ ~ 

8 .. d 

i~ =~ i .!!I ~~ =~ 0; d 0; 
.!: ;§~ ::: i ~;jj ::: 

Zone agrane ~ ~g '" 38 '" :l :l 

Pavese 7 5 20 3 • 60 
nasso Payese Vltato .33 13 19 5 10 20 
NavtgUo Grande e Pavese 5 2 15 1 2 75 
Piano irriguo de1la .Martesana .10 2 20 10 3 55 
Piano irriguo dena Muzza (lodlglano) 8 3 22 2 5 r,u 
Lungo Po lodiglnno .20 8 25 2 40 

La fisionomia economico agraria delle zone considerate appare cosl no· 
tevolmente precisata. Prevalgono senz'altro i rapporti basati sull'affittanza, 
e tra questi il tipo di impresa capitalistica. Poco variabile da una zona 
all'altra e Ia superficie occupata dalle aziende capitalistiche condotte dallo 
stesso proprieta.rio, e che, dal punta di vista. dell'organizzazione aziendale, 
poco dilferiscono da qnelle condotte da affittuari. L'evolnzione economica della 
bassa pianura portava infatti verso quel tipo di azienda capitalistica che in 
epoche recenti si ~ vittoriosamente alfermato: gran parte del rapido pro· 
gresso fu dovuto all'esistenza di una classe di agricoltori possessori di 
un certo capitale, che, affittando i beni fondiari poterono fornire l'azienda 
agraria della necessaria massa di capitali mobili, rendendo cosl possi· 
bile quell'indirizzo produttivo che i proprietari da soli, con Ie 101'0 risorse 
nOll avrebbero potuto mai sperare di ottenere. Le sussistenti proprietb. im· 
pr~nditrici capitalistiche rappresentano in sostanza i casi in cui 10 stesso 
proprietario aveva la possihilitil finanziaria di indirizzare l'azienda verso i 
piil. intensi metodi di coltura, ed al giorn .. d'oggi poche sono Ie differenze 
esistenti tra questi due tipi di azienda, dato che, nei casi di conduzione 
diretta, il proprietsrio dirige elfettivamente la sua azienda, l'amministra, Is 
sorveglia, ed ha 10 stesso spirito d'impress dell'affittuario. La rassomiglinnza 
<Ii questi due tipi di impresa non ha pero impedito che durante l'attuale 
crisi si mettesse a nudo un.importante carattere dilferenziale tra Ie aziende 
affittnte e quelle condotte diretta.mente: it diverso potere di resistenza ai 
bassi redditi. I capitali, fondiario e di esercizio, riuniti nelle mani di una 
stessa persona possono pur dare redditi bassissimi senza che la situazione 
personale del condllttore divenga insostenibile. Ma su cio ritorneremo for· 
neudo esempi concreti. 

I rapporti tra impresa e mana d'opera, si basano anche qui sui puro 
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."Jario. Ma, a differenza delle zone precedentemente eBaminate, il lavoro 
fornito dai salariati fiBSi prevale nettamente su quello fornito da avventizi: 
tali quantitil di lavoro stanno all'incirca nelle proporzioni di due terzi ad un 
terzo. Inoltre molto minore importanza assume il lavoro femminile (1); ed 
it lavoro manu ale in sostanza ha la marcata caratteristica di lavoro fornito 
dall'intera famiglia di salariati. Importante ~ la distinzione di salariato da 
giovane (che puo avere anche 65 anni) e di capo !amiglia: il primo ha un 
salario per la massima parte costituito in denaro, il· secondo ha maggiore 
quantitil di derrate, I'orto, ecc. 

Abbiamo visto che, in tutte Ie zone vercellesi e pavesi precedentemente 
esaminate, sono col tempo scomparse completamente Ie forme di colture in 
compartecipazione (tresca per il riso, zappa ve,·de per il mais, lino, ecc.), che 
fino ai primi anni dell'attuale Becolo erano di una certa importanza. Un fatto 
analogo ~ avvenuto nel milanese e nel pavese a sinistra del Ticino, in alcune 
zone pero Ie forme di compartecipazione per il riso hanno resistito aile forze 
("he telldevano a faI'U scomparire, e tutt'oggi sussistono. TaU compartecipa. 
zioni sono ancora diffuse nei comuni di Chignolo Po, Monticelli, S. Cristina, 
C'orteolona, Zerbo, Miradolo (in parte), Pieve Portomorone, ecc., in gra·n 
l'arte cio~ nella zona del lIasso pavese vitato, e non ~ improbabile che Ie 
ncrennate differenze che la zona presenta in confronto aile altre, particolar· 
mente per quel che riguarda la ripartizione della terra agU effetti della pro· 
prieta, siano state una delle cause determinanti il persisterE di simili con· 
tl'atti (2). La compartecipazione si svolge su schemi classici, il proprietario 
ara il terreno, fornisce i conrimi, ecc., il lavoratore pensa ai lavori colturali 
(monda compresa) ed alia raccolta trattenendosi un quinto del prodotto. In 
questo periodo di crisi il contratto di compartecipazione ha mostrato in pieno 
la sua utilitil e sulla sua azione avremo occasione di ritornare. 

Dobbiamo ora esammare i movimenti migratori che hanno luogo nelle 
provincie di Pavia e di Milano per la monda e per la raccolta del riso. I dati 
essenziali cos! risultano : 

IMMIGRAZIONI PER LA MO:;-DA DEL RISO IN PROVINCIA DI PAVIA 

ann' "'6lU> d'opera looole mano "'opera imm.Orata total.e 
dallG provl.lCla - tuon prov/lloIG 

11127 36.057 5293 12.474 53.824 
11128 40.398 5-120 12.644 58.462 
1929 42.539 6.185 13.631 62.15;5 
1900 41.968 5114 13.580 60.662 
1o.~1 39.768 8i9t 13.255 56.Slii 
1982 38.741 4914 13.056 56.TIl 

(1) A. PAOANI: Lm dl.frlbu.lone del lmvoro umallo neU'moiendtl mgronm [US). 
(2) L'eoame dene pooBlbllltil dl svlluppo delle comparteclpazlonl BarlI. compluto nella 

llnrte quinta; daremo onche Iv! qllakhe notlzla complementare. 
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Per III rllccoltll del riso i movimenti invece furono i seguenti: 

IMMIGRAZIONI PER LA RACOOLTA DEL RISO PROVINCIA DI PAVIA 

mt.mo d'opera locale 

1932 27.S8!I 

mano a'opera immigrata 
dana proviMia - tnon provincia 

123 178 

Per III provincia di Mililno i movimenti sono minori: 

toIale 

28.285 

IMMIGRAZIONI PER LA MONDA DEL RISO IN PROVINCIA DI MILANO 

1927 21.652 
19'28 20.005 
1929 28.293 
1930 25.386 
1!l.'ll 22.443 
1932 20.782 

mana a'opera imnl-igrata 
dalla provincia - fuori provincia 

1400 1131 
1058 800 
1843 WI 
14<10 35S 
Ifl!l6 500 

933 4SO 

totale 

24.186 
22.018 
$.479 
27.1i4 
24.009 
22.195 

IMMIGRAZIONI PER LA RACCOL'l'A DEL RISO IN PROVINCIA DI MILANO 

1932 Ii899 

mana d'opera immigrata 
clalla pro'Vincia - luon prOvincia 

1155 187 7241 

Nella zonll agraria del Basso pavese vitato, come abbiamo accennato, Ie 
operazioni colturali del riso sono spesso eseguite in compartecipazione. n 
num8l'O dei Illvoriltori impiegati e il seguente: 

LAVORATORI IMPIEGATI IN OOMPARTECIPAZIONE 

ann; 

1928 
1929 

numero 

1800 
1876 

an'" 
1930 
1931 
1932 

""",or. 
1l!58 
1768 
2507 

Le correnti di spostllmento stsgionale, ancora abbastsuza forti per III 
provincia di Pavia (che pera, come abbiamo detto consideriamo adesso nella 
sua interezza, comprendendovi anche la Lomellina) si attenuano fortemente 
per il milanese, cil) naturllimente in relazione alia poca superficie coltivatll 
a riso, ma anche in parte aile caratteristiche del lavoro pill uniformemente 
distribuito durante l'anno. Nel vercellese invece la irregolare distribuzione 
del lavoro durante l'anno fa si che la popolazione tenda ad equilibrarsi col 
lavoro medio richiesto e che Ie punte stagionali debbano essere coperte con 
il ricorso a lavora.tori immigrati. 

6 - M. BANDINI 
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Una statistica dei braccianti ed una caratteristica deJl'impiego della 
mana d'opera nelle zone del lodigiano puo anche desumersi dallo studio di 
Pagani (1), utile a consultarsi anche per avere un'idea del fenomeno della 
disoccupazione. 

Le coIture fondamentali delle zone in esame souo essenzialmente: prato, 
grano, riso, mais. Un'idea della superficie da esse occupata puo aversi per 
il pavese da alcune pubblicazioni della Cattedra ambulante di agricoItura (2) 

e per il milanese dal recente catasto agrario [201] che soddisfa aIle nostre 
esigenze in modo pressocM perfetto. Riferiamo i dati al 1929, epoca di rife· 
rimento del catasto. 

Prati P"'at~ Grano ItiBo M aU PraU 
artilloiaU marc;tori (3) 

Zone Paves! 
Zone Milanesi 

17.600 2.500 5.940 8.820 7.000 IlOO 
48.918 13.000 23.640 15.636 17.878 8.513 

La distribuzione della coltura del riso, per zona agraria, era, al 1929, 
in pereento della sllperficie agraria e forestale: 

Alto Pavese . ... 
Basso Pavese a slnt,tra Tlelno . 
Basso Pavese Vltato 

20,0% 
9,2 % 

10,0 % 

Plano Irrigoo Navlgllo Grande . 
Piano Irrlgoo M-artesana 
Piano lrrJguo Muzza 
Ghlala d'Adda . 
Lungo Po lodlglano 

14,8 % 
6,9% 
9,2 % 
5,2% 
3,5 % 

Si vede quindi ehe, grosso modo, la superficie relativa occupata ol.al riso 
decresee andalldo dal Tieino verso l' Adda. Le zone agrarie situate lungo il 
Ticino (tre zone pavesi e piano irriguo del Naviglio Grande) hanno infatti 
Ie percentuali maggiori, Ie aItre, facenti capo approssimativamente all'ex 
circondario di Lodi, hanno percentuali minori. Le cifre esposte diminuiseono 
poi sempre avvicinandosi al Po, cio e anche da porsi in relazione con la 
maggior area sottratta alla coltura, od alIa maggior superficie occupata dai 
boschi. 

E' possibile ottenere dati sulla superficie coltivata a riso comune per 
comune sia dar ricordato catasto agrario (dati riferiti al1929) sia dalle statio 
stiche dell'Ente nazionale risi. Riportiamo queste ultime in diagramma nel· 
l'appendice alIa parte prima, 

II riso e trapiantato su circa 2700 ettari (provincia di Milano). 
n prato artificiale, it pl'ato naturale irriguo, Ie marcite dominano com· 

(1) A. PAOANI: I brae_Ii <lelia "all8 PaMna [116]. 
(2) A. BRANOlIIN': Relatlone ",Wope.a Btlolta <lalla Oalte4ra [27]-
(3) C1fre approssimate ottl'Dute ripartendo 11 roml)lesso prall daMU e mamt6. 
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pletamente, il grano occupa pure una notevole estensione di territorio, il 
mais ed il riso variano quasi in senso inverso. L'economia della zona e, 
com'e noto, essenzialmente zootecnica, e I'indirizzo dell'allevamento e del 
tut10 simile a qu~llo visto per Ie zone precedenti, solo che qui si svolge con 
ben aItra inteusiti\. Parallelamente aUa produzione ugraria si svolge tutto 
il complesso dell'attivitA industriale per la manipolazione del latte, ed i ca· 
s( Hici milanesi, pavesi, e sopratutto lodigiani, sono ben conosciuti anche nella 
lorD organizzazione. In questo caso, ancor pin che nelle zone precedenti, Pas· 
soluta indipendenza delle due imprese risulta in piena evidenza. 

La coltura del rial' e quindi una coltura quasi secondaria, come del resto, 
rispet10 all'allevament(, del bestiame, sono secondal"ie tutte Ie altre colture, 
ad eccezion fatta del grano, che, particolarmente in questi uItimi anni, si 
p ampliato in superficie, intensificando parallelamente la coItura. Le riper· 
cussioni di questo fatto sono state, fino adesso, benefiche per Ie aziende 
agrarie pavesi e milanesi, e I'alfermarsi di una nuova coltura nonche Pap· 
pl'ofondirsi delle conoscenze tecniche ha cel·tamente prodotto nell'azienda 
agl'aria delle reazioni che a lungo andare, ristabilitasi la normaiitA deUa 
situazione, daranno i loro frutti. Ma si teme, ed a ragione, che il persistere 
dello squilibrio tra i prezzi del gl'ano e quello dei prodotti animali possa 
accentuare troppo Ie variazioni accennate (che per ora si limitano a ben 
poca coss) e in definitivs possano rovinare (e la parola) il naturale assetto 
dell'agricoltura del basso piano lombardo, che deve la sua ricchezza e In 
sua prosperitA all'allevamento del bestiame. Su tali ripercussioni dell'nt· 
tuale sitnazione dovremo in seguito intrattenel·ci. 

Riportiamo &desao i dati relativi al censimento del bestiame: 

NUME!«) DI CAP! DI BElSTIAME ESISTI!lNTI 
ZONE PAVESI 

19O5 1930 

Cavalli 6.608 7.55-! 
VlteIl1 5.650 8.766 
Tori 733 97G 
Vaeche 30.181 39.866 
Buo! 8.555 2.709 

Total. 46.672 59.865-

ZONE llULANESI 

1908 1930 

Cavalli :MAIO 3O.9R9 
Vitelli 16.664 2-6.315 
Tori 8.098 3.465-
Vacche 100.456 135.899 
Buol 7.344 5.481 

Totale 151.372 202.849 
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n numero dei capi di bestiame equino e bovino per kmq. di superficie 
territoriale risulta (al 1930), di 99 per Ie zone pa vesi, e di ben 120 per quelle 
milanesi. 

Le varieta di riso coltivate sono sostanzialmente quelle delle zone prece· 
denti, solo in aleune parti del pavese e del milanese Ie varietl1 fini hanno un 
maggiore sviJuppo. Ma si tratta sempre di poca cosa e l'originariQ chinese 
prevale ancora. 

Le produzioni unitarie dei principali prodotti sono esposte nella tahella 
seguente, si noti ehe quella relativa al riso nel pavese non e molto alta in 
confronto anche alle zone della Lomellina che segnano Ie produzioni pin 
basse. 

GrallO 
Riso 

PRODUZIO~I UNITARIE AL 1929 
(qulntall per ha.) 

Pavese 

28,-
44,-

Milanese 

25,50 
49,20 

"..., ... 
Yals 48-
Fleno da prato art. 00-

milGneae 

38,80 
00,70 

Parallelamente al variare del tipo di agricoltura varia anche il tipo di 
agricoltore, cile nelle zone cile si esa·minano adesso ha tuU'altra mentalita 
e tutt'altre conoscenze teeniehe di quelli precedentemente esamillltti. Date 
Ie eoltivazioni delle aziende irrigue piemoutesi e lomharde si puo forse dire 
rhe il conduttore agricolo pavese e lodigiauo ha i cal'atteri opposti di quello 
vercellese. 'ranto questa eura e COllosce il riso tanto quello eura e conosce 
il bestiame ed i prodoUi easeari; il lombardo i1a pero complessivamente una 
mentalita pin "ivace ed una faeilitl1 di adattamento maggiore dell'altro; il 
lavoro di conduzione dell'azienda e senza aleun confronto pin piacevole; la 
vita di campagna si presenta a lui con ben altre attrattive. La sua istru· 
zione teenica e spesso molto profonda: non mancano i laureati in scienZE 
agrarie, molti affittuari, particolarmente quando la situazione economica era 
buona, han potu to far frequenta·re Ie scuole (medie e superiori) di agricoltura 
ai proprii figli, che adesso cooperano alla direzione aziendale, ece. 

Sguardo sintetico all'evoluzione economica ed al tipo di azienc/a agraria 
nelle zone ad est c/el Ticino. - L'evoluzioue storiea delle zone esaminate si 
puo compendiare in poche parole. In una prima fase l'irrigazione Ie cui 
origini risalgono al sec. XI fa compiere il primo passo avanti alla zona, suc· 
,'essivamente la coltura del riso si estende con una certa rapiditil.. Pin 
tardi, come abbiamo avuto occasione di rile"are trattando dei fattori che 
hanno agito sullo sviluppo della risicoltllr8, l'economia agraria del basso 
piano lombardo si indirizzo, nettllmente verso l'allemmento del bestiame 
do, latte e verso il pmto; la risicoltura cede qUilldi tel'l"eno e si restringe 
aile piccole percentllali oggi occupate. E sembra che I'evoluziolle economica 
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della zona abbia cosi raggiunto quei definiti obiettivi che per fermo non 
hanno ancora raggiunto ne il vercellese, ne il novarese ne la Lomellina. 

Ii tipo di azienda risicola del pavese (a sinistra del Ticino) del milanese, 
del lodigiano ed anche del cremasco e caratterizzato quindi dalla relativa· 
mente piccola percentuale di superficie a riso e dal prevalere dell'industria 
zootecnica. 

ADche dal punto di vista sociale Ie aziende della bassa lombardia costi· 
tuisc,ono un tipo che lega il lavoratore al suolo meglio di oggi altro tipo di 
conduzione. che abbia i rapporti tra impresa e lavoro manuale basati sui 
semplice salario. 

LE ZONE RISICOLE MINORI 

(Vl'JRONESEI, MANTOVANO, BOLOGNESE, FOCI DEL PO, eoc.). 

Esaminando il quadro generale della distribuzione della coltura risicola 
in Italia esposto nel capitolo I, si puo osserVare che il riso e coltivato anche in 
altre zone dell'alta Italia e dell'Italia centro·meridionale. In tre zone inuanzi 
tutto la coltivazione assume una certa importanza: nella zona che si estende 
a sinistra del Mincio (prov. di Mantova e Verona) ed in queUa 8ituata alle 
foci del Po (prov. di Rovigo); ed in alcune localita a sud del Po (prov. di 
Bologna). Inoitre occor,'e ricordare il recente svilnppo assunto dalla risicol· 
tura nelle bonifiche ferraresi, la tradizionale coltura nelle casse di colmata 
del Lamone (prov. di Ravenna); Ie risaie lucchesi litoranee, i nuovi esperi· 
menti nelle paludi Pontine 'e nel eatanzarese, e Ie minuscole oasi 'risicole 
dell'Italia meridionale per noi pochissimo importanti. Diamo di tutte queste 
zone un breve cenno tenendo presenti i criteri esposti nelle premesse e Bvi· 
luppando solo quegli argomenti che possono eosere di qualche interesse 
per noi. 

La zona a sinistra del Mincio. - Le zone poste ai confini della Lombardia 
col Veneto, sia per la diversa origine geologica, sia per altri svariati fattori, 
si sono orientate verso un ordinamento produttivo diverso dalla rimanente 
Lombardia; in genera Ie la proprieta e assai pin frazionata e Ie colture sono 
pin varie. La zona agraria denominata « Pianura risicola mantovana » e che 
a noi pin interessa, rappresellta sotto un certo aspetto, una eccezione al 
quadro generale; ma non si deve pero credere che nel suo complosso essa ci 
riconduca ai caratteri delle zone risicole lombarde e piemonteai; al contrario 
essa ha particolarita sue proprie ben definite. Vediamo infatti apparire per 
la prima volta nelle zone risicole, colture nuove quali Ia barbabietola da 
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zucchero, talvolta il gelso, il meloneto, ecc., oltre naturalmente al grano, al 
mais, ai prati; tale complessita. di coltura e in eostanza la caratteristica 
pin ealiente che diversifica questa tipo di risicoltura dagli altri vieti prece· 
dentemente. Nella provincia di Verona, limitrofa a quella di Mantova, il 
riso vien coltivato lungo una striscia di terreno confinante col mantovano, e la 
costituzione dell'azienda agl'aria e pressapoco simile. Non identica peru, ed 
una causa di diversita e costituita dalle acque di i1'l'igazione, che, nel vero· 
nese, sono in prevalenza prelevate da fontanili: aequa fredda quindi e quali· 
tativamente inferiore a quelle derivate dal Mincio. 

Esaminiamo adesso la zona risicole mantovana limitandoci peril vero· 
nese a dare qualche cenno Bulle pin spiccate diversita.. 

La pianura risicola mantovana si estende per 45.114 ha. di superficie 
totale, compl'ende gran parte del territorio di 12 comuni (1); e la superficie 
agraria e forestale ascende a 42.538 ha. (94 %). La zona risicola costituisce 
una pianura inclinata da nord a sud e da est ad ovest; l'altimetria mas· 
sima e di 40 m. ad Roverbella, la minima di 13 ad Ostiglia. Invero la zona 
prettamente risicola non coincide che appl'ossimativamente con i limiti ·co
munali visti: essa ha pel' confini etfettivi a nord il limite delle risorgive, a 
sud-est il Po, u sud-ovest lascia invece il Mincio, ad una certa distanza (2). 
Geologicamente il terreno e del tutto simile a quello delle zone precedenti: 
nel quatel'nario antico e caratteristica la pre8enza di un 80ttosuolo (talvolta 
affiorante) costituito da una sabbia gialliccia, spesso calcarea, chiamata 10-
calmente castmcane. La risnia del mantovano si estende sui terreni pin vari: 
sassosi e sciolti nelle risaie a nord; compatti ed argillosi in quelle a sud, e 
talvolta torbosi in quelli dell'ostigliese. I terreni Ii. nord, pin poveri, hanno 
Inolt1'e 1a situazione aggravata dalle peggiorl qualita. dell'acqua, pal'ticolar. 
mente dovute alia freddezza. 

L'andamento della popolnzione della zona che consideriamo cosl risulta: 
al 1911 abitanti 56.273; al 1921 di 60.820; al 1931 di 64.658, pari quindi a 
153 abo per Kmq. 

La divisione della terra agli etfetti della proprieta. PUQ desumersi dalla 
seguente tabella che ricaviamo dal citato lavoro di Medici [92]: 

Proprietll Interlore a 2 ba. 
da2a 10ha. 

J) 10» 50 :0 
J) D 50:0 200 It 

oltre 200 ba. 

5 % deUa auport. &grarla e forest. 
10 %» » » » 
28% 
37% 
20% 

(1) Bigarello, Castelbertorte. Castel d' Ario, Marm.lrolo, Ostiglla, Porto Muntovano, 
Roncoferraro, Rovabella, S. Giorgio dl Mantova, SerravaUe a Po, SUstJnenta, VWim.
penta. 

(2) Ofr. auche G. OANOVA: O ... nl BUllo rl8ale flel Manfo~fJfIO [35] vi sonG conteuute 
anall8l dl temml dl rlsala mautovaua. 
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Ripa.rtizione che differisce sensibilmente da quella di tutto il mantovano. 
Le aeque di irrigazione provengono in gran parte dal Mincio, per mezz( 

principalmente del canale Pozzuolo (1). Alcuni piccoli corsi d'acqua (Gama;. 
tone, Pascarello, Rio Freddo, ecc.), provenienti in parte da risorgive ed in 
parte da residni del Pozzuolo, contribuiscono all'irrigazione della risaia nei 
comuni di Marmirolo e Porto Mantovano. Come gil)' abbiamo accennato l'acqlla. 
del Mincio, pa.rticolarmente per gli utenti posti pin a sud, e di qua.litA 
migliore. 

I ral'Porti tra proprietA impresa e mano d'opera si possono cos! rias· 
sumel'e: 

Propriet& 'mprenditrice 
% aella ... vtrflC/6 agrana • fore, tal. 

Coltlvatrice 
Capitalistico 
coltlvatrlce 
CapltalIstlca 

11% 
8% 

85% 

Prop,;eta lIon imprenditrice 
% della ,uperjlme agrona e foreltale 

Coltivatrice 
Capltallstlca 

1% 
50% 

Si nota quindi come, a parte di una certa diffusione della proprieta 
coltivatrice (estesa in maggior parte ai margini della zona risicola), 1'8,,% 
della superficie agraria e foresta.le, e occupa.ta. da. aziende di tipo capitali· 
stico, affittate 0 no. 

I rapporti tra impresa. e mana d'flpera presentano nella zona risicola 
mantovana una caratteristica importante: 10 svituppo che assumono Ie forme 
ill compartecipazione, che, pur essendo lontane dil.l costituire la forma gene· 
rale della conduzione, si sono diffuse pltrticolarmente in questi ultimi anni; 
in a.ltra parte del presente studio ci illtrattel'remo su tali forme, del resto 
per it mantovano molto studiate (2). Secondo it Medici [92] l'impresa dell'a.f· 
littuario e per Ill. sua total1tA condotta per mezzo di salariati; nel caso in· 
vece del proprietario imprenditore il 22 % della superlicie agraria e forestale 
e condotta da coloni parziari. 

I movimenti migra.tori per la monda e Ill. raccolta del rieo non hanno 
alcuna importanza, e tutto it contingente necessario e fornito dalla stessa 
provincia. 

LAVORA'l'ORI LOCALI IMPIE!1ATI PER LA MONDA DEL RISO 

Verona 
Mantova 

1921 

2968 
4852 

1928 

8841 
4675 

(1) L8 jrrigazionj in ltalia [006] pag. 172-178. 

1928 

2478 
3776 

1980 

4472 
58\16 

4356 
6221 

1982 

.SID 
6419 

(2) Avremo occasione dl ritornare sulla recente Indagine dl A. PAGANI: Le compar
t.alp_1 al1rlool .... 1 Mantovano [111]. 
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Per la raccolta. del riso furono impiegati, nel 1932, 1800 lavoratori nel 
veronese e 6784 nel mantovano. 

n problema del braccianta.to, che nella bassa Lombardia irrigna non 
desta. che lievi preoccupazioni, e invece fortissimo per queste zone, eu tale 
argomento si possono consultare i due citati lavori di Pagani [116] e [117]

La superficie coltivata a riso cosl risulta (in ettari): 

SUPEUFICIE COLTIVATA A RISO NELLE ZONE DElL MINCIO 

Veronese -. 
Mantovano 

ha. 

1lIBO 

3Il3O 
1800 

11131 

3910 
2040 

1932 

lm4 
2086 

1933 

3925 
2356 

Una caratteristica molto importa.nte della risicoltura mantovana e di 
quella veronese e costituita dalla prev.alenza delle varieta tini del riso (1). 
Moltissimi sono stati i tentativi di introduzione di nuove varieta, ma essendo 
la maturazione del riso nel mantovano molto tardiva in relazione al terreno 
e sovratutto aile acque fredde, solo poche di esse si sono alIermate. Oggi pre
dominano il viaione, il ranghino, l'originario, ecc. 

Le produzioni unitarie riscontrate negli ultimi a,nni sono (q.li per ha.) : 

PRODUZIONI PIIlR ETTARO 

Mantovano. . q.1i 
Veronese. . . .» 

1lIBO 

48 
88,9 

11131 

40 
39 

1932 

50,4 
47,8 

1933 

47,7 
40,8 

I grandi lavori di bonifica delle valli grandi ostigliesi e veronesi hanno 
fatto scomparire completamente Ie risa,ie stnbili e sostituire a qneste Ie risaie 
.;rvicendate; la bonifica del gonzaghese-reggiano invece ha fatto radical
mente scomparire il riso dall'ordinamento colturale. 

11 ri80 e coltivato oggi in rotazione triennale e quadriennaie (risaie « in 
tel'ZO» ed « in quarto ») ; a determinare il tipo di rotazione concorrono molti 
fattori tra, i quali non bisogna porre in secondo. linea gli obblighi rignar
danti l'uso delle acque di irrigazione, che talvolta costl'ingono l'agricoltore 

(1) Ctr ..• ppendlc, alia parte prima: Ie varleth coltlvate. 
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a. semina.re riso in quel dato appezzament" e non altro, 0 tra.la.scia.re la. col· 
tura (1). 

Nell'azienda risicola entrano inoltre Ie molteplici colture gill. elencate: 
mais, grano, barbabietola da zuechero, ecc. L'indirizzo della produzione zoo· 
tecnica e anche in questo caso, prevalentemente imperniato sulla trasforma· 
zione nei foraggi in latte. 

A} 1930 esisteva, nella zona considerata, il seguente numero di capi 
equini e bovini: cavalli 4266; vitelli 7908; tori 594; vacche 20.790; buoi 3842. 
Complessivamente 83 capi per Kmq. di superticie territoriale. 

In sintesi dunque Pazienda risicola mantovana (e veronese con alcuni 
adattamenti) costituisce un tipo d'azienda simile 8010 in parte a. quello 10m· 
bardo, pur avendo una superticie pel·centuale a riso poco diversa. Sostan· 
zialmente Ie differenze sono costituite dalla minore intensita della industria 
zootecnica, dalla maggiore moiteplicita di colture, e, per quel che riguarda 
il lavoro manuale, dal fenomeno di disoccupazione e dall'esistenza di con· 
tratti di compartecipazione (2). 

La zona risicola alia face del Po. - II Po, prima di arrivare a sfociare 
nel mare, si suddivide in vari rami e forma una vastissima protuberanza 
sulla. costa adriatica, determinando cosi un'ampia zona a carattere talvolta 
paludoso con canneti e valli da pesca intercalate; zona nettamente suddivisa 
dagli ultimi rami del tiume (e superiormente anche dall' Adige e dal Bacchi· 
glione) che, solidamente arginati per mezzo di grandiose opere (prosecuzione 
dell'immane lavoro compiuto dalla Repubblica Veneta per impedire Pinterri
mento della laguna e 180 morte di Venezia) arrivano rapidamente at ma.re. 
Ta.le zona (costituente in gran parte la. zona. agra.ria del basso polesine in 
provincia. di Rovigo) e stata sempre una. cla.ssica. zona di gra.ndi bonitiche. 
Procedendo verso il mare i rami del Po, a.llontanandosi e a.vvicina.ndosi, deter· 
minano Ie cosidette isole (Ia pill grossa. e quella. di Aria.no). A destra. del tronco 
principale del tiume si stacca da.pprima. il Po di Goro, poi a.ll'a.ltezza. del pa.ese 
di Porto Tolle, il Po di Gnocca (0 Po della. Donzella.) che a. pochi Km. dalla. 
foce il Po si suddivide a.ncora. in Po di Tolle ed in Po della Pila.. A sinistra. del 
ramo principa.le si stacca. il Po di Leva.nte. 

Procedendo quindi verso il mare e la.sciando addietro i terreni boniticati 
. si entra. in una zona. cara.tteristica dove la risaia stabile si estende a perdita 
d'occhio, interrotta. qua e Ill. dalle valli da pesca e da canne e dalle riserve di 
caccia.. Procedendo ancora. si trova. innanzi tutto la. vera. palude (dove Is 
pesca. e meno redditizia), poi il cordone litoraneo di sabbia pill 0 meno stabile 
e sopraeleva.to rispetto ai precedenti terreni (cordone ta.lvolta ricoperto di 
rade pinete come a.vviene talvoita verso Chioggia), poi il mare. l'utta la zona. 

(1) Per l'e.ame dl alenne rota.lonl 01 veda CANOVA [35). 
(2) Notlztp su} mantovano sono anche contenute in: A.N1'ONIO SELMl: Riso 8 rUG,s. 

Lezl?ne d1 economia ch1mlco-agrlcola e dl igiene rurale, 1875, [1.53]. 
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delle risaie e, grosso modo, al livello del mare (mass. 1 m. ; min. 0,80). II ter· 
reno e allnvionale, spesso compatto, di mediocre fertilitll.. 

Non possiamo riferire dati Bulla popolazione, occupando la l'isaia solo 
piccole parti di comune del tutto differenti dal resto, e non essendo neppure 
Ie frazioni di censimento cosi bene delimitate da permetterci di prescegliere 
quelle prevalentemente risicole. 

Prevalgono Ie medie e Ie grandi proprietll., Ie picC'ole proprietA Bono diffuse 
solo ai margini della zona risicola. Le costruzioni rurali Bono fondamental· 
mente di due categorie; al centro dell'azienda esistono i fabbricati in mura· 
tura comprendenti i'abitazione del conduttore, i magazzini, Ie tettoie per gli 
attrezzi, ecc.; sparse a poca distanza, si trovano poi Ie abitazioni dei la· 
voratori manuali, che prevalentemente ritraggono i loro redditi con la com· 
partecipazione al riso, integrata da altri lavori nelle aziende bonificate, dalle 
raccolte delle canne palustri, 0 da altre compartecipazioni (mais, bietola da 
zucchero, ecc.). 

Tali abitazioni, generalmente di proprietA dell'azienda, sono di due tipi 
fondamentali: il vecchio e costituito da una semplice capanna di paglia e di 
erbe palustri con il tetto pure di paglia e con il caratteristico grosso camino 
veneto in muratura che sporge fuori dalle pareti di paglia e che dl\ una 
bizzarra impronta a tali veri tugwi; il nuovo tipo e costituito da abitazioni 
del tutto simili a queste, tranne che il tetto ed i muri sono in mattoni. Le ca· 
supole sono di un sol piano, spesso composte di una sola stanza dove vive tutta 
la famiglia, talvolta BODO divise in due stauze; Ie dimensioni complessive delle 
abitazioni oscillano tra i 4-5 m. per 3-4. L'aJlitto per tali abitazioni e oggi 
(per stanza) di circa 15 lire annue per Ie capanne di paglia, e di 30 per Ie 
abitazioni in muratura. Altra caratteristica delle abitazioni e quella di 
essere costruite su una sorta di terrapieno, sorgente a guisa di una strana 
zattera sulle circostanti rissie, il che, durante la sommersioue delle risaie, 
sommersione che fino a pochi anni or sono era peI'manente anche nella sta· 
gione invernaie, dll. loro l'aspetto di capanne galleggianti sopra una vasta 
paiude. Accanto aUe capanne sorge poi un altro vasto terrapieno elevato di 
30-40 em. sui livello delle acqlle coprenti la rissia e che costituisce i'orto 
familiare. 

Non si PUQ infine passare sotto silenzio un triste primato della zona:" 
quello ·del~a malaria, che assume forma ed intensitA veramente gravi. La 
risaia stabUe ne e certamente una delle cause, ma non bisogna sopratutto 
nascondersi che la scarsa nutrizione e Ie misere abitazioni, la diJlicoltA di 
combattere U flagello, in1\uiscono sulle popolazioni rendendole poco resi· 
stenti fisicamente; effetto questo della infeZione maiarica, ma anche potente 
causa che ne facilita il dilagare. In queste zone dove, vedremo, il riso costi· 
tuisce una cultura ancora remuneratrice, il problema igienico incombe in 
modo veramente grave, e, di fronte ad esso ogni altro problema passa in se
conda linea. 
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La. viabilita interna delle aziende risicole e costituita esclusivamente 
da. una. fitta rete di canali che percol'l'endo a guisa di ventaglio tutta la 
superficie delle aziende, confluiscono in una canale maestro (largo al massimo 
2 metri, l'indispensabile per il passaggio delle barche) che termina general· 
mente poco lontano daUa porta del magazzino. Anche per i trasporti dei 
pI'odotti al mercato (Ach'ia genel'almente) Ie vie acquee sono Ie pin frequen· 
tate: i rami del Po costituiscono infatti una ottima I'ete di canali. 

Volendo rinuncisl'e al trasporto per via acquea, ci si puo affidare agli 
a.rgini del Po che, fino ad un certo pun to, costituiscono vere e pI'oprie strade, 
e rimangono sempre praticabili a carri ed automobili, a meno che Ie pioggie 
ne rendano impossibile il transito, 0 il Genio Civile Ie interrompa con i suoi 
frequenti lavori, 

L'a.cqua di irrigazione proviene dal Po cui Ie risaie sou sottoposte, e, 
come ben si comprende, la quantita non fa eerto difetto. I risicoltori hanno 
la liberta di press d'a.cqua, e devono solo curare la costruzione e la attenta 
manutenzione delle boeche di presa (a due sara.cinesche) che, per il fatto di 
tagliare gli argini del Po, sono poste sotto il rigido Controllo del Genio 
Civile. 

L'imprenditore e quasi sempre a.nche il proprietario dell'azienda, (solo 
due 0 tre aziende sono affittate), e non risiede nella zona che in modo sal· 
tario, generalmente l'opel'a di direzione e affidata a fattori a cio delegati, 

I I'apporti tra impresa e mano d'opera si imperniano suI contratto di 
compartecipazione, II eontratto eollettivo di lavoro lascia ai risicoltori la 
libera scelta tra la conduzione in compartecipazione, quella in economia e la 
conduzione mista, Le principali caratteristiche di tale contratto saranno 
suceessivamente esaminate, 

Le risaie della zona non danno luogo a spostamenti temporanei di lavo· 
ratori ne a punte lavorative, dato che la compartecipazione prevale in modo 
assoluto, e che la famiglia del lavoratore basta normalmente a superare Ie 
punte periodicbe, 

La. mana d'opera collocata pel' i lavori di monda risultava al1932 di 2538 
persone: quella per il taglio del riso Iii 297; Ie statistiche delI'ufficio di col· 
locamento [211] non specificano bene il quantitativa di lavoratori compar· 
t.ecipanti, 

La superficie a riso, distinta per tre comuni risicoli della provincia cosl 
risultava al 1929 (1): 

Loreo: ho. 36 Porto Tolle ha. l.898 
Tag110 d.1 Porto 
Viro ho. 81J) 

(1) O~'",'o Agrsrlo, 1929 - Provincia 4i Rovigo [202]. 
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e complessivamente, nell'ultimo triennio: 

1980 ha. 2760; 1932 ha. 36()8; 1933 ha. 3759 

Le statistiehe mostrerebbero quindi un uniforme aumento. dovuto alia 
coltivazioni di alcune !,aludi, alia pressione della mano d'opera disoccupata 
per ottenere Ia riBaia in compartecipazione, aUa relativa convenienza di 
questa coltura eseguita con i metodi deUa zona, ed anehe aUo sviluppo preso 
da aleune bonifiehe che coltivano il ri80 in rotazione. Abbiamo detto che Ie 
risaie della zona sono prevalentemente stabili, da qualche anno pero si sono 
diffuse, in alcune valli di recente bonifiea Ie eolture avvicendate. Dal eatasto 
agrario [202] riBulta ehe la riBaia stabile occupava al 1910 ha. 4210; al 1929 
ha. 2292; la risaia avvieendata al 1910 zero; al 1929, 456 ha. 

Abbiamo pero visto ehe in questi ultimi anni la superficie a riBaia stabile 
ha quasi raggiunto l'estensione deU'anteguerl'a. 

Secondo i dati raccolti dalla federazione agricoltori di Rovigo, nel 1933 
Ia superfieie eoltivata a riBo sarebbe stata di 3836 ha. (si noti l'immancabile 
discordanza di dati) eosi ripartite fra Ie seguenti variet~: 

Orlglnnrlo chinese ha. 283 produzione unitarln q.U 33,6 
Maraoolll 9m 38,8 
Precoce Sel • 1li87 38.9 

Vialone 816 32,6 

Bertone 168 37,9 
Lady Wrelgbt 56 36,3 

8i noti quindi l'assoluta prevalenza delle varie~ fini e Ie basse produ. 
zioni unitarie, dovute, prevalentemente, alia risaia stabile. 

Le operazioni colturali al riso diversificano da quelle delle altre zone, 
e sarl\ bene darne un breve cenno. 

Molto importanti e caratteristici sono innanzi tutto i lavori di prepa· 
raziolle della risaia. Nella stagione invernale Ie risaie vengono messe al· 
l'aseiutto, ed e questa una }>ratiea ehe, recentemente introdottasi, in seguito 
anehe alIa viva propaganda della eattedl'a di agricoltura, ha migliorato ra· 
dicalmente il terreno delle zone risieole ed elevata sensibilmente la pI'odu· 
zione; sembrer~ forse strano, ma tina agJi o.nni immediatamente susseguenti 
Ia guerra Ie risaie erano perennemente rieoperte dall'acqua, Un'altra ca 
ratteristiea operazione invernale di importanza fondamentale per Ie risaie 
e costituita da quella ehe si puo ehiamare pareggiatura periodica, 0 seambio 
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di terra. La risaia, messa all'asciutto, i' decorticata nella parte superiore e 
10 strato superficiale del terreno e ammucchiato ai lati di essa costi· 
tuendo una specie digrosso argine. Questa operazione e I'ipetuta tutti gU 
anni, cosiccM, nella generalita dei casi, vi sono all'epoca dell'operazione gU 
altri argini preesistenti co"tituiti dalla terra tolta I'auno precedente e che 
e rimasta per uu'intera annata all'aria, alia pioggia ed al sole, migliorando 
nella propria composizione, e sopratutto nella lIora microbica. Questa terra 
viene sparsa in luogo di quella tolta, e cio costituisce un vero e proprio 
innesto microbieo che, a detta degli agricoltori della zona vale di pin di una 
lauta concimazione, ed elimina parzialmente it persistere degli elfetti della 
risaia stabile. L'operazione della spargitura della terl'a viene fatta con 
bal'che dopo aver dato aequa alia risaia per nn altezza di 20·30 cm. ; cio per· 
mette di distribuire la terra con una certa uniformib\, e di ottenere una pa· 
reggiatura del terreno quasi perfetta. 

Altra caratteristica operazione e la zappoflatura, eseguita dai compar· 
tecipanti e ehe de,'e sostituire la comune aratura. E' questo forse iI pin fa· 
ticoso lavoro che i contadini devono compiere, reso pero necessario dall'im· 
possibilita di impiegare it bestiame da lavoro; i rimanenti lavori sono simili 
a queUi e~eguiti nelle altre zone. 

La concimazione delle risaie e fissata dal contralto di compartecipa· 
zione in 6 q.Ii di perfosfato ad ettaro e di 1 q.Ie di solfato ammonico, qualora 
tali quantitativi siano superati (rna cio pochi fanno), anche iI comparteci· 
pante e tenuto a sostenere una parte di spese. Ad ogni famiglia di comparte· 
cipanti si asseguano circa due ettari di risaia, cui egli si obbliga di dedicare 
tutto it suo tempo. Daremo a suo tempo notizie snlle modalita contrattuali. 

Nella zona risicola vera e propria non esiste quasi bestiame, che co· 
mincia pero a fare la sua apparizione nelle aziende bonificate e con risaie in 
rotazione, aziende peri), fino ad oggi di trascurabile estensione. 

La zona risicola del bolognese. - Anebe la risicoltura della provincia 
di Bologna ha cnratteristicbe sue proprie che la dilferenziano da tutti gJi 
altri tipi finora esaminati. 

Si estende lungo i conlini di questa provincia col ferrarese, e pin preci. 
samente in parte del territorio delle tre zone agrarie del Piano Basso a 
sinistra del Reno, Piano Basso a destra del Reno, I dice e Billaro, e com pIes· 
sivamente la superficie occupabt dal riso risultl1\'a: nel 1930 di ba. 4525; 
nel 1931 di ba. 3670; nel 1932 di ha. 3890; nel 1933 di ba. 3670; 1934 di 
ba.3750. 

II terreno ~ general mente argilloso, talvolta tenacissimo, rna in linea di 
mltS"lma assai pill fertile di tutti i tel"reni delle altre zone sinora e.aminate, 
geologicamente i! da riferirsi tutto all'el'oca, quaternmia. 

Le aziende risicole (circa 67 complessivamente) sono tutti grandi e 
prevale la. conduzione diretta da parte del proprietario. I rapporti tra 
impresa e mano d'opera si basano quasi esclusivamente suI bracciantato avo 
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ventizio; i Iavoratori lissi all'azienda sono costitniti solo dal risaio. dall'ac 
qnaiolo e da uno 0 dne boari. 

Le costruzioni esistenti sono assai semplici: si compongono general. 
mente dell'abitazione del conduttore e dei magazzini col relativo essiccatoio; 
la stalla ~ sempre piccolissima e spesso inesistente. La viabilitA ~ in generale 
8ulllciente, anche per quel che riguarda la rete aziendale. 

Un cenno particolare melita l'irrigazione. A questo riguardo vi sono 
molte diVel'sita tra una zona e un'altm. della zona bolognese, diversitA 
dovnte, oltre che a cause 'lisiche, anche a complesse relazioni che intercorron(. 
tra Ie varie bonifiche della zona. 

II tipo clllssico e carattel'istico dell'irrigazione e costitnito dalle cosio 
dette « caB8e di raccolta ». Data Ill, scarsita estiva delle acqne esse sono in 
inverno derivate da torrenti nelle « casse », sorta di immense vasche dai bordi 
di terra sopraelevate alla campagna, ed ampie tal volta quasi un centinaio di 
ha.; nei periodi di magra Ie acque vengono immesse nella risaia ed in deli· 
nitivo Ie casse funzionano come un accumulatore. La superficie che il tal modo 
viene sottratta a coltu;'a ~ certamente rilevante, e quasi sempre supera la 
metA della superficie a riso. Giova pero far notare che Ie «casse» hanno' 
anche altre utilizzazioni: permettono una buona raccolta di canne ed erbe 
palustri, ed inoltre possono facilmente essere affittate a cacciatori. l·ealiz· 
zando talvolta canoni non disprezzabili. 

Alcune aziende, perfezionando la propria struttura, hanno potuto tnt· 
tavia eliminare Ie casse, e prendono l'acqua dai canali di bonifica, solle· 
vandola, sia pure con speBe non indifferenti. In altri casi gli stessi consorzi 
di bonifica sono riusciti a combinare Ie due funzioni del prosciugamento e 
dell'irrigazione, immettendo Ie acque durante la stagione irrigna nei canali 
delle acque alte; puo darsi che nell'avvenire tale tipo d'irrigazione tenda a 
prevalere aucora di ph\. In altre zone, dove i\ ancora in corso la bonifica, 
i terreni corrono il continuo pericolo delle inondazioni, ed occorre convo· 
gliare Ie acque verso prefissate casse di espansione, dove non e possibile col
tivare altro che il riso. Cio avvifne ad esempio nel comune di Molinella. 
oltre il Ponte Stroppino. 

Comunque il tipo classico di azienda risicola bolognese rimane sempre 
quello con casse di raccolta e con prelievo di acque dai canali. Ma la zona e 
in continua evoluzione, e non e improbabile che, col tempo, quest'ultimo tipo 
venga a prevalere. 

Anche in alcune zone del comnne di Medicina Ie casse sono state pro· 
gressivamente elimina.te (frazioni di S. Antonio, Quaderna, Portonnovo, Val· 
lona, Buda.). La. pa.rte alta. invece ha ancora Ie casse (frazioni Fiorentina, 
Medicina, Bologna Nuova). 

La coltivazione del riso, distinta per zona agraria, cos! risultava al1931: 

Simstra Reno 
De.tfG Reno 

ha. 320 
1500 

1 al06 • 8Ularo ha. 1l!IiO 
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Su qualcbe particolaritA della coltura sara bene intrattenerci, e cosl 
pure sulle altre colture ad esso collegate, colture cbe sono fondamental· 
mente costituite dal grano e dai prati. 

Le rotazioni pin diffuse assegnano al riso circa un terzo della superticie 
aziendale (I). Le varietA coltivate sono prevalentemente costituite da risoni 
tini, e si distribuiscono, grosso modo, in queste proporzioni: 

Originario ed Americano 
Precoce Sel 
Vialone .... 
Greppl 
Altre varletb. fini . 

(1931) 49 % 
39 % 
5% 
4% 
3% 

In questi ultimi anni peru l'originario ba ancora perduto terreno. 
Un'altra. spiccata. ca.ratteristica. della risicoltul'a bolognese e costituita 

dalle altis.ime pl'oduzioni unitarie, molto superiori a quelle di tutte Ie aln'e 
zone rwcole italiane. Tali produzioni medie risultano: 

1900 quintaU per ettaro 62,1o 
1931 64,7 

1932 qUintaU per ettnro 64,8 
1933 61,4 

Si tenga presente cbe tali produzioni 80no in gran parte costituite da 
varietA tini cbe, com'e noto, a paritA di condizioni ambientali, sono netta· 
mente meno produttive; ma I'ambiente bolognese si presta abba.tanza bene 
alia coltivazione di tali val'ietA, e verso esse si indirizzano sempre ph\ gli 
agricoltori. Ancbe tutte Ie esperienze dell'Istituto di cerealicoltura di Bo· 
logna sono orientate verso la selezione delle varietA a grana lunga, in so.ti· 
tu_ione dell'originario. 

La produzione del grano e pure importante ed e diffuso I'uso di trase· 
minare il grana nel riso, ottenendo talvolta dei discreti risultati. Le pro· 
duzioni unitarie sono sempre notevoli ed oscillano tra i 25·30 q.li ad ettaro. 

La produ_ione foraggera, quantitativamente discreta, e pero molto deti· 
ciente per qualitA, e, particolarm~nte in questi anni di crisi, difficile ad 
esitiLrsi sia pure a bassissimo pl'e_zo; da notare cbe ad essa non si pratica 
alcillla irrigazione, e che quindi, in delinitiva, Punica coltura irrigua e co· 
stituita dal riso. 

I risicoltori bolognesi, sono riuniti nel consorzio vendita risone che, 

(1) Ad esemplo: a) Rh~o; grano BU riso; prato da trlfoglio 0 medica au grano; b) 10 
stesso con medica ripetuta due ann!; 0) Rtso, grano con trltogll0 j grano au terra arata. 
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mil'abilmente ol'ganizzato ed ammini.trato, controlla la quasi totalita della 
produzione bolognese, e riesce ad ottenere condizioni di vendita pin van 
taggiose. 

La zona risicola ravennate. - Nella provincia di Ravenna. si coltiva il 
riso sulle superlici seguenti: 

1930 = 
1001 = 

ha. tW.'I 
583 

1932 = ha. 82e 
1933 = 485 

La caratteristica fondamentale della coltura e costituita dal suo stretto 
collegamento con In vasta bouifica per colmata. del La.moue; cbe, oltre ad 
inflnire sulle frequenti variazioni della superficie (nel 1926 se ne coltiva· 
vano 1150 ha.) (1). origina quel tipo di coltivazione gia ricordata e detta 
« d'azzardo)) poiche. il Genio Civile si risel'va sempre, in casu di piene, il 
diritto di inondal'e Ie risaie. Le l'isaie sono .peBso affittate, talvolta con con· 
tratto di migliol'ia, ed il proprietal'io .pesso anticipa Ie arature, Bementi, 
attrezzi, ecc. L'azienda tipica risieola ravennate ha una superficie oscillante 
su 100 ha. dei quali, 20 circa a riso, poi prato, grano, bietole da zueehero, 
tutto in ordine di importanza; il besdame e rappresentato solo da buoL Pa· 
gani [115] espone anche i redditi di questa tipo d'azienda peril periodo del 
1923·1926 (1). 

II collegamento della risaia con Ie opere della colmata avviene in questo 
modo (2). Le torbide dl'l Lamone sono eondotte in easse di colmata ampie 
10·12 od anehe 30 ha.; Ie eolmate sono invernali ed estive: quelle invernali 
traseinano torbide di qualita peggiore. Si segue dapprima la seguente suc· 
cesBione di eoltura e di colmata': l' Colmata estiva, 2' riso con susseguente 
bonifica invernale·autllnnale. Dopo aver ripetuto per alcune volte questa 
Buecessione di terreno, questo si e sopraelevato, e si pOBBono eominciare ad 
introdurre colture a<;ciutte in successione al riso; durante questo pc
riodo si instaura la seguente successione: l' medica per 3 anni; 2' riso con 
bonifiea invernale per 2 anni; 3' grano; 4,0 medica. Passando coBi a tipi col· 
turali man mano pin complessi si riesce ad instaurare gli avvicendamenti 
definitivi. 

(1) ALoo PAGANI: Monografla economico-agraria della provincia di Ravenna (115]. 
(2) FABRI: Le rnale dl cohna.ta [51] 190:3. Secondo questa autore taU dsnte sl Barel>

bero Bvlluppnte solo n11n fine del serolo XVIII, e pol SOIlO progresslvamente rlstrette: 
nel 1001 era lmm1nente In cessnzlone dl Ulla gran parte dl esse (Idlce e Larooue). Nel 
18'j0-80 la rlsleultura romngnola era Bssal pHI prospera e dlfrusa, oggl (1900) ~ llmltata 
oUe zone mlgllori. 

A. BELLUOOI: Oome sf "solve la qne8tione agraria in Romagna [14]; M. MARANI: 
I",nduBtria agrana neUe botti/lche ravennati [89]; A. BELLUCCI: Le boniftche MIla pro
vincia dl Raventla [15]; M. ToFANI: Econof1l,ia delle traB/ormazioni jondiarie, pa-

gina llI5 [176]. \ 
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Le produzioni medie unitarie sono state: 

l.9SO quintal! per ettaro 58,9 
1931. 43,2 

1932 qulntoll per ettaro 66,0 
1933 67,9 

Produzioni quindi elevatissime, ma soggette ad alee tali che talvolta 
possono abbassare fortemente Ia media eome i\ avvenuto al 1931. 

n Iavoro manuale i\ fornito in preralenza da avventizi. Si ricordi che 
nel ravennate funzionano anche cooperative agricole, che esercitano 10. Ioro 
azione anche sulle &ziende'i'isicole (1). Tra i Iavoratori era'molto comune 
un tempo il ri8aw, tipo mi/lto tra il sorvegliante ed il lavoratore manuale, 
che oggi va man man~ scomparendo (2). 

La zcma ri8icola f6fTM686. - Crediamo opportuno secennare suceinta· 
mente a tale zona perche, dalle insignificanti superfici coltivate gli auni 
addietro, 10. provincia. di Ferrara i\ balzata bruscamente a 8uperfici di una 
certa importanza. Negli ultimi auni Ie superfici sonG state: 

1930 = ho. 60; 1931 = ha.95; 1932 = ha. 400; 1933 = ha, 1120; 1934 = ha. 1280 

L'estensione della superftcie, avvenuta particolarmente nel territorio 
della grande bonificaziou.e ferrarese, sia da parte delle societl\ ferraresi di 
bonifiche, sia da parte di una vasta azienda privata, i\ dovuta essenzial· 
mente aile nuove possibilitl\ irrigue recentemente sorte in seguito all'aper· 
tura di alcuni nuovi canali. L'acqua i\ ottima, ma assai searsa tuttora, e 
si Bono gi& iniziate Ie inevitabili liti per U suo uso. La risaia. i\ sempre in 
periodo di eaperimento, e non si negs cbe essa possa arrecare un qualche 
giovamento, particolarmente per Ia redenzione dei terreni «cuorosi» e so· 
pratutto di quelli « salsi» (3). 

Ma invero, malgrado che il problema del miglioramento di queati terreni 
sia sempre 8tato una questione importante per il ferrarese, 10. coltura del 
riao i\ sempre stata poco diffusa durante tutti i secoli scorsi (4). NoD. pa.r 
q uindi in 808tanza che 10. riaicoltura sia destinata, nel ferrarese, ad un 
grande avvenire, anche per 10. difficoltI\ di sviluppo delle varietl\ fini, e per Ie 
produzioni unitarie nOJ;l molto elevate che risultano nelle terre di nuova 
coltura inCeriori a 50 q.li per ettaro. 

Zone mi .. ori dell'alta Ita/io. - Possiamo trascurare Ie altre piccole 
oasi di coltura nel Veneto (Prov. di Udine, Venezia) dove pure vi sono del 

(1) D. GUZZIl<l: I.e ""_' "/IrlOOie oo_"'i",, "eII'.oonom/a ....., ..... "' •• 
(2) A. PAGANI: Mano_lI,. eoonomioo"'/lf'fJrifJ della prot>l_ di &Wen" .. ()1l6]. 
(3) Pl:GLION: I.e bomllohe ,.""""," [121]. 
(4) P. NIOOOLINI: Femm>1J/IrlOO1a [1(2): .1 veda partlcolarmente 11 bel rlllSllllDto 

Btorl... de\l'evoluslone della provincia. 

7 - .1(. AlNDINI 



-98-

buoni esempi di coltura risicola (azienda De Aearta). Ma per il nostro studio 
poco ci interessano. 

Le risaie lucchesi. - Le risaie lncchesi, ben ,note negli annali medici, 
percM in esse fu per 10. prima colta riscontrato il fenomeno dell'anofelismo 
BeMa malaria, si estendono sullo. sponda del lago di Massaciuccoli e sono in 
via di progressiva scomparsa. Caratteristiche per 10. storia delle successive 
proibizioni di coltura per i permessi poi accordati, tali risaie sono state 
oggetto di appassionate polemiche (1). Oggi sono interessanti solo come cu· 
riosita. dell'agricoltura tosca.na e come esempi di collegamenti di piccoli 
spezzoni di terra a grandi aziende: l'ampiezza media dell'azienda risicola ~ 
infatti minore di 1 ettaro. . 

Le nBare dell'Italia centro-meridionale poco ci interessano. Sperimen· 
tate un po' per tutto, persino nelle Puglie (2), 'e recentemente nelle paludi 
Pontine (3) e nella Piano. Catanzarese di S. Eufemia, rappresentano solo dei 
ripieghi colturali di transizione 0 delle picc(.le oasi per niente importanti. In 
definitiva - come rileva il Sampietro - Ie risaie dell'Italia centro-meri
dionale sono situate: nelle paludi pontine (oggi non pill), a Castelvolturno 
(Mazzoni di Napoli), S. Angelo d'Alife (Caserta), Ginosa. Marina (Ta.ranto), 
Nicastro (Ca.tanzaro), Cotrone (Catanzaro); quasi tutte quindi in regioni 
malariche e pa.ludose. 

(1) A. PABQUALI: Ri8a/e e maremme ilIorane;, '" provincia !Ii Lucca [l2OJ _ V. Pt:c
OINarn FRANOE8OO URBINATB: DeUe maie m 'talia . e . dena Ioro ""trodWione in To 
.ocma [184]; O. L. FAIUNI: Dene que.tionl 8amtarie '.d 'l1cooo...lclie agUale, In lIalia 
"'torna aile rlBale [02]; CARLO MAs"",,:-J)el'" rlBale ... 1 duoato' di LuCcG"/90], 1ll41; MI
a.m.. GIANNINI: Not. ",II. rieaie della marina luoolle .. , 1843, [62]. 

(2) Le bool!lche Idraullch. e Ie traBlormazi0n4 londiDrle aell'O.N.O.: La COlli" ... 
>lone del ri.o In Puglia [118]. 

(8) G. SA"PmrtlO: La rlBloullura aile paludl pool/no, 1828 ('l4S]. I!loamlua I' tentatlvl 
fattl M rlcordlno ,In tempi storic! queW dI PI. VI) e I'avvenlre' della rlslcultura nelle 
palud! pontine. LIt grande bonlllca - gloria del Gover"o. fascists '- ha· pm\ rloolts In 
sltro senso e ndlcalmente Is question. della utlll ..... lone dellellaludl. . 



APPENDICE ALLA PARTE PRIMA 

I :inti che seguono SODO ricavati dalle denunzie e dagU aecertamenti compiutl dal
]"Ettte nazionatE' rlsi. Essi SODO rif'eriti al 1983 ed - a detta della stes90 Ente - appros
silllati per difetto forse nella misura dl circa 11 10 %. n 1000 valore assoluto ~ quindi 
assai scurso i 11 loro valore relatIvo - particolarmente per 1 confronti trn 1 singoll 00-

m~ni - e inv><'e notevollsslmo. Cli> occorre che sia tenuto pr .. ente, anche por gluatlllc.", 
Ie :nevitabili ~vergenze che s1 troveranno trs quest! dati e gU nltrl esposti nel testo. 

Riportiamo: C}) lC' distribuzlone della totale produzlone r1sicola italiana trs Ie sin
gole varietA di riSODE'j b) la stesss distribuzione per la produzione delle singole zone; 
c) Ie seriazioni delle varle inten8ita riBicole per i vari comun! itallant, raggruppatl in 
zone agrarie. Per 1flten.rita ri8icola lntendiamo n rapporto trn la supertlcle coltlvata a 
riso e la suj)<'rficle "grarla e fore.tale del comune. 

Ocrorre, a ·questo proposlto, osservnre che spesso alcuni comuni - e particolarmente 
quelU del vt'rCE-llese che sono tagUatl dalla linea ferrov1arla Ch1vasso~SaDthUl, e qu€'llf 
ehe s1 estendo!lo lungo 11 corso del Po - sono risicoli solo in parte e che quindl n dato 
della !ntensitu rlsicola rlsulta d11ulto. Per i cast pit notevoll abblamo seu'wtro elimlnati 
tall eomuni: L~lttavia I'aecennata caUSB. di bnperfezione sussiste sempre. 

Non abbiamo creduto opportuno rlportare la superflc1e coltlvata a riso comune per 
comWle - Ie numerose tabelle avrebbe~ &Deors aggravato la mole gill grave di questa 
studio senza d'altra parte rltrarne una grande uUlitA dato 11 carattere d1 approssima
zkne del dati. CoDfldlamo che l'Ente nazionale risl, che da tempo va raccogUendo pre
ziosi dati a (,uesto riguardo, e che U sottopone a rigorosi accertamentl, posea, trn 
qualcl'e tempo, completare e rendere noti, 1 dati esattl. 

Pt'o'Vincie 

Pavia 
Novara. 
Milano 
Verona e Mantova . 
Rovlgo 
Bologna 
Altre 

Originarlf) .. 

036.211. 
32.lnl 
15.m 
9.800 

306 
312 

1.901 
1.900 

98.609 

74 % 

JlarateUi 

93118 
990 
1Il5 

464 
269 

'~~', 

140 

12.477 

10% 

.P.6 

1618 
944 
005 
299 

2415 
1965 
1287 
611 

7% 

Via-lone 

7119 
1612 

61 
1518 
3095 
968 
134 
477 

6% 

aUre varietd 
fin! 

1302 
319 
1~50 

397 
19 

316 
335 
603 

3746 
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NUMERO AZIENDE RlSlOOLE 

lu'ovincle ........ rapport. (1) provincie mnn. rapporto (1) 

Vercell1 e Alessandrla 0062 5.57 Verona e Mantova 631 9,67 
Novara 3062 5.51 Bologna 67 54,58 
Pavia 6095 0,91 Rovlgo :n 127,00 
Milano 2975 4,14 

La tavola I - trotto d1 una elaborazione del dati del1'Ente nazlonale rist - indica 
grosso modo Je caratterJstJche della cultura rlslcola nelle varie zone. Le curve del mila
nese e del pavese e ]omelUna BODO plfl. elevate perch~ 11 numero del comuni dove sf col
lin 11 rlso ~ olevato, essendo 11 terrltorlo oomunale .... 1 pl"""lo. Comunque 81 notu 
bene il dlmlnuire del rapporto normale tra 18 8uperfic1e a r180 e 18 totale produttlv8. 
p888ando dal vercellese al novarese, alla Lomelltna, a1 pavese, al basso mllanese. 

TAV.ll 

La diBtribuzione delle varieta di NO tra 1e Ilingo1e Z(ffle 

Vereelli 

c::J - fl'" (WIIoooe _., 

D3J - -' fl'" (-.au. _ eel) 

1lIiI. - --(~) 

(1) Rnpporto tra la auperllc!e eolUvaln a rlso In c!ll8Cuna provincia ed 11 num,,,,, 
delle ulend, .he colUvallO r11O. 



PARTE SECONDA 

LA RISICOLTURA ITALIANA NEL DECENNIO 192-1-33. 

CARATTERI DEL DECEJI.'NIO E ANDAMENTO DEI PREZZI 



Questa seconda parte del nostro studio deve essenzialmente mettel'e in 
luee Ie va.riazioni, assolute e relative, avvenute nell'andamento dei prezzi dei 
prodotti e dei prezzi del servizi produttivi durante il decennio 1924-33_ Cre
diamo opportuno premettervi un capitolo che brevemente illustri Ie cal'&tte
ristiche economiche ph) salienti di tale decennio,. ed in conseguenza questa 
parte risulta cosi suddivisa: I') caratteri economici del decennio 1924-33; 
2') andamento dei prezzi dei prodotti; 3') andamento dei prezzi dei servizi 
p..,duttori; 4') confronto tra qUeRti andamenti_ 

In reaJ.t:\ 10 studio comparato di questi andamenti, riferiti al 1913, che, 
per eonsiderazioni che esporremo puo ritenersi un annata relativamente 
normale, puo da solo dare un'idea della svolgimento della crisi risicola e dei 
fattori ehe su essa hanno inlluito_ La constamzione della progressiva di
,-ergenza· tra Ie serie dei prezzi dei prodotti e quelle dei servigi produttori, t' 
gia nn prezioso indizio, rna, in modo particolare, ~ importante porre in 
rilievo l'andamento di aleuni pru-ticolari fattori produttivi: lavoro ma.
nuale sopratutto_ 

Tutto cio, se eostitnisce nna preziosa base e una prima approssimazione, 
non puo pero ser,-ire a rendersi esatto conto della situazione delle imprese 
agrarie: per questa occorreva pasaare poi al concreto studio di esse, e cio 
faremo nella parte successiva (terza)_ Si noti peri> che nna parte dei calcoli 
e delle ricel'rhe che compiremo in questa seconda parte. hanno 10 scopo di 
preparal'e il terreno e fornire dati fondamentali, indispensabili per 10 studio 
che voglia.mo compiere successivamente. 

Per evita·re inutili sottigliezze, dividiamo, in questa parte, il decennio 
ronsiderato in quattro distinti periodi, che, all'incirca, corrispondono aile 
,-a·rie e opposte condizioni economiche che si sono presentate nel corso del 
deceLnio_ Le suddivisioni fondamentali sono i tre trienni: 1924-26; 1927-29; 
1930-32 ed il 1933_ A quest'epoca si arrestano i nostri rilievi: tuttavia cer
cheremo, per quanta ~ possibile, di dare notizie sintetiche anthe snlla situa
zione del 1934 (Cfr_ Capitolo XVIII)_ 

Tale suddivisione in periodi sara mantenuta anche nelle parti suc
cessive_ 



CAPITOLO III. 

CARATTERI ECONOMICI DEL DECENNIO 1924-33 

Esa.miniamo, dal pun to <Ii vista economico, i caratteri del decennia 
1924-33, non aUo scopo di premettere un'inutile introdu_ione all'analisi 
dall'andamento dei pre __ i che dovra seguire, ma hims! aUo scopo speci
fico di avere un'idea della complessa situazione economica deU'agricoltnrn 
mondiale. E tale idea non rimarra qui come cosa morta, ma adattandola alle 
particolari condizioni della risicoltura, ci sara sommamente utile, in fine al 
presente studio, per giudical'e sulle prospettive lontane della coltura ed anche 
per concretare Ie basi che devono servire alla pratica azione. Ed invero la 
situazhme economica in cui versa oggi la risicoltura italiana (e mondiale) 
e sl intimamente legata aUa situazione economica generale, cbe non si PUQ 
fare a meno di inquadrare l'una nell'altra. 

n decennio cbe consideriamo e stato particolarmente denBO di avveni· 
menti cbe si sono potentemente ripercossi sulle condizioni economicbe: pro
sperita e crisi, inflazione e defiazione, aeuirsi dei nazionalismi economici, 
speculazione, disoccupazione, debiti interalleati, ecc., ecc., sono i pin salienti 
aspetti della situazione, completata da uno smarrimento quasi generale di 
tutte Ie attivita materiali e spirituali. Grosso modo 6 daZ punta di m8ta degli 
imprenditari, il decennio si PUQ suddividere in un periodo di prosperit.-\ 
(1924·26) pin 0 meno relativa e pin 0 meno fittizia, acuita da fenomeni di spe· 
culazione e di gonfiamento, da un periodo di transizione (1927·1929) pieno 
di improvvisi abbassamenti e di riprese; da un periodo di crisi (1930) cite 
tutt'oggi sussiste. Ma tale distinzione non ha certamente un carattere di uni· 
versalita, e, pur adattandosi al caso nastro, non potrebbe adattarsi, ad 
esempio, al caso di un rentiel', goden te di un reddito in moneta fisso: per 
esso i nostri period;, rappresenterebbero delle situazioni del tutto opposte (1). 

(1) 81 DOti perl> ('he, in quest! ultlmi anni, per merito della poUtiCD. economlca fu
&elsta, liDche 1 redditl dl tall categorle 81 SODO adeguatl aUa sltuazlone economica generale. 
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1\[a, per quel che a noi preme, Ia. distinzione sebbene empirica, ~ fondata, ed 
invero Ie condizioni eeonomiche del 1924·26 sono comunemente definite 
eome prospere, ed a molti scaltriti osservatori sembrava che, liquidate Ie 
tristi ereditA guerresche, l'eeonomia mondiale riprendesse eon ritmo acce· 
lerato l'evoluzione bruscamente interrotta al 1913 (I). Alcuni peril, e tra Ie 
l"ighe 10 stesso Mortara, temevano l'avverarsi delle previsioni di Keynes (2) 
malgrado la fiducia allora riposta nell'applicazione del piano Dawes, e invero 
non credevano che la crisi del 1921·24 avesse definitivamente Jiquidato il pas· 
sato (3).· Tuttavia iI carattere di artificiosita di tale periodo e della pro· 
speritA, risulta oggi eon piena evidenza. 

Il periodo 1927·29 pui), come abbiamo accennato, rappresentare uno stato 
di transizione, quantunque gia si nowsero i primi sintomi di malessere in 
ale nne branche delle produzioni, e particolarmente in quelle imprese che ph), 
si erano gonfiate nel precedente periodo. n processo inflazionistico. in linea 
IIi massiron, cessava, e questo solo fatto costituiva una causa di gravi danni 
per quelle imprese, che si basavano sulla continua svalutazione monetaria. E 
molti chiamarono crisi un tale periodo, che invero puil rappresentare una 
ol'isi se veduto del 1925, ed una condizione di prosperita se veduto dal 1932. 

Non ~ nostra intenzione soffermarci adesso sull'esame delle cause della 
crisi attuale, 0 meglio sui fattori storici che su tale crisi hanno influito (4), 
Rileveremo pero l'importanza che ha avuto il lattore monetario, da aIrnni 
indicato come l'unico, 0, se non altro, come iI principalissimo (5), senza peril 
nasconderei che la complessitA delle situazioni ~ tale e si profonda da non 

(1) G. MORTA .. : ProBjJettlve eoonomich. 1923 [99]. Introduzlone. 

(2) Scrlve Keynes (Le oon8eguenze economiche dena pace, pag. 207) 0: 11 Trsttato 
(ell Versallles) nOD comprende alc~una clausola cbe mtrl alla rtnascltn economica dell'Eu· 
rops ..... nOn protnUQve neppure una sb-etta 90UdarletA economics tra gil stessl al-
leato ... n consiglio del Quattro non prestb alenna attenzlone 8 quest! probleml, preoccu-
puto com'era da nItre question!: Clemenceau dl dlstruggere 18 vita economlca del suo ne
mlco ». E' noto Inflne ch'egU rlteneva necessarlo «I'lntera canceUazlone del debItI intersl· 
leati lncontratt a causa della guerra» (pag. 248). Sull'azlone dlstruggltrlce e non costrut
tlvn della conterenza s1 veda anche CROOJ: B~: StonCJ elj EuropCJ, psg. 349. 

(8) Vedi anche PARETO V.: Il futuro delle flnanee deno Stato, in FatU e teorfe, 
png. 190 e segg. EgU sl rlferlsce aUa anormale prosperltA dl fine guerra. 

(4) Cfrca 11 concetto dl fattorl storlcl, dl cause dlpendentt aUa lor volta da nItre cautle, 
o Invece (com'~ g!U8to~ 9uU'opportunttlL di conslderare relazlonl dl mutua dlpendenza ecc., 
rlmandiamo al CROCE: M atenaUBmo ,tonco ed eoonomia manri.ttica. Barl, Laterza edl
tore. Inoltre taU concettl 80DO ~oltt In quasi tutta l'opera del PABmO, e partlcolarmente 
nella SocloZogfa.. Interessante pure n concetto del LzscURB [SO], suUa sovraproduzloDtI'. 

(5) CASSEL: Traltd a'eoonaml. pol/t/q"., Giard, Pari •• pag, 148-149. 
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poter essere valutata altro che con una vasta sintesi mentale di tutti gli 
aspetti singoli (1). 

La crisi agricola nel quadro della criB; genera/e. - Ma insieme alia pa· 
"ola generica si sente spesso parlare di crisi particolari. Cosi la crisi agraria, 
la crisi zootecnica, hi crisi risicola; ed in altri campi: criBi del capitalismo, 
crisi delle soeietll, azionarie; e gli esempi crescerebbero a dimisura se voles· 
simo entrare. nel campo degli ordinamenti politici, della coltura, dell'art .. , ecc. 
E la, parol. si ode con tale freqnenza ed in tutti i tempi da restare col 
dubbio che un fenomeno, per definizione anormale e contingente, sia dive· 
nnto uormale ed universale. Ma credo che oecorra, se non altro, isolare la 
graude depressione contingente, da tutto il vasto movimento ciclico (che puo 
essere separatamente studiato) di molte attivitll. economiche umane che len· 
tamente si modificano tendendo a raggiungere altre forme ed altre orga· 
nizzazioni tlel1'impresa .. 

Limitandoci all'argomento che a noi strettamente interessa, ci possiamo 
porre Ie seguenti domande. Esiste a'ttualmente una crisi agraria indipen
dente, 0 solo parzialmente elipendente dalla crisi economica generale? Quale 
fnnzione compie l'attivitll. agraria nell'andamento ciclico? Esistono crisi eli 
particolari produzioni agrarie inelipendenti; e solo parzialmente elipendenti 
daUa crisi agraria generale? (2). 

Innanzi tutto occorre rilevare l'opinione eli colora che vedono la causa 
iniziale (3) deUa crisi neUo squilibrio che perioelicamente si verifica tra Ie due 
massime quantita economiche: l'agricoltura e l'industria (4); tale conce· 
zione ha condotto Carli ad enunciare un'elaborata teoria suUa crisi, secondo 
III quale l'agricoltura avrebbe maggior pe .• o nei oistemi economici nazio· 
nali, ma min ore energetica: e quest'ultima espressione significherebbe che 
l'attivitll. agricola non si puo facilmente adattare aUe variazioni del sistema 

(1) R1teniam~ fondnmentnle 10 studio di G. MORTAR!: Probleml ecollo,nici dell'oro pre
Bente e le sue due pretazloni aUe Prospettive eoonomiche 1933 e 1934 [99]. 

(2) Intendlamo Daturalmente pariare di crtsl moderne. che in antico, quando l'agrl
coltura era 18 forma prlncipale e quasi escluslva dell'umana attivitA. la crlsl agricola 
"oleva dire senz'aItro erlsi generale. La disttnzione delle ertsi modeme ~ espl1eltamente 
ntrennata da MrrcHELL nel suo cla.slro lavoro: Basi""'." ClIol., [96] pag. 7., II edlzlone. 
Quando erano grandtsslml gU impedtmentl postl al l1bero commercio dei grani, bastava 
una sempl1ce avversttA stagionale per provoeare una crist. RUHLAND: Delle formazumi 
del prezzl del cereall [146] pagg. 2-5. 

(3) Esponiamo questo termlne spesso usato, ma che, in realtA non significa nulla, 
llon potendo .:!sistere - altro ehe per nrbitraria dlstlnzione - nessuna causa imziale dl 
,1ft feLomeno. 

(-:I.) F .. CARLI: Teotia oenerale dcWeconomfa· politic« nazionale. 
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ecollomico: cOllstatazione questa vera, e sempre ad tutti accettata. Mil. mal· 
grado tale teoria ed altre simili da altri espresse, ci pare che I'argomento 
debba essere ancora approfondito. 

Cio cbe mostra anche di essere pienamente vero nella teoria di Carli e 
che Ie imprese agrarie sono soggette, pin delle altre imprese economiche, a 
risentire delle fluttuazioni dell'intero sistema. Resta per ora ben assodato 
che, pur costituendo Ie imprese agrarie organismi produttivi come gli altri (1) 
eSHe ban no tali peculiaritil. che fanno loro risentire delle oscillazioni cicliche 
in modo tutt'alfatto particolare. Ad una delle domande che ci siamo posti 
possiamo qllindi dispondere cbe in tal senso esiste una. crisi agraria cbe, per 
Ie sue particolari caratteristicbe, 9i stacea dal quadro generale (2). 

Dovremo adesso renderei canto se esistono crisi particolari dei singoli 
prodotti. 

Una caratteristica della crisi attuale, come di tutte Ie crisi, ~ cosu
mita dalla. pl'ofonda contrazione degli scambi internazionali, e (fatto 
questa non comune a tutte Ie crisi) dall'isterico &cuirsi dei nazionalismi eco
Ilomici. I prodotti pin colpiti sono percio, a priori, quelli che davallo origine 
.> forti correnti di commercio internazionale, e cbe, per tale caratteristica, 
non hanno potuto essere difesi (0 difesi solo con difficoltil.) dalla politica 
protezionista. Per I'Italia citiamo il caso della seta, del riso, degli agrnmi, 
della canapa, dei prodotti caseari, ecc., per l' America del grano, del co· 
tone, ecc. ecc. 

Ma per alcuni propotti si nota spesso il sovrapporsi eli oscillazioni ci· 
cliche di lung4issimo periodo aile oscillazioni brevi dovute alia crisi attu .. le. 
E' questo un punto per noi assai importante, cbe svolgeremo, per quel cbe 
riguarda il riso, con pin compiutezza nella parte IV di questo studio. La fon
damentale indagine del Sering (3), estesa alia granele crisi cerealicola del 
1875-1900; alia crisi internazionale del 1921-24, e al periodo 1924-27; ha 
sostanzialmente dimostrato che I'a.ndamento mondiale dei prezzi dei prodotti 
agricoli, non ~ stato, per I'ultimo periodo, normale. Adottata la distinzione 
(pag. 47) di prodotti di qualita fine (qualitiit erzeuynisse) quali ad esempio il 
burro, Ie migliori carni, verdura, frutta, ecc. e di prodotti di quahtil. ordi
nario. (ma88enerZeugni.~8e) come cereali, carni comnni, ecc. ; egli sostiene che 
mentre i primi hanno seguito l'andamento generale dei prezzi, gli altti banuC! 

(1) NaturJ.1mEmte dal punto dl vIsta puramente economico: non posslamo Infatti non 
rlconoscere In verlU. contenuta nel concetto - spesso rlpetuto da! Serpierl - che l'agrl
coltura non ~ un'atttvita economics eguale nUe nItre: ma evlclenteme-nte qui 81 consJdern 
l'n~rlcoIt\1ru nella sua intereZZR e :reaIta storieR, come un mezzo d1 vita ma anche come 
un modo dl vita 

(2) L'llJu.trazione pill completa di tnU cllratteri.tiche ~ data dana recentisslma 01"":\ 
del KIRK: Agriculture ana tile trade cyc," (178]. 

(8) M. SWNG:· l'1lternationale PreiBbeweguno und Lage der LandtcirtBchaft [154]. 
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a¥uto tlua formazione anormale di prezzi. Qllindi il contrasto particolarmente 
profondo negli Stati Uniti di America, ma esistente pin 0 menD per tutto, 
tra la pro.perita industriale e eommel'ciale e la depressione agricola. Sering 
esamina e "ritiea Ie diverse teorie secondo Ie quali l'anormale andamento sa
rebbe dovllto a sovraproduzione, sostenendo che Ie ragioni vanno cercate da 
parte della domanda. 

In un'altra importante opera 10 stesso autore (1) esamina ancora il fe
nomeno della formazione della Preischere (2) elencando tra Ie cause deBa crisi 
agraria, l'industrializzazione, la colonizzazione, la ripercussioni delle guerre, 
ecc. e proponendo come rimedio riforme tributarie, crediti e dazi. E sull'ar· 
gomento non sono certo mancate Ie discussioni, ricOl'deremo anche 10 studio 
di Stakoscb (3) che si estende anehe a gran parte del XIX sec. e che, tra 
l'aitro, mette in rilievo la particolare eondizione della piccola propriet>\ 
coltivatrice. 

Ma ritornando al fenomeno della diversa formazione del prezzo delle 
due grandi eategorie di prodotti agrari empirieamente distinte da Sering, pos
siamo notare ehe probabilmeute tale fenom~no e da porsi in stretto rapporto 
con tutto un vasto spostameuto clIe si veritiea da molti decenni nell'agricol
tura mondiale. La crisi attuale ne e In prova evidente: di tutti i prodotti 
agricoli mondiali i phl colpiti sono stati quelli di qualita comune: grano, 
cotone, riso, eUl'ni comuni, vini comuni, ecc. Riteniamo, p~r parte nostra. 
che uno dei' fattori ehe provocano tale andamento (e non sosteniamo per 
fermo clIe sia l'unieo fattore) sia eostituito da una progressiva evoluzione del
l'economia agraria mondia.!e, considerata in una vasta sintesi. Mentre i pro· 
dotti di qualita fine tendono ad essere prodotti intensivamente nelle prossi
mita di centri di eonsumo, i prodotti di qualita comune tendono ad essere 
prodotti con metodi estensivi nelle localita economicamente phl lontane dai 
centri di consumo; dove vi e ancora abbondanza di terra da sfruttare (4). E 
messi di fronte alla sceita se coltivare intensivamente od esteridersi nelle 
terre disponibili (fenomeno classico del Canada) gli agricoltori ha.nno pre
ferito la seconda alternativa. Grosso modo, per usare una espressione recente 
del Chessa (5) che naturalmente va intesa cum grana 8ali8, la distrihuzione 
della produzione agricola tend. a svolgersi secondo i cl6Ssici scherni di 
Thunen, ed i pnesi pin vecchi gravitano sempre pin verso 10. coltivazione 
delle ortaglie di prima qualita come pure verso 180 produzione di ani
mali pin fini. Naturalmente OllCorre isolare idealmente i paesi clIe per lora 

(1) M. 8aw<G: Agrarkri_ un" AgrarzOiIe ~). 
(2) II SmlNO cbI.ma Tor&lc. tIM """,," la dlvergeGZa d1 andamento tra Ie due serle 

dl pre>.zl: del .,rodottl agriooU e d1 quelU Industrlall. 
(3) STAXOSCH: DaB ag.-arproblem i" neu." Europa [la7). 
(4) M. 8aw<o: I,,'ernal_1e ",....& .... """1/ [154] pag. 75: Die !lledlungsgeblete. 
(5) F. CJus&: Produoione • JWOm mo""iali del grano ... 1 oopGl/ ......... [14l). 
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partie01ari ragioni si sono spinti suUa via di protezione ad oltranza di questa 
o quel prodotto (Italia per i1 grano, Giappone per il riso, ece.); paesi dove 
non solo i fenomeni sovraceennati non avvengono, ma si notano addirittura 
gli andamenti opposti. Riassumendo quindi diremo che per aleuni prodotti 
mondiali di qualitA comune (tra i quali i1 riso) esiste una crisi lenta, dovutn 
ad un graduale orientamento di tutta. l'economia agraria mondiale, orienta· 
mento ehe segue, sia pure con diversa lentezza, la grande rivoluzione econo· 
mica avvenuta nella SCOl·SO secolo collo sviluppo deUe industrie, dei trasporti 
e dei mezzi di eomllnirazioni. Interferendo questa lenta e vll/ilta oscillazione, 
con oseillazioni rapide e profonde, eoncorre .. produrre queUe divergenze tra 
Ie serie di prezzi gil\ osservate precedentemente. Nei paesi europei la gnerI"l\ 
ha in realtl\ spezzata tale evoluzione lents., di cui risentiamo tuttavia indiret· 
tamente gli effetti per i prodotti aventi un mercato mondiale. I paesi hellige· 
ranti erano costretti, date Ie difficoltA di rifornimento, a seguire una politic a 
di produzione nazionale; ed i1 dopoguerra ha visto mantenersi, ed anzi inn· 
sprirsi questa dura lotta di nazionalismi economici, ed e evidente che fino 
cite continua la tensione politics, non puc) aleun governo battere una vi" 
diversa (1). 

(1) Serlve II prof. G. Mortara .he "eppure II plil sfegatato Uberlsta Be dlvenl ... Cal'" 
dl '}o;f\rno, yotrebbe segoire una politics diversa da quells che si segue attualmente. 

Per l'andamento del reddttl del principali tipi dl azlenda agricola Italians, s1 con
sultl la nota Indaglne d1 GIUSEPPE TASSINARI: La di8tnbuzione del reddUo neU"agrioolturtl 
italiana [172), ehe contlene dati per II quadrlennlo 1921;-28; .II'lncl",. qutndl per I due 

. period! da Dot deftnltl. l'lspettivamente come prospero 'e t!Ome d1 transiztOlle. Cl interess.:l 
inoltre, partlcolarmente, la conslat .. lone' stories del dlverso, comportamento dl front. 
alla erial delle azlende condotte da salarlatl in contronto a queUe in cui vlge la parte
apazione' dI 'prodotto. 



CAPITOLO IV: 

L' ANDAMENTO DEI PREZZI DEI PRODOTTI 

L'indagine che compiremo sul!'audamento di prezzi dei prodotti h" 
due ben distinti scopi. n primo, che, sotto un certo aspetto, costituisc. 
un'indagine a se, consiste nell'esaminal'e Ie variazioni dei prezzi dei pro· 
dotti ottenuti dalle aziende risicole in confronto aile varillzioni degli altri 
prezzi, e PUQ quindi gia costituire un indice della stato di disagio in cni s; 
trovano i risicoltori. II secondo scopo invece consiste semplicemente nel va· 
lutare i prezzi ettettivamente realizzati dai risicoltori; indagine questa che 
deve solo servire ad elaborare del dati che dovremo in seguito utilizzare. 

L"hndamento generale' del prezzo dei prodotti otten uti dalle aziende ri 
sicole, come in generale I'andamento del prezzo di qualsiasi prodotto 0 ser 
vigio, e un concetto particolarmente J·elativo. Si usa normalmente esprimel'e 
tali andamenti con numeri indici riferiti ad un periodo bnse, ottenendo cosl 
una misura delle variazioni che tale prezzo ha avuto nel tempo; si usa anche 
parllgonare tale andamento con quello di altre merci, con l'andamenio ge· 
berale del prezzi 0 !ivello' dei prezzi,' quahtita che, con 1 snoi valori reciproci 
ci esprinJe il potere di aCqUi8tO della mOil eta. 

Tali concetti e valutlizioni sono 'da tempo familiari agll economisti e Ie 
gravissime perturbazioni monetarie della guerra e del dopo guerra ne ~anno 
diffusa la conoscenzaancJle tra la" gran massa del pubblioo. <1ii fudici del 
« The economi8t » ed i Sauerbeck, gli indici 8achi, Necco ecc. sono frequen· 
temente usati anche per scopi pratici. Pel'altro la teoria e la tecnica di tali 

1,alutazioni, se ~ppaiol).o \~~",pli<;i eel. pyvie, ad, ,.un,.primo esl!Ille, mostrap.o in 
,'seguito ad un_me pi]) approfo.lldito, l8" 10l'O compJessitll. 

, ,Esponiamo &desso .i·criteri seguiti per determinare tali,';'udici . 
.. '. "Seelta'deWa""o' base a/19l3 . .:.:... La scelts della base 11a cui dipnttirsi lin 
ilb'imp?rtariza fondillil(lritahi Jlat~ticolarmellte,' peVU corlfhinto(cne aboi 
~r~me).tral',andament~'d'l(p~ezzrdei singoll pro~qt~; nF'! ;.s~dta <lif~tf.~~~ 
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pUQ infatti essere fonte, di errori grossolani. Si supponga ad esempio di aver 
tied otto dai nostri calcoli che l'andamento del prezzo del riso abbia negli 
ultimi anni seguito una curvale cui ordinate sono minori di queUe della curva 
rapresentante andamento generale dei prezzi. Non avremo affatto I'auto· 
rizzazione di proclamare che questi ultimi quattro 0 cinque anni rappre· 
sentano un periodo di criBi per la risicultura: con pari facilit~ infatti si 
Jlotrebbe assumere come base questo ultimo periodo, calcolare I'indice in· 
dietreggiando e sostenere che il 1913 era un periodo di prosperi~ risicola, e 
rhe oggi la risicoltura e in una situazione normale. Analogamente, presce· 
gliendo come periodo base un anno intermedio, si puo facilmente arrivare a 
dimostrare cbe la situazione era anormale tanto nel 1913 che negli ultimi 
quattro 0 cinque "anni. 

Si obbietta, e vero, che il confronto non si fa gill. a caso, ma pa.rtendo 
da un anna sceIto in modo che rappresenti una situazione normale: Ie varia.· 
zioni significherebbero quindi che riBpetto a tale anna la situaziane e peg. 
giarata, ed essendo tale anno per definizione normale la situazione sarebbe 
attualmente anormale. Ma e proprio quel concetto di normali~ che e vago 
ed indistinto: che signifies. infatti l'affermazione che l'anno 1913 fu nn'an· 
nata normale? (1). Esaminando I'evoluzione deU'economia agraria italians.. 
ad esempio dalla costituzione del Regno si nota che tale economia e sempre 
stata in movimento ed in continua evoluzione, ora lenta ora rapida; e si 
sono alternati periodi di trnnquilli~ con periodi di fervore costruttivo. Ma 
it voler periodizzare tale complessa evoluzione per tutta l'agricoItura ita· 
liana e impresa certamente fallace: in real~ non e tutto il complesso che 
uniformemente si muove, ma sono i singoli tipi di azienda e i singoli ordi· 
nameDti che si evolvono, sia pure non indipendentemente in modo assoluto. 
Mentt·e I'agricoltura collinare si trova in nno stato iii relativa stasi, I'agri· 
coltura di pianura e in fermento, mentre i montanari abbandonano Ie mono 
tagne, Ie paludi si popol&no, ecc. 

Crediamo quindi in sostanm che il processo mentale che ci puo far rio 
tenere un tale periodo adatto a" costituire la base per Ie" rilevazioni abbia 
va!ore solo se delimitato a un ben definito tipo di agricoltura e di azienda 
agraria. 

n breve sguardo storico dell'evoluzione della risicoItura italiana, che 

(1) Potrebne Corse rappresentare un perlodo dl raggldDto equlllbno eoonomloo, ma, 
o. !ntendl.mo questo equlUbrlo nel preclso slgnlllcato datogU dal Pareto e dagU altrl 
ecnnon:lstl matematlci, abblamo modo dl constatare tac1Imente che e880 DOD ~ mal in 
... ltA ,slstlto e che probabllmente non esIster1 mal. Not Intendlamo questo equl1lbrlo 
coue uno sch~l])a lnterpretatlvo della realtk economlca, ""antoea, e qulndl aempre po

ten.lohnente >oIBten!!!, quantunque mal concrotsmente manltestantesl. Schema dedut
tlvo. cbe malgrado la Bua natrulone serve ben1ssimo ad orientare 1a mente nella com~ 
plessa realtA del tattl economic!. l\[a non posslamo ora dllung.rcl 8U tall concett!. 
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.. bbiamo, premess~ Q..,lt,.uesto studio, aveva tra gli altri anche questa scopo: 
permetterci di giudicare Ie ca.ratteristiche di una data posizione raggiunta 
in un dato periodo. E sintetizzando l'ultima !ase del processo evolutivo an· 
tebellico (dopo 10 sviluppo irriguo e dopo passata la sfuriata di concorl'cuza) 
vediamo che Ie forti spese pubbliche sostenute (cana.le Oavour e rete acces· 
soria) ; quelle private non meno importanti (spianamenti, sistemazione interns. 
aziendale); tutto l'orientamento generale della. risicoltura durante alcuni de· 
eenni insomma, &i Bvolgeva in vista di un dato l'apporto di prezzi (dei prodotti 
e dei servigi) e di un dato assetto deU'economia mondiale. Tale situazioue fu 
raggiunta all'incirca negli anlli immediatamente precedenti la guerra. 

Riteniamo dunque che la fondamentale ragione che ci puc} far ritenere 
normale (adoperiamo adesso questa parola nel significato generico) la situa· 
zione degli anni iinmediatamente precedenti la guerra, e costituito dal fatto 
che, gli imprenditori risicoli, 10 St8tO e gli enti tutti che avevano un qualche 
interesse alla risicoltura, ritenev8no che la situazione economica di quegli 
anni, se fosse stata mantenuta, avrebbe equamente compensati gli sforzi ed i 
.ncrifici fatti durante i precedenti decenni, ed anche attualmente costitui
Bcono la parte massima dei capitali investiti nella risicoltura. Di questi anni 
antebellici il 1913 rappresenta forse il piil caratteristico (1); nel 1914 la risi
eoltw'a risentiva gia Ie pertnrbazioni derivate daUa guerra scoppiata in 
}<'rancia, gli anni precedenti erano ancora sotto l'influsso della, crisi di so
naproduzione risiool!l dovuta al rapido diffondersi delle val'ieta fortemente 
produttive. Grosso modo quindi gli anni immediatamente antebellici rappre
sentano un perio6o di arrivo per tutta la risicoltura italiana_ 

Di tale opinione sono moltissimi studiosi, ricorderemo il Serpieri che nel
l'introduzione del suo volume La guerra e Ie classi rurali [159] assume ap
punto il 1913 come base per ogni paragone, il Valentine: L'ltalia agricola 
dalla costituzio1le del Regno allo scoppio della gue.Ta europea [183] che espli
citamente ricorda nel dopoguerra « 10 8tato normale quale esisteva in antece
denza e quale dobbiamo augurarci si ricostruisca al piil presto» (pag_ IX); 
G. Mortara [99] che scrive essere « il1913 ilrisultato di un secolo di quasi inin· 
terrotta estensione ed intensificazione di rapporti economici tra i vari 

(1) Qualcuno potrebbe torse tnr 08BerVare che la sceltn del 1913 come aDnO 
base non dtpende peor mente da tutto n ragionamento 80pra svolta, ma bensl dBI fatto 
ehe solo per quell'RDDO abblam.o a dlep081z1one 1 prezzi antebelllci elaboratl dal oo08lg110 
provineiale deNa -economia dl MUano. Per necessitlL qulndi occorreva scegliere quel

. r9JlDO. e quando vi ~ la necessltll. sl pub, con oPPOrtuni ragionamentf, dimostrare que! che 
81 "VUole. N~ Quest'aeeuea pub essere completamente rigettata, essendo In parte vera; 
IDa in s06tanza Dol tendeVflmo a dlmostrare che la scelta dl tale anno ~ accettablle, e sl 
poosono con uaa certa tratlquU!lth costrulre Indlol a partite da esso: analogamente po
tremmo aver tatto per In baSI! 1910-14 e tors'anobe per II 1900-1913, ma nOD certo per II 
lJJOIHJS 0 per 11 1880-00. 

8 - Y. nANDINI 
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paesi » ecc. ecc. Bisogna perc} ben gnardarsi dal considerare il 1913 come un 
modello verso cui l'economia mondiale debba prontamente ritornare. Ne man· 
cherebbero anche Ie indispensabili condizioni, dato che, come acntamente os· 
serva il Pantaleoni, tale anno era il prodotto di un lungo periodo ,di pace, e 
moltissime alterazioni sono avvenute nel dopo guerra (1). AJlinchi! nna simile 
situazione possa ripresentarsi occorrer~ fOrse un nuovo Inngo e tranquillo 
periooo di assestamento. 

Occorre inoltre far rilevare che tale periooo, ,ritenutp forse dai produt 
tori e daUe classi dirigenti come il solo «nQrmale» daUa costituzione del 
Regno (2), non era affatto ritenuto tale daUe classi lavoratrici" che, in segnito 
aUa viva propaganda del partito socialista, ed anche a tutto,un lento rivolgi· 
mento che faeeva, loro sentire il desiderio di emancipazione e di maggior dj
gnit~ umana, a.sl'iravano ad altre m~te. Queste, eIltro ragioilevoli limiti e Botto 
altri reggimenti politici furono raggiunte ,nel dopoguerra ed un ritorno aUe 
pure e semplici condizioni del 1913, oltrecM non augurabile per molteplici 
ragioni, non i! neppure probabilmente possibile. E tale importantissima va
riazione nei coefficienti dell'equilibrio economico non andr~ trascurata se .si 
vorr~ rettamente giudicare sugli andamenti .dei prezzi relativamente ai costi. 

Andamento dei prezzi nei prodotti a.q1"icoli. - Le discussioni teoriche 
intorno alia formazione dei numero indici sono molto varie (3). Per parte 
nostra, riteninmo che l'andamento generale dei prezzi possa essere espresso dal 
noto indice del Consiglio provincinJe dell'economia corporativa di Milano. Le 
defic;enze teorirhe di tale indice sono note, d'altra parte esso presenta Bostan
ziali pregi (tra i quali importantissimo queUo di ess~re calcolati su un note-

(1) y....., PANTALEONI: au i.,ogna",,,,,'1 economlcl llella guerra, p.g. 7 e &egg. (dol 
¥olume: Tro Ie 1"""/IfII'o). 

(2) iiOarebbe forse latruttlvo medltare - lasclamo tuttavia la medltazlone ad altre 
o(,C8sionl - 8U~ tatto che, in aostanza, queste annate normaU BODO state, in quest! ult1m1 
tempi, sua! pfil rare delle annate pertorbate; e qulndl non possono a rigore dlrsl nor
mllli; di db pen sl accorge ad esemplo chi voglla prescegliere un solo anno per Ulustrare 
in .Itu"zlone r'COnomlca del dopa guerra. II concetto .<II normalltA, che nol aegulamo nei 
testo, non col.1('jde In deO.n1tlva col COllcetto statistica, ma ~ una slntesl mentale del vart 
ospettl della sttuazlooe. In vista del nostro partleolare scopo. 

(8) hr un e.ame dettagllato rlmandlamo olle pubbllculom e1tate In fondo a queata 
Dohl. t"espre']~i.ooe plb. sempllce per mlsurare Ie varlazlonl del prezzl d.l una data merce 

"1 il+i~+· .... +in 
~ - 100. l!lc! .... endo I, l'lndlce delle varle merel: I = cI eaprlme Ie varla-

Po n 
zlool 1l1obaU del prezzl conslderati In confronto alla massa totale del prezz1 dell'SODO 
bnoe (Nlceroro). Molw ~ .tato scrltto sugU Inconvenlentl delhi medla .empl!ce (Benin!, 
Cloo('l. Golzlo.l. Dla nf! sonG stati mess! snche 111 r1l1evo 1 pregl. per lndlcl compost! ds 
un gr.n numriro dl merel (Tenderlm, che 01 'lterlace appunto all'lndlce dI C. P. E. dI 
Mllano), In linea dl maa.lma qulndl gll Indlcl general! hauno un ,valore indicativa puro, 
mcntre Quell! partloolarl IX'Ifi80DO avere' un maggior valore aoche 'perc~~ ... ~nosce ~o 
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vole nnmero di merci) e riteniamo percio cbe eIlSO possa. ra.ppresentare bene 
l'a.ndamento generale dei prezzi per l'alm lta.lia.. Determina.ndo inveee indiei 
pa.rticoiari basa.ti sn 18·20 merri (prodotti agrieoli) 0 8U 4·5 (prodotti delle 
aziende risieole) occorre introdurre dei eriteri per la pouderazione. 

Per Ia. ma.ggior parte dei prodotti agricoli, abbiamo va.luta.te Ie produ· 
zioni quantitative medie per i1 decennio 1924·33, riferite a.1 Piemonte, Lorn· 
bardia, Emilia, Veneto (eseluse Venezia Giulia e Tridentina). Tali qua.ntitA 
hanno costituito la base per il calcolo dei pesi: dalle merei considerate abo 
biamo esciuso i fora.ggi, Ie paglie, in genere i prodotti reimpiega.ti nella. stessa 
azienda agraria. 

:;~po Jler cui ~n fatU, e in CODOBCenzB di tale scopo e importsntissima quando si vogUa 
,1· -erm!nare '1 11 peso •• Yolendo ad esempio per 1 prodottl agricoli avere l"lndice del 
IJn.~zi delle qU8ntitlL scambiate occorrerA bnsarc1 sulla produzlone lorda vendibile (ele
me:·to t:('ODoml('() agrar10 entrato ormal nelru8I) eorrente) ma talvolta, a..md. spess1aaImo, 
\~eudib'le non basta, ,-endibUe non vuol dire venduto 0 scamblato; tale clroostanza e 1m~ 
lKJrtantissima per ale'one zone agrarie dove prevale Is produzione per n consumo tami
,lare. lie. ammesso di aver determinato il CI peso » ouove question! s1 presentano riguardo 
al tipo dl media da adottare. n prof. I. Fisher nel suo tondamentale studio, esamlna 
180 forJllule, e preferlsee Intlne quella da lui chlamata ideale che maggtor spedltezzll sl 
Pl!l, serlvere: 

l: (p, +0') P, 

1: (ql+q:a) PJ 

formula poco varia da quella 

dell'8.!:gregato del N!eeforo. Una parziale Bcuta crlttca alle Idee di Fisher ~ data da 
Janna,,:t-one. Innanzt totto egU rlvendlca la necessitA d1 maDtenere U ooncetto economico 
dellivello del prezzi che Fisher non adotta. Tra l'altro .pol nota che occorre fare un'lmpor· 
tante dlstinzlone tra: a) la proporzione con cui i prezzi hanno variato; b) 11 varlare (eol 
variare del prezzi) della somma dl moneta che al acambia con una masaa dl mercl date. 
n prezzo della meree A abbia varlato da 10 a 15; la B da 90 a no j Del caao a) In 'variazione 
~ da 100 a 86, Del caso b) da llO a 115, ed i risultati non 800.0 teoricamente contraddlttori. 
FI_her """tlene 11I<>ltre clte I. _celt. dl un buon Indlce ~ molto sottoJl()Sta aUa reversabllltll; 
certe medle hanno tale proprietA (geometrica, med.iana, addlttiva) alto a no (aritmetica 
nrmonica); ed egU chlama gU Indict non reversiblU biasea inde;])', ,.. 
IRWING ¥ISImI: The Making 01 jnde:D numbers, New York, 1927. 
CIA ... "CI E.: Dinamica dei prezzi delle merci in Italia dal 1878 al 1929, Roma, 1933. 
GoLZIO S.: SuI mOvimen.to dei prezzi aWingroBlo dal 1921 01 1931, Torino, C( Riforma So. 

eiale », 1900. 
:SICUORO: II metodo Btattstioo, Messina . 
.MEDICI G.: 'l'entaivo di costroire un numero irnUce dei prezzi dei prodOtti. Milano, 193:l. 
TANOERIm D.: In materia di n.ume';: indict, C( Rlvlsta di Statistica, economia e finanza », 

1933. 

'.l»mmnn D.: II hgnifloato teorico e 'Pratico degU indiel de( prezzi, C( Rlvlsta dl Statl
stica, economia e llnonzQ XI, 1934, Tale rece.nt1sslmo studio esamtna a fondo tutti 1 
lati della quesUone. 

P. JANNACCONE: Note critiche dt .tatiBtioa economica .. C( Rtforma Soclale II, 1923. 



-116-

Una difficoltA da. sormontare Jlra. pero.costituita dalle produzioni auimali 
~he, com'~ noto, non sono statisticamente yalutate; per superare tale difd. 
~oltA abbiamo cosi operato. Dati sufdcienti attendibili (1) ci permettono di 
'Valutare la produzione italiana di latte bovino a 35·36 milioni di q., dei quaJi 
14 sono consumati come tali ed il resto trasformato in prodotti derivati tra 
cui pl'evalgono il burro (360.000 q.) ed il formaggio (due milioni di q.). OiO 
pel' tutta I'Italia. Ora il quantitativo di bestiame esistente neile zone da noi 
considerate, cosi risulta al 1930 (migliaia di capi) : 

In complesso mlgUala . 
Alta nalla . . . 
pprcentual~ alta naUa 

Bo",,,' 

7017 
4400 
64 

Omni 

10.013 
SUi 
6 

Smnl 

326i 
1003 
48 

Oapri.1l 

1848 
200 
11 

e tenendo presente la diversa destinazione produttiva del hestiame dell'altll 
Italia, si possono calcolare, per Ie zone considerate, Ie produzioni seguentl: 
latte, milioni di q. 10; burro, milioni di q. 0,3; formaggi, milioni di q. 1,5. 

Aneora ph\ incertn ~ la valutazione della carne prodotta; tuttavia abo 
biamo potuto fare un calcolo simile al precedente basandoci sui dati calco· 
lati dal prof. Serpieri, e pubblicati solo in modo riassuntivo (2). Egli faceva 
ascendere la produzione italiana di carne bovina, nel periodo antebellico a 
6 milioni di quintali, e, basandoci su tale cifra, abbiamo calcolata la prodo· 
zione postbellica lU oase al numero di capi l',oultante al censimento del 1930. 
«Jon un procedimento simile al precedente abbiamo limitate Ie cifre aile zone 
dell'alta !talia, tenendo anche presente che l'indirizzo della produzione ~ qui 
diverso rispetto alle altre parti della penisola e cbe nel bassopiano lombardo 
e nelle zone piemontesi, dove prevale la produzione del latte, i vitelli ven· 
gono venduti giovanissimi. In dellnitiva, senza soffermarci sulle partie.o· 
IUI·itA del calcolo, la produzione della carne risulta (in milioni di q.): vitelli 
1,60; buoi 0,25; vacche 0,45; suini 0,50. 

_ Riepilogando Ie considerazioni sinora svolte ed. eseguendo il calcolo se· 
cendo il metodo accennato, risulta che il peso percentuale da assegnare a 
ciascun prodotto ~ all'incirca il seguente : 

Grano 
Risone 
Mal. 
Fegnle 

29,4~ 
7,8 ')(, 

20,7 ')(, 
1,2% 

Fagloll 
Canapa. 
Vino 
Patate 

0,8')(, 
0,4% 

14.8 ')(, 
8,8 ')(, 

(1) V. VlCZZANI: Re.t/ame • latle (lS6]. 

BoaoIl 
Buol 
Vacche 
Vitelli 

(2) A. SERPIIRI: La ,uerra • I. olalri .... rall [100]. 

0,3 ')(, 
0,3% 
0.5 'j(, 
1,7 ')(, 

Sulol 
Burro 
Latte 
Formaggio 

0,0% 
0,3 % 

11.4% 
1,7 ')(, 
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In baoe ai prezzi medi annni di tali prodotti (prezzi pnbblicati nei bOI 

lettini del C.P.E. di Milano e che non stiamo a riporw.re) risnltano i se 
gnenti andamenti in numeri indiei dei prodotti agricoli in alta ItaUa: 

1913 

192ii 
1926 
192i 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1932 

Prodol/( agficoli 

100 

66S 
GiS 
OM 
530 
500 
418 
329 
331 
261 

lndioe t18t1erole (O.P.B. Milano) 

.100 

646 
OM 
5Z1 
491 
481. 
411 
3C! 
310 
283 

Che conferma I'opinione giA espressa: nei mereati dell' alta Italia non 
si sono riscontrate moll forti divergenze tra i prezzi dei prodotti agricoli e 
l'andamento generale dei prezzi: solo l'nltimo anno mostra nn aggravamento 
per l'agricoltnra. 

Andamento del prezzo de> prodotti delle oziende micole. - E' questa 
sostanziamen te la determinazione ehe a noi pin preme. I prodotti che ci in· 
teressano sono quelli fondamentaU per tali tipi di aziende: risone, grano. 
latte, mais, prodotti animali (vitelli essenzialmente) ; prodotti che da soli co· 
stituiscono la quasi totalit:\ del prod otto lordo vendibile, come si puc} ve· 
dere dai bila·nei aziendali contenuti nella parte seguente di questa studio. 
Possiamo trascurare il pollame, il legname ed alcuni prodotti minori. 
che del resto sono sempre consumati sui luogo (ortaggi). Per calcolare 
l'indice che a noi preme teniamo naturalmente conto del solo prodotto lordo 
vendibile; \"ero ~ che. per voler essere esatti, occorrerebbe escludere quella 
parte di prodotto vendibile che non influisce sull'andamento del lOercato: 
cereali dati per &alario ai lavoratori 0 consumati dalla famiglia dell'impren· 
ditore ecc. Ma l'importanza di tale fattore, fondamentale per alcnni tipi di 
azienda ad estesi consumi familiari (aziende di montagna, aziende a mez
zadria, ecc.) non ~ di gran peso nelle aziende risicole, che sono essenzialmente 
indirizzate verso il mercato. 

Rigua~do ai prezzi dei prodotti che ei servono per base al calcolo, occorre 
nowe che noi esponiamo sempre prezzi 01 mercoto, mentre all'agricoltore 
interessa il prezzo .oll'azienda, che, com'e noto, differisce dall'altro pel' Ie 
spese di trasporto. Peraltro gran parte delle aziende risioole sono attrezzate 
per eseguire direttamente i trasporti, ~ia dei prodotti sia dei mezzi di prod,,· 
zione, e quindi possiamo sempre, nel corso di questo studio, basarci sni prezzi 
di lOercato, tenendo conto delle diversit:\ della posizione economica delle sin· 
gole aziende in base al costo globale dei trasporti, che si calcola nel bilancio 
aziendale. 
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Per il riso, prodotto che a noi pit) interessa, sar~ lorse opportnno l18.S 

sumere brevemente Ie fondamentali oscillazioni di prezzo avvennte nel tempo. 
L'opera del Pngliese [135] permette di ricostruire con esattezza Panda
ment.o (sia pure per nna sola zona risicola) a partire del 1700, ma senzll 
spingerci troppo lontano, si puo ricordare che in Piemonte, dopo la restau
razione regia susseguente la caduta dell'inlpero napoleonico, si inizi&. UII 

generale periodo di rivalutazione monetaria e di bassi prezzi a.ccompagnata 
da una politica leggermente protettiva; susseguentemente per", a partire dal 
1830, l'esportazione del risone fu proibita, e solo colla costituzione del Regno 
d'Italia il commercia riottenne la completa IibertA. II periodo di maggior 
sostenutezza dei prezzi coincide col decennio 1861-70· e probabilmente fll 
questa favorevole situazione che dette inlpulso aile opere di miglioramento e 
di irrigazione pubbliche e private; nel 1881 in\"ece comincia il declino dei 
prezzi del riao (e del grana) in conseguenza. della grande concorrenza asiaticll 
ed americana, dovuta aIle nuove colonizzazioni ed al rapido migliornmentu 
delle comunica.zioni (1). I quindici 0 venti snni compresi trs In fine del 
XIX sec. e 10 scoppio della guerra mondiale videro quell'nniforme e lenta 
aSCe8:l dei prezzi che, sopratutto per la sua gradualitil., ebbe sl favore
voli ripercussioni su tutta l'agricoltura italiana; anche gli scarti tra i .prezzi 
massinli e mininli furono Iievi (circostanza anche questa molto favorevole al
l'attivitA agricola) e solo nel periodo intorno a11906-08 si ebbero oscillazioni 
pit) forti dovute, come giil. abbiamo accennato, ad nn vero fenomeno di sovra
produzione. Nella segueute tabella raccogliamo i dati pitl siguificativi nei 
riguardi dell'andamento dei prezzi (in lire al qnintale). 

pMtJdi I/NJftO DNtl6tUroo N80ue 
media .OrWIi media BCam media scarli 

1901-00 28,81 2,95 16,73 2.16 31.21 3,00 
1900-09 28,40 5,60 1~,48 3.96 22,71 4,90 
1910-13 Zi,65 2,75 19,32 4,14 24,17 1,35 

1910-2.~ 96,77 44,90 17,77 50,96 90,87 56,00 

A partire dal 1924 i prezzi medi annui risultallo secondo Ie rilevazioni 
del C.P.E. di Milano (in lire). 

prodoltl 1913 1924 1925 1926 1927 1928 1928 1930 1931 1932 1933 

Grano q.le 28,0< U9,91 179,58 !lOO,SI 140,24 184,28 100,84 W,42 100,92 UO,OO 92.01 
Rlsone » 28.71 128,73 156,00 140,31 39,53 101,36 94,81 69,82 63,82 65,52 50,10 
Latte 16.7~ 73,00 90,46 106,40 83,67 75,65 70,SO 56,OS 56,66 44,17 39.50 
Mala » 16,85 92,79 US,97 nt,76 81,64 1OS,28 93,87 66,55 63,52 69,49 49.53 
Vitelli Kg. I,. 8,61 8,68 7,65 6,06 6,33 7,05 6,79 4,67 3,93 4.51 

(1) M. SmINo: In'ematlanaie PreUb81<egung e<e. [154], Cap. I. (Die Krlsls der Ge
treldebaus von 1875 bls 10(0) e Cnpltolo II. 



-119-

Ed esprimendo tali prezzi in numeri indici: 

1913 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1900 1981 1932 1932 
Grano 100 428 641 717 501 4SO 467 455 300 393 829 
Risone 100 535 658 591 378 428 400 295 289 276 2ll 
Latte 100 436 540 635 500 451 423 335 338 264 236 
Mals 100 557 714 671 490 650 664 400 321 417 297 
Vitelli 100 683 689 607 481 502 560 539 371 3l.2 S5S 

La tavola'III mostra Pandamento dei singoli prezzi in confronto all'an· 
damento generale del livello dei prezzi e a quello dei prodotti agricoli. 

La. ponderazione PUQ eseguirsi a.desso in base a.lla. qua.ntitA relativa. dei 
principali prodotti vendibilicheentrano a. far parte del prodotto lordo nei 
singoli tipi di azienda risicola (1). Tali coefficilinti - desnnti dai bilanci 
aziendali esposti nella parte seguente - cos! risultano in percentua.le: 

Grano 
24-26 27·29 3Ih'!2 33 

7 
n 

. -
Az. Vercellesl • • • • 
Az. Novares1 e Lomell1na 
Az. Pavesl e M1lanesl 
Az. Bolognesl . • . • 
Az. L1toranee dI Rovtgo 
Az. MB:Dtovane e VeronesJ 

.-
-
-

7 10 
10 16 
- 14 
- 20 
- -
- 43 

e gli andamenti ponderati risultano: 

16 
18 
20 
20 
-
44 

Bi,one LaUe 
24-26 27.J!9 3Ih'!2 33 24-26 27.J!9 '31h'!2 3S 

78 79 73 66 15 14 17 18 
50 62 52 49 3S 28 32 3S 
- - 29 22 - - i>I' 58 
- - 80 80 - - - -

100 100 100 100 - - - -
- - 54 63 - - 3 3 

1913 1924 1925 1926 l.!li1i 1928 1929 1539 1931 1932 1932 
Az. Vercellesl 100 516 645 608 417 437 410 320 289 289 '289 
Az. Novaresl e Lomelllne 100 494 625 620, 4:!5 445 419 341 ~ 301 2(8 

Az. Paves! e Mllanesi 100 466 600 637 480 463 4:!5 345 3ID 293 258 
Az. Bolognesl 100 509 653 619 405 436 415 330 290 302 237 
Az. Litoranee 100 535 658 001 378 428 400 295 269 276 2ll 
M. Mantovane 100 48S 643 653 439 463 433 372 315 332 289 

n gmfico allegato indica quindi bene, con una generale sintesi, Panda.· 
mento del prezzo dei prodotti fonda.mentali nelle singole zone risicole. Ta· 
vola. IV). 

Valutaz;o". dei p,·ell'''; realizzat; d{l)i risicoltori. - Abbiamo sinora. com· 

(1) Un'oblez1one che sorge spontanea·~ questa.: ma coal operando non fate sltro che 
studiare l'andamento del prodottl lord1 vend1b1l1 delle aziende esamlDate, ed avreste pUl 
aempllcemente potuto prendere quellt. Ma 1n realta non e cosi. Adesso s1 vuole istitulre un 
confronto tra I'andamento del prezzl del prodottl delle aziende rislcole e I'andamento ge. 
nera:le del prezzl (0 del prezzl agrlcoU). Da una stessa raccolta d1 prezzi fatta con criter1 
omogenel (<luullo del C. P. E.·di Milano), isollamo 1 prezzl che a nol1nteressano, ne fae
.clruno la media ponderata e l1a confronUamo eon gU altrl. I prezzl 80no, tutti madl 
annul: e l'lndnglne non eonsiBte neU'esamlnare 1 valorl assolutt, ma bensl gl1 
andamenti. Nel eomplere I bUanel azlendali sarebbe stato invece <Un. grave errore preece
gliere 1 prent medi (Jt1.ft.Ui ehe non sono, per fermo quelll reallzzati dai rlslcoltorl. L'esame 
deU'andamento del prodottllord.1 vendlbiU aziendall sarebbe quindl un esame Interessante. 
ma 1 numer! indicl espriment! un tale andamento DOD sarebbero paragonablll eon queUl 
JOs!lrlnumti l'andamento generale del prezzl, 'eseendo caloo1ati con ulter! dlversl. Inoltre 
l·bLlan"l az1er~aU, BODO espoati per trlenni, e adesso valutlamo gl1 andnmentl annuall. 
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piuto del coofronti tra I'andamento dei prezzi di &lenni prodotti prendendo 
per base i singoli prezzi annui c&leolati d&l C.P.E. di Milano e che approssi. 
mativamente, ri&ssumono l'andamento dei prezzi per I'alta !talia. Occorre 
adesso passare all'esame dei prezzi effettivamente realizzati dagli agrieoI· 
tori, indagine ehe costituisce una delle basi neeessarie per eompilare i bi· 
lanei aziendali ehe in seguito esporremo. 

Per molti prodotti possiamo ritenere ehe la media annua ei possa rap· 
presentare i prezzi realizzati dagli agricoltori. Cib e ovvio per il latte ehe 
viene venduto in quantita approssimativamente uniformi durante tutto il 
corso deIl'anno 0 per &ltri prodotti minori (mais, avena, prodotti auimali 
eoo.) per 1 quali Ie variazioni si possono ritenere compensate. Non potremmo 
invece adottare tale eriterio per il grana e per il risone, prodotti per i quali 
~ evidentissimo il fenomeno delle oscillazioni stagionali di prezzo. 

Un'indagine preliminare sull'andamento delle vendite mese per mese 
eompletate e modifieate do. eonsiderazioni ehe esponiamo in nota, ci ha per· 
meS80 di stabilire che, grosso modo i pesi mensili percentuo.li do. o.ssegno.re 
ai singoli prezzi (mensili medi) del None originario sono i seguenti: 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dlcembre 

10" 
20% 
20" 
20% 

Gennalo 
Febbralo 
Marzo 
Aprile 

12" 8% 6" 2% 

Maggio 
Glugno 1" 1% 

100 

L'andamento riBulta leggermente diverso per il mereato di Novara: 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dlcembre 

5% 
10" 
10% 
10% 

Gennalo 
Febbralo 
Marzo 
Aprile 

15% 
15% 
15% 
15% 

Maggio 
Glugno 

3% 
2% 

100 

dove Ie vendite sono pin uniformemente ripartite nel tempo. Per il 1933 
tali percentuali vanno lievemente modificate. Si pub ritenere che in seguito 
all'azione di resistenze da parte delle orgauizzazioni sindaeali e dell'Ente 
riBi, al 31 dicembre non fosse stato aneora venduta la meta del risone pro· 
dotto: eib influisce sulle nostre percentuali. Comunque riteniam() per tale 
anna di potere applicare Ie percentnali novaresi a tutti i calcoli (1). 

(1) SI potrebbe aupporre che derlvando Ie oacllIazlonl dl preuo dalla dlveroa quantlt,) 
otrerta suI mercato, avremmo potuto ricavare taU quantttA :dalle 08c111azlonl mena1U dl 
tan prezzl. Clb in parte ~ vero, ma per conslderaz1oni che non crediamo opportono dl 
esporre (cons1tJ~razlonl derlvantl dal concetto d1 1stantane1tA della curva della domanda; 
cont .. tto au cul molto e g1ustamente lnalste I'AIlonoso), non ~ queato un proeedlmento 
rlgol"O'lo. I criterl segultl esIgono un breve Bchlarlmento. Innansl tutto Ie pert'eDtuall da 
not adot tate 1I0no llevemente diverse da queUe che rlsulterebbero d81 dati sulle rlpartl
zion! mensUl dplle vendlte, quaU sono espostl - ad esempio -' dall'Ente namonale 1181. 
Mal ~ opportuRo notarp. che queate atattstlche SODO compUate in base alle quantltA etrettl
vamente trosferite dal vendltore al eompratore, mentre volend.o Dol glungere a ealcolare 
(8~a pure in ,nodo apPl'08slm.attvo) -n prezso medio ponderato, occorre tener presente 
I'epoea dI .t1p,lazlone del contrattl pluttosto, che l"epoca dello 8t'amblo ell'ettlvo della 
mero<'. I due ..-Iterl po680no condurre a rlsultstl dlveral. Occorre pol suche tenere pre
&el\te l'Jn1luenla delle quantltA dl risone che non sono vendute, ma date at lavoratorl 
oome .alarlo, ~onBDmate daUa tamigUa del produttore, blsogDB suche rlcordare I'even· 
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QuaJche altra diversitA presenta pure il mercato di Bologna. Essendo 
ivi gU agricoltori riuniti in un consorzio di venditll. abbiamo potuto ricavare. 
prezzi effettivameute reali_zati dalle vendite di tutta 111. produzione, e tali 
prezzi abbiamo senz'altro adottato. ' 

Facendo una media dei dati complessivi mensili ricavati sui singoli mel', 
cati e ponderati in base ai vari coefficienti sopra esposti, otteniamo il prezzo 
realiz_ato dagJi agricoltori che e esposto nella segnente tabella: 

:'ABlnLA I 

PREZZI REALIZZATI DAI RLSICULl'ORI PER llL RLSONE ORIGL"I ARlO 

Anni Milafw VereeUi Novara PG1iia Bologna 
1921 L. =,89 140.77 140,13 151,16 
1925 146,11 150,28 146,47 144,27 
1926 119,46 121,71 122,18 120,30 

Media 13&,82 137,58 136,26 138,58 

1927 L. 79,49 80,14 81,58 80,68 10),54 
1928 98,04 l00,as 100,42 99,86 103,15 
1929 83,91 86,11 86,46 86.03 84,80 

Media L, 87,15 88,88 89,'8 88,87 ' 99,15 

19.10 L. 56,41 58,73 58,50 56,16 66,i5 
1931 67,07 65,45 64,83 61,69' 73,40 
1932 58,58 60.26 60,60 60,13 66,00 

.IIedia L . 59,67 61,&8 61,16 59,33 68,72 

1983 L. 51,46 51,77 52,09 50,05 57,00 

tunle tntluenz~ degU amDlassl rollettivl. In deftn1tlvft, dopa aver molto studlato tale que
st1one. ei pare ehe Ie cifre percentuali esposte possaDo rappresentare 18 realtlt. con appros
simazione 6ufticiente. Un criterio prezioso per gludicare Ie diverse epoche di realizzazione 
del proriotto, ~ cost:ltulto, per gil ultimi anm, dagli scarichl dl prestlti cbe vengono 
fstU pr4:SS0 J<.~ varie 1111811 dell'Istltuto di credlto: pnricolarmente presso quelie delPIsti
toto fedt!rale tti ·cred.ito agrado per 11 Piemonte. I dat! ricavabill in tal modo concordano 
alPiocircB con quelll da 001 presee1t!. 

D811~ statt~tlche deU'Ente risl sl pub desumere che a11° glugno 1932, risulta:va Ulcora 
da yendpre clr{'B n 25 % della totale produzione. Cib non infirma i nostrJ calcoll, dato 
cbc sl pub lo;icamente wpporre che tale ritardo nelle vendite dipenda dal sovrapporsl 
dell'lmpresa l'l)ifeulatlvB, aU'ordinar1a Impresa agraria Untesa In senso stretto) e che 
Qutndl r:on debba.no essere presi in conslde-razlone i prezzi d1 mercato dopo un certo 
tempo dal raccolto. Sim1l1 concettl sono statt espressl in un mio breve studio: M. BANDL"'fI: 
n capitale di anticlpGzwn.e neU'econom'ia den'az'ienda auraria, «UaUa Agricola:ll, 1983. 
al (Jusle rlmando per mnggiori dettngli. 

'l'nU, In sodtnnzn, alcune delle raglon! cbe cl fanno ritenere che Ie percentusli da nol 
eepostr possar:.n dare una buona approssimazione con 18 realtk (sl tenga'DO presentl gU 
Bcopl r8ppres"utatlvl dena nostra Indag1nej; maggiore In ognl modo dl quen •• he r!sul .. 
ten-bbp adottll!ldo seIlZ'aItro Ie percentuali che rlsultano daUe quantltlL mensm vendute. 

La non pe"fetta concordanza delle percentuall da nOI adottate, con i dati deU'Ente 
nay-lonoJt! risl, ~ Qulndl pitl apparente che reale. 

In ognl m?do s1 t~.nga sempre presente cbe I bUancl. aziendall sono statl da nOI eaJ
cotnti ]leI' stmm prezzl, e che mutano, evldentemente per prezzl dlversl i un'idea dl tall 
mutamE>nti put, aversI nel cap. XIV. In conelusione con l'adozlone dei prezzi medl pon
derstt in luogo dl que111 real1zzatl dalle varie 8z1ende agrarle, credlamo dl essercl mag
giormente aV'Vlcinati aHa realtA, dato che i nostri scapi conslstono, in sostanza, non nel 
det.pnnlnare la sltu8f;ione economica dI siogole aziende, Intesa In senao Indiv1dulstico, ma 
beLisl neno stu-Ilp.re tale sltuazlone, in Quanto Indlce della sltuazione generale. 
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(In,, osservazione occorre fare relativamente ad. calcolo effettuato. Eco· 
nomicamente parlando, un prezzo di 60 lire realizzato, ad esempio ad ottobre, 
non ~ 10 stesso prezzo realizzato in maggio, ma di tale diversita teniamo conto 
con il calcolo del capitale di anticipazione delle aziende e, per quel che rio 
guarda i prezzi, eliminiamo coal l'influenza dell'epoca di vendita. 

Con gli identici criteri di ponderazione si sonG calcolati i prezzi realiz. 
zati per i risoni fini. 

I criteri per la valutazione del prezzo del grana sono in sostanza simili 
a quelli usati per il calcolo precedente. Solo i coefficienti mensili mutano, e, 
grosso modo, risultano come segue: 

LugUo 

Agosto 

Settembre 

20% 

20% 

20% 

Ottobre 

Novembre 

Dieembre 

20% 

10% 

6% 

Gennalo 

Febbralo 

Marzo 

2% 

2% 

1% 

La parte massima delle vendite ha Jnogo nelle zone risicole nel breve 
tempo da tre 0 quattro mesi; abbiamo gil). detto cbe era usanza comune un 
tempo vendere molto precocemente il grana per realizzare il denaro neces· 
sario per il pagamento della mano d'opera (monda e taglio del riso). Inoitre, 
come gi~ abbiamo osservato vi ~ sempre stata la necessita di sgombrare 
presto i magazzini per far posto in un primo tempo aile mondine e, susse
guentemente, ad. prodotto del risone. 

Com unq ue' i prezzi del grana ponderati con tali coefticien ti cosl risul· 
tano: 

Milano Pat1itJ Milano Pavia 

1924 130,18 133,81 1930 122,43 117.88 

1925 177,58 182,28 1831 94,55 92,40 

1926 200,39 203,18 1932 100,77 106,35 

Modia 169.37 173,01 Media 1OG.58 105,!O 

11m 120,76 122,10 1933 82,93 80,57 

1928 126,68 126,88 

1929 126,00 125,58 

Media 12U~ 12U4 

Gli 8,ltr~ metcati pr~se1J;a.no. 'andamenq. del tutto siDiili~ 
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TABBLLA 11. 

PREZZI REALIZZATI DAI RISlCULTORI PER I RISONI FINl 

Milano Bologna 
Vialone Maratelli Preco<>e .. ,i LadV' Wr-'uht 

19"..4 140,- 130,-
1925 187,17 1li9,01 
1926 175,31 142,90 
Media 167,49 143,97 

1927 106,13 84.23 122,53 
1928 142,34 110,59 123,47 
1929 125,34 103,55 98,34 
Media 124,76 99,45 114,78 

1930 76.37 66,79 67.45 
1931 77,8) 68,52 77,85 
1932 85,23 69,22 72,00 
Jledia 79,82 68,11 72,43 80,00 

1933 87.92 68,92 63,00 75,00 

Per Ie zone risicole della foee del Po (provincia di Rovigo) i pre .. i dei 
vari risoni, ealeolati in base aile vendite fatte dagJi agl'icoltori, risnltano: 

1930..:12 1933 

Vialone 63,0 62,0 
MarateJli 79,0 S'i,O 
Precoce sel 70,0 61,0 
Lady Wrelgbt 76,0 Sl,n 
Oril'inarJo 56,0 48,5 

T.4BBLLA III. 

I PREZZI DEL LATTE' (In lire III qulntale) 

AJinj Provincia ai Milano provincie di prct>incla til 
Vereell' e Novara Pma 

1n24 73,00 85,93 90,83 
1925 90,46 85,30 94,80 
1926 100,40 194,22 114,25 

Medfa. 89,90 91,83 ltO,63 

1927 83,67 82,82 91,10 
1928 75,63 67,14 80,92 
19~) 70,80 82,36 81,87 

Medkl- 76,71 77,44 86,63 

1930 66,08 69,31 00,96 
1931 56,66 57,93 53,71 
19:12 44,17 52,77 45,54 

Media 52,33 60,33 63,40-

1!L13 39,50 37,24 - 40,581) 

(lJ L. 40.03 p",,-le Mne dena Lomemna;- ---
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VACCHE 2' QUALITA (PESO VIVO) VITELLI 1- QUALITA (PESO VIVO,' 

Anni ,lire al quintal. ,lire al qulntale 

1924 482,- 868,-
19"..5 498,- 861,-
1926 458,- 765,-

Media '79,- 831,-

1927 1'fST,- 600,-
11128 348,- 633,-
1929 383,- 705,-

Media 363,- "8,-

1000 364,- 679,-
1931 263,- 467,-
1932 219,- 393,-

Media 262,- 513,-

1933 :108,- '01,-

TABELLA IV. 

PREZZI DEL MAlS, AVENA E SEGALE (in lire al quintal.) 

Mai' A118na Sega's 

.. .. .. 
~ 

=:a 
~ ~= 0 :=~ 

Medte GMUaU Ci3f) ~ 
.. = 'il~ .. 

tZ t~ ~ ~ 
,,0 

~ i .. '" " 
(;lZ 

1> .. '" )il 1> .. '" 1> .. '" 
MOOI. 1924-26 1(/'/',84 1~,99 107,88 111,44 .' 121,06 118,10 121,74 117,78 124,00 

MOOle 1927-29 94,58 91,82 93,64 1(1),96 101,n 102,13 102,76 96,96 105,72 

MOOle 1930-32 68,19 62,39 61,00 78,67 70,36 611,76 77,29 n,46 75.fllI 

1933 49,58 00,30 1iO,19 115,81 58,97 58.(/'/' 61.57 62.85 70.~ 



CAPITOLO V. 

L'ANDAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIGI PRODUTTORI 

Esaminiamo in questo capitolo l' andamento dei prezzi dei servlZl pro· 
duttori nel decepniq.. considerato. Come e ovvio limitiamo 1'indagine ai fon· 
damentali e cioe ai valori fondiari e agli affitti, ai concimi e'mangimi prin. 
cipali, all'acqua irrigua· ed al lavoro manuale. 

L'andamento dei'1Jalorijondian. - L'indagine di tali andamenti e stato 
possibile eseguirla con una certa esattezza particolarmente per il vercel· 
lese grazie sopratutto 0.1 vivo e concreto interessamento dell' Associazione 
per l'irrigazione dell'agro ovest Sesia. I dati sono raccolti per ciascun 
distIoetto irriguo; ma. non crediamo opportuno, per gli scopi a.ttua.li, ripor· 
tarli nella lora interezza, ma bensl raggruppa.ti in qua.ttro fondamenta.li 
zone: 10. prima, composta grosso modo, del territorio dei comuni di Per· 
tengo, Rive e Stroppiana e parte di Asigliano, e costituita dai migliori ter· 
reni di tutto il vercellese, pi]). fertili ed altamente produttivi; 10. seconda, di 
f8I"tilitil lievemente inferiore, con torn a ta1e zona., e si estende nei comnni 
di Asigliano, Pezzana., Costa.nza.na, Oaresana, Prarolo, Desana; 10. terza si 
compone dei terreni ordinari di media fertilitil (comuni di Livorno Ferraris, 
Tricerro, Palazzuolo, Orescentino e Saluggia.). Esponia.mo inoltre i dati rela· 
tivi ai territori situati 0.1 margine della zona propriamente risicola 0 lungo 
il corso del Po (alluvium recente), territori in cui talvolta, come avviene 
spesso a Donte del canale Cavour, 1'ordinamento colturale e diverso. [ dati 
distinti per distretto irriguo costituiscono un prezioso materiale che potrA 
eosere usato per indagini particolari. 

L'ondamento dei prezzi dei terreni nelle zone della baraggia, e, in linea 
di massima,' oimile a quello visto. Oeeorre pero tener conto della diveroitA 
dei· terreni ·cosHtuenti 10. bst'aggia; e 80prattutto della pa.rte ferrettizzata co· 
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stituente la baraggia vera e propria assai differente dalla zona del fondo 
valle-iiluvionale. Riportiamo· soio i dati rellitivi alla prima di queste parti; 
per i1 fonda valle (che del resto non ~ costituito da terreni molto inferiori 
a quelJi costituenti la zona C del basso vercellese) si puc) ricordare che se· 
condo la comune opinione dei conoscitori della Baraggia, i prezzi sono 
circa doppi. 

L'andamento dei valori fondiari per Ie zone del pavese e del Milanese 
puc) desumersi dalle pubblicazioni di Albertario [7] e di Medici [93]; per 
parte nostra ci siamo, per queste zone e per Ie zone dell'est Besia, limitati a 
rilevare gli andamenti di tale valore nelle singole aziende esaminate. 

Faremo in fine del presente capitolo qualche eonsiderazione sull'anda· 
mento comparato dei valori fondiari e snll'infinenza cbe ha esercitato Pan· 
damento dei prezzi dei prodotti, su tale andamento. 

Andamento dei canoni di affitto. - Analogamente a quanto abbiamo 
fatto per i valori fondiari riportiamo I'andamento dei canoni di affitto, teo 
nendo presente che molte volte essi erano espressi in derrate e che Ii abo 
biamo ridotti in denaro in base aile quotazioni stabiJite dalle organizzazioni 
sindacali. 

Anche in questo caso now.:e sull'andamento dei prezzi e canoni di af· 
fitto nel pavese e Milanese possono essere desunti dai lavori di Albertario [7] 
e dI Medici [93]. 

Un breve commento agli anda.menti esposti saril. suceessivamente com· 
piuto. 

I prezzi tJei concimi artificiali. - Base della concimazione nelle zone 
risicole era un tempo esclusivamenteil letame la cui azione, data la scarsa 
ql,lantitil. di essa in relazione allimitatonumero di ClJ.pi di bestiame, era assai 
poco sentita; il dilfondersi dell'uso dei concimi. chimiei ha fatto compiere 
un rapido progresso all'agricoltura delle zone che esaminiamo. Riportiamo 
Pandamento dei prezzi per i concimi pill usati. 

TABELLA v. 

VERCEIJI.lESE - .e'ona A: preazo de( tet"t"e'tK in Ubera comprfH'endita (lire ad htJ.) 

M'etlde 1913 1923 1924 lOO6 1926 1Il27 1928 1929 1930 1931 1002 1133 

GrandI 4MO 20036 20990 26764 
inaice 100 451 466 594 

Medle 5600 24900 28850 35000 87900 869SO M600 28500 27SOO 25250 18100 101",0 
ind(cc 100 498 571 700 744 739 692 570 557 505 362 301 

Plccole 5600 26900 26700 86500 381>lO 44168 8S8OO 2S85O 26S5O 20270 16'100 l1il20 
indlc_ 100 Ii38 534 730 710 S83 716 571 537 405 334 318 



-127-

VERCELLESE - Q!Gna B: prezzo del tet"t"6'Ji ift. "bera oompra-1'endita (lire ad IIa.) 

Aztende 19!.'1 l.923 192!. l.925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 lll33 

Medle 3900 12400 14.400 ~7000 20100 24900 ~ ].0000 ~TIOO . :\li7fiO ,13100 ljlOOO 
indioo 100 319 - 371 437 515 638 534 587 453 403 335 256 

Plccole 4200 17000 20100 25000 28425 34986 2S46O 24240 2'liliO 21000 16900 13870 
indice 100 405 478 595 . 676 - 832 677 . 577 5it 500 404 330 

TABELLA VI. 

VERCEuLESE - zona a: prezzo del terreni in Ubera oomprtHJen.dita. (lir. ad ka.) 

Aziende 19!.'1 1923 1924 1llCI5 1929 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 

Grandi 2500 11IlOO 13100 14000 15700 15300 l35fiO 11370 10050 9200 7870 6130 
indice 100 '12' 5:!i 584 628 612 542 454 402 368 314 :!i5 

Medle 27fiO 16250 1SOfiO al1SO 20200 21150 19350 15950 1W11l l2250 10050 7850 
indice 100 590 656 732 734 768 667 580 5:!i 665 365 285 

Plccole 3200 17000 207liO 25190 238'l1l 27561.! 20670 17320 14220 12330 10700 . 9340 
l11aice 100 532 618 787 7.66 861 639 5'1 '" 385 335 391 

VERCEI.JLESE - YOM D: prezzo ae' ten'eni in Ubera oomprlH'endita (lir. ad "a.) 

A.1ende 19!.'1 1923 192!. 1llCI5 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 

Grand! 2509 10<Jr.o 14l.'lO 17800 lll680 17490 !.'1780 14870 12100 9970 8000 63J2 
Indice 100 402 577 714 787 699 551 594 486 398 333 253 

Medle 2700 12930 166211 19895 23050 20050 ~76S0 17650 14800 IlOOo 10700 8050 
i,ulice 100 478 61. 699. 742 742 654 653 548 351 396 2'· 

Pk!cole 3100 17000 19560 22246 28050 24100 21400 17900 17710 15930 l344S 11900 
,"aice 100 564 630 717 904 777 691 577 521 513 434 380 

TABELLA Vll. 

VERCELiLESE - zona til baraggia - prezzi dei terrenj escluBo ilfondo -valle' (lire per 00.) 

A"fiIili1W ·'19!.'1 1923 1924 1llCI5 1926 1927 1928 1929 1930 1931 11132 1923 

Grandi 1160 3550 3900 4350 53SO 4300 3600 3700 3450 3200. 2800 2350 
indice tOO 373 410 457 566 452 ,378 389 363 336 294 247 

Medle 1050 3900 4290 4Il57 5780 6500 asao 3949 3725 3463 3030 = indfce toO 37t. 40S 462 550 528 3M 376 354 329, 288 250 

Plccole l250 4200 4000 53SO 6300 6350 - 4225 3962 3090 3250 28JO 
~ndice 100 336 368 422 50s 50s 365 338 316. 247 260 227 
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7'4BET,L4 1'111. 

VEROELLESE - Z.n4 4 - canoni ai aUltt. in I"'e per ettar. 

Aziende 1913 l.923 = 1926 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1.003 

Grandi 190 91Il 1333 1424 2644 2902 1482 003 900 7fIT 821 7~ 
indice 100 '83 701 749 1391 1527 780 50tI '73 m '32 m 

lIed!. 205 l2i5 1697- 2891 2820 2800 1600 1340 1117 938 930 7~ 
i"dice 100 621 827 IUD 1375 1268 824 653 5U 457 '53 345 

1'1ccole 235 1411 1792 2120 - 2fl16 1S7S 1569 1235 1133 1178 970 
in4ice 100 600 762 802 1057 Ilt3 799 667 525 482 50t '12 

VERCELLESE - zona B - cano"" di aflitto in Ure per ettaro 

.4ziende 1913 l.923 = 1926 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1932 

l'OOle 185 910 1136 1487 1900 1626 1447 1424 11H 003 913 615 
indic'e 100 '92 61' 804 865 879 782 770 618 525 494 332 

I'iccole 220 1136 14M 19l5 2120 2156 1825 1613 1401 11M 1002 900 
indice 100 516 665 870 '18 934 830 733 636 524 455 409 

VERCELLESE - zona 0 - canom di al/iUo in lire per laa. 

Adende 1913 1923 1924 llI25 1006 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1.003 

Grandi 100 s:rr 1115 1343 1361 1165 1000 1018 819 1m 590 524 
indlce 100 520 696 839 850 7l!8 625 636 51t m 368 327 

Medle 188 1280 1470 1674 1730 1001 1238 1~1 929 308 721 924 
Indice 100 680 781 869 930 798 058 575 4" i29 383 331 

Plceole 210 1361 156/1 1818 1800 l537 1300 110T 918 840 750 637 
iMice 100 648 739 865 900 731 61' 550 437 400 357 303 

2'4BEl.L4 IX, 

VERC:mLLESE - zona D - oafWni fli at/illo in lit"6 pet" eUaro 

A.lend. 1913 1923 1924 1926 1926 1927 l.928 1929 1930 1$31 1981! 1932 

GraDdl 100 927 740 942 1300 l193 871 840 061 001 506 310 
indice 100 U8 493 . 628 900 795 580 560 UO 374 337 206 

MOOle 100 763 9S9 1000 1482 1380 1031 11>7 760 611 OT4 422 
indice 100 476 586 625 '26 862 644 598 475 U, 358 283 

Plceole 185 ,8!N; 1102 lffi'l l5S2 1m 1212 1170 910 707 784 548 
Indloe 100 \~77 595 8" 655 7U 655 632 49t 630 U3 Z9II 
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VERCIIlLLESIil - BOlla III baraggia - oono'" al1itto e.oloso II 'ondo 1>a/le 

Azientle 1913 1923 1D24- 1925 lll26 1927 1928 1920 l.9.'!O l.QlII. 193f.I 1933 

Gfand! 46 241 275 300 323 325 212 3)2 181 167 144 118 
mdioe 100 535 611 666 722 717 471 "8 402 371 320 202 

lledie 50 Zl2 304 361 !M 30. 231 220 190 178 126 126 
indice 100 544 608 702 706 702 460 "0 390 350 358 350 

Piccolo 65 299 338 BOO 401 3SO 249 2DO 210 191 100 l3l 
'Mice 100 460 520 5M 616 68' 383 353 323 293 2.\6 201 

T .ilJELLA. X. 

1"REZZI DEl CONOlYI CHIMlCI A NOVARA III VERCELLI 

A.M' PerjoBtato .ol/afa oalctocia- • .salino Bale potaBftCO 
ammonica 'tUImmiae pota88iCO 30-32 % 

1m 24,50 lli2,00 92,00 80,00 
1925 28,00 170,00 110,00 62,00 
lll26 28,50 100,00 126,50 70,00 

Medic 27,00 161,00 107,50 70,70 

1927 26,50 112,00 98,00 65,50 57.00 
1928 24,15 103,00 75,00 64,50 00,00 
1923 23,50 100,00 72,00 64,00 56,00 

Medie 2.\,90 105,20 82,00 M,70 58,00 

1930 22,37 93,00 72,00 62,00 56,00 
1931 21,89 SO,OO 62,00 58,50 48,00 
l.932 22,85 81,50 61,75 57,50 45.00 

Medie 22,40 65,00 65,30 59,30 50,60 

:: 1933 21,89 79,75 58,75 45,50 31,00 

.. II -q 

9 - M. BANDINI 
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2'ABBLLA II. 

PRIllZZI DEI OONCIMI C1UMICI A MILANO E PAVIA 

annl perfoBfalo ~alo"'(ta- 8011ato nltrato 80l/ato olororu 
nammide ammo BOllio potasBico pota88ico 

1924 28,50 86.00 145,00 140,00 100.00 78.00 
1925 28,00 118,04 174.24 161,40 106.01 82,40 
1926 28,74 123,86 106m 170,21 128,84 99,86 

.1lcdie 28,40 t09,30 16t,90 1iJi,aO ttl,OO 86,70 

1927 26,79 101.52 118.21 133,97 120.22 93,99 
1928 23,50 73.02 100.45 101.18 105,71 83,59 
1929 22,10 71,10 97,70 99,75- 101,50 81.60 

J/cdie 2I.to 81.80 t05.40 HUO t09,tO 86,40 

IH.1O ro,91 72,09 93.00 98.61 101.n 82,17 
19:n 20,98 00,21 77,59 92,35 93.15 73,34 
1\182 22,50 59,29 78,32 93,33 91.96 71.56 

.Ueflie 2U6 66,20 83,tO 91,70 g;;,tO 75,70 

1!l33 21.10 59.33 78.33 86,70 89.41 70.22 

Essendo il prezzo. del perfosfato e del nitrato, al 1913, rispetti vaIDen te 
Iii L. 6,80 e 32,20 al q., i rispettivi indici risultano: 

Anno Per1us/ata Nitrol. di Soda 

1913 100 100 

1924 419 4a5 
1925 418 001 
1926 ,423 529 
1n27 394 416 
11128 346 314 
1929 325 310 
19:10 308 300 
1931 309 287 
1982 331 290 
1933 315 269 



-131-

prezzi d"i mangi,ni coneentr·ati. - Riportiamo i prezzi dei phl ·impor· 
tanti manginli concentrati (base Novara.l : 

Anni Polpa bietolc Panello Paflello 
cucco litlO 

1924 62,00 112,00 100,00 
1925 82.00 131i,OO 144.00 
1!;26 98,00 140,00 154,00 

J/edia 80,70 129,00 IM,30 

1!127 88.00 120,00 120,00 
IH2S 70,00 99,00 100.00 
1929 82,00 1<18.00 116,00 

Jledia 80.00 U9,OO 114.00 

1900 7:1,00 901,00 120.00 
1931 4:),00 nl"l0 1\2,00 
In32 50,00 (IT,50 57,00 

.1ledia 53,70 7',70 79,70 

1933 42.50 

Le a8sirltl'Uziolli dei prodotti. - Ci limitiamo a dare qualche renno e ad 
esporre alcuni dati, sull'assicurazione dei pl'odotti contro la grandine. Le 
tariffe sono normalmeute calcolate in base ad una percentnale del valore del 
PI'Otlotto: l'iportialllo alcuni dati per la provincia di Vercelli. 

TAIUFFE ~IDIDIE AS8ICURAZIOSE GIIAXUIXE DI PROVo DI VElHCEI,Ll 

('ormmi orano avena t"ilW ("olll1",i grana at"(?IIG riso 

C'nresnnnblot 3,80 5,50 7,60 :-::u]uggia 0,00 7.40 n,M 
Collobiano 4,00 5,1'0 7,flO fl. Germano 3,80 6,50 9.00 
Quinto vereel1ese 3,SO 5,50 7,50 Cmmnova Elvo 4,00 6,00 8,80 
.\rbol'o 3,50 5.30 R,OO Crova 4,20 6,20 B,80 
Albano 4,00 !'itM 7,20 FormigUnnn 4,50 6.50 8,00 
Bnlocco 4,20 6,00 9,00 01cenengo 3,80 6,00 7,20 
nnrouzo 5.00 6,50 9,20 Snins('o 3,50 6,00 S,OO 
Vl1larbott 4.00 6,00 8,00 Tronzano 4,50 6,20 lO,r~l 
1~l"esC'entino 5,00 6,50 8,nf Santhib. 5,50 7,00 . 9,2U 
1~~ontuDetto Po 3,40 5,50 7,40 Cnrisio 5,00 6,80 7,t\O 
AsigUnno 3,00 4,80 6,50 Pel'tengo 3,20 5,00 7,M 
( 'ostanznnn 3,40 5,00 7,50 Pezznn8 3,00 5,00 7,00 
Honst'c<'o 3,20 5,20 8,50 'frino 5,()0 7,00 7,:r'. 
J.e-ota 3,30 5,40 7,00 MnsozzR 5,50 7,<10 8,<:0 
LlVol'110 Perrnris S.r.o 8,00 8,SO "11Ioouova 4,20 6,50 7,80 
Blnm'.e 5,00 8,00 10,50 ~ni\lssola 5,30 7,00 7,00 
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Distribuendo Ie tn·riffe diassicurazione del riso, in una serinzione e cal. 
colando 10, frequenza per intervaIIi eguali, abbiamo: 

'rarUfe da 6,50 a 7,00 numero 2 Tartffe da 8,50 a 9,00 numero 5 
» 7,00» 7,50 5 » 9,00» 9,50 ~ 
» 7,50» 8,00 9 » 9,00» 10.00 1 
» 8,00» 8,50 5 » 10,00 » 10,50 1 

» lII,oo » 11,00 1 

II valore normale e quindi eompreso tra 7,50 e 8,00. 

II 008tO dell'acqua irrigua. - Tale elemento, com'e noto, vm'in in reo 
lazionp. II. numerosisismi fattori, quaIi, ad esempio, iI prezzo originario ai 
canali principnli, spesso tenuto costante do,l demanio per lunghi periodi 
di tempo, l'organizzazione di distribuzione ai singoli utenti e l'efficienza dei 
('onsorzi, i diversi consumi acquei per Ie singole colture e per Ie diverse 
caratteristiehe di tel'reni, ece. Data tale variabilitl1 dobbiamo limitarci n 
consideral'e alcuni dei casi pit' importanti senza pretendere di ottenere una 
perfetto, conoscenza dei singoli costi per Ie diverse zone. 

Per il basso "creel/ese e per la baraggia, merce il valida interessa· 
mento dell'associazione per l'irrigazione deIl'agro owest Sesia, siamo riusciti 
a rilevare dnti esattissimi per 10, massima parte del territorio irrigato. NOli 

possiamo esporre tali dati ebe in modo molto conciso, dato che un'esposizione 
completa dei costi acquei per 41 distretti irrigui, dall'anteguerra ad oggi, aJ.>· 
pesantirebbe troppo quest'indagine, che deye essere solo un particolare di 
un quadro pin ·vasto. Riservando quindi ad altra oecasione l'esposizione ana· 
litica dei costi deIl'irrigazione, procederemo adesso cosi. 

Per i distretti irrigui a boeca tassata, c.be sono i pin importanti, abbiamn 
ricavato 10, somma effettivamente versata alia sede centrale dell'associazione, 
cbe rappresenta il casto totale dell'irrigazione del distretto. Tale somma e 
al netto di quei contributi (del resto modestil cbe i tenimenti isolati pagano 
oi consorzi come partecipazione aUa spesa generale di questi. Dall'altr" 
canto abbiamo determinata 10, superficie territoriale dei singoli distretti 81 

netto della parte adesionata dei tenimenti isolati. II semplice rapporto trn 
questi due elementi indica Ie varia_ioni di costo nell'ettaro irrigato dell'an· 
teguerra ad oggi. Tali varinzioni, si noti bene, dipendono per 10, massima 
parte dalle varia_ioni effettive dei costi, ma in piccola parte anche dalla di· 
versa quaJltitl1 di aequo, impiegata in relazione alIa diversa propor_ione con 
cui negli anni esaminati si sono coltivati it riso, il grano ed i mar_aschi (1). 

(1) Con l'ealoresslone corrente dl marl8schi usata dall'asaoclazione, Intendlamo tutte 
Ie colture lrrlgue all'intuori del rlsa e del prato. Esse at rlduooDo 808tanzlalmente 81 mats 
(pochlssimo nella zona rlslcola vern e propria) ed 01 graDO con trasem.1na d1 trifoglto, che 
t"ASendo lrrlgnto. ~ pa8SD.re 11 grano tra Ie colture irrlgue .. 
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Conoscendo d'altra parte il numero dei moduli prelevati dai canali dema· 
niali, possiamo ottenere l'indicazione del costo del modulo distribuito. 

Infine, altra determinazione importante, abbiamo, per alcuni distretti 
irrigui analizzata la composmone del costo totale secondo Ie diverse colture 
e Ie spese generali del distretto. 

Non potendo espone dettagliatamente tali dati, anche perche cosl fa· 
cendo diverrebbero di ardua comprensione, esponi::tmo innanzi tutto quelli 
relativi alle "ariazioni di costi dell'ettaro irrigabile, distinguendo per il Vel'· 

. cellese tre zone: la A composta dei distretti di Prarolo, Pezzana, Rive, Strop· 
piana, Caresana; la B di Asigliano, Balzola, Costanzana, Desana, Pertengo: 
la C di Crova, Lignana, Ronsecco, Salasco e SaIi. Limitiamo, tenendo presenti 
gli scopi di questa indagine, l'analisi a questi soli 15 distretti, che tuttavill 
Rono tra i pift vasti ed importanti (1). 

I moduli distl'ibuiti fUl'ono: 

zone 

7JOna A 
7.ona B 
7.on8 C 

1913 

84.300 
95.802 
50,513 

1924 

95.300 
103.973 
M,m 

1929 

106,190 
105,461 
57,36; 

1930 

105,770 
106.7112 
56,957 

1931 

103,610 
106,4.'17 
54,472 

1932 

102.320 
106.487 
56,630 

1933 

101.4SOI 
102.1l~, 
51.9(17 

I moduli distrilJUiti nell'intel'a rete dell' Associ..,.jone (compresi teni. 
menti isolati, ecc.), furono: 

a .... i moduli allll' rnOdltli ' anni moduli 

1924 655.470 1927 732.860 1930 765.400 
1925 713.950 1928 719.080 1931 71i8.570 
1w.l6 722.100 1929 769.140 1932 706.400 

1933 663.800 

(1) La superflcie del distretti ~ 18 &eguente (in ettari, ed esclusa la parte adesionatn 
al tenlmentl) : . 

A B 0 

Caresana 2049 Aslgllano 25SO "","ova 554 
Prnrolo 784 Balzola 510 Llgnano 676 
Stroppinna 1658 Costanzana 753 Ronsecco 513 
Rive 732 Desana 920 Salasco 428 
Pezz808 1428 Pertengo 822 Sall 787 

Totale 6651 Totals 5500 Totale 2957 
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TABELLA :III. 

A=AMENTO DEL OOSTO Dl lR.RlGAZIONE PER HA. IRRIGABILE 

-- -_. -. .. - --

Zona.! Zona B Zona a 
Prezzo del modulo 

.g ctI 

~ ~~ ~ -!!" ~ 
distrlbuito 

I~ 
,omma 80mma 

~ ~ 
80mma 

Q·nni ad eft. ;::::= ad en, ;;::: ad eU. ... ZotJ e 
lire -5 i:; lire -5 . ~;; Ur, -5 A B C 

~ 

1913 W 3i 100 2iS1 46 100 114 39 100 26!17 2085 2270 
1925 6Z7 94 280 744 L33 290 2M 86 221 61"& 7165 47l!1l 
1m 93.1 146 411 1.(131 L86 402 362 123 315 - - --
1926 986 148 4.'Ii 1.115 199 483 393 1.'!3 34t - - -

11927 856 129 379 1.010 181 393 354 126 308 - - -
19~ 803 121 356 II2G 164 357 322 109 279 - - -
1929 842 127 374 943 L69 867 319 1~ l!17 8012 F944 5574 
1930 809 122 359 005 171 372 329 112 2H1 7653 9038 5788 
1931 72l' UO 323 817 146 317 293. 99 254 7035 7753 5190 
1932 704 106 312 800 143 311 293. 99 254 68&3 7809 51S7. 

.. 

Ripartizione del costa per alcuni distretti imgui. - A complemento 
dei dati forniti riportiamo adesso Panalisi del casto delle a.cque per colture 
e per alcuni dei pI"incipali distretti irrigui. Riportiamo anche Ie spese ge
nerali che gravano sugli utenti (1), e che, come abbiamo detto nel capitola II 
sono ripartite 'in fine di anno irriguo. Si confronti a questa proposito, la 
dtata pubblicazione di A. Tournon [177]. 

II costo per i distretti della zon.t C e minore perche sono ivi minori Ie 
spese generali. 

(1) Per Qrlentare maggiormente le idee e ohiarire n concetto dl spese genernli ripor
tlamo schemnt1camente 11 bUancio con9Ulltivo d1 uno del pit gross1 dlstrettt Irrlgul: 

1\133 - eARIOHI PASSI\"! 

Canone aequa . 
Mnnutenzloni 
~purgo cavl 
8t1pendl. '" 

1.. IM.OOO 
46.690 
110.800 
29.000 
55.700 AequaLoll e propr. aubaltern1 » 

Spe .. dl utllelo 
llllposte. . 
Atlltto eavl . 
Asolcura.lonl 
Speee vade . 

, Totale 

L. 5.1nt 
D 1.3fJO 
» 31.0<10 
D 10'(MJO 
D 23.321 

. L.406.000 
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TABELLA XIII. 

BA.SSA PJA.'ilURA VERCELLESEl - COST! DElLL'ACQUA ntRlGUA PER OOLTll'RA 

prc::zo acqtl4 8upplemento totale 
DiBtretti caItlin etta'" per loa. 1932 spcse general. per 

per ha. ettaro 

AsigUallo rlso 19i",s 157,99 26,00 183,99 
prato ll'1l 67,70 26,00 93,70 
marznschl 446 22,51 26,00 48,57 

("nstanzana rlso 610 135,24 25,20 160,41 
prato 48 51,96 25,20 83,16 
marz8sebi ~ 19,32 25,20 44,52 

l)eeana rlso 734 131,23 11,20 148,4<1 
prato 69 58,82 11,20 70.00 
marznscbi 138 19,60 11,20 30,00 

~~orano Po rlso 394 210,18 29,14 239,32 
prato 73 83,73 29,14 112,ST 
marzaschi 160 27,00 29,14 S1,02 

pprtengo rlso 510 121,77 26,80 148,S1 
prato 78 58,18 26,80 '1S,9S 
marzaschl 00 17,40 26,80 4'4,20 

I'ezzana rIso m 259,00 26,00 285,00 
prato 203 111,00 26,00 1<11,00 
marzaschi 54lI 8i,OO 26,00 63,00 

Frarolo rlso 415 215,58 27,00 243,09 
prato 58 92,<11 2f'{,56 119,93 
marzasehi 126 30,79 27,00 68,30 

~tropplana rlso 859 157,00 63,00 220,50 
prato 270 78,75 63,00 141,75 
mW'zasehi 8 62,50 83,00 115,50 

L'alto vercellese e irrigato, come gill abbiamo detto, anche da canali 0 

rngge private: prevale, per superficie di estensione dominata la roggia di 
Gattinara i cui canoni di irrigazione sono generalmente riferiti al risone 0 

a fieno maggengo. Per Ie risaie Rvevamo (per i singoli comnni) : Albano: prima 
zona kg. 472 di risone originario ad ha.; seconda zona. 420; terza zona 367; 
Greggio da kg. 328 a kg. 223 secondo Ie quattro zone; Oldenigo kg. 525; 
flaloeeo, Buronzo e Villarboit kg. 223; Arborio da kg. 228 a 223 secondo Ie 
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quattro zone (media. dei risoni fini, semifini e comuni, ecc.). Per i prati e 
Ie altre colture (marzaschi): GMBlarengo, Greggio, ArIlano kg. 262 di fieno 
magglllJ.go a ettaro: Oldenigo kg. 130; Baloeeo, Buronzo e VillarIloit kg. 92 
di risone originario, ecc. 

Nel 1931 i canoni furono in seguito a contestazioni determinati con un 
particolare Iodo (Leblis) dopo di che, in seguito a discussioni novelle, con un 
concordato paritetico (Viale, Leblis, Busca, 18-5-1933, XI). Per gli ultimi 
anni comunque Ie taritfe cost risultano (lire per ettaro): 

1931 1932 

Pra" Ruale Jlarmsohi P .... " RlBale Marza8cM 

Arborlo I zona 89 177 80 63 154 21 
II • 89 169 80 63 147 21 
III. 89 143 80 125 21 

• IV. 89 lBii SO 63 118 21 
Balocoo, BtwOfl.o-
zo, Villarboll 82 l.56 ZT 63 l.'I6 21 

I prezzi pagati allo Stato dall' Associazione per l'irrigazione dell'agro 
ovest Sesia cost risultano (per modulo): 

1914 e ante. 
1915- 1918 
1919-1921 
1922-1924 

L. 2300 
2450 
2600 
4000 

192{>-1930 
1931 
1932. _ 
1933 (1) • 

L. 0000 
[,3;JO 

0000 
4000 

Nel novarese e nella Lomellina i costi delle acque irrigue variano mol
tissimo da zona a zona, e Ie cause di questa fatto sono diverse_ Innanzi tutto 
occorre considerare che essendovi molti canali vecchi 0 poco cUI'ati, Ie per
dite di canalizzazione sono talvolta forti, poi un importantissimo fattore 
di tale diversitA ~ costituito dai terreui che sono talvolta prettamente sub
biosi, talvolta ghiaiosi, talvolta di medio impasto, tulvolta pertino '''giIlosis
simi. La diversa bibulitA dei terreni alle volte determina consumi aequei for
temente diversi. Oeeorre inoltre eonsiderare che Ie organizzazioni interne dei 
singoli consorzi sono tra Ie pill disparate e ehe vi sono moltissime acque pri
vate 0 complicati diritti di aequa che acuiscono Ie diversitA. 

Essendo diversa. l'organizzazione dell'associazione est Sesia. da queUa 
della. sua. consorella ad ovest, occorre riferi!'si ai dati dei singoli eonsoroi. 
Esponiamo i costi per alcuni dei prineipali; liberi 0 legati all'associazione. 

(1) Nel 1933 10 Stato ha ooncesoo una rlduzlone del 50 % sull'aequa desUuoto olle 
llenle; Del 1934 la tnrur. ho oublto una r1duzlone generale del 10 %. 
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L'importante eonsorzio irriguo del Cavo Montebello ha fornito l'acqua 
ai prezzi seguenti (lire per ettaro) : 

annl riBaie prall marza8chi 

1924 209 105 35 
1925 223 112 as 
1926 260 130 44 
1927 240 120 40 
1928 240 120 40 
1929 223 111 BT 
1930 210 1l!5 46 
1931 223 114 38 
1932 222 111 BT 
1933 216 lOS 36 

Come si nota i1 rapporto tra i prezzi per Ie singole eolture e eostante. 
I prezzi esposti possono rappresentare Ie condizioni medie di tutta I" 

zona: in aleuni consorzi pera Ie spese sono maggiori. Ad esempio nel Oon· 
80rzio Vela, nel 001180",;0 Oavo Novara, nel Consorzio Nibiola, di Mezzo, ecc. 

qualehe caso Ie tariffe superano Ie L. 300 ad ettaro, ed anche pin per al· 
cu : Consorzi (ad esempio quello di Mezzo) che hanno i canali in peggiol"i 
con .ioni. Alcuni Consorzi (ad esempio i1 Consorzio Levante di Borgola· 
vezza 0) hanno prezo; diversi per i non consorziati che, per qualsiasi ra
gione, necessitino di aequa. L' Associazione per l'irrigazione dell'Est Besin 

_ 8ta P '/l compiendo lin proficuo lavoro di riordinameuto. 
P r Ie altre zone risicole non abbiamo compiute indagini particolari. 

limitandoci a rilevare i costi belle aziende esaminate. 

II lavoro manoole. - In questa fondamentale parte del capitolo desti
nato allo studio dei prezzi dei mezzi di produzione esaminiamo i1 fattore Ill. 
voro esclusivamente in relazione alIa funzione che esercita nel processo pro
duttivo. Non devonsi perci/l ricercare qui indagiui di carattere soeiale ne 
dati che possano servire a mettere in rilievo i1 tenore di vita 0 in generale 
Ie condizioni economiche delle famiglie braceiantili, come pure trascuriamo 
di esaminare Ie importantissime ripercussioni della situazione che si eve
nuta creando con la nuova organizzazione sindacaJe ed assistenziale. Nella 
parte IV di questa studio accenneremo brevemente a cia, per ora quindi ci 
limitiamo ad esamiuare l'andamento di tale costa del mezzo produttivo in 
relazione eselusivamente aUa privata economia dell'imprenditore agricolo. 

La fondamentale distinzione dei lavoratori manuali e quella in fissi 
ed avventizi: Mulle 101'0 caratteristiche rimandiamo ai citati studi di 
Ruatti [144] e di Medici [92], passando senz'nItro all'esame dell'andamento 
dei salari. 

1 salar' dei lavoratori fissi del vorcelle8e. - La retribuzione dei salariati 
fissi assunti con contratto annuo, e, come e noto, costituita da una parte in 
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<lenaro e da una parte in natura. Compete inoltre al salariato 1'abitazione e 
['OI·tO, 10 staJletto pel' i suini, ecc., tutti elementi che trascuriamo essendo 
parte integrante del capitale fondiario e non comparendo esplicitamente tm 
Ie spese dell'azienda. Qualche dubbio potrebbe sorgere sul1'opportunita. di va· 
lutare Porto assegnato aile singole famiglie, ma a questo riguardo facciamo 
notare che <lal punta di vista in cui ci siamo messi, l'orto rappresenta sem· 
plicemente superficie sottratta a eoltura, e come tale la considereremo. La 
mlutazione avrebbe invece molta importanza (e dovrebbe essere fatta 
('on altri criteri in vista del particolare scopo) nel caso che volessimo impo· 
.tare un bilancio familiare del salariato fisso. Ritenendo cosi chiariti i 
dubbi che potevano sorgere, esponiamo l'ammontare della remunerazione 
reI" i lavoratori adulti. 

AZIFl:lfDFl VERCELLESI - PAGA IN DENAIW DEI SALARJATI FlSSI 
DA 17 n 6ii ANNI 

1,2-1 
U)25 

1'126 
JJedla 

L. 2760 
2340 
3400 
2833 

1927 
192R 
llI29 
Media 

L. 3500 
2800 
2800 
3033 

1930 
1931 
lJl32 
Media 

I,. 2800 
1700 
170(1 
206tl 

Nel 1933 la retribuzione era rimasta immutata con 1700 lire annue. 
I lavorato.i minori di 17 anni hanno sempre avuto retribuzioni ridotte: 

trascllrando alcune insignificanti divergenze nel 1924·26 essi prendevano met>\ 
pnga se di et:\ cnmpresa tra i 14 e 15 anni; due terzi tra 15 e 16 anni; tre 
'Iuarti dll 16 a 17 anni. Gli 'IOmini oltre i 65 anni avevano la paga ridotta 
" quattro quinti. Riassumer,do, tali retribuzioni. risultano (medie triennali) : 

AZIFl:lfDE VERCELLESI - PAGA IN DENAIRO DEI SALARIATI FISSI 
SOTTO I 17 A..'ilNI ED OL'l1RE I 6ii 

1924-26 1007~ 1_ 

lla 14-15 ann! . L. HI6 lli16 10.'13 
Do 15-16 an", . » 1BS6 2CW laM 
DB 16-17 ann! . 2lJi5 2275 1500 
Oltre (V; anni . 2266 =- 1M3 

1933 

S50 
1132 
lZi5 
lll60 

II salario in natura, che non e variMo nel corso del decennio, si com· 
pone delle seguenti derrate (in q.li): 

Riso q.li 3; Grano q.li 5; mais q.li 7; fagioli q.li 0,32. Le percentuali di 
ricluzione per i giovani sono Ie stesse che per il denaro; i vecchi hanno diritto 
allil stessa quantita. degli adulti. Non valutiamo la legna che deve essere 
f(ll'nita Iti salariati dato che, grosso modo, la produzione interna del fondo 
I~ "ufficieute Mia necessitl\ e possiamo quilldi tra"curare di considerarla sia 
trn i prodotti,l,sia tra Ie spese. 
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Le derrate somministrate si sono valutate in base al Pl'eZ'O che il con
duttore an-ebbe realizzato vendendole al mercato, tenendo naturalmente 
conto delle spese di trasporto in alcuni casi assai gravose tl). 

II salurio complessivo risnlta quindi: 

1924-26 1927-29 1930-32 1933 

adult! 1,_ 4971 4004 3:131 2868 
da Ift-I7 al1ut . 3733 aooo 2lOO 2151 
(hl 1.¥ .... 1Il 3nni . 32Sl 3156 2199 l!lO3 
dn 1-1-15 annt . 2lSS 2376 1666 ITa'; 
oUn' f,5 anni . 4410 4147 2918 2328 

II sa.la.rio dei lavoratori addetti alia stall a e inoltre aumentato di un 
litro di latle al giorno e di uno speciale compenso pel' il maggior lavoro 
che sonG costretti a compiere nei I~iorni festhi_ Valutiamo questo ultimo ele
mento globalmente t1'a i ('ornpensi che vanno ad aggiungersi 0.1 salal'io nol'
male. Il ('ompenso del mungitol'e iuYece, vaJutando il latte con criteri usati 
per altri prodotti, risulta : 

192,\-26 1927-29 1930-32 1933 

mungltore 3~lultu . _ L_ 3213 

, Nel 1913, se('ondo Pngliese (136], la paga di nn salariato normale si com
ponem dei seguenti elementi: contanti L, 380; mais L_ 185 (sacchi 10); 
riso L, 99 (emine 18); fagioli L. 12 (emine 2) ;grano L. 58 (sacchi 2); totale 
J,_ .a!, Esclndiamo per la dovuta omogeneitl\ la legna, la casa, Porto di cui 
Pugliese tiene eonto e in definitiva possiRmo ricavare i segnenti intIiei di 
andumento: 

l!l.'lO ~ 100 

la24 = 611 

1!l2,'; ~ 625' 
1926 ~ 'I'M 
1927 ~ 695 
1926 ~ 628 

1929 ~ ~ 
1930 ~ 572 
1931 ~ 383 
1932'~ 408 
19.'!a = 391 

1 .alariat; aVl'e1ltizi .lel ve,'cellese. - Nel periodo di tempo da noi 
stu<linto i BalaI'i degli avventizi (come del resto quelli dei fissi) sono stati 

(1) Tall pre,,! r!sult8110: 

rum grano m.ais tag. t-;80 grano ",a is fag. 

19".!4 I" al q.le 155 117 85 250 19:~ L, alq.le 95 121 64 190 
l!I2:i 180 164 113 300 1!)"U 85 93 46 212 
192H 205 187 114 3iiO 19:{2 90 102 64 198 
.1/f'diu 180 156 104 300 .lfed;(t » \10 105 58 200 
Iy.n 110 126 80 200 1033 » 7. 90 50 120 
In2'" 116 1.'12 102 2SO 
HI2J 119 132 91 300 
J/('(/i(I 11. 130 91 2SO 
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stabiliti di comune accordo tra Ie due organizzazioni interessate (1). Esami· 
niamo adesso l'andamento per il vereellese, dando anche qualche notizia 
pill dettagliata snlle modalitA contrattuali quali ad esempio la somministra· 
zione del vitto in natura, ecc., elementi che per Ie altre zone risicole potremo 
troacurare, essendo quasi uguaU a queste. I salari risulta.no: 

T.UELLA XIV. 

SALARI AGLI AVVENTIZI NEL VERCElLLESE PER GIORNATA DI OTTO ORg 

UOOUNI 

\ 
SALAHI MEDI ANNUALI ME[)JE 

Lavon 192<1 1925 1926 1llZ7 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1924- lt27-
1926 l~a 

1. categoria . 22,00 :!Ii,50 :!Ii,OO 22,10 21,40 21,40 18.70 11,lMl 11,20 11,20 2<1.15 21.1;:') 
2& entegorla . 18,00 22,80 :M,10 21,40 18,00 ]8,00 16,00 10,40 10,40 10,40 21,M 19,00 
3. categoria 13,90 19,20 18,96 16,15 13,86 ]3,96 12,M 10,00 10,00 10,00 17,30 IJ.6) 
lavori invernall 11,20 12,90 14,70 16,10 12,25 12,25 11,00 8,00 8,00 8,75 12,95 13.5:) 
rnccolta del riso ;n,20 36,50 31,10 18,75 22,70 22,15 15,50 16,50 18,56 13,72 32,90 21.2J 
trebblnturn rlso 23,40 27,40 23,M 14,00 11,00 16,60 12,40 13,20 14,84 1Q,li8 :M,70 L3,OO 

DONNE 192<1 19:!1i 1926 1927 1008 11129 1930 1931 1932 1933 1004 1927 
1926 11.~9 

111. (,Rtegoria 17',00 21,00 23,00 20,45 11,25 17,:!Ii 15,70 8,80 8,80 8,80 20,:10 18,30 
2& entegorla . 12,00 16,00 17,45 15,50 12,80 12,80 l1,65 7,20 7,20 7.20 15.15 1.3.iO 
Ha co.tegoria 8,00 9,85 12,85 10,00 9,10 9,10 8,30 5.20 5,20 5,20 10,30 9,05 
monda rlso 15,00 21,00 21,80 18,30 17,40 .17,55 16,15 11,06 11,06 9.75 19,27 17.';:) 

rncroltn rlso . 23,40' 27,40 23,M 14,90 17,00 16.60 12,40 l3,20 14,84 10,98 2<1,70 15,9" 
trebbtatUl'8 rl90" 18,70 21,90 18,65 11,25 13,60 13,30 9,30 9,90 11,13 8,23 19,75 12.TI 

;n. 

Ed essendo nl 1913 il sala.rio, per lavori di 3& categoria, di L. 2 - (2,75 
per la monda, 4,50 rnccoltn) - l'indke risulta: 

anti' 3& ooteg. monda raccolta Gnnj sa. caleg. monda racooJta 

1913 100 100 100 11129 fl92 63S 492 
1930 632 60.'l7 344 

11ll!4 691 540 6IlI 1931 500 4re 367 
lU2;l 960 7M 811 1932 500 402 413 
111211 947 793 691 1983 500 355 305 
11127 807 665 417 
1928 692 633 504 

(11 Al 1931, In flegutto a mancato necordo fu ricorso aUa MngJstraturn del Invoro in 
seguito a forti dlvergenze 6uU'entitll del salarl (dlvergenze medte 8,20-2,40). Con sentenZR 
1741981-IX turoDo promulgate le Move tar1tfe ed anche molto eempllficate le categorlt· 
del l.vorl. Cfr. capltolo XIX. 

1930 
1932 

13.70 
12.4. 
10,90 

9,20 
16,S,3 
13,50 

1930 
1932 

11,10 
~,70 
6,25 

12.76 
13.i;O 
10.10 
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Tale netta di_tiDzione in. categorie di lavoro (1) si e iniziata solo dopo la 
"icordata sentenza della Magistraturll tOl'inese: innanzi tale epoca Ie voci 
erano numerosissime (2). Per comoditl1 di esposizione abbiamo riunito tutti 
i diversi lavori nelle categorie adottate al 1931 aDcbe per i preced~nti anni: 
Ie divergenze sono insignificanti. 

Patti accesson nelvercellese e modalitd per il calcolo de·; salan con rite
rimento in natura_ - Illustriamo aleuni patti accessori per il vercellese; nelle 
altre 10calitl1 essi sono del tutto simili. Al solito ci limitiamo a eonsidernre 
quelle modalib\ contrattuaJi che hauno un carattere puramente economico e 
chI' influiseono suI bilaneio aziendale; notevoli osservazioni potl'ebbero farsi 
sulle variazioni intel'venute all'orario (che in parte consideriamo per i 101'0. 
effetti economici) diseiplina, organizzazione, ecc. 

Per la Monda del riso ocoorre mettere in rilievo la lieve diversitl1 di 
trRttamento ehe esiste tra. Ie mondariso indigene e forestiere, intendendo con 
questa espressione, ormai entra.ta nell'uso comune, coloro che, provenienti 
da. a.Ura. provincia. 0 a.nche da. luoghi lonta.ni della stessa provincia, in cui 
ha sede l'azienda, non hanno la possibilitl1 la sera di tornare a dormire 
a casa e pernottano snl fondo_ n lora compenso e naturalmente minore, 
dovendo il conduttore dell'azienda sobba.rca.rsi un pa.rte delle spese di tra.
sporto; negli ultimi a.nni infatti ascendeva. al 96 % dei salari normali gill 
vi_ti, Sempre' per Ie operazioni di Monda. si fanno delle riduzioni sui salario 
aile mondine in etl1 inferiore ai 1.5 anni (tra i 14 e 15) il cui ammontare 
ascendeva. all'88 % del normale nel 1931-32-33_ Anche per gli altri lavori in 
generale si assegnano paghe minori ai rag"zzi, e cill secondo Ie stesse pro
porzioni giI1 viste per i salariati fissi: Ia. metl1 per quelli compresi tra 
14-15 anni; tre quarti per quelli tra i 16-17; due terzi per quelli tra. i 15-16. 
Le paghe delle ra.ga.zze comprese tra. i 14-15. a.nni sono ridotte a. 7flO_ Anche 
per Ie operazioni per Ia. raccolta del riso vigono a.1I'ineirca Ie stp.sse ridu
zioni. Aile monda.riso ed a.i Ia.voratori addetti alia. raecolta, il conduttore 
deve somministrare il vitto di mezzogiorno, sono inoltre sta.bilite je moda.
!itA di somministrazione e Ie norme di confezione, ecc_, r·ome d'alt"a. part~ 

(1) I lavori dt 1- oategoria. eomprendono: falclatura maggengo e agostano; mietltura 
trumento e eegale; 2a oategoria: tagllo ravettonl, tagUo trlfogl1o da seme j mletltura 
nvena, trebblature estlve, zappature mals con donne. tagl10 terzuolo e stopple; ,at. oale
y.,ia: gil altrl lavorl ordlnarl ... clu.e la monda e Ie operazlonl dl .a"""lta del 1'\f;o, 

(2) 81 veda: S. PUGLIESE: ProduzlOn' ecc. ('llI6] e S"i problem. att .... U dell", rl8io.1-
'.I"a in Italia [l.'IS] e A."1'URNON: II problema del ri •• [179]. 
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:' ,t:lhilit .. una speciale rltenuta in conto vitto da fare sui salario. Tale 
ritenuta e stata: 

Mondnrlso L. 
Uaccoltn e trebbintura riso 

1928-30 

2,80 
2,80 

1!l31·32 

1,40 
1,40 

1,O~ 
1,-ID 

II ,itto da somministrare deve essere composto dei seguenti alimenti: 
pane gr. 500; riso gr. 500 (0 mais gr. 250); fagioli gr. 150; lardo gr. 50: 
conserva pomodoro gr. 1:>. L'agri!1oltore deve inQltre fornire legna, mat~· 

I'iali vari, ecc., e permettere a una 0 pin mondariso, secondo il numero delle 
componenti la squadra lavorntiva, di sorvegliare In cucina. 

II valo:'e degli alimenti somministrati risulta, secondo un calcolo da 
uoi fatto hi base ai prezzi medi degli ultimi anni : 

1928 
1929 
1930 

L. 2,75 
2,95 
2,50 

1931 
UJ.'{i} 
19:13 

L. 1.~" 
1.7:' 
1.7i 

.11 nota ql1indi eile, nelle ultime tre annute, la trattenuta sui salario ,., 
stata inferiore al valore del vitto somministrato, anche a prescindere dull .. 
fOl'niture accessorie (lpgnn, carbone). 

Interessa pure dare un bre"e ... nno sui supplementi di paga accordati ai 
la,'ora lori per 'alenne operazioni gl'a"ose (slipplementi che un tempo eran" 
nnmel'osissimi e contribnh'ano ad aumental'e la prolisgita delle distinzioni I 
nonclu~ compensi peri lav01'i di cSl'attere straordinario. 

lavon str-aordinari 1928-29 1930 1931 ... 9,.~ 

MPundlmento ronC'lml 81 glorno . 1,50 1,a; 0,90 
NpnndtmentQ calcloclnn. al qutntnle 6,15 5,55 8.7;, 
semina rlso dopptn nndata (per giorna-

tal (11 1,90 1,70 1,2{) 
semina riso aDdatn semplice (per glor-

nntn (1) • 1,50 1,35 O.U~I 
tngUo erba bergamlna fuorl pertodo del 

magg~ngo (1/2 giornntn) (1) 0,75 0,70 O,3.i 
10"01'1 in R<.>qun donne. 1,15 1,05 O.8.i 

II lavnl'o SlraOl'dinal'io e normalmente compensato col 15% in pin peri 
lnvOl'i comnni, col 20 % p~r i lm'ori notturni 0 festivi, col 25 % per la monda. 
col 50 % pel' la m(lnda nei giorni festivi. 

(1) Glornatn pl,mont .. e dl. a8l2 mq. 



-143-

1 putti attualmente in vigore stabiliscono che l'agricoltore, oltre cbe 
pl'owedere al trasporto delle mondine dalla stazione ferroviaria con i carri 
dell'azienda, paghi il viaggio di andata, mentre quello di ritOl'no ~ a carico 
delle lavoratrici (1). 

Sui salari inoltre vengono elfettuate Ie comuni ritenute per i contri
buti sindacali (0,33 % R. D. 1 dicembre 1930, n. 1644), pel' assicurazione 
invaliditA e veccbiaia e tubercolosi (0,15 giornaliere per gli uomini, 0,10 pel' 
Ie donne). I salari sono normalmente pagati in denaro alia tine di ogni set
timana: fa eccezione il compenso perle operazioni di raccolta del riso (rife
rito, a seconda dei casi a 16 0 a 12 kg. giornalieri di riso bianco) che vielle 
liquidato quando Ie organizzazioni sindacali banno stabilito il prezzo ba.e 
del riso bianco in relazione all'andamento del mercato in ottobre e no
vembl'e (prima quindicina). {Tn'altra clausola da ricordare e costituita. dal 
minima di giol'llate lavol'ati,e nssicurate ai lavoratori, minima che per III 
monda i! di 30-40 giornate. pel' il taglio e legatura del riso di 18, per la 
trebbiatnra di 25, per l'essicazione di 28, e )leI' Ie operazioni miste 23. 

Per Ie altre llumerose cJausole esiste.nti l'imandiamo senz'altl'O ai COli 
cordati cbe sono da qualche tempo pubblicati regolarmente. 

I concordati tm·i.fjari nef vel'cellese. - Occorre inline ricordare che pel' 
molti servigi, vigono partieolal'i concordati di tm·iffe. llicorderemo quello P<'I' 
l'aratura e l'erpicatura meccanica del terreno, cbe nel 1932 era .tabilita in 
I •. 55 e 70 (secondo che si trattasse di aratul'a semplice 0 doppia) per gio;'
nata piemontese. con una riduzione del 10% nella baraggia: la trebbiatura dei 
cereali esti"i st"bilita con il 4%, 3,50%. 3% del prodotto, a seconda che si trat
tasse di quantitath'i inferiOl'i ai 30 q.li 0 compresi tra i 30 e i 100 q.li, 0 su
periori ai 100 q.li; la trebhiatura del l'iso .tabilita in L. 32 per giornah, di 
terreno nell'alto "ereellese e in L. 38 nel basso e medio; la trebbiatura del 
mais stalJilita, a seconda delle zone, nel 2,50%. 0 4,500J" ecc. 

Va in line ricol'd"to che nel periodo di tempo da noi considerato sono 
state "bolite Ie differenze di salari dal basso \"ercellese alia baraggia. 

I 8alariati jissi neT noval'e .• e. - Nel nOvarese i saluriati fissi costitui
scono una categoria di lavoratpri del tutto simile a quella del vercell~se. 

II .alario, per la parte in denaro, cosi risulta: 

(1) Le 8pe~e dt vlaggl0 SODO eompret:le entro questl limiti, a seconda delle proventenze: 
L. 5 da So,'srn; 

5-10 da Milano; 
)l 10-15 (]n .\lessandria. Genova, Pavia; 
J) 15-20 da Cremona. Piacenza; 
II 20-2.i da BrescIa. linntov8, Parma, Reggio Emilia. Verona; 
» 2j ed oltre dll Bologna, Ferrara, Modena, Padoys, Rovigo. 
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lU24 L. 2000 1927 L.OOOO 1lJ3O L. 2400 
1925 2000 1928 • 2400 1931. » 1560 
11126 0000 1929 » 2400 1982 » 1560 

Media » 2366 Media » 2600 Med14 » 1tuO 

Nel 1933 la retribuzione in denaro fudi 1560. In complesso quindi si 
nota. che nel novarese si hanno paghe leggermente minori di quelle ver
rellesi. 

n salario in natura ~ pure leggermente diverso. Esso ~ composto di 
3 q.li di riso; 3 di fmmento; 7 di granoturco; 1 di segale, 1 di risina e due 
emine (0,32 q.li) di fagioli. 

Valuta.ndo in denaro ta.li salari (1) si arriva al seguente risultato con· 
clu.ivo: 

Salarlo In denaro 
Salado in natura 

Totals 

1004-26 1927·29:wacJ.32 1933 

2366 
1987 
4353 

2000 
1560 
U69 

1560 
1173 

2533 

La retribuzione dei mungitori risulta ancbe in questo caso leggermente 
maggiore, sia per la somministrazione di un litro di latte ginrnaliero, sia 
in conseguenza il maggior compena!) ad essi assegnato per il h.voro festi,·o 0 

notturno di stalla. Globalmente essi percepivano lire 4983 nel 1924-26; 4749 
neI1927·29; 3390 neI1930-32; 2878 nel 1933. 

L'indice dell'andamento della remunerazione del &alariato fisso 10 abo 
biamo determinato in base agli stessi criteri usati precedentemimte; la remu-

(1) Ii prezzo del .Ingoll prodottl ~ .ostanzlaimente quello del vercelleee. Per la _8la 
p. la rlslna. non compresl neU'altro caeo, 81 ha, In Ure al (I.le: 

SegGIe 

19M L. 108 1927 L. 100 1930 L. eI; 
1925 100 1928 110 1931 65 
1\126 125 1Il28 88 1982 80 1983 61 

Media 121 Media 10! Media 70 

Rial .... 

19M L. 011 1927 L. SII 1lJ3O L. 85 
1923 'Ili 19'18 1\0 1931 25 
1926 80 1929 85 1932 80 100II 28 

Modi" 70 Medi" 40 Med14 80 
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nerazione per il 1913 ~ stata ca.leolata (in base alia media di tre aziende) in 
L. 725 annue. L'andamento in numeri indiei risulta perta·nto: 

1918 

1924 
lll25 

1926 
1927 
1928 
1929 

724 
619 
586 
ti52 

19:1O 
1931 
lJl32 
1933 

Andamento, come si nota, in gran parte simile IL quello del vereellese. 
Oltre il salario illavoratore pePeepisee aleune maneie, regalle, eee., ehe va.lu· 
teremo globalmente nei bilanei aziendali. 

I laf)orotori a1ltlentizi nel nooare8e. - Le dillerenze con Ia. zona ver
cellese non sono molto notevoli, tuttavia., essendovi per molti lavori tarille 
diverse, riportia.mo nel seguente prospetto l'anda.mento dei salari a.vventizi 
in questa zona.. 

TABELLA XV. 

AVVENTIZI - SALARI NEL NOVARESE PER GIORNATA DI OTTO ORE 

ANNATE M1!lDIE 
UOMISI 1924 1927 1930 1924 lll25 1926 1927 1928 1929 1930 1931. 1932 1932 1926 1929 1932 

1& Categorla 19,20 24,&1 26,40 26,40 20,- 20,80 19,60 12,- 12,- 12,- 22,50 22,40 14,50 

~ Categoria 16,SO 21,60 23,26 23,20 17,60 18,00 17,26 10,80 IO,SO 10,SO 20,50 19,60 12,00 

sa Categorla l3,00 IT,60 19,20 19,20 14,40 14,SO 14,- 10,- 10,- 10,- 16,00 13,20 11,30 

Invernali 12,lli lli,40 16,SO lli,40 12,60 11,56 11,56 8,- 8,- 8,- 14,SO . 13,18 9,20 

Racoolta r1so 24,30 28,80 :If,SO 17,30 11,30 17,50 12,35 13,85 lli,64 10,98 26,- 11,40 13,SO 

Tagllo rlso • 24,40 86,00 81,00 21,60 21,60 21,00 15,45 16,85 18,40 18,12 30,50 21,70 16,70 

DONXFl 1924 1925 1926 1Il27 1928 1929 1930 1001 1932 1933 1924 l.927 1930 
1928 1929 1932 

1& Categorla 14,40 20,00 21,20 21,20 16,- 16,SO 16,- S,SO 8,SO 8,SO 18,50 18,- 11,20 

2& Categorla 9,20 12,- 18,20 18,20 10,- 10,40 9,60 1,20 7,20 7,20 11,40 11,20 8,-

ar. Categoria 7,20 9,20 10,- 10,- 7,80 8,- 1,80 5,20 5,20 5,20 8,SO. 8,50 6,-

Raceolta rlso 18,25 21,60 18,60 12,00 12,00 l3,10 9,25 10,- 11,13 11.23 19,50 18,- 10,10 

TagUo rlso . 22,SO 27,- 23,25 16,20 16,20 16,40 '11,60 12,25 18,SO 10,98 24,40 16,SO 12,80 

Monda rlso . 14,40 20,- 21,- 17,00 17,- 17,15 14,25 10,85 10,85 9,SO 18,50 17,40 12,00 

10 - M. BANDINI 
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Non stiamo a riportare tutte Ie modalitil, contl'attuali che, all'incirca.. 
sono simili a queUe del verceUese. 

Prendendo come base per l'andamento dei salari quelli delle operazioni 
di terza categoria, e ritenendo che nel 1913 tale salario fosse mediamente 
di L. 2,50 (media di tre aziende per i corrispondenti lavori) abbiamo i1 se
guente andamento espresso in numeri indiei, che ci puo espl'imere Ie varia
zioni nel tempo del salari: 

.191B 

1924 
1925 

100 

566 
,704 

1926 
1927 
1928 
1929 

76S 
768 
576 
692 

1930 
1981 
1932 
1933 

500 
400 
400 
400 

Occorrerebbe inoltl'e considerare Ie diversitu· di orario cui abbiamo ac 
cennato. 

Il oompenso al salariato fis80 in Lomellina. - Mentre nel vercellese si 
stabilisce senza troppe distinzioni un maggiorcompenso ai capi salariati, e 
spes so anzi Ie ol'ganizzazioni sindacali si limitano a dare norme di mas sima , 
in Lomellina si ha una vera eben definita distinzione tra i salari dei capi 
ordinari, dei capi mungitori, dei sottocapi mungitori, deimungitorisem
plici, ecc. II salado in denaro del lavoratore normale era (lire dell'epoca) 

1924 
1lt25 
1006 
Media 

2000 
2200 
2880 
2333 

1927 
1928 
1929 
Media 

2790 
2100 
2200 
2363 

Al 1933 il salario risnltava pure di lire 1440. 

1930 
1931 
1932 
Jfedia 

2200 
1440 
14:40 
1693 

II compenso in natura e sempre stato costituito da 2 q.li di riso, 3 di 
grano, 10 di mais, 0,32 di fagioli, oltre aHa legna, abitazione ecc. che non 
valutiamo. Gli erbaioli hanno il 10 % in piu, i mungitori il consueto litro 
di latte il giol'no ed inoltre il 13 % in piu del salario in compenso al lavoro 
festivo e nottul'110 di staUa. I capi hanno il 10-15-20 % in piu a seconda che 
l'azienda sia inferiore aIle 2000 pertiche pavesi (di 769 mq.) 0 compresa tra 
2000-3000 pertiche, od oltre Ie 3000 pertiche; i sottocapi hanno la meta di 
tale aumento. II salario per i lavoratori tra i 14-15 anni, 15-16 auni, 16-17 
anni, e valutato rispettivamente la meta, due terzi e quattro fluinti del 
normale. 

Applicando ai salari in natura i prezzi visti per il wercelleRe (che ill 
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sostanza rlspecchiano anche 1a situazione di tale zona) ed auottando gli 
stessi criteri di valutazione di tali prezzi, abbiamo: 

Oategorie 19'M-2A\ 192'7-29 1930-32 1003 

salario capo mungitore (1) lire annue 5334 4950 3525 ~9T 

» » normale (1) » 4646 4336 0085 2640 

» sott~apo normale (1) » 4472 4159 2958 2532 

» » mungitore (1) » 5159 4773 3398 2889 

» erbaiolo » 4726 4218 8001 25f>8 

» laYoratore normale » 4~7 3982 2S32 2424 

» mungitore » 4984 4500 3272 2'781 

» da 14-15 anni » 2148 1991 1416 1212 

» » 15-16 » » 28M 2('>52 1886 1614 

» » Hi-17 » )) ,'\223 2986 2124 IFn ~ 

La valutazione dell'andamento dei sa1aI'i in numeri indici, 181 comphemo 
in seguito per 181 zona dell'oltre Ticino, dove i salari, sebbene diversi pel' 
aleunipal'ticolari, hanno avuto un andamellto del tutto simile a questi. 

II corn pen80 ai lavoratori avt'entizi in Lomellina. - Tale compenso ri 
suJta nellI!, seguente tabella per Ie pin importa,nti categol'ie di lavol'o. 

(1) Per Ie aziende comprese tra Ie 2000 e Ie 0000 pertiche, dato cbe in tali limiti sono 
comprese Ie ampiezze delle aziende da noi studiate, Le variazioni sono pero insignifi
.canti anche per Ie aziende pin 0 menD estese. 



TABELLA XVI. 

SALARI PER AVVE~TIZI I~ LOMELLINA PER GIORNATA DI OTTO ORE 

SAII,AnI MElDI A~NUI 'PER GIORNATA MEDlE TRIENNALl 

UOMINI 1924 1925 1926 l.9Z1. 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1924·26 19Z7·211 1930-32 

Lavon ordinarl 14,40 16,80 18,49 16,80 14,00 14,49 ·12,80 10,- 10,- 10,- 16,53 15,07 10,93 . loice llenala 24,- 24,- 91,80 21,60 20,- 20,- 18,- 12,- 12,- 12,- 24,27 20,53 14,-
Taglto erba bergam. 16,- 18,49 20,- 16,80 15,60 16,49 12,80 10,- 10,- 10,- 18,12 16,26 10,93 
Mtetlture eaUve 24,- 24,- 24,80 22,40 19,20 20,49 18,- 12,- 12,- 12,- 24,27 20,66 14,00 
Treb))lature estive 24,- 24,- 24,80 22,49 19,20 20,- 18,- 12,- 12,- 12,- 24,27 20,53 14,-
Mtetlture ravettonl 14,49 20,- 18,49 18,49 19,20 20,49 18,- 12,- 12,- 12,- 17,60 19,93 14,-
Trebblature ravetton.t 14,49 20,- 18,49 18,40 18,80 20,49 1~,- 12,- 12,- 12,- 17,60 19,20 14,-
Spurgo co.'Vl maestri 16,- 20,- 18,49 18,40 16,80 18,- 16,- 9,60 9,69 9,60 18,12 17,78 11,78 
Bparglt. cone. chlm. 16,- 18,1Ri 20,49 18,80 16,- 16,- 14,10 11,80 R,80 11,80 18,15 16,93 12,23 
Spargltura calclocla- 4,- 4,- 5,93 4,50 

namlde (Buppl.) 3,- 8,- 6,- 5,- 5,56 5,50 5,50 4,- 4,-
Tagllo erba in acqu8 22,49 28,- 28,80 26,40 24,- 24,49 22,49 15,20 15,20 15,20 26,69 24,93 11,60 

I 

~ 
I 

DONNE 

Monda rlso 11,10 20,20 19,60 17,00 16,00 16,15 12,50 10,80 10,80 9,80 17,15 16,49 11,37 
Lavor! ordlnarl 5,60 8,49 8,80 7,20 7,20 7,20 6,80 5,- 5,- G,- ",60 7,20 5,60 
Mietlture ElStlve 16,40 24,- 24,- 20,- 20,- 20,- 17,60 12,- 12,- 12,- 21,46 20,- 13,80 
Trebblatnre estive 12,60 18,- 18,- 16,- 15,20 15,20 13,60 10,40 10,49 10,49 16,53 15,49 11,49 
Mtetltura ravettonl 12,- 20,- 20,- 18,- 20,- 20,- 17,60 12,- 12,- 12,- 17,93 19,93 13,80 
1'rebblatura ravettoni 12,60 18,- 18,- 16,- 15,20 15,20 12,60 10,49 10,40 10,49 16,53 11).46 11,46 
Zllppatura mols 8,- 10,49 10,40 9,20 8,80 8,80 8,- 6,- 6,- G,- 9,60 8,93 6,66 

Raccoltn mala (I) 12,- 16,20 16,2iI 11,20 11.80 11,50 8,50 6,80 7,20 6,50 14,82 11,50 7,50 
La vorl In ocqua 6,20 0,- 8,00 7,30 7,80 7,80 6,00 5,16 5,10 5,10 7,00 7,80 5,70 

(l) 20 Kg. al glorno dl mal •. 
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Anehe per questi salari tralaseiamo di esporre l'andamento in numeri 
indiei risultando quasi identieo a quello delle altre zone pavesi che &desso 
esamineremo. 

Le remunerazioni del salariato jisso neUe zone palJeBi a Bini8tra dell 
Ticino. - II salario in denaro per tali zone risulta: 

1924 
1925 
1926 
Media 

r,. 1800 
2000 
2760 
llt87 

l.II27 
1928 
1929 
Media 

AI 1933 risultava L. 1440. 

L. 2670 
2100 

» 2200 
» 2323 

1930 
1931 
1_ 
Media 

L. 2200 
1440 

» 1410 
» 1693 

Come 8i nota, negli nltimi quattro anni tali salari sono identici a queJli 
della Lomellina. E pure quasi identici sono, i quantitativi di derrate som· 
ministrate: q.li 2 di riso; 3 di grano; 10 di mais; 0,25 di fagioli (1). Qualche 
diversita si nota invece sia nella remunerazione dei lavoratori minori di 17 
anni (un quarto per i quattordicenni; due quinti per queJli di 15 anni; due 
terzi per i sedieenni; tre quarti per i dieiassettenni), sia per il maggior eom 
penso ai muugitori, che e in questa caso del 19 %. TuUe Ie altre elausole 
sono simili auche per quel che rigllarda ore straordinarie, ferie, Ol'ario, ecc. 

(1) I prezzi delle derrate BommlnlstraUve, per le zone oltre 11 Tielno, 9ODO Iegger
mente dIversl da quem precedentemente adottatl. 

anni r/8o orang maiO lagloll 

1924 160 116 85 250 
1925 185 163 113 300 
1926 210 186 114 350 

Media 185 153 10i 300 

1927 11lI 126 79 260 
1926 119 132 101 260 
1929 122 132 90 300 

MedII. 118 100 90 260 

1630 100 116 64 190 
1931 90 f!1 46 212 
1932 93 97 64 198 

Media 9.~ 100 58 200 

1983 73 90 50 126 



-150-

ZONE PAVESI A. SINISTRA DEL TICINO 

REMUNERAZIONE DEL SALARIO FISSO 

oategorie 1924-26 1927-29 

capo mungltore &45 50lli 
» normale 4408 4267 

8ottocapo mungttore 5OS1 484l. 
» normale 4.'104 4003 

mungitore 4917 4667 
ordinarlo 4140 3919 

17 ann! 331ll 31B5 
'16 = 261ll 
15 .1656 l.5Ol' 
14 1035 979 

1_ 
1933 

3l7l 3040 
3067 2006 
3444 2932 
2940 -3317 2824 
2813 2300 
2250 1911l 
1873 1li91 
11116 956 
703 50S 

p.,ssiamo, basandoci su dati rictn-ati presso alcune aziende agrarie della 
ZOIla, valutare il eompenso al salariato lisso al 1913 in lire 655 aunue (te
nendo naturalmente conto delle stesae eategorie di entrata nell'ultimo de
cennio, ed escludendo la easa, il pollaio, ecc.). A valutazioni quasi del tutto 
uguali giunge anche Albertario [4] e [7]'-

In numeri indici l'andamento dei salari risulta: 

1913 

1924 
1926 

100 

516 
900 

1926 
1927 
1928 
1929 

1900 
lJl3l 
1932 
1933 

524 
311i 
398 
364 

Andamento, come ai nota, un poco diverso da quello delle zone prece
denti. 

I Balari dei latJoratori a1J1Jentizi "elle 1II0ne paveri a riniBtra del TiciflO. -
L'andamento dei sal",ri degJi avventizi non ~ molto diverso tra Ie due parti 
della provincia di Pavia che abbismo considerato. Tuttavia, aiccome qualche 
differe!1Z8 sussiste, riteniamo opportuno ripo,·tare l'andamento di tali salari. 



TA.BELLA. XVII. 

EX CmOONDARIO DI PAVIA - SALAHI DI AVVENTIZr PER <YITO ORE 

LAVORI SALARI ANNUALI MEDIE TRlElNNALI 

UOMINI' l.OO4 1925. ,ll)26 19Z1' 1926 1926 19110 1981 1932 1983 1924 19Z1' 1980 
1926 1929 1932 

Lavon ord4narl 
Lavon talce llenala • 
'tagllo stopple ed' el"-

ba. bergatnlna: .. I 

liIeminatorl e epargl. 
tori conelml', 

Spargltorl calcloclan. 
al qulptale 

Miet. grano e avena 
Trebb. cereall estIvl • 
Spurgo cavl 
TagUo rlso (1)". 
Trebb. essIe. rlso" (1) 

nON,NE 

Trebblatnra estlva 
TagUo leg. eotlvl • 
Zappatnra malo • 
Monda r1ao • 
Ordlnarle 
Suppl. lavorl acqua 

12,80 14,40 17,20 
16,- 17,80 18,40 

16,- 17,80 18,40 

14,80 16,40 19,20 

6,
'17,00 
'16,-
16,-
4% 
4% 

6,-
24,-
18,40, 
18,40' 

41% 
-t% 

,1924 1925 1926 

5,00 
11,'10 
'5,00 

7,20 
26,20 
6,80 
0,10 

7,26 
19,00 
7,26 
0,10 

(1) percentuale del prodotto 

16,00 12,80 18,00 18,00 10,- 10,- 10,-
18,25 16,40' 16,80 16,80 11,20 11,26 11,26 

, 
18,W 14,40 16,80 W,80 10,- 10,- 10,-

18,- 14,00 W,40 ,15,40 11,80 11,80 11,80 

5,-
2.3,20 
HI,80 
16,-
41% 
4% 

S,I!O 
20,40 
16,80 
17,26 
4% 
4% 

5,1!O 
20,40 
16,80 
17,20 

4% 
4% 

5,50 
26,40 
16,80 
17,26 
4% 
4% 

4,-
12,-
11,60 
11,00 
4% 
4% 

4,-
12,-
11,00 
11,00 

4% 
4% 

4,-
12,-
11,00 
11,00 
4% 
4% 

14,80 
17,40 

17,40 

16,80 

6,-
21,85 
17,85 
17,05 
4% 
4% 

14,10 
17,W 

W,1I5 

16,-

5,85 
21,85 
16,80 
16,80 

4% 
4% 

11,ID 
18,00 

11,75' 

12,66 

4,1!O 
14,80 
18,85 
18,40 

4% 
4% 

19Z1' 1926 1929 16110 1981 1932 1008 1924-26 19Z1'·26 19110-82 

8,80 6,80 
17,- 16,-
8,80 6,80 
0,10 0,10 

W,20 
20,-
7,20 

16,15 
7,20 
0,10 

10,40 
26,-
6,80 

IS,I!O 
6,80 
0,111 

7,20 
22,-
5,-

10,80 
5,-
0,10 

7,20 
12,-
5,-

10,80 
5,-
0,10 

7,26 
12,-
5,-
9,80 
5,-
0,10 

6,65 
17,W 
6,00 

7,00 
16,40 

7,60 
0,10 

8,25 
14,65 
5,00 

11,37 
5,00 
0,10 



~1!i2-

Prendendo come indice generale dell'andamento i lavon ordinari degli 
nomini e adottando per il·1913 il c.ompenso di L. 200 (rilevato dalla media 
di alcune aziende per i lavori ordinari) otteniamo i numeri indici : 

1913 

1924 

1925 

100 

twO 

720 

1926 

19Z1' 

1926 

1929 

860 

800 

twO 

860 

1930 

19i1l. 

1932 

1933 

860 

500 

500 

500 

Parrebbe quindi' che ill questa zona i aalari ai fossero mantenuti ph) 
alti in confronto aile zone precedenti: anche la mancanza di una grande 
Massa eli mana d'opera disoccupata ha certamente fatto sentire il suo inllusso 
au tale fenomeno. . . 

II salario dei la·voratori ji88i nel basso miianese e lodigiano. - In questa 
zona, come abbiamo detto, f 'saiariati fiasi assumono un'importanza fonda
mentale, mentre, parallelamente si ridllce quella degli avventizi. 

Esaminiamo adessf) il-salario dei lavoratori fissi, limitamente aile cate 
gorie clie interessano l'~enda agraria do, noi prescelta per illustrare Ie con· 
dizioni economichE!! -della regione. 

II compenso ift denaro cosl risulta (limitiamo l'indagine agli ultimi 4 
anni non essendo statu p09sibile ricostruire il bilancif) dell'azjenda esaminata 
per gli anni preeedentil: 

Baiariato tJa. gw"ane Salar. capo lamigffiJ 

1900 L. 4l6O 2270 

'19i1l. 3000 2DOO 

1932 2600 1700 

'1983 2600 1700 

Come si vede, apparisce qui una nuova categoria di lavoratori': il aala
ri)!,to do, giovane -(1); iCciifs&1arlo ~ esel1imvamenie- Composto in denaro. n 
S'110 capo famlgiia infatti ha dWtto alIa somministrazione di generi alimen
tari, somminiatrazione c.os! composta:· frnmento q.li 1,20 (1,00 lie! 1930); 
riao bianco ·q.Ii 2; mais q.li 10 (13 nel 1930); latte litri 1: giornalieri. Com
plessivamente applicarido- i! prezzi viati, leggermejlte aumentati per que! 

(1) 81 rlcordl che 11 salarlato da glOftne ~ coof1denomtnato 8010 perch~ non.~ capo dl 
famlgUa, ma pub 10dUferentemente avere ogol etA. Egl\ pub rlUrare come elbarle 4 q.U 
dl mala e 1 dl rlso, 11 elll valore gU ~ detratto dal salarl ... 
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ehe riguarda il mais (L. 10 al q.le in pi!) ed il riso {L. 5 al q.le in pit) la re 
munerazione tota.le risulta: 

1930-32: Capo famlglla . 
1933 

L. 3226 
2l2S 

Salarlato da glovane L. 3266 
200) 

Le differenze tra Ie due categorie di aalari aono quindi minime, ma 00· 

corre considel'are che il capo famiglia ha altre entrate ehe noi non conside· 
riamo: la casa, la legna, ece. ece. Complessivamente il sno BaTario re,ale e 
qui)ldi a"sai superiore. 

Numerose altre modalii.'\. aceessorie regolano i particolari. Train· 
sciando queUe che a noi poco importano, ricorderemo il maggior compenso 
di L. 0,80 orarie a tutti i salariati addetti alia mietitura dei cereali, riso 
compreso e tutte Ie diverse retribuzioni accessorie dei capi. Per queste ripol" 
tiamo i dati che interessano l'azienda da noi presa in esame: 

categor(e media 
1980 1931 1932 1980-82 1933 

Fsttore 630 4SO 400 50.1 400 
Camjlsro 370 280 240 297 240 
Capo bifolco 0 Cavallante 210 (1) 160 (2) 135 (3) 16f\ 135 (3) 
Capo mungitore e caporale 216 160 135 170 135 
Sottoeapo mungitore 160 75 65 80 65 

Ollmpen80 ai lalJoratori alJlJentizi ne! baSBo milaneB" • lorligiano. ,- Tale 
compenso risulta daUa tabella ,seguente: ai nota la diversa classificazione dei 
lavori in cOl1fronto aUe due altre zone sinora esaminate. llandamento dei 
salad in numeri indici e del tntto simile a quello delle zone precedenti e non 
10 riportiamo per evitare inutili r;petizioni. 

MIL.L'ilESE - OOlIPENSO ALLA MANO D'OPERA A VVE..'lTIZIA 

CATEGORIE 

Lavori OrdiDorl hlverno . . . 
primavera e Butunno 

J) » estate. . 
Mietttufa trumento ed altrl cerealt 
Trebblatura cereall (rlBo escluso) . 
Falelatura . . 
Yonda del rlso . 

UOMI'NI ADUIlI'I 
1000-1932 1933 

L. 12,00 10,40 
13,00 10,80 
13,33 11,20 
19,83 15,60 
14,73 12,60 
14,73' 12,60 

(1) Pill lire 40 per ognl anlmale dlrettamente aflldatogll. 
(2) Pill lire 30 per ogu\ anlmale dlrettamente aflldatogll.· 
(3) Pill lire 25 per ogol aolmale d\rettamente aflldatogl\. 

11 - M. BANDINl 

DONNE ADULTE 
1930·1932 3933 

6,25' 11,60 
6,25 5,60 
6,25 5,60 

,18,00 10,-
7,85 6,80 

11,87 9,80 



I salari agrieoli nelle zone .. ;sieole bologne8i. - Nelle "",iende risicole 
bologDesl il iavoro inanuale>~ fo~nito, in modo quasi esclusi~o. daavventizi. 
limitaudosi i salariati fissi a gelleriche funzioni di Borveglianza, regolazione 
delle aeque, custodia dei prodotti immagazzinati ecc. Un'altra ~ra,tteristica., 
di tali aziende ~ costituita dalla dilfusione che ha il cottimo per Ie Bingole' 
operazioni colturaJi. Si noti infine che fino a quattro 0 einque anni fa, i 
salari degliavventizi di Bologna erano diversissimi"dli. comune a comune e 
anche si riscon'travano nelle steSse zone risicole dilferenze 'forti' da una loea
litA all'ultril: 

Lavorl ordtnarl 
Lavol'll speclall 
Monda rleo (.) -

TARIFFE AVVENTLZI (PER OTTO ORE) 

Uomini MMUJ Donne JI edia 
1930 1931 1933 1933 1930-32 llIOO 19S1 1933 1933 J.93O.,32 

12,80 12,SO 12,40 12,40 
14,SO 14,SO 14,- 14,-

12,SO 8,00 8,00 1,60 7,60 1,86 
14,56 12,SO 12,60 12,- 12,- 10,06 

'll,68 10,-"1.0,-"-9,6If- "12;55--: 

I salan nelle ZOfI6 riBioole neUa provincia di Rovigo. - In questa. zona 
come abbiamo aecennato" preva.le in modo assoluto il contratto di com parte
eipazione, sulle cni caratteristiche ci intratterremo nella parte III. Talvolta 
pero si fa ,rieorso a mana d'opera pagata a giornata, ed in ta.l caso Ie tariffe 
Bono Ie seguenti (media per l'ultimo triennio): 

TARIE'FE PER GIORNATA DI OTTO ORlII 

Vangatura 
Zapponatura • 

~:=rJk~t:!. ':- .!-

Monda e trapianto ~ 

WlIlllJ>l. d ........ 
12.S(} 
16,SO 12,40 

i~::-' .1,20 
10,40 10,40 

MletJtura 
Tr •• porto 
Trebblatura 
Imboccatura 
Carico magaulno 

16,S(} 
10,40 
14,-. 
IS,S(} 

12,40 
1,211 

111,-

O,S(} (1)-

i salan agricoli "elle zone riBico/e del ma"tovafto. ~ 'Ci limitiamo ,ad 
eBporre'gli andamenti per gli ultimi aimi non avendo potu to, pe~ l'azienda 
mantovana che esamineremo; risalire aile annate Bcorse. 

(1) per q.le e per magUIIIn! .111 81 10 piano. 
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II cmnpetlSO ai salariati jiBsi nelle zone risicale lIIantovanc. - La retri· 
Iouzione annua, che non ~ variata dal 1931, comprende per il mandamento 
eli Volta Mantovnna: denaro L. 1250; grana qJi 5, mais q.li·12 ed inoltre i 
seguenti compensi speciali: L. 200 ed ogni capo stalla, litri 1 giornalieri di 
latte ad ogni mungitore, L. 0,50 per ogni quintale di latte consegnato al 
caseificio (0 L. 0,35 se consegnato' sull'aia). In base ai prezzi visti preceden· 
temente i compensi globali risultano: 

Gapi staUa 
:IIungitorl 

L. 2632 
24.'12 

Salariatl ordlnarl .» 2300 

senza tener conto dell'indennita di L. 0,50 (0 L. 0,35) per quintale di latte 
che sarA considerata nei bilanci aziendali. 

Salanat; aooentizi. - I salari (da.l 1931 al 1934) risultano (giornate 
di 8 ore): 

La vorl ordlnarl . 
I ... avorl straordlnarl ., 

• L. 10,40 
• » l2,40 (1) 

M1etltura e trebblatura . . L. 18,80 
)lletttora e trebblatnra donn~.. 13,-

Per la monda, il taglio e la trebbiatura del riso vige il contriLtto nazio· 
nale (cfr. i salari delle altre provincie). 

I Balariagricoli nel verone.e. - Riportiamo la composizione e' Pam· 
montare del compenso ai salariati fissi nella zona del veronese. 

I OOMPI!l.'!SI AI BAlLARIATI FISSI NElL VElRO~ESE 

anni in den4ro groflO ....... Valo .... 

1924 1140 q.U 2 q.lI 10 
lD25 1440 2 10 
1926 1680 2 16 
Media H2O .. 2 to Z770 

1921 1680 2 16 
1928 1440 2 16 
1920 1440 2 16 
Media t520 2 to 2680 

1930 1440 2 16 
001 1200 2 16 
1932 1200 » \I 10 
Media t280 » 2 to 20GO 

t933 1200 to t980 

(1) I lavon straordlnarl comprendono: semina a mano del rl80t spurgo toss! in 
OCQua. Bpandlmeutl conclml .hlmlcl, falclatore pratt .tabU! e 8topple. 



VEROSESE - SALARI DEGLI AVVENTIZI 

UQ)lISI lW4 1U2ii 192II 1D27 1928 1929 1ll3O 1931 1932 1933 1U33 (1 
Media Media Jledia 

1924-26 1ll27-29 1931J.a2 

Ordl"" .. Invemo 7 b. 8,- 10,M 12,- 12,- 10,- 10,- 10,- 7,M 7,M 8,- 7,00 10,16 10,66 7,66 

Ord"nar! eotate 9 b. 11,- la,- 17,- 17,- 14,- 14,- 14,- 11,- 11,- 12,- 9,- 16,33 la,- 12,-

Ordln. prim .• ot. 8 b. 19,- 12,ilO llI,M 1lI,ilO l1,M 11,50 I1,M V,- 9,- 10,- 11,- 12,- 12,33 9,83 

Lavor! .pecl.1I 17,20 19.- 20,70 20,70 18,70 18,70 18,70 16,~ 16,20 15,60 - 18,96 19,36 17,03 

)fletlt. rIao e IP'SDO • 18,ao 19,- 28,- 23,1!li 21,90 21,90 20,95 16,20 16,80 16,05 - 21,76 22,43 11,98 

DON'SE 

O.dln.r! Invemo . 8,50 6,- 6,- 6~ 5,- 5,- 5,- 4,20 4,20 4,20 - 4,83 5,33 4,46 

O.dln.r! eot.te 6,ilO 8,ilO 9,- 9,- 7,M 7,00 7,M 6,30 6,30 6,30 - &,- 8,- 6,70 

O.dln.r! prlm.-aot. 6,- 7,- ,1,- 7,- G,- 6,- 6,- 5.20 5,20 5,20 - 6,33 6,33 5,46 

Honda In .equ. 9,- 12,- llI,20 llI,20 11,60 12.so 12,80 10,80 10,80 7,20 - 11,40 12,58 11,46 

Hond. """Iutt. 7,- 8,80 10,40 10,40 8,80 0,60 9,60 8,- 8,- 7,~ - 8,73 9,60 8,53 

T •• pl.noo 8,- 10,- 11,20 11,20 9,60 10,40 10,40 8,80 8,80 7,20 - 9,73 10,08 9,33 

(1) obbll,atl 



CAPITOLO VI. 

CONFRONTO TRA L' ANDAMENTO DEI PREZZI 

DEI PRODOTTI 

E QUELLO DEI SERVIGI PRODUTTIVI 

In qnesto bre"e capitolo, che poniamo a mo' di chiusnra all'anaJisi dei 
prezzi dei prodotti e dei serl'igi produtth"i, esaminiamo l'andamento relativo 
di tali prezzi. 

Tale confronto, come e ovno, pno darci modo di avere nn'idea. approssi· 
mats della situazione economic.a. in cui si sono ¥ennte a trovare Ie aziende risi
cole durante 10 seorso decennio; l'approssimazione e pero molto sensibile, 
dato che gli ele!henti ehe consideriamo eostitniscono la massima parte dei pro
dotti e delle spese aziendali, di do si puo fscilmente renderei conto esami· 
nando i bilanci esposti nella tena parte di questa stndio. Per non anmen· 
tare troppo Ie tabelle, esponiamo tali andamenti di preferenza con grafiei; 
I'andamento del prezzo dei prodotti agricoli calcolato nel ca,pitolo IV costi· 
tuisce In base di eonfronto. 

I grafici risultano dulle Tavole V, VI, VII, VIII, LX precMentemente 
riportate. 

E' opportuno compiere nn hreve commento ai grafici esposti, intrat· 
tenendoci particolarmente Bulle zone vercellesi dove, come abbiamo gia ap· 
prossimatamente gindicato, la crisi risicola si e ripercossa con intensita 
particolare 

:Sotiamo innanzitntto che, in confronto dell'anno base 1913, i canoni di 
allitt) hanno nn andamento uniCormemente pin ele,.ato della cnrva rappre· 
sentaote l'aodameuto dei prezzi dei prodotti ottenuti dulle uziende. Tale 
indice pno essere variamente interpretato. Innanzi tutto si pno ritenere ehe i 
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p.erfezionament} tecnici.. ilppOl'tati recelJtemente_ ai metodi coltnrali .abbiano 
'I'eso piftreddltTzia lacoitura del riso e che quindi si 'sla ma~ifestato un rialzo 
,'elativo nei canoni di affitto, Percio ed anche per mutazioni avvenute nella 
composizione delle classi sociali si e manifestato un aumento di concorrenza 
tra gli affittuari. I valori fondiaI'i mostrano 10 stesso fenomeno, in misura perl) 
"ssai menD accentuatn, ed e solo dopo il rnpido aumento del prezzo del riso 
e dei profitti che In curva tende rapidamente ad innalzarsi, Si noti che In 
cuspide delle due curve coincide col 1927, anno che segna una rapida e for
tissima diminuzione del prezzo del riso e del valore dei prodotti realizzati 
dall'azienda risicola, come pu~ vedersi dnl lJrimo grafieo, 

Si vede cosl ehiaramente ehe l'influsso dell'andamento, dei prezzi dei 
prodotti suI livello dei valori fondial'i e sui canoni di affitto, si manifest" 
con un anno 0 dne di ritardo, come del resto e logieo e eio si pull &!lehe dimo
strare calcolando un coefficiente di correlazione tra Ie seriazioni esprimenti 
i fenomeni e mostrando che, in seguito a slittamento della curva base di 
uno 0 due anni tale coefficieute tende ad aumentnre, 

A pal,tire dal 1928 i valori fondiari ed i eanoni di affittli tendono ad a"· 
vicinarsi lievemente alia spezzata esprimcnte l'nndamento del prezzo d"j' 
prodotti, ma tale adegnamento e aneora lontano dnl livello del 1913, Non .i 
deve per questa dedurre ehe la situazione economica dei proprietari fondiari 
sia migliore rispetto a quella antebellica, occorre infatti tener presente anche 
l'andameuto dei carichi tributari che, mantellutisi ad un elevato livello, all· 
nullano e I'endollo quasi sempre lIegativo l'appal'ellte vantaggio dei pro· 
pl'ietari. 

E' inoltre lIa rilevare la cal'attel'istica situazione del 1927 che ha rap
presentato per fermo una delle peggiori anllate; di fronte infatti 0,1 basso 
livello dei prezzi dei prodotti stava il pit) alto livello deicanoni di affitto e 
di altri elemen ti di costo, 

La grave crisi di questo anno fu in parte dimenticata per il favorevole 
andamento delle annate successive, e si considerll il 1927 come uno di quegli 
eccezionali bruschi periodi di crisi e di perdite che non sana atrntto "ali nella 
storia della risicoltura, invece che il primo silltomo di una pid grave e lunga 
depressione, quale era in etretto, 

L'andamento del prezzo dei concimi chimici ~ stato, oem pre relativa· 
mente al 1913, favorevole aile aziende fino al 1927, mentre a partire d:l 
quest'epoca l'andamento diviene leggermente sfavorevole, n paragone po
trebbe aggravarsi tellendo presente che l'indush'ia dei fertilizzanti ha fatto 
dnl 1913 enormi progressi tecllici; e che quindi il costo dei concimi, analo
gamente a queUo ehe aecade 81 costa dei prodotti industriali in confronto " 
queUo dei prodotti agricoli hi periodi di notevoli scoperte tecniche e di rapidi 
miglioramenti, dovrebbe essere' nettamente inferiore aUa curva dei prodotti, 
Allcbe in tal caso perll non occorre dimenticare il maggiore carico tributario 
che sopportano Ie imprese dei fertilizza,nti; la conststazione degli audsmenti 
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80pra riportatl (che del resto si limitano al perfosfato) non possono portsrci 
a sostenere che queste imprese godano di eccessivi profitti. 

Lo stesso, sebbene in assai minor misura, potrebbe ripetersi per l'anda 
mento del costo dell'acqua irrigua, in tal caso occorre peril notare la diffi· 
coltA cbe ha questo fattore ad adeguarsi aile variazioni.di prezzi (e infatti 
il costo dell'acqua irrigua e il meno va.riabile tra tutti gli altri nel corso del 
decennio) data l'inlluenza di earichi costanti suI costo di produzione del· 
l'acqua. 

Esaminando l'andamento del costo del lavoro manuale per il vercellese 
(e tali considerazioni valgono all'incirca per tutte Ie aItre zone risicole) si 
ha modo di fare alcune interessanti constatazioni. Innanzi tutto Ie cur"e 
esprimenti l'andamento dei salari, calcolate in base al 1913. sono costsnte· 
mente pill elevate della curva esprimente l'andamento del prezzo dei prodotti. 
Ci() naturalmente grava in forte misura sulle aziende, ma PUQ anche inter· 
pretarsi come nn indice del migliorato tenore di vits generale dei lavoratGri. 
e qnindi come una circostsnza sommamente benetica se considerats dal PUllto 
di vista nazionale. Si pUO ripetere che, analogamente a quanto e avvenuto 
per i canoni di affitto, l'indubbio progresso avvenuto nella tecnica agricola 
ba permesso questo fenomeno, ed i benefici da ci() provocati si sono estesi 
anche aIle classi lavoratrici. 

Ma esaminando l'andamento dei salari nei riguardi dell'attuale cri· 
tica situRzione, si puo vedere che' l'adeguamento all'andamento dei prezzi 
dei prodotti e mancato, ed e questo uno dei principali coefficienti cbe deter· 
minano la crisi risicola. Si noti bene, e ritorneremo in seguito su tale im· 
portsnte circostanza, che non si puo sostenere che i lavoratori manuali siano 
favoriti da una tsle situazione: considerando infatti i 101'0 magri guadagni 
attuali e la relativa elevatezza del costo della vita. per loro, nn'affermazione 
in tal senso avrebbe un sapore ironico. lIa si tratts qui di tutto un vasti.· 
simo problema in cui entrano come fattori la distribuzione del lavoro mn· 
nuale durante l'anno ed il divario tra. i prezzi all'ingrosso e i prezzi al mi· 
nuto, gli effetti indiretti della battaglia del grano sulle zone risicole, gJi 
spostsmenti stagionali, ecc. 

Noteremo intine che tra Ie diverse categorie di lavoro permane pill ele· 
vato il costo dei lavori ordinari, mentre Ie operazioni per il taglio del riNo 
mostrano nn adeguamento notevole all'andamento del prezzo dei prodotti. 
essen do, come e noto, il compenso riferito al prezzo del riso bianco. 
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CAPITOLO VIr. 

CRlTERI SEGUITi NELLA SCELTA E NELLO stUDIO' 

DELLE AZIENDE RISICOLE 

~ neoessitl\ di·stutliare a fondo l'azienda agraria per ottenere U11ll< pin 
precisa i<!ea. <leU ... , sltuazione <lell'agricoltura, e stat\!> sempre sentita (:I.), l\~ 

ogg; sl puil disoute<-e saUa legittimitu. di tale metodo. Si pUO solo di,scutere 
sui gra<!o di I>l\proesimazi<me cui si PUQ giungere, sugli ~corgimentt at" a 
renderemaggiore true appr\l8silU'azione, sui criteri di sce.\ta delle aziende da 
porre IIOtto OIIserva~ioBe. E cio intendiamo di fare brevemente. 

Si <Ii... dapW'ima; geuericamente, che Ie 8£iende prescelte dovessefo 
essere tipiche 0 che dovessero avel'e tutti i lore caratteri coincidenti con 
quelli medi della. WIla. Si costituirono ~he a.rtiticialmente aziende s;mili, 
8ostituendo alia, realta concreta" arbitrarie costl'uzioni che lIUD ha.llnO al· 
cuna giustiticazione di esistenm (2). Si ritenne a,nche - col progredire della 
conoscenza e delle applicazioni del metodo statistico ed in seguito alla ten· 
denza di studia-re quantitativameute i fenomeni economici e _iaJi;. cile 
fosse possibile giungel'e a dimostrare statisticamente III. tipicitll. dl una data 

(1) Rirordiamo per l"ltaUa hl elnsslca analisi del CUPPARI nel suo Manttale dell'agf'i
"v/tori, gll studl di VrrroRlO NIOOOLI, que\U dI SElmou per l'alto mllanese [1601, I, 
vasta indagm.e di' TA,SSlNARI (La tU8kilJuzione del rearUto nell'agrl.colt1tra Haliamt) cue 
ha radl('uimente rlsolta 10 qUt'6t~le de1\a IQsggiore 0 mlnore legtttlmit.\ del Uletooo hl 
esame. 81 ricordl aoehe 18 ditl'uslone npl mondo degU uffici di rontabi\lti'l ngrftl'in. IIi 
vasta _ d\ flUe .. 1 COOl'diuaU daij'18t1tuto \nternllZ\OIlIllie di. "grtcaltura (Requ.!! a • 
• tatiotique. b ... ~e ..... Ieo a ..... t •• a. /a oompta.!>iIUt auricole), e l'eatenBlOJle delle ina,glii! 
io Italla dn [)arte dell'Istituto nnzionaJ.e dl economia ngrnrla. Una breve l"sposizione 
degU S<.'Opl e del rlsultnU eui POSSODO portnl"e tall 1ndaginl. e l'Olltpnutn nel m.io studio: 
0#1 8'11(11 economioi applfcoaU aWuoricoltllrn, Flrenze, Rirel, 1982. 

(2, Per 18 critiC'8 til QUesto metodo efr. 'rASSINAlU, La di8f1'ibuzion(! del red eli to neWa
grirolillt'a italiuliG (1721, llRg. 2:i; MEDICI, R;('N"C'he s.dl'azlCmda agraria lipica, Fueuza, 
Leg •• 19.'l3. 

81 nott {'he l'az"ieuda media 0 mal'oi1lalfJ e unn llstrazione necessaria per la costl'u':' 
zlone degU scllem! di equil1brio econQIlli('O. La dlmostra~QIle <leUa SU(\ 11leslstenza :POll 
inflrina II valore dl quest! schewf, pa·rtlrolarmente se essl sono eonsidernti queui' che 
SODO e cio~ intel'l)retnzkme astrnttu e Seml)Uftl'uta di una cOllllllesNu renltb, conle nne
Bifl.tenzu deU'uomo metUo non Inftnn-a 11 Ilfoeedimento cbe segue n legislatore nellJemaM 
Dare Ie sue norme; dferite 8Ppunto all'uoDlO medlo. efr. C. PKOflELLO, frsentazioru' 
dell'uomo medl0. II Rlvlsta tnternszlonale dl fllosotia del dlritto D, XI-l93i, fase. VI. 



-164-

azienda e 1a sua attitudiue a rappresenture Ie condizioni economiche di 
tntto il territorio ineui essa-~' contenntai;--Si--intuiva, e 'vero, che, dato il 
grande numero (praticamente infinito) di ca,ratteri che un'azienda agraria 
presenta, fosse difficile ritrovare una tale azienda, ma 8i riteneva pure che 
essendo tutti probabilmente tali caratteri Iegati tra Ioro da strettissime 
correlazioni, Ia verifiea.,ione delle concordanze di aleuni dei fondamentali, 
significasse senz'altro Ia verifieszione di tutto il compiesso. 

L'inesistenza di simili aziende e stata dim08trata da un recente studio 
del Medici (1), e, se non erro, Ie sue indagini portano a concludere che 
l'analisi statistica non puo essere sUmciente Per dimostrare se Ia scelta di 
una data azlenda eben fatta 0 ho. 

Cio posta quali criteri conviene adottare dovendo giustificare Ia scelta 
delle aziende sottop08te ad osservazione? 

Si tratta, 'a parer nostro, di estendere dapprima l'indagine ad un buon 
numero di aziende risicole, che una prima sommaria indagine ci ha fatte 
ritenere adatte ai nostri scopi, e diprocedere ad una sueeessiva e pill rigo
rosa selezione in base ad una razionale analisi delle caratteristiche azien· 
dali; analisi eseguita, per' quanto e p088ibile, in base a confronti statistici 
tra l'azienda ed il compiesso ehe vogliamo rappresentare, oppure - quando 
cio non e p08sibile - in base alIa pel·sonale conoscenza delle zoue, a di
scussioni crItiche con gJi agricoltori, ece. ace. 

'I caratteri delle aziende IIU cui abbiamo fermato ,Ia nostra attenzione 
sono quelli elencati dal Serpieri nella sua Guida a ricerche di economia 
agraria: 

(1) 11 prof. G. Medici ha compluto una dlUgente ind:lgine SUll'lll'j{olUt>nto. h:HH~nd hi 
Rui dati rilevat! per cincJue zone agrtlrie f.tnUane nS!lIai unt.formi l)fanurn 113Yfffle n 8i~ 

ntstrn del Po) e gluogendo n chlnrtre i foudnmentnli Rspetti dp.1 problemu. Innnnzi tutto 
pgU ba dlmostrnto ('he non E'Slste l'szlendn th)icR lntesa I'll seD8() purnmente stati~tlco. 
ron {'he 11 earnUere tillieo 81 dE"\'e ritenere Itmitato ad alcuni rnl1llortl; secont1:lrimllellt/.' 
(UPIlUco·ndo 01 caso in esome conl'ettl espressi dnl Pantaleonl e <1111 Serl~lerl) che nt'II0 
rkerea dell·n.lendo l"UI>presentnUvo «oneetto che dUTerlsce dol tlpleo) debbono e •• ere 
ehlnrnmente ronosclutt gl1 scopl cui In rtcerc."8 deve servlre, 

Che coso 81 deve intendere per Dzle-nda roppresentnUYn. 0 in gE"uer:lle Iler r:lPJlTe
.s<::ntattv1tA e per metodo rappresenoo.tlvo? A. Jensen detlnlsce quetlt'ultlmo com~ 11 JIl4to

todo che ren<1e-rebbe possiblle In « gellP,'alizza:zione dl "'8fdtatl che xi tragf/ollo (/a "IIa 
1';('e,.('a parziale J) rna contro tllle deftniztou~ sol1enmo a}(>ulIt' glu~te u~)It>zlonl GI!li (' 
Galvanl sostenend!) ('he In «r(IIJ/JJ'Clfetltatit1ifti 'fur ro"f'('tto "lIrlivo e milt (OU'o~"tu J) e 
('hE' ~ nssurdo }lenMare ('be Ull camplone possa rnllpJ'tlSentnfe III totalttil. in ognuno dei 
~1101 Infinitt (,Ul'atteri, Solo qulndt ollerl1ndo !OlU nl(,11ol C'ln'ntttl'ri 111'f!fls!Olntt ~ Ilosslblle 
othmere UlUl rappreseutntlvltll. e la Sf'eltn dl t811 caratterl ,'ul'lel'i\ ,·oltn n "nltn a se
ronda dello scopo dt tale ricel'<'n ('he .s1 \"u(,,1 CODlI)fet't>. 

(,fr, GINI-G,\LV"XI, Di flll'appli<'aziune (lei metm/o ,'appreJJelltatl,"a all'llltimtl c(,lIsi· 
menta Ualwno dena pOfJoladone - Roma, I. C, S, - Serondo gIl nutorl 18 de-ftnlzlone 
<11 rUPJlresE"DtnU\"ltil. e In segueote: II 1.'n C':lDlJlI01W : rnllPreseotnUYo per qnnnto con
t'Prne uno 0 pl'il 8Spetti determlnatJ. dl uno 0 l)lu determlnatl earotterl t;e hi IJUrzlnll' 
rlleYRztone eut esso di\ luogo fornlsce per tall nsrtettl dt tali C'aratterl, gll st('ssl rls111-
tntl ('he 81 avrebbero dalln rllevnztou('o della totnltti'l del rft!Oli n. 
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a) ordinamento colturale; b) modi di trasfOTmazione dei prodotti di· 
retti del suolo; c) rapporti tra Ie persone economiche partecipanti alia pr6' 
duzione; d) ampiezza dell'impresa; e) mezzi di fertilizzazione; f) modi di 
esecuzione delle operazioni campestri. A tali foodamentali c8Tatteristiche 
aggiungiamo la: h) giudizio sintetico sulla capacita direttiva dell'impren. 
ditore (1). 

Per quel che riguwrcla I'ord;namento colt .. rale pare, anche in seguito 
alia ricordata indagine del Medici, che esso tenda meglio di o.,oni altro ca· 
rattere a disporsi in seriazioni oscillanti intorno aUa fOTma binomiale. E 
sebbene in pratici~ i dati relativi alia totale superficie occupata daU~ siu· 
gole colture siano imperfetti 0 riferiti a zone non completamente omogenee 
la determinazione approssimativa non e affatto difficile (2). 

(1) OC<'orre o~erYare che In pratte's sarA assai raro trovnre un'azienda che soddisft 
l)itmamente a1 voluti requisiti; inoItre, chi conOSC8 Ie difficoltA che 91 frappongono ad 
indagini stmm. converrb. che tall"olta oceorre pure non guardar troppo per 11 sottile 
i:ella seelta, dato 11 pumero relativamente limitato d1 agrlcoltori dlsposti a sottoporsl n 
~inllli riUevi, e dato anche che talvolta pu~ essere preferiblle prescegliere azlende gul
<late da persone intelligentl, sieure ed Decorte. invece che ftziende maggiormente rap
presentntil"e. mn dove si temerebbP. che gIl agrlcoltorl possano, lstintivamente 0 sclen
temente. alterare 1 dati che a nol preme rilevare. SI tratta insomma dl porre dei llmitl 
entro cui sl puo toHernre- In dlscordanza tra Ie carattertsticbe a.zlendaU con queUe 
totnli, limitl In cui nmpiezz8 potro in ognl caso essere giudicata :esclu$tvam~nte a base 
tIi aJuon senso e di valutazione soggetttva. 

(2) Per quel che rlguarda Ie zone rlsicole vercellesi, innanzt tutto si pno osservnre 
ehe n riso occupa 18 massima parte della su'perftcle aziendale: dal 60 al 70 %; e dentro 
qUi;"sti limiti O("correrA ehe sin compresn In superflcle a riso coltivata neU'azlenda; nella 
Lomelllna e nel paveBe tale percentuale scende al ~ % i neUe zone 'Paves~ a s~nil5tra 
del Ticino ~ compresa tra 11 10 ed 11 40 %; nelle zone del lodiglano oscUla lntorno al 
10 %. nel cremnseo ~ nnche inferiore al 5 %. Nella 'zona bolognese ed in queUe dell'AG.lge
l~ ioclo esistono Ie classiclle nziende rislcole ad un terzo 0 ad un quarto ecc. Tutti questl 
,"ulorl, compresl entr~ ampi limitl ed assai approssi.mati, c1 possono fornlre una; prima 
base per gludlcare se Ie nziende esaminate possono 0 no servire agU seopl nostri. Altra 
det(>rminazlone possinmo sempre ('omplere relatlvamente alIa eoltura ristcola': esaml
nare el~ la proporzlone con cui Ie di\"er&e varietil di riso entrano a 1ar parte del tutale. 
Rispetto aUf> altt:e colture occorrerh infattl dapprlmn .rilevare 18 superfieie relat,\"n oe
copata dal grano, dnl praU, dane mareite, dal mais e dane eventuaU aItre culture 
minori, noneh~ 18 distlnzlone del pratt in lntegranti ed tntercnhl.r1, e la eombinnzlone 
dl questl ulUml eol trapinnto del riso. Per tutto cil. possiamo dare solo datl largamente 
approssimati. sappiamo ad esempio cbe U grano occupn ne1 vercellese superfici varla
hlli dnl 1il al 20 %, che tale proporzlone sl estend~ nuche al 3().4() % (eostltuendo; qulndl 
II wtnle romplemento della superllele azlendale) dove 11 prato ~ eolti.ato eselusl.amente 
come ('oltura lntercnlare, ed al\o sfalcl~ ma$"gengo segue 11 riso trapiantato: Per 11 
yerceUf>se ad etl:emplo .e~b avviene vrevalent~ente net terrenl piu ferUIl e riCCbi ~ltuat1 
al sud dt.~l1a clUb. dt VercelU. La slI:perficie a grano aumentn progre~slvamente col dimi
nuire della superficie a rlso; e ci~ roan mano che dar vereellese 81 passn allQ.. LomeI
l~nn. al pavese ed al basso mllanese·; ¢ eguale a:.ndamento mostra In 8uperfiele relaUva 
("oltl\"uta a grnnoturoo, 18 superftcie relativa. a prato, e cosl pUre In marc1tu. (an~e per 
eausa della var:lazione nella MmPOSl~loii~ QunUtntiva delle aeque ~rrlgue); .. l'av~) rome 
abblnwo gill acrennato, e partlcolarment~ dUlusa In sleune zone della lJar~ggln ve,;:eel
lese, do"\'"e ocC"ulla dal 5 81 10 % della superfic1e a~lendnle. 
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Un'o,ltl'o, circostanza peril rende ancor pin complessa l'illdagine che ci 
siamo prefissi. L'ordinamento colturale prevalente nelle zone esaminate h .. 
mostro,to un notevole dinamismo nel tempo, particolarmente per quel che 
concerne Ie superfici a grano ed a riso, che Bono inversamente variate; 0('· 

correrebbe quindi giudico,re se anche do, questa punto di vista Ie aziende eaa· 
minate sono rappresentative, ma, come dicevamo, i dati complessivi per Ie 
zone global mente considerate Bono viziati do, alcWle incongoruenze (ci rife· 
ria·mo agli anni precedenti il 1929). L'unico sistema possibile per giudicare 
tali variazioni ~ costituito dai dati 8ziendali, e, come si nota, saremmo 
completamente chinsi in un circolo vizioso, a meno che non si abbia 10, pos· 
sibilitA di confrontare l'andamento delle aziende prescelte con quello di un 
maggior numero di o,ziende; confl'ont&>re cioo un campione con un altro cam· 
pione composto di un maggior numel'O di unitl\, metodo che ~ il meno im· 
perfetto tra quelli che possiamo adottare, E ciil abbiamo curato di fare pel' 
mezzo di informazioni relative ad un numero di aziende agorarie quadruplo 
cil'Ca di quelle esaminate. 

In linea generale quindi, crediamo che 18 giustificazione della scelta 
aziendale, per quel che riguarda l'ordinamento colturale, possa aversi entro 
i limiti di una ragionevole approssima,zione. 

Relativamente ai modi di trasformazione dei prodotti diretti del 8uolo. 
I'iudagille ~ ancora pin sempliee, presentando tali caratteri una notevole 
uniformito\ do, zona a' zona (1). 

Molta importanza ha invece 10 studio dei rapporti tra Ie persone eco· 
nomicl .. partecipanti alla produzione. Una prima questione sorge relativn· 
mente ai rapporti h'a proprietl\ ed impresa, e riguarda III. possibilitA di 
usare azieude condotte per mezzo dell'affitto pel' rappresentare an.che aziende 
condotte direttamente dal proprietario; naturalmente dal punto di vista dei 
redditi capitalistici, e non da quello dei redditi personali che sono, come e 
pacifico, _i diversi. Riteniamo ~he, in linea generale, Ie diversitA a.zien· 
dali nei due casi siano trascnrabili, dato il grado di approssimazione che 
noi desidel'iamo, e ciil per una serie di cOllSiderazioni atoriche sulla forma· 
zione e sullo sviluppo della pratica dell'affitto nelle zone irl'igue .dell'alta 

(1) Nelle zone risicole Intutt! U toraggio prodotto ~ prevalentem.ente trasformato tn 
latte, e pub rltenersl cbe questo COStltUiBC8 l'uItllno prodotto della trasi'ormszione, dato 
('be 18 sua successlva mnnipolazlone ~ sempre compluta da un'lmpresa completamente 
Indlpendente 0 che sl pub In opt coso conslderare come tale auche se, eventualmente. 
888110t& daUo steaso conduttore ·deU'nzlenda agricola. Nessun dubblo lnftne pu~ sussl· 
slue sulla trasformozlone degU a\trl prodotti agrlooli. ed anehe nel caso ('be quest! 
poBFlRnO nvere uoa duplice destlnazlone (come Bvviene ad eeempio del mals, che pub 
C88t're venduto od reimplegato neU'oz1enda come manglme) ~ faclllssimo cogl1ere seMa 
dubblo dt Borta In destinaztone prevulentemente e.egulta In una determinata zona: elb 
('be ved.remo megUo esamlnando 11 carattere rappresentativo delle alDgole wende cbe 
dbbtamo presc,lte per Ie nostre Indagtnl. 
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Italia., che a.bbia.mo gia &volte precedentemente (cs.p. II). ReSts. solo, ricor· 
diamo, un diverso potere di resistenza nei bassi redditi (1). 

1 rapporU tra impresa e mano d!opera hanno pU!l"e una preminente im· 
portanza. Non tanto per il tipo fonda.ments.le di essi, dato che nelle zone 
risicole prevale assQluts.mente Ia conduzione per mezzo di salariati, quanta 
per 10. diverso. composizione relativo. di questi ultimi, per Ia ripartizione tra 
fissi ed a.vventizi e ITa. maschi e femmine, per I'esistenza di forme minori 
(ma non trascurabili), quali la piccola proprieta coitivatrice, il piccolo af· 
fitto, alcuni sistemi misti, ed intine, per aleune zone, 1110 compartecipa· 
zione (2). 

La piccola. p!roprietl\ coltivatrice nei Illloi tipi piil dilfusi nelle zone risi· 
cole (a.utonoma e - in notevoie misura - ca·pitali<ltieo.) presenta una tisie
nomia sua prop!ria, n~ si pUO, Iogieamente, presumere che la situazione eco
nomics. 0 Ie caratteristiche generali di essa possano essere rapp!resentate 
dall'o.udamento di altre aziende; e cio malgrad<> che nelle zone ·risicole Ib 

(1) Sussiste. a questo rlguardo, una dltllcoltA derivnnte dal canone dl sOltto, 18 cui 
t'ntitil ~ soggettn a subire lntluenze d.1 varia natura. La maggiore (, minore ablUth delle 
varti contraentl, n susslstere dl vecchl contrattl. Ie "lverse modalltll per vnlutare 11 
cnnone in natura, ecc. producono spesso guadagni 0 IK"rdtte ditferenziall molto soggette 
a vnriazlo-ni casuall. Tale· dimeoitA pub perb essere In gran parte superata conslde
rando cononl di affitto normall in luogo di quelll eff'ettlvi, ed a tale scapo pub ottimn
mente servlrcl l'inllaglne suU'and.amento de! canom e del valor! fondiari cbe abbiamo 
compiuta per Ie zone rislcole piemontesi. E" questa uno dei metodi che sl possono logi
camente adottare per aumentare U grado di rappreseDtativitA delle aztende In esame. 
e la cui glustiticazione consiste nel fatto che sf pub senz'altro presumerat cbe una RUp
!loBizione in tal senso non altefe",bbe Ie altre caratterhtlcbe delle azlende. 

(2) Come abbiamo gill accennato, e come puo vederst dagU schf'm! di dlstl'lbuzione 
del 18voro per i slngoll tlpl di azienda risleol': (cap. X II) 11 rapporto tra I lavoratori 
fiss! ed avventlzi varia da una zona all'aItra In misura Dotevole. Si puo quindl da una 
1l8rt.F! g1udlcare del carattere rappresentativo delle azleude a quesOO rlguardo In base 
al rapporto esistente trn n numero dl component! Ie due categorie, e s1 puo anche gin
d.1cnre della normul1tll del numero dl salariati impiegat1 per unitlL dt superftcle in base 
al numero totale di essi. Per ale-une zone infine l'eslstenzR dell'imponiblle dl mana 
d'opera cl otrre altrl Indic1 notevoll eu tale fattore. La proporzione di IByori ese
guiti da uomini in confronto a quelli esegult1 da donne, elemento molta varlablle oa 
nzienda ad azlenda, come ai pub vedere dalle tabelle premesse ana determlnazione del 
costa della mano d'opera avventlzia .non assume in defiDltiva quelI'lmportanz8 che pa
trebbe apparire ad un primo esame. Vi SODO aleune operazioni proprie delle donne. }n 

monda ad esempio, ma ("he in alcunl casl possono e6Sere ~lte anche da uomin1. CIC) 
poco nu""e, dato .be In tal caso II rendlmento del lavoro ~ ·pertettamente egunle (colDe 
pure ~ eguale 11 compenso Rssegnato al lavoratorl) forse anche con un Ueve vantaggio 
per Ie donne. Ma per gl1 aUrl lavor! al puQ. rltenere clJ,e, grosso modo, al minor aalario 
corrlsponda la minore capacltA lavoratIva, e tale situazlone dl eemldlfferenz8 8pieg~ 

speaso Ie dlverBitA dl 8OIuztone adottate dngll agrleoltorl. RIten1amo roe In linea gene
rale In preterenza data da alcun1 agrlcoltori per la mano d'opera femmlnlle per alcunl 
lavori ed aUa mana d'opera maschile per altrl (mentre altrt conduttorl sl attengono a 
solu_!onl dlver.e ed Intermedle), non alter! la rappreaentatlvlt~ d! una data azlendn. 
conslderando che Ie spese necessarle (e qulndl i redditt) non variano in modo apprez
zablle. 
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dilferenze tra. l'oromamento coltura.le delle a.ziende condotte' da piccoli 'pru 
prietaJrl coltiva.tori e Ie a.ltre non siano ecceBsivamente forti (1). 

TlIJi aq;iende eono Boprattutto ca.ratterizzate dal forte potere di l·esi· 
stenza a.lla. crisi, potendo il piccolo .proprietario realizzare ba.sei pre7.zi per 
i prodotti, e non essere per questo costretto a. c_lIIl'e la produzione. 

Mutatis mutandis, considerazioni simili ei possono ripetere per iI pic· 
colo aftitto a.l contadino. 

Ampiezza deZZ'azienda. E' evidente che, in un dato territorio, per quanto 
omogeneo esso sia., non e dato di riscontrlllre un'ampiezza tipica dell'azienda 
a,graria, da.to sopra.ttutto che non si pUG mai trova.re una zona. dove Ie 
aziende a,grllll'ie esistenti ra.ppresentino una deviazione da. un modelIo cen· 
trale. L'evoluzione storica uell'economia agrlllria di una- zona, non tende a 
spingere tutte Ie aziende agrarie esistenti verso u" tipo ad u,,'ampiezza, ma. 
bensl, per il peso di altri fattori politici e sociali, dipendentl sopratutto 
dal diverso evolversi della. proprieta terriera, si riscontra costantemente 
un miseuglio di aziende essenzialmente diverse, quale la. piccola proprieb\ 
coltivatriee autonoma, 10 spezzone di terra che integra. il salario del lavo
ratore avventizio, e che perciG si ritrova con una certa. frequenza a.i mal" 
gini delle grandi aziende (piccola proprietA pa.rtieellare), l'azienda. capita
Hstiea ece_ (2)_ 

Si pUG alfermare che sara va.no cercllll'e I'ampiezza. dell'azienda rappre
sentativa come un'unica. grandezza per Ie zone considerate, ma sara invece 
pill logico e convenientericercarla per i singoli tipi di azienda agraria esi
stenti nella zona.. 

Relativamente ai mezzi d; fertiZizzazion8 .i pUG giudicare con notevole 
sieurezza per quel ehe rigua·rda l'impiego dei concimi chimici; pill com
plesse e delicate appaiono invece Ie determinazioni relative alle caratteri
stiche dell'irrigazione, dato che questa, anche se esercitata. in un ambiente 
l'elativamente unifm-me, con criteri in gran pa.rte identici per quel che ri
gnarda la distribuzione delle acque, j consumi unitari ecc. (a. tali requisiti 
l'isponde ad esempio il vercellese), costituisce sempre un elemento che varia 

(1) In molte Zone Itnllane la piccola proprletA coltlvatrlce costltulsce un tlpn dl Im
\Ire •• ngrarln del tutto diver .. dalle altre, anehe per que! che r\gUarda I rapport! con 
II mercaoo .. dato In partlcolare valutazione dell'utllltA del slngoU prodottl e dato qulndl 
10 8VUUPPO lpernormale delle coltlvazionl' per eonsumo diretto. Cib avvtene invece in 
minima mlsura nelle plccole proprietll coltivatrlcl rlBleole, dove In produzlone ~ volta 
essenzlaI.mente al mercato. . . 

(2) Anche concentrando l'attenzlo.n~ aoprn un tipo dl azienda unltorme (l'az1enda 
rlslro1a capltnl1stlca a conduzione unita, ad esemplo-), sl pub sicuramente atJermare ehe 
Ie sue- dtstlnzlonl C'arntterlstiche dl grande, media. piccola 8zienda. staoo da constde-
l'nre come ,·nrinzioni dello stesBo ttpo, 0 non siano ,pluttosto Up! 8 ~ stuntl, trn 1 -quail 
1mb a sun voltn trovorsl l'ap-Iendo 8\"ente l'amplezza tipica'l 
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notevolmente da zona a zona, in .. elazione a svariati fattori, tra i quali e 
da considerare in modo particolare Ill. qualita delle aeque irrigue (1). 

Molto importanti da studiare sono pure Ie .notialita di e8ecu.zione delle 
operozioni campe8tri. Innanzi tutto si puo rilevare che passalldo' da una 
zona risicola all'altra, 6i riscontrano a q aesto 'riguardo diversita notevoli, 
dovute al maggiore 0 minore impiego di macchine motrici ed ·ol'eratrici. Jl 
problema di convenienza economica ~ spesso alterato dall'esistellza dell'im· 
ponibile di mano d'oper .. , che impediscetalvolta all'imprenditore di ooot
tare la soluzione a lui pill conveniente. 

Non si puo certo negare che Ill. determinazione delle modalita medie 
eon cui si sono eseguite.le operazioni colturali sia· di una certa difficolta, 
ed, in un certo senso, arbiu'aria, dato che i criteri seguiti daisingOli pro
prietari sono sp_o assai vari. Cio avviene anche per il notevole campo di 
varillibilita che presenta la soluzione pill economica. Mil. appunto per questo 
fatto si pui. ritenere che Ie variazioni pill 0 meno grandi dei diversi modi 
di esecuzio.ne delle operazi.oni campestri non abbiano che una relativa in
fluenza oulla rarp~esentativita dell'azienda, e che si debba cercare ·di chia
rire sopratutto se i metodi seguiti dalle aziende in esame sia·no del tutto 
differenti da quelli adottati dalla maggioranzn delle nziende, potendosi, in 
caso negativo, ritenere che Ie lievi divergenze tra Ie singole soluzioni, non 
abbiano che scarsa influenza. 

* ** 

'Terminata cosi In rassl!"ona delle foudnmentnli cnrntteristiche delle 
aziende in l!SllJIDe,' non pOBoiamo 'ritenere esa1ll'ito il problema. propostoci. 
Un'importantissimo elemento da prendersi in considera.zione, elemento che 
pill di ogni nitro sfugge ad una determin8zione quantitativa, ~ costituito 
dalla. maggiore 0 mlnore abilita del eondilttore dell'azienda. Per la parte 
che costituisce Ill, c<>sidetta abilitA commel'ciale di esso, che si manifesta 
essenzialmente con il realizzare dei prezzi nelle vendite maggiori della media, 
Ill. diflicolta puo eooere agevolmente superata, come niegiio ·"edremo in Be

guito, con I'ooozione di prezzi medi (ponderati) in luogo dei .prezzi effetti
.. amente realizzati; ne vediamo-in cill, a meno che non si voglia troppo sofi-

(1) E' lnteressante eonstatare, nelle aziende rlsicole vercellesi. qunU modificnzioni 
nell'ordlnamento colturnle e nella costi.tuzione aziendale siano originate 'dalla diversn 
quaUtA delle aeque irrlgue, a seconda che esse siano tredde (ncque dl Dora) 0 relaU
vnmente calde (aeque dl Po), 0 pure con un leggero potere tertllizzante (aeque dl coli e 
.dl recuperl &'C.). La mnrcitn assume, in conseguenza d.Lclb, un maggiore 0 minor. 8"\"1-
luppo. II prnto rltardn 0 unticill8 In vegetuzione, In cultura ~ ph) fuclle 0 meDO, .notevoll 
Imre ~,()1l0 Ie l"ilM."IT'w;siuni sulla distrlbuzlone del layoro, 
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stical'e sull'esattezza assoluta di un simile procedimtnto, un'ost~olo im· 
l'0rtante: 'lila ~ inveee."proprio quellS, partieolare abilit3 che si estrinseea 
uella conduzione dell'azienda, ehe costituisce 10. pin delicata determina. 
zione. In buona parte perc} tale earatteristica si manifesto. nella costitnzione 
dell'azienda agraria, superfici assegnate aIle singole culture, quantit3 di 
concimi usate, vlllriet3 di piante usate, razza di bestiame allevata, costi. 
tuzione della razione alimentare usata per il bestiame ace. 

Ed in definitiva, nei riguardi di tale elemento personale, non c'~ cbe 
d .. fidarsi nell'istinto del ricercatore, e prescegliere, dOllO una prima som· 
maria indagine, quelle aziende condotte do. imprenditori cbe, tenendo conto 
di molteplici 101'0 caratteristiche personali, ci appaiono adatti 0.110 seopo. 

E riassumendo in una generale sintesi tutti i fattori esaminati, si puc} 
alfermare ebe il giudizio do. dare sullo. rappresentati¥it3 di un'azienda 
agral'ia, per un dato scopo pI'efissato, non puc} essere che un giudizio men· 
tale, sintetico; sulfragato, sta bene in maggiore 0 minore misura, da,deter· 
minazioni esatte sopra alcuni caratteri aziendali, rna sempre in definitiva, 
opera di sintesi soggettiva. La conoseenza completa della zona assume percH) 
un'importanza preminente, e COlli pure 10. conoscenza dei vari problemi. 
delle caratteristicbe delle classi lavoratrici, deli'animu8 inHne dell'impren· 
ditore agricolo, elemento, tra gli altri, importantissimo. 

Occorre infine ·rieordare ehe il concetto di rappresentativit3 ~ sempre 
correlativo 0.110 scopo dell'indagine, ed esige sempre di essere ~compagnato 
do. un attributo ehe spieghi di che coso. quella data lIIZienda ~ rappresen· 
tativa. Quasi sempre si tratta di rappresentare Ie condizioni economiche 
ordinarie, ed allora, per amor di brevit", potremo sottintendere 1'lIIttributo, 
ma talvolta Ie aziende do. noi prescelte non rappresentano tali condizioni, 
ma aItre, che pure a noi premono, ed in tal casu occorrera specificare (1). 

(1) Praticamente abblamo operato cosl: Scelto un dato numero di o.ziende agrnrie, 
dov(> era posslblle ott~nere dati. le abblamo visitate. ed abblamo rllevato da ease 1 fon
damentnl1 element! della costttuzione azlendale: superflc1e e sua ripsrtlzlone. numero 
del ("Api dl bestlame, numero del salarlati 11ast, rapport! contrattuall. Abblamo anche 
avuto cosl la posslbl\lt~ dl gludlc.re delle conoscenze te<nlche dell·lmprendltore. I.e 
nzlende sommariamente studlate sono atate 88 (12 Del basso vercellese, 6 nella baraggtn 
vercellese, 8 per 11 novareae, 6 per Ja Lomelllna, 4 per Ie zone comprese tra 11 Tlclno e 
l'Adda, :3 nel bolognese, 1 nella provlne!9. 41 Rovtgo, 2 nel veronese, 1 nel maJltovano), 
In st'ledoue successlva cl ha permesso dl seartarne 13. Abblamo pol assoggettate Ie rl~ 
Dlunelltl ad un'lndaglne pit! 8pprofondlta, glungendo aUa valutazlone del bUancl azlen .. 
daU. NEIll corso 41 queate rlcercbe abblamo creduto opportuno abbandonare 10 studIo d1 
nltre 4 8~de, sla percbe 81 dlmostravano poco rappresentatlve, ala perche non rluscl .. 
varno a rl yare 1 dati COD In 'desiderata tomplutezz8. Le at azlende esamlnate. cbe cl 
pare J,tOSS8 abbostanza bene servJ.re al Dostrl 8copl, SODO cosl dlstrlbulte: 5 Del basso 
vercellese (1\ piccola proprletA coltivatrlce, 2 aBle~e medte. 1 grande, 1 grandlsslma), 
3 nella bPR~la vercellese (1 piccola, 1 media, 1 grande rappresentatlva dl coDdizloni 
atlplcbe), 5 n~le zone dell'eat-Seala {1 nOlo-arese media, 3 lomelUne grandt. 1 piccola 
atlpica del no,,\reae); 2 nel pavese (medle): 1 nella prov. dl Rovlgo (media); 2 nelle 
ZODe dell' Adlge e flDCIO (1 media ed 1 grande) ; 1 Del lodlglaDo: 2 Del bolognese. 
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Per Ie molte aitre particolaritA dei criteri seguiti rimandiamo alia. ric()r: 
data indagine del TASSINARI: La, di8triouziofle del reddito flell'a,gricolttlro 
ita,Zia,oo (172), pagg. 28e seguenti. n metooo ivi ad()ttato per la scelta delle 
aziende do. s()ttoporre ad osservazione ~ sostanzialmente quell() do. n()i se· 
guit(); esame analitico delle caratteristiche aziendali, cui perb deve necessa· 
riamente seguire 10. sintesi mentale. Sara vano pretendere che 10. pratica 
scelta possa farsi con 10. mecca.nica a.pplicazione di particolari pr<>cedimenti. 



CAPITOLO VIII, 

LE AZIENDE DELL'QVEST SESIA 
(BASSO' "EHC}O~LLERE E BARAGGIA) 

Consideriamo separnt>lmente Ie aziende risicole della bassa piannra 
vel'~ellese e qnelle della bal'aggia dato ehe ci pare oppol'tnno non rinnire 
insieme qneste zone per molti .aspetti diffol'mi, 

Le aziende del basso vercellese, 

Ne1 basso vercellese Ie aziende pl'escelte sono cinqne, e riteniamo con 
10 studio di esse di poter rappI'esentare i pitl caratteristici e diffusi tipi di 
azienda agra)'ia: la piccola proprieta coItiyatrice - capitalistica; la media 
nzienda condotta dall'affittuario; la gl'llnde azienda affittata e quella a con
duzione diretta, Anche rispetto alia varia bile fisionomia deUe diverse zone 
l'isicole vel'cellesi, tali aziende sono abbastanza bene distribuite, talcbe puo 
dil'si ehe esse ne colgono in pieno i piil saliellti aspetti. Talune C>tratteri, 
stiche aziendali e particolal'mente la ripartizione coIturale del seminativo 
possono differire leggermente dn quelle medie di tutta la zona, qnali risul· 
tano dalle statistiche uffieiali, e potrebbero a questo riguardo nascere dei 
dubbi sulla· rappresent>ltivita delle aziende esaminate; rna occorre sempre 
tenel' presente che, come abbiamo pin volte detto, i limiti di zona agraria 
- ed alle zone agrarie globalmente considerate si riferiscono Ie statistiche 
- comprendono ariche loealib\ che, a "igol'e, orcorre escludere da·Ua parte 
I'isicola verd e propria; i dati medi, quindi, appunto pel' non essere riferiti 
a zone coropletamente omogenee, mascherano sovente i reali ordinamenti 
della. zona che a noi interessa. La stesso, sebbene in molto minor misura, 
avviene tall'olta anche se oi l'estl'inge 10 studio a terri tori piil piccoli della 
zona agraria, ad esempio considerando i dati medi per i terri tori comunali. 
In quei comuni (che sono poi molti) a non unifOl'me stl'uttura economico 
agraria non si P"O, come e evidente, I~itroyure una perfetta accordaum tra 
Ie caratteristiche aziendale e quelle generali. Dlamo adessa nna sintetica 
descrizione delle aziende esaminate tralasciando di tl'attenerci ancora sulle 
caratteristiche gill. esposte per il complesso della zona, 
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h'aiMendl1,. A· del IflMBO vercellese (1). - Tale aziendo. - dell'estenslone 
complessiva di ha. 80,00 - rappresenta il tipo di transizione tra Ie grandi 
aziende e Ie medie; non potendosi, come ~ evidente, fare una netta distin· 
zione tra Ie categorie d'ampiezza, che talvolta, per opportunit;\ e pin 0 meno 
arbitradamente, prescegliamo. E' situata in quella parte del vercellese com· 
posta dei migliori terreni, pi1\ fel'tili e profondi, dove i valori fondiari ed 
i canoni di affitto sono ma.ssimi (comuni di Asigliano, Pertengo, Rive, Pra
rolo, Desana, ecc.). Niente in eomples80 la rende diversa dalle comuni aziende 
della zona: ne II te.reno dl medio impasto, n~ i fabliricati sorgenti nel mezzo 
dell'azienda, con la loro caratteristica disposiziolle quadrilatera, n~ la forma 
regolare, n~ la divisione ill grandi appezzamenti separati dai fossi di irri· 
gazione, di scolo e dalle alte alberate. La posizione economica di fronte al 
IlWl'C/IitQ e buolla mil. non e<JCellepte; eceorre infatti \lila spes. di UlUL certa 
eD;tit;\ per h'aBf\(lrtare i Pl'odotti ai due mel'Cati - ri-apetta ai qnalU'a.zienda 
si trova in mezzo - di Verrelli e Ca.sale. Ma cOJll>unque; esaendo la equidi· 
stanza di 10 Km. circa, e data la vicinanza del troneo ferroviario, Ill. situa· 
zione ~ sempre buona. 

I,e acque di irrigazione non si pOBsono considerare come qualitativa·· 
mente eccell..,nti. Sono infatti fredde e crude, essendo in gran parte derivate 
dalla Dora Baltea e non bastando il lungo cammine per attenuare tale ca· 
rattere; inoltre, data tale provenienza, si verifica con una notevole frequenza 
1l noto fenomeno della Bcarsit;\ idrica nei primi mesi della coltivazione risi· 
cola che, nei riguar(li della quantiti\ di acqua disponibile, traversa Un ll'I" 
riodo critico c\le si tl'asclna sino all'epoca della monda 0 del trapianto. 

L'azienda ~ condotta da Ull. nmttuario ehe paga il canone con rifed· 
mento a rieone; i rapporti tra impresa e mana d'opera sono quelLi comani 
a tutta la zona. e 8i imperniano sui sala·riati fissi ed avventizi. L'azienda 
rappresenta, hi complesso, il miglior tipo tra Ie verceLiesi. 

L'azieuda B del bas.o ve"cellese e situata. all'incirca nella stessa.loca· 
lit~ della precedente, nella. zona quiudi maggiormente spec;alizzata verso 10. 
coltura ri.ieola e dove d~ questa si ottengono i migliori risul~ti. La sua 
ampiezza, ~ min.ore (61 ha.) mentre tutte Ie alh-e condizioni di terreno, fab· 
brieati, irrigazione ecc., sono poco diverse. La posizione economica rispetto 
al mel'cato ~ - per quel che riguarda. la distanza - leggermente pin favo
revole, ma Ie peggiori condiziani di viabiliti\ attenuana assai questa supe· 
rlorit;\. 

Possia\Do ritenere tale azienda come rappresentativa delle condizioui 
medie in cui si .volge la produzione, anehe per Ie caratteristiehe del condut· 

(1) Indi('hel"emo semlu-e Ie 8zlen$le <ml una leUel'U e COll In zona tIl RI.I).nrtem.·nzl\. 
Sono gil state moUe {\Sposte Ie mglOlli che ('1 indllt.'ono. In Ind:lglnl stnlnt. n non noml· 
unre n~ l'nzlt.>udn n~ 1 1l\'Opr\etn..-i. ~r rllgl()ul·.1d611t~cbe nan eliipoDh'uuo neppure 11 co-. 
munt" <11 ll)lpnrtenen7.8, ma 8010 gen .... ri<'nm£"nte In ~o('nlltil don" rllzlendn t!- Rltulllu. 
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tore affittuario, Ie cui conoscenze tecniche sono del tutro normali. Alcune 
operazioni colturali (e $oprnttutto la monda del riso) sonG ph), difficoltose 
rispetto all'azienda precedente ed anche a tutte Ie aItre aziende vereellesi 
che esamineremo, tale fatto avr~ notevoli ripercussioni sui risultati eco· 
nomici della produzione. 

In tal :tzienda sono &Dche forti Ie spese di rimonta hestiame, data In 
eccessiva umiditA dell'ambiente che influisce sullo stato di salute degli ani· 
mnJi. 1 vitelli sono vend uti ph), adulti in confronto aIle nItre aziende. 

L'azienda 0 del basso vereellese ~ situata in quella locali~ immedia· 
tamente a valle del canale Cavour che comprende la parte sud·est. dei roo 
muni di LiI'orno Ferraris, Bianze e Tronzano, e rappresenta ottimamente Ia 
grande azienda risicola vercellese. Posta in terreno leggermente ph), povero 
e meno produttivo di quello delle aziende precedenti, si trova pero in mi· 
gliore situazione rispetto alIa qualita delle neque irl"igue. Dal punto d i 
vista idrieo qunJehe appezzamento di terreno risente dei danni del 8or· 
tiline del canale Cavour, da cui l'azienda dista solo 4, 0 5 Km. La super· 
licie relativa a riso e lievemente minore in confronto aIle precedenti nziende. 
ma e anehe questa una earatteristica comune a tutta Ia localit~ che adess(, 
esaminiamo. Conduttore dell'azienda e un affittuario coadiuvato dalla sua 
f'11niglia nell'opera di direzione, che in real~ e complessa e difficoltosa. Oc· 
('"ne inline tener presente che all'nziendn e anesso il diritto di acqua, ed 
il conduttore non deve sostenere alcuna spesa a questo riguardo, natural
mente cio eleva il canone di affitto, ed e una importante circostanza che in
fluisce sui valore fondiario, e quindi sui reddito fondiario. Nelle zone dove 
e sita l'azienda Ie tariffe di nssicurazione gran dine sono molto elevate; cio 
si PUQ vedere dai dati esposti nel capitolo V. 

L'azienda D del basso vercellese ~, per Ie sue caratteristiche fisiche, 
del tutto .imile a quella precedente, puo sembrare forse un po' eccezionale 
rclativamente all'lImpiezza (715 ha.) rna oecorre considerare che a tutti gJi 
effetti (meno a quelli contabili) essa ~ distinta in due grandi aziende sepa· 
rate e eon due gruppi di fahbricati indipendenti. Abbiamo preferito consi
derare tali aziende nel Ioro complesso dato che, essendo unica la direzione 
e la contahilitol., solo c081 potevllmo evitare IIrbitrarie distinzioni, che avreh· 
bero forse tolto ogni carattere di obbiettivi~ a questa indagine. Si tenga 
comunque presente che i dati che esporremo a questo riguardo, pin che 
lln'azienda di 715 ha., rappresentano il complesso di due aziende di circa 
400 ha. l'una e di 300 l'aItra: ampiezze quindi non rare nelle grandi aziende 
vercellesi. Il carico liscale e pin basso in confronto alle altre lI"iende, sin 
percbe molti terreni sono di qualit~ mediocre, sia percbe vi si nota il feno
meno del Bo,-tume. 

II proprietario conduce direttamente Ie aziende. 
L'azienda E del basso vereellese. - L'aziendll E ~ costituita da una 

piccola proprietol. capitalistico·IIlYoratrice dell'estensione complessiva eli 
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16,70 ha. e rappresenta un tipo di azienda assai diJfuso (cfr. capitolo II). 
Situata nel comnne di Leri e com posta di ottimo terreno costituito da un 
sol corpo regolarmente disposto, non dilIerisce per niente dalle medie con·' 
dizioni della zona. L'azienda non assume salariati fissi tranne un ra
gazzo di 16 anni. A queste mansioni provvede direttamente la famiglia con 
Ie sue forze; due Domini complessivamente sono da considerare come sala
,·iati; gli avventizi sono impiegati assai limitatamente in> inverno ed in mi
.ura maggiore per la monda di risi, per Ie operazioni ill raccolta ed essic
("azione, per Ie falciature del maggengo e dell'agostano. Nelle tabelle rela 
tive aUa, composizione quantitativa del lavoro avventizio, terremo distinte Ie 
giornate fornite doi membri della famiglia, da queUe fornite da avventizi 
estranei, tenendQ anche in dovuto conto II' differenza di reBa di Iavoro che, 
come ~ intuitivo, risuIta maggiore in uno dei cazi. Le conoscenze tecniche 
tiel conduttore sono pure quelle medie della sua categoria, inferiori certa
mente a quelle degli altri conduttori di cascine precedentemente esaminate, 
ma non per questa deficienti, particolarmente per II' coItura del riso e per 
I'allevamento del bestiame da latte. Da notare che, malgradQ il tipQ di CQn
duzione familiare, la produzione e sempre indirizzata verso il mercato e non 
'·erso il consumo interno. 

Ci limitiamo a questi succinti cenni sulle a.,iende esaminate, riman
dando per tutte Ie altre caratteristiche alle notizie generali sulla zona pre
cedentemente fornite. 

,,-. 

llobbiamo adesso passare all'esame delle caratteristiche aziendali; tale 
esame si compirA seguendo l'ordine seguente: ripartizione della superficie 
toto,le, ca,pitali investiti nella produzione (vo.lutazione del capito.le fondiario 
e del capitale di scorta, valutazione del capitale di anticipo.zione), analisi 
di alcuni costi (per quantitA e valore, lavoro ma.nuale, concimazione); Ie 
produzioni vendibili, i bilo.nci economici. Molte to.belle contenenti i dati 
qua.ntitativi e che avrebbero eccessivamente appesa.ntito l'esposizione, sonQ 
relega.te in appendice. 

La repartizione della 811perficie. - Espouiamo, nella seguente tabella, 
la superficie delle aziende esaminate (totale e produttiva) e la sua riparti
zioDe durante il derenDio r,~D"iderato. 



!;; BASSO VERCE[,J,FlSE - I,E SnpSRFICI 

I 
;;:: 

RIPARTI7.IO~E ASSOLUTA RIPARTIZIONE PERCENTUALE 
!:' A ...... cIa 8uper/lole 8vpertlcle Annate grrlllO ,,[so prato prato mar'Nta t'ano urano riB. prato prato (Wona ?l 
3 

totflle produttltla integrarLle ripetuto (1) inteurante rtpetuto ",alB 
e maretts " vaNe 

(% aella Buperjlcl. pr.dultwa) 

11124-26. 17,5 53,0 6,5 (26,0) 23 69 (32) 

A 80,00 71,- 11127·29 • 17,5 53,0 6,5 (25,0) 23 69 (32) 
1980·82 • 20,5 00,0 6,G (25,0) 27 65 (32) 
1lI88 21,0 49,5 6,5 (25,0) 'J:1 65 (32) 

1924-26 • 11,5 46,5 (27,5) 4,0 t6 78 (45) 

B 82,90 61,- .1127·29 • 10,r 17,0 (20,7) 4,0 t9 75 (44) 
1lI3().ll2 • 111,0 88,0 (23,0) 4,0 32 62 (38) 
1lI88 20,0 37,0 (23,0) 4,0 33 61 (38) 

1924-26 • 56,0 216,0 12,0 (40,0) 15,0 t9 72 (t3) 

C 317,- 299,- 11127·29 . 56,0 216,0 12,0 (40,0) 15,0 t9 72 (t3) 
1000-32 • 56,0 216,0 12,0 (40,0) 15,0 t9 72 (t3) 
1988 72,0 200,0 12,0 (40,0) 15,0 2& 67 (t3) 

1924-26 . 53,0 440,0 80,0 (20,0) 10,0 82 8 65 t5 (3) t2 

715 674,-
1927·29 • 53,0 441,0 90,0 (20,0) 10,0 80 8 65 t5 (3) t2 

D ,- 1000·32 . 95,0 416,0 (') 97 ,0 (29,0) 10,0 56 t4 62 t6 (4) 8 
1933 164,0 875,0 (.) 70,0 (60,0) 10,0 50 2& 56 t2 (to) 8 

1924-26 • 2,2 11,5 1,80 (5,0) 14 74 t2 (32) 

16,70 15,50 1927·29 • 2,2 11,5 1,80 (5,0) 14 " t2 (32) 
E 1000-82 • 3,2 10,; 1,80 (5,0) 20 68 t2 (32) 

11133 a,a 10,3 1,80 (5,0) 22 66 12 (32) 

(1) aegale, avenR, orzo - (2) hR. 50 dl vlRlone - (8) bo. 22 dl vlalone. 
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I dati esposti ci permettono di fare alcune brevi considerazioni. 
In via assolutB 8i notB innanzi tutto I'assoluta predominanza. della 

coltivazione risicola in ognuna delle aziende esaminate, ed anche i limiti in 
cui tBle superficie e compresa oscillano poco da un caoo all'aItro. Esami· 
nando il prato in rotazione (quello stabile e del tutto trascurabile) comin· 
ciano gi& ad emergere Ie fondamentali caratteristiche degli avvicendamenti 
seguiti dalle singole aziende: da rilevare il C880 dell'azienda B che, con 
l'estensione data al trapianto del riso ha eliminato totalmente il prato in 
superficie integrante: questo e forse l'ordinamento colturale pin cerea· 
licolo tra tutti quelli che esamineremo. Natnralmente dal punto di vistB della 
produzione, dai prati in superficie ripetuta (chs in ogni caso precedono 
il riso trapiantato), si ottieno il solo taglio maggengo. Le marcite mancano 
completamente in alcune aziende; quasi sempre cia e in strettB relazione 
colI" eomposizione qualitBtiva delle acque per l'irrigazione invernale: il 
maggior sviluppo si notB infatti nell'azienda B ehe usufruisce in buona 
part.! delle acque in colatura provenienti da altri fondi e gi& in parte aerate 
e eOll un lieve potere fertilizzante, e nell'azienda C che pure ha acqua buona 
P. non eccessivamente fredda. Ma i fenomeni di gelate invernali sono &DCOra 
frequenti nelle marcite vercellesi. Occorre inolt~ ricordare ehe tBli marcite, 
nitre la minor sUl'erficie occupatB, sono ben 10ntBne da quella perfezione 
tecnlca e da quelle alte produzioni unitBrie ehe si riscontrano, ad esempio, 
nelle ma·roite del basso milanese od anche in Lomellina; la cRusa prepon· 
derante di questo fatto e da ricercarsi essenzialmente nella diversii;Q di am· 
biente e di acque di irrigazione, ma non si pua escludere che &Dehe la minor 
cora con cui sono tenote, e la minore importanza. che nel vercellese si at· 
tribuisce a tutte Ie coltivazioni foraggere in genere abbiano una certa 
influenza. 

Pure poco variabile da una zona all'altra e la superficie investitB a 
grano, ~he quasi rnai supera il quarto della superfieie produttiva. In nessona 
<telle aziende esaminate si eseguisce il tra·pianto del riso su grano, pratica, 
invero non troppo facile ad adottare e nontroppo diffusa.. 

Esaminando Pandamento delle superfici nel decennio si pua avere occa.
sione di fare alcune interessanti constat&zioni. La superficie dei prati e po· 
chissimo variata da un anno all'altro, Ie marcite poi non hanno mut&to af· 
fatto in estensione, ed ogni spootnmento tra Puna e Paltra coltura ha inte· 
reooato quaoi in modo eoclusivo il riso e il grano. L'aumento della superficie a 
grano a scapito del riso e infatti uniforme, e tale fenomeno probabilmente sa· 
rebbe stato assai maggiore se, per complesse cause che in segoito analizze· 
remo, t&le tendenza non fosse stata ostacolata. 

I capital; ;nvestiti .. olli' produziono. - Dobbiamo adesso cOl1siderare e 
valutBre, per Ie singole epocbe considerate, la' quantitA ed il valore dei ca· 
pitali investiti nelle aziende considerate, siano essi del proprietario fon· 
diario 0 dell'atlittuario: distingoendo il capitale fondiario; il capitale di 

'\ 
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scorta, ed il capitale di Ildlticipazione e dando Rnche un breve cenno sni criteri 
seguiti in tali valutazioni. 

·Valutaziofle del capitale /ofldiario. - Ci siamo attenuti al criterio della 
valutazione in base ai prezzi medi di compra e vendita del periodo esami· 
nato, prendendo come base di orientamento l'inda"nine gi~ eseguita a pro
posito e tenendo presente, in modi fica di queUe cifre medie, Ie carattel'i
stiche particolari delle aziende considerate, nei riguardi della fertilit~, della 
posizione economica, della dotazione di acque irrigue, ecc_ Sotto il nome di 
capitale fondiario comprendiamo la terra e tutti i capitali stabilme .. te inve
.titi in essa, ricordando peri) che la classificazione di alcuni di questi capi
tali ~ spesso dubbiosa, dato che possono essere considera.ti sia come capitale 
fondiario sia come capitale di scorta: un caso caratteristico ~ quello degli 
essi""atoi da riso la eui natura economica non ~ ben netta a questo riguardo 
essendo quasi inamovibili. Comunque noi, dovendo soprattutto curare la 
comparabilita dei dati Ii comprendiamo nel capitale fondiario per tutte Ie 
aziende esaminate. 

AZIE';Dl'l DEI, BASl'O VERCELLESE - CAPITALE FONDIARIO 

(migllaia di lire) (l). 

-ll • 1924-1926 11127 -1ll29 1900-1932 19&1 .~ Tot.1e Ad ettaro Totale Ad cttaro Totale Ad ettaro Totale All ettaro 
"'01 

A 2.400 30 2.240 28 1.760 22 1.040 13 
B 1.698 27 1$12 25 1.132 18 691 11 
C 6.974 22 6.340 20 5.072 16 3.487 11 
D 14.300 20 12.870 18 8.580 12 6.435 9 
E 367 22 367 22 250 15 lSi> 11 

La diminuzione nelle ultime annate ~ quindi assai sensibile, si tenga 
presente che Ie due aziende A e B sono situate nella miglior zona di tutoo 
il verrellese e sono composte di terreni assai fertili, cib per giustiticare la 
valutazione del val ore attuale clle, senza tale avvertenza, potrebbe apparire 
un poco eceessivo. Per l'azienda C la valutazione e pure superiore alia media 
della zona, si ricordi che ha diritti perpetui sull'acqua di irrigazione per 
cui non paga canoni di sorta. 

Valutaziofl. del capital. di 8corta. - Distinguiamo Ie s~orte vive dalle 
.corte mOlote. II val ore delle prime cosl risnlta: 

(1) Le cltre ad ettaro sono arrotondate. 
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:-;Ul1ElRO DEI CAPI DI BJ!lsTIAME E LORO VALORE 

aziende periMi 'Vacche t>it.11e CG11alU tori /mol tJalore totale 
manzette migliala 

II. n. n. n. n. dl fire 

1924-1926 • 34 10 6 1 169 

A 1927-1929 . 34 12 6 2 158 
193().19B2 • 34 11 7 1 112 
1933 34 10 6 1 72 

1924-1926 . J!O 3 7 154 

B 
1927-l929 , • 30 5 6 125 
193().l932 . 30 7 6 86 
1933 30 4 7 63 

1924-1926 • 90 45 27 3 52! 

a 1927-l929 • 90 50 29 3 484 
193().19B2 . 90 41 26 2 &! 
1933 90 -IS 26 2 219 

1924-1926 • 163 150 38 4 25 1.07. 
D 1927-l929 • 175 162 42 4 2! $I 

193().19B2 • ZIO 160 40 4 25 ~ 
1933 222 205 41 6 25 IiOO 

1924-1926 • (I 3 2 40 

E 1927-l929 • 6 2 2 22 
1930-19B2 . 6 3 2 17 
1933 (I 3 2 14 

E iI vaiore delle scorte morte, sempre caicolato col criterio della. Iibera 
compra e vendita lIei periodo considera.to (1): 

V ALORE SCORTE MORTE IN MIGLIAlA DI LIRE 

A B C D E 

192.J-ur.?G 92 118 460 966 30 
19:!i-1929 70 105 425 843 aD 
lo..!)')..]~~2 51 S\! 357 ro; 19 
1!<l8 40 M :81 612 13 

(1) Non credlamo opportuno rlportare tutti I dettagli dl pre.zo. Elonchlamo P<'rb Ie 
categorle dl scorte pitt Importanti per Ie singole: aziende. 

A..nenda A-8 ftnlmenti complett per cavalll, 6 aratrl, 1 semlnatrlce, 1 falelatrl~. 
6 carn, 3 carrett!, 5 prplci, 1 spsndlconcime. 1 coppla trebblante, 1 trattore. 1 trlnela
foraggl, SO q.U seme dl r180, 800 Q.l1 fteno _maggengo, 105 dl agostano, 100 dl terzoolo. 
00 dl stoppl. trlfogUata, 180 dl tebme, .... 

A.nenda B-9 fl·nimentl completl ~r cavalli. 5 aratri, ,1 sappatrlce. 1 semlnatrlce. 2 tal
('latrlri, 8 card, 2 carrettl, 7 erplcl. 1 spandlconel.me. 1 coppia trebbiante. 1 trattore. 
:1 trluclaforaggi, Q.U 90 seme rlso, 1250 dl paglia, 800 deno maggeugo. 100 ell stoppia trI
togltata, 400 dl letame, ecc. 

MlendG a: au ftnlmentl completl per eavallt', 23 ar.trI, II motor! elettrl<1, T .ap· 



-181-

Valufazione del capitale di anticipazione e del "elativo inferes8e. - Tall' 
\ alutazione si compie secondo criteri altra volta espressi (1): calcolando 
<lapprima l'interesse di tale capitale (differenza tra il cumulo dell' interesse 
<lei prodotti realizzati prima <lella fine dell'anno agrario, e queUo delle spese 
sostenute durante il corso deU'annata), e capitalizznndo l'interesse trovato. 
Esprimono taluni alcuni dllbbi sull'opportunita di tale valutazione, soste· 
nendo che il capitale di anticipazione non ha, come qneUo di sCOl·ta, un'esi· 
stenza oggetth-a, ma e frntto di nn astratto calcolo (2): per parte nostra 
pero, pur riconoseendo la giustezza della distinzione fatta, non erediamo 
npportuno tralasciarne la valutazione. Teniamo infatti a mettere in luce una 
l1elle fondamentali caratteristiche dell'azienda agraria vereellege relativa· 
mente alla inten8ita di e8e,'cizio (3). Tale intensita deriva non tanto dai ca· 
pitali di scorta, dato ehe non e molto notevole il numero dei capi di hestiame 
esistente in confronto ad altre zone risieole, e particolarmente a quelle d1!lla 
bassa pian ura lombarda, e non e neppure molto sensibile il valore delle 
scorte morte; ma piuttosto dal peso ehe, relativamente ad altri tipi di a.zienda, 
assume il capitale di anticipazione. 

Come e noto, il eslcolo di tale capitale non e semplice, mentre, d'altra 
parte, essendo aleune valutazioni (particolarmente per quel che riguarda 
Pepoea normale di vendita dei prodotti) per forza di cose appr'ossimate, ap· 
parirebbe Iuori luogo l'eccessiva minuzia per altre valutazioni. Per parte 
nostra opereremo eosi: a) relativamente all'epoca di vendita dei prodotti; 
supporremo ehe il riso sia ven<luto aUa fine dell'annata agraria (11 no· 
"embre) come infatti puo ritenersi cbe avvenga in periodi normali, il grano 
tre mesi amnti, il latte e gli altri prodotti minori (vitelli, pollame ece_) uni· 
formemente durante tutto il corso dell'unno (medio periodo di antieipa· 
zione 6 mesi). Relath'amente alle spese Ie considereremo tutte mediamente 
anticipate di 6 mesi, meno quelle relative a.l lavoro avventizio per cui vain· 
tiamo il periodo di nnticipazione a " mesi, gravando molto sulla loro di· 
stribuzione it pagamento delle opere per la monda e soprsttutto per Is rae· 

patrici. 8 faktatTlci. 45 carrl, 30 carretU, 5 erpicl, 4 spandlwncimi, 2 trebbiatrlci. S trat
tori, 4 trlnciaforaggi; 420 q.li di serne di rl80, 12.000 q.U di pagslia, 8900 .:il fteno, UO:; 
stoppia trlfoglinta, 250 di letame. 

A . .rienda D: 98 finimenti completl per cavulU, 4 semiD8trlci, 7 spandlconcimi, 7 fal· 
('iatrici, 2 trinclnforflggl, 1 ventilatore, 1 s\"et:Clatore, 1 selezionatore, 3 trebblatrici, 1 stu
glilltrlre, 1 pressaforaggi, 2 elevatori, 1 pilerln rl80, (mater1ale oompleto), 1 decauv1l1e, 
laboratorio- fabbro meccnnlco ecc. completo, 2 bascule, 2 pompe, 8 sarchlatrtci, 49 aratri. 
83 erpici. 5 ruUi, 98 carri, 1 carnion, 3 traitor1, impiant<> elettrlco completo per ('abine 
e laboratorl; q.li 3012 fieno mnggengo, 1986 dl agostano, 1100 dl terzuolo, 1900 stopple 
trifogliate, 1110 di seghezzatura argini, 2000 dl fieno silos, 550 dl pagUa, ecc . 

. 4.z1ooda E: 2 :finimentl eompletl ~r cavalU. 2 aratri l 1 znppatrtce, .3 carrl, 2 carretti. 
2 erpici, 1 trincinfornggl, 18 q.U dl seme rlso, 400 ell pagUa, 800 dl fieno maggengo, 30 dl 
agostuno, 35 dl terzuolo, 110 dl letame, ecc. 

(1) M. BA."'i[·INI: La natura del capitate di antioipazione, 'CI Ualla Agricola», 1932. 
(2) vedl ad es. C. GRINOVERO: Rtcef'che auU'econonua deWirrigazione, p. 72 nota. 
~3) A. SERPIERI: Guida a ricel'che di economia agratia [158] pag. 24. 
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colta del riBo che ~ elfettuata durante gli ultimi mesi dell'ILllllo Ilgrario. II 
saggio di interesse adottato ~ del 0,06. Si noti che eBsendo uniforme pel" 
tutte Ie aziende esaminate la data di inizio per l'annata agraria (11 no
vembre) i valori determinati per il capitale di anticipazione 80no perfetta
mente comparabili (1). 

AZ1ENDIil BASSO VERCIIlI..r.ESIil - CAP1TAI.E DI ANT1C1PAZIONE 
(mi g Ii ai a ,jj lire) 

A B C D E 

1924-1926 115 1~ 003 1.033 18 
1927-1929 8! 85 422 895 lJj 
19,q().1932 70 53 318 592 10 

1933 65 51 245 505 7 

ed il complessivo capitale di esercizio risulta (in migliaia di lire) 

AZ1ENDE DEL BASSO VERCELLESE - CAP1TALIil D1 ESERCIZIO 

a.nlli fotale in. migliaia di lire ali ettaro in Ur. 
A B C D E A B C D E 

1:12-1-26 am 2SO li'"h1i 30'14 88 4iOO 6050 lll50 l300 52:)0 
'~-~9 312 31;j 11m 26!l2 67 :1900 5ot7 &200 3766 &lao 
1:4'1fl-..12 213 22S 990 Zl68 46 2667 3616 31ao 30."13 2733 
1!j:::; 177 168 760 1716 a4 2216 2666 2366 2&00 203.1 

Dohbiamo ade~Rr, pa~F;~H'e nll'nnaHsi qu.antitattra dei mezzi produttivi 
impiegati. Come e evidente non possiamo estenderla a tutti i fattori: per 
a,lcl1ni infutti s{ll'ebbe di diffi('·n~ determinazione, per sltri auche impossi· 
bile. Occorre iIioltre notare che per aleuni di taJj elementi abbiamo gia im
plif'itamente forniti tali dati, ad esempio per I'acqua irrigua con 1a ripar
tizione dplle singole aziende per coltura, per Ie rimonte e Ie manutenzioni 
'-ou l"esa,;;e dei capit3!i impiegati nella prodnzione ecc. eC.1. Aleuni altri 
fattori inuitre si possono esprimere con semplici percentuali del valore del 
Pl'otlotto: Ie assieurazioni ad esempio. 

Restano ade.so da esaminare Ie qualltita oi hlvoro mauu'lle e Ie qU;:II

tilll di fel'tilizzanti impiegate. Tcniamo molto (e particolnrm~nte per iI la
\'01'0 a\"Ventizio) " distinguere iI Im'oro per co.ltnru e per catt'goria !Ii ope
r<lzioni, in mouo da poter g-iudkul'e sulle nlriazioui ('he aVl'el'l'ebbero nel 
f:lbbisogno di mano d'opera in seguito ad nil suppo.to detel'minato cambia
mento nell'ordinlllllento r.oltul"IIle. Diciamo dIe cio ci inter~$"\ in modo 
1'!1l·ticolal'e pel' il lavoro aV"eutizio dato ehe per i lavori Ossi e in sostanza 
f:leile giudICare delle varinzioni del numero necessnrio di essi in seguito ad 
esempio a restrizione della rjsieoltura., se 11011 altro abbiamo l'esempio COli

rreto delle zone lombarde, ehe, ,a parte, Ie diversito\ ambientali, possono for
nire preziosi dati sulln costituzione di una tale uzienda risicola. 

(1) M. DANDINI: Nota 8ul oapitale eli anticipaziom;, «nalla Agricola », 1933. 
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Ma sebbene si possa arrivare a giudicare sin teticamente anche per gli 
ILvventizi, ." molto pin opportuno procedere all'analisi del lavoro da essi 
fornito per Ie singole a.ziende. 

C08tO del lavoro dei salariati jiB ... - 11 numero dei salariati fisHi assunti 
dalle singole aziende ~ poco variato nel decennio che consideriamo: Ie varia
zioni sono essenzialmente consistite in una lieve diminuzione del numero dei 
lavoratori di eta inferiore ai 17 anni in questi periodi di crisi. Comunque 
esSi risultano attualmente: 

AiZIENDE BASSO VlIlRCELLmE - NUMERO SALA..RIATI OFlSSI 

ABC D iii 

Fattori 2 
C.pi 1 1 10 8 
Mungltorl 2 2 5 10 
Ordinarl 4 3 lB 45 
Da 16-17 ann! . 1 1 1 1 
» :ffi.16 anDi 2 
» 14-15 anDi • 1 

Oltre 65 anDi • 1 

Negli anni precedenti il 1930 l'azienda C aveva un salariato adulto in 
pid, l'azienda A un ragazzo dai 15·16 anni in pin, l'azienda B due ragazzi 
<lai 15-16 anni. l'a.zienda E un ragazzo dai 14-15 anni, sempre in ph), dei Is
.-oratori sopra elencati. 

In base aile remunerazioni per la mana d'opera fissa gia viste risultano, 
per Ie singole aziende, i seguenti oneri totali: 

AZIENDE BASSO VERCELLESE - OOSTO DELLA MANO D'OPERA FISSA 

A B C D iii 

W'M-1926 Salario normale L. 43109 4:lSOO 165861 333518 5769 
Compensi, oneri vari (1) 3110 2500 11000 49200 100 
'1' 0 tal e » 46219 44<id1O 1774111 3S2l18 5869 
ad ettaro • 578 709 557 536 351 

1!12<'-1929 Salarlo nonnale . L. 41148 40131 15s:ns 31ffi16 5532 
Compensi, ooerl varl 3,'lf',(j 2050 13950 45000 20n 
Totale » 4450S «081 172268 363316 5732 
ad et t a 1"0 » 556 680 5-11 509 313 

1!I31).l\l32 Salarlo normale . L. 26f~14 23742 107076 224271 2190 
Compensi, oner! vari 29754 26572 117076 26.'l771 2307 
Totale 3100 2830 9900 3Il6OO 208 
ad e t taro 372 '22 370 369 138 

1033 Salario normale . L. 22917 20426 92633 19202l 1208 
Compeosl, onert vari 2800 - Il508 86280 166 
Tot ale 2;:;717 23OS2 102141 228301 :l}69 
ad e t taro 322 367 321 319 124 

(1) Comprendlamo: la quota del conduttore per Ie .... lcuraz!on! SOClaJ.!, Ie mancle, 
le trasterte, Ie indennitA dl licenzlamento, n compenso speciale al capl, ecc. Queat'ultlmo 
plemento, che nell~ altre zone ~ ben pita importante e dettagUato, sarli. in segu1to consl
derato nei Balarl normaU. 
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Costo della maflo d' opera amvefltizia. - Abbiamo determinato per Ie 
singole aziende Ie operazioni coltura.li fatte da.gli avventizi nella lora misnra 
quantitativa. Gil elementi quantitativi dell'indagine risultano dall'appendice 
che abbia.m.o posto in fine a questa terza parte del nostro studio; si sono 
dapprima ca.lcolate Ie giornate di lavoro necessario per ettaro di coItura. 
snccessivamente, in base ai salari nnitari visti nel cap. V abbiamo ricavato il 
costo del lavoro avventizio per ettaro delle singole coltnre. Si noti bene che 
tale costo non ~ paragonabile rigorosamente, perch~ non tutte Ie aziende 
seguono un uguale criterio per l'esecuzione delle operazioni campestri, 
ed in non tntte ~ identico il rapporto tra salariati fissi ed avventizi. In linea 
genera.le, man mano ehe Ie aziende fanno pin nso di mezzi mecca.nici per la 
ra.ceolta dei prodotti, il rivoltamento dei fieni, ece. ecc., anmenta il lavoro 
dei fissi a scapito di quello fomito da avventizi. n lavoro dell'azienda E 
inoltre fa pa.rte a s~, non BSsendo qua.limtivamente pa.ragonabile il lavoro 
fomito dai membri della. famiglia. con qnello fomito do. estranei. 

Conoscendo 10. snperfieie occupata dalle singole cnlture possiamo ora de
snmere 10. spesa per mano d'apera avventizia sostenuta dalle aziende nei sin
goli auni. Tale spesa va anmentata leggermente per Ie assicnrazioni sociali. 
compensi vari, ecc. ooc. 
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AZlENDE DEL BASSO VERCELLlilSE - COSTl llANO D'OPERA AVVE~TIZIA 

.blenda B ---A .... I 8alari A&lenda AzieDda Allenda Azienda Eltrane1 Valut:u. 
A B C D lavoro 

r.mUlI~re 

salar! uomini L. 61085 53148 21221Ji ~.o 6175 71m3 
192HIL"G SRIari donne 77007 S5373 aol9M 634783 119M 30m 

compensi varl U4a 2770 1021lS 16000 363 2".?4 

totale 1405:15 14.1291 531402 114546 18532 11426 
ad e t taro 1754 ~6 1651i 1560 1110 

salari uominl . 4S43O 41430 1&.118 362913 45116 &!li4 
1927-1929 salari donne 60012 - 257972 iH@3O 10062 24!Ja 

compensi vari 2456 3164 12710 16000 8ii 2H 

totale » 11009S 11_ - 92274a 15233 9111 
ad e t tar 0 » UG1 1821 1377 1292 912 

saiari uomini . 34831 2S6&'l 12Ili">47 2S0703 3357 4072 
19.')<).1932 salarl donne 46685 4a8iiO 18i920 3S0769 7006 113.j:; 

compensi vari 3220 5328 = 18S1i4 416 2 .. 1U 

totale » - moo 32OS05 680326 10829 64in 
ad e h aro » 111'7 1237 1011 9;;2 648 

salui uominl . 29691 lM372 SS8l9 251689 2O'j)ij 4001 
19.1.3 snlar! donne 3500'"1 33534 140028 275628 5329 1315 

compensi var! 2610 2316 9156 lli380 325 21;) 

totaie 67852 G9222 23S003 542697 8-159 55!I! 
ad e t taro 818 9;;7 750 760 506 

II en8to della eoncit1lazione artificiale. - La quantitll, ill concimi usatu 
per Ie singole colture non e in genera.le, per gli anni compresi tra il 192-l-
1932, molto variata; e gli agricoltori, ill fronte 81 bassi prezzi del riso, hanno 
ristretto la somministrazione meno intensamente ill quanto sarebbe stato 
lecito attendersi. Questo fatto e soprattutto da porsi in relazione con Ie 
caratteristicbe dell'irrigazione che, particolarmente per la coltura del riBn, 
sottopone iI tel'reno ad un forte periodo di dilavamento. L'effetto ill una forte 
dinlinuzione di somministrazione di concimi solubili e quindi immediato, e 
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l'agricoltore generalmente sa bene ehe e pericoloBo economizzare da questo 
lato. Le statistiche indicano invero una netta diminuzione della. quantitA 
di concimi somministrate, ma oecorre considerare che esse sono eompilate 
per l'intera regione vercellese e che comprendono quindi anche Ie aziendc 
fuori la zona. risicola. Comunque un lieve fenomeno di contrazione nell' ultimo 
triennio si nota anehe qui, contrazione che e stata molto aeceutuata. nel 1933 
e che si prevede accentua.rsi ancora nel 1934 particolarmente per i eoncimi 
fosfatici che,. come e noto, agiscono con azione pill lenta. 

Riportiamo in appendice i pia.ni medi di concimazione delle singole 
aziende esaminate per i tre periodi pill importanti: il 192<l·29; il 1930·32 ed 
iI 1933; riportiamo anche Ie quantitA totali sparse. 

II costo della concimazione; in base ai prezzi esposti nel capitolo V, 
ed aggiungendo i trasporti, Ie senserie, ecc.; risulta: 

AZIENDE BASSO VERCELLESE: COST! DELLE CONCIMAZIONI (1) 

(In lire del tempo) 

A B C D El 

Iota" ad Iotal. "" tof~ ad Mal. a' lola" a ntl i migl. tU.oro migr. tuoro migt rtt4ro ,",i"t ...... migl. 
a. 

.ttGro 
di.lirt lire di lire riTe di lirt lir, di/irs UrI/! ~ ---- ~--

1~24·26 6S 8.18 54 863 282 888 334 468 11 643 

1927·2!J 55 686 44 703 204 6.'&1 21l! 381 .13 
1930·32 45 .. 7 32 501 156 492 235 329 420 

1933 3, .108 27 ~27 107 337 198 277 28:. 

Si ricol'di che tali cifre rappreseutauo i costi al mercato piil Ie spese di 
tl'asporto all'uzienda ed flltri ,·m·i carichi. 

Dplermillati cosl iI costo dei pill importanti mezzi di pl'oduzione usati, 
pOf~siamo pussare nlln detel'minazione delle produzioni unitarie otten ute con 
l'applirazion~ di tnli mezzi. Gli elementi quantitativi risultano dall'appell' 
llire. 

Tali pl'Oduzioni SOIlO quelle re1lClibili: .11tl riso e dal grano e stata de· 
dotta la parte usata come seme. Dalla eventuale differenza di prezzo tra 
questa quantitil, e la massn llel pl'odotto si terra pure conto nel bilancio delle 

(1) Qualche Ueve cllvergenzu del'ivn ltnl latto che 11 ("osto ad ettaro ~ stato cllloolnto 
~ml1a cifra reule e nOD su queUa arrotondota cbe. Per brevltil. abblamo esposto. 
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aziende. Per i vitelli e Ie vacche di scarto vendnti indir.hiamo, oltre che il 
nnmero, il peso medio (seconda cifrOi). Cosi determiniamo quantitatillamente 
la quasi totslita del prodotto lordo vendibile: sfuggono solo slcuni prodotti 
minori, del resto di searsa importnnza, che nei hilanci aziendali appari· 
ranno solo con il loro val ore. 

AZIIDIDE BASSO VERCELLES:e - PRODUZIONI QUAl'lTITATIVE 

P,"odottt A.nni A B C D E No t e 

1004·26 26,0 29,5 26,0 21,0 20,0 qulntall per ettnro 
Grallo lU27-29 30,0 31,0 25,0 24,5 21,0 

193().32 :lO.O 29,5 211,0 26,0 21,0 
1933 20,0 29,0 :M,O 26,5 26,0 

111"..4-26 :l.~,5 ;)2.0 ;;2.11 52,0 ;J2.0 quIntal! per ettaro 
ilisane 1927'-29 ;m,il 55,0 52.0 54,5 03,0 

IH.~J ... :i2 5o!1.O ;:12,0 51,0 52,0 36,0· 52,0 
1M3 :H,5 52,0 48,0 50,5 m,o- 48.0 » 

• yln:one 

19'2-1-:.'6 2418 2;,0;) 2315 2210 1900 quintali per vacca 
Ulttc H~-29 ~.~:).j ~'f)~{} ~360 2200 19.7J 

lO::Wt-:12 :!:lIift :..Jot~-;O :l!l:1O 225n 1~)':){) 

193.3 Zt;O ~ll~:t 21SO 2:l49 1. SO 

!lm-2fI 19xO,5 2'.!xO,g 70x 0,8 100 x 0,5 4.0.S n. e peso (q.) dei cnpi 
l"itelli IH27-2a IlJxO,5 2'lx 0,8 70.0.8 110 x 0,5 4.0,8 

!!l'\il-:!2 I!) xO,3 22xO.S 70x O,R 158 x 0,5 4.0.8 
1933 IH x O,a 2:?xO,S 70x 0,8 160xO.5 ax 1,2 

ltt!4-:M Gx3.0 :ix 4.ft 1~ x 4,0 30 x 4.0 lx4.0 n. e peso (q.) dei calli 
1'(11'('1/(' lU27-2l) (ix3,O :i x -J,U 22 x -1,0 3-:l x 4,0 2 x4,O 

l~':};'-:t! tI x :~.O ;.x 4,0 20x 4,0 41 d.O 1 x4,O 
1933 ()x :~.O :.ix4,O 22 x 4,0 40 x 4,0 2x.J,O 

P(I~~iilmo aueslSO passare u.ll'esposizione dei hilanci azienda.li i cui pin 
iJllI,orlant i elemellti ~ono gi;). stati fl.nuJizzati 'luantitativamente.: i bilanci 
.0"0 ril"eriti ai soliti periodi 19~-!·~G, ] 9~7-29, 1930·32, 1933. 

Per la tel'lUinologia seguita si con.sultino i noti Invul'i di A. SEnpII.;m: 
Guida a· r;('crche di ecoHomia a.y,·u.r;a [1;-)8], e di G. TASSINAllI: La distri
hllziolle del "eddi/o nel!'agl"icoltum italiana [172], dalla Quale si possono rio 
cu\'al'e molti pat'ticoluri sul metodo di studio ch~ adesso seguiamo. 

II) It prodotto lm'do rendibile e ""posto in quo.ntitil e valore. Le qUl<ll' 
tit:) si snno ottenllte moltiplicando Ie diverse superfici colturali dell'azienda 
per Ie produzioni Yendibili; i "alori maltiplicando ancora per i rispettivi 
prl'zzi (ClIJl. 1\'); Ie quantit,) prodotte sono esposte in appendice. Non sara 
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forse male ricordare che il prodotto lordo vendi bile comprende la totale pl·O· 
dnzione esclusi i prodotti reimpiegati nell'azienda come mezzo produttivo 
(fieno, paglia, letame, sementi, ecc.). 

b) Ie spese di reintegrazione dei eapitali anticipati sono, per la mas· 
sima parte determinate quantitativamente; 

c) distribuzione del reddito .'llobale: per differenza tra i due elementi 
precedenti (a·b), resta determinato il reddito globale. Esso si distribuisce 
tra i redditi di lavoro manuale e direttivo, lordi da imposte (il secoudo 
reddito e, nella maggior parte dei casi, un valm·e ealeola.to), e tra i reduiti 
capitalistici. Abbiamo vaIn tate Ie imposte globali che gravano su questi 
redditi lwendo cosi modo di calcolare il reddito capitalistico netto. Talp 
reddito e stato a sua volta distinto in reddito del capitale di esercizio e in 
reddito fondiario, attribuendo al capitale di esercizio un interesse del 0,08 
nel periodo 1924-26; del 0,07 nel 1927·29; del 0,06 negli altri periodi. Tale 
procedimento e, in realta., arbitrario, rna essen do uniformemente usato Jl<'r 
tutte Ie aziende esaminate, da al reddito fondiario uno spiccato carattel·e 
di comparabilita; 

d) bilancio dell'affittuario. - L'affittuario da un lato percepisce iI' 
pl·odotto lordo veudibile, dall'altro ha la coutropartita passiva rappresen· 
tata: dalle spese varie di sua quota che comprendono Ie spese di reintegra· 
zione (escluBa una parte delle assicurazioni, Ie manutenzioni del capitale 
fondiario, una parte degli ammortamenti, tah·olta una parte dell'a~ua 

irrigua), iI lavoro manu ale, una parte delle imposte; e dal can one di affittn. 
Per differenza otteniamo il reddito netto dell'affittuario. 

Quali sono ora i servigi che sono remunerati da questo reudito netto? 
Sono precisameiIte quelli del lavoro direttivo e .del capitale d'esercizio. Per 
differen ... tra questi elementi gia valutati e iI reddito netto dell'affittuario, 
otteniamo iI profitto di que.ti. 

Oceorre ricordare ehe, in una situazione supposta normale, tale profitt" 
dorrebbe esoere rappresentato da zet"O. Diciamo questa per evitare erronee 
interpretazioni di tale elemento. 

Crediamo opportuno non sospingerci ad aitre determinazioni che pure 
sarebbero interessanti, quali I'incidenza delle imposte sopra i diversi redditi 
che esse colpiscono, i redditi netti di lavoro manuale ecc. ece., eio avrebbe 
troppo appesantito Ie tabelle azicndali, mentre, in definitiva, i ricordati 
elementi non ei sarebbero stati di alcuna utilita diretta dati i nostl·i scopi. 
Si tenga iuoltre presente che tutti gli elementi economici esposti per Ie singoh' 
aziende sono perfettamente comparabili. 

Ed un'altra sostanziale avvertenza occorre dare affinche non si prell
dano abbal(li nell'esaminare· i hilanci esposti. Le aziende sono considerate 
completamente libere da ogni canone passivo, debitorio 0 ipotecario, ed ab 
biamo selnpre supposto che il condlittore ave_se disponibile il necessario ca
pitale di 8nticipazione. Tuttocio era necessario per ottenere una idea dei 
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redditi dell'azienda· considel'ata per se, Indipeildentemente cioe dalla per
sonale situa.zione dell'aftittuario 0 del conduttore in genere, ed era neces· 
oario far cosl anche per non introdurre in un'analisi scientitica un elemento 
soggettivo e variabilissimo, ma occorre ben tener presente che il solo esame 
dei bilanci aziendali non PUD certamente darci una completa idea della reale 
situazione in cui versa la risicoltura italiana_ Questa situa.zione potrb. chia
l'amente emel'gere quando allo studio deU'azienda potremo aggiungere gli 
elementi del'ivanti da altre considera.zioni, dal sussistere di costi costanti, dal 
fenomeno debitorio ecc. I due fenomeni non vanno confusi ed occorre separa
t.amente analizzarli sciogliendo Ie difticoltb. una alla volta_ 

Esponiamo adesso, in sintesi, i risuUati economici della. produzione, 
espressi in lire della stessa capacitb. di acquisto: successivamente esporremo 

bilanci aziendali dettagliatamente 

REDDlTI DELLE AZIENDE DEL BASSO VERCELLESE 
IN LIRE DELL'ATTUALE POTERE D'ACQUISTC 

(1933) 

LireperettfJro Indioe 
192t-26 =-29 1930-32 1933 1~ 1927-29 193O-3:! 193:) 

Reddito globale 
(prodotto Il'i!tto) 

A = lll68 1746 17t15 100 86 76 'i6 
B lM37 2119 1913 1812 100 86 'i6 74 
C 1916 ll)78 ll>19 14M 100 82 79 'i'i 
D 1760 1411 l3lS 1376 100 80 78 78 
E 2l.5O 1778 1686 17ll) 100 82 76 79 

Reddito Jat). f'IIGRtKIIe 
A 1073 lliiO 1149 1170 100 107 107 109 
B (1) 1359 14211 1344 1324 100 104 9S !1i 
0 lOll) 1091 1119 1(11'1 100 107 110 100 
D 964 1027 1070 1079 100 106 110 ill 
III 1196 1203 1148 l207 100 100 95 101 

lleddlto ,onata"'" 
A 815 4I!6 126 130 100 52 ll) 15 
R 617 2.'ri 48 -48 100 as 8 -8 
0 500 168 19 38 100 28 3 6 
D 0019 140 34 11 100 25 7 2 
E ii39 170 32 -7 100 32 6 -12 

Nelle tabelle che seguono sono contenuti i bilanci delle aziende vercellesi 
esaminate, in lire delle diverse epoche_ 

(1) L'Azlenda B ha rlstretto pill delle alt .... Is rlslcultura: olb splega U dlvergen'" 
nnduDlenoo. 
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BILANCI DELL'AZIENDA A DEL BASSO VERCELLESE 

media azienda in anitto 

(in lire dell'epoca ad ettaro - ettari complessivi 80) 

PRODOTTO LORDO 

VENDIIILE 
fl ... 1U7.a tllNt t. 

grana ... 817 81. 681 

rllODe origlnario 411'" 8150 ,.., 17411 

latte ... 71f1 ... 1f18 

,It.elll .. 77 81 .. 
"acche dJ .cat~ 107 .. .. ., 
c!l.valll di ACarto .. 18 11 11 

',arle 61 .. .. 21 

.) prodOtto lordIt nndlblle 7014 4.&9 I50l !817 

Dislrlbuzione del reddilo globale 

1914-18 1117-11 tUN! 'I" 

REDDITO GLOBALI! 

(a-b) 

I. reddJU ell lavOfO: 

4/JI, lUI 1151 1711 

1) I_voro manuala. • 2&19 1017 1"19 1170 

2) luoro dtrettlvo (ld) 2315 101 tOO 140 

II. redelltl d upll.lI: 

1) lmpoitO global) • ... .,. ... lOS 
2) reddlto ca.pltale eeer-

cU'. (Re) .... "'" , .. 188 

8) reddlto tODdiario (at) 1m 7411 l8G t.!O 

REDDITO CAPITALIITICO 

NInO· II (U) IU' lOn 11. ... 

SPElE 

DI REIHTECRAZIONE 1924-21 11127-11 11100II 19U 

st.aIl& e rimonte . ... .. '" pO 

... Icoruioni .. , ... .. I , .. 
maauteoaloni 11' ... !II OS 

eoerRia, carbone, eco. .. .. .. ,,, 
malwlnl. " .. porti '" '00 1110 .. 
mangimi, eementl , .. .. .. 8' 
oooe1mi artlftclalJ • ... ... .. 7 ... 
.... na Imgu. 17 • '" "" 11. 

ammort.&menti 411 .. .. I:! 

varie, ,enerall " " 
b) ... dl nlntegraztone 1111 '611 1141 " .. 

Bilancio deU'anilluario 

"M-2I 1917 .... 191041 1913 

c) epeae me (.ua quota) fW &&SO I'lS5 lUIS 

d) canon" dI afDtto. . 1081 1088 700 831 

.) nddlto neUo dell'aftlt· 

tvarfo a - (c+d). 181 II' U G1 

pratlno deU'a.ltuarle 

e - (ld+re) +" _14' -III -111 

Perctlatuale dl reddlto ,Iobal. UIOI'bJt& u: ,.n 1117'" 1U042 111. 
10 Beddlto netto capitallltico o ID 'I 

So Reddlto layoro manuale • • • • • 47 51 88 !'II 
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BILANCI DELL'AZIENDA B DEL BASSO YERCELLESE 

media IHienda in aftitto 

(in lire dell'epoca ad eltaro - ha. 82,90) 

PRODono LORDO 4JPESE 

VENDI BILE 
, ... 1917'" 1h041 1H1 

DI REINTECRAZIONE 19H-11 1t2l-H 19I00I1 '.~ 

IIrauo ,.. 
'06 ... , .. atalla, rimonte • , .. '50 ,.. 11' 

rillOGe originario .... .... '85, , ... a!lt'liCllruioni '" ... ... '81 

latte "'" i67 ... ai8 manutenzioDl ,. 58 50 " vlteUl ... ,01 , .. ". roerld., I"arl\onl, ICC. '88 107 .. 81 

neche dl Icano '88 >1' .. I~ lOngaulnl, tI'3.IP(·nl .. .. .. S; 

avalU di IICat'to • " SO .. .. roaugimi e lemutl ... , .. ,.. '80 
varie , .. '" 70 ,. ('ooclml artJftclail 8M 708 50' '" acqu& irrigua • '58 '88 121 111 

ammortamenti . 01 .. " .. 
'1Ilrle, DoI~ggt • 88 .. .. 56 

a) prodoHo lordo .... dlblle l51l M58 17. 1011 b) lIP'" dl relntegrazlone 1170 174' .... 'lOG 

Distribuziono del reddito globalo Bilancio doU'aftittuario 

1924011 1917-19 1taNt 11. 1&HoM 1817 .. 19 191Q.U 1911 

REDDITO OLOBALI! a'" ... , "' . .... '.,1 
c) Qeae vhe (IU& quota) 61DO f221 I90Il !8S8 

I. Heddltl eli '."oro: d) t"BIl0D6 dl amtto. • l6!l 92B 810 655 

1) I .. voro manuale . .... "., '050 "'" 2) I • .,oro dlrettiyo (Iell ... ... !SO 10' .. ) rellllito tota.. netto 

dell'amUusrlo: s- (d+c) 147 316 19 

I[ Reddltl ell capltall: 

1) Im~ gn.'t'aoU ,111 

reddltll caplt..u.t1cl taO !12 lOS 1lI5 

profltto den'slittuarlO 

e- Od+T!I) 

2) Redd. cap. aere. (lie) ... .. , ." 10' 
a) Redd. tondlarlo (BI) ,... .,. 50 -18 

'UI '88 "1 ... 

Pereentwe dl nddlto lIobale auorhtt.. da: 
10 ~ddit1 IaYOlO maDual • 

19M-II 101749 19SOoU 1au 

1111'70n 

• Bo Redditt Det.tl caplta1ifilc1. • • • UI t1 11 
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'BILANCl 'DELE.'AZIENDA C DEL BA'SSe) 'YEiRCELLESE 

grande 'azjenda in aftitto 

(in lire dell'tlpoca ad ettaro - he. comp1eosivi 317,00) 

'PESE PRO Dono LORDO 

VENDI BILE 
1924-28 1111-H 1"'. 11111 DI RElfttTEC.RAZIOrfE 191M6 1m .. 1NOon: 1911 

.uano m ... ... 481 Raila, rimonte • ... ,os ... go 

"llIOh I,)rlglnarto .. n 8145 .... .... alldcura.z1onl .,. 818 '" 188 
I,..., ... ... ... ... mlUlUtencIoof. ,.. .. .. .. 
vltelU 147 11. .. SO ent"rgia, carbone • 188 , .. 1211 .. 
,'aeche dl Icalto 109 101 n 68 mapzzlni, traeporti 90 68 •• .. 
C"a't'aUl dl lCarto . .. .. 18 " lelD.entt. 47 28 ., 18 

vlirle ., 
" .. ,. mangJmi 188 186 111 88 

.... ,iml artUl:d&IJ ... ,II ... "'" ammortamenti • 110 70 .. 60 

va"'1e, generaU • eo 88 .. 18 

.) Prodotto lordo "endibUe - .... 11ft .... b) ...... ell relnteBrazhma .." , ... , ... iii 

Distribuzione del reddito globale Bilancio dell'affittuario 

19M-18 1117-11 1111W1 1H1 19H-16 1917-19 ''''1 1911 

IlEDDITO GLOBALE .. -II .... .,01 187 • , ... e) &pHe Tive (aua quota) .... .... .... ,... 
I. A.ckln. ell laworo: d) caDonl di amtto '''' 768 601 ... 

11Ia'ffll"J maDUR)e • .... ,." 1881 1071 

2) lavoro direUlvo • 118 118 liB 78 e) Nddlto nltto dell'alllt-

ttI.rlo: a-(d+c) ... ... " 01 

II. Reddltl dl OI,plllllt: 

J) Impost.! globall 188 ,., 18. m proA'" dlU'alittuarta 

2) redd. cap. eaerc. (re) ... ... 180 '48 e - (ld+re) +112 _192 _01 _171 

3) l'Odd. loodlarlo (If) .... ... .. .. 
nllddlto oapltallatloo "eUo 

(1+8) "" ... ... 11; 

Peroeatuale dl red:dito globale MlOlbita da: ,1M-. ,m..a 1HN1 11 .. 
10 Reddho lavoro manuale • .. II ,. 71 

SIo Beddito betto capltall,tlco • • .'. 11'1 I 
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BILANCI DELL'AZIENDA D DEL BASSO VERCELLESE 

grande azionda a oonduzione dirotta 
(in lire deli'epoca ad ~ttaro - ettari eOlIllpiessivi 715,00) 

PRDDOTTO LORDO SPESE 

VENDIBILE 
tIM-II 1911-Ja 1U0-.t2 ,911 

DI REUfTECnA%IONE 
19M-18 1917·18 tUNI 1U1 

....... sao ... ... ... stalla, rimonte • ,0< B7 7 • ft 

nsone origlnario .... .. " 1007 .... BWcuru.iODi .,. 1M '88 u;a 

risone vialOn8 • 001 .. manuteuioni .. 56 .. .. 
latta ... ... .., ... energia, carbone. ec:c. • ... U8 08 .. 
vitelli lIZ 50 57 ., magaui.nl. trasportt • 3l III .. .. 
nccbe dB. aearto • .. .. .. .7 IJ.cqua Irrlgua. • .. 87 81 .. 
I'a.valli di ocarto • .. , . ,. 17 manglmi, Bement! 'lS7 III ... ... 
mail .. 87 .. .. ....clml ... '" ... 177 

varle .. .. .. .. ammortamentl .. .. .. .. 
",aria e generall • .. 7. 50 53 

a) llrodotto lordo nndibUe .... .... 281. .. .. b) lIP" dI retntegrazlon • .... . ... '11' . ... 

Dislribuziono del roddilo globalo 

'924-28192M9191O-121911 

REDO ITO CLOBALE: aob 1828 147. "01 1378 

[. Reddltl dl lavoro: 

J) lavoro manuale • .. .. 180' '32' .07. 
2) I.voro dIrettlvo • 87 7S .7 •• 

II. Reddltl dl capltall; 

1) Impoote globall (I) .. 91 .. 81 
2) reddlto cap. 8&eroillo ... ... 181 '" 8) reddlto cap. toodJario "16 ... .. n 

Recldlto oapitallatloo net-

t. (2+8) 1&&9 ... ... , .. 
Percentuale dl reddlto globale &8so:rbita da: 1914-28 1917·29 1110012 19U 

10 Reddlto lavoro manual" • II 71 18 71 

to Reddlto netto capitaJllltlco • • • • .1 n 1. 11 

(1) lmpOlte NlatJ.nmente baIee data. l'eaiateDl& di terrenl eo,tumael e barasglvl.. 

14 - M. BANDINl 
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BILANCI DELL'AZIENDA E DEL BASSO VERCELLESE 
piccola proprietil capitBlistica coltivatrice 

(in lirE dell'_poca ad _Itaro - etlari complessivi 16,70) 

PRODOn'O LORDO apESE 

V.NO.IIL. 
tIIWI '117-11 , ..... , .. 

DI REINTEGRUIONE ftIMI Ml74t ..... 118 

...... ... ... as ... 
" .... orlll1l.&I'Io • - .... .. , . 1S31 
I.t~ .., 611 ... ... 
"telll ,.. ,.. .. , .. 
\'lI.echC! dl suno II. .. fI1 .. 
ca,..,1II ., ... ..., II '8 IS ..... ,., .. : . .. 

"-"'---"''' .. 
Distribuzione de' reddito I'lobaie 

1IM-II t.D .... 11»11 1111 

RIOO.'I\II CLOBALE .... .,. .m - 1711 

t ..... HtI ...... : 

1) lAvoro aall.uale ... 1:Ul till .... 

atalla. e rtmonte . , .. 
aasi.curuiODI ... 
manutendonl "" ellUlda. carbODe. eee.. '" _ .... -.t . 

0.; 

semeati II! maDgbal , .. 
CODclml artlAeIall • ... 
• equa trrigua • II. 
IUIIIDCJIr'taIItfo.Dti os ...... ......" .. 

11) ___ 1711 

CATECORIE 

DI ItEDDI'I'O 

('~"""'''' .................. 

"" r- oo ... lSI '" liS t. " .. It " 57 .. " IS ~ .. 
" . .. ... 
, .. .. 10' 
Sl .. 1J .. IS l! ... ... -

2) I",VOf'O .......... (Id) ... '80 ... ... ...... (1) lDS 851 .... !Aj 

1I.lIeddItl ..... tI: ..-.. .................. ___ GI 

1) ImfH'lAe rloball • ... tAO . .. . .. 
2) N'lddlto cap. eteMdo ... ... ... ... 
3) I'l'ddlto eap. toDdlario lin ... .. ..... 

........................ 
.. (2+3) (~) . -- .. t'Il 

I'1'T't'NItmlf. d1 1"edmtft ~ utIOI'btta ... : __ 11!£1.8 1IINI _ 

1'" RNldft:oO I.~ .... uaIe • • • a a 
9t>Rfoctdtt.cItfltOO~ ....... a _ 

(1) «a,JI'1'ft& t , • .an 4t .a .... UIto raw .. ~ 1DeIIIlib'ri 4tiIla t_iCJia.. .. 11 lalllfJNl cleP 
nnmint .. wi pal) rtIJeIMft .1Iakte& .. qoeUe .. .... 
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Le aziencIe della baraggia vercellese. 

Consideriamo adesso gli elementi quantitativi ed i biland eeonODll'" 
.Ielle "ziende dell'alto vercellese 0 baraggia, traIasciando di riaS!JllJDere e 
rommentare i risultati sino ad Ol"a ottenuti con 10 studio delle aziende d .. 1 
.... ~"'SO ....,rcellese. risuItati che potremo piil convenientemente esaminare con 
tIDa generale sintem. 

I.e aziende baraggi .. e pres.-ntano, in linea generale, 10 stesso ordinamenb 
I'rodutti .. o delle aziende della bassa e media pianura, qnalcbe ragioae di dif· 
ferenza puo tro .. :usi nel fatto che, essendo nella prinIa zona assai peggiori i 
c-aratteri ambientali fisici ed economici, Ie imprese della baraggia C08timi· 
"'~IDO in eomplesso organismi piil poveri ed aneor piil _.,getti a quelle alee 
.'<1 a quegli ~balzi di reddito ebe abbiamo visto essere una saliente caratteri· 
<rica delle dzi"nde .. ercellesi. 

I.e azi"nde considerate sono per la massima parte della loro superfieie 
simate nella "era zona di bar.lggia e non nel fondo .. aile alluvionale (lung .. 
il CO!"SO doe dei corsi d'acqua }'1vo, Cervo e Sesia). Qoesta parte del terri· 
rorio ~ per noi meno intf'!'eSSante, riscontrandosi hi on tipo di impres.a 
agraria sen~ibilmente migliore e piil produtti .. o di quello esistente nella ba 
r:lggia .... ra e propria, e cbe, in _tanu non e grand .. m .. nle di .... rso da qnell .. 
del i ,,""" .. ercelleose. 

ES['f>niJmo. per ralto ,-.. rcellese, i dati di Ire azi .. nde rappresentative: 
r;lttl"Hmto l"3 inteso eon riferimt"flto ai coneetti precedeotemente svolti. E.I 
infatti IDt"ulre Ie aziende .A e C. da noi pre;e in e;ame, banno caratteri.stich~ 
apprtlN'imati"aml'nte medi .. , I'azienda B e on poco tnori dell'ordinaria. 
8l"endo una minor sDpe-rtieie relathi3 in,"~'1:ita a riso. Tuttaria essa e nn'a~ 
""uda r.lpr ........ laliva per uno dei n_ri scopi: quello di m"saare I'anda
mf"nto E'("nnomiC1J rli imrr~ ehe 80i 80000 mientate verso ordinamenti eoItn
r.lli diwrsi dalla mi'dia In particolarmenle per la minor percentnale della 
~npertide inn."Stira a r-iso, e 10 studio qnindi di tale azienda,. pa'" ess-e-1"'e nn.a 

t.oot>na guitla per glulIi,-are sui ,)l"obabili risnItati che tale din~rso indi.rizzh 
pf"'I,..luttin) ;)~reb~ diuo 'Ina,Inra ft~ stato seguito dalle alt~ aziende della 

11. L'~!lle' d:i t::t~ :uieDtl.ol e pet" ...x. ImptK1i.;1.IltfsRnJ6 e lterve a do«:..-ttmentan" mil'"ll
b>.l.n:i~e- Ill!L!l deUe f~ res[ ehe &i 1!OIJt~ m qlle!ft() ~Vll't""l'~ L~~l to. 
~j)t.!.i ~t ... ta ~ _ ~llIt!nt~ eo(tu:r.tle pis e-l.a$tiA» eo etHl miuon- m~rrtl'i' 

:I rL-.o(~ ~ ~"'m la.~ pa.I1Ie .. T:I.rie£i: ti..D.i~ u datto> ffet redtlitl eome- lCie.".rta j;n, ae~ !JfIpP.T'it)l'i 
:I: "r~li ~~ altfto~. ed h:t.. sempn- rome azlP.miJ.a.. ~to senzn trol)pf')o gr:1\'1 
IIi:lEtni la tti."!L }b. R ~ deU..~ hi R ~fertaJ:Jw 1a s;.,ruzz'iml,e pt!T1ff)1J4l£. tlf>t 
""#,'~~1"14 '-.... difl...'tt:lJlllalte b ~hrre- te ei.:') taRDIO Bet »tIL~vt ltV"~t.t, Il.6t .... -
1'@Wtt} dl:e- ~li sf t~:t ill lOB) star.)o di gr:nisBimf) dissesto. deriva.nr.e- sopratm:to daf 441:htt l 
f:1tri fti ~:!Z. ~ &al:t.;t'~ m ~t«ra ruiellda. La teat the oIIltIterremo .. d1 ~ eiot· 
fm~>ltt~ La 5itl!:Ui:oee tritie2 deU";i=rf.eoltt:D':l TefteIlese pill. a..L grav:une deb~)- etf 
I-Pllt~-:l.f'W €fie. :ill"a~o del redtliti :uiendall in se Cf)D»iderati ~a. una eouterm:l 
.... -L:"~ fIti ~::q:l ui.entb.. 
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zona.. Diciamo probabili perch." in renita, nn simile procedimento non ~, 1I~ 
puo essere, scientificamente esatto. 

Le aziende sono state scelte in modo da rappresentare i pit) diffllsi tipi 
di impresa a.gra.ria. esistente: Ia piccola a.zienda. a. conduzione diretta, ]a 

media azienda a1Iittata, Ia. grande a. conduzione diretta.. Quest'ultima. pel'v, 
elte definiamo come grande, e in realta al limite fra Ie graudi e Ie medie. 

Descl1viamo adesso brevemente Ie caratteristiche pill salienti delle 
aziende oggetto di studio curandoci di non ripetere Ie cose gia dette in ~e
nerale per iI complesso della zona. 

Azienda A della baraggia vercellese. - E' situata ai margini della zonll 
baraggiva a destra del torrente Cervo, e si com pone complessivamente di 
Ita. 32,00 di terreno eterogeneo e non riunito in un corpo unico. L'appezza
mento dove sono situati i fabbricati, pin grosso e pin regolare degli altri. ~ 
costituito da un terrel'o molto ondulato e degrada.nte verso il Cervo, altri 
due apprezzamenti si trovano a poca distanza da questo e sono di ottimo 
terreno. 

Le costruzioni sono di tipo comune, molto povere cioe e non certo suf
ficientemeute ampie, la stalla. e troppo piccola in relazione al numero di capi 
di bestiame che deve o"pitare, Ie abitazioni dei salariati e quelle del condut
tore sono piccole, meschine e poco pulite. Vessiccatoio per iI riso e di tipo 
ormai anhquato. L'irrigazione si compie con l'acqua di alcune vicine roggie. 
ottim'1 sopl'atutto perchi! non troppo fredda, il cite permette un certo svi
luppo delle marcile. che, in quest'uzieuda, occupano una quota percentuale 
<Ii ,uper-ficie assai maggiore di tutte Ie altre. 

Nel seminativo si aV'ficendano Ie colture secondo l'Ul'dine seguente: 
grano, avena, prato, prato, riso, riso, riso; rna molto spesso gli e,·enti sta· 
gionali obbJigano a seguire tutt'aItra. strada di quella prefissata. Negli 111-
timi anDl Sl e notata una. certa tendenza a diminuire la superficie destinata 
a risa, con relativo aumento del grano, rna nuche in quest'azienc1a la con
trazione della coltura risicola e stata minore di qnanto logieamente ci si 
potent attendere. 

I criteri seguiti perla tra.formazione dei fOl'aggi in prodotti animali 
"ono identici a. quelli visti per Ie aziende precedenti: da notare cite la pro 
duzione quantitativa del Iatte e relativamente abbondante pel' una zona 
povera ed ingrata. come Ia baraggia (2100-2200 litri pel' vacca anno). II "a-
100'e fondiario ~ ph) elevato della media del!:i zona. 

Azienda B della uamggia veI·cel/ese. - Happresenta Ia. grande 0 medh 
azienda ridotta a coltura con spese rilevantissime e con immobilizzllzioni di 
forti capitali. Situa.ta b'a l'El\'o ed it Cel'\'o, in pieno terreno baraggivo, :si 
('om pone di 125 ha. riuniti in un -sol blocco eben disposti rispetto ni fabbri· 
cati centrali; uno sguardo a.lIa planimetria dell'nzienda mostra subito che 
essa l"~'n!(giunto Ia sistemazione attuale trayerso una rapida opera condotta 
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con unifol'mih\ di criteri e di direttive, piuttosto che attraverso suCCeSS1\'l 
adattamenti e miglioramenti susseguitisi lentamente nel corso del tempo. II 
terreno, abbastanza ben sistemato in confronto alle altre zone baraggive. 
mostra Ie e3raneristicbe di quella fel'rettizzazione di cui abbiamo detto; 10 
.,trato arabile e peril giA molto migliol'ato, sotto questo esiste un potentc 
stl'alo di argilla che nelle stngioni piovose funziona come letto impel'
mcabile su cui ristagna !'acqua. Le vegetazioni arboree, che dapprima sri
luppano regolal'mente, arrivate colle radici a contatto con !'argilla mostrano 
forti segni di deperimento, dovuto quasi eel'tamente ad asfissia radicale, e 
nelle annate eecessivamente piovose, il grano mostra 10 stesso comporta
mento. Relativamente al clima occorre osservare la notevole hequenza dei 
geli precocl ehe anche per I'azione combinata delle fredde temperature not
turne, consigliano sempre di anticipare Ia semina del grano. 

I fabbl'icati rurali sono in parte nuovi, ottimi eben disposti. La tenuta 
pOBsiede acqua in proprio, derivata dell'Elvo, e paga al demanio solo un 
can one poco gravoso. Da notare: il minor numero di salariati fissi esistenti 
in confronto alia bassa pianura, !'uso dei buoi im'ece dei cavalli in rela
zione alia diversa qualitA del terl'eno, la mancanza di ..-aeche da -Iatte. J 
foraggi prodotti vengono venduti ad Ull margaro che soggiol'na nell'azienda 
durante i mesi invernali col suo bestiame, sulle caratteristiche di questa 
impresa annessa e sui patti contrattuali clle ne regolano il rapporto COll 

I'azienda agraria, ci siamo giA intrattenuti (cap. II). Nel confronto della 
precedente azienda questa e peggiOl'e come condizioni ambientali di terreno 
e per acque, migliore per gli investimenti fondiari e peri cl'itel'i teenici con 
cui si eifettua la produzione. I fabbricati sono peril insufficienti alia bisogna. 

L'azienda C della baraggia vemellese. - E' situata tl'a il Sesia ed il 
eel'vo, e rappresenta in modo ottimo la media azienda affittata dell'alto vc'
eellese. La sua superficie ~ di ha. 84,00. ~I terreno ~ molto ondulato e co
stringe ad affittire molto Ie aI'ginature delle risaie, cbe inoltl'e l'isulhlDJ 
sempre irregolari dato che gli argini seguono approssimativamente Ie curve 
di liveUo; Ie condizioni di viabilitA e Ia posizione economica di fronte al 
mereato sono poco buone; i fabbl'ieati medioeri ma sufficienti. L'acqua di 
irrigazione e otten uta da aleune roggie private ad un eosto sensibilmente pill 
"Iel'ato di tutte Ie altre Rziende sinora viste. Si tratta, in complesso, di un'a 
zienda del tutto normale Ie cui caratteristiehe coineidono quasi periettamente 
con quelle medie della zona, talehi! non erediamo opportuno dilunga.rci nella 
descrizione. 

L'azienda C rappresenta la zona peggiore della baraggia, Ia A Ia zona 
intermedia di transizione con il fondo valle (valori fondiari quasi doppi), In 
B !'azienda baraggiva trasformata; sempre pero costituita da terreni assai 
peggiori della A. 

Procediamo adesso all'illustrazione delle singole aziende esaminate se
condo I'ordiue gia adottato per la precedente zona-. 
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AZIE~DE DELL'.~LTO VEHCELLESE (BAHAGGIA) 

LE SlJP:mllFICI IN ET'I'AllI 

'. . 8upcrficie ri p/l rti.zi on e a8Boillta della 81lperfieie 
rU:llmde (Will fotaZe pj'oduttiva grallo a t'e/111 riB() rnais prato marcita 

ripartizionc 
pcrccntualc 

grano ri80 prato 

IH24-2() 3,90 1,00 16,80 1,10 6,00 2,30 18 5:1 29 

A 
Ue7-2D 3,00 1,f:O 1(j,80 1,10 G,~)O 2,3{) 18 5:1 29 
If) .. ifJ-32 36,00 32,00 .5,00 1,00 15,70 1,10 6,90 2,~)O 22 I,!l 29 
l~mB 5,00 1,00 15,70 1,10 6,90 2,30 22 1,9 29 

L92-l-2(j 35,0 14.00 36,00 3,0 20,00 3,0!) {G :13 21 

B 
1.;27-29 -10,0 H,Of) 2~),00 1,0 24,00 3,CO 50 26 2." 
1:1:10-;]2 125,00 111,00 38,0 11,00 34,00 (')3,0 21,00 3,()(} 1,7 31 22 
1B:13 43,0 9,00 3.'3,()O(2) 2,0 21,00 3,00 48 :10 22 

192-1-26 10,0 5,0 40,0 20,0 20 S3 9~ 
~, 

C 
H)27-29 lO,O .1,0 -lO,O 20,0 20 5:1 27 
1 :j::10-;32 8-1,1:0 75,00 13,0 5,0 :-n,o 20,0 24 49 27 
1:133 13,0 5,0 ~J'7 ,0 20,0 2,~ 49 27 

Notiamo inlUlIlzi tuito che, in linea generale, la superficie relativa colti 
,'ata a riso e minOl'e nelle zone della baraggia in confronto a quelle del Vel'
cellese baso;o, malgrado cio il carattere colturale pl'evalente di tali imprese 
e sempre ]'isicolo. Tra Ie ragioni di questa minore specializzazione verso la 

risicoltura e da pOl'si l'esistenza di due nuove colture cIte non si riscontra
vano se non in minima parte nelle aziende del basso verceIlese: il mais e 
l'avena che, quest'ultima in modo partieolare, trovano nei terreni baraggid 
un amhiente relatinnnente favorevole. La""'mHl'cita e diffnsa in alenne par·ti 
dove l'acqna di irrigazione non e troppo fredda; tuttavia essa eben lungi 
dal costituire una coltura cosi perfezionata come nel basso milanese e nel 
Lodigiano. II carattere atipico dell'azienda B appal'e poi evidente dall'esame 
('omparato della l'ipartizione colturale. 

Anche per la baraggia Ie vltl'iazioni delle superfici relative nOll sono state 
molto sensibili: si noti la contrazione della coltura risicola nel 1927-192~) 
pfu·ticohu·mente accentuata nell'azienda B; tale fatto e degno di rilievo 
pel'(~he mo:,:tra eon piena eYidenza la possibiliti't che aveva tale azienda, si
stemata di \'ersamente dalle aItre e non cristallizzata verso la coltllra risieola 
di reagire con maggior prontezza aIle variazioni di prezzo, in modo parti
eolare alla breve eel improvvisa crisi I"isicola del 1927-1928. Suecessivamente 

(1) Ettari 19 di maratelli; 5 di vialone. 
(2) Ettari .'3 di vialone. 
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la superficie e di nuovo aumentata per conseguenza del prezzo relativo del 
rhlo, lievemente migliorato nel 1929, ma il fenomeno e per ora assai meno 
sensibile di quelloprecooente, percbe oltre che il risola caduta del prezzo 
11a colpito questa volta anche il fieno, che nel 1927-1928 aveva potuto, man
tenendosi ad un prezzo relativamente elevato, controbilanciare la diminu
zione del prezzo del riso, ed il conduttore aveva trovato conveniente esten
dere la superficie a prato a detrimento di quella del riso_ Le altre aziende 
non avevano potuto fare aItrettanto perche non vendevano, come la B, diret
tamente il fieno 311 margaro, ma erano attrezzate per trasformarlo in laUe 
nell'azienda stessa, e l'intensificazione di questa industria avrebbe richiesto 
tempo e capitale. 

]. capitali investiti nella produz'ione. - Riportiamo una valutazione dei 
capitali investiti nella produzione, eseguitn con gli identici criteri usati per 
it basso vercellese. 

AZIENDE DELLA BARAGGIA VERCELLESFJ 

VALU'J'A,ZIONE DEL CAIPITALE FONDIARIO 

Aziende 1924-26 1927-29 1930-32 1933 
totale ad ettaro fotale ad ettaro totale ad cttaro totale ad ettani 

migliaia lire migliaia Un migZiaia lire migliaia lire 
lire tire lire lire 

A 3::4 9000 288 8000 216 6000 194 5400 
H l()()() SOOO 003 5300 500 400(} 412 3300 

C 487 5800 412 4900 294 3500 218 2600 

AZIENDE BAHAGGIA VERCELLESE - NUMERO E V ALORE SCORTE VIVE 

A.ziende Periodi Vacche latte ~~~~i :a~ii Buoi 
Valore in migliaia di lh'c 

1924-29 1927-29 1930-32 1003 

A 1924-29 15 1 4 95 75 00 00 1930-33 17 2 4 

B 1924-38 2 4 7 53 46 31 22 

C 1924-33 27 2 6 2 154 131 98 61 
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AZIE.'lfDJD BARAGGU VERCELLnl!JD - V.A!.ORE SOORTE MORTJD (1) 

(mlgUala dI lire) 

Alriende 

A 
B 
C 

1924-26 1927-29 lJI3O..32 1003 
29 ----------~29~--------~~~~--------~1~ 

58 52 44 41 
45 45 38 32 

11 capitale di a·nticipazione valutato con gli stessi criteri usati per Is 
~ona precedente risulta. (migliaia di lire): 

;l.olende 

A 
B 
C 

CAl'ITALE DI ANTICIPAZIONE 

1924-26 

32 
60 
78 

1927-29=-________ ...:1930-.'1=:=2 ________ -=1003:::::. 
25 14 17 
46 41 35 
ffi" 46 43 

E complessivamente il capitale di esercizio impiegato nella produzione: 

CAPITALE DI ESERCIZIO 1N COMPLESSO 

1924-26 1927-29 193().32 1933 
.Aeiende 

"'. lire I ad loa. II lad ha. II lad "G. o I Ut"e 
lire m.. re lir, m. rt Ur6 m. lire ad Au. 

A 150 4166 122 3383 9i! 2550 67 1867 
B 171 1367 1" 1149 116 933 !18 783 
C 277 3300 243 2900 182 2150 136 1617 

°11 Cal'attere meno intensivo delle aziende baraggive appare quindi, in 
confronto a quelle del Oasso vercellese, in piena evidenza.. 

Tenendo pre~enti Ie svvertenze esposte per la precedente zona., possia.mo 
adesso compiere l'analisi quantitaLiva del Ia.voro impiega.to. 

Laf)oro manuale. - II numero dei sala.ria.ti fissi impiega.ti nelle singol!' 
aziende risulta.: per l'azienda. A: 1 mungitore ed nn sa.laria.to ordina.rio; 
nella B: 7 ordinari; nella C: 2 mungitori e 4 ordinari. 

I! minor numero relatil>o di nnit~ Ia.vora.tive esistenti nell'azienda B in 
eonfronto delle altre, dipl'nde dalla. mancanza di bestia.me, che nelle aJtre 
richiede un buon numero di salariati. In base ai salari visti nel cap. V ri
sultano i seguenti compensi annu.i globali: 

(1) Le prlnclpall rl8ultano: 
AaoiendG A: 2 aratrl, 2 erpici, 2 zappatrlcl, 4 carrt, S carrette, tleno q.U aoo. trumenU 

"arl, paglia, letame etc. 
A:riertda B: 9 aratrl, 8 erplct, 'lA carrl, 7 carrettl, 2 trattorl. 1 seminatrice, 1 spandl

coucime, 8 falciatrlcl, 1 mietltrlce, 2 rastreW, 2 1I.Dlmentl oompleti, fleno agoatano q.ll 160, 
maggengo 110, terzuolo ~ seghezzature 200, paglia grano 8, paglla rlso 1500, letame 600, 
1927-29 

A.eienda 0: 6 aratrl, 3 erplcl, 2 zappatrlcl, 8 carr!, 3 carrettl, 1 sptlndleoDClme, 1 tnl
clatrlce, 2 trinclatoraggl, q.ll 800 dl 1I.eno, aementl, letame ecc. 
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SALAKI DELL'ALTO Vl!lRCElLLESE (BaragglllJ 

Period, AziondaA Azienda B Azienda ( 

1924-1926 Salario normale L. 15.500 34.839 81.118 
Compens! ed onerl vari 300 722 521 

totale 15.859 35.561 31.11a9 

ad cttam 440 284 376 

1927-29 Salario normale L. 14.836 33.278 29.m2 
Compensi eel onerl varl 300 622 4M 

totale 15.l36 33.900 30.1118 

ad ettaro 420 271 3ii9 

193().1932 Salarlo normale L. 10.412 28.317 19.700 
Compensi ed onerl 1"8ri 200 530 610 

totale 10.062 23.841 2O.ar.o 
ad ettaro 2'¥1 191 2.\3 

1933 Salarlo normnle L. 8.1149 20.070 17.&./l 
Compensi ed oned varl 224 540 605 

totnle 9.173 20.610 18.50n 

uti ettaro 251 165 220 

n quantitativo necessario di mana d'opera a\"ventjzia ~ per alcune col· 
tivazioni, tra Ie quaJi oecorre ricordare in prima linM il riso, un poco mag· 
giore in baraggia. in confronto del ba.sso vercellese. La causa. di cic) ~ evi· 
dente per Ie arginature, per la falciatura. dei prati che iu baraggia sicompie 
a mano in maggior misura., ed anche per la monda, quando si tenga presente 
che in baraggia. ~ pill difficile la lotta contro Ie piante infesta.nti. Un'altra 
iuteressante constatazione da fare ~ che il lavoro avventizio fornito dalle 
donne, ~ assai min ore in baraggia· in confronto del basso vercellese. 

COSTO MANO D'OPl!lRA AVVENTIZIA. 

Aztende 

A 
1\ 
C 

(lire per sttara) 

1=-26 

1512 
966 

lii21 

19l!1-29 

1276 
733 

1312 

893 
596 
OO~ 

1933 

734 
460 
7~1 
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(Joncimazione. - 11 costa della concimazione artificiale risulta (ele1!lenti 
quantitativi in appendice). 

AZIENDE DELL'ArirO VERCELLESE (BABAGGIA) 

COSTO DELLA CONClMAZIONE AB'l'lFICIALE (1) 

(In lire) 

Aziende t924-oo 1927·29 193()'32 1933 

totale ad "". totale ad ha. totale ali ha. totale ad AG. 
A 16.455 '.7 13.046 362 10.066 280 6.969 194 
B 37.6017 301 al.815 !SI 23.720 190 19.910 159 
C 35.595 '24' 20.160 347 23.181 276 17.832 212 

Le produzioni unitarie risultano: 

AZIENDE BABAGGIA - PRODUZIONI UNITABIE VENDIBII,I 

Prodottl A 
No t e 1.924-26 1927·20 193().32 1933 

Grano 16,2 17 IS 18 qulntall per ettaro 
IU80ne orlg1narlo . 411 43 44 44 » » 
i.atte 2OSO 2150 2160 2180 per capo 
Carne vitello 12 x 0,8 12 x 0,8 13xO,S 12xO,8 capt per peso unltario 
Carne vecche scarto . 2x4 3x4 3x4 3x4 » » • » 

Prodottl 
n No t. 1924-26 1927·28 193().32 1933 

Jrano 15 14 13 17 qulntall per ettaro 
Risone orlglnnrlo 40 41 41 20 » » » 
Rlso vialone - - 29 27 » » » 
Rlso maratell1 - - 35 - » » » 
Ilatte . 1210 1300 1270 1300 per capo 
Carne vitello . lxO,7 1 x 0,7 lxO,7 lxO,7 capl per peso unltar!o 
Carne vacche Bearto tx4 Ix4 tx4 tx4 

I 
» » » • 

Avena 5 5 5 5 parte vendlblle 
Mal. 10 10 10 10 I » » 

Prodottl 0 No I. 1924-26 1927·29 193().32 1933 

'1l'ano 18 19 21 21 qulntall per ettaro 
Rlsooe orlginnrlo 40 46 44,5 41 • • • Lntte • 2097 1976 2184 2120 per capo 
Carne vitello . 16x 0.7 16 x 0.7 16xO,7 16 x 0,7 capl per peso unltar!o 
CaToe vacche Bcarto 6,5)(4 6.5x4 6.5x4 6.5x 4 • » • • Avena 10 10 10 10 parte vendlblle 

(1) Aile clfre rlsultantl dalle quantltlt implegate moltlpllcate per I relatlvi preszl abo 
blamo aggtunte Ie spese dl trasporti senserle, ecc. ecc. per alcune azlende lmportantt. 
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Esponiamo adess<I, analogamente a' quanto abbiamofatto''per'le aziende 
tiel basso vereellese, l'andamento dei redditi aziendali in lire del 1933: 

I REDDITI DELLE AZIENDE DlIlLLA BARAGGIA VERCELLESE 

I:l1 LIRE DELL'ATTUALE POTERE D'ACQUI8TO (l.933) 

lir6 per sttaro 
1924-26 1927-29 1930-32 

reddito globale 
(prodotto netro)_ 

A 1321 1228 1296 
B 976 7fJ1 818 
0 1266 1184 1127 

rt"adito lav. tnaAUaIe 

A 898 9fJ1 9114 
B 575 601 637 
0 873 952 929 

reddito londiario 

A lIT2 22 18 
B 27S 87 35 
0 144 -8 -76 

1218 
819 

1026 

988 
625 
961 

13 
26 

-240 

IMlco 1924-26 = lOU 
1927-29 1930-a2 19B3 

93 98 94 
78 84 84 
94 89 81 

1m 107 110 
104 llq 108 
109 106 llO 

18 10 neg_ 
14 13 9 

neg. neg_ neg_ 
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BILANCI DELL'AZIENDA A DELLA BARAGGIA VERCELLESE' 

piccola azienda in allilto 

(in lire dell'spoca ad ettaro - superficie eomplessiva ettari 36,00) 

PRODOTTO LORDO 

VENDIBILE 
1Hf.H 1111748 'iUN2 1h1 

IPSSE 

DI REINTECRAZIONE 1924-21 1927-H 11aWI 11aJ 

grano ,., • 28 2M ... stalla e rimonte . ,. "" .. .. 
ri.OO6 orlgina.rio 27 .. 1886 U80 ... Alilcurazlom 2<, 192 188 f3 

latt.e '06 ". 616 S8S aequa. Inlgoa . 71 61 " 50 
vlteUl 222 ," U, 120 manut.enzJobe .. " 

., •• 
vaeche dI aearto • 106 121 .. GO ammortamentl .. .. 2S " cavalli di learto • ,. ,. ,. 16 magazzlnJ e tr •• porti 80 50 .. ~; 

'"aria .. .. .. .. energja. carbone, ece. se 17 18 11 

mangimi ]I" " " 33 

conclml artlftclali . '.7 ... ... 1lH 

varle e generall. DOlegll ... ". 117 " 
110) prodoUo lordo vendlbUe 42&1 1181 2161 1833 b) ap88I dl relnt,grulone 1390 1007 In 585 

Distribuzione del reddito globale Bilancio dellJaflittuario 

19M-21 11127-19 191NI1911 19t4-2818i7-t919INI1911 

REDDITO CLOBALE: a-ll ",. " .. 1SCD .... c) apese wve lua quota 8161 !8S8 tOS5 1565 

d) canone dl afHtto. • '76 240 Z17 eM 

I. Rlddlll dl lavore: 

1) lavoro manuale • 19li2 , ... " .. ... e) "ddto Mtto dell'.1fit,. 

2) lavoto diretttvo (Id) 111 .. .. .. tuarlo: a _ (d+c). • 687 286 109 64 

11. Reddlt' ell oapltall f) prolltto dell'.lIttu.rlo 

e • (ld+re) +193 -S5 _127 _]SI 

1) impolte globaU • 103 101 .. 78 

2) Nldditl cap. elero. (re) ... llS'I 168 112 

S) l'eddlto cap. tond. (rt) 87. .. .. _18 

Reddlto netto oapltalletl. 

DO (2+3) 707 .,. 171 .. 
Percentuale dl prodotto natto auorblt.a ,I .. : 19 .... 18 1Dr7..J9 198Q..1t 19. 

10 Reddlto lavoro maDuale • II n 7. 79 

90 Reddlto Detto capJtallatlco . • .'. II tl 11 
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.1 .. \. 
BILANCI DELL'AZIENDA B DELLA BARAGGIA VERCELLESE 

grande azienda a conduzione diretta 

(in lire dell'epoca ad ettaro - slllperfide complessiva ha. 125,00) 

PRODOTTO LORDO SPESE 

VENDI BILE 
191 .. 16 1921·29 1911).12 1918 DI REINTECRAZIONE 

19240161927-l1919JWllDal 

,. 
grano 71. 558 ... ... atalla, rimonte, mangiml 06 .. .. .. 
tisone originario .585 .. 5 • 13 ... manutendoDi .. .. 28 .. 
riSODe maratelli ..., &es1curuloDl 168 117 SO 7B 

tisone 'Vi.lone .. " Bnergia, Doleggi 50 82 ,. .. 
latte 18 16 .. maga.u.in1, trasporti .. 18 •• •• 
vitelli • conc:iml .'" 25' 160 lii9 

vaeebe e buoi di Beano acqua irriJ!:ua • 53 .. '" .. 
cavalli •• 10 varie. ammortamenti . .. 27 25 21 

Reno 37. ... 'Of 121 

'82 11' M " \'"arie .. 16 .. 
0) prodotto 'ew" vendlblle .. 68 191 • .... 1116 h) speee dl relntegrazlone '" 559 ... 397 

Distribuzione del reddilo globale 

19240261927-29193Wt1Sla 

REDDITO GLOBALE: aob 2122 '315 1010 81. 

I. Heddltl dl laworo: 

IJ lavuro manuala '250 ..... 7~ ... 
2) lavoro dlrettlvo . '20 .. so so 

II. Heddltl ell capitan: 

1) Imposte globall 50 50 .. 4' 
2) reddito cap. eserclzio 100 SO 56 ., 
S) reddlto cap. tondlario ... .. .. .. 

Redellto capltalla'. netto 

II (2+8) 702 .45 .. 72 

Percentuale dl prodotto lIetto aaaorbita da: '92 .. 28 1917·29 19.0-11 19'1 

Jo Reddlto la'toro manuale • 59 78 71 71 

20 Reddlto net.to capltaUltlco • . • IS 11 10 
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BILANGI DELL'AZIENDA C DELLA BARACCIA VERCELLESE 

(media azienda in allitto) 

(in lire dell'epoca lUI ettar" - ettari complessi,.i 84,00) 

PRODOTTD LORDO SPESE 

VENDIBILE 
1924-281917-191930-1119" 

DI REINTECRAZIONE 1924-281921-21 111NltlN 

grano .. S 28' ... .:: ... atalla, rimonte e manglmt 168 U2 go 71 

rlsone origlnarlo .. 20 19'6 ,... ... aequa Irrigga . 118 " 78 72 

avena 711 .1 C 112 IUIlicurazionj 195 168 ai " latte .,. 
'" ... ... noleggt •• 50 .. 81 

\·Itelli 111 .. 68 .. ammortamentl .. .. .. 23 

vaccbe e buol dl scarto , .. ,,. frT .. anerRia, carbone " .. .. " cavalll di tcarto . 18 " magautnl, tra8portl .. 7. .. " \'arie, pollame .. .. 17 17 cObciuu '" 8<7 "" 212 

maanten:dODi .. .. S5 2:;; 

va.rie, generali .. .. 88 3 • 

0.) prodatlo lordo vendlbll, • 97. 101. .... 1m h) epua di reintegrariOne .... . .. , .. '" 

Distribuzione del reddi!o globale Bilanoio dell'affittuario 

1924-28 1927-19 19S1).12 1911 19H-H 1927.29 193WI 1933 

REDDITO GLOBALE: a~ 2740 2077 1191 101& c} spese vive (lUll, quota) 818< 25", 1952 l6lr. 

d) canone di .... ,. "" 25S 21. li~ 

I. Reddltl dI lavDrll 

I) Illvoro manuale • 1897 IOi1 lIf7 96] 

2) lavom dlrettivo (ld) 187 119 119 119 

e) reddito nlltto amUuarlo: . - (d+c) ... 16i .. _f'7 

r) profittto dell'amUuarlD 

e - Id+re) +' _155 -216 ---&'3 
II. Reddlll dl capital!: 

1) Impo8te globoJl .. .. go .. 
2) rcddito ca.p. e&Ol'C. (re) 2M 90S ... f1I 
8) roo.dlto Cllp. food. Crt) 810 -" -9< -OI<l 

•• ddllo oRpltall,tiOo nel. 

I. (2+8) '57 , .. .. _f" -
Percentuale dl prodc>ttc> bett.o a •• orblta da: UNoH 'OIMe 113041 1_ 

1-0 Reddlto lavero manuale . 81 .. It .. 

20 Reddlto netto capitallltico • ',. II nil. 



CAPITOLO IX. 

LE AZIENDE DELL'EST SESIA 

(NOVARESE E LOMELLINA) 

Le aziende preseelte per illustrare Ie zone risicole giacenti ad est del 
flume Sesia sono cinque, e non riteniamo utile estendere l'indagine ad un 
maggior numero dato che il territorio ehe esaminiamo presenta in comples"o 
una certa uniformita di costituzione aziendale e ebe, aumentando il nnmero 
di aziende sottoposte ad osservazione, incorremmo nel pericolo di appesan· 
tire eccessivamente l'esposizione senza ritrarre da cio nessun notevole van· 
taggi". Dne di tnli aziende sono situate in provincia di Novar,\; l'una (l'H· 
zienda A) e perfettamente rappresentativa deUa media impresa rigicola no· 
varese; l'altra (l'azienda B) e situata ai margini della zona risicola oltre iI 
Canale Cavour, e si distacca invece do.l tipo di azienda prevalente, essen· 
zialmente perche ha potuto, in questi ultimi anni, seguire un indirizzo pro· 
duttivo in cui il riso entra in limitate proporzioni. Crediamo tuttavia utile 
esaminarla perche, ripetendo qnel cbe abbiamo detto per l'aziend •. B della 
baraggia, l'andamento dei redditi di tale impresa, in sostanza atipica, puo 
fornirci occasione di fare constatazioni interessanti. I.e a_iende studiate Pl'!· 
la Lomellina invece rappresentana tutte assai bene l'economia del territorio. 
Descriviamo brevemente Ie piil salienti caratteristiche di queste aziende. 

I/azenda A del novarese. - E' situata a sud della citta di Novara 
quasi ai confini con 10. Lomellina. La sua superficie totale e di 92,20 ha.: 
queUa produttiva di 85,80 (92<>/0); l'ele,·atezza del terreno sottraUo a coltura 
e da porsi in stretta rela_ione con 10. frammenta_ione deU'azienda cbe e in· 
fatti composta di tre appezzamenti posti pero in un raggio di non oltre 
3 km. I ca.aUeri agrologici del snolo diversiticano a seconda degJi appezzn· 
menti: circa 50 ha. sono costituiti do. terreno sciolw e profondo, sebbene non 
c08i sciolto come i terreni quasi prettamente sabhiosi di alcune parti della 
viciua Lomeliina; la parte rimanente e costituita invece da un affloramento 
argilloso che maggiormente si a{latta aUa risaia ed alla irrigazione per som· 
mer.ione. Tutta Pazienda e pero molto bene livellata e sistemata. Le co· 
stl'uzioni rurali sono pure divise; un plimo gruppo, situato nel centl'u 
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abitato, comprende Ie abitazioni dei .alariati lissi, Ie stalle, i fienili, l'abita· 
zione del cllnduttore ecc. ; ed e in complesso OOatto e sufficiente alla bisogna; 
lin secondo gruppo, situato nel pift grande degli appezzamenti del terreno 
"ostituenti l'azienda, a circa un km. di distanza dalle abitazioni precedenti, 
romprende invece i magazzini, l'essiccatoio, Ie aie ecc. ed e in migliori con· 
dizioni. 

L'azienda era affittata fin dal 1922, con contratto dodecennale, al ca· 
110ne fisso in donaro di L. 55.000, al1930 tale canone si ridusse a 42 820 lire, 
nm cio nonOFJtante risultava sempre troppo elevato per Ie condizioni e Ie 
prospettive che si avevano al 1932, talche l'affittuario non 10 ha rinnovato 
nlla scaden?a del 1933. 

L'indirizzo della produzione zootecnica e simile a quello delle aziende 
precedenti, oecorre pero ricordare la maggiore importanza che tale produ· 
,;one assume nel complesso aziendale. 

L'azienda B del novarese e situata, come abbiamo detto, immediata· 
IIlente a monte del Canale Cavour. Costituisce una piccola azienda (14 ha.) 
composta di tre appezzamenti relativamente lontani (raggio massimo 4 km.l, 
con terl'eno di medio impasto e tendente all'argilloso in qnalche localita e dl 
eliscreta fertilita malgrado i danni del sortume del canale Ca,-our. La sua 
atipirita gia ricordata deriva dal fatto che la superficie aziendale occupata 
a. riso e stata, negJi uitimi anni, minore del normaie, mentre contemporanea· 
mente Rono aumentate Ie superfici a grano, avena e mais. Per tutte Ie altre 
('arattedsti(he tale azienda e pero assolutamente media, come pure media 
>enza limitazioni poteva considerarsi prima del 1930. 

Le aziende C e D della LOlnelUna possono rappresentare quasi perfetta· 
mentp il tiro prevalente deUa zona. Le ampiezze sono l'ispettivamnte di 196 
(' 148 h"., ed anche da questa lato rientrano nella normalitil. La prima e 
~ituata ne-lla zona agraria di l;"errera e .. 4..1agnat In seconda, (':omposta fIel ca
ratteristico terreno scioltissimo lomellino, quasi sabhioso, e situata po~o Ion· 
Il1uo da Mortara. Occorre tener presente che, per il complesso dpi suoi ca· 
"atteri, l'azienda D e lievemente, rna nettamente, peggiore delle aitl'e esami· 
nate: Ie produzioni l1nitarie Bono minori, ecc.; mentre l'azlenda C al con
trurio, rappreseuta una delle migliori aziende della zona, ben sistemata, ben 
dotata di iabhricati erc. I valori fondiari sono di con.eguenza suppriori a 
quelli medi. 

L'a,;:ienda E della Lomellina e situata invece lungo il confine meridio· 
nale <lelia zona, poco lontann qUindi dal Po, esattamente al limite delle for· 
mazioni geologiche che predominano in Lomellina (alluvium e terl'azziano). 
In complesso e anch'essa un'azienda rappresentativa delle medie condizioni 
della Lumellina, quantllnqlle'l'ampiezza sia lievemente maggiore del normale 

Alllilogamente n, quanto' abbiam.) fatto precedentemente riportiamo 
adesso gli elementi qllantitl1th'i rbe ser\'iranno per compilare i bilanci 
IIziendali. 



AZIE~DE DFlLL'EST SESIA (NOVARE8E e I..oMELLINA) - LE SUPEHl'ICI 

.A.z:ten48 
Annate Super!. Super! . 

Totale Prod,tl-tt. Grano 

19U-26 S,80 

A 1007·29 92,20 85,SO 8,80 
198O.'!2 12,00 
1933 12,00 

19U-26 1,-

B 1927·29 14,- 'lS,I( 1,90 
1930-32 3,28 
1933 3,50 

19U-26 46,-

C 1927·29 196,- 180,- 46,-
1930-32 63,-
1933 68,-

---
19U-26 15,-

D 1927·29 148,- 129,- 15,-
1930-32 26,-
1933 81,-

19U-26 AA,-

E 1927-29 34,-
1930-32 248,- 229,- 58,-
1933 00,-

(11 ettarl 10 dl vlalone. 
(2) ettart 30 dl vlalone; nel 1930 hR. 20. 
(3) ettarl 25 di maratelli. 

"I PARTIZIONFl ASSOI,UT .. 

RIBD Avena Mal, 8egaZe ~;:~!ti tnte;:a;:petuto 
Marcile RIB. 

46,30 (1) 3.46 3,- O,SO - 21,50 (15,0) 2,0 54 
46,30 (1) 3,40 3,- O,SO - 21,50 (15,0) 2,0 54 
46,10 (1) 2,46 0,10 O,SO - 22,SO (15,0) 2,0 54 
42,- (1) 3,liII 0,10 0,80 - 23,80 (15,0) 2,0 49 

7,90 - 1.30 - - 2,90 (1,30) - 60 
6,- - 2,50 - - 2,70 (2,50) - 46 
2,62 - 4,50 - - 2,70 (4,50) - 21) 
2,40 - 4,50 - - 2,70 (4,60) - 18 

07.50 - - - (21),0) 26,70 (65,0) 9,SO 54 
98,10 - - - (21),0) 26,10 (65,0) 9,SO 55 
81,70 - - - (21),0) 25,110 (65,0) 9,SO 45 
76,70 - - - (21),0) 25,50 (65,0) 9,SO 43 

77,- - 5,0 - (16,0) 28,0 (42,0) 14,0 55 
79,- - 10,0 - (16,0) 21,0 (!iii,O) 14,0 57 
65,-(') .- 10,0 - (16,0) 24,0 (49,0) 14,0 47 
00,-(') - 10,0 - (16,0) 24,0 (49,0) 14,0 43 

126,- - - - (33,0> 38,0 (88,0) ~,O 65 
138,- - - - (33,0) 80,0 (105,0) 27,0 60 
109,-(') - - - (33,0) 35,0 (SO,O) 27,0 " 105,- (') - - - (39,0 27,0 (SO,O) 27,0 46 

PEiRCENTUALI 

(}rano allrl Pratt Pr(JU eel 
oereaJl erbat rip. 

11 9 211 (18) 
11 9 211 (18) 
16 3 ~ (IS) 
16 7 28 (18) 

8 10 22 (10) 
15 18 21 (19) 
25 34 21 (34) 
~ 34 21 (34) 

28 - 20 (47) 
26 - 19 (47) 
36 - 19 (41) 
38 - 19 (47) 

U 4 30 (42) 
U 7 25 (51) 
19 7 ~ (47) 
22 7 28 (47) 

17 - 28 (53) 
15 - 15 (60) 
25 - ~ (45) 
26 - 28 (45) 
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Si noti chI>, in complesso, Ie aziende dell'est Sesia, mostrano una mag
giore variabilit& nella ripartizione della snperficie prodnttiva tra Ie diverse 
coltnre e possono qnindi considerarsi maggiormente elastiche di qnelle vel" 
cellesi 

Si pnD osservare che I'azienda A ha anmentato notevolmente negli nltimi 
-qnll,ttro anni la snperficie coltivata a grano a scapito del prato (poco) e del 

riso (maggiormente); l'azienda B mostra un'elasticita ancora pill forte 
ma, come abbiamo detto, non ~ possibile considerare tale azienda come rap· 
presentativa delle condizioni medie del novarese. In qnesto caso il riso, nel 
corso del decennio, perde terreno mentre il grano viceversa anmenta ed au· 
mentano pure i prati essenziaimente nelle snperfici ripetnte. Nelle aziende 
della Lomellina Ie variazioni nella ripartizione della superficie totale, sono 
nniformi: diminuzione del riso, anmento del grano, oscillazione senza lin 

netto orientamento del prato. Si osservi infine la diversita che esiste tra Ie 
aziende novarest e quelle lomelline nei rignardi dell'utilizzazione delle suo 
perfici con culture intercalari e con il prato in snperfice ripetuta. 

I capitali impiegati nella produzione. - Segnendo i criteri preceden
temente espressi, riportiamo ora Ie valutazioni dei capitali impiegati nella 
produzione. 
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AZIENDE DELIlEST SESIA - V ALORE DEL CAPITALE FONDIARIO AD ETTARO 

ann ate A B C j) B 

1924-20 J •. 23.000 20.000 26.000 22.000 23.000 

1927-29 22.500 25.000 22.000 20.000 21.000 
1931).32 11.500 12.000 11_000 10.500 li.Ooo 

1933 8.500 10.000 10.000 7.000 8.500 

AZll!lNDE DELL'EST SESIA - QUANTITA' E VALORE DEL DElSTIAME 

Anni Azienae Vacche Vitelli e Bum Tori Oavalli Valore 
manzette totale 

n. n. n. n. n. L. 

1924-l92(j as S 6 lJJS.ooo 
1927-1929 A all 8 2 171.000 
19.'lIl-l00!· 42 9 2 134.000 

1933 r. 9 8 101.200 

1924-1926 7 6 2 38.500 
}!J27·t929 D 8 3i.OOO 

1!l:JO-1932 9 8 2 2'J.5OO 

1933 9 2 22.800 

1!.24-1926 661.000 

lfi2'i-1929 \ 542.281 

01 liO 90 2 21 
351.000 1930-19.'12 

1938 278.000 

1924-1926 Il9 50 2 12 390.001 

1021-1929 D 69 30 2 12 382.000 

1!l.'lO-1932 75 38 8 12 250.5011 

19.33 75 30 12 19S.mO 

1924-1926 140 92 12 2 18 792.001) 

192j-l~20 E 140 91 12 3 18 685.0()') 

In~O-l!13~ 146 96 12 1~;; 479.0.0 

19:J3 144 96 12 18 325.5:;0 
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AZIESDE DELL'EST SESIA - VALORE DELLE SCOlITE MURTE (1) 

A. B Q LJ M 

I1J2.1-1926 88.292 11.200 410.000 277.000 400.0:·1 
1927-1929 00.000 9.3011 365.000 26S.[H)J 411O.OIH) 
li*.~lN12 51.007 6.165 293.000 1!Ml.'~10 419.817 

1933 47.035 5.500 291._ 170.8!J() 400.801 

II capitale di anticipazione, calcolato col metodo usato per IE: a.ziendo 
vercellesi, I·isulta, in migliaia di lire (2): 

AZIESDE DELL·EST SESIA CAPITALE DI .L"ITICIPAZIONE 

A. B a LJ E 

UtM-l926 lOS 14 150 lJ!'J 272 
1927-1929 1!1 S 122 110 lotN 
HOO-1932 00 1 lH 65 1':0 

19."1.1 58 2 75 5.~ liii 

(1) Azienda A: 1 talciatrice. 1 trinciaforaggt. 1 rastrello, 1 spandiooncime, 1 seml
natrlce. 1 \"entllatore, 1 rullo, 6 carrettl, (; cnrrt, 7 trabucch1 per letame, 1 carro oott(>, 
] carrlola, 1 pom])a, 7 aratrl. 7 erp.ict, 9 finimenti l)l>r cavalU, 2 ooscule. 1 motore ele-ttricu. 
t'cc.; fieno maggengo q.li 372, agostano 2i5, terzuolo 150, stopple trltogUate lO'l, seghezz:"· 
ture 20, pagUa rtso 1:':62, leta me. eec. 

Azienda B: 1 aratro. 2 erplcl. a cam, 2 carrettl. 1 tale1atrice, 1 trinclaforaggi, fint
menU completi, fteno g.li ISO, pagUa, Ietame. ere. 

Azienda C: 8 arntrl, 8 erpici, 18 carri, 15 csrrettl, 2 seminstricl do grano, 3. seminu
trtci da ri8O, 2 trebblatTi'C'i grano e 1 riso, 2 trattorl, 8 Inlelatrici, 1 mletJtrlee legatriel'. 
1 trlnrJnforo!:t'gl, 2 triuciapanelll. 1 8verciatoio, 1 turblna per 11 sollel"umento 8CQ'1,18. 1 pl· 
lerla completa, 1 mulino completo, 1 InsUatrlee, 7 motorl elettrlcl, 1 seIeztonatrice seme 
rlsone. :fIeno s110s q.li 8S7O, -mats caragua S1108 2000, maggengo 250, stoppie grasee 9.Y. 
seghezature 650, agostano e terzuolo 450, pagUa grana l82iI, paglia rJso 3200, letame (> 

terricciat1 S75 ecc. 
Azienda D: 12 carri. 10 carrettt, 6 carretUni, 8 erplcl, 5 aratrl, 2 falciatricl, 2 seml

nutrtc1, 1 mletltrlee, a. voltafieni, 2 spandlconcimi e attrezzi per staUn e ptccole industrl-'. 
2 trattori, fieno q.li 2Ua, paglia 2("..00, letame 550, fteno silos 1100, ecc. ecc. 

A..ienrla liJ: 11 erplcl, 13 arotrl, 22 carr!, 19 correttl, 6 semlnatrlcl, 3 trebblatrlci. 
:{ trottor!, 4 iat.:!1ntrIcl, 2 mletUrfcl legamicl, 2 trlnelnforaggl, pilerle, lalegname, 10 m()

tori eleUrlc!, dieno q.U 46S0, stopple graS9~ 1200, paglla 4200, letame me. 1OO~ ecc. et"', 

(2) Senzn stare a rlportare Ie elfre unltnl'ie ({'he sono del resto reperlb1U nel vari bl· 
lanel azlendnl1 post! In fine dt qUE>st! caleoU) 81 osservn anche da queUe esposte cbe 11 
rapltale dl antlcipazione ~ senslbllmente mlnore nelle azlende lomelUne. e cib ~ partieu· 
Iarmente dovuto a11a produzlone latUfera che, com'~ noto vlene renlizzata in ogni epoe.1 
dell'Dnno. EI tale produzlone che lornisce aU'ugrlooltore gran parte del denaro liquid) 
pel' liIopperire ane spese. Anche Botto questo rlguardo emerge quindl un'importante carat
tellstica delle azlendc vercellesl: queUn dl esigere relatlvnmente un maggIore capitate 
IndlfTerenziato, caratteristica che fa senth'e 11 suo peso In periodi dt crls! e dl dUlicolti't 
credltt.I •. 

Ed anche la coltura del rlso'lia una strettissima influenr.a suU'entltlL del capLtale dl 
n.ntlcipazlone; sl nota Infnttl come I~ammontare di tale capitale decrescn nell'az!enda n 
('be, come abblamo detto, ha grnndemente rlstretta questa coltura. 81 not! anche 11 dl
\ erso andamento deU'ammontare del capltale dl anUclpnzlone delle azlende lomelllne ,. 
l'lnOusso esercltato daUa produzlone lattitera .. 81 confrontino Ie eltre unltarie ed 1 
llingrammi nel cnpitoio XII, ' 
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E di consegnenza il capitale investito nella. produzione risulta (il total. 
in migliaia. di lire, il valore ad etta,'o in lire) : 

Azlenda A As.tenda B Azienda C Azlenda D Azlenda E 

totale ad M. totale ad 11.0,. totale ad ao,. totaJe ad ha.. tfJtale ad 11.0,. 

19:!H926 395 4253 64 l566 
1927·19l!9 329 3567 55 393.\ 
193().1932 246 2666 37 2619 

HI33 201 2216 29 2611.1 

1221 6233 787 5316 15M 62G6 
1029 5250 7]0 4S00 1323 ;;:133 
728 3716 512 3466 1037 118:1 
6.\4 3283 ~9 2000 1'64 3483 

Costa del lavoro manuale. - II numero dei salaria.ti tissi nelle a.ziende 
"saminate e lievemente ca.mbiato nel corso del decennio essenzia.lmente per 
spostamenti di eta tra. i la.voratori. Ms. in complesso Ie va.riazioni sono si lievi 
che possia.mo, senza commettere alcun errore, considerare tale Dumero come 
eostante. 

A!ZIE:s"DE DELL'EST SESIA - NUMERO D1 SALARIAT1 F1ssr 

Lavoratari A B (J D Ii 
Capt mungitorl 1 1 1 2 
Capt ordtnart 1 5 3 6 
Sottocnpl mungttori 1 2 
Sottocapl ordlnarl . 1 1 2 
Salariatl ordlnarf G 1 U 9 46 
Mungitorl 3 1 7 4 8 
R~gaz~l dai ~16 a1 17 ann! . 1 2 2 

Ed, in base ai salari visti nel eap. V, risulta in complesso (in lil'e) : 

Antd Salan A B (J D E 

1924-1926 ~a18rio 49.773 9.366 123.573 88.799 172.876 
Compensl varl (1) 2.SOO 300 3.000 3.000 3.500 
Totale 52.573 9.666 126.573 91.799 176.376 
ad ettaro 570 690 616 621 71t 

1927·1929 Salario 47.599 8.918 114.522 82.811 160.232 
Compensi var! 3.600 350 G.()(M) 4.500 7.500 
Totale .1.199 9.268 120.522 86.8H t67.73'.! 
ad ettaro . 556 GG2 615 5S6 676 

1!1W-1.9.12 Salarto 33.938 6.361 81.486 58.562 U4.00I! 
Compenai vari 2.51.5 326 5.812 4.300 7.liOO 
Totale 36.153 6.6HI 87.298 62.912 12'1.508 
ad ettaro 395 677 446 425 490 

IJ:"1.'l Salado 28.8118 5.411 69.007 50.020 97.344 
Compensl var! 2.000 285 4.005 4.1116 6.980 
Tolalc. 3U9S 5.696 74.562 54.1:10 104.321 
ad etta,'O 3.\1 407 381 366 421 

(1) 1 eompensl vari nel caso delle azlende Novareel (A e B) co.mprendono anche II.' 
('alJelic che invece, per altre aziellde SOllO comprese nel salarlo. 
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In base alia superficie occllpata <lalle singole colture nei dlv~r.i anni 
possiamo ,.desso determinare il costo totale della mano d'opera ~,yventizin. 
Aile valutazioni eseguite (ctr. appendice) per Ie aziende della. Lomellina, 
occorre Ilggiungere 1'8 % del valore del prodotto del riso, che va a. compen· 
oa.re Ie opere per Ia. intera. raccolta. del risone. Le cifre relative a quest" 
compenso 80no (in lire) : 

Amw.le a 

192-1-1926 49.722 
1927-LQ29 33.471 
lj);ID-l932 19.483 

19.'l.'l lii.047· 

In complesso quindi l'isulta: 

D 

30.700 
24.712 
H.{)."l8 
11.4"6 

E 

n.241 
5O.{).'r. 
27.M2 
22.ti12 

AZ. DELL'f:lST SESIA - OOSTO DELLA llA..1IIO D'OPEHA 

A VVENTIZIA (In lire) 

.hwi S.I a <I A. B a D 

1"24·26 ~nlnrio uomtni e rlonne 127.631 22.022 228.547 llI6.2C,3 
Compensi vari 2.550 4Sii 7.524 :i-fJ22 
7'otalc 130.ISI .!2.S07 236.071 191.7lti 
all ettaro 1412 \608 1205 129;; 

1927-29 Snlul'io uominl e donne 1011.94. 17.114 199.610 16t1.~47 
COlllpensi varl . 3.110 502 4.014 3.000 
Talala it3.0il; 17.61G 263.62.\ 169.317 
all cttnro 1226 1258 \0:19 11'.5 

19.~H-:rl Snlnrlo uomlni e donne 77.946 9.581 128.795 104.619 
Compensi '"uri . 2.91. &10 2.080 1.646 
Totale 80.861 10.171 130.875 106.265 
ad ettaro 877 itS 668 7t8 

1133 ~nlarto uomini e donne 64.4SS 7.945 107.894 87.429 
Compensl vurl . 2.782 540 2.900 2.713 
To/ale 67.270 S.l91 1l0.79l 9O.1~2 
ad ettaro 730 GOO 565 61l1! 

E: 

317.91:: 
7',30:1 

325.:!1:1 
\:111 

290.&.1 
1.100 

29t.9;;1 
flii 

176.f",'r. 
3.a.-~ 

180.19;; 
i~~ 

151.0&.1 
4.90:1 

155.9K; 
629 

Il C08tO della concimaZ'ione artificiale. - Aualogamente a quanto abo 
biamo fa.tto per Ie zone del vel'celle8e abbiamo rilevato il piano a.ppr08simu· 
tivo <Ii concimazione, Ia. quantitl1 di concimi u8nta dnlle singole aziende ed 
ubbiamo pure valutato il costo totale della. concimazione chimica.. Ripor· 
ti"mo tale costo, rimandando all'Bppendice per i dettagli quantitativi. 



.4.nnate 

1924-26 
1927-29 
193().3! 

1833 
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AZIE:-<DE DElI,L'EST SElSIA - oos1'o DElLLA OO:-rOIMAZIONE 
(! n Ii r e) 

B a D Til 

totale ad ha. totale adha. totale ad ha. lotale ad ha. tolale 

59.895 650 7.830 559 93.733 478 55.673 376 127.955 
~.873 508 6.051 432 75.155 384 48.777 330 98.043 
35.138 381 4.446 318 58.511; 299 46.991 317 83.152 
28.711 31t 3.625 209 37.1!n1 192 32.000 216 50.170 

ad /la. 

516 
395 
3:15 
202 

Le produzioni Ilnitarie vendibili, risultano: 

AZIENDE DELIlEST SESIA (NOVARESE E LOMELLDIA) - PRODUZIO:-<I VENDIBIJ,J 

Prodoft' Annate A B a Ii Til 

1924-1920 20.28 30.00 23.00 23.00 24.00 q.1I per h •• 
1r:lDO 192i-lll29 28.70 32.00 20.00 26.00 25.00 

1930-1 .. '!2 29.90 32.00 25.95 24.50 2i.OO 
IH33 30.00 86.00 20.15 25.00 28.59 

1924-1928 55.73 56,00 4f>.00 48.00 51.00 
lUsone original'io 1927-1929 57t r,.') 53.00 48.00 44.00 51.00 

1930-1932 52.90 M.SO SO.2O 44.50 51.00 
1933 56,50 55.00 49.00 45.00 49.50 

Vialone Marnte1l1 Vialone 
1924-1920 411.00 

Risoni tint 1927-1929 36.00 
1930-1932 86.()0 41.00 44.00 

1933 39.50 37.00 41.00 

1924-1026 23:10 2610 23SO 2260 2450 IItr! per vacca 
LaUe 1927-1929 2443 2600 2412 2260 2450 .. 

1930-1932 2501 2688 2434 2295 2483 » 
1833 ~4S6 2655 2465 2314 2460 

numero e peso medlo 
19'.24-1920 29 x 0,6 4xO,6 6OxO,6 45xO,8 68xO,6 !n quintall 

V!tem 1927-1929 29xO,O 4xO,6 62xO.6 48xO,8 71xO,6 
1930-19.32 29xO.6 4xO,6 65xO,6 45xO,8 73xO,6 

1!J33 29xO,6 4xO,6 64xO,6 47x O,S 72 xO,G 

1924-1926 7x4,O 2x4,O 22x 4,O 13 x 4,0 35 x 4,0 
Vacehe • Buot d! 1927-1929 7x4,O 2x4,O 20 x 4,0 13x4,O 25 x 4,0 

scnrto 1930-1932 7x 4,O 2x4,O 24 x 4,0 13 x 4,O 36 x 4,O 
1833 7x4,O 2x4,O 24x4,O 18x4,O 36x 4,O 
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Tutta la produzione di mais, avena, segala ecc. risulta riempiegata come 
mezzo produttivo. Si noti che, in linea di massima Ie produzioni unitarie 
poco tliffe.i"cono da quelle medie delle zone esaminate, solo nel!'azlenda A 
la produzione risicoia unita·ria appare lievemente superiore alia media ma 
riteniamo che non passa esser questo un eJemento che faecia dubitare della 
rappresentativita dell'azienda esaminata. Le produzioni unitarie del
l'azienda B sono assai frequenti nelle piccole aziende. 

Abbiamo cosi analiticamente determinati gli elementi necessari per In 
compilazione dei biland delle azien~e esaminate, biland che possiamo 
senz'altro esporre secondo 10 stesso schemn di quelli precedenti. 

I REDDITI DELLE AZIENDE DELL'EST ,SESIA (NOV.A.RESE E LOMElJLNA) 

IN LmE DELLA ATTUALE CAPACITA' DI AOQUISTO (1933) 

Li,.e per e t t ero Inaico 1924-26 = 100 

lQ24-26 1007-29 1_ 1933 1007-29 1930-32 193.'3 

Boddleo glollale 
(prodotto netto) 

A 1701 1589 lli09 lOO7 90 S9 91 
B 217'3 1728 1629 1546 711 75 71 
C 1850 17~ 1604 lII27 92 86 S8 
D 1678 1472 1421 1447 87 84 811 
E l807 1618 1006 1623 S9 88 8g 

Reddito 1a1.l. f714.tWals 

A 912 1016 1030 1071 129 121 122 
B lOOT 1094 992 1013 103 \IS 901 
0 851 IH3 002 946 110 106 III 
D 881 987 926 974 112 106 110 
I!! \ISO 1066 985 1060 113 100 112 

BeddUo ,ondl<>rlo 

A "9 176 60 60 89 13 13 
B 667 168 157 51 25 24 S 
C 549 320 243 144 58 44 211 
D 370 68 S8 24 14 24 6 
E 434 117 117 45 37 37 10 
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BILANCI DELL'AZIENDA A DELL'EST·SESIA (NDVARESE) 

media azienda in allitto 
(in lire deU'epoca ad ettaro . superficie eompJellSiva ha, 9'2,20) 

PRODOTTD LORDO SPESI 

veNDI BILE 
19ft.H 1927-29 19,Q.U 1911 

DI AEINTECRAZIONE 
1924021 192M9 '916-1119:1 

grano ... ... ... 88' atalla • rimonte .. ,. .. " riaona origloario - .... ,.," '00' Ilssieurazioni 80S 18' 1013 ". 
dIODe vialone 72' 48' ". 371 mllnutenzioni '0 .. .. 22 

laUe 88' ... .., .,. magauini, traaportt .. ti' '" " vitelU IB1 , .. 37 .. &emenLI e mangimi •• OS ,. 07 

vacche e buoi di &carto • , .. no 88 63 conclmi artiOeiaU . 65' '08 88' 8n 

cavalU cU aearto . .. • • energia, carbone, ett. SO 71 .. .. 
varle .. .. .. .. .. aequo. irrigua "'" 173 '63 14,.1 

ammortarnenti .. .. 81 .. 
varia . generall .. '0 ,. 12 

a) prodotlo IDrdo vendlbUe "'" ... , 2179 .... b) IP888 ell relntegruioM 1675 124' 101& 851 

Distribu.ione del reddito globale Bilancio dell'allittuario 

1924-26 1817·29 191M2 19U 1914-161927·291"0421911 

REDO ITO CLOBALE: _-It .... " .. .." ' .. 7 e) .pese "ive (1) (Iua 

quota) • Si82 3106 'Dl4 1063 
[. Reddi.1 III Inora: d) e&tlooe di amtto. . 700 606 480 4~4 

1) I&\'oro manuale 1982 1192 1272 1<11' 
2) lin-oro dlrettivo • '88 ,'- ... '00 e) Reddito neUo' dell'affit. 

tuarlo: a_(c+d) ~7 281 45 3i 

II. Redelll eli capitan: C) profltto deU'affitluarlo 

e • (re+ld) . . . 417 _174 -270 _HID 

1) impo8te globall . 210 " . ... ,., 
2) redd. cap. eaere. (re) ... .... 160 138 

8) redd. cap. land. (rf) 377 00' 71 60 

Reddlto oapltalletloo net. 

t. (1., .. 8) "'. ... ... , .. 
Percentua!e dl prodotto Detto auorblt. d.: 

10 Reddlto IaYoro manuale • 
19h-t8 1827-29 1910-111911 

54 88 II II 
Bo Reddlto Detto capltanat1co • . • II H 1. 11 

(1) 11 proprletarlo paga anebe UDa parte deU'acqua lrrlgoa. 
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BILANel DELL'AZIENDA B DELL'EST-SESIA (NOYARESE) 

piccola propriata non coltivatrice a conduzione diretta 
(in lire dell'epoca ad ettaro - superficie complessiva ha, 14,(0) 

•. ) PRDDOTTa LORDO SPESE 

VENDlbllE 
1924-26 1921-29 191tHZ 19i1 DI REINl'EC.RA%IONE 19%4-28 1921-29 193001& 1911 

IotraDO '63 U42 799 746 stulia, riDIonte "" 221 146 .. 
otiginarlo • 301 2113' 62< 401 assleurazloui (1) BIll , .. '7 .. 

Lltte 1200 1294 1042 636 maDutenzioni .. 67 '" " vHdli 142 111 .. 77 energia t carbone. ecc. " .. 44 .. 
\ ae ~he di lcarto 27. ,., 161 lIO magauini e trasportl (1) .. .. .. 18 

{':\\.,111 di Bcarto .. .. .. .. mangimi c lementi 72 '8 .. .. 
\Irie. pollama 120 "" .. 85 concimi ... 482 8" ... 

Allqua lrrlgua • 1&1 179 lI6 106 

ommonamentl .. " .. 21 

"arie e Itencrali .. .. .. " 
II) Prodotto lordo yendlbU. 8439 4326 1837 2181 b) Spese dl relntegulone 171& "" ... ... 

Dietribuzione reddito global. 

REDDITO GLOBALE a·b " .. 3011 .. " '545 

I. ReddlU dl lavoro: 

1) Jilvoro manuale .... , ..... l226 1013 

2) lavoro direttlvo • , .. "7 ... ... 
II. Reddltl di capitan: 

1) Imposte globall 188 ", , .. 132 

2) reddito cap. eeercfalo ... 2''' 159 126 

3) reddlto cap. rondiarlo 144 • ... , .. 51 

Reddlto capttalletloo n.t~ 

•• (2+8) 1814 ." ... '10 

Percentuale dl prodotto netto B8Borblta da: 19M-It 1921·29 1UN! 19J1 

10 Reddlto lavoro maml8le • 49 II ... II 

~ RllddltO netto caJlitaliltico • • • 18 10 11 11 

(1) In tortt' IlImlnuzione dt'~\'ll superncie Inveatlta Il rito spicgn II rapldo decllnare di queBte e.,.... 

\ 
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SILANCI DELL'AZIENDA C DELL'EST·SESIA (LOMELLlNA) 

(grande azienda in allitto) 

(in lire deJl'epoea ad ettaro . superfici. eomplessiva ha, 196,00) 

PRDUOTTO LORDO SPESE 

VENDIBILE 
1924·28 1927·29 19.041 19U 

DI REINTECRAZIONE 1924·28 1917-19 19aO-li 198. 

Rrllno . ,. , .. '" 
,., stalla e rimODte • " . IS. ,., ". orlginario 3170 21,. 1174 ... IlsstcurB.&ioni '" '81 '04 00 

latte ,SS, lr,"2 '88 ... manutenzioni 109 1S " .. 
\'acche di .carto . ... , .. '98 ,02 energia, trattore . '65 10) .. 8. 
cavalli e buoi di Bcarto 59 51 '" .. magauini. trasporti .. 61 .. .. 
";t-elli '58 '" 19' .. mangimi . eementl ... ,go 189 IS. 

SS .. 87 .. conclml US ... ... 19' 
ammortamcnti '88 '113 109 .. 
'Varie e generaU .. .. 82 .. 

n) prodotto lordo vendi bile 2923 "50 .... .... b) Sptlse dl reintegrazlone 1900 .. .. 1074 ... 

Distribuzione reddito gioba~e Bilancio dell'affittuario 

1924-261921-291931).111911 '1924-281927·2919304219n 

fiEDDITO GLOBALE: aob 4D2I .... 1910 "27 (') spese vlve (aua quota) """ 8159 

d) canons di amtto . '808 736 

I. Reddill dl laworo: 

e) Reddito netto dell'amt~ 
1} ta,'oro manuille • 185' 16st- 1114 ... 
2) 111.'0;0 direttivo (Id) '05 204 '58 158 

tuario: A_(d+e) '" ... 
r J profitto dell'amttuarlo 

II. Reddili til oapit'!oll: e _ (ld+re) 8S -18 

1) imjlo!1;e giobilli 21. 'GO ,,. '87 
2) redd. cap. esere. (re) .oo ... ... '97 
8) redd. cap. rondo (rf) 11 .. 681 ... ,« 

Reddlto oapitall8tiDO nDt~ 

t. (2+8) 1891 , .. • 21 14' 

Perceotuale dl prodotto Detto allorblta da: 
10 Reddlto I.voto manu.le . 

19M-26 19!N19 193041 1831 

48 51 &8 58 

20 Reddlto Detto Cilpitallstico • • • 41 11 H t1 

2191 IS02 

eo, 587 

'64 "" 
_212 -24' 
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BILANDI DELL'AZIENDA D DELL'EST-SESIA (LOMELLINA) 

(grande azienda allittala;l 

(in lire dell'epoca ad ettaro - 8uperficie totale ettari 148,00) 

PRODOTTO LORDO IPEIE 

VENDIBILE 
1924-18 1927-28 193W2 1931 

DI IIEINTECRAZIONE 1924-21 1921-29 193042 1933 

!:"faDO ... ... .53 ... atalie, rimonte '80 ... 70 7. 

rllone origlnario 8100 ...., 71JJ ... lIae1euradonl 17. 104 56 " riaone maratelli 0" 4Sl maDuteozloni Il! 71 .. " I!l.tte 1185 ... 621 .,. energla. trattore 135 92 .. " vaccbe dl Icarto • 16. 'lIB go 78 magaulnl. tRIpon! " 0' .. .. 
cavalli e buol dl ....... .. ., ,. .. mangiml e aementl ... • m '00 In'.! 

vitelli "" '86 126 110 coneimJ "0 ... 817 .16 
varie e pallama 13 7 • • I1rnmortamentl "" 80 .. " varie e gt'nerali .. .. 
a) prodotto lordo v.nellbU, . ,,' "'. IS" .... b) apeee eli relntegrazlone .448 1088 771 e~g 

Distribuzione reddlto globale Bilancio dell'affittuario 

'~2~21S 1917·29 1910-111911 1924-28 l1D.1t 191W2 193 

REDDITO CLOBALE: aob .... .... "64 '44, 0) BPt'e.1 vi~ (eua quota .... , ... , ... 1602 

d) ennooe di amtto 882 508 m 3i~ 

I. Reddl.1 dl lavoro: 

e) Reddlto nltto dell'afftt~ 
1) lavoro manuale • 1016 )781 1148 ." 
2) lavoro dlrettlvo . ... "" 121 '00 

tuarlo: 8_(d+E:) 8" ... '" ]il 

II. Redditl III oapltalt: 
t) protltto deli'amUuarlo: . - (Id+rc) 100 -'80 _185 _1;1 

1) Impolte \100&11. . 220 ". 178 '07 

2) redd. cap.) eBerc. (rc) ... ... 208 17' 
8) redd. cap\tond. (rO ... " '09 .. 

1229 429 817 208 

dl prodotto netro , .. orbit. da: 19M-It 191749 19JO.U 1911 
Iavoro manuaIe . 51 17 II 87 
netto capltallatlco . . . .' 34 t7 1, n 
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BILANel DELL'AZIENDA E DELL'EST·SESIA (LOMELLlNA) 

(grande azienda a oonduzione diretta) 

(in lire deU'epoca. ad ettaro - ettari collllJllessivi 248,00) 

PRODono LORDO SPESE 

YENDIBILE 
1112f.2819U-t91U04219:11 

DI REINTEC.RAZIONE 1914-16 1917-11 '"WI 191t 

grano ... .,. ... ... Itall ... rimonte ... I67 

rieone origlnario 359' "' .. ... ... assicurazlonJ ... 'M 
ri80ne vialObe • ... .. , manuten.tioDI '8'1 .. 
I.tte 'SIlO 1108 '190 SS2 eDergi., trattore '8'1 '45 
neche di ICarto . 2'10 '05 , .. ... maguzini, traeportt , .. .. 
cavalli e buof di ....... .. .. •• .. mu,g1ml II Bementl "' ... 
"arie l2'I no " 78 conclml 61. . .. 
vitelli ,. If ,. I! ammortamenti ... ... 

varle, genetali , .. .. 
II} prodDtlo lordu nnCUbUe .... '51' .... - b) ..,1181 d .. blteltUlone .... .... 

DiBtribuzione del reddito globale 

1924-18 1917..J9 19SN1 ,. 

REDDITO CLOBALEI .ob S9t9 .... t.,. tm 

I. Redlltl dI la'loro: 

1) Ilovoro manuala • .... ,.,. , ... '060 

2) I.voro direttlvo • '98 'f> If. .. 
II. Hedditi dI capitan: 

1) impolte globall ... !lIS 'Ifn ... 
2) reddlto cap. elereizio 50' 875 '" ... 
3) reddlto cap. foodl.rlo Off ... '" •• 

Rtddlto capltaliltiao net. 

t. ('+8) '445 '"~ 
IO, ... 

Percentuale dl prodotto Ditto Ulorblta da: 
10 Reddtto I.voro - manuala • 

1924-9 19!7 .. 19 191N1 'NI 
1i1 15 ., 81 

to Redlllto Detto eapltallatlco .. • .. 17 10 10 ,. 

lIZ VI 

os .. ,. 50 

81 8'1 .. .. 
"'" '81 ... ... , .. III .. , . 

"87 ". 



CAPITOLO X. 

LE AZIENDE DELLE ZONECOMPRESE TRA IL TICINO 

E L'ADDA 

(PAVESE A SINISTHA DEL TICINO, J.ODIGIANO, BASSO MILANESE) 

Come abbiamo giil. detto nella prima parte della presente indagine, tutto 
il territorio della bassa pianura irrigua cbe si estende tra il Tieino e 
l' Adda, comprendendo parte delle provincie di Pavia e Mil~no, mentre oj 

presenta 111.0 dei pill mirabili esempi di agricoltura che sia datu d'incon· 
trare lD Puba, non hu, dal punto di vista risicolo una fondamentotle impol'
tanza. E cio non tanto percM, nel lora complesso, la superficie coltivata a 
riso, 0 Id. produzione relativa, siano insignificanti; anzi esse occupano un 
buon posto llel quadro della risicoltura ,tallana e fanno sentire la 101'0 azione 
sulla formazione del prezzo; rna pintto.to perche il tipo di il.Ziencla agraria 
ivi esistente trova in altre attivita ed iL altre colture la base d~1 .uo ordina· 
menta e dei suoi rOOditi. In nItre parole ivi il problema del ri80 non desta 
troppe preuc'cnpazioni, mentre, ed in modo pal'ticolare mano llla~n ,one pro
cedendo dal Tieino verso l' Adda, ci si avvicina al lodigiano e al cremasco, 
e i! problema del latte che incombe sugli agricoltori. Problema tnttavia di 
assai diversa natura e di soluzione forse pill facile malgrado la· sua attuale 
gravitil.. Inoltre si puo forse dire che nelle zone che adesso esaminiamo ,non esi· 
stono 0 quasi gravi questioni relative alia occupazione della mana d'opera: 
sulla fondamentale causa di questo fatto ci intratterremo esaminando succes· 
sivament.e Ie caratteristiche del lavoro manuale, e, in modo particolare, della 
sua distribnzione durante I'anno. 

Queste considerazioni 'ci hanno fatto ritenere opportuno di non eccedere 
nel numero delle aziende esaminate; riteniamo che Ie tre prescelte, che forse 
sarebbero insufficienti per illustrare il complesso dell'economia rurale delle 
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zone e Ie sfumature e diversita della produzione zootecnica, po.sano essere 
piil che bastevoli al nostro scopo. 

L'azienda A del pavese e situata verso il contine nord di questa provincia 
ron quella di Milano, ed e in complesso del tutto normale meno qualche ca· 
I"Mteristica nella distlibuzione colturale che esamineremo. 

Essa giace completamente in pianura, ed e assai regolarmente contigu· 
I"ata. II terreno presenta Ie cnratteristiche proprie di queste zone della valle 
l,adana, ed e prevalentemente siliceo·argilloso. Le aeque di irrigazione, pro· 
venienti dal Naviglio Grande, sono di quaUta eccellente; ciil non manca di 
far sentire la Stl .. influenza sulle varie coltivazioni, e, in particolare, 8ulle 
mareite. I fabb~icati, sufficienti ma in mediocrl condizioni di manuten.ione. 
,·ivela.nr> i successivi adattamenti compiuti nel corso del tempo. L'azienda e 
,gnalmente distante dai due principaJi mercati: Milano e Pavia (Km. 101. 

I vari nppezzamenti di terreno sana separati dai fossi di scola e di irrl· 
gazione, e <lalle alte alberature ~a~atteri.tiche della valle padana, ed essen· 
zialmente costituite di pioppi, satici, ontani, 6CC. La rotazione adottata era, 
fino ad alcun! anni fa, Ia seguente: mais, grano, prato, riso, rlso, riso. Rota· 
.ione quindi che lascia molto posto al riso; a questo riguardo peril oceorre 
tenere presente che 10. maggiore produttivitl1 dei prati (e delle marcite fuori 
I"otazione) rende questa azienda nettamente differente do. altre aziende (ver· 
cellesi e dell'est Sesia) aventi 10. stessa rotazione. Negli ultimi anni 13 super· 
ficie in vestita a riso si e assai ristretta·. 

L'azienda B del pavese giace nella zona agraria denominata baR80 pave8e 
~"1tato: I'attribnto, riman!> quale testimonio delle condizioni della zona i"Q 

tempi passati,. prima che I'opera uniticatrice della irrigazione facesse scom· 
parire Ie differenze tra l'ordinamento produttivo di questa zona e quello delle 
altre. Differenze che tuttavia permangono nella distrihuzione della pro· 
prieta fondlaria, e, in parte, nel contratti agrari. 

Vazienda si trova ai contini delle due formazioni geologiche che predo· 
minnno nella zona: per la maggior parte peril si estende nell'alluvium reo 
rente. L'altitudine media sui livello del mare e di circa 7 m.: assai inferiore 
quincli a quelle delle altre aziende esaminate; la contigurazione generale 
della ten uta e assai regolare ~ il terreno, data la sua origine, e assai .ciolto 
e bibulo: caratteristica che non manea di esercitare la sua influenza sopra 
l' ordinnment.o colturale; e che c.ostringe a limitare Ie culture che richiedono 
maggior copia di acqua: essenzialmente U riso. 

I fabbricati sono buoni e sufficienti al bisogno e in sostanza non differi· 
scono per niente dalle ordinarie costruzioni rurali della zona. L'azienda e in 
favorevole po.izione rispetto al mercato ed alle linee ferroviarie (Corteolona 
rhilometri 2,5). 

Azienda a del lodigiano rin"sume in se Ie curatteristiche della locnlitA 
che a noi preme illustrsre. E' situata nella zona agraria piano i,.,.igtto della 
A/uzza, e giace ~mpletamente in pisnura, ,a circa 50 m. di nltitudine. La con· 
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figurazione della tenuta ~ molto regolare, il terreno, -coetituito da a.lluvioni 
antiche, ~ di medio impasto e di buona fertilitA.. 

L'acqoo irrigua ~ molto abbondante e di qualitA. ottima, i prati partic()o 
larmente risentono un forte beneficio da questa ea.ratteriatica. I fabbricati 
~urali - del tutto normali - eomprendono Ie ampie stalle, Ie ea.ae colonieile, 
i locali per il caseificio, magazzini, abitazione per il conduttore, ecc. La. rete 
stra.dale ~ ottima sotto tutti gli aspetti. L'azienda, aebbene di ampiezza leg· 
germente superiore a quella normale, rappresenta ottimamente Ie condizioni 
normali della zona. SostanzlaJmente abbiamo qui la tipica. impress. zootecnica 
della parte ba.ssa della provincia di Mil8/Jlo: tutto I'indirizzo produttivo ~ 
ea.ratterizzato dalla prevalenza delle produzioni animali (Iatte, vitelli). Dal 
punto di vista risieolo, questa tipo di azienda, ha sostanzia.Jmente p()('a im· 
portanza. 

Tutte I~ aziende sonG comprese tra I'ampiezza. media e In graude; Ie su· 
perfici totali riaultano infatti rispettivamente di Ha 123; 137, 60; 152, 00; 
Ie superfici produttive di ha. 110; 125,15; 141,35. Le ripartizioni riaultano 
dal seguente prospetto: 

16 - M. nANDI~( 



AZIENDE DELLE ZONE OOMPRESE TRA IL TIOINO E L'ADDA 

./ - LE SUPERFICI 

Sup.,.,. Super/. Grano RIM Mai. Avena 
Azlende 4mwUe 

totale produttlva ,egal. 

1924-1900 12,00 52,00') 9,00 3,00 
A 1927·1929 123,00 110,00 14,00 50,00') 9,00 3,00 

. 1900-1932 19,85 43,75') 8,08 3,80 
1933 23,90(') 39,93') 15,71 4,85 

1924-1900 21,40 29,45 14,00 5,85 
B 1927-1929 137,60 125,15 21,40 29,45 14,00 5,35 

1900-1932 26,40 20,30 18,15 5,85 
1933 40,50 15,70 13,00 

1924-1900 23,00 22,90 16,30 3,30 
C 1927-1929 1li2,00 141,85 23,50 15,70 20,00 3,30 

1900-1932 27,50 14,40 20,30 3,30 
1933 29,50 13,60 19,10 3,80 

(') ha. 10 dl vlalon. - (.) 9,82 Intercalarl (con traplantl dl rI80), 14,08 Integrantl. 
(.) ha. 15 dI vial""". 

Prato 
in-tegr. riP6tUto 

18,00 (10,00) 
18,00 (10,00) 
18,52 (12,00) 
16,89 (14,07) 

43,00 (13,13) 
43,00 (13,13) 
43,00 (13,13) 
43,00 (13,13) 

65,85 (16,00) 
68,85 (16,00) 
65,85 (16,00) 
85,85 (16,00) 

Maf"Oite liIrbai Vane 

16,00 (4,60) 
16,00 (4,60) 
16,00 (4,60) 
16,30 (3,27) 2,68 

I 
3,95 (6,50) 8,00 

~ 3,95 (6,50) 8,00 
3,95 (6,50) 8,00 

.., 
8,95 (6,50) I 

10,00 (9,00) 
10,00 (9,00) 
10,00 (9,00) 
10,00 (9,00) 
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RIPARTIZIONE PElRCE.,\,TUALE DELLE SUIPERFICI 

Azknde AfWlG'e Grano His. A.ltn cer. pratl Pratt etl erlJai 
eoone integranti ripetu" 

1924-19"..6 It 47 It 31 (t3) 
A 1927-1929 13 45 11 31 (13) 

19.'D-19a2 18 4O It 31 (15) 
1D33 13· 36 21 30 (16) 

L<J24-1926 17 24 22 37 (16) 
B 1927-:L929 17 24 22. 37 (16) 

19.'D-19a2 21 16 26 37 (16) 
1D33 4O 13 10 37 (16) 

L'l24-1926 16 16 14 5-1 (17) 
C 1927·19"29 16 It 17 56 (17) 

19.'D-19a2 19 10 17 5-1 (17) 
1D33 21 9 16 54 (17) 

• con la parte clie precede il NO trapiantato 22 %. 

La ripartizione della superficie complessiva, riassume quindi, per Ie sin
gole aziende, Ie caratteristiche generali della zona. 

II riso e coltintto solo su un quinto od anche un decimo dell'azienda: il 
gr'lno poco si discosta da tale perceutuule. '!I1entre il prato e Ie colture fo
raggere, per Ill, superficie integrante e pel' quella ripetuta, sono in preva
Ip-nza. Un po' diversa appare Ill, situazione dell'azienda Ache, particolar
mente nei primi due trienni esaminati, aveva una superficie investita a riso 
maggior della media. Ma. occorre tener presente che tale estensione era es
seuzialmente da attribuirsi agli alti prezzi del periodo 1924-26, che hanno in
dotto il conduttore ad aumeutare rapidnmente In superficie coltivata; il 
declinio, in seguito al tracollo successivo, e stato del pari rapido ed imme
diato. Al 1933 l'azieuda presenta condizioni assolute medie; ma anche nel 
1924·26 non poteva ritenersi simile aile aziende lomelline 0 novaresi prece
dentemente esa.minate: Ill, produzione zootecnica era infatti sempre in preva
lenza. In complesso pero non si puo negare che la facilitil. con cui tale a.zienda 
ha ampliato e successivamente ristretto Ill, coltura del riso, costituisce unll. 
bUOD .. ragione pel' far riteDere tale azieDda un po' fUOl'i dell'ordinario; 
essa tuttavia si puo serupre riteuere una azienda rappreseutativa, nel sensa 
a suo luogo predsato. ed il suo esnme puo fornirci dati preziosi per giudi
care degli effetti di un cosl rapido adattamento aile variazioni dei prezzi e 
costi relativi avvenute nei primi sette od otto anni dal decennio esaminato. 
Nella. situazione attua.le poi tale azienda e del tutto normale e puo benissim<l 
esse!'e prescelta come base per Ie nostre valutazioni. 

Possia.ruo adesso pa.ssnl'e a.\l'ana.lisi quantitativa dei prodotti e dei mezzi 
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di produzione. Limiti .. mo tale analisi al triennio 1930·32 e al 1933, dato che 
non ci ~ stato possibile per Ie aziende comprese tra il Ticino e I' Adda, di rio 
costruire i bilanci economici ante 1930; questa latto peri> - se pur ci im· 
pediRce di giudicare delle variazioni dei redditi nel corso del decennio con· 
siderato - non infiuisce sulle determinazioni successive che abbiamo in animo 
di compiere. Abbiamo tuttarla creditto opportuno riportare Ie variazioni 
delle superfici nel corso dei dieci anni, variazioni che ci ~ stato relativamente 
facile ricostrUire. 

Un'idea sommaria delle variazioni probabili dei redditi aziendali prima 
del 1930 pui> del resto aversi dall'esame dei grafici del cap. VI. 

I capitali impiegati nella prodllZione risultano : 

Annate 

1900-.'12 
1933 

Amnde 

A 

B 

C 

VAiLORI FONIOIA:RI AD ETTARIO 

liTt 11.500 

B 

10.500 
8.500 

CAPITALE DI SCORTA - BESTIAME 

", ...... t. Vacc/le Manzette BUM OatlalU 
aa 1411. ViI.1Ii 

n. ". ". n. 

1_ 69 33 6 11 
1933 70 40 4 12 

1930-32 81 47 3 19 
1933 83 42 3 19 

1930-32 1.48 '/0 6 14 
l.93S 148 71 6 14 

VALORlil DELLE SOORTE MORTE (1) 

Azlenda A 
B 
C 

1_ 1933 

L. IM.922 
198.1lIIl 
184.200 

163.725 
162.000 
158.600 

(1) Oon..ri8ten.stJ tn.edia Bcorte 111.0"'6: 

Tori 

". 
2 
2 

3 
3 

2 
2 

a 

12.000 
9.500 

VaJo"e ,.-
lire 

222.510 
148.400 

l!I6.970 
188~ 

442.300 
301.100 

Azimwla A.: 23 carn, 8 aratrl, 8 witte, 8 erpici. 2 rulli, 1 spandiooncime. 2 aemlnatrlel. 
2 sarchintl'lcl, 2 talclatrlc1. 1 ranghinatore, 1 trebblatrtce. 1 esslcatoio, 2 trattor!. varle. 
Fleno quintal! l2OO, manglml g.lI 180, paglia 380, ietame 2200. 

Alrienda B: 17 earrl, 19 erpici, 9 arlltrl, 4 carrelll, 25 tomarellI, 1 spandtconcime, 
1 semlnatrlce, 1 vagUo, esslcatol0, ,6 motorl, 5 falclatrlci, 1 mletltrlce, 5 volta:lieni, 2 trt"b· 
blatrlc1, 1 trattore, 2 ruspe; :lieno q. 2100, stopple 850, pagUa 600, letame 300. 

AftentJa 0: as carrt, 2 barroccJ., is aratr!, 4 blgoncle, 20 erplcl, 8 TUlll, 1 spandlcoDp 
('ime, 2 eemJnatricl, 1 coltlvatore. 3 sarchlatrlcl • .3 falciatrici, 1 mietltrfce. 3 voltatleul, 
a ranghlnatorl, 2 rastrelll, 1 trattore, 1 pomll8, 1 coppla trebblatrlce. Fieno q. 4000, 
toraggl varl aooo, letame 320(), pagUa, ecc, 
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II capitale di anticipazione calcolato con i criteri esposti risulta: 

CAPITALE DI ~'1TICIPA7~O~E 

1930-32 1983 

Azlenda A mlg\lala \Ire 30 30 
B • 17 17 
C J) - trascur. troscur. 

In complesso il capitale di esercioio risulta, in migliaia di lire: 

Azlenda A 
B 
C 

1930-32 1983 

417 
462 
626 

832 
367 
400 

1l lavoro lnanlUlle. - Occorre ora, per procedere in modo analogo a 
Quanto abbiamo precedentemente fatto, calcolare il compenso per i salariati 
tissi. II numero di essi non ~ sensibilmente variato durante il periodo con· 
siderato; i lievi spostamenti di eta, che del resto in parte si compensano, 
non influiscono sulle nostre determinuzioni. 

Categona """""" I A ABC 1930-32 1983 
(lire) 

B 
1~ 1983 

(lire) 

C 
1930-32 1983 

(lire) 

Capt ordlnari 4 5 6 12.268 10.424 15.335 13.030 20.31>1 17.178 
Cap! mungitorl 1 1 1 3.771 3.040 3.771 3.040 3.300 2.863 
Bifolchl, manzolal 2 2 5 5.626 4.730 5.626 4.780 16.170 13.512 
Cavanant! 5 7 8 14.065 11.\100 19.691 16.730 26.l28 20.900 
Mungltorl 3 5 9 9.991 8.472 16.585 14.130 25.SIl8 21.1i/18 
Ordinarl 5 4 16 14.065 11.\100 11.252 9.560 52.256 41.600 
ltagazzl (14 annI) • 4 4 2.812 2.392 2.812 2.392 

Totale .25 28 &1;1) 62.598 53.008 75.072 63.652 144.202 fl7.621 

Tenendo conto dei compensi vari, assicurazioni soeiali a carico del con· 
duttore ece., ri.ultano i seguenti compensi globali: 

1980-31 ad ettaro 1933 au etta-ro 

Azienda A 
B 
C 

L. 64.325 
76.947 

143.500 

5~ 
559 
976 

5-1.505 
60.100 

121.361 

"3 
473 
796 

Le giornate di lavoro fornite dagli avventizi risultano dalle tabelle espO' 
ste in appendiee. Si noti ehe il loro impiego ~ assai pin limitato (e cio parti· 
eolarmeute per l'azienda lodiginna) in confronto aile aziende precedentemente 
esaminate. 

(1) 17 Capl famlslla (6 capl ordlnarl, 1 capo muni:\tore, 4, bltolchl 6 mungltorl). 
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COSTO MANO D'OPERA AVVE~TI~A 

A B C 
anni 

tolaZ. ad ettaro totau adettaro totale ad ettaro 
---------------------

193!l-32 lire 78.232 • 635 59.006 &29 52.2IM :J.I3 
1933 » 70.381 • .72 49.Mt 363 44.085 29t 

(.) comprese Ze compartecipazioni. 

Dall'appendice risulta anche i1 piano di concimazione seguito: i1 COilto 
totale in base ai prezzi unitari visti a1 capitolo V, risulta: 

l:'''':~~ 
1S.~1 

COSTe DELLA CONCIlIAZIONE ABTIFICIALE 

Azlenda A 

2fU1OO 
22.347 

Azienda B 

15.731 
11.728 

17.869 
14.632 

Le spese di tra"porti, senserie, ece., che assommano a L. 1621 per I'a· 
zienda A, a 400 per 1a B, a 600 per la C; sarnnno comprese nell'apposita vo,.e 
del bilancio aziendale. 

Possiamo adesso passare alla determinazione delle produzioni unitarie 
ch~ cosi risultano: 

rRODUZIONI UN-lTABIE 

Grano RUane Ruone llai8 VUelli' ) Vacche b1l0il ) Latte') 
origin. Viakmfl' 

q.I1 q.I1 q.U q.I1 

Az. A 19.'lO-32 26,0 48,0 36,0 32.0 4OxO,4 12x4.0 2r..!6 
1933 28,5 48,5 44,8 32.8 40 x 0,3 12x3,5 28!3 

Az. B 193ih'12 ~,5 62,0 28,0 46 x 0,4 16 x 4,0 2574 
19.'13 26,0 52,5 81,0 41 xO,S to )(3,5 2.'l98 

Az. C 19.30-.'12 80,0 &4,2 27.5 95xO.6 26 x 4,0 27110 
1933 34,0 52,5 33,0 91 x 0,3 27 x 4,0 3166 

Abbiamo cosl tutti principal;' elementi quantitativi per i bilanci azien· 
da~i che possiamo eoporre anaiogamente a quanto abbiamo fatto per Ie pre
cedenti aziende, ma limitando I'indagme al triennio 1930·32 e al 1933. 

(1) Quintan per capo. 
(2) Numero e peIIO medlo. 
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RIiIDDITI DllILLE AZIE..'IDE OOMPRESE TRA. IL TICINO III L'ADDA

!N LIRE DEL 1933 

A-
B 
C 

Retfdlt. globale (prodotto netto) Reddito I<woro _I. 
Ure p'" ell .... 

193Ih'!2 

1540 
l29S 
1681 

lll33 

17Z 
l8ii2 
1745 

A
B 
C 

ludice Ure p.,. .11 .... 
(llj3O.;!2=l00) 

lll33 193Ih'!2 

112 939 
104 SOO 
103 1068 

R.tfdil. I.RdiMia 
lire per ettaro (ndice 

1930-32 

222 
100 
145 

1983 

298 
97 

174 

(1ll3().32 = 1(0) 

1938 

134 
92 

l2II 

indioe 
(llj3O.;!2=l00) 

lll33 1933 

10lli lOS 
836 104 

lO87 101 
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BILANDI DELL'AZIENDA A DELL'EST·TIDINO (PAVESE) 

(grande azienda In affitto) 

(In Ure dell'epoca ad ettaro • sllperilcie totale ettari 123) 

'MDOTTO LORDO .PEsE 
VENDI BILE 

111M! ,,., 
D. REINTEDRAZIONI 

....... 

or ... "1 m aulcuruiODi .0 
rteoo.e orlglnsrlo • 181 .. , noIeglll .. 
rilODe v1a1one • lIM .,6 mlUllimt « lemont( • 102 

mol. 129 .,. concJmi ... 
latt.e 7118 65' staU.. rimODte 71 

vitelli • ., .. combuatibiU .. 
vaeche Jea.rto • 110 71 aequa lfrigua .. 
ca.nlllllCarto . .. '" manutenzionf, ammortamenti 108 

varle, poUame • 68 .. magU&lDi. tra8portJ • 18 

manot.euioDe eapUiale fODdiario .. 
a) prodotto lordo nndlblla • .... .... b) IIP- ell relntllgr&r:IOIIe • ,17 

DlltrlDUZIone reddlto globale Bilancio de/l'affittuario 

....... ,til , ....... 
REDDITO GLOBALE: .-It .... 17M co) apese vive (aua quota) • l888 

d) canone d1 .mtto • 113 

1. Rlddltl dl lawore; 

1) lavoto manual •• .... 1016 e) Heddit. Mtto dlU's"'Uu", 

2) lavoro dlrettlvo rn 81 rio; a·(d+e) • .. 
t) proftno dllI'.liHuarla: 

II. Redelltl ell Dlpltall; . - (ld+re> -OM 

1) lmpo.te globall • '70 , .. 
2) reddito cap. eaerclr.lo (rc) 201! , .. 
S) i'Mdlto cap. fondlarlo (1"1) .,. ... 

Reddll. capital Ie'. netto (2+8) G' ... 

percentuale dl prodotto netto ulOrbito d.: 
,_ I,.. 

1) reddlto lavoro manuale .. .. 
2) reddltl capitaliitlel, II .. 

'911 

74 

II .. , .. 
61 .. .. 

JO:> 

II 

SO 

,ao 

'"' 
1m ... 

'10 

_'SS 
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BILANCI DELL'AZIENDA B DELL'EST·TICINO (BASSO PAVESE) 

(grande azienda in allitto) 

(in lire dell'epoea ad ettaro • superlleie oompJessiva ha. 137,60) 

PRODOno LORDO SPEIE 

YENDIBILE 
....... 1911 

DI REINTEQRAZIONE 18aWl 

.,.no . .,. 771 ualcurazionl .. 
rilODe orlglnario • 50. ... Doleggl .. 
mail ... ,., mangimi e aementi om 
laUe 800 800 CODciml "' ,1- .. .. Italla. rimonte .. 
.... eche IC&lto • m 7' combustlbiU. energla • ,arlo .. 
cav.m, buol 8ca.rto .. .. aequa irrigua • OS 
uri. ao .. manutenaiow ammortamenti .,. 

manuten&ioni. capital. tondlarlo .. 
magauiDi, tralPo!U • .. 

• j predotto 10reID nndibU • .... .... b) III'" dl reintegrulDne . , .. 

Distribuzione del reddito globale Bilancio dell'allittuario 

1911 

.. .. 
18' 

" 
" 59 

l.!! 

.M 
30) 

.l!! 

... 

191M1 180 19SWI 1911 

REDDITO CLOBALE: .-b 

I. Reddltl dl laworo: 

1) Illvoro manuale . 

2) lavoro direttlvo • 

II. Reddltl dl capitan: 

1) lmpoate gioball. . 

2) reddlto cap. eaerclzlo (re) • 

S) reddlto cap. fondJDrio (rt.) 

Reddlto oapltallel. nettD (2+8) 

.... 

.88 
118 

'68 ... 
1M 

"' 

'1&1 c) &peae vlve (lUll. quota) • 

d) CaIlODe dl amtto. • • 

e) Raddlto netto dell·alnltu .... o: ... a _ (d+c) , .. 
prolltto dlU'.mHuarlo: 

e - (r8+1d) 

158 

'" .. 
... 

Percentua.le di prodotto Detto '&lOmita da: 
10 ROOdlto lavoro manuale • 

191041 1911 .. .. 
20 Reddlto natto capitailitleo • . • 21 18 

"68 ... 
.. 

........ 

1491 .. . 
.. 

-178 
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.. BILANCI- DELL'AZIENDA . C ,DELL'ESll-TICINA (LODIGIANO) 

(grando· azionda ,in allitto) 

(in lire dell'epoca ad ettaro • 8uperficie total. ·ettari 152,(0) 

PRODOTTO LORDO .PESE 

VENDIBILE ~91~ 1913 D' REINTECRAZIONE " ..... 
luano . BI8 ... aealcurulonl 1M 
rll008 origin arlo • "" .n noieggio .. 
mail ... lOS maoglmi, sementl • ... 
lutte 1ft, We cooclml 117 

vitelli , .. " Italla, rimonte • 5 

"ueebe IcarOO . '88 l4' combDBtibiU, ,arl. 57 

c.lvalll e buot .carto • '7 " acqua irrigua • .. 
larle .. '7 manutenziool. ammortameoti . ... 

maQutenzione cap. tondiario " magUllnJ, truporti . 10 

p) prodott. lordD yendlbUI . .... W. b) ep_ dI relntegrulonl • '71 

'DistribuziOne ,oddlto globale Bilancio deU'allitluario 

t91Nt ,,.. 

REDDITO QLOBALE: ..... "'0 "'. c) lpele vhe (Iua quota) • 

d) e&D.OD6 dl amtto • 

I. Rldelltl dl laworo: 

e) Reddlto netto dlllI'amttuulo 
1) lavora manuale . 131g ;087 a.-(d+c) 

2) lavoro dlrettlvo • '68 IS' f) protlt. dell'a"" 
e - (re+ld) 

11. Reddltl dl aapltall: 

1) Lmpo,t.e slobaU • "I In 

2) reddlto capitate el8re1,lo ... , .. 
3) reddlto eapltaIe fondlarlo "i '174 

Reddlto oapitalild. netto (S+I) ... ... 

pllrtentual" d1 reddlto global. a,lOrblto da: 1.1N1 18U 

1) reddltl dl lavoro • 

2) reddltl oapltalletl.t • 

.. .. 
II II 

....... 
21'" 
'06 

.. 
-0<. 

, .. , 
fIt .. 
." .. .. .. .. 
'07 
S, 

18 

,,. 

,,.. 

1810 

60' 

• 
--!50 



CAPITOLO XI. 

LE AZIENDE DELLE ZONE RISICOLEMINORI 

(BOLOGNESE, MANTOV ANO, VERONESE, FOCI DEL PO) 

Le caratteristiche generali di tali zone sonG giol. state illustrate a suo 
luugo, esponiamo-ailessoTbilanci di a1cune ~li,ziende rappresentative e preci. 
samente di due aziende 'holognesi, una mantovana, una veronese 'eduna del 
delta del Po (prov. di Rovigo). 

Pel' tali ilziende ci siamo limitati ad esaminare i bHanci aziendali nel 
1930·32 e nel 1933, curandoci peri), traverso 10 studio quantitativo di pro· 
duzioni e spese, di ottenere una base per giudicare dell'ammontare delle pro· 
duzioui e redditi in aitra -situazione del livello dei prezzi. Esaminiamo dap· 
prima le due aziende bolognesi, successivamente quelle a Binistra del Mill~io 
ed indne quella del delta del Po. 

L'azienda A del bologne8e. - E' un'azienda del tipo caratteristico con 
cassa di raccolta per Ie acque irrigne; azienda abbastanza bene sistemata. 
non peru molto meglio della media, La mano d'opera e quasi. esclusivamente 
fornita da avventizi. L'ampiezza dell'nzienda risulta complessivamente di 
800 .ttal'i. 

Le costruzioni romprendouo esclusivamente un locale di abitazione pel' 
il sorvegliante, una piccola stalla per il bestiame da lavoro, una lettoia pel' 
Ie Bcorte morte e l'essiccatoio, ed indne i vasti magazzini per i prodotti. II 
proprietario conduce direttamente l'azienda . 

. L'azienda B del bolognese. - E' leggermente diversa dalla precedente. 
innanzi tutto perche ha. una. migliore sistemazione del terreno e di fa.bbricati, 
poi pel'eM preleva. l'acqua di irrigazione da canali anzicM da calISe di col· 
mata. La sua estensione complessh'a e di 505 ettari ed i rapporti tra inlpresa 
e mano d'opel'a sono imperniati sull'avventiziatu. Anche in questo caso 
il proprietario conduce l'alilienda direttamente: l'affitto, come gill. a.bbiamo 
aVllto occasione di rilevare e quasi del tutto bandito dalle aziende bolognesi. 

L'esa.me compa.ra.to di queste due a.ziende ci Pili) fornire occasione di 
fa)'c interessanti constatnzioni. L'azienda B e certamente una. delle migliori 
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e pin produttive: come vedremo, i redditi che essa do., come impresa a s~ 

considerata, sono, anche in questi tempi di crisi, tutt'altro che hassi 
A cie} contribuiscono Ie altissime produzioni unitarie e 10. possibilibl. di colti· 
yare risoni fini, stante l'ottima sistemazione del terreno ed il clima favorevole. 
Non altrettanto pue} dirsi dell'azienda A, i cui redditi sono phl modesti. Ma 
la situazione personale del proprietario della. prima azienda ~ talmenta ago 
gravata dal peso dei canoni passivi, sorti in seguito aUe grandi opere di mi· 
glioramento eseguite rapidamente dal 1922 at 1930, che Ia sua situazione per· 
sonale pue} definirsi molto grave. 

Su cie} ci intratterremo a suo luogo, fornendo dati concreti. 
La superficie di tali aziende e 10. sua ripartizione rlsultano daI pr08petto 

seguente: 

AZIENJ:>E OOLOGNESI - I.E SUPERFICI 

Aziende 8""".,.,. Su". 
t.tale "...,d. 

Ri80 Grano Proto Proto OalBa 

A Superficie 8ssoluta 800 600 240') 190 
» Percentuale della super-

/lcle prod. (e ...... escl.) '0 32 

II Snpel"flcle BBSOluta 505 400 191') sa . 'Percentoaie della Super-
fiele produttlv8 . 17 20 

I capitali impiegati nella produ~ione risultano: 

CAPITALI J>I SCORTA 

Soorte vive 

Az. A 20 buot maremmani, 12 cavalli da 
tiro pesante ... . . . . 

Az. B 12 buot maremmnnt e pugllesl . 

Scorte morte 

Azlenda B I) 
Azlenda A 2) 

(1) 170 dl orlgln"rlo, 70 dl Prel'oce Sel. 

Valore 1930-32 
lire 

l22.600 
41.500 

294.000 
1i7.500 

(2) 88 dl orlgln.rlo, ~ dl L.dy Wrelght, 56 dl Prel'oce Sel. 

integr. ripet. 

170 

28 

135 

23 

(120) 160 

(135) 

Valore 1933 
lire 

96.000 
32.000 

272.000 
.156.000 

Az/.nda .!l: 8 trebbl.trlcl, 2 .pp ...... chl per ar.tur. tunicol.re, 4 tr.ttorl, 1 dec.u, 
"lIIe, (12 Km.), 5 carrl, 5 aratrl, 3 l'Bslcntol, fieno. pllglla ecc. 

Azlellda H: 2 locomobll1, 2 trebbfatricl, 2 ventilntorl. 1 trattore, 2 faldatrld, fleD .. , 
paglia ecc. . 
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II <'3pitale di anticipazione, calc!>lato "on i criteri a sno inogo esp08ti, 
risulta. per l'azienda A di 524 mil& lire neI1930·32, 470 mila lire nel1933; per 
l'azienda B di 379 mila lire nel 1930-32 e di 355 mila lire nel 1933. Comples
sil'&mente il capita.le di esercizio i\ quindi, in migli&ia di lire: 

Azlenda A 
Azienda B 

mlgllala L. 

II ca.pitale fondiario si pUO valutare, al 1933, in L. 6800 &d etta.ro per 
l'aziend& A, ed in 7100 per la B-

Tl lavoro manuale. - Abbi&mo visto che nelle aziende risicole bolo· 
gnesi il lavoro manuale e quasi esclusivamente fornito da lavoratori &vven
tizL Ed invero nelle aziende es&minate i salariati fissi si riducono a ben 
por.o, e la lorD remunerazione grava lievemente nel bilancio aziendale. II 
salado puo ritenersi immutato nel corso del quadriennio. 

Aziende Categorie 

A Bovari 
» Cavallantl 
B Hovari 

Acquaiolo 
Fattore 

OOMPEl~·SO AI SALARIATI FISSI 

(In lire) 

Numero Baklna ani- Totale Appendia( 
tarlo annuo 

4 3655 14.620 480 
3 4130 12.405 512 
2 3!m 7.954 1465 
1 3000 3.000 280 
1 7128 7.128 615 

SaZarlo 
compZe88ivo 

28.017 

311.'42 

Per i lavoratol'i avventizi, come abbia·mo detto, e molto diffuso il cot
timo. Insieme ad i sal&ri per Ie ope1'8zioni ordinarie riportiamo (vedi tabella 
espost& in appendice) Ie tariJIe di cottimo per Ie oper&zioni nelle qua\i esso 
e adottato ed il costo dell&voro avventizio per ettaro di coltura. 

II costo della mano d'oper& avvenzi& ad ettaro risulta (elementi quanti
tativi in appendice) : 

Azit'nda A 
Aziendn B 

11130-.'12 
1930-32 

L.701 
» TI!8 

1933 L. 668 
700 

II costo della concimazione chimica. (elementi quantitativi in &ppendice) : 

Aziendn A . 
Azlenda B. 

. 1930-32 . 
• 1930-32 • 

• L.l00.6M 
.» 126.1122 

1933 L.188.746 
» U9.411f 
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Le p~oduzioni unitarie vendibili risultano (q.Ji per bil.): 

Prodott. Azientla A Azlenda B 

IUsone orlglnarlo . q.1I 70 70 
lU80ue Precoce Sel . 52 70 
Rlsone Lady Wre\ght 41,70 
Grano 24 26,50 

Ancbe in tar caBO non abbiamo l'iscontrato varillzioni apprezzllbili nel 
corso del pel'iodo considerato: Ie medie produzioni unitarie del 1930-32 coin
ddono, salvo Iievi diversita, con queUe del 1933_ Esporremo i bilanci azie·n
dati, in fine di questa capitolo, insieme a quelli delle altre aziende di queste 
zone. 

Le aziende del mantovano e del lIerone8e, - Consideriamo due IIziende 
della zona risicola compresa nelle provillcie di Verona e Mantova, aziende 
ambedue ottimamente rappresentative delle condizioni medie in cui si svolge 
la produzione_ L'azienda .iJ. del mantovano costituisce una grande azienda 
in cui il riso occupa poco pit) del quarto della Buperficie produtti'i'a: 
!'azienda B del veronese ~ invece una media azienda della stesso tipo, ma 
leggermente diiferente per quel che riguarda i criteri seguiti per la trasior
mazione dei foraggi, non essendo l'indirizzo produttivo imperniato sui latte 
come ~ invece nell 'azienda precedente_ 

Le superfici aziendali cosl risultano: 

AZIENDE MA..."I'TOV ASO E VEROSESE - LE Sl'iPElI!FICI AZIENDALI 

Totals Prod. Grano On>~q RIBO Prato Pmto Biela!e Erbai Mai~ 
{nteorantt! rlpetuto .tabile art{jfc. 

-<: I,uverllci 240 222 78,45 (18,80) 59,60 31,40 29,80 10,- (72,00) 5,00 ~ a8solute 
~ Btrpcrflci 1930-33 

-; 1)('I'ccntuali 100 35 (8) rI 14 13 (33,60) 
-<: 

1924-26 82,56 74,39 26,50 22,59 14,- 8,3n 
lIuperflci 1927-29 82,56 74,39 26,50 22,50 14,- 8,3n 

III aB80lute 1930-32 82,56 74,30 27,- 19,30 14,20 10,8' 

" 1933 

'" 
82,56 74,30 28,22 16,51 14,56 12,m 

§ 1924-26 160 3(1- 30 19 It 
~ 8,tper/lci 1927-19 toO 36 30 19 II 

percentuali 19..'lO-82 tOO 36 26 19 I. 
1933 100 38 112 26 16 

ralil 

7,75 

3 
3 
3 
3 
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I capitali investiti nella produzione sono cosl costituiti: 
Azienda A - Seorte t'ive: Vacche da latte 100, ·vitelli 42, buoi 4, tori 2. 

vitelliui 30, cavalli 38; val ore totale: a11930-32 L_ 252.000; al1933 L_ 215_000. 
Seorle marte: Valore globale 1930-32 L. 232.500; 1933 L. 196.675 (I). La 

ronsistenza puo ritenersi invariata durante il quadriennio considerato_ 
Azienda B - Seorte vive: Buoi do. lavoro 18, tori 1, vacehe da lavoro 9, 

Manzi e vitelli da a1levamento 17, cavalli 3, muli 1; valore al 1930:32 lire 
58.600; al 1933 L. 46_000_ 

Seorte morte: Valore globaJe al 1930-32 L. 58.000; al 1933 L_ 46.699 .(2). 
II capitale di anticipazione calcolato con i eriteri uuiformemente adot

tati per tutte Ie aziende considerate (Cfr_ cap. VIII) risulta di 91.000 lire al 
1930-32 e di 103.000 al 1933 per l'azienda A; di 17_000 lire nel 1930-32 e di 
19_000 al 1933 per l'azienda n. II totale capitale di esercizio si puo dunqll" 
cosi valutare. (migliaia di lire) : 

Azlendn A 
Azienda B 

CAPITALE DI ESERCIZIO 

1900-1932 

. L.575 
. L.1&1 

1933 

L.516 
L.l12 

II numero dei salariati fissi (che puo ritenersi invariato durante il periodo 
1930-33 che noi 'adesso prendiamo in esame) risulta dal seguente prospetto che 
indica anche il compenso totale ad essi spettante_ Si noti che per Paz. n 
abbiamo anche valutato il (>ompenso di tre membri della fami~lia che lav()
raf'ano come fissi. 

A7.it'-Dda A 1930-.'l3 Azienda B 1\lOO..'l2 1933 

1 capo, uomo L. 8450 1 capo, uomo L. 2266 217S 
1 acquaiolo . 8200 6 salarlati . l2300 nsso 
2 capi vaccari 52M Appendizi, varle 650 542 
6 mungltorl . 14592 
1lI ordlnarl 29900 Totale • 15276 11600 
Appendlzl vane 3200 ael ettat'o 185 177 

Totale generaZe . 59606 
a4 ettaro 1933 2-18 

ad ettaro i930-32 256 

(1) Cost composte: Matertflle vnrlo per staUn e selleria, 1 trebblatrice ri>ID, 1 sf:)
gliatrice mais, 1 motonrntrlce Flat, 1 motonrntr1ce Pavesi, semlnntricl, 4 fulclatr1l'i, 
2 spandltleno, 2 rangbtnatorl, 2 mietltl"lel, 2 uratr! bivomeri, 2 aratri, 5 erplcl, 1 TUUU, 
1 esUrpatore, 1 trinclazolle, 5 carrt'ttl. 1 svecciaroio, 2 aratrlni, 5 rnstrellntrlcl, 15 can'i. 
o01cina i tleno q.1i lSOO, paglia grano 3OGO. paglia rlso 4000, stopple grano 1000, letnme et'<'. 

(2) 6 aratr!, 1 colUvatore, 1 tratto~, 7 erpici, 1 seminatrice, 3 rlncnlzatrlcl. 1 fal
clatrlee, 2 rastrelU, 8 sgrnnatrlce, 4 nrntl'lnl. 11 cnrrl. 1 turbina, 2 rulli, 1 seminutrlCt', 
1 svecciatolo. i3 q.11 fieno, .sol) dl medlen, 25-9 stopple grasse, 81 varl, l'iOO g.li dl letame. 
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Con alcuni "'ppendizi vari (trasierte, ecc.}, e Ie aasicurazioni sociali L 
costo della mano d'opera rwulta determinato. Per iI periodo 1930-32 nell'. 
zienda A la spesa eostenuta risulta di L. 61.500. (GJi elementi quantitativi, 
sono esposti in appendice). 

COSTO MANO V'OPERA AVVENTIZIA 

1930-32 fill: .tt ..... 1933 all .ttaro 

Azlenda A 
Azlenda B 

L. 178.000 
48.060 

7U 
521 

L. 171.200 
36.249 

714 
438 

n costo totale della concimazione chimica risulta (gJi elementi quanti· 
ta tivi sono esposti in appendice) : 

Azlenda A 
Allenda B 

1930-82 

L. 57.132 
12.410 

1933 

65.223 
1L926 

Le produZloni unitarie risultano quasi costanti nel quadriennio: 

PRODUZIONI QUANTITATIVE (Q.LI PER ETTARO) 

Rlsone origin arlo (1) • 
Rlsone Vlalone (1) 
Rlsone Precoce Bel 
Grano 
Rietole 
Latte (per capo) 
Vitelli campI .... 
Vneche compless. 
Mal. 

Az/entla A. 

65 
47 
49. 
24,65 

194 
~ 

24 x 0,5 
15x4,O 

Aziend4 B 

44 
44 
24,5 

I bilanci aziendali si esporranno in fine di questo capitolo. 
Azienda 11' di Rovigo. - Consideriamo separatamente dalle aitre I'a 

zienda F di Rovigo situata alle foci del Po, in comune di Porto Tolle, cssendo 
per Ie sue ca,ratteristiche totalmente diversa da quelle sinora esaminate. In 
complesso es.", riassume perfettamente Ie caratteristiche medie della zona a 
sut) luogo illustrate, e non ci diJungheremo in cio. La coltura del riso 1\ &Sso· 
lutamente sp"ecializzata, vi sono, ~ vero, come a.bbiamo MCennato, aleune 
aziende in via. di bonifica, che coltivano il riso in unione ad altre coltivazioni, 
ma la loro importanza ~ per ora assai min ore delle classiche risaie perenni del" 
litorale. 

(1) A,lenda A: Orlginario ha. 15,fIIl; P. Bel ha. 20; Vlalone ha. 24. 
Azlenda B: nel 1938 vlalone ha. 14,80, precoce sel h. 5.00; nel 1930-32, 12,30 e 4,20 

rlspettlvamente. 
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La superlicie totale dell'azienda ~ di 131 ha., del quali U sottratti a 
eoitura, e 12() destinati a risaia stebile; il proprieterio ~ anche impren 
ditore (circostanza comune in tutte Ia zona, riscontrandosi soli due casi cit 
affitto) e la direzione ~ alli'date ad un fattore aiuteto dal castaldo e dal 
gU.ll"diano. n terreno ~ molto ben JiveIlato, e diviso in appezzamenti pic· 
coli dagli argini delle risaie; e la viabilitA interna ~ quasi esclusivamente 
co.tituita da una fitta rete di canali e canaletti ehe coniluiscono in un ca· 
nale maggiore (2 m. di larghezza), terminante quasi ai piedi della porte 
del magazzino. 

I fabbricati sono eaclusivamente costituiti dall'abitazione del perso
nale dirigente. dall'essiceatoio e dagJi ampi e razionale magazzini di con· 
servazione. In una tettoia sonG situate Ie scorte morte; nessun capo di 
bestiame fa parte dell'azienda. C'ompletano gJi impianti fondinri 2 idrovore 
COl' ruote a scl:ialfo, mosse da unn locomobile impiegata nell'irrigazione e 
nel prosciugamento, operazione che alternativamente occorre compiere. 

I capitali impiegati nella produzione si limitano al capitale fondiario 
cui si puc} 8ssegnnre un valore di 3300 ad ettaro, pari a L. 429.000 .(lom· 
plessive, alle scorte morte, il cui valore risulta di 107.000 ai 1930,32, e di 
L. 96.000 al 1933 (1), ed al capitale di anticipazione ebe, calcolato con i 
criteri usati per Ie altre aziende risulta di L. 100 mila al 1930·1932. e di 
L. 94 mila 11.11933. n capitele di esercizio totale si valuta percie) in 207 mila 
lire nel 1930·32, e di 190 mila al 1933. 

II lavoro mannale. - La parte specificatamente impiegata nelle ope· 
razioni colturali al riso ~ fornite da compartecipanti; 60 famiglie in ,'om 
pleseo con 502 componenti Cosl distribuiti: 

uomlnl da 18 a 65 ann! • • . n. 141 
rngazze e ragazzi da 10 a 18 ann! » 39 

dODlle da 18 a 60 annl 
bambini sotto 10 ann! 

D. 130 
• 192 

Naturalmente essi non dedicano tutto illoro lavoro alIa risaia, ma hanno 
fonti complementari di guada.,"1lo; all'epoca pere) di rnccolta e dei grandi 
lavori, monda, ece., quasi tutta la famiglia e mobilitata. Aleune famigJie 
pol Javorano anche nelle opere di bonifica delle aziende vicine 0 nelle aziende 
che coltivano il riso in coltura promiscua: si calcola ebe se tutte Ie famiglie 
Javoraeeero soJo in quest'azienda, 30·40 sarebbero sufficienti alIa colturn 
del riso. 

Per Ie opere di sistemazione generale, manutenzioni, trasporti terra, eCP.., 
si impiegano avventizi retribuiti a. giornata. (epeseo fncenti pa.rte delle stesse 
famiglie di compartecipa.nti). La trebbiatura. ed essiceazione del riso ~ ese
guita dal proprietario che Hi 'fa rilasciare una quota di rimborso dai compar
tecipauti. 

(1) Cool qnantltatlvameute costltulte: 1 coppla trebblante, 50 barehe, rotabiU varl. 
190 passantl legno incatramati, 50 copertonl lmpermeabW, 1 moto8cato, ecc. 

17 - M. BANDINl 
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Ai compal'tecipanti, come ~ stabilito dal patto provinciale, spetta il 46 % 
del prodotto totale. 'A carico del conduttore restano Ie spese di concima· 
zione e la caratura al l'isaio (3 % del prodotto). II costo della mano d'opel'a, 
risulta in delinitiva: 

1900-32 1938 

L. 152.385 L. 141.563 A'i compartecipanti 
Agli avventizi (Roroate Sal. 1933 
".rrnsporto terra. . 
Spurgo fossl 
Irrigazlone e prosclu-

650 L. 9,20 
1110 9,20 

gamenti (ldrovore) . 
llacchlntsU alle Idrov. 

n trebbiat .. 

225 
175 
85 
85 
40 
40 

120 

9,20 
20,

» 20.
• 15,
» a),

I) 15,
» 12,-

L. 85.000 L. 29.010 

Fuochlstl trebblatura . 
MUe<:'hin. essicBzione . 
}"iJochlsti essic8zione . 
A\"venUzi 

Asslcurnzionl soclall varle L.8183,-

La concimaz·ione chimica ~ composta di q.li 6,38 di perfosfato e di qUill' 
tali 1,12 di solfato ammonico ad ettaro, ed in complesso: 

quantitd. t1aZore 

1 'erfosfnto 
~olfnto Ammonlco 

· q.1I 766 
• » 135 } 

1900-32 1938 

L. 27.656,- 26.066,-

Altri materiali impiegati sono costituiti dal cnrbone per Ie idrovore, treb· 
!Jiatura ed essiccazione: 

('nroone Idrovore 
trebblatura . 

J) essiccuzlone 
OUo trebblaurn esslcc. 

· q.lI 165 
140 
280 

.6 

C"sto complesslvo 1930·32 L. IU20 
1933 10.740 

193().82 1938 

a L. 19 
19 
19 

'0» 360 

16 
16 
16 
350 

tl'asporti as,umono pure lIna sostllnziale importanZll: per raggiun· 
gere il mercato di Adria In sp';"a ~ per il risone di L. 1,50 al q.le; il tra· 
sp<wto dei mezzi di produzione (concimi) costa L. 1,30 al q.le (corrente di· 
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scendente). In totale la spesa di trasporto risulta di L. 4860 (tenendo presente 
che non tutta lit produzione "endibile di parte padronale e portata al mer· 
caio). 

La pmcluzione unita.-;a. - La produzione unitaria del risone - unico 
prodotto ottenuto - e .stata di q.1i 41,85 a.d ettaro, al lordo delle sementi. 
Queste risnltnno acquistate per I'ammontare di 219 quintali. 

I redditi aziendali, per Ie zone risicole minori, risnltano: 

RFlDDITI DELLE AZIENDE DELLE ZO:-lE RISIOOLE MDIORI 

1:\1 LIRE DELL"ATTUALIjl CAJPACITA'DI AOQUISTO (1933) 

REDDITO GLODAILE (pro<iotto netto) REDDITO r..A. VORO . MANUAiLE 
lire per ettaro Indice 

.\ Bolognese 
B Bolognese 
:\ Mantov&no 
B Veronese 
E Foci del Po 

1900-32=100 
19aO-.'l2 19:13 1933 

1006 
1147 
1383 
1248 
1008 

1024 
1167 
1464 
W6 
1720 

101 
101 
105 
102 
114 

REDDlTO F<lNDIAR!O 

Ure per ettaro [tldice 

lire per ettaro Jndice 
1900-32= 100 

19:1O-.'l2 1983 1983 

596 
1149 
S08 
1>i2 

1089 

700 
no 
962 
615 

1223 

117 
118 
119 
107 
112 

1900-32=100 
l000-.'l2 1933 1933 

A Bolognese 155 35 22 
I< Bolognese 224 9S 48 
A Manrovano 229 103 44 
R Veronese 350 313 89 
E Foe! del Po 47 54 114 

Esponiamo adesso i bilanci aziendali nel loro dettaglio: 
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BILANel DELL'AZIENDA A DEL BOLOGNESE 

(grande azienda a conduzione diretta) 

(in lire dell"poca ad ettaro " ettarl complessivi 800,00) 

PRQDOTTO "ORDO SPQ. 

VENDIBILE 
....... '111 DI REINTECRAZIONE 

gran. : 607 .,. auicuruionl 

rllone orlgln8rlo • I ... ... Doleggl, arator.. tunlcola.re 

riSC)I)8 precoc:e .eI ... ..., energla, earboDe • 

fteD.D 11'1 116 magauinl. trasportl • 
buol dl acarlo 15 11 materi.1I var! • 
caulll dl lcarto . ammortamenti 

trHogiio da leme • ZI I. manutenzlonl 
caccia, .ffitto pellca 10 CUIA • '" '" Ralla,. rimonte. _ent! • 

varle. paslia 10 10 ..... im! 

,arI. ammlniatrwooe 

• ) prodotto lordD vendlblle .... 17n b) ape. dl rebltegrulonl • 

Distribuzione del reddito globale 

191N1 ,. 

REDO ITO QLOBALEI ... .10 .IM 

1. Hedditl dl laYGfO : 

1) lavoro manual, 6 "" '101 

I) lavoro dlrettivo (Id) 16 70 

II. RMldItI til .... Itall: 

1) impQlte g10ball vaunt! lUI 

reddlt.l capitailltlcl • 170 158 

2) reddlto capltale dl eaerclslo 70 .. 
J) nddlto C&IIi~l. rondlarlo . ,., 15 

Heddlto Hpltallef. n;-tto (1+8) ,., .. 

perceDtuale dl reddlto Blobsle auorblto d.: ,_ 'III 
II • 

n 10 

1) reddlt! dl la,.oro • 

2) reddltl C&plH.IlIt,I~1 

. ...... '111 

m is 

IlIO .. .. 17 

00 .. 
'" " .. .. 
87 50 .. .. ... ... 
31 .. 

IU ... 
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BILANel DELL'AZIENDA B DEL BOLOGNESE 

(grande azienda a oonduzione diretta) 

(in lire &II'epoca ad ettaro - ettari complessivi 506,00) 

PRODDTTO LORDO 'PESE 

YINDIBILE .. - .... 
DI REINTEQRAZIONE 

risona origlDuio • ... ... uaicuruiODI 

ri80lle L&cb' Wretaht • .,. .., ooleagi arature 
rilkllle precoce eel ... ... .... .. t! 

",,",. 4M 10' maguliDi, tralportl • .... .. .. atall.. e rimoDte • 

aeme iii trifoglio • 80 .. energla. carbone . 

pagUa e ?arie .. SO ammOl'tamentl 
beattame dl acarto 12 11 varie, generan. ammiDIatru. 

manutenz. fabbrlcatl, attreui • 

conclml 

0) prodoUo lordO YlllIlbU. .... .... b) apeae cI nlntepulOlHl • 

Distribuzione del reddito globale 

....... 111' 

REDDITO aLDBALE; .... 1.11 1107 

I. Raddltl dl lavoro = 

1) lavoro manuale • 808 77. 
2) lavoro d1rettlvo (ld) so 19 

II. neddltl III capitan: 

1) Impoate gravanM lUi nddft! 

capltallatlcl • In 166 
2) reddlto capitale dl ~o .,. .. 
8) reddlto capltale londlarlo • ". .. 

Reddlte capltallet. netto (1+8) ... ... 

pefCCIDtuale d.l reddito globale &uorbito cia: 1tao.u lh1 
1) reddltl di lavoro • 67 II 
2) I?ddJti capitalllticl. . .. '4 

.. - 1.,1 

ill " 
'00 '82 .. .. 
a .. 
DO .. .. .. .. .7 .. 82 .. IS. ... Zll'< 

117 .1 .... 
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BILANCI DELL'AZIENDA A DEL MINCIO (MANTOVANO) 

(grande azienda in affitto) 

(in lire dell'epoca ad ettaro - ettari complessivi 240,(0) 

PRODOTTO LORDO SPESE 

VENDIBILE 
19'0-32 1911 

DI REINTEQRAZIONE 
1I1NJ. 

"raDO "'" ... aBsicurlLZioni eo 
rllOne originario . OI. , .. Doleggi. tralporti . 7. 
rilOne vlalone . .75 ." lementl .. 
risone precoce "I "" 2.11 energia, carbone, acc. M 
hletole da zuccbero . lIS U3 rimoote '00 
lutte ... 331 ammortamenti 15 

vitelli .. is varie, geoerali 33 

nlcelle scarto 12 " stalls, mangimi 153 

cavalli Bearto e varle 33 31 manutenzloni .. 
Mn(!imi ... 

a) prodotto Jordo vendiblle • 2817 22M b) .,... cD relntegrazlolle . ... 

Dislribuzione del reddilo globale Bilancio dell'affittuario 

"33 

f7 

" 114 

" 7;1 

" 2i 

122 

Ii.! ,.., 
no 

193Wt 1111 191N! 1913 

Rf:DDITO GLQBALE: a.b 1707 ,. .. c) spese vive (8U& quota) . 

d) caDone di affitto • 

I. Reddltl dl layoro: 

1) lavoro manuale . ... ... e) Reddlto netto dtll'amUuarlo 

2) lavoro dlrcttivo (ld) '" 100 t) proftUo dell'.Mttuarlo: 

e _ (re+ld) 

II. Reddltl dl capltall: 

I) Imposte gravanti sui reddltl 

capitalistic! 110 11. 
2) reddito CRp. elorclz.lo (re) '" m 
3) rcddlto CAP fondlBrlo Crt) !S3 till 

Rltddlto aapltaUet. netto (2+8) '" 232 

pl.'rcolitualo dl reddito 1I1obaie auorbtto da: 193041 1'13 

J) reddiU dl h'~ro . 

2 I'fl'ldltl capltalilttiei 

II .. 

23 1& 

19M l7ot'l ... ",., 

'16 .. 
-13' _1'1(, 



-247-

BILANCI DELL'AZIENDA B DEL MINClo (VERON ESE) 

(media azienda in allitto) 

(in lire dell'epocR ad ettaro - ettari complessivi 82,56) 

PRODOlTO LORDO 8pe:SE 

VENDI BILE 
....... 'h' DO REINTECRAZIONE 

tUWI 

....... ... ... aem.entl '00 

rllOIle . """"" .. ; , .. '" noleggi os 
riSOO8 "rialoDe • 60S 67. stall .. • 
mai, ... llOV snerRill. 18 

segale • .. , . manutenzioDi .. 
bestiame 11. .. ammorta.Dlilntl ., 
latte. legna, yule oo .. aulcuruioDl 118 

COIlciml ... 
8) predolto lordo vendlbll, • 1011 " .. b) lIIestI ell relntlsrazlone • .., 

,Distribuzione del reddito globale Bilancio dell'affittuario 

, ... 
'01 .. 

16 .. 
or 

'01 

'44 

... 

19I0-Il 1111 

REDDITO QLOBALE; .-11 'iN "'. c) Ipele vive (8ua quota) 

d) oaDODe dl a.8ltto 

I. Reddltl ell ' ... oro: 

1) lavoro maDuale • , .. 8" e) Heddlt. netto dall'.mUuuio 

2) Iavoro direttJvo (ld, '" '46 t) profitto dell'alliltuario: 

II - (re+ld) 

II. Heddlt) dl capitan: 

1) imPOlts gravaDtl aut reddltl 

capitaU.tic! ... '" 2) reddito capltale elerclzlo ., 8' 
S) redcUto capitale fondt.rio • ... .,. 

Reddlto .lIltelid. netto (2+8) ... I .. 

percentuale dl reddito globale auorbito da: naw! 1"1 .. .. 1) reddJU di I&voro . 

2) reddtti eapitaUatlcl. . .. " 

..... 1148 ... ... 
... 117 

---4, --69 
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alLANOI DELL'AZIE'NDA E DELLElbet·'DEL PO 

(media a aonduzione di.etta) 

(in lire !1ell'spoc& ad etta.ro - ettari compJessivi 131) 

PRO DOno LORDO IPEIB 

YENDIBILI 

,_ 
'III DI RBINTEQRAZIONI 

rllODe origlnario • ... eo co ...... 
rboDe 't'Ialon8 .... ... eombu.tlhill. 

dIODe Lady WreJBbt • ... ... auicurulom 

!iIODa preeoce M1 ... 78 • .... n ........ 

rllODe DllII'ate1l1 ... 1!111 maaauIDJ • 

Tarie, &IDIIlInIftruloDe ........ 
.) 1P8M1 d1 refD.t.egr&&kma: 

Totall 

.) Predotto IDrdo YIrIcDbll, • II • ... 
- .. eu1eo del oompartedpaotl 

- .. ~oo dell'impNDllltore 

Dlatribuzione del .eddito globale 

, ....... 'III 

REDDITO QLOB~LE .. II '7 • 
I. ReddlU II 1 ..... 1 

.-
II' 
II ,.. 

,78 .. 
to .. 

187 

7' ... 

1) laYOl'O manuals aneotlal • III 111 (1) Del IIlllNl dato da L. U68 

t) I,TOro oompartealpantJ (1) .... .001 di quota dI prodottJ. meno L. n 

I) I .. voro dlftlttlvo e rlIa10 (I) ... ... .. quota dI 1P8J8; Del 1_ da 

L. 1081 mano L. 78. 

II. Rldellt. dl -.Itan, (I) at rlaato compete II S% 
del prodotto. 

1) impHte granat! lui reddl" 

capltaultlcl • '06 106 

I) red.dlto capital. dl eterGldo .. .. 
8) nddtto capltale fondlarto • .. .. 

Reddllo uapllallat. netto (1+8) ... ... 

.. percentuale 41 reddlto globale ulOl'blta da: 111N1 ,. 

1) reddl" dI lavoro • 71 n 
2) roddlll 0AII11aII1IID! • 

UI. 

... .. , .. 

.'" 
" 
" IB 

... 
7' .., 



CAPITOLO XII. 

LA DISTRIBUZIONE DEL LA VORO MANU:ALE 

DURANTE L'ANNO E LE CARATTERISTICHE 

COMPARATE DELLE AZIENDE RISICOLE ITALIANE 

La dislribuzione del lavoro. 

Come gill. abbiamo a BUO luogo ooeennato, la diversa distribuzione del 
la\ oro umano durante l'anno, nelle singole aziende e zone risicole, ~ un fat
tOJ-e che inlluisee fortemente Bulle caratteristiche di tali zone, e che sopra
tutto determina il diverso rapporto del lavoro degli avventizi rispetto a 
quello del fissi. n variare di tale rapporto ha anche una fortissima inlluen? .... 
sulle condizioni sociali, della disoccupazione, ecc. 

Ma un'indagine esaurient.e sulla distribuzione del lavoro umano costi
tuirebbe un'opera a s~, tante sono Ie questioni e Ie circostanze che occor
rerebbe mettere in luee, e noi non possiamo, dati gli scopi di questo studio, 
addentrarci troppo nell'analisi, anche percbe essa per essere fatta in modo 
completo esigerebbe accurati rihevi ripetuti per alcuni anni (1). Per parte 
nostra quindi ci limiteremo ad esaminare schematicamente alcuni tipi di di
stribuzione, cercando sopratutto di far vedere come essa varia passando da 
una zona risicola all' altra. 

Dobbiamo calcolare il fabbisogno medio di ore lavorative per mese e 
per coltura. Le ore sono state ridotte tutte a lavoro d'uomo (in base ai coef
ficienti esposti nella « Guida a riCflf'che Iii economia agraria » di A. Serpieri) 
men(\ che per que! che rignarda Ie operazioni di monda del riso: ~ infatti 
una constatazione comune che tale lavoro ~ compiuto con 10 stesso risultato 
tanto da donne che da uomini; se pur non si rileva che Ie donne hanno in 
cill un certo vantaggio. Comunque, per il nostro calcolo abbiamo sommate 
Ie ore di donna necessarie per la monda, senza alcuna riduzione. 

n seguente schema indica Ie epoche utili per l'esecuzione delle pl'inci
pa1i operazioni colturali. 

L'Istituto Nazlonale d1 Economla Agrarla' sl occupa attlvamente dl tall indaglnl ('hf> 
ha .. teso a buona parte d·ItaUa. Aleun! parzlaU rlsultatl BOno statl glk pubblleatl dn 
A. PagllDl [ll8). 



TAV. X 

LE EPOCHE DI ESI;JCUZIONE 

DEI V ARI LA VORI 
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~turD Erplcutora 

COllClnllr~ ('hindea 

Sl!cnIIiP 

Nltrotll'.lonl 

F~lc"t\lrn rullntnre. ~toa trllocllo 

~ondlllur" 

Mletlturu 

Taspol1l. TrebbllJt .• 

PRATI 

Forruu)Il. t"'l"I'l~iaU. rwOOt aparg. 

CorIclmulol!.l 

Solt3to amntaDh.'q 

Irnguloo8 
FlIlrlo.t.ura 

Tr:uqwmn • .IIenBglo1lf> 

I "'r1:Iontnrn 

SpaDd.l.::tllme 

RIBO 

I ;::~=~ 7A1P1N1tura 

. Sommertl. SpinAt. 

Memlu 

Mnada 

Rlpullturn _!'gIllS 

Conelmos Copertu~ 

" .. lIl1to 

)Ufl'tlrUtll-lecolll1'll 

T",bbhllun. 

Cancu. _if'. tr""p 

o\rJet' ltOk-bl DequlllloU 

TrollJOl'U 

MAROlTI': 

l'ullturlillOl[Jlt!tw 

~t"tIdleA" 'nt(>a{lIuli 

hTl,.lIloDe luvomalc 

frrJ&8,IIonIO!All .... 

t;tlllnd. L'ODt', f·llimil'l 

G. o ~ D 

'-,""""...... 

... ~f-o- f-.. +-+-1-
~... -I'--' 

G 

G 

f-;::... .... _ ... ro" 
--.--... -~ ... t--. 

f- -.. . r-" . i'-~ 

M A M G 

M .. ,""""'" 

'~f-- .. 
.... 1-- ... 
..... 1-- .. 
1_""":' N 

• ... 1--1-
I-I-" 

~-t-t-.. 
- jo-- .. 

M M G 

A o N I> 

..... 1-.. 
... f--o .. 
-~t
.1--.. .. ... ++--t--

o N D -........ ..... -
1- .. 

.. jo-- .... - • 

-10--< .- ---



-251-

Esponiamo adesso Ie eUl'uttel'isticlle del!>, distl'ibuzione del hlVOI'O du· 
rante l'anno nei mri tipi di 3ziellcla. risieola. Per lion appesalltire troppo 
l'esposizione riportiamo dil'ettamente i diagl'ammi da noi ricavati per una 
ipotetiea aziellda di 100 ettnri: gJi elementi peril calcolo SOIlO stati desullti 
dai fogJi paga di alcuue delle aziende esaminate. Pur es"endo i risultati ap
pl'ossimati. ci pare che rappresentino la l'falta con sufliciente approssima
zione. 

Riportiamo anelle aleuni \'alO1'i segnalettici: la media mensile delle ore 
di la,-oro, e gJi indici di variabilita cbe mostrano ottimamellte l'aumentare 
di questo elemento passando -dalle aziende del lodigiano, a· quelle della Lomel· 
Iilla ed infille a queUe verceUesi. 



-252-

TAV. xc 

LA IJISTRIBUZIONE DEL LA VORO UMANO 

per 100 ettari 

- 0--.......... 
m---: 
Iii .......... ~ 

.... 
75 56 

IIt _ _ edl.~ 

J • .,7 

33 

,,_ cInItul_. ''Po (ftWtdlmefito 
.. pMralHoo fIUlUo). 

C.V,"coeJ)Ieh",'. cU MrlGbUU. •• 1ti1)· 

IT 



-253-

n lavoro che pUG essere fomito dai lavomtoFi fissi" ').rappresenU)to. 4&1· 
l'area tratteggiata. Se si aumentasse tale quantita il costo totale della mano 
d'opera anmenterebbe notevolmente, in conseguenza. dell'aumento delle ore 
di lavoro dei fissi pagate e non utiliZza.'te pal·tieolatimente nei fuesi inverIl\li 
e nell'agosto. Un'idea approssimata di tale perdita di lavoro pUG aversi sup· 
ponendo di apostare in alto, nei diagr8llllllli esposti, la linea che delimita su· 
periormente l'area tratteggiata. Se invece supponessimo di diminuire pro· 
gressivamente il numero dei salariati fissi fino a ridurlo a zero noteremmo 
(e per tale valutazione si pUG confrontare il cap. XIX) che dopo un certo 
punto il costo del lavoro umano aumenta di nuovo in conseguenza, come ~ 
ovvio, del maggior costo unitario che hanno Ie ore lavorative degli avventizi. 
La curva discontinua esprimente il costo totale ammette eioo un minimo che 
dal punto di vista dell'imprenditore costituisce 1110 soluzione ottima. 

Ma la soluzione pratica varia anche per la situazione personale del con· 
duttore, a seconda se egli ~ solo a dirigere l'azienda 0 cosdiuvato dai membri 
della famiglia, figli e nipoti, varia infine anehe secondo 1110 consistenza. dei 
fabbricati rurali Ie abitazioni, ecc. 

Occorre infine notare un'altra circostanza. Avviene talvolta ebe si crei 
una categoria intermedia di lavoratori tra i fissi e gli avventizi (in qualche 
zona chiamati obbligati) che hanno assicurato un dato numero di giornate 
lavorative annue. Es'si slino poco illlportanti per Ie comuni aziende vercellesi, 
mentre 1110 lora figura prende via via maggior rilievo nella Lomellina, nel pa· 
vese e sopratutto nel basso milanese. ,pugliese [136] ne riconosce l'esistenza 
per ill830 (cap. V) eon una classe chl.amata dei manovali fisaL Pare che 1110 
distribuzione dellavoro durante l'anno dovesse essere assai migliore un secolo 
fa. da.to ebe « ciascun podere costituiva un'nnita economica. ed aziendale 
quasi indipendente, avendo a sua disposizione permanente tutti!. la. manu 
d'opera che gli occorreva, almeno per tutti lavori priucipali.. La SC&rsa 

superficie coltivata a riso spiega probabilmente questa circostanza, ed infatti 
10 stesso Pugliese riconosce che verso il 1860 i manovali fissi erano quasi 
scomparsi essendo «andati ad aumentare Ie file degli avventizi.. Tre. Ie 
canse di un tale fatoo esposte da Pugliese e da aggiungere il progressivo 
a.umento della coltivazione risicola e Ie ripercussioni di uu tale fatto sopra 
1110 distribuzione di lavoro umano. 

L'imponibile di mano d'opera altera certamente quel che sarebbe l'as· 
sctto naturale delle aziende risicole nel riguardo dei rapporti tra fissi ed 
avventizi. Per il vercellese il patto in vigore non stabilisce aleuna limita· 
zione all'impiego dei salariati fissi, mentre per gli avventizi gli agricoltori 
sono tenuti ad impiegarne 8 per cento giomate piemontesi di terrlmo (ha. 3812) 
e ,. per Ie zone della baraggia. Data perG la disforme distribuzione della· 
voro durante l'anno tale quantitativo e ridotto a 5 nei mesi di novembre, 
dicembre, gennaio, febbraio e per altri 30 giorni di soste st&gionali nei 
mesi di maggio, agosto, settembre. 
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Nella Lomellina e nel pavese vige I'imponibile di nn uomo ogni 60 pel" 
tiche pavesi di terreno compresi i salariati fissi, ~ giorni di sosta sono limi
'tati a 15. Nel basso Milanese Yige egualmente I'imponibile di un uomo pel' 
ogni 50 pel'tiche Milanesi nette di terreno per i terreni irrigui, e.on una ridu· 
zione di una uniti\ ogni 150 pertiche coltivate a riso. Assai forte e I'imp"· 
nibile pel' Ie zone del Mantovallo; aile zone risieole di Ostiglia e aile zone a 
sinistra del Mincio si assegnano 7,5 nomilli per ogni 50 biolche con molte 
e1allsole accessorie ehe sono chiaramente illustrate nell'indagine di Pa· 
gani (1). Regolamenti simiIi. vigono in altre zone. 

Esistono relazioni strettissiIDe tra distribllzione di lavol'o durante 1'annn 
e gli spostamenti stagionaIi. Dai grafiei esposti si nota ehe Ie punte lavo· 
ratrici cadono nei mesi di maggio (falciatura prati e monda), giugno e 
lugJio (monda), settembre·ottobre (raccolta del riso). L'area punteggiata 
indica appunto, grosso modo e tenendo presente la normale distribuzione del 
lavoro, i.l lavoro compillt.o da immigrati. I gl'afiei mostrano approssimati· 
vamente tali caratteristiche ebe coillcidollo assai bene con Ie correllti di mo· 
vimenti a suo luogo i.Ilustrate. Per Ie zone vereellesi si ha un primo e pil) 
grosso spostamento per la monda del riso, e!I lin secondo minore per la rac', 
colta; per la Lomellina e sempre note,'ole iI movimento per la monda, mentre 
per la raeeoJta e assai affievolito e spesso maneante. Per Ie zone del bass') 
milanese si riscontra invece un lievissimo (spesso Dullo), fenomeno di immi
grazione nel mese di mnggio (tnglio dei fieni) mentre per tutte Ie altre opera, 
zioni coltllrali i lavoratori del luogo sono completamente snfficienti. 

Elemenli di corifronlo Ira i vari lipi di aziencla risico/a. 

La ripartizione della superfici.e pl'oduttiva tra Ie dh'el'se culture, mosh':! 
ottimamente Ie liiffel'ente tra i singoli. tipi di 8zienda, e ogni ampio commento 
apparirebbe superltuo. nelativamente ai eapitali. investiti e invece istruttivo 
fare qualche breve eonsiderazione, L'illtenaita di esercizio e massima nelle 
aziende, dell'est Sesia ed in queUe comprese tra i.l Ticino e l' Adda: cia e 
essenzialmente dovuto alla forte quantW\ di bestia';e esistente. Segnono Ie 
aziende vercellesi ed e importante notare la maggiore entits del eapitale di 
antieipazione, elie, nella slla misura monetal'ia, poco differisee dal vaIol'e 
delle scorte "h'e 0 morte. Tale capitale aumenta neUe aziende bolognesi e in 
quell" deUa foce del 1'0: in definitiva spicea ehial'amente Ia strettissima COl', 

reluzione inver.a esistente tl'8 esso e Ie Ill'oduzioni animali., e la pil) forte cor, 
I'elazione diretta con la cultura rfsicola. 

(1) A. PAGANI: I~e compartecipazlO1bl agrif'olf': drl mGntot'ano [11;). 
P. Ar.nF.RTARIO: L'imponibile (Ii ma"o d'OIH?P'a rrell'ecorrmnia agraria del ballBOpiuJI'I 

IO/llbardo [8]. 
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TA.V. XlC 

.RJPARTIZIONE 

DELLA SUPERFICIE AZIENDALE (1930 - 32) 
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TAl'. XIY 

COSTO'DEL IU YOBO MANUALE . .AD ETT.ABO 
1930-32 

COSTO DELLA. CONCIMA.ZIONE A.BTIFIC.lALE 
ad ettwro 1930-32 

f

R
-"'::::..· 

l -g'"" ,; ... ~ ut &.I,.. .".. : .. ", ' ...... -.~ ........... "" ..... ~-....... 7.u" 11
0< :,~;:. ..... a::. -'ii!i"'1iIiiiII '1:i" . 

TAl'. Xl' 
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(lire per ettaro - media 1930-3<J) 
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E' pure importante osserV8re che esiate 11118 correlazione inversa tra la 
consistenza del bestiame e la spesa per In condmazione artificiale, correla
zione tuttavia non cosl forte come Ie precedenti. 

Le aziende vereellesi detengono iI massimo di attit>ita, seguite da quelle 
delle foci del Po, che sebbeue assai meno produttive, sono esclusivamente 
basate sull'attivissima coltura risicola_ Anche qui si possono notare interes
santi casi di correlazioni: inverse tra la superficie invertita a riso la pro
porzione del lavoro avventizio su quello totale, dirette tra tale superficie ed 
il lavoro dei salariati fissi ecc_ 

D prod otto 100'do vendibile, preudendo come periodo di riferimento il 
triennio 1930-32, epoca di piena crisi, e massimo nelle aziende della bassa 
pianura vercellese diminuendo progressivamente nel novarese e LOInellina, 
nel pavese, lodigiano, basso milanese, ecc, Ma Ie aziende vercellesi hanno 
anche Ie massime spese di reintegrazioue, cosicche passando ad esaminare iI 
reddito globale, iI vantaggio del vercellese si attenua, pur rimanendo sempre 
ne~to. Ma tale vantaggio scompare e diviene negativo, passando alia deter
minazione dei redditi capitalistici: i redditi del lavoro manuale assorbono 
nel vercellese una ingentissima parte di reddito globale, e in definitiva- il red
dito fondiario e assai ph\ basso in coufrouto aile altre zoue, come .i vede 
chiaramente dai g~afici riportati. 

Crediamo opportuno sino da ora richiamare Pattenzione sopra una cir
costanza· che in seguito - e- particolarmente nella quinta parte - esamine
remo con maggiore compiutezza, Ma ci pare che essa sia sl importante da far 
perdonare la ripetizione. 

D maggiore reddito di lavoro, che assicul'ano Ie aziende vercellesi, non 
assicura afIatto una. migliore condizione economica aile clas.i lavoratrici: 
alfermiamo invece che tale condizione e migliore nelle zone dell'est Sesia e 
del basso milanese. I,a spiegazione di questo apparente paradosso deve ricer
carsi nella distribuzione del 18voro manuale durante Panno e nella discon
tinuit& dei lavori caratteristica delle aziende vercellesi e - in genere -
delle aziende che coltivano molto riso. La condizione dei lavoratori del luogo 
(vercellesi ad esempio) -e cattiva perche sono assai rare Ie ~ossibiliti\ di lavoro 
in inverno ed in altre epoche di scarso lavoro: cii) puo essere, senza reticenze, 
incolpato al riso. 

18 - M. BANDINl 



REDDITI 

COX~'IlOX1'O TIlA LE MEDIE (1) DEI HFlDDITI AZIl!lNDALI 
': EI.LE VAllIE 7,oNE RISICOLE (In lire del 1933 nd ettaro) 

Z()SE 
LIRE PEn ETTARO I 

1921-26 10Zi-29 1930-32 1933 1!l24-:l6 

I tl. dice 

In27 -29 1000-32 

!-------
~;_~;----1I1.3S --~~~i 

Rer1dito glo'Jalc 

IleddUo lavoro man. 

Rer/dlto /olldiario 

RIl.sso n>rcelle~(> 

Bnl·n.~glll "erc'PlI('se . 
F..st I'Ipsh' (no\"urese 

e Loml"'lIIno) 
El'It 'I'leino (llRVl"'Me e 

lodlglnnol 
Bolognese 
7.one del lUndo . 
Lttornnee del Po . 

Hnsso ver('(>Uese . 
Hm'u\{gln rel'('el1{,lIl' . 
F.st ~e8ln 
Est Ticlno 
Bolognese 
Zone del Mlnr"to . 
LitornDe-e f()('e Po 

Buss!) vel"cellese 
Bnl"lIggJn yen'pllt"se . 
1M Se8hl 
FAt Tictoo 
BoiogDPSe 
Y .. onn del :\flnclo . 
L1tornm'~ del Po . 

12110 1206 1211 1136 

li;)9 

1121 
~ 

S!l';~ 

62! 
11ib 
450 

1170 
mm 

lllO1 

228 
7 

]!iU 

1535 1564 

1506 1807 
1076 lOllS 
1313 13M 
1508 1721 

1166 
IH6 
Ull1 
9.'16 
622 
990 

1080 

45 
-29 

1Zi 
157 
190 
200 
47 

1170 
674 

1010 
979 
736 
'l'89 

1223 

21 
-126 

OS 
190 

6(1 
208 
M 

(1) Le medie sono caleolnte escludendo Ie azlende non rappreRentatlve dl condlz1oni 
normaU t e cloo l'ozlenda B della Bnruggla 'Vercellese e la B del Novarese. 

I 
I~ 

100 
100 

100 

100 
106 
100 

100 
100 
100 

93 
93 

00 

105 
lOS 
112 

37 
4 

as 

717 
93 

87 

100 
100 
100 
100 

104 
166 
107 
100 
100 
100 
100 

7 
-18 

2S 
100 
100 
100 
100 

1933 

77 
88 

107 
101 
105 
114 

104 
116 
113 
104 
118 
114 
112 

4 
-SO 

15 
121 
34 
71 

II! 

"". 
<:i' 
00 



APPENDICE ALLA PARTE TERZA 

ELEMENTI ANALITICI E QUANTITATIVI 

DEI BILANCI AZIENDALI 

(LAVORO MANUALE. CONCIMAZIONI. PRODUZIONI QUANTITATIVE) 
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ZONA 1. 

ELEMENT! QUANTITATIVI DELLE AZIENDE DEL BASSO VERCELLESE 

COLTURE 

Ciornate dl lavoro avventizio per ha. (H, uomini; DJ donne). 

OPERAZIONI 

A.rginature 

Zappature . ietamuionl 

Sparglmento conciml 

Spianatura e ....... 

A B 

AllENDE 
D- (I) II (S) 

-------------H D B D B D H D B D B D 

- • (') 

12 11 IS IS (S) (') 

(I) 

I- (I) 

RISO Monda e trapill.Dto • .. .. .. .. .. (3) 

CODcimarJone. copertura. varie (I) 

Taglio " 3 (2) (') 

Trebbiatura, eBsicazione , 14(.5) - r" • (') (!) 

Varie <I) (I) 

Siltem. Jetamaz. &emma 16 • - '61 C, 
·Conclmu. eopertura varie . (I) -

CRANO Monda • - 10 I. 
Mletitura 12.5 .. " .. 11 (1) 

Trebblatura, traaporto • • • l'i) C2 

Ripulltura e semina CS) 
Spargo concimi, varie .. ... 

qualolo -3 CS) 
PRATI Falciat. maggengo ed agOltano 11 • 10 • " - to C<) (S) 

E MAROITE Falciat. terzuolo . S (2) (2) 

Fienag. magg. .. agoat. • IS 11 3 ,. (2) (1) 

Fieuag. terzuo1o . • '" Lavori invernali . (S) 

Varle, pianhgIonl (') 8 (Ii) _ C') 
TOTAL!! Lnorl Dovenn&l! 3(05) _ (2) 

(1) lavorl complutt da avvenUzt; 
(1) Javorl d1 SpettoDza degll avventtzl complutl dat membr1 della famlg11a del piccolo 

proprletario coltivatore; 
(3) quantttil magglormente elevata per 10 cnttlva disposlz1one del magnzzln! e per 

l'tnsutHc1enza deB'esslccato1o; 
(4) rompres1 t lavor1 per gl1 erbat intercnlarl; 
(5) ctfr.a elevs.ta per la maggiore estenslone degll erbal: ante 1986, 2 e 3. 
(6) 5,6 nel 1924-26. 
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QUANTITA' DI MANO D'OPERA AVVENTIZIA PER CATECORIE 

AZIENDE 

COLTURA CATECORIA A- D C D (I) (') 

~----~ 
H D H D H D H D H D H D 

III. I' II 7 13 I. IS (14) (6) 

Rlsa TllgUo, legatura . 18 • • s (') (') 

Raceolta, esslccazlone .. 5 If S S (2) (') 

Monda .. 50 .. .. " (S) 

GRANO .. I. 12,5 IS I 16 • If II (I) 

IU. I! 13 10 II .. I. 13 • (10) (S) 

PRATI B MAR· I. 18(1) ~ (I) 23(2) 32) 14.(-1) 5(") 19(6) 5(1) 15(11) - (6) II) (4) II) 

CITE. II. 8(3) 8 6 (S) (2) 

III. 6(1) • 7 (0) 

AZIENDA COM· IU. - • (') 

PL&SSIVA lnvernali (S) 

COSTO DEL LAVORO AVVENTIZIO PER ETTARO 

AZIENDA A 

LAYORO AVVENTIZIO UOMINI LAVORO AVVENTIZIO DONNE 

COLTURA (L. ou ... ) CL· oer ha.) 

1""'11 1917·21 ....... .. .. ....... 1917·19 "INI .... 
Woo SS8.- "'.- "',- 2&B.- 1307,- 1116,- .... - ... ~ 
Or.DO $19,- .... - 802,- 200,- ISS,- 118t - $1,- ".-
Prato Integrante 689,- 6906,- 38'/.- s!4.- 219,- 100.- 123,- .. ~ 
Prato rlpetuto 475._ 421,- 2i7.- ,,",,- 158.- 141._ 89,- n,-
A&lenda compleutva . 35.- 29.- I!!,- 20.-

Azlcnda inverno 26,- 27.- 18._ 17,-

(1) 10 e 4 gtornate oerorrooo per U maggengo ed occorre porfe In luce tale dlstlnzlone. 
polcb~ nel prati COD susseguente rlso traplantato 81 raccogUe solo 11 maggengo ed 
11 Invoro ~ perclb rldotto. 

(2) 14 e 3 giornnte, C. 8. 
(3) Opernzlone 8010 per 18 marelta. 

1:1 ~4:"r4 fte:-n~g:~~e':l\"i.vorntorl estranel; (3) e (3) rlspettlvamente dl lavorl fattl 
dalla famlgUa. 

(6) 10 e 2 glornate, c. s. 
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LAYORO AYVENTIZIO UOMINI LAVORO AVVENTIZID DONNE 

COLTURA (L. .... fl •• ) (L~ per h •• ) 

1924-26 191]'·18 191D42 .... 19",,1& 1117-111 191M2 1911 

AZIENDA B 

Ri .. 485._ 883,- 270.- 2.'IS.- lilS.- 1461,- 1077.- 84.1),-

Grano 489',- "'.- !S7,- 246._ ]87,- 118.- BO.- ... -
Prato integraDte (1) "'.- 762._ 480,_ 40],- 112,- 82,- 52,- 42,-

Prato ripetuto 666,- 04,7,- 857,- 800.- ".- ".- 52,- 42,-

Aalenda eomple.aiva sa,_ f9,- ".- ".-
Azj", .. inverno ".- 27,- 18,- 17,_ 

AZIElNDA C 

Rio<> 541,- 3iS.- 295.- 188,- 12jl),- 1089.- SOlt- 628,-

Grano "Sf,- 427t - 282,- 218,- 851._ .... - !Oi.- 170.-
Prato integrante 874,- 778,- 505.- .... - 102.- ".- ... - 44,-

Prato ripetuto 633._ 562t- 868.- 310._ ".- 74,- 45,_ SS._ 

Adenda complepjva 35.- 29,- 22._ ".-
A&ienda invemo !6.- 2i._ 18,- 17.-

AZIENDA D 

Rilo 818,- .... - 341,_ 289,- I~.- 11;6,-- .... - 676,-

Grano 816._ 537,-- 366.- 317._ 134,- 118,- $1,_ ... -
Prato inte_rante 619,_ 558.- 855,_ 295._ ]jD.- )60,- IM.- ... -
Prato rlpetuto 402,- 858,- 2'32,- 194,- 138,- ]23,- ".- ... -
Azlenda comp18l81va ".- 29,- ".- ... -
Azlenda Invemo ".- 27._ 27.- ".-
Avena. IIJgaIe. .. c. 558,- 518._ 2.91._ 299._ 

AZIENDA E 

I.AVORO DI AVVENTIZI ESTRANEI ALLA FAMIGLIA 

RI •• 

Orano , 

Prato integrante , 

Prato rlpetuto 

Adenda Im'erno , 

e1) Marelh eleJu.lvamente, 

808.-

885._ 

802._ 

217,-

13,-

186.- 1.52._ 

29i,_ )94._ .... - 208,-

195.- 124.-

14.- D.-

124,- 1039.- 915.- 668._ 514.-

163.- 21,- 18,- lS._ 10._ 

188._ 

101,-

D._ 
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AZ.DE:-IDA E 

VALUTAZIONE DEL LAVORO FORNITO DALLA FAMIGLIA 

(lire per ett&ro) 

Bt .. ...~ 27V.- .,.~ ,..~ 

'''~ .... - 117..-

Grano. ....- 168~ .... - lll~ 8l~ .,~ I.~ 

Prato Integrante . ...~ .... - 218,- .... - . 112,- lOO~ .. ~ 
Prato rlpetllto .... - ... ~ 177~ I&<.- 1112,- II!,- "~ 
AaieDda compl. .. ~ .. ~ ... - .. ~ 
A&lenda IDVel'DO ".- Zi.- 18~ '7~ 

*** 

PIANO APPROSSIMATO DI CONCIMAZIONE (q.1i per ettaro) 

".-.. ~ .. ~ .. ~ 

AllENDE ED 
CALCIOCIA.. CONCIMI 80LFATO 

PERFOIFATO 
NAMIDE POTAHICI AMMONICO 

ANNATE e ..... R ... ..... a ..... R' .. 
_ .. 

a ..... ..... _ .. 
a .... R ... -.. 

A 

lDU-U28 '.' '.' -.' '.0 ... ' .. 1,' '.' '.' '.0 
UtSO·lDS2 • ... -.' -.' 8,' '.0 I.' I.' I.' I.' I.' , ... M -.' '.' '.' ' .. I.' I.' 1.0 '.0 

B 
lQU.lft8 • .0 -.' '.' 8,' ... '.0 '" ' .. '.' 0,' '.' 
UI80-l88l • '.' '.' '.0 8,' '.' .~ I.' , .. '.' 0.' ',6 

1O" 6,' '.' 4,. 8,' 8,' '.' '.- I.' '.' '.-
0 

1","1_ '.' '.' '.' .. ' 8,' '.' ... .. . ... .......... '.' '.' -.' 8,' '.' '.' ',8 1,' ... , ... '.' '.' '.' '.' 8,' '.' '.' 1,' 

D 

Infr.181t '.' -.' ... I.' ... 1,0 ... ',I '.0 I.' '.0 
1830-18. '.' -.' ... •.. ... '.' .. ' ',I '" ... '.0 
I." '.' '.' 1,8 I) '.- '.- 0,5 1) ... '.- 1,0 1) ',6 ',I 

B 

In&-lnu -.' -.' .. ' 8,' t· '.' '.' .. ' '.' '.' '.0 
IUD-last. '.' '.' 8,. 8,. . .. 2.' ... I.' I.' '.' lO" ... '" '.' '"~ ... '.' '.' ',8 I.' 

-----
(1) Anche gil erbal d1 a ..... a. mall. ecc. 
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QUANTITA' EFFETTIVA DI OONOIMI SPARSA (quintali) 

PERFOSFATO CALCIOCIANAMIDE POTASSIC) 

AZIENDE ' ... 11111148 19M41 ,. tI .. n 1117-29 'DIN! 1911 19Ho26 1917a2l1nNl19J1 

SOLFATQ AMMONICO 

19H-t&19JM9 1NNl19U 

.I. 812 812 600 670 185 185 180 160 212 212 fn6 !06 102 )02 100 68 

B 

C 

D 

" 

450 tS5 ruI 880 

tsOO 2100 17l! If50 

8000 aooo 3000 !ft5 

110 110 106 76 

2tO 238 211 m 
830 8SO 817 810 

1800 .1:100 1260 1010 

co to co 32 

1M! 152 ...... ... ... 
15 15 

.. .. ... ... 
... 800 

14 10 '" 
" 

., 
, .. ... 
" 

.. ... ... 
IS 

Produzioni quantitativa totali nalla azianda del basso vorcollo .. (in quintaJi). 

PRODOTTI 

GRANO • • • • 

AZIEHDE 

.. 
B 

D 

B 

.. 
B 

BISOKB ORIGINABIO C 

RlSONB VIALONE 

LATTB ..... 

VITBLLI 

VAOCBB SCABTO • 

D 
B 

D 

.. 
B 

C 

D 
B 

.. 
B 

C 

D 

" 
A 

B 

C 

D 

B 

Pro .. quantltattva nlill annl 

'9~H 1m-It 191M2 1911 

INDICE: 1824-26 = 100 

1827·19 tUO U 1981 

quintall 46i ... ... 
16, 

8" ... IlOO ... 11& 

'" .. 1656 1400 Ij6& 1728 

1481 1188 1f70 fe7e 

"4GfIlln 

01 ... 
quiDtaU 28S5 2886 S500 2698 10. 

10. 

.00 .,. 

.,. 

:rMd 2602 111la lD9l 

lIH) 1l2S:i!: 11018 9600 

Z2II8O 140M 19(t,S2 17_ 

5fI8 IUO 64:6 494 

qUintal, 1800 ... 
quiDtaU 822i 814 802 818 .. 

'01 .. 600 816 eli UO 

!08S 1070 2Ot7 lila 

871! asoo 5176 5215 

117 ". '" 
toe 
'01 

ql11Dtali g,6 9,6 J,6 9,6 100 

17,8 17,f1 17,8 17,8 100 

M.O 68,0 68,0 66,0 10a 

68.0 ",0 79.0 80,0 11M 

'.' ... S.' 6,0 100 

qulDtall 18,0 18,0 18,0 18,0 110 

• to,o to,O 10,0 to,O 100 

7'l,O 88,0 80,0 88,0 1ft 

UO.o 186,0 lM,O 160,0 11' 

',0 ',0 ',0 B,O 1DD 

. .. 

." 
10 • 

171 ,.. 
.. 
It 

II .. 
01 

.. 
.01 
.ot 
t .. 

10. 

to. 
to. 

'00 
1 .. 
too 

'00 
to. 

'" ... 
to. 

'14 
107 

"' 117 

207 

" 79 • .. 
71 

OJ 

.. 
'08 .. 
toO 

'04 

'00 
to. 
to. 
1&1 

t .. 

to. 
'00 
.ll ... 
.. a 

.. 
"0 ... 
10 
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ZONA II. 

BARAGGIA VERCELLESE 

Giornate di avvenlizi per ettaro. (H, uomini; D, donne) 

• 
A 

COLTURE LAVOR. NOTE 
H D H D H D 

Arglnature . 18~· n' 12 

Zappature. letamazioni • 2 " 12(1) , I. NB. - I lavorl nOD &e-

Spandlmento eonclml .-(·1) _.) gnatl Bon oompluti da 1&-

Semln. lariatl. 

RlSO Mooda. (2) 50 68 81 
ConcimazioDi, copertura <I> Poco letame .1 riao. 

TRillo e legatura 12 

Trebhlatuf&, 888lculo08 6,a II (2) 8i notl il magglor tab· 

Varie bllOgno in confronto al bu· 

10 vercellese. 

Siltemar.ione ter~no. letame, (') Alu10 trebblature. 

semina . 5(') 3(40) 

GRANO Zappatul'tl. rincal&ature I. (fo) A macchloa COD aala· 

R Conclmazlon8. caputur. tlatl. 

AVENA Raecolto. . e tral}lorti 

Trebblahra 1(") • Argtnature meno f1tte. 

•• QU8Dtitl altls.lma. 

RlpuUtur., aequalolo 

CODclmazlonl, letame .-(") _(I) , ••• Produionl Icanlll!me 

Tagllo maggengo (5) . di teuuolo. 
PRATI 8gllo .801~aDO (5) . SOft. 

E TagUo tenuolo (6) . 3U • (5) II teDga Pf8leJlte -

MARCITE Flenagione maggengo (6) 15 " 10 parUcolarmente complendo 

Plenaglone agostano (5) confronti eon altA uiende 

Flcnaglone tenuolo (5) . fl··· - c:he 1& dlltindODe del la· 

Traaportl e varle vorl di tallio e flenaglODe 

• approaalmata • IDol ... II 

talUo ~ .peuo fatto & mao-

Semina e conclmuione . c:bloa: ... • plela perchll 

MAIS Zappatura e rlncallatura I. I! Delle uleDde b&rallive -
Raccolta che tlltte lmplegano molto 

Ie mac:ebine _ II tagllo rio 

chiede molto meo a"ea-

Varie till in contronto aUa ba'A 
AZIBNDA Varle lovernali plaDura. 



COLTURE 

HI., 

GrlUlo, avena . 

Prat! e marcite 

Malll . 

Alienda a:enetale . 

HI", 

Orano, avena . 

Prat! e marclte 

Mala ... 

Azlenda generale . 

Rloo 

Grano, avena . 

Pratl e mBrcite 

Adenda generale . 
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Costo dol lavoro avvontizio ad oUaro (in lire) 

AZIENDA A 

LAVO.., AYVENTIZIO DI UOMINI LAVORO AVVENTIZIO DI DONNE 

1924-1921 1917·1929 1911)019111911 181C-1I26 1917·1929 1910-1982191a 

7131.- 512._ Cli._ 857,_ 15(l1j,- 1812.- 956,- ".-"'.- 290,- 197,_ 170,- 155._ 186._ ".- 76_ 

1080,- 920.- 5Dl._ 491,_ 102._ ".- ".- ".-
"'.- 78._ SO.- 42._ 124,- 100,- 75.- 62,-

!\G.- 88,- SU._ 5£,_ 

AZIENDA B 

604.- .... - 883.- 827,_ 1S67._ 1192.- 869.- 675,-

291.- ....- li2.- 14.8,- 21,- 18._ 1'_ 10._ 

1'29.- ... ,- 585._ ... ,- 61,- sa,_ ".- ",-
108._ 98.- ".- 52,- 14ii, __ 127._ .. ,- i3,-

74._ iO.- 4B,- ".-

AZIENDA C 

9.0,_ 692,- 561,_ 465,_ 1320.- 1209,- 866,- 668,-

2118,_ ....- 158._ 180._ 913,- 81,_ 50,- 4i._ 

lOOS.---: 985._ .... - 524.- 10.- '.- '.- 5.-

In.- ".- 60.- 56._ 
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Compenai globali agli avvenlizi (in lire) 

AVVENTIZI ANNATE A 

Salari uominl 1924·1926 26.575 611.94<1 70.809 

Salnri do/me 27.118 52.07B 54.896 

Compenai vorl i60 1.iOO 2.660 

Totale 54.443 12D.723 127.764 

Totale ad .Uaro "12 goo 1621 

Salarl uomin! 11'27 - 1929 21.660 58.985 57.916 

Salari donne 2.8.674 37.152 49.756 

Compellsl vorl '00 1.7(:0 2.;)00 

Tolale 46.934 97.817 110.121 

Totale ad ettaro 1276 '88 1812 

8alnri uamln! 1930 • 1982 1.'i.34G 40.880 40.821 

SKlari donue 16.058 81.750 38.170 

Compellsi vari '175 1.950 2 .... 

Totale 32.118 74.589 75.995 

Totale ad eUara , .. '00 ,.. 
SalaM uomini 1933 12.008 82.165 :W.i21l 

Slllari donne 12.518 23.613 26.062 

Compell~i vatl 8~; I.itS 1.862 
----.--~-

Totale 26.413 &7.49S ...... 
Totale ad aUaro ". 40. m 

Piano approeaimalivo di concimazione. 

CALCIOCIA· 
PERFOSFATO 

80LFATO CONtlMI 

HAMIDE AMMON.CO POTASSICI 

AllENDE PERIODI 
..... . ...., C,... ..... 
Avena ftllO Prato 

A .... RIa., ..... Avena RI.. Prato A .... RI8II Prato 
Mall 

Male M ... Mala 

lU24·21'/ .'i,O ',' '" 2:,0 2:,- 3,0 I.' ',' 
l":i1'3! ',' ',' ',' ',0 ',- ',0 I,' 2,0 

" .. 4,5 ',- S,' 2,11 2:,- I.' 1,:) 

)1124.-29 ',' ',' .,' I,' 1,5 I,' I,' 1,5 

I ...... ',' ... <" 1,0 1,' l,e I,' 1,_ 

I'''' ',' '" ',' I,' I,' I,' 1,' 1,_ 

19~4·2Y 5,0 5,0' 5,n 2,0 2,0 '1,0 I,D , .. l,n 

1980,32 [',0 4,' ',' 2,' 2,' I,' I.' 2,0 0,' 

IUS.' 5,0 ',0 S.' 2,0 1.5 I,' 1,_ I,' 0,5 
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Quantitil efiettiva di eoneimi impiegata 

A 
CONCIMt 

19Uo2'8 19l7·29 19J00I11933 19M·2fj19Z7·29191MI19Q 1924-261927·291910421911 

Perfoafllto • 100 160 ISO 100 ... '''' ... '" .. " 88 • ... 81. 

Calciocianamide .. .. .. .. 182 132 105 86 lIO "' 110 " Solrato ammonico 24 " .. 10 " " " .. CO CO .. .. 
PotaBlici . .. " " 15 108 DB SO 80 100 100 .. ., 

Produzicni quantitative totali nelle aziende della Baraggia vereelleea (in quintali) 

Produz. quantitativa negU annl INDICE: 1924-26 = lOa 
PRODOTTI AZIENDI: 

1924-26 ,927-29 193042 USI 1917 .. 29 193012 1931 

quiDtall .. .. 90 90 '02 '" , .. 
GRANO D ... 560 '70 '81 '08 108 ... 

ISO 190 278 2iS 105 ... '&2 

A quintali ,.. '56 .. , 691 108 .. .. 
RISONE ORIGIN ARlO D '''' 1189 ... 1170 '" II 101 

1600 I ... 1646 1617 116 108 .. 
B180NE HABATBLLJ B qUlDtali - Il66 

B.ISONB VIALONB • B quiDtaU - ". . .. 
qulntaU 81 • ... 36' 81. '01 117 "' I.ATTE ".' 26 .... .. '01 .05 101 ... 53S 58. ." .. . .. 10 • 

A qUintaU '.6 '.6 1M. '.6 IDD 101 100 
VITELL) H 0.7 0,' ',7 ',7 .00 100 '00 

C 11.1 11,2 11.1 11.2 '00 .00 100 

A qulntall 8,. 12,' 12.' ' ... 110 ... '&0 
VACeRB SCARTO H 2,' 2,. 2,' 2,. 1,. 100 IDD 

26 •• 26.' 26,0 ",0 '00 "0 '00 
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ZONA III, 

ELEMENTI QUANTITATIVI DELLE AZIENDE DELL'EST SESIA 

Lavori avventizi . giorni\.te per ettaro. 

A D E 
COLTURE OPERAZIONI --H D H D B D B D H D 

Arginature e preparazloni 3,5 f,D I,' 1,6 1,5 

7appature, erpicature 

'j 
1,1 If ',0 

Livellazione S,O <,0 S,D ',0 S,O 2,' 

Sparslmen~ di anneimi . 2,0 .,0 ',0 8,D D,O 1,2 1,5 

Spargimonto di letame 1,3 '" 1,5 

RlIO Semina 0,5 D,O 0,0 0,5 

Monda e traplBDto 61,0 Sf,O bS,O 62,0 68,0 

Concimazione. copanuta . I,D 1,0 0,5 0,5 0,. 

1'811'110 e legaturs . 5,0 10,0 8,0 8,0 

Tlcbblatura, e8siccazJone 0,0 4,0 6,0 2,0 _(1)_(1) _(1)_(1) _(1)_(1) 

Varle 2,0 2,0 1,0 1,0 I., 

.,.I,m,,'.n. ed .,.tll'., , '} 1,0 1,0 0,' I,' O.i O,S 

ConclmBzlors, rlpuUtura 80lehl . 1,0 I,' 0,8 

Semina . . . . . . . 
8,0 10,0 10,0 11,0 

0,8 0,2 

Lavorf primaverW . . . . 0,8 

GRANO Conclmaliooe in copertura, varie 1,0 8,0 Z,O 0,0 O,S 

Mandaturs <,0 2,0 0,0 

Mietltur. 9,0 ;l,O 10,0 6,0 f,O f,O ',5 f,O f,O 

Trebbiatura traaportl 0,0 10,0 2.0 1,0 2,5 1,5 2,0 2,0 Z,5 1.5 

'urle I,' 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 

SeminA pratl artlflclall, rlpullt· f,O f,O 0,1 0,0 0,_ 

ConcimazloDo <,0 1,0 f,O 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

Falclatura c eeliceazlone: 
Maggeogo 11,4 !l,O 12,0 4'0

1 PRATI Agoltano , 8,0 1,0 ',0 2~ 3,5(2) 01,0(2) 8,8(2) 3,2(2) 3,8(2} 3,2(2) 

Terzuolo e atopple 7,0 8,0 

Falclatura marelte In ptl:l . 15,0 _,0 

\arla. trallporti . 8,' S,O 0,_ M 0,5 

Irrigatione InvernaJe marclte 1,0 1,1 1,' 

~l8temlUlone, concllDlUlone 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,_ 

Semina. 0,0 0,0 0,2 
MAil 

Zappa.ture e varie lJ,O - 18,10 I,' 1,_ -,' ED ERBAI 
Raccolta 0,0 0,0 1,0 8,0 5,0 6,0 

Varia 1,0 1,0 1,0 

AZIENDA 

IN 
Lavon v .... 

Lavorl 
OOMPLEI.O 

InvetoaU 8,0 1,0 g,o -,- ',- 1,_ 

III 'PlIl!nto nella Lomelllon con 1'8 % del prodotto, 
(2) Per tagllo. I tagH rjsultano 2 per 1 pratt con 61lecessivo trnplaDto 

rlpetutl efr. pog.), 4 per i prati ordinnrl, 6 per ,],e marelte. 
dl rlso (pratl 
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Costo della mano d'opara avventizia ad sttaro 

(lire) 

AZIENDA A (novarese) 

Per i pratt ripetutl da cui sl VlIO ottenere n solo taglto maggengo, abbiomo couside
rato solo Ie spese relative a tale taglio, per Ie mafcite abblamo aggluntQ aile spe8e nor
mali del prati Integrati Ie spese dl taglio in SoprSl)piu (che per it Novarese rlsultano 2 
e per 18 LomelUna 3). 

COLTURA 

Rio<> 

Grano, avena, eegale 

Pratt integrantl 

Pratl rlpetuti • 

Marcite 

Maia ed erbai 

Azionda complesliva 

RIo<> 

Grano, avena, llegale 

Prato Integrante 

Prato rlpetuto 

Mals eel erbal 

.ulend. complesalv& 

~ZIENDA 

1924-1818 tillMan 

li8i 1500 

715 ... , .. ". ... ..., 
12.5-2 1178 ... 21 • 

so GO 

B (novarese) 

.... li88 

82. m ... 80. 
". m 
2O' ... 
so .. 

AZIENDA C DELL'EST SESIA (Lome!lina) 

Collura 199-1918 1927-19211 

Rlao, lavori eleocatl (oltre raccolta 

8 % del risone) . 1108 ID5' 
Grano, avena, 16gala "" 332 
Prati Integrantt .07 ... 
Pratt ripetutl 276 ... 
Marette '38 ". 
Mall, arbai '" 172 

Alland.. eompleaaha ., 52 

191001811 1811 

1 ... 008 ... ... 
", ... .. . ... 
781 650 

158 181 

52 40 

12," 100' 

'86 45' 
54' ... 
827 17. 
173 14' 

52 .. 

191001911 19U 

739 "I 

... 303 

332 ." 
182 153 

48f 401 

12(1 104 

SO .. 
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'AZIENDA D DEIJL"EST SBSI'A (Lomellina). 

Ri§o, lavon eleDcati (oltre raccolta 

6 % del risoDe) " .. 117D 

Grano, avena, legale 3" 278 

hatl integrantl 60' ... 
Pratt ripetut.l 27. ... 
Marett.e '40 ... 
Mal., arbai '40 ... 
Aziendn comples8ivR 50 .. 

AZIENDA E DELL'EST SESIA (LoaneUina) 

Riso, lavon elencati (oltta raccolta 

8 % del rllOne) . 1181 '111 
Grano, avena, segale 8M ... 
Pratl lntegtllnti 607 OIl 

P,at! ripetotl 27' '"'. 
Marclte '40 ... 
Mall, erbal ". 17. 
Azlenda comple,aiva, • 0 .. 

83. ... 
81" 
17' ... .. 
" 

m ... 
811 

.70 

'" 118 

" 

717 

in .,. 
.48 ... 
78 .. 

'" 181 

m 
.48 
80IS 
.00 .. 



~ Piano appr08BimatlvQ di ooncimazione ('luintali per ettara) ... 
I 
~ 

CALOIQOIA- IOLPATO 
5' PERFOSPATO NAMIDI POTAIIICJ AMMONlao 
~ 

OranD S Orano Grano Orano 
AII.NDE ANN) Awena RIIO Prato Ema' Avena RIIO Prato ErDal AVina RIIO Prato Avena RIIO pralo Erba' 

Marl 
Ma'a Mal. Mafa 

JP!4-1929 '" 
.,. ',' 1,' <,5 1,6' 1,5 I,' I,' 1,15" I,. 

A J9S().1932 ',' '1,0 '" 1,_ t" 1,5' I,' I,' I,' 1,15" I,' 
",. ',. <,. <" 1,' . ,. 1,5' I, • I,' I,. 1,5" I,. 

1924-1929 ',. ',. ',. .,. ·2,0 ',. ',. ',. I,. I,. 
B 19S0·1982 ',. 5,. ',. ',. ',. 2,0 2,. 1,5 I,. I,. 

",. 5,. <,. <,' 2,. 2,. -,. ',. I,. I,. 
1.0 
oj 

1924·HJ29 5,. 15,0'" ',. -,. ',. .'1,0'" I,. 2.00" I,. I,' ." I,. .,5 

C 1980·1982 <,. 15,0'" ',. ',. B,O'" I,. ',,, I,. I,' 0,' I,. .,. 
1988 . ',. 15,0'" 2,' I,' 3,0'" I,' -," I,' U,' 

]024·1929 ',' 15.0'" ',' . ,' ., . a,o'" I,. I,' ',' I,. I,. 
D 198(}·1982 ',. 16,0*" ',' ',. ',' 3.0'" I,. I,' ',' I,. I,. 

1988 . . ,. If.O··· <, • .,' 3,0'" I,' 1.0 ',. I.' 

1924·1929 ',' 15,0'" ',' ',' ',. S,O'" I,' 2,0 I,' I,. I,' I,. 
1980·19$ 5,. 15,0'" ',- ',. 2,.' 3,0'" 1,0 -,' ~.5 I" I,. I" 
1088 ... 15.0'" ',' .,. 2,. 3,0'" l,u ',' I,. 

(*) Solo a1 grano; ( •• ) solo al prat.o fntegrante; (* U) solo al vivo1 dt riso da trapianto. occupant! 1/10 della superftcle 
a rlso rotale. 
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Quanti&' eomple88iva e valore dei concimi artificiali impiegati. 

80ltato 
Azlende Annale PertOifato Calciocianamide ammonlco Poluaicll 

ID24-1D26 4" 
.,. 

" 102 
A 1927-192\1 ... 228 '" 102 

IVaD-ID32 ... 1" '" 102 

11188 420 15<} 60 100 

Im-I99~ .5 30 I. 

1927-19211 75 '" 12 

1930·1932 75 '" 1.33 70 '" 

1924·1926 ,'iO 130 liD 280 
1927-1929 1180 15<} 1110 ,." 

1981).1932 '''' 150 160 2l!O 

1'" 62G 12ii .. 140 

Um·lD26 800 1;0 120 20 

D 192i·192V soo 155 130 .. 
1980·1932 ... 180 138 3IJ 

1.,. 65. I", 55 40 

]924-HI26 HOO 120 113 '30 
E 1927-1929 14.;') 11' .. 480 

IPSO·19:t.! 1<181) 150 so ... 
1"", 13,;11 150 '" 100 

Sulla non perfetta concordallza tra Ie cifre esposte e quelle ottenute molti
plicando Ie superfici relative per Ie quantita. unitarie di concime somministrate si 
l'icordi che queste ultime sana apP)'ossimate e devono in sostanza servire solo a 
dare I'idea dei criteri seguiti Ie cifre esposte nella tabella precedente rappre .. 
sentano invece Ie quantitA effettive impiegate nella produzione. 
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Produzioni quantitativa nail. Aziand. dall'E8t.~la. 

ProdUz. quantitativa negll annl IMDICE: 1924·18 = 100 
AZIENDE 

1914-18 '927-19 193041 " .. 1917 ... 'NOH '9" 

A (oovatese) quintal! 281 ... 376 ... '10 '61 177 

B 80 61 105 UiI .oa "0 ... 
GRASO C (iomellina) 1058 1196 1635 1778 11. 15& '81 

D ... "'" 837 775 ". '85 ... 
E 012 850 " .. 1710 91 171 '88 

A (novilrestl) quintali 2028 20Yl 1857 l8(]8 '01 9. .. 
RISONB B ... 818 143 182 " II .. 
ORIGIN ARlO C (Iomellina) .... <708 4106 8758 107 .. .. 

D 8811 .. ,. 1780 ]575 105 64 .. 
E .... 7088 .... ..., '10 .. 85 

RISONE 

!oIARATELLI C (tomellina) 1025 ... 
RISONE A (1l0Yllrese) quintali '00 ... ... 89' 90 90 .. 
VJALONE E (Iomellina) 1320 ... 

A (novarese) quintali 8" 958 l(J50 1168 '08 
,,, 

'" '88 ". 24. ... 128 '12 "' LA1'TE C (;omellina) 261S 2Q;,iS 2677 !71~ 10' m ,,, 
D 1559 15511 172' 1730 '00 110 111 

E "110 34SO "" ... , '00 10B '01 

A (novates!!) quintali 17,4 17,4 17.4 17,4 '00 '00 '00 
n > .• 2.' >.' >,< '00 '00 '00 

VITELLI C (lomellina) SII.0 37,0 28,0 88,< '01 '08 107 

D 311,0 38.0 30,0 88,0 10B '00 '08 
E n,o 42,0 44,0 48,0 '01 107 ,,. 

A (novarese) quintnli 28,0 28,0 28,0 28,0 '00 '00 '00 
YAeCIIE B 8,0 8,0 8,0 8,0 '00 '00 '00 
S(;AUTO C (iomclliou) 88,0 100,0 01,0 08,0 11. '90 

,.. 
D 52,0 52,0 52,0 62,0 '00 , .. 1 .. 

140,0 140,0 lU,O lU,O '00 '01 '01 
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ZONA IV. 

ELEMENTI QUANTITATIVI DELLE AZIENDE COMPRESE TRA IL TICINO 

E L'ADDA 

Quantitil di mano d'op.ra avventizia 

A 
COLTURE LAVORI 

H D H D H D 

Arginature, 

livellazlool ',0 2,0 10,0(1) 

mso Spargjtul'B coDcimi chlm. 1,5 

Monda e trapJant.o . 45,0 -I.fi,D 62,0 
Tliglio, euiccazioDe, CIl' 

rico (8%) (8%) (7%) 

Slatema.r.lone terreno 6,5 8,0 2,5 

UKANO SplI.rghneuto conciml chi· 

AVENA. rolel I,' 1,0 

!'EGALB Zlippaturc 12,0 (:I) 

TSR'lIo,' 2,5 1,0 2,5 16,0(3) 

Trebbilltura ... 2,0 3,0 2,0 3,0 

Rlpulltura e Ipurghl 5,5 2,0 ',0 1,0 1,0 

PRATI ~par~lml'nto conelml 1,1 

Tllglio uliccrur.lone (.) . D,O D,O 0,5 

)IAIS COllciWIlJlionc semina 2,0 

"ARIB Zlippaturn. cure varlc 10,0 10.0 10,0 

IUNNOV. Itaccottll 5,5 ',0 ... 
TOTALB Azientla, vllrte 55,0 8,5 6,0 

----
(1) Cif,'u nltu per di"icolt~ noturale. 
(2) Solo per 1/3 della 8upertlclt>. 
(3) SOlo per 1/0 delln 8uperficle. 
(4) Per t"gilo, 
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C08tO della mano d'opora ayyentizia por tia. delle 8ingolo culture (1) 

OOLTURA Azlenda A Allenda. B Azlanda C 

19.0-0: 1911 18100II " .. 191W2 198. 

Riao (+8% del prodotto) 6;5 'OS "" ,., 721 G18 

Orano, Ilvena, legala '80 ,5& '28 '04 16' ,., 
Pratt intercalllli '90 ... '00 .., ... ,., 
Prati integrH.nti • ... '70 ... ... 2M 19' 
Marcite 00' 778 00' 74' S7II ... 
Mail, va.rie '13 128 to 70 " ,. 
Azlenda total. 22 ,. .. .. ,. 54 

Ed in ba5e alle superftci viste il costo to-tale ri~iUlta: 

A B 

Slllano 61.718 , .... , 47 .• 1 

Percentuale ruccolta riso . 10.024 6.97ii lL ... 
1910·31 

compenli varl 1.62.'1 .. 1.116 

Totale '. 7Ueli 59.0011 it.IM 

~nl8rio 58.662 48.727 40.449 

rercentualc rilo 9.017 UgIJ 2.5'1Z 

1911 Compens! varl 1952 2.815 , .... 
1\Iais in compartecip. 5.750 

Totale 7MI1 49.841 ".US 

(1) SI rlcordl che l'tlzlendn C ~ sttuntn in IlrovloC'in di :\ftlano e In A e H ill Provincia 
dl Pavia. 



-278 -

Piano approssimativo di concimazione. 

'8rloal.to Soltato Ammonlco CaloJooianamlde potaaslol ---------~ -----
Azlende ~ ! ~ ~ ~ I ! j l ! I i l ';; ! ! s j ! f .I E co .. OK " II: co C OK " II: 

A 5._ 5,_ I,' 1,5 1,- 1,_ 1,- 1,_ 1,- .,5 

B 3,5 ',- 1,- 1,- 1,- 0,5 1,-

5,5 '.- 8,- 1,- 1,- 1.- 1._ 1,-

* Solo au 1{2 della superficie. 

Tale piano si riferisce al triennio 19a0..:r2. Nel 1933, come si puo rilevare dal
!'esame delle quantita totali impiegate, si e avuta una netta ~ontrazione, 

Quantita ellettiva di concimi sparsi 

8OIf810 
Aziendl annl perfOifato 

ammonloo OIloloclanamldl potUllol 

Azienda A 1930-82 ... 100 75 .. 
" .. 35lI 102 17 .. 

Azltmda B 1980-32 24. 7. 50 

1933 21. 65 " . 
A1iellda C ]980-32 ... 27 30 35 

1933 SI. .. .. " 

Produzioni quantitative 

AzIMda A Azlena B Azlenda C 
PRODOTTI 

1910-1IS1 "33 1911t-1911 " .. 19.0-1911 '911 

grano 516 ... 67. 128; ." 1003 

rllone orlRlnnrlo . I'" 1084 1269 "" 780 71. 

risone vlnlone . 360 "" muia . '58 .'" 508 "" 558 630 

latte ]~ 1." .... 2156 '11' .... 
vitelli 16 ,. 18.' 12.3 " 2i,3 

"neche dl Icnrto • .. " .... 52,5 '04 , .. 
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ZONA v. 

ELEMENTI QUANTITATIVI DELLE AZIEN,DE BOLOCNESI 

1930-1932 1933 

Azlendl. A Azltnda B Coltimo Cottlm. 

COLTURE OPERAZIONI - p" COSTO per ha. p" COSTO . per ha-
H D H D ha.oq.le A •• A A •• a ha.oq," A •• A A •• a 

(In Itre) 

Preparar.iooe terreno, aratura 

arglnatura " 1.- I2 J79,'BO 158,00 l;"e,40 151,20 

Spurgo canaU e condotti 61,20 !fi,6D 50.40 25,20 

Semina per •.. 14,40 14,40 14,110 18,45 18.75 18.75 

Spargimento concimJ al q.le . 2.- 12,- 18._ 2.- 12,- 18._ 

RlSO Spargtmento Calcio eianamide III 

quintale 4,50 11,75 9,40 4,50 :1,.5 .... 
Monda 66 .. 6U6,96 676.- 638,60 614,40 

Falclatura argini • 1,5 1,-- ]9,20 12.80 18,9U 18,90 12,60 

M.letitura al quintale 2,30 148,92 1-",96 2.30 148,92 144,96 

Trebbiatura, traaportl • ... I.cca.. 

zione 216,- 216._ 216.- 210.- 210.- 210._ 

Levori ordinari diverai 2,5 - 2.-- 32.00 25,60 81,50 ".w 
Tolal, 1382.- 1191,- 1101,- 1225,_ 

Prepuazione, pareggiatura • i.- - 5,-- ~9.60 ".- M.'" 68,-

s.mm. .d h •• i,iO 7,70 7,70 7,;0 7,70 7,70 

ORANO Spatgimanto concimi: qulntale 1.80 19,M 19,80 1,811 ]9,80 19,80 

Spargimento calclo cianamlde 3,80 3."" 
Operuioni ordinaria • .• tl.-- 5,5 - ;6,80 70.40 75,60 69,30 

Mietitura. trebblatura q.le HI,- 8I!4,_ 424c,_ 15,_ 3tI0.- 397,50 

Totala &7a,- 586,- &&1.- &&7._ 

SemIna, varie • 3.- ..... '.- - SUO 88.40 ".80 97,80 
PRATt Concime.&iODi al qUintals 1,80 '.- .. - 1,80 9.- g.-

[NT'BGRANTI l"alclatura, elsiecaz • • 1 q.le 5._ - 8,-- 4,56 270,·- 225.- 4.50 270,- 225,-

Sema tritoglio .d ba. 2.- - 3.- - 04,- 102,40 OS._ 100,80 

Total. 381._ 37& • ....:. 380,- 372,_ 

PPRATI Lavorl ordlnarl 26,60 ..... 25,60 87.80 

RIPETUTI Coneimulonl al qulntale • I." .. - ',- I." '.- g.-

Falclatura, easical. al qulntale , ViO PO.- 67,50 '.50 99.- 01.50 

Totale 125.- 11&,- 125,- 115,_ 

AZIEND.&. Opere ordinarle varie 2,- - '.- - 2;;,fIO 25,60 ~5,20 25,20 
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11 costa della mano d'opera avventizia risulta quindi, in base all'ordinamento 
colturale vista nel t('sta. 

AZIINDA A~ 

008tO lavorl 

europe'lsi vart . 

totale . 

AZIENDA B: 

cotto lavor! 

compl.'.l&i varl . 

total •• 

Costo totale mano d'oper. aVY8ntizia 

(in lire) 

1910·U 

totale ad ettaro 

M2.07u 

18.500 

56o.s70 ,01 

BiUs.. 

12.350 

187.1104 '" 

totale 

6]7.880 

16.300 

1iS4.15D 

368.441 

9.800 

188.MI 

II piano di concimazione adoltat!> risulta (in q.li per ha.): 

Aden. A R' .. . ..... Pratllnt. 

Perrodato '., .,- 5,-• CaleiocifUl. -,- -,-
Solf. ammOD. 1,- -,-

Azlenda • 
Perloafato ',- ',- 5,_ 

Calciocian. -,- -,-
Salt. ammon. -,- 2,-

191. 

ad eUaro 

... 

'II 

Pratl rip. 

.~ 

E Ie quantit .. totali impiegate. ehe sono rimaste all'ineirea costanti nel pO
riodo considerato: 

Azlenda A: Perfos!ato q.li 36OO;Calciocianamide q,li 980; Sollato ammonlco 
q.li 620; Costo totale looo-a2: L, 100.654; 19:13: L, ll!a. 7~ 

Azlenda B: Perfosfato q.li 2()'u); C~lciocianamide q.li 55Q; SoUato ammonico 
q.li 550; Costo totale: 1~: L. 126.022; 1008: L, 119.197. 

In :base quindi ai salar.i preoadentemente vi5lti nel tes.tn risulta il SI:'2'llf.lnte 
costa per ettaro delle diverse colture. Si tenga :presente che, avvertenza snCors 
pin importante per Ie Aziende dell'Est·Sesia, t.ale casto, riferendosi al solo lavaro 
avventizio, non puo fornire idea alcuna su cio che puO chiamarsi jncidenza del 
costa della. mana d'opera a simile; tale elemento potra infatti essere conslderato 
solo nel romplesso· nzieJldal(', 
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ZONA VI. 

ELEMENTI QUANTITATIVI DELLE AZIENDE VERONESI 

E MANTOVANE 

CIORNATE PER ETTARO 

AZIENDA 8 AZIENDA 
CDLTURE 

A 
LAVOR. 

H D H D 

RISO 

GRANO . ... 

PRATO ...• 

BIBTOLB B . 

HAIS 

ERBAI 

AZlENDA . TOT ALB 

La,ori ordinari -. 
Coucimuione . 

Honda 

Raccolta, trebbiatura, traaporto 

OnllDari 

Conclm.azione -,. 
Ordinari 

Patel.ture. essiceuionl 

Ordlnari 

straonlinatl 

Ordinari 

Varia 

2f,-- 18._ 

1~ I,' 
1,5 I.--

58,- ",-
lti,-· 14,_ 

... -. l6,-

',- 1,-

12,- 8,5 

8,_. ',-
",- .... 
19,6 15,5 ... .,' 
9,' 

',' 1,_ 

11 piano approssimativo cit concimazione chimica seguito nelle due Aziende 
esaminate non mastra sensibile dif(erenza nel corso del quadriennio esaminato: 
essa risulta da.l quadro seguente: 

COLTURA CONCIME 
Quinlan per hat 

AZIENDA A BlENDA. 

CalcloclaDamide 1,_ -,-
RlSO Perfod.to .. -

Solf.to Ammon1co 1,_ 

GRANO E. CalclociBnamide 1,_ 1,_ 

COLTUru: DA Perfodato .,' .,-
RINNOVO. Soltato Ammonico 1,_ 1,_ 

PRATI Perfoafato .~ 

MAtS Pertoatato 1,_ 

I.e quantitA totaJi risultano: 
A2ienda A: Perfosfato q.li 900; Solfato Ammonico 240; Calciocianamide 270. 
Aziende B: Perfosfato q.li 300; SoJfato Ammonico 40; Calciocianamide 40. 
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PROOUZIONI QUANTITATIVE TOTALI DELLE AZIENDE BOLOGNE81 

DELLA ZONA DEL MINCIO E DELLE FOCI DEL PD (Rovigo). 

(i II qui II tal i J 

Azlenda A Azlenda B Adenda A Alienda • ... ..... E 

de' d,' de, de, delle 
PRODOTTI 

bologneae bolognese mantovano ......... foci del Po 

19ao-19R 19311-190 193G-1932 191001931 "" ,,-
grano 4.560 2.200 ... 97 661 691 

risolle originario l1.Il{JO 6.160 858 1.732 

rison. P. Sd 3.r..ao 3.1120 ''''' 220 '85 1.604; 

risone Lady Wreight UIOO ." rlsone vPalone 1.128 li29 :"1 424 

rlsone marlltelli G'-,ll 

tlcno G.r:UIl 2.NltI 

buo! scorto . " trlfogllo tla 8t'ml' 42 80 

laUe 80 201 

vitelli 12 

vacehe di Nl'artn 60 

mals ~: 13 .. , 
legale " " bestlame 33,3ij 33,36 

ANDAMENTO DELLE PRODUZIONI QUANTIT~TIVE IN NUMERI INDICI 

PER LA MEDIA DELLE ZONE ESAMINATE (1). 

GRANO RlSONE DATT,E 

1924-26 1927·29 1930·32 1933 11924-26 1927·29 1930·32 1933·' 192426 1927·29 1930-32 1933 

Vercellese 100 106 150 197 ' 100 102 90 84 100 80 108 109 

Bnra,.{g-i.a Vereell. 100 103 146 146 100 110 99 97 100 99 111 109 

Est Sesia 100 107 169 190 100 106 83 79 ' 100 102 109 113 

(1) Nel risone ~ conslderntn In produzlone totale delle slngole varletlL. Dalla media SODO 
state escluse Ie nzlende nOD rallpresentatlve dl ('ondlp.toni mOOle, e- clo~ la B della 
Baraggla vercellese e In n dell'est Sesla. 



PARTE QUARTA 

I V ARI ASPETTI DELLA CRIS! RISICOLA 



Chi esamini 10, situazione eeonomica delle aziende risieole italiane, 
esposta nelle precedenti parti di questa studio, ha senz'altro l'impressione 
sintetica che essa sia molto grave, e, in linea di massimo" ha pure l'im
pressione ehe la· gl'avita si faecia ma,n mano pill forte procedendo do,l 
basso milanese e do,l pavese, alia Lomellina, 0,1 novarese ed 0,1 vereellese. 
Gli agricoltori, con la 101'0 semplicistica mentalita, sostengono di produrre 
in perdita, senzll pero definire in modo esatto cio che essi intendono con tale 
espressione, ne come f ale perdita e stata calcolata, ne, particolarmente, se 
nella valutazione di essa si tenga presente solo l'andamento dei redditi eapi
talistici delle aziende a,grarie in se considerate - puro aggregato doe di 
fattori prodnttivi - oppure inveee se 10, situazione pel'sonale del condut
tore (a1littuario 0 proprietario), sia presa come base di valutazione, Que
st'nltima ipotesi e pero pill probabile, ed e probabile anche talvolta chI', nel 
valutare Ie perdite, gli ~gricoltori considerino tra Ie spese aziendali, an~.he 
Ie 101'0 spese familiari, 

Se infatti alJ'espressione perdita diamo il significato comune e pill 
adottato in pratica, differenza cioe tra prodotti realizzati e spese vive, ele
mento che qnasi coincide eon il nostro reddito netto dell'a1littuario (0 del 
proprietario imprenditore a seconda dei casi) possiamo notare che solo in 
una azienda situata nella peggiore zona dell'alto vercellese, si e notata, uel 
1933, una perditn, mentre neI1930-32, pur essendo i redditi assai bassi 0 quasi 
n ulli, non si poteva in realta parlare di perdite vere e proprie, neppure nelle 
meno produttive aziende della baraggia vel'cellese, Tutto cio si tenga bene 
presente per l'azienda agraria a se considerata e /ibera da ogni forma di pas-
8idta., ipoteoa, eee, 

Se all'espressione perdita diamo invece il significato pill rigoroso di pro
fitto, e facile notare che dal1927 tutte Ie aziende esaminate sono in perdita; 
i capitali I'd il lavol'o direttivo dell'imprenditore sono stati remunerati in 
misura minore del normale. Tale fatto invero non e molto raro in agricoltura, 

Profitti positivi si risrontrano inveee, in tutte Ie aziende vercellesi, nel 
periodo 1924·26; nelle aziende dell'est Sesia, del pavese e del milwnese invece 
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si hanno in tale pedodo profitti assai piil hassi. E realmente della prospe· 
rita del 1924-26 Ie aziende vercellesi hanno risentito benefici maggiori di tutte 
Ie altre aziende. 

Ma riferendoci al reddito net to del conduttore per il 1933, non parrebbe 
ehe la situazione fosse cosl huia e paurosa come da malti viene descritta, come 
gli agricoitori proclamano, e come crediamo eifettivamente ehe sia. La col· 
tivazione del riso e di pel' se stessa assai alestoria .- abbiamo gia avnta 
orcasione di rilevnre eiil - e non pare proprio ehe sia da ritenerla in nna 
situazione disperata, solo per Ie depressioni ehe si verificano in questi 
ultimi anni. Tale constutazione acquista ancora maggior valore, quando si 
tengono presenti gli alti l)I'ofitti che i risicoitori hanno avnti nei pe· 
riodi prosperi, e ehe sono stati di portata tale da eompensare i danni attuali. 

Oc('orre peril nettamente affermare ehe l'esame puro e sempliee dei bi· 
lanci aziendali non puil da solo spiegare la gravita dell'attuale situazione, che 
desta preoccupazioni notevoli; altre e ben pin pesanti nubi oscurano l'oriz· 
zonte. La piil grossa e fOI'se costituita dall'indehitamento, che in t!llune 
aziende, c, quel ehe e pin doloroso, in quelle piil perfezionate, riduce l'agri· 
coltore, secondo una nota espressione, ad un semplice amministratore dei 
slloi creditori; cosiccM egli, quando i redditi aziendali sono nnlli 0 quasi, 
non pnil assolntamente far fronte ai suoi impegni. Lo stato di gravissimo 
dissesto e comUlle u molti agricoltori, che si travano inoltre nella necessitll. 
di eondurre l'azienda durante tutto il corso dell'annata agraria con somme 
prese a prestito, essendo quasi totalmente sforniti di quel capitale di antici· 
pazione, ehe, come abbiamo visto, e di sl fondamentale importanza nelle 
nziende risicole (vercellesi in particolar modo). Crediamo sino da ora di 
poter alIel'mare che l'indeiJitamento agricolo ~ ben pill grave fenomeno dei 
bassi redditi aziendali, malgrado che gli agricoltori siano portati a dare 
maggior peso a 'Iuest'ultimo fattore. Essi si erano indebitati in un dato pe· 
riodo e con date prospettive di redditi che avrebbero loro permesso di ammor· 
tizzare i debiti in tempo relativamente breve; cadendo i redditi, essi incol· 
pano tale circostanzlI dell'iwpossibilita di far fronte ai loro impegni. 

Da queste considerazioni potra emergere, con una maggiore aderenza 
alia reulta, la situazione conereta in cui si trovano gli agricoltori. Crediamo, 
inoltre 0ppOl·tuno dare qualche cenno sulla situazione economica dei lavo· 
ra tori manu alL 

Ma con ciil non e ancora esanrito l'esame dei fattori che determinano 
la gravita della situazione attuale: un'altra circostanza, forse meno chiao 
rrunente conosciuta, ma intuitivamente sentita come nna oscnra minaccia· 
a lunga scadenza, va pure tenuta presente, E' l'impressione, in sostanza, 
che per la risicoltnra, a!meRo per i timiti di tempo di questa generazione 
UDll\na, non debbano piil ritorRare i tempi prosperi, che essa, avendo dato 
un tempo la ricchezza a molte zone italiane, si ritrovi gia nella curva di· 
scendente della sna parabola, e sia in p~da ad nna lenta crisi che da de· 
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cenui dura e che dUI'era H-u('Ol'a per molti derellui: crisi detel'millutn da 
futtf,ri nazionali ed internazionali assai complessi, di lento svolgimento, 
e {'he aneora non laseiano chiara,mente pl'e\'edere gli orientamenti futul'i. 

In definitiva ci pare opportuno iuquadrare all'e"ame dei vari aspetti 
della crisi risicola, secondo 10 schema seguente: 

a) esame riassnntivo della c.l·isi ri"icola aziendale, valutazione della 
rellzione opposta dall'agl'icoltOl'e; 

b) analisi della situaziolle dehitoria, delle canse della formazione del 
debito, della situnzione attuale a questo riguurdo; 

c) esame della situazione dei lavoratori manu ali ; 

d) esame della situazione iutel'llnzionale e delle prospettive future 
delta risicoltura. 

Esamineremo anche, in questa parte, Ie influeuze del prezzo del riBo, e 
tenteremo di valutare il prezzo ehe, nelle attuali condizioni di costo, possa 
ritenersi soddisfacente per gli agricoltOl'i (cap. XIV) . 

• *. 

Per compiere gJi esami flropostici pl'enderemo come hase il vercellese, 
dando mano mano anche notizie complemelltari sulle aItre zone. La ragione 
di questo procedimento non e certo costituita da una pl'eferenza per tale zona, 
mil bensl dalle ronstatazioni - che avremo in seguito opportunitA di com· 
meutare, di ampliare e di rendere il phI possibile aderenti alia reaUI\ - rela· 
tive alia diveroa intensih\ della crisi risicola, che appunto nel vercellese si 
manifesta in tutta la sua intel'ezza e con cal'atteri piil marcati ed evidenti .. 
E' in "ostanza nel vercellese (·.he il problema del ri80 appa!'e coi suoi incon. 
fondibili caratteri. 

('rcdiamo anche OppOl'tuuo riunire, in un b!'eve capitolo finale, aleune 
osserl'azioni sulla situuzione del 1934, che, pur Bomigliando notevolmente 
a quella dell'anno precedente, presenta alcune particolaritll. nuove ed iill 
pormnti. 



CAPITOr.o XIII. 

LA SITUAZIONE ECONOMICA DELLE AZIENDE RISICOLE 

E LE CAUSE DEL MANC-·HO ADATTAMENTO 

AL VARIATO RAPPORTO TRA I PREZZI DEI PRODOTTI 

L 'a"dome"to dei retlditi capitalistici, - I bilanci aziendali esposti OlellJ 
pal'te III di questo studio ci permettollo di avere una chiara idea delle carat, 
teristiche della crisi aziendale, Per Ie .lziende del basso vel'cellese notiamo 
iunallzi tulto che esprimendo i singoli elem.enti eC01uJlnici in lire Mila 
8te88a capacita di acquisto, il Iwodotto 100'do vendi bile diminuisee, daI1924-26 
al 1930-32 ed al 1933, in tntte Ie aziende esaminate, Ie spese vive glohal
mente considerate in'fece 8umentano; cd e questa in sintesi, il risultato 
(h. prende piu chial'O rilievo, II valore ad ettaro del prod otto lordo Yell 
,lihile non varia molto da Rziellda ad azienda, pnr rimanendo sempre minore 
""llt aziende C, D, E, situnte, come "hhiamo gia detto, nelle localita menu 
J.1"O(luttiH~·. L'antlamento, nel corso del decennio consideruto, e earattel'izzato 
d"ll" brllsea delll'essione an-enuta nel 1927-29 in confrmlto al triennio ],,'e
n~dente, mentre, a pal'til'e uu quest'epoC'a, Ie varia-zioni, oonsiderundu !u 
Jhedia delle aziende esaminnte, sono as~ai meno sensibili. Le canse di cio SollO 

in sostanza da ricel'cal'si nelle rariazioni nel prezzo del risone; queUo del 
g"ano infntti, come puo vermearsi dai grafici del cap, VI ha mantenuto lIll 
prezzo superiore an-iudice general", e quello del Iutte poco si e scostatu !Ia 
questo, 

Ma Ie insignificanti ,'nrill.ioni del valore giobale del prodotto Im'do 
vendihile dopo il 1927, non devono fnr pensare al ragginngimento di un pe
riodo di stasi. I prezzi del grana e del risone, variando in senso· inverso (se 
espressi in lire della stessa capacita di acquisto), ponevallo continuamente 
I'llgricoltore di fronte a nuo,-i prohlemi, 0 meglio, era 10 stesso problema, 
che f'sigel"a ;lnno per anno soluzioni llUOye e diverse. In sostanz8 si puo 
concindere cite I'andnmento del ,-alore del prodotto lordo vendibile, se 

:M) - M. BANDlNI 
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spiega in gran parte il brusco abbassamento dei redditi dell'agricoltore avo 
veliuto dopo il 1926, non e sufticiente per chiarll'e Ie cause del successivo 
peggiorare della situazione, Per conoscere questo e necessario passare al· 
I' esame delle spese, 

Vandamento delle spese vive - sempre espresso in lire della stessa ca· 
pacita di acquisto - mostra una tendenza all'aumento con ritmo uni· 
forme (1), II balzo piiI forte e avvenuto dal 1927·29 al 1930·32; sara op· 
pOl'tuno analizzare brevemente i principali fattori che 10 hanno determinato, 

L'andamento del costa del lavoro manuale, che per alenne fondamen· 
tali categorie di lavoro prende chiaro rilievo dei grafici del capitolo VI, e 
espresso dalla seguente tabella, dove riportiamo I'ammontare di tali costi 
per i periodi eonsiderati, e Ie pereentuali di prodotto assorbite dal lavoro 
manuale (2), 

Adende del basso Vereellese . . Ineide1lza del costa del lavoro manuale. 
(in Itre del 1933) 

Cost! per ettaro ... 
Pl;'rrentuale prodotto vendtblle 

L. 

1924-26 

1001 
37 

1927·29 

1081 
46 

1933 

1090 
46 

La pereentuale del prodotto lordo vendibile assorbita dal lavoro mao 
nuale potra a taluni apparire bassa, special mente in confronto ai dati reo 
plicatamente esposti dalle parti contraenti in occasione di diseussioni per 
i contratti salariali, Ma non e forse fuori luogo ricordare che tali discus· 
sinni erano imperniate sui conti colturali del riso, eoltivazione per sua na· 
tllra 1I ttivissima e ehe richiede la massima parte del lavoro manuale neces· 
so l'io, i dati esposti indi('ano invece In pel'centuale di assorbimento per il 
conlplesso dell'azienda, Si PUQ anche ri('ordare che un tempo si conside· 
I'ava nOl'male « un terzo (del prodotto lordo vendihile) per Ie spese di con· 
duzione, un terzo come canone di aftitto e I'ultimo terzo come protitto del 
conflnttol'e e come eorrespettivo dell'interesse del capitale impiegato e dei 

(1) Le 8pt'8e vive cowlll'f'ndono Ie Sl~se dl retntegrnzlone dt'i capitaU anticl1)~It1. n 
('mito della mnno d'opers. Ie lm1-)()ste globnlmentl' l.'Ouslderate. Non vi ~ compreso 11 canone 
dl nfflUo, per Ie azlellde condotte In tnl modo; nbbtamo fntto clb per ottenere 10 romps
rnblllth dt questo elementa, 

(2) I rlsultatl della nota indaglne di QIUSEl'PE TASSI1'fAIU: La distribtlziDne del f'eddito 
neU'agricoltul'a ttaliatla [1721, <;Q.Ilcoronno ('On Ie nostre conclusIont: rlducendo tn lire 
dell'aUunle potere dt aCijulsfo Ie remuneraztoni de-I lavorn manuale per l'azlenda pte
montese con prevalente rlslcoltura, notlnmo che, nel 1925-26 taU remunerazionl ernno dt 
L. 11109 ad ha., net 1927·28 dl L, 10(1)- ed woldevano suI prodotto veudiblle rlspettl.a· 
mente per \l 36.5 % e per \l 43 % (pag. 47). 

Anche l'anal1sI l'elat1va alIa dlstrlbnzlone de~ reddito nel tempo (pagg, 278 e segg.) 
conferma Ie nostre conciusionl, 
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rischi inerenti l'azlends» (1). lila da quel tempo molte condizioni sono 
ram biate, psrticolarmente it gravame del lavoro mannale e assai anmen 
ta.o, e pnre it valore del prodotto lordo vendibile ha sublto, in conse 
guenza della migliorata teeniea eoiturale, una netta aseesa. 8i tenga anche 
presente che, essendosi nel 1930·32 e 1933 ristretta la coltivazione del riso, 
souo (I.nche dimilluite Ie giOl'nate di lavol'o complessive per tlltte Ie aziende. 

8i noti che la pereentna1e del prodotto lordo vendibite assorbita dal 
lavoro mannale, dopo il forte sbalzo subUo nel 1927, non e che lievAmente 
vHriata, it che .. nnehe confermato dai grafici esposti nel cap. VI. II lavoro 
ma"nale ha quindi comillciato, fill dal 1927, a gravare con maggior peso 
snllp aziende riBicole. 

Concludendo non 8i puo alIermare che l'incidenza del costo deUa mano 
d'''pe)'a sia grandemente aumentata nel corso di questi ultimi anni, il gra· 
mme peru dei salari e assai forte, sia relativamente al periodo 1924·26 sia 
rel:.tivamente aU'anteguerra. 

II prezzo dei concimi chlmici non si e che parzialmente adeguato 
al!'"ndumellto dei prezzi dei prodotti, tale fatto si vede chiaramellte dai 
grafici del cap. VI, e spicca alleor di I)iu, prendelldo come base di rOllfronto 
il periodo 1924·26. L'illcidenza del loro costo, sui totale del prodotto lordo 
,.euclihile, si eleva peru pin lentamente, per conseguenza deUe minori quan· 
tit,) di fertilizzunti impiegute nel 1930·33 in confronto ai precedellti allni; 
qne.to fatto non ha avuto notevoli conseguenze immediate, ma e da presu· 
meel' che, pel'Sistelldo la tendenza., Ie produzioni unitarie subirunno una ri
duzione assai forte. Le altre minori categorie di spese mostrano andamenti 
contrastanti: talvolta si sono prontamente adeguate al Hvello dei prezzi dei 
prodotti (assicUl"lzioni), talvolta invece permangollo tuttora assai piu elevate 
di qneNti (energiu, carbone, mangimi, ecc. ecc.). 

Rul reddito netto deU'uffittnario inlluiscono, come e evidente, anche 
aitl'i futtOl'i: il canone <Ii uOitto ill primu linea, che, a se~onda delle aziende, 
clella persistenza di contratti vecehi ecc., si e piu 0 meno adeguato all'an· 
<lamento dei prezzi. Nelle tre aziende condotte in affitto tra Ie cinque esa· 
minate, esso e perC. sempl'e valntuto COIl riferimento a risone, cosicche 
l'uclegllamentv e stato quasi perfetto. Nell'azienda C del vereellese, ehe ha 
il call one relativamente lie"e, it reddito netto dell'a.ffittuario ~ maggior· 
m~nte sostenuto. 

In sintesi, quindi, perle aziende vereellesi dopo il 1926, si nota che, 
esprimendo i prodotti e Ie spese ill lire della stessa capacit~ di acquisto, it 
pl'odotto Im'do vendiiJile nOli e molto ea.mbiato nella sua entita (il ribasso 
del prezzo del ri80 e stnto in pm-te rompensuto dull'aumento del prezzo del 

(1) S. Pl'(1L1ESE: Sui Il'"obl('m'i «ftuali ([ell(l ,.i.l/i('ultlln~ in ltalia [138], 1). 17. ~i vedano 
anche i btlanci l'IiIPOSti, dn G. TASSINAIU: JAt (/bitl"ibuziQlle del I"cddUo ncZl'ayricolt1tra 
ltaliaM [172] gih sopra l'ic'Ol"dati. 
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gl'anoJ, Ie spese sono lievernente ed nniformemente aumentate, 01'80 (e spie~ 
qui con ]liena evi!1enza una delle fondamentali carMteristiche delle aziende 
I'i.icole "ercelle"il, e ba"tata solo questa lieve variazione per ridurre forte
mente i redditi degli agricoltol'i. II risultato economico della 101'0 impre~ 
e infatti fortemente influenzato dalle phl piccole variazioni di prezzi; si 
1'"0 dimostl'are, anticipando akune considerazioui cbe troveranno svolgi· 
mento nella pOJ·te successiva di questo studio (Cfr, cap, XX) che una rio 
duzione del 10 % (I'elativamente a.U'aUuale livello) suI costo del lavoro ma
nuale, eleva il reddito fondi"rio ad ettal'o, per la media delle aziende vel" 
cellesi .tlldiate, da L, 28 a L, 133; nn allmento di L, 3,23 al quintale nel 
!,,·e7.Zo del ri80,le (da 51,77 a 55) eleva tale reddito da L, 28 a L, 124, 

1180 180 brusca l'iduzione nei reddlti capitalistiei, avvenuta dopo il 1926 
(e ehe ~ stata cprtamente pin sensibile di ogni altra ridnzione successiva) 
e dn cOllsideral'e come un vero e proprio inizio di crisi nelle aziende risi
cole, 0 piuttosto un ritorno alia normaliu, dopo i gonfiamenti avvenuti nel 
periodo intlazionistieo? La domanda non e del tutto ozioss.; malgrado I'evi
deutp ambiguit>\ ed indetel'minatezza insiste nelle espressioni periodo nor
male I) :.lnormale che, - a rigor di tel'mini - non hanno, a se considerati, 
signiti<-ato preci.o. Per il periodo 1924·26 abbiamo tllttavia ottime ragioni per 
giuui(,<1l'e la situazione artificiosft. e tl'ansitol'ia: sappiamo ad esempio che il 
I'elatinuuente alto pl'ezzo del risone non era dovuto ad un naturale incre
mento dellu domanda, ilia bensl alia sviluppo· IInormllle delle nostre espol" 
tl1zioni in sp,guito IIi noti fenomeni monetari. Si puil forse definire 180 pro· 
sperit'l di qnei tempi come apparente, rna non ci piace molto adottare tale 
""pressione, che 'solle"erebbe invero In f""ile ironia dei prodnttori i cni 
g'IUHlagni ""ano in quei tempi per gran parte ben reali, e che nessnn bene 
eluuol'ato calcolo potrebbe IInnullare, Anche ridllcendo i redditi degli agri
('"Ito!'i in moneta della stessa capaciti'l di acquisto, si nota che it periodo 
1!1:!I·~f, t'appresenta in rooltil· lin periodo fortnnato; 180 situazione peril non 
poteva mantellersi sn queUe posizioni, ed infatti, per 180 sola cesss.zione del 
periodo intlazionistieo, molte imprese si tl'ovarono sllll'orlo del disastro. 

Dopa iI 1930 tutte Ie aziellde a.grurie do. noi stumate, si mustrano in 
lilli' situazione di depressione fortissimll, e tah'olta presentano r'Jdditi fan· 
di",·i negativi. In definitiva ei pare qnindi che ambedue i periodi estremi 
del d.eennio 1924·1933, siano da considerare come anormali, 

AJcllne osservazioni illteressanti si possono compiere esaminando singo
IUl'meltte Ie va ric aziende studiate, Si os_er"a innanzi tnt to III diversa situa· 
ziolte ecoltomiea della A ill confronto alia B: Ie due aziende sana, sotto molti 
"spetti, simili e giacciollo poC9 lontane nna da.ll'altra: nella B peril I'ordi· 
nlllllento coltUl'aie seguito e assnJ pitl inteusivo ed nttivo, i mezzi di produ
zione impiegati risultnno ill compJesso maggiori. L'azienda C - a se cOllsi
deratll - riesc~ sia pure .tentatament., Ilo sostenersi in piedi, n cit) contri· 
buis('e il canone,\ affitto che e stllto sempre ml~ntenuto entro limiti ragio· 
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lIevolL L'n.ienda E, pircola pro prieta coltivatrice, si trova in condizioni 
partieolari, lOa di cio diremo pift dettagJiatamente nel capitolo segnente. 

J'el' Ie aziende della ba.raggia si notano gJi stessi andamenti, per" mag· 
gila mente accentuati. Il prod otto lordo vendibile ad ettaro ~, in valore 
assoillto assai minore; Ie spese relati\-amente elevate, l'andam'lOto compa
rato di taU dne elementi e del tutto simile a quello della. bW3Sa. pianura.. 
II reddito netto dell'affittuario non si mostra invece inferiore. lOa. ciii e da 
porsi in relazione con la rela.tiva mitezza dei canoDi di affitto. 

L'a.ndamento del prodotto lordo vendibile e delle spese vive per Ie 
IIziende deW est Se.in (no,-arese-LomelJina) ci permette di fare interessanti 
constatazioni comparative. l'II linea generale tali andamenti (espressi, si 
ricordi in lire della stessa cllpacihi di acquisto) sono eguaJi a qnelJi del ver
('ellese, la situa.zione non mostra perii nel 1933 Ia. gravita che si riscontra 
in questa zona. 

I redditi fondiari di tutte Ie a.ziende esaminate snbiscono nna forte 
contI'azione dsl 1924-26 a.1 1933, tuttavia. si ma.ntengono negli ultimi a.nni, 
superiori ai rispettivi redditi fondiari nelle aziende vercellesi. Occol'1'e 
ouche !I'ner pre.ellte che fino ad aleuni anni fa, Ie aziende lomelline erano 
cnnsiderate meno produttive delle vercellesi, i canoni di affitto ed il red
dito fondiario erano, a parita di c.ondizioni, lievemente rna. netta.mente mi
nori, ancM percbe non si e1'l\ verifieata in questa zona, come nel' vercel
lese, una affannosa concorreu,,;} tra. affittu8ri e compratori. 

Delle aziende sHuMe tra. il Ticino e I' Adda. (provincia. di Pa.via a si
ni,It'a del Tieino, LodigiH1l0, basso milanese) abbiamo potnto rilevare i 
iJillinci economici solo per l'ultimo quadriennio (1930-32-33), II valore del 
PJ'lI(]ottO Im'do yendibile a.d ettaro, in lire del 1933, e minore relativamente 
" qlll'l1o del vercellese e dell'est-Sesia, in couseguenza della. minor quan
tita di prodotti otten uti ; la sitnazione economica di tali aziende ~ legger
mente migliol'e di qllella. delle aziende vercelle.i, il che non deve pero far 
supporre che sia. bnona. L'andamento del prezzo del latte ha. infatti fa.lci
diati i redditi d.gli agricoltol'i, la forte svalutazione del be"tiame di 8corta 
- in pa.rte appa.rente rna. in parte pure reale - ha. ma.ggiormente aggrn
,'ata In sitnazione. In sostan;,a e la crisi del latte e non qnella. del riso che 
prellle sugli agricoltori della bassa. pianura lombarda. 

La situazione, semp"e esclusit'am·ente ,,.lguardo ai redtliti aziendali, fI 

'1010 alia 8ituazione pe,"sona.le del ,"i8iooltori, migliora. nettamente nelle zone 
bolognesi ed in quelle del Mincio. Oi" dipende da svadate ragioni, rna. so
pruttutto dalla prevalenza. di variet'" fini di riso e dalle alte produzioni IIni· 
tari~" Ma tali zone oi trova.no pme, come vedremo, in condizioni poco fe· 
lici sotto due punti di vista: l'indebitnmento e la pressione della mano 
,l'opera. avventizia.. . 

In sintesi si puo dunque cosl pro.pettare la situazione di cri.i nei rio 
gum IIi delle a.ziende agl'arie ill se considerate. 
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Le annate 1924-26 furono in compJesso prospere, ill una prosperitA in 
parte fittizia e patologica, e vero, ma in gran parte ben reale, ed i profitti 
dei proprietari furono notevoli: da notare che buona parte ill tali gua
dagui furono nuommente investiti nel suolo sotto forma ill miglioramenti, 
acquisti di nuovi terreni ecc. n processo di febbrile speculazione rag
giunse i1 culmine, notevoli furono pm'e i trapassi di terra, gJi allitti a ea
none fisso, in denaro ed a Innga scadenza, e fu pure fortissimo I'impulso 
a migliorare sempre pin la tecnica della coltivazione del riso, che sembrava 
dovesse offrire agli imprenditori il mezzo per ottenere grandissimi benefici 
economici. Questa situa1jone pero conteneva gia in se il germe della fu
tum crisi. 

Un primo brusco segnale di allarme si ebbe nel 1927, che, dal punto ill 
visfa economico fu una delle peggiori annate, pari forse, per gravitA, a 
quelle del 1931-32. L'improv\'iso ribasso del prezzo del riso infatti non fu 
accompagnato ad nessun simile movimento nei prezzi degli allitti, della 
mano d'opera, dei concimi, dei mezzi di produzione in generale. Molti fu
rouo i redditi negatil'i in tale veramente terribile annata, che pero non 
restil per molto tempo impressa nella mente degli agricoltori, dato che Ie_ 
due annate successive furono relativamente favorevoli, e sanarono in parte 
i danni del 1927. CHI fu dovuto sostanzialmente ad un lieve rialzo dei 
prezzi del riso ed a una riduzione nel costo dei servigi produttivi, partico
larmente del lavoro e dei canoni ill allitto. Anche qui si verifies il noto fe
nomeno della « vischiosita,. nell'adattamento nelle due serie di prezzi, e 
probabilmente e stato il primo grido di allnrme del 1927 che indusse gli 
orgaui sindacali a ribassare, negli anni successivi, il costo del lavoro, 
spinti anche a cio dalle conclusioni cui pervl'nne nn'apposita commissione 
nomillata dal Ministero dell'economia nazionale, in seguito a due esaurienti 
reluzioni di A. Tom'non e S. Pugliese (1). Oi" nel 1929, il 1927 aJlpariva 
come una pessima rna del tutto eccezionale annata, che aveva improv\;ss
mente, lIel Corso di un periodo assai prospero, falcidiati i redditi degli agri
coltori; fatti simili nOll sono rari negli annuli della risicoltura date Ie forti 
ripercussioni che spostamenti anche lievi di prezzi esercitano sui redditi. 
La crisi del 1927 non impensieri gli agricoitori, aoche percM essi non 
erano ancora fortemente indeiJitati, ed i redillti dei pe1'ioill precedenti con
sen tivano 101'0 ill coprire Ie quote di interesse e ill ammortamento dei ca
noni passivi. 

n 1930 fll pure un'annata as""i cattiva. I1 nuovo ribasso dei prezzi de; 
prodotti agricoli e del riso in particolare, non fu neppure stavolta accom
pagnato da un pronto adeguamento dei prezzi dei servigi produttivt, ed 
ant-he nella successiva aonata. Ie ol'ganizzazioni sindacali oppo.ero una fie· 

(1) A. ToURNON: II problema dcl nao [179]. 
S. PUGLIESE: SuI problen .. i attvaU della ri8'it"oltura in Italia [138]. 
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rissima resistenza ad ogni progettata ridnzione di salari, talcM, per il vel'· 
cellese, essa fu ottenuta solo dietro sentenza della Magistratura del La· 
VOI'O di Torino, dopo lunghe discussioni e dopo l'esame dei conti coltnrali 
del riso che, sprovvisti di valore obbiettivo come sono, si prestavano egre
giamente a prolungare i dissenoL II 1931 vide nna certa ripresa, ed ired· 
diti aziendali migliorarouo, il 1932 segn() uno nuova caduta che si prolunga 
e si acuisce nel 1933. I salari rimangono pressocM immutati dal 1931, ad 
eccezione di quelli per la ra.ccolta del riso che, essendo commisnrati al va· 
lore del risone, si adattano automaticamente aile variazioni di prezzo di 
questo. Ma, in sosta·nza, dal punta di vista pUl'amente aziendale, non pu() 
dil'si che il 1931 od anche il 1932, fossero per i conduttori annate molto 
peggiori del 1927, solo che, in seguito alla rivalutazione della lira, ed al 
qunsi completo esaurimento delle scorte di denaro accumulato dagli agri· 
col LOri in tempi precedenti, essi si trovavano in ben altre situazioni per 
fronteggiare la crisL II peso dehitorio diviene insopportabile, e l'eco dei 
primi gravi dissesti si ripercuote dappertutto: colpisce sopl'attutto la 
gra\'e situazione dei migliori agricoltori, delle cascine piu perfezionate e 
moderne, di col 01'0 che avevano profuso nella terra i guadagni preceden· 
temente fattL Fortissime resistenze vengono ora opposte ad un'ulteriore 
l'idllzione di salari, ed invero, malgl'ado che questi costituiscano un pesante 
gl'avame sui bilauci azieudali, non si pu() certo sostenere che permettano un 
buon tenore di vita aile classi lavoratrici, dato anche che i prezzi al minuto 
dei generi che il lavoratore deve acquistare si mantengono relativamente 
elevatL Questa osserl'ltzione vale, in primo luogo, per il pane. 

L'aaattamento aelle azienae ai prezzi ea ai C08ti reTati'lli. - Ammesso 
rhe il prezzo di un determinato prodotto diminuisca l'elativamente al prezzo 
degli altri prodotti aziendali (e ci() ~ appunto avvenuto per il riBo nel pe· 
riodo rOllsiderato, come si pu() facilmente vedere dai grafici esposti nel ca· 
pitolo VI), l'imprenditore puo reagire a tale andamento variando, sia la 
quota di superficie assegnata a tale prodotto, sia l'intensita 0 attivita della 
coltura. Analoghe considerazioni possono farsi per variazioni nei rapporti 
tra i prezzi dei servizi produttorL 

Ma ~ osservazione comnne che l'azienda agraria non reagisce mai pron· 
tamente ai mutati rapporti tra i prezzi e che l'adattamento avviene inoltre 
con modalita e con rapidita assai variabili, da tipo a tipo di azienda, da 
roltura a coltura, dall'una all'altra categoria di spesa. II decennio da noi 
considerato per l'esame delle aziende risicole, ~ stato particolarmente ricco 
di mutamenti relativi nei prezzi e nei costi, e, sotto questa rignardo, si presta 
assai bene per esaminare Ie reazioni che si sono verificate nelle aziende esa· 
minate. 

Procederemo quindi cosl. In primo 11logo compieremo un esame sulle 
aziende esaminate allo .copo di mettere in luce Ie effettive variazioni avve· 
illite nel corso del decennio, cel'Cltndo, per quanta ~ possibile, di integrare tali 
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dati aziendali con dati generali sicuri e di far risaltare il diverso compor· 
talllento dei singoli tipi di azienda ri.icola; successivamente esporremo dati 
e considerazioni ehe ci permetteranno di giudicare se l'adattamento delle 
I1zi~lJde e stato completo 0 solo parziale; ed infine. indagine che riteniamo 
fOll(iamentale, tenteremo di analizzare od illustrare Ie cause od i fattori 
"he hanno impedito l'adattamento completo. 

Esame delle effettive variazioni. - Esamineremo successivamente Ie 
mriazioni della snperficie rell1tiva occupata dalle singole colture e Ie varia· 
zioni dell'intensita colturale. 

Per il vercelle"e abbiamo calcolato 10. media compleosiva delle superfici 
investite a ri80 ed a grano, per Ie cinque aziende della basso. pianul'a prece· 
dentemente esaminate. Possiamo paragonare gli andamenti delle oupe1'lici 
aziendali con quelli dei prezzi del 1'ioo e del grano, e8preosi in moneta :lella 
otessa capacita di acquisto, e cio ci fornira un primo indice per giudicare 
deil'inten8ita delle variazioni relative avutesi. Si ricordi che per Ie aziende 
Vercellesi, gli unici spostamenti di una qualche importanza riguardano 
esrJllsivamente Ie superfici, poco infatti ha variato l'intensita colturale. 

anni 
1924 
192;; 
1U26 
19"1i 
1928 

Adellde del basso vereellese. (1) 
,lndalilento delle 8ul'erfici del ";80 e del grano 

(1n percentuale della totale 8uperficie az.) 

grana % riBo % a .. "l v'rano % 
13 68 1929 12 
11 66 1980 13 
10 66 1931 16 
11 66 1932 19 
12 M 1933 23 

riBo % 
63 
63 
61 
59 
56 

'1) Avevamo, nei quauri aziendaU, esposte 'Ie suverfid solo globalmente per trlenn!; 
l'andamento 8Dnunle rlsults, neUe azlellde del basso vercellese: 

Sup6f'jlcle ifWe8tita a .'i80 (in .tllU'l) 

1924 lIl25 1D:!6 192T 1923 1929 1980 1931 1932 1933 

A •. A 51,- 54,- 55,- 56,5 52,- 50,5 50,5 50,- 411,5 411,5 
B 46,- 47,- 48,- 48,- 45,- 43,- 40,- 39,- Si,- 37,-
B 210,- 2l8,- 220,- 220,- 222,- 216,- 222,- 216,- 210,- 200,-
D 4:11,- 442,- 450,- 450,- 441,- -162,- 432,- 416,- 4400,- 375,-
E 11,- 11,5 12,- 12,- ·11,- 11,5 10,9 10,3 10,3 10,3 

Sup6t"fle'W int)e8tit~ a yl"aflO (in ettan) 

1924 1925 1925 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 

47.. A 18,5 17,5 1Ii,5 17,':" 17,5 18,- 20,- 20,6 21,- 21,-
B 11,- 9,6 9,5 11,- -U,5 12,- 18,- 20,- 20,- 20,-
C 62,- 56,- 50,- 52,- 57,- 59,- 58,- 56,- 59,- 72,-
D 62,- 50,- 47)- 50,- 53,- 50 ,- 00.- 92,- 128,- 11H.-
I!I 2,4 2,4 2,- 2,2 2,1 2,8 2,9 8,2 8,5 3,6 



-297-

Nel seguente grafico tali andamenti sono posti in confronto eon l'anda· 
mento dei prezzi dei rispetth'i prodotti - in lire della oapaoiti! d-i aoquisto 
,lei 1933. - ruli prezzi per il vereellese, risl1ltano (prezzi realizzati dagJi 
agricoltori) : 

1924 1925 1926 19Z1 1928 1929 1981 1932 1!l38 

Urano 66,40 78,11 86,16 65,21 73,47 74,3-\ M,47 77,53 M,M 82,113 
Hi&> 71,80 66,12 52,38 43,27 58,22 5O,SO 40,52 53.66 00,43 51.77 

'l'rascurimuo di esporre dati sulle aziende della baraggia vercellese, che, 
ad eccezione deU'azjenda B -- non rappresentativa deUe condizioni medie -
prescutano un anda.mento del tutto s;mili " queUo delle aziende del basso 
\'crl'ellese, Passnlldo invece ad esamillare Ie superfici delle aziende dell'est· 
Sesia (nov<1l'ese e Lomellina), si nota il seguente alldamento, allulogo a 
quello del vercellese: 

anni 

1!1'24 
l\r.!5 
1$12(~ 

11127 
1!1~ 

Azienlle dell-' est·Sesia (1) 
A1Ida",etll,0 ,Zelle s"perjio, investite a "i80 ed a gmno in % 

della 8upel'ficie totale aziendale 

graoo % .... 0 % ann' grano % 
17 46 1U29 16 
16 62 1930 22 
1Jj 66 1981 2~ 
1Jj 58 193'l 24 
1Jj 53 1988 25 

fi80 % 
48 
411 
~ 
42 
41 

Per Ie azieude comprese tra il Ticino e l' Adda compiamo la stessa va· 
lutazione, Occorre notare in questo caso, che spostamenti di una certa en· 
titil si sono pure avuti nelle superfici coltivate a mais, essi passano pero 
in .pconda linea di £rollte al pit) netto e caratteristico variare delle super· 
lid illvestite a grano ed a l'iso. 

(1) Le supel"ficl nei dlversl annt rlsultallo: (A1.i. A novnl'esej C, D, E lomel1iuE'). 

R 1.9 0 

1924 lll25 1926 19ZT 11128 1929 19.'lO 19.11. 1932 lH.~ 

..... A 42,3 411,- 50,6 50,6 44,4 44,- 411,1 46,6 43,6 42,,-
II 90,5 97,5 104,5 108,1 98,1 88,1 86,- 82,5 76,3 76,7 
D 65,- 80,- 86,- 89,- 77,- 71,- 68,- 65,- 62,- 00,-' 
E 108,- 131,- 139,- 146,- ~43,- 125,- 112,- 110,- :w6,- 100,-

GRANO 
lU24 1925 1926 19Z1 1928 1929 19.'lO 1931 1932 11l<13 

A •. A 7,2 8,6 10,6 10,6 7,4 8,~ 10,7 13,5 18,6 13,6 
C 49,- 411,- 43,- 43,- 46,- 50,- 50,- M,- 65,- 68,-
D 17,- 15,5 12,5 18,- 1Jj,- 17,- 24,- 24,- SO,- 31,-
E 41,- 97,- 86,- 83,- 84,- '30,- 56,- 59,- 59,- 60,-
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A ndam-ento delle "upe"fici inveRtite a r;80 e a grano in pe"eentuale 
della superjieie tolale aziendale 

Aziende com-p"ese tra il Tieino e I' Adda (1) 

annt grana % ri80 % umf Vt'ano % ri80 % 
192.1 13 24 1929 lJ) 21 
1927 13 28 1930 14 21 
11120 14 24 11l3l 14 21 
lH26 14 28 19.12 26 15 
1!128 15 21 11),3.3 25 14 

Le determinazioni compiute ci mostrano chiaramente che Ie variazioni 
delhl superfieie investita a riso, se valutate in rapporto alIa totale super
fieit· delle aziende, sono iii ampiezza quasi uguale per tutte Ie zone esami
nate; se valutate invece ~n rapporto alia superficie investita a riso, inte
ressallo solo il 10-15 % della primitim superficie nel vereellese, mentre, 
Delle zone comp"ese tl'a il Tieino e l' Adda, I'area oecupata da tale col· 
tura ri.ulta '1',asi dimezzata. In questa senso si PUQ quinili aifermare, 
che I'adattamento delle supel'fici relatiYe al varialo rapporto tra i prezzi dei 
prodotti, e statu minore nel vereellese e progressivamente maggiore nelle aitre 
zone risicole novarese, Lomellillla, basso milanese. 

Le vuriazioni delle sllperfici potrebbero anche essere vailltate in base ai 
dati statistici rilevati peril complesso delle zone esaminate, ma, come ab
biamo detto, crediamo poco attendibili tali dati per gli anni antecedenti 
al 1930-31. 

Per Ie zone risicole minori, non avendo potnto rilevare I'andamento delle 
snl'Lrfici coltivate durante il corso iii tutto il decennio, ci limitiamo It 

qualche sommaria considerazione. Nelle zOlle risicole bolognesi non si no· 
tano che searse variazioni nella superficie investita a riso, variazioni in ogni 
caS0 di aumento, perla progressiva sistemazione di molti terreni e per la 
cou\'enienza ehe presentava I'estensione della risicoltura anche nel periodo 
di forte crisi (Crr. cap. XI). Le risaie stabili litoranee (provincia di Rovigo) 

(1) Le sUilerOci nei diversi nUlll rlsultuno lin ettnriJ: 

RIISO 

111:M 1925 1926 1927- 1928 1929 1930 1931 1932 1933 

Az. A 49,- 01,.- 56,- 56,- A7,- 47.- 48,1 47,13 36,02 30,11 
B 26,5 26,ij, 30,35 30.30 25,- 38,- 29.9 26,18 11,82 15.70 
C 23,- 21,- 24,7 21,6 15,- 10,5 15,4 14,- 13,8 13,6 

GRANO 

A. 4 9,- 12,- ~:4 16,- 13,- 13.- 11.78 19.64 28,14 23,9 
B 21,4 21,4 18,55 22,5 23,1l 19,63 10,47 49,09 49.5 
C 23.- 28,- ~r 19,95 24,5 26,,05 24,56 27,8 30,2 29,5 
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SOIlO rlmaste immutale, solo ill qllalche parte si nota la trasformazione di 
tali risaie da sl.bili ill avvicendate. Nel veronese e nel mantovano, la risi· 
coHIlI·a si e lie,·emente ristretta, ma non in modo molto sensibile, data la re
latinl convenienza che ivi presenta alleora tale coItivazione. 

**. 
L'imprenditore inoUre puo 'lllche reagire a variazioni nel rapporto tra 

i p"ezzi (dei prodotti e dei mezzi di produzione), varian do l'intensita della 
collura; esaminiamo tale aspetto della situazione per quel che riguarda 
l'impiego di concimi chimici e del lavvro manuale. 

Per l'impiego di cone;",; a.iificiali notiamo qualche lieve contrazione 
'lei Yercellese, in modo particolare nell'anllata 1933, mentre contrazioni 
maggiOl·i si notano nella Lomellina e nel Lodigiano. Ma, in linea generale, 
tali diminuziolli, sebbene non trascurabili, non appaiono cosi grad come 
[lotrebbe forse supporsi, 0 come aniene in altre parti d'Italia e per altre 
colture colpite JaJ ribasso dei prezzi assai meno d .. l riso: abbiamo avuto gia 
oreMione di segnalare questo fenomeno per il basso vercellese (cfr. cap. VIII). 
La ragione fon(l:Imentale di cio e probabilmente dovuta al earattere partico· 
lare di tale coltivazione; [lralicandosi infatti sn di essa un'irrigazione di tipo 
ess .. nzialmente dilamute, maura'110 quasi del tutto nella risaia i residni ferti· 
lizzanti dell'annJ.ta precedente, anehe per quel ehe riguarda i concimi fosfa· 
tici a piii lenta azione. Quindi una pur lieve riduzione delle quantita di 
concimi impiegate, si ripercuote immediatamente sulla produzione unitaria, 
fatto questo che per alcune aziende esaminate. si vede nettamente nel 1933. 
Anehe tenendo dovuto conto del ribasso del prezzo del riso non c'e conve· 
nie"za a concimare meno, cio tutti riconoscono senz'altro. Pin spesso Ie 
gra,·i contrazioni verificatesi (in un non grande numero di aziende), sono 
da .piegal·si con l'impossibilitt\ assoluta che aveYa l'agricoltore di acqui· 
.tal·e i fertilizzanti neeessari, sia pereM gli Istituti di credito, vista la sna 
grm·e situazione economica, gli negavano nuoye sQvvenzioni, sia pel'che gli 
stessi consorzi di vendita dei eoneimi chimici, facevano Ie identiche riserve. 
In tldinitiva riteniamo che, salvo questi casi sporadici, sia da ritenere avve· 
nuta solo una lieve contrazione del consnmo - lieve in rapporto a qnanto 
sarebbe stato leeito attendersi - con I'avvertenza perc}, che se perdurasse 
per molto tempo ancora la situazione critica attnale, probabilmente i cas; 
.pol·adici si generalizzerebbero, e la diminuzione nell'impiego dei coneimi 
.arebbe generale. 

Oecorre notare, sempre a proposito della concimazione, che dal vercel· 
lese al novarese, alia Lomellina ed al basso milanese, la situazione assnme 
aspetti diversi ed il problema presenta un'altra fisionomia. Si nota infatti, 
passando dall'una all'altra di queste zone, un progressivo anmento di eapi 
di t;estiame per unita di superficie, e, per talune parti, occorre anche ricoI'· 
daril l'azione fertilizzante delle acque di irrigazione. Il consWIlo di concimi 
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ehimici nelle aziende comprese tra il Ticino e l' Adda, ad esempio, e netta· 
mente inferiore u queIJo del vereellese, ed inoltre ivi PUQ maggiormeute 
Iliminuire l'impiego di fertilizzanti artificiali, senza che avvengano contra 
zioni di produzioni unit"rie neIJa misura del vercellese. Ed invel'o iu tali 
aziende, durante Ie annate di criRi, gli agricoltori hanno ristretto I'impiego 
di ('ollcimi in misura assai forte. 

Kon sthlmo n l"iportare dati su tali nndamelltl, essendo questi gi~ stltti 
espo"ti nei bilanci aziendo Ii. Per alcune aziende il inoltre possibile avere 
un'hlea della diminuzione della produzione uuitaria verificatasi, senza pero 
[Jot~r sieuramen!e mlu!are per quanta parte essa e dovuta al diminuito im· 
piego dei concimi, e pel' quanta parte ad altri fattori. 

L'impiego del lavoro umnuo per uniti~ di superficie e per coltura nOll hl!. 
suhltn nessuna vnriazione nettnmente definita nel corso del deceunio. Le 
,",lll-ioni di questo fatto sono fondnmeutnlmente quelle viste sopra; una rio 
duzione dell'impiego di mano d'opem, si sarebbe immediatamente riper. 
cOS"a sulle produziolli ullitarie, e, fatto un approssimato calcolo di conve· 
nienza, gli agricl)ltori hanno coneluso ehe non meritava spingersi per questa 
strada. Si PUQ tuttal'in ricl)noscere che, in molti casi, e stata curata mag· 
gim'mente la sorveglianza ai lavorntori, si e cercatl) di non perdere ne nn'ora 
n~ un minuto di lnvoro; ma non Rappiaml) se questo fnttl) PUQ a rigore e.· 
sere considel'ato come una vel'a e pI'oprin <liminuzione di impiego, 0 piut· 
tosto come un dtorno aile condizioni normali, dl)po quella rilassatezza nei 
IUI'oratori ehe si notava nel dopoguerra ed anehe nel 1924·26. 

In nleune .lziende, vereellesi particolarmente, si nota IIDa leggera di· 
minuzione nel numero dei .alariati fissi, otten uta con l'eliminazione di 
gu.llche ragazio, con la mancata .ostituzione di qualche vecchio, <>Cc. CiQ si 
puil notare anche in tal una delle aziende da noi esaminate; in complesso 
pert)' I'influenza di questo fatto e s(ata del tutto trascurabile. 

In definitivil Ie variaziooi nelle quantit,), di lavoro impiegato per iI com· 
ples"1) dell'azienda, sono quasi eselusivamente da attribuire aile variazioni 
delle superfici relative, ed alia sostituzione di colture meno sttive a quelle 
ehe esigono una grande quanti~ di mano d'opera, tipicamente il riso. 

Non si put) infine parlare di contrazione nell'uso di acqua irrigua 0 delle 
as.ieurazioni, eec. Diminuzioni notevoli si sl)no avute invece nelle spese 
di nlanutenzione che, per talune aziende, non figUl',ano pitl nei bilanei del 
19:111. 

Il grado di adattalllento al mutato mppol'to tra i prezzi dei prodotti. -
J)ob~iamo adesso esporre alcuni dati e considerazioni, ehe ei permettano di 
giutlicare se l'adattamento delle aziende considerate al mutato rapporto tra 
i prezzi dei prodotti sia stato completl) 0 no; ed in quest'ultimo caso, sia 
pUle cl)n una certa approssimazione, giudicare se la via scelta dall'agrieol. 
(OI'e diverga, di poco 0 di molto, da quella che, teoricamente, sarebbe stata 
In migliore, dal pun to di vista economico. 
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Per tale va.Iutnzinne si possono seguil'e due vie, pu,l'imenti apPl'ossimnte 
ed imperfette, rna che pl'obabihnente costitniscono it miglior modo di avere 
nna grossolana idea della situazione, Si possono dnpprillla prendere in esnme 
i I'p<lditi concl'eti di 8.ziende ('.he hanno adottati iudiriozi produttivi diversi 
dnlla media; e di tltli aziende abbiamo a,'nto occasione di studi31'ne due: 
I'nzienda B della blll'uggia verrellese e la B delnovarese, che hanno entrambe 
multo diminuita la superficie a I'iso, ed aumentata invece assai pin della me, 
d;,t, la superficie a grano e Ie produzioni foraggm"e, L'imperfezione di tale 
metodo ri.iede appunto nel supp0l'l'e elie i redditi di tali aziende divel'gano 
<la quelli delle altre per it solo fatto che it 101'0 ol'dinamento colturale ~ di, 
,'eroo, menh"e in I'Mlta vi sono molti altl'i fattol'i influenti sui redditi; I'icor, 
dpl"emo ad esempio, per I'ultima azienda, I'a.mpiezza; ed in generale la capa· 
ritll del proprietario ecc, Tuttavia un primo ol'ientamento puo aversi com· 
pielluo un simile cOllfl'onto, e molte eause di imperfezione possono essere 
eliminate, esaminllndo i redditi degli agricoltol'i, non tanto nel 101'0 val ore 
H".olnto, quanto nel 101'0 8ndamento espresso in numeri indici. 

I I'isultati. riferiti ad ettaro, oono conhmuti nella seguente tabella: 

A.del/de di baraggia vereellese . "eddito fondiario in Ii,'. ad ha, 

192f,26 1927·29 1930-82 111.'l.Q 

Azi(>ndu A (llledla) . 374 39 22 -13 
Azit>uda C (media) . 313 -14 -94 - 240 
Azit"llda n (con BcaraR rislcoltura) 500 65 43 2:i 

In<lt('i azienda A 100 10 6 -3,j 

C 100 -=-4 -30 -77 
B 100 11 7 4 

I dati ripol'tati mostrerelibero quindi che I'azienda B, in confronto delle 
alt1'e, 1", avuto negli ultimi auni dei I'edditi fondiari pit) elevati, rna non 
pos.iamo certamente ritenere queeti dati come conclueivi, dato it distacco 
non grande, Si noti aollche I'andamento contrastante delle annate 1927·29 
(nun.eri indici) per il quale periodo sembra che I'indirizzo produttivo oeguito 
dull. maggiol'anza sia stato migliore; circostanza del tutto giu.tificata 
quando si tenga presente che in tale periodo it prezzo del rioo era ancora 
sostenuto. 

L'esame dell'aziends B del novsrese porta si seguenti riBultati: 

Aziend. del nova,'ese . reddito fondiario in lire ad ha, 

1924-26 11127-29 19IIO-o'I2 1933 

~ziell<la ~ (media) , 1117 309 74 110 
A.lend. B (ebe h. molto rldotto II rlao) 1149 29. 194 .1 
Iudice nzienda A 100 82 8 G 

"\ 100 26 17 5 
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L'andamento del reddito fondiario in tale azienda mostrerebbe quindi, 
paY ticolarmente pel' il triennio 1930·32, la pin favorevole situazione in cui 
si sono trovate Ie aziende che han no maggiormente ristretta la coltura del 
riso Si noti che la vera e propria riduzione della risicultura _i ~ ¥erificata 
nell'uzienda B, a partire dul 1930, nel 192.!·26 infutti essa ne aveva ancoru 
una normale percentuule della superficie complessiva. Nel periodo 1927·28 
(perdurando tale indirizzo eolturale) il reddito si tlette ancor pitl; mentre 
nel susseguenti anni, avendo quest!azienua assai limitato il riBO, il reddito 
fondiario si mantiene assai pin elevato di quello dell'altra azienda, che inveee 
non aveva ridotta la coltura. Tuttavia iI distaeco non e poi molto sen_ibile 
e iI 1933 mostrerebbe un'andamento contrastan!e. 

II confronto tra )'undamento dei l'edditi fondiari delle aziende vercellesi 
e quelli delle aziende situate in aItre zone, puo pure fornire l'occasione per 
compiere intel'essanti constatazioni. 

Confrontanolo infatti i dati contennti nelle tabelle del capitolo XII 
appare chiaro n rapido preci]Ji!are del reddi!i fondiari nelle aziende vel'
cellesi, e l'undamento pin sostenuto delle nitre zone. 

*** 

II secondo metodo che ci puo permettere di giudicare se l'adattnmento 
delle aziende, al v,lrint'e del r9.pporto tra i prezzi dei prodotti, sia stato pin 
o m~no completo, cousiste sostuuzialmente in questo. Prescelte aleune aziende 
""'"presentative delle condizioni medie, giudicare qunli snrebbero stati i pro
babili redditi, se l'ordinameuto colturale fosse stato diverso. Tale metodo 
couduce a risultati nou assolutameute sieuri, ma d'altra parte la sua appli
cltzione ha sempl'e una base di obbiettivitil, dovuta alIa determinazioue quan
titativa dei prodotti e dei mezzi di produzione delle singole aziende, che a suo 
tempo abbiamo COlli pi uta. Si tratta solo, in sostanza, di ritenere costanti 
al variare delle superfici relative, aleune spese generali, del reBto <Ii non no
tevole entit:\: manutenzioni Bpese generali, ecc. Per altre spese, possiamo 
mlutare Ie v8riuzioni pill salienti in base a percentnali od a costi unitari 
(asBicurazioni, acqua irrigua, ece.), mentre la maggior parte delle spese e 
dei prodotti restano nettamente deliniti, e non danno luogo a vullltazioni 
soggettive odapprossimate. 

Tali valntazioni sono state eseguite per altro scopo nella parte succes
siva di questo studio (Cap. XIX) e, l'imandando ad essa pel' i dettagli del 
calcolo, riassumiamo ades.o solo Ie fondamentali conclusioni cui siamo per· 
venuti. 

Snpposti per Ie azieude vel'cellesi e novaresi due ordinamenti coltUl'ali 
in "ui il riso entri rispettiva~ente solo per il 50 % e per il 35 % della super
ficie produttiva, e supposto eh~ la superlieie tolta al riso sia assegnata 0 al 
grano 0 al prato (con conseguente sviluppo dell'indnstria zootecnica) risul· 
tuno Ie segnenti variazioni del reddito fOl!diario: 
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_4.U/ltcuto di ,-eddito fOlldiurio ad ettal'o 

(in lire) 

azienda B ~ienda 0 aziefl.da A 

Superftc1e a riso 50 % COD estensione grano 
» 11 35% D n » 

~ul)ertiC'ie a riso 50 % <"On estensiODe prato 
» 35% » 

vercenese Vef"oelle8e flOVat"6B6 

100 
194 

40 
92 

43 
U7 
46 
72 

14 

30 

Con l'avvertenza peril, ehe, nel caso delI'estensione della prl1ticoItura 
e della collegata industria zootecni<-a, si renderebbero necessalie forti spese 
pel' modificazioni del capitale fondi31'io, cbe annullerebbero 0 quasi, i van
taggi derivati dall'applicazione del nuovo indirizzo produttivo. 

Le conclusioni cui pervenia.mo sono dun que Ie seguenti: Ie aziende risi
cole vercellesi avrebhero dato migliori risultati economici se, a partire dal 
1930. avessero ristl'etta la coltura del riso, in misura ancora maggiOl'e di 
quel ehe non abbiano fatto, sostituendovi fondamentalmente la coltura del 
grano. 

Cause del ma .. cato adattame .. to. - L'esame ehe a noi sembra interes
sante, consiste ora nel riconoscere Ie cause di questo incompleto adattamento, 
0, pel' meglio dire, e pel' eliminare l'espressione cause che puil avere uu si
gnificato non adatto al nostro caso, Ie caratteristiche dell'agricoltura e delle 
impl'ese agricole, che hanno impedito iI manifestal'si di un pronto adat
tamento. 

Per molti, profondi cono"citori del vercellese, rna non usi ad analizzare 
lino in fondo una questione, iI fattore fondamentale, e forse esclusivo, e co
Stitllto da ciil che in parole povere potrebbe chiamarsi la cocciutaggine del
l'agt'icoltore, che, usa a conoscel'e il riso come una coltura di alti redditi, 
amante di questa pianta che un tempo 10 ha reso ricco, sperando sempl'e 
ill Iln ritorno a tempi migliori, non si rassegna ad abbandonarne la coltura. 
Allche perche, si aggiunge, Ie sue conoscenze tecniche sono troppo specializ
zat~ eben difficilmente egli sarebbe capace di dedicarsi con profitto ad altre 
('(J\ture, di curare la marcita come la curano gli agricoItori lombardi, di alle
vare iI bestiame come i lodigiani, di applicare i moderni sistemi di coItura 
rrumentaria, eec. Alh'i, inveee, enunciano idee perfettamente opposte: l'agli, 
""I LOre vorrebbe bene liberarsi dal peso della coltura risicola che 10 opprime 
""me una cappa pesante, e che 10 rende facilmente soggetto aile gravissime 
aler che sono insite nella coltul'a, ed aggravate dal carattere di quasi spe
cializzazione di essa; ma non puil; Ie altre colture danno, per cause ambien
tali non modificabili, un rendimento scarsissimo nel vercellese, che, in de
finith'a, puil solo sperare nel liso, 
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Ol'a nOli si PliO eel·to sostenere che Ie idee espoBte siano prive aBBoluta· 
OIente di fOlldamento, in rea!til in ognllna di e.Be vi e qualcoBa di vero e 
'I u"ICOBa di inesatto. Per renderci maggiormeute ragione di un fenomeno 
eObi romplesso, crediumo opportullO esaminare piu dettagliatamente alcnni 
ueg-li sv'triati •• imi fattori ehe fanllo risentire il loro peso. 

a) Diffieolta di adattamento derivanti dalle earatteristielle genera-Ii del· 
c'i1llpresa ag1"a1'ia. - Le impl'ese agrarie, per i 101'0 caratteri propri, risen
tono in mooo tutt'nlfatto particolare delle valiazioni del sistema economico; 
!"io " gill stato messo in luce da numel'osi studi sull'argomento (1), e non vi 
in.i.tiam". Ricordiamo solo che, in linea generale, l'ngricoltore organizza 
la produzione in base ad nil gindizio preventivo sni prezzi, compinto a di· 
stallza di un anno e talvolta di piu; nel corso del proceBso pl'oduttivo puo 
acorgersi rhe nOli potl'a neppure arrivare a coprire Ie spese vive Bostenute 0 

du sostenere, senza peril poter cessare la produzione, come farebbe l'impren· 
ditore di altre industl·ie. Posto in "ostanza nl bivio tra una perdita - a -
ed nna a + b; pl'eferisce natul'almente la prima alternativa. 

Ma anche essendosi avverato un tale caso in un determinato anno, non ~ 
detto elle I'imprenditore, l'anno successivo, ammaestrato dall'esperienza, 
debba cambial' rotta, per far eio Qecorrerebbe che egJi avesse buone ragioni 
pel' preYedel'e, COli un certo fondamento, la continuazione della tendenza ini· 
"iata.i I'anllo pl'ecedente. Verso l'equiJibrio economico gJi uomini tendono 
('on i 101'0 atti ripetuti (2), e l'agricoltore pliO I'ipetere Ie sne azioni econo· 
mit'he solo a distanza di un anno e talvolta piu. In linea generale quindi 
Ie impl'e"e agrllria modificuno il proprio indirizzo produttivo solo quando 
I'lIndamento economico mostra una cel·ta nniformitA e costanza di direzione, 
e qnestn illel'"ia di tali imprese puo essere eonsiderata come un difetto loro, 
ma ancbe un pregio, se si tengono present; i danni che possono verificarsi 
in '~nelle impI'eRe che modifichino la propria struttnra ad ogni piu !ieve ed 
eltimera variazione del sistema economico, variazione che talvolta puo essere 
snLito seguita da un ritorno aile primitive eondizioni. 

Ora, nel caso pal·ticolal'e deUe aziende risicole, un nniforme e chiaru 
IIl1damellto dei prezzi dei prodotti non si e mat verificato durallte il de· 
"ennio 1924·33, cd all'inizio di ciascun anllO l'agricoltore si t! trovato davanti 
.d inr.ognite tntt'lIffano nuove, non potendo ricavare nessun ammaeBtra· 
mento dall'andamento degJi anlli precedenti. AffincM Ie imprese agrarie 
pos.ano orientarsi verso quelle organizzazioni di fattori produttivi cbe assi· 
cnr" la maggiore 0 mas.lma cOII"enienza, occorre inveee che l'andamento 

(1) 81 pu~ consulta .. : 
J. ST .... : Papero on gold alia tho pI;oe level (sagglo VIII) [164]; J. H. Kills: 

Agriculture and the trade ogcle [78]. 
Vi veda Buche DRAGON!: Eoonomia agt"aria, HQepll, Milano. 
(2) Cfr. V. PARETO: Manual. III Eoonomia pol/tioo - MII.no, 1919, psg. 142. 
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lill be" ftIlLrMto, "niforme e prolungato per qualche anno. In un periodo 
isterico e eonturbato come il decennio che esaminiamo, l'agricoltura non 
pot-'va certo mostrare che disorientamento negli indirizzi produttivi j cio 
si puo eQnstatare facilmente. 

II prezzo del riso ha mostrato una certa uniformitA di andamento dal 
1923 al 1926, ed imvero la continua ascesa, dovuta in gran parte aUa sva
lutazione monet<lria, con conseguente facilitA di esportazione, ha influito 
profondamente suU'agricoltura, inducendo gli agricoltori ad estendere la 
coltivazione, ad intensificarla, e sopratutto, fatto di cui oggi sentiamo in 
pieno la gravitA, ad immobilizzare nel suolo, con spianamellti, fabbricati, ecc_, 
gran parte dei profitti realizzati. Ma, a partire dal 1927, I'andamento del 
l're • .zo del riso, pur tendendo rapidamente al ribasso, ha degli alti e bassi 
che disorientano. II 1927 fu, come abbiamo detto, nna terribile annata, la 
erisi peraltro si risolse rapidamente, e gli agricoitori non <!bbero alcun in
cenHvo a ridurre la coltura del riso; nel 1929 e '29 vi fu un lieve rialzo del 
prezzo e, sopratutto per l'avvenuto adeguamento del prezzo di aleuni ser
vigi produttivi, i redditi aziendali migliorarono assai, come si puo notare 
esaminlWldo i bilanci precedentemente esposti. 

II 1930 ripete la situazioue del 1927, ma il 1931, pur essendo un'annata 
da considerarsi tra Ie peggiori fu, senza aleun dubbio, migliore della prece
dente. e se pur non riuscl a sanare Ie perdite verifieatesi, contribul ad aumen
tar. iI disorientamento degli imprenditori. Nel1932 e '33 la situazione ~ stata 
invece uniforme, essendosi giunti al fonda della grave crisi j e, eoncludendo, 
pel" Ie norme ehe l'agricoltore poteva seguil'e, solo quest'ultimo biennio ha 
ral'presentato un periodo di deeiso orientamento, e forse solo agli inizi del 
1933 e del 1934 egli poteva penaare seriamente a ridurre la superficie eolti
vata a riso. Ci pare quindi ehe i ragionamenti di colora ehe aeeusano l'agri
coltore di non volersi adattare aile nuove situazioni, non abbiano fonda
mento alenno; p08sono, ~ vero, a prima vista essere ritennti giusti, rna. oc
corre pOI' mente che sono ragionamenti compiuti a posteriori dopo aver eon
staiato i risultati ottenuti, mentre I'agricoltore deve pvevedere, il che I! molto 
diverso .. Con cia tuttavia non vogliamo passare sotto silenzio l'opinione di 
alcuni studiosi, che gia prima della guerra consigliavano a seguire altra 
strada, Intuendo, genericamente, i perieoli cui era soggetta la coltura quasi 
specializzata: ma questa ~ altra questione (1). 

Supponiamo pure cbe un agrieoltore, resosi eonto assai pre~to delle 
tendenze economiehe, avesse voluto restringere la risieoltura, quale eoltura 
"o\.evn sostituirvi? Eseluse aleune eolture cbe evidentemente non possono 
ammettere ehe lievi incrementi, 0 che rappresentano un regresso tecnieo ed 

(1) 81 veda opeclalmente 10 scrltto del NOVELU: La mala • la rota..lon. .grona 
itt rapporto aIle cond1zwfli economiche ruralf [105]. 
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economico, quali ad esempio il mais, l'avena, 1a segala, ecc.; due sole vie 
di tiscita rimanevano: il grano ed iI prato; ma mentre iI primo pote~a fa· 
cilmente estendersi, iI prato avrebbe richiesto urilL tale profonda mntazione 
nei capitali fondiario e di esercizio, da non poter fare giudicare' possibile 
che una lenta diffusione. II prezzo dei prodotti aniJpali e del latte inoltre 
(sul'poniamo che Pindirizzo della trasformazione dei foraggi resti immutato) 
non ha certo prospettive brillanti; tali prodotti sonostati pure fortemente 
colpiti dal ribasso, sebbene non quanto il riso (Cfr. cap. VI). Inoltre,. Qj:. 

corre ricordare che nel. vercellese, manca tutto quel complesso. industriale 
che possa dare smercio ad un'aumentata produzione casearia. 

L'unica risorsa' immediata era quindi costituita cial grano .. il prezzo di 
tale pI'odotto, per ragioni note, si e conservato relativamente ,alto nel pe· 
riodo di crisi, e, quel che pili conta, non ha mostrato gran<!.f" 'f1uttuazioni 
degue di nota. Si comprende quindi facilmente come, iii. defillitiva, Ie sole 
variazioni importanti potevano essere costituite da una 'sostituzione del grano 
al riso, e - solo ill via secondaria - da un lieve increm~nto dei prati, con 
conIiessa industria zootecnica. La prima sostituzione si e certamente ~vuta; 
rna Ie considerazioui sopra svolte ci permettono sicuran.ente di affermare 
che e stata lontana dall'intensita ottima, la seconda non si e quasi per nulla 
vel iiicata. In definitiva quindi Ie considerazioni generali sinora &volte, non 
sono sufficienti pel' spiegal'e il mancato adattamento delle aziende aIle varia· 
zioui relative dei prezzi dei prodotti, ed occorl'e fermare Pattenzione 8U altre 
circostanze. 

·Si ricordi per(), sino da ora, che Ie piccole proprietA coltivatrici capita. 
listiche, che abbiamo detto essere abbastanza diffuse nel vercelle8e ed anche 
in altre zone risicole, si trovano in condizioni del tutto particolllri, essendo 
assai maggiore in confronto alle altre imprese iI 101'0 potere di resistenza ai 
bassi prezzi dei prodotti. Pure in condizioni di resistere maggiorme!)te ai 
pre.zi bassi, in confronto agJi amttuari, si trovano gli agricoltori che con· 
ducono direttamente la propria azienda, ed in condi.ioni particolari sono 
anche Ie aziende che si basano sulla compartecipazione della mano d'opera 
al prodotto, erc. Tali situazioni sono <lei resto fa.cilmente intuibiIi, e non ci 
soffermeremo anrora su ci(); tuttavia alcuni particolari argomenti (come ad 
•• empio qnelIi reiativi aUa compal'tecipazione) dovranno in seguito essere 
appl'ofonditi. 

b) Difficolta Iii IWiluppo di alcun. colture. - L'opinione sopra ripor. 
tat.l, che, cio~, molte deUe colture che si potrebbero s08tituire &1 riso no!) 
.i confacciano :tU'ambiente vercellese, pur essendo in gran parte errata, 
particolarmente se si tengono in dovuto conto tutti i perfezionamenti tec· 
nici e r.olturali che da qualche tempo a questa parte hanno radicahnente 
Palllbiati i termini di alcuni l'roblemi ecoQomiCi, ha anche un tondamento 
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di ,-erita. Abbiamo gia rile,'uto, ad e"empio, ehe 10 sviluppo delle marcite 
~ assai osta"olnto dalla eomposizinne qunlitativa delle .wque irrigue, e ehe 
Ie marcite vercl'lIesi siano di produttivih\ ben diversa da qnelle della Lo· 
mellina 0 del milunese e a~sili f~H'ile constatar.e. Spesse volte, in inverno, 
I'al'qua di irrigazione geJ:t eompletftmente sulla marcita, provocando danni 
sen.ibili; vero e ehe a cio si puil in parte rimediare curando molto 10 scorri· 
mento delle aeque, ece., ma non I! men vero che in aleune annate il feno· 
meno ~ inevitabile. La na t ura delle acque irrigue esercita la sua influenza 
anche sui prati comnni, Kitltrdandone '10 sviluppo e rendendoli meno pro
duttivi. 

I'er quel cbe l'igunrda il granD si puo ill primo luogo osservaI'e ehe Ie 
difficolt" che vengono pro"pettltte possono in gran parte essere superate 
con l'impiego di appropriaH procedimenti t~'CJlici, e non I! proprio nel caso 
del grano ehe questi faeciano difetto. Ma cio non toglie che in. aleune 7.one 
vi siano 0 terreni non moPto adatti, 0, sopratutto, terreni sortu.lllosi cbe 
ostacolano grandemente ogni sorta di coltma aaciutta (1). Inoltre eben noto 
ebe 1a successione del gran" al rioo presenta sempre inconvenienti n,.tevoli, 
essenzialmente per il poco t',mpo ehe intereorre tra la raccoltlt del riso e la 
seruina del grano. Avviene talvolta ebe, per ritardi stagionali 0 per ecees
sive pioggie autunnali, non sia possibile rompere la risaia, investendola a 
grano, e sia necessaria 0 "it ornare al riso od estendere iI prato, correndo 
rischio, in quest'ultima altel'nativa, di avere un eceesso di produzione fo
l'aggel'a, perche l'aumento delle seorte vive, trasformatrici dei foraggi, non 
puC> essere molto rapido. 

c) Andam'mti c!ima.tici IJU,·Ucoluri. - Molto pl'obabilmente pero, nel 
1933, e sopl'atutto alia semina pel' il 1934, la sostituzione del grano al riso 
sarebbe stfltfl molto pill sensibile di quel che non sia stata l'ealmente, se 
andalllenti clim~tici non avessero impedito il realizzarsi dei progetti degli 
ngl'iroltori. Le pl'olungate piogge autunnali e la grande quantit>1 di neve 
r.a<luta IUisai "reeocemente nell'inverllo 1933-34, hanno qnasi completamente 
impedito l'asciutta delle risaie e l'al'atul'a; i gl'ani, tardivamente seminati, 
hanllo gravemente sofferto pel' eccessiva umidita nei pl'imi mesi del 1934, 
oosicche non sono stati inf"eqnellti i easi di completo fallimento delle se
mille, con la. magra prospettiva di un mar"uolo come semplice ripiego, Spesso 
gli agrieoltori sono eosi stati obblil{ati di tOl'na,re senz'altro alia risaia, 

La raccoHa del grano, nelle zone risieole piemontesi, si prevedeva assai 

(1) A. TOUItNON e A. TARCHETl'I: II 801·tumc [ISO]. 
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d~fJdente nel 1934, cill e stato assai presto compreso dagli agricoltori che, 
pel' rimediare, hanno impiantato molti vivai di rioo, sperando di potere, 
dol''' la r3Ccoltn del grano e magari sacrificando parzialmente questo pro 
<1octo, trapiantare iI riso ed ottenere due raccolti, pratica che stentn age· 
neralizzarsi, ma che iu taluue particolal'i annate pull costituire un eecellente 
ripiego. Tale tendenza e dimostratn daUe eccezionali richieste di mano 
d' opera per il trapianto; in definitiva si prevede, nel 1934, per causa di 
questo fatto, una lieve esten.ione della superficie coltivatn a riso in luogo 
di una nuoya, sperata, riduzione. Cill dimostra ottimamente come un sem· 
plice sndamento st"gionale avverso possa cagionare ostaeoli, 0 radicalmente 
m ItTare Ie tendenze iniziali degli agricoltori. 

,I) Difficoltri deriva .. ti dai capitali .tabilm ... t. inv •• Uti ... lla prada· 
Zi6'W. - L'azienda agrnria di tipc vercellese e novarese e, come ahhiamo 
potu to spesso rileYare, fondamentalmente speeializzata per la coltura del 
rioo. e tale espressione deve intendersi non solo riguardo la ripartizione 
delb superficie tra Ie varie colture, ma anche all'esistenza di capitnli in· 
tr".feribili 0 poco trasferihili adattati all'sttuale indirizzo produttivo e 
("he lion possono essere utilizzati in altro modo. 

l1a Ie idee do. molti esposte 8i hasano sopra un evidente sofisma. Si 
di<-~: restringendo la coltura del riso veniamo in sostanza a perdere il fr .. tto 
Iii molti capitnli, impiegati stahilmente nella produzione; e rimarrehhero 
in gran parte inutili gli ampi magazzini, i costosi spianamenti del terreno, 
gli essiccatoi del riso, i brillatoi, Ie aie, ecc. Ma che cosa diciamo in so
stallza noi quando affermiamo ehe l'estensione della eoltura granaria (0 
del prato) con relativa restrinzione della risicoltura sarebbe stnta conve· 
nien te? Nient'altro che conviene all'imprenditore di lasciare Ie macchine e 
gli strumenti parzialmente inutilizzati, e fornirsi delle nuove scorte neees· 
.ari~ al nuovo indirizzo colturaie, od apportare Ie necessarie modificazioni 
aile stalle ed aile altre eostl'uzioni. In 8ostanza, qU3lIdo un capitale intra· 
sferihile, 0 tl'asferibile solo con grave perdita, riduce asBai la Bua utilitt., 
e"so e antomatieamente Bvalutato, ne- vale ricordare il prezzo pagato, ma· 
g",·i solo aleuni anni addietro. Quel che realmente si pull dire ~ che gJi 
agricoltori avrehbero fatto bene a nOll impiegare tutti i loro profitti nella 
Bl'ecializzazione dell'azienda verso, la risieoltura. 

La maggior diffusione della coltUI'a granruia e dei prati, come dice· 
vaUlO, e p08sibile 8010 con ,un completo rifaeimento dei fabbricati (stalle, 
fiellili, alloggiamento per il Cl\Sal'o, quando, (·ome 8l'esso si usa, la trasfor· 
mazlone del latte in prodotti easeari !\vviene nella stesaa azienda), con un 
mutamento notevo1e nella compooizione delle scorte morte (rotabili per 
trl'"I)(ll'to, materiali per 1a stalla e per il caseitieio, ma.cchine ed attrezzi per 
i prllti, r!\strelli, falciatriei eel·.) e nella consistenza dei capl di bestiame. 



-309-

Tale eambiamento profondo dell'azienda agraria esige, come ~ ovvio, pon
del--'Zione e visione netta delle prospettive future, ed esige anche il capitale 
per l'indispensabile trasformazione fondiaria e per l'acquisto del bestiame, 
capitaJe che oggi gil agricoltori non hanno e che non ~ consigliabile (n~ 

possibile taivolta) prendere a prestito_ La trasformazione in questo senso 
poLeva avvenire nel 1924-26, ma Ie risorse dell'agricoltore sono state invece 
impiegate, esclusivamente, nel perfezionamento della coltura risicola, con
tribuendo rulcor pin a cristallizzare l'azienda verso quest'indirizzo, e com
mettendo certamente un grosso errore di cui oggi si scontano Ie conse
guenze. Ma si puo incolpare gil agricoltori di aver commesso questo .... rore? 
Si pensi sempre che e facile ragionare ed accusare dopo: logieamente 
nessun com nne agl'icoltore poteva nel 1924-26 giungere a conclusioni diverse. 

e) Diffioo!ta derivQ.nti da.! fattore lavoro 1IIa .... ale. - La diff.usione del 
grana presenta, a questa riguardo, difficolta ancora maggiol'i di queUe del 
prato_ n grano e la coltura tipicamente meno attiva tra qnelle fonda
mentali del vercellese, ed e ovvio che una sua estensione a scapito del riso, 
coltura invece di un altissimo grado di attivita, rappresenterehbe un minor 
fabbisogno globale di lavoro ed un &cuirsi del problema della disoccupa
zione. Velatamente od apertamente la sua ditfusione eccessivl\ e ostacolata 
dalle organizzazioni sindacali dei lavol'atol'i agricoli, ed e probabile che iu se
guito all'atfermarsi di tale indil'izzo, si sentirebbe l'immediata necessita a 
fare ricorso a forme di imponibile della mana d'opera, che potrebbero radi
calmente rovesciare Ie conclusioni a cui noi siamo pervenuti circa la conve
nieDza di introdurre modificaziolli nell'ordinamento colturale a seapito del 
riso (Cap. XIX). 

I grafici esposti nel Cap_ XIX indicano, in via approssimativa, la pro
babile distribuzione del lavo.o che risulterebbe in un'azienda vel'cellese in 
segnito ad una semplice riduzione della coltura risicola. La distribuzione del 
lavoro durante l'anno migliorerebbe, ma il numero medio di ore mensili lavo
rative sarebbe assai minore. Si noti pero incidentalmente (e su questo fatto 
ritorDeremo cou maggiore ampiezza nella parte V), che la diminuzione inte
resserebbe esseuzialmente la mana d'opera avventizia immigrata, mentre poco 
val'ierebbe la mo-no d'opera lissa; ne conseguirebberl) quindi probabilmente 
a.nche importami ripercussioni sociali, in seguito al Dtutato rapporto tra lissi 
e avventizi. 

f) Inft"88i della politico. protettiva e creditizia . . - La grave crisi in cui 
.i dibatte la risicuitura e stata, per quanta era p08sibile, alleviata con 
\.rovvedimenti di varia natura, il pin importante dei quail riguarda la co
stituzione dell'Ente nazionale risi. II suo funzionamento e ben conosciuto; 
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d'altra parte esistono numerose pubblicazioni che 10 illustrano ampi", 
mente (1), e ad esse rimandiamo. 

Non ~ fUOl·i. di luogo pensare che Ie speranze nell'azione dell'Ente rav
vivate dalle riunioni frequenti, dagli scritti e dalla propaganda, abbiano 
ing~nerato un certo senso di fiducia nell'avvenire, come hanno, nel 1933, 
indotto molti agricoltori a non vendere precipitosamente il prodotto, evi
tando cosl di deprimere ancora di pili il mercato, il che avrebbe forse pro
dotte ripercussioni economiche e psicologiche di cui non ~ valutabile la por· 
tata. Qllest'azione, come l'azione dell'Ente risi in generale, va valutata da 
un punto di vista coutingente, e si puo dire che in definitiva e stata real
mente benefica nel senso di aver evitate precipitose azioni da parfe degJi 
agricoitori, azioni che forse, appunto per non essere ponderate su1liciente
mente, potevano condurre a guai maggiori. 

Ma anche qui occorre riconoscere che guardando la situazione da un 
punto di vista pill alto e curandoci soprattutto dell'assetto avvenire della 
risicoltura, occorrera man mano modificare Ie direttive e curarsi di indio 
rlzzare lentamente l'assetto delle aziende risicole verso altre forme. Cio 
sara oggetto di una particolare indagine successiva, si puo per ora alfer
m",re che la politiea di resistenza seguita dagJi Enti interessati ha agito 
nel senso di rallentare l'adeguamento delle aziende risicole ai variati prezzi 
e ai costi. 

Ad identiche conclusioni porta l'esame dell'azione creditizia, che con 
un'opera silenziosa e forse non abbastanza valUtata, semplifieando al mas
simo la sua procedura, ed in qualche occasione basandosi pili sull'innata 
onesta dei rurali che su garanzie materiali ben definite, ha salvate molte 
situazioni e evitati clamorosi dissesti. 

L'azione di sostegno degli agricoltori ha certo rallentato 10 stimol" 
verso l'adozione di ordinamenti colturali pili redditizi; analogamente a 
qu",nto abbiamo detto sopra occorreril. che una volta raggiunta l'auspicata 
situazione normale, I'azione del credito agrario incoraggi Ie forme nuove 
ed ostacoli In specializzazione verso la risicoltura. 

(l) La plii completa dl esse ~ quella della M. BOGGDU: La orili rllicola • I' Bnl • ...... 
zionale tiBi [18] che l11ustrn chinl'omellte In cosUtuztone dell'ente, 11 suo funzionamento 
e quello degU enti coUegatl, 1 rlsnUati ottenutl e propone infine aleuo! perfezionamentl. 
Per parte nostra credlamo che per gludlcare l'azlone deU'ente occorra nettamente dlstln
guere due fasl del suo funzlounment(): a I 11 nlOll1euto dl~pel'nto cbe In rhdrolturn stu 
ndesso trnversando ed n qu~sto rigU81'tio nOll ~ ('erto eccessh'o dire che I'szione deU'Ente 
rlsl hn salvato In rlslcoltura da dlsastrl "forse irreparablll. ed ba permesso dl conservare 
quasI l11tntte Ie nostre poslzloll.i suI mercatl l'Sterl. OgllUUO llrntico (li commereio sn ben~ 
come sia fncile perdel'e In cUeDteln e come difficlle rinqulstarln, e l'Ente ba In questo 
caso 1\lnzlonnto apPullto come chi cel'<'n coo ogDi mezzo, ed Roche a costo dl perdtte tem
poranee. dl mnntenere Intntte Ie sue relnzlonl eel 11 suo prestigio. b) Le probablll future 
prospettJve della rlslcolturn e I'asflet'to futurQ dl essa, ed allora occorre rlconoscere che 
l'Ente patrA sempre avere uU'uzlODe utjlisslmn per regolate In uostra esportazione e<.'C., 
rna che certo non potrll. contlnunre ('01 metodo attuale ('be ~ essenzlalmente contingente. 

Delle prospettlve future 6arll detto in segulto. 
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g) 1111 pfJrjetta con08cenza della propria BituazioRe economica. - La 

scarsa diffusione ehe ha la eontabilita agraria in tutte Ie aziende vereellesi, 
fa 8i che talvolta 10 stesso interessato non conosee in modo esatto la propria 
situazione ed i redditi ottenuti iaJ. uua data annata. Spesso egli va avanti 
m~ccanicamente chiedendo denaro in prestito quaudo ne e sprovvisto, con
globando i risultati economiei dell'azienda, con la sua situazione personale e 
con altre fonti eventuali di reddito ece. La poea convenienza dell'ordinamento 
eolturale seguito non P"O quindi chiaramente apparirgli, almeno nei primi 
anni. Solo dopo ehe gli andamenti sfavol'evoli si sono ripetuti, e i denari eo
mineiano a mancargli, valuta esattamente la sna 8ituazione e eerea di op
porvi rimedio. 

h) Fattori psicologici. - Abbiamo gia accennato alla particolare men
talitil. degli imp~enditori vercellesi (ed anche novare.i), ed al carattere di 
pr".-alenza che per essi assume la coltura risicola che mal volentieri ridu
cono. Senza ritenere cia un fattore fondamentale, non si pub negare pero 
che esso eserciti un certo peso, partieolarmente in quei easi, non infrequenti, 
iu ('ui e ineerta la scelta dell'indirizzo produttivo, dato che Ie differenze di 
rOOditi sono lievi dall'uno all'altro, e talvolta inapprezzabili. Mancando di 
argomenti che possano farlo nettamente propendere per un dato ordina
ment~ 0 avendo dati ineerti, poco ehiari e non definitivi, l'agricoitore e por
tato a continual'e per la via che meglio conosce. 



CAPITOLO XIV. 

IL PREZZO DEL RISONE E LE SUE INFLUENZE 

SUI RISULTATI ECONOMICI DELLA PRODUZIONE 

I.e determinazioni ehe abbiamo intenzione di compiere in questo ca,pi· 
tolo sono di natura e di finalita diverse. L'oggetto di esse ~ pero sempre 
il prezzo del ri80 e vogliamo valutare sia Ie ripercussioni di eveu1;.uali varia· 
zioni di questo prezzo, sia quale prezzo possa permettere il mantenimento 
della coltura sulle basi attuali, sill, infine quale prezzo sill, do, ritenere, dato 
I'attuale livello dei eosti, equo 0 soddisfacente. 

Per compiere taii ricerche occorre in primo Iuogo mettere bene in 
chiaro 10 .copo cui si vuol giuugere, senza di che non potremmo in aleun 
modo giustificare il metoda che seguiamo, ed in secondo Iuogo accorl'e a b· 
ba.ndonare la sieura via della ricerea storiea ehe abbiamo sinora pereorsa, 
per addentrarei in un'altra, facendo a.nebe posto ad ipotesi ed astrazioni. 

A.) Le injluenze delle variazioni del prezzo del riBone. 
Supporremo che avvengano variazioni nei prezzi del riso fermi re8tando 

tutti gU altri prezzi (da prodotti e dei mezzi di pl'oduzione). 
E' possibile innanzi tutto distinguere due easi, ehe in realta. non sono 

altro .he due aspetti della medesima situazione, a\'bitrariamente distinti a 
secondo del fattore tempo. II primo ca<!o si ha- considerando un periodo di 
tempo che per 10, sna brevita non ammetta reazioni dell'azienda ai mutati 
prezzi relativi. II secondo si ha invece supponendo che I'azienda agraria 
abbia il tempo di adattarsi ai nuovi rapporti dei prezzi, e quindi reagisca 
nei limiti delle 8ue POBBibilita. 

CASO 1. . Variazione del prezillo del ri80 per un pe.iodo corto. - Non 
oecorre credere che un tal caso sia fuori della realta: a.nzi asso sl ~ fre
quentemente verificato in questi ultimi auni di contnrbati andamenti eco
nomici. L'agricoltore, avendo gi~ scelti i criteri do, segnire, fatte Ie semine, 
antiCipate molte spese, talvolta a.nche raccolto il prodotto, non con osee an
eora il prezzo ehe potr~ realizzare per il riso e puo doma.ndarsi come 
varillr~ il suo reddito fondiario secondo il prezzo ehe potr~ ottenere. 
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Le ripereussioni economiche di una simile variazione si possono stu· 
diare in modo del tutto elementare. Riportiamo in nota Ie equazioni che 
indica no, per Ie varie aziende rappresentative esaminate, il reddito fon· 
diario (Rf) in fuuzione del prezzo del risone originario (x). II prezzo dei 
risoni fini generalmeute non varia (cfr. cap. IV) in stretta eorrelazione con 
quello dell'originario, e date anche Ie piccole quantita di questi risi che 
entrano a far parte del prodotto loroo vendi bile delle aziende piemontesi e 
lombarde, possiamo far passare iI loro prezzo fra quelli costanti, anche 
perche Ie supposte oscillazioni del prezzo del riso, sono contenute in un 
limitato campo di variabilita. Trascuriamo per ora di analizzare Ie aziende 
delle zone risieole minori, imperniate sui risoni fini, ma il cui esame 
poco ci interessa, dato che in sostanza il problema del riso non ha ivi i ca· 
ratteristici aspetti delle zone principali (ll. 

Le equazioni riportate nella nota sono tutte equazioni di rette: la di· 
versa pendenza ·di tali rette indica. il diverso precipitare dei redditi fondiari 
in seguito a supposte diminuzioni relative del prezzo del risone originario. 
La costonte moltiplicotiva della x pub dare una precisa idea della pendenza, 
costituendo il cosidetto coefficiente angolare delle rette, mentre la costante 
sottrattiva rappresenta l'ordinafa dell'origine. II coefficiente angolare (che 
e eguale alia. tag a, esseudo a I'angolo che Ia retta fa con l'asse delle x) dimi· 
nuisce fortemente dalle aziende vercellesi aile lombarde. 

II gra.fico seguente, dove riportiamo gli andamenti medi per i singoli 
gruppi di aziende, da un'idea comparativa deg); andamentL 

(1) II reddlto fondlarlo nelle a.lende preaceite (Rf.) ~ dato dalle seguentl espres· 
sionl (.l'=pre7.zo del rlsG: costnute molttpl1cattva = q.U d1 rlso prodotto, costante sot
trattlva .aleolata In base ",,11 altrl prodottl e spose costantl). 
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da una vari8Olione della superficie investita a riso) , ricostruire il bilancio 
aziendale in tale ipotesi (l'analisi quantitativa eseguita nella parte III puo 
rendere sufficientemente esatto quest!> calcolo) e determinal'e a quali prezzi 
del riso e degJi altri pl'odotti ~ conveniente attuare la variazione. Tale cal· 
colo ~ contenuto nella parte V di questa studio, ci limitiamo a riassumerne 
i risultati relativi aile aziende Bee del Vercellese, nell'ipotesi di una restri
zione del riso fino al 35 % della superfide aziendale: 

Prezzi di indifJm'enza del ri80ne origin,ario, g.-ano, latte 

(media delle aziende Vercellesi) 

prezzo del risone L. al q.le 45 
» grana » » 52 
» latte »» 16 

50 
61 
24 

55 
71 
33 

60 
80 
42 

65 
90 
50 

70 
99 
58 

Cio significa che, essendo attualmente il prezzo del grana di L. 90 al q.le, 
e conveniente sostitnire il grana al riso solo se il prezzo di quest'ultimo ~ in
feriore a L. 65 al q .Ie. Analogamente puo dirsi per gU altri prezzi e per illatte. 

Si puo quindi rispondere al quesito posto. Dato l'attuale (1933-3,1) livello 
dei prezzi concorrenti al riso nell'ordinamento colturale, il prezzo del risone 
di L. 55 al q.le non permette di mantenere la coltura sulle basi attuali, ma 
tende a provocarne una restrizione, in misura tuttavia non esattamente pre
eisabile. La coliura favorita sarebbe il grano. Dato pero che l'agricoltore per 
compiere i suoi atti economici non si basa solo sullo. immediata e contingente 
situazione, ma bensl su tutt!> un complesso di fattori, che in paI·te abbiamo 
anaUzzati nel capitolo che precede, il movimento non ha avuto luogo che in 
neve misura. Si pull tuttavia alIermare che, perdurando per qualche tempo 
l'attuale rapporto tra i prezzi, la restrizione della risicoltura dovra necessa
I'iamente avvenire. 

II prezzo del riso di lire 60 al q.le d!>vrebbe permettere alia ('oltura di 
mantenersi sulle basi attuali, si potrebbe in tal cas<> prevedere auche uno 
spostamento delle altre colture a. favore del grana ed a sfavore dei prati e 
delle proouzioni animali. Al pr<l!'zo del riso di L. 65 al q.le sarebbe invece 
prevedibile un aumento della superficie investita fino al Hvello di quattro 0 

cinque anni or sono. 
Si noti infine che i prezzi del risone inferiori. aile 50 lire al q.le non 

permetterebbeI'o 0.110. coltura'di resistere sulle basi attuali. 

0) Valutazione del p,-ezzo 80ddis/acente del ri80ne (ImpropI'iamente 
008tO di produzione) - Le determinazioni sopra compiute non dicono in ef
letti niente sullo. situazione economiea dell'agricoltore, potendo un dato 
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prezzo del riso essere uisa.troso pur e .. enuo superiore al p"ezzo lintite, dato 
ehe i prezzi delle colture conconenti sono aneora pin colpiti. 

I ealcoli ehe seguono sono il frulto ,Ii un tentntiyo di concilinzione tra 
uue opposte esigenze: In dimostratu iI'razionalitu dei conti coltnrali analitici 
e la necessita che hanno gli organi ("orpol'ativi di COllOSCel'e quale pl'ezzo del 
risone sia da ritenere 8od(lisju.cellte e possa, nella attuale situazione dei costi, 
ricompensare con giusta misura Ie spese sostenute. 

Parrebbe che Ie vaghe espressioni <Ii giusto e .oddis/acente potessero 
tr()vare nna base rigorosa nelle coneezioni dell'equilibrio economieo e del 
costo di produzione. In condizioni di equilibrio iufatti il costo di produzione 
e eguale al prezzo di vendita (preposizioue D delle equazioni paretiane). Ed 
invero tali due espressioni, col progl'edire della scienza ec()nomica, hanno 
aequistato rigore e precisione, il eoneelto di costo di produzione ha potuto 
superare l'ostaeolo ra.ppresentato dull:! coesistenza di imprese producenti 
a rosti diversi per mezzo dell'astrazione logica del costo marginale e del· 
l'azieuda tipiea. 

Ma due difficolta si presentano subito. La prima e costituita dall'esi· 
stenza dei bem economici congiuntamente prodotti. In agricoltura tale caso 
amene quasi sempre, e rimandiamo ai noti studi del Serpieri sull'argo· 
mento (1); rna anehe nelle altre attivitil economiche il caso e tutt'altro che 
raro, anzi, esaminando mentalmente tali altre attivit>\ (industrie, commercio, 
trasporti, ecc.), ci accorgiamo ben presto che il caso dei prodotti congiunti 
rostituisce quasi la regola. Non esistono che rare industrie ehe producono un 
solo bene, 0, quando esistono, vi e sempre l'esistenza dei sottoprodotti e dei 
residui di lavorazione (talvoita di fondameutale importanza. per il risultato 
economieo della pl'oduzione), ehe fa duhitnre della inesistenza di produzioni 
conginnte. 

L'altra difficolta - che si verifka spiccatamente nelle imprese agrarie 
~ e costituita dall'esistenza di capitali intrasferibili, ehe danno luogo al 
fenomeno della rendita. I valori fondiari non sono in l'ea·lta valori di costa, 
rna dipendono invece doi prezzi dei prodotti e dagli nltri costi, cosiccM, Yo· 
lendo valutnre il costo di produzione (ammettimdo di aver superata la prima 
difficoita) eompiremmo dei ragionamenti tantologici. Questa diffieolta ci fa 
gravemente dubital'e della possibilita di valutare il C08to di produzion6 per 
paragonarlo al prezzo di v6ndita. 

Ma il n08tro scopo ~ diverso: eerchiamo infntti sostanziaimente di deter· 

(1) A. SmrlERI: De II M etodo It; .tlma del ben; tOlldian [157] distlngue I prodottl 
fisicamente congluntl (ad ea. U grano e 10 paglta. si veda anche PARIn'O nel Manuale~ 
psg. 216), dol prodottl economicamente congiuntl (ad esempl0 Ie colture agrarie tn rota
zlone). L'eslstenza dl cosU conglunti ~ stata vista dallo STUART MILL (dr. V ALE."''"TI, 
Principii at 8c:lenza. economica, pogo 334), ed occorre anche 1'1cordare la Mirabile aoallst 
fattane da Marshall (parag. 226-27·28 del suo trattato). 



min are un elemento di utilita pratica, pit\ che scientifica, e queoto pull larei 
passar sopra all'arbitrarieta dei procedimenti cbe seguiamo. II prezzo cbe 
abbiamo definito come .oddis/acente ~ quindi un elemento diverso dal costa 
di produzione scientifico,nente concepito, costo cbe ~ sostanzialmente una 
Hstrazione logiea, essendo un'astrazioue logiea l'azienda marginale 0 tipica 
cui esso ~ riferito, rna non ba un significato sosta·uzialmente diverso dal 
caRta di produziolle come si intend. com,unemente in pratico, 0 dai costi che 
gli industriali espongono per rendere nota 13 lora situazione economica, pel' 
fa·r valere le lora ragioni in senD agli organi corporativi, per organizzare 
razionnlmente la loro pl'Oduzione (costo delle auto Balilla per Ie officine Fiat 
o costo del metro cullO di gas illuminante). Malgrado dunque i dubbi di carat· 
tere srientifico, da noi esposti possiarno riferirei ai risultati dei calcoli elfet· 
tuati per avere un'idea del prezzo del riso cbe pub coprire cib che comune· 
mente si dice eosto di produzione. 

II procedimento che segniremo ~ il seguente. Caleoliamo do. una parte 
Ie spese concrete so.tenute dall'agricoltore per iI complesso dell'azienda, at· 
t"ibuendo un normale interesse ad aJcune prestazioni (eapitale di esercizio). 
P .. r i1 eapitale foudiario, partendo dai valori medi di questi ultimi anni (si 
ricordi che Ie variazioni dei prezzi dei prodotti si ripercuotono con un certo 
ritardo sui va,lori fondiari), e sceglielldo un adatto saggio fondiario (see· 

gliamo fiu da ora iI 0,04) va.Jutiamo Pinteresse di questa capitale: esso ~ in 
sostanzll l'interesse che permette di mautenere inalterati gli attuali valori 
fondiari. Con questa ipotesi (arbitraria rna fondatissima) possiamo superare 
Ie prime difficolh\ di cui a,hbiamo precedentemente' discorso, Occorre ora su· 
perare la secondo, (costi congiunti). 

Che Cosa ottiene I'imprenditore in cambio dell'onere totale sopportato, 
Precisamente queUe date quulltitit di l'isone, latte, vitelli, vaccbe, ecc, (R, G, 
L, V, Va) che a suo luogo abbiamo calcolate. Si deduce che, affincM il rioul· 
tato eronomico della produzione possa direi soddisfacente, occorre che 
(C = costo): 

(I) C = Rr+Gg+ Ll + Vv ..... 

dove r, g, I, v ecc. rappresentano i prezzi del risane, grano, latte, vitelli ece. 
L'equazione (I) e irresolvibile se non introduciamo una nuova ed indi

pendente condizione. I,a quale puo essere data dall'ipotesi (pur essa arbi· 
traria), che i prezzi dei singoli prodotti conservino, variando in piil. a in 
meno, gJi stessi rapporti co"servati jn un periodo di tempo passato, Tale 
periodo non dovra essere tropt'o corto altrimenti Ie rela-zioni che vogliamo 
porre in luce non avrebbero cbe un debole fondamento, rna neppure troppo 
lungo, affincM Ie mutazioni lente deUa situnoione genera-Ie, i cambiamenti 
progre8sivi dell'economia agraria mondia-le, della politica economica, ecc., 



CAPITOLO XV. 

LA SITUAZIONE CONCRETA DEGLI AGRICOLTORI 

E L'INFLUENZA DELL'INDEBITAMENTO 

Xelill parte I)/'e<,~deute abbiamo esaminato eselusivamente la situazioue 
ol~lIl" IIziende ri.ieole a se considerate, indipendentemeute eioe dalla situa· 
zione persona Ie dell'agriroitoJ'e. Ocror-reva fur cit) pel' arrivare ad illustrare 
l'andllmento dei reJditi d~lIl" IIziellde I·isieol. nel tempo, mil non si puo certa· 
mpnte Bostenerp ("he 10 studio compiuto sia sumciente a spiegul'e la gravitA 
flella situaziollt' ill ('ni Ri dilJatte In risic-olhll'n italiana; a questa l'iguardo 
ahhiamo gin nn~to Ol'c8siuue «1i spiegare il 008tro pensiero. Per ayvicinarsi 
llH."l{lio nlls. ('OonH'pnsione uella situRziolle ('oner-eta oecorre compiere n]cune 
altrl" indllgini ,·!te, II p"l'er nostro, costitniscono IIU indispen.abiIe comple-
1UP'llto rlelle Pl"t'lo.eUt'llti. l~amin(l'l'emo in primo luogo la situazione per-sanale 
,I .. i risicoltori Iler qllel rbl" rigunrda iI loro indebitamento. Invero i debiti 
Jllltreubero benissimo cbiamarsi, come talullo I'uole, i debiti dell'agl"ico\tm'a (1) 
anzif'hp degli agl"ieoltori, dato che l'influsso ('he pssi esel'citano sllll'anda
IDl"lltu dell~ aziende agl'ieole P profondissimo, ~ dato anche {'he la formazione 
d~1 dl"bito, come {'onfel'ma iI caso delle aziende risieole, i' a""enuta es"enzial· 
mentl" allo .copo di investire c.apitali nella terra, sotto forma di miglio· 
I'SUlt>nti. 

I,a Rituaz;one degli imprendito,'; delle aziende riaicole. - L'indebitn· 
mel1t11 rappresenta un fenomeno gra.vissimo per l'agricoltura. di tntto il 
mo,lIll1, e tale graviu\ spicca aneor pit' ehiaramente quando 8i tenga pre· 
,ellt~ che esso colpi8ce partieoiarmente i pio. perfezionati tipi di agrieoltura 
l" di azienlie IIgrarie, 0 quelli in cui oi ~ verificato un rapido migliora· 

(1. MAZZOOCHI~AI.EMANNI ~.: L deMU deWagricoitura, [nl]. 
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Nei bila.nci aziendali troviamo innanzi tutto una serie di costi (spese 
vive, interessi di capitali trasferibili, ecc.) che sono assai diversi da. azienda 
ad azienda., a seconda della. piil 0 meno favorevole posizione del terreno ecc. 
Troviamo a.nche differenti produzioni quantitative in correlazione eon la di· 
versa. fertilib)' ecc. ecc. Se riferiamo questi elementi all'unita del prodotto, 
dovremmo a.vere, ed in rea.lta abbiamo, costi diversi, 0, come si dice, una scala 
di costi degradante dalle aziende peggiori aIle aziende migliori. Ma tale di· 

- versita si ripereuote a. sua volta suI valore fondia.rio ed origina. una. scala. 
di valori fondiari ol'ientata in senso perfettamente opposto a. quello dei costi. 
Aggiungendo quindi al costo calcolato prima (spese vive ed interessi dei ca
pitaU trasferibili) Pinteres.e del capitale fondia.rio, dovremmo avere una. se
rie di costi (totali) che tende ad essere orizzoniale. Non 10 e per l'azione 
di altri fa.ttori: moventi extraeconomici, attriti particolari, ace., rna a noi 
preme aver posto in luce tale tendenza (1). 

* .. 
Per intel'pl'etare ne1 10\'0 giusto siguificnto gU iudiei calcolati, OCCOl'1'e 

ricordare che non e detto che i prezzi inferiori a. que110 da noi ritenuto sod
disfacente, rappresentino 1a morte delle imprese agra.rie: essi significano 
inveee che i capitali investiti nel processo produttivo, danno un frutto mi
nore del norma.le, e che nell'ipotesi del mantenimento di questi prezzi i va.lori 
fondinri sara.nno soggetti ad un processo di inevitabile Bva.lutazione. 

Occorre anche tenere presente l'influenza. dell'indebita.mento, che, molto 
spesso, e 1a causa prima dei dissesti degli agricoltori. 

(1) Ltmlt1amo at calcoll efl'ett'l1nt1 Ie rlcerche relative al prezzo del riso ed aile sue 
Inftuenze sulla produzlone. 01 pare cbe esse stano 8uftlcientl per 10 Boopa dl questa studio. 

ConUamo pero dl approfondlre In altra occaslone I concettl svolU, sla da 1lD punto 
(11 vista teorico (gtudlz10 sulla sltuaztone economics dl una sola coltura. nel caBO dl 
L'Olture avvlcendate e dl costl conglunU) sia da un punto dl vista pratico (con rtfert-
mento al rlso). ' 



APPENDICE AI, CAPITOW XIV. 

L'equazlone fondamentale che occorre risolvere ~ data da: 

(1) 0 = Gg + Rr + Ll + VvI .•...•. 

dove 0 rappresenta n oosto dl produzlone tatale dl una data azlenda, ottenuto aggtun
geuda al ('ost! monetarii sostenuti (ed agli interessi dl capitali trastertb1ll), 1'1nteresse 
del capitale fondiario. scelto in base al valori degU ultimi anni; GJ Il, L, V rappresentano 
Ie qllantita dl grano, risone j latte, vitelli, ecc. ottenute nel processo produttlvo; g, r, I, 
t'li •.•..• i prezzi relativ1. Per rlsolvere l'equazlone oecone porre una ulterlore condlzlooe 
che legb.i queste Incognlte tra loro: l'abblamo fissata nel mnntenimento del rapporti tru 
quest! prezzi che sl Bono riscontrati nell'ultimo de<,ennio. 

La seguente tabella lnntca l'811damento del prezz! nel Bingall annl, dlsposti perb 
non in ordine di tempo, ma benEil In ordine progressivo in base al pNZZO del riso (prezzi 
in lil'e al quintale). 

RISONE 

auril originario ma,·atelli vial-one gratno latte vitelli tJQcche 

1933 (j() 69 S8 92 40 451 008 
1931 64· IlS 78 101 57 467 263 
1932 66 69 S5 110 44 89S 219 
1930 70 66 76 127 66 679 364 
1927 90 84 106 140 84 606 3lIT 
1929 95 104 126 132 71 706 363 
1928 101 l11 142 134 76 633 3411 
1924 127 130 140 120 73 681 482 
1926 140 143 175 201 106 765 458 
1925 166 159 187 180 90 868 498 

Posslamo interpolare tali clfre (cic) ~ motto utile dato che gIl andamenti sono tal· 
volta contrastanti) con UDa retta inclinata. Non stlamo a riportare 1 dettagU del calcolo 
ehe ~ esegulto ponendo Ie condizlooi del minimi quadrati e servendoei delle tavole del 
Pareto, dalle quaU sl possono avere 1 valor! della variabile '" (1). I.e relative equftztoni 
risultano: 

risone originario 
risone maratelli 
risone vialone 
grano 

r = 95,9 + 11,5 .jI 
rm = 100,3 + 10.9 .jI 
rv = 120,3 + 12,5 .jI 

g = llI8,6 + 9,4.j1 

lotte 
vitelli 
vacche 

(1) etr.: BENIN!: Statistica fnetodologica, pag. 166 e segg. 

1 = 00,7 + 9,3 .jI 
vi = 842,8 + 40,3 .jI 
va = 866,0 + 31,9 .jI 
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eOl'reose in Ii.·" della steos .. ciLpacitA IIi "'''Iuisto, ed i redditi dell'agricol. 
tOI'(', ill tali pel'iodi (redditi tah·olta. negutivi, non pONsono certo baliJtare n 
I"'g-M"e tali quote. In queste contingellze 8i mallifesta in piello i'aziolle del 
"('edito agrario. "',e Hi pUO renlmellte dire iLhbin lI&lvato 10, 8ituazilllle illl' 
petlendo dissesti "" largo, seala: rna .' e"idellte ehe .ontinuando gJi agI'i· 
('ultori a contra!'I'e IInovi debiti, Ie I'l'ospettive si faranno sempre peggiol'i 
,." i guai saranlIo "ilIliLlldati, lila non certo eliminati. Un'idea maggiormente 
preci8n delle tendeze e deUa .ituazione attnale 1',,,,- aversi dalle pnbblica· 
ZiOlli dell'I~titnto fedel'ult> di r.rpdito agra.rio di Torino, Ie cui opel'3zioni 
('oNtituil$("OllO hl parte mnggiol't" «Ii qnelie rompiute nel vel'cellese e nOl'U

I't!I<e (1). Sfortunatamellte, .ssellllo pubblicllta 10, dist!'ibuziolle delle opera· 
zioni PPI' ('omuue solo unJ 1931, non ubbiamo potuto I"isalil'e ai pJ'et"'edenti 
anlli ed espurr .. i dati per Ie zone agrarie do, noi preeceite. 

{)perazioni di CredUo agl'ario eHeguite t,elle zone ri~licole piemo1,teBi 

(In migliaill di lire) 

Z 0 X 1-: aIm; 

---~ 

lIXII. 
HHNMO vprffllese 1932 

m~~ 

llJiIl 
.\110 yer<!elleRl" 1982 

1938 

.lIXII. 
XCI\'Ure!oll" 193:1 

11l.'l3 

0p(!f"azi(Jni di entiito eseg,"- Operazioni di cretlitu cseyuite 
te flaW 18tituto fcderale cJ4 lla aUn Enti tWtorizzati ad 
oredito ayr. per il Plemonte f'Rercit"re if ('rp.dif(J ,4.grano 

.VUOV(~ operazioni .iVUOt'(, opcrn:iuni 
('sercizio migl1oramen.to e8ercizio migliorn.mento 

15.316 1110 4.41.' 3.rJlll' 
15.397 <I.'IS 3.235 1.500 
:~).354 545 6.411 1<.'lO 

4.856 120 2.357 1.0011 
4.676 200 1.948 1.s.l'ifi 
5.628 2.!lM 

6.80.~ 110 2.949 
6.477 12 2.11>4 

11.391\ 20 2.640 1!75 

Riferenu"si invece aile intl"I1! provincie di Vercelli e Novara (si tenga 
pl'eBente che Ie zone risicole di tali due provincie, sebbene occnpino solo 
una quotn parte del territorio, .ono Ie pin importanti in senso a8soluto dal 
puuto di vista del credito agl'ario) si possono esaminare Ie tabelle seguenti 
l'he mm.trano il pl'()A'I'P~Rivo ftumtlnto dei pr~stiti eli eBerrizio: 

(1) I sTITU1'O n:ulllALE DI CRE'J>ITO AGRA.RIO l'U IL Puu:ON'm: RelGfton' c lIilflJle& t~ 
lU29-.1n...sl-32&. Assai tnteressantt pure Ie <!hial'<' illustrazionl della situazlone economic" 
dell'agrtooltura plemonteae dovute a1 Marant. 
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lion tolgallo oglli \·ulor~ III 1I0,t1"0 1'111<-010. III prlltira ri limit~l"emo nllo 

"rorso rle<'NUlio (lfl24·~a) (I). 

I dettagli ,h-I ('a}('olo .sOlln l'ipm'tnti lll'II'npl't"ndif'e n llueNto rupitoin. 
}i~' bE"'ne ri('ln'd'\l"E:"' {,he -1"t>lellwutn cia 1I0i detprmilluto nOll P altro rltt' 

quel prezzo del riso ('be lwlle nUll-" Rzit>u«lt" in t'snIDt'. pub com.dde-t'ut'td nOl"o 

male, rit-umpen8undo i me7.zi (11 prmluzione im].ie-gati 1I(:"lIn mislll'll. uOI'mnle-. 
ed irupedt>udo una ultf:'l"iol't' :-l.vnlntur.ione dpi f'apitalt" fOlldinrio. ~i noti ht-lle 
('he questo pl'f'ZZO nOH "ssirUl'u alle azit'lHle l'i~it'olp I'(~dditi fondiul'i 110l'ntali. 
ma rOlltl'ihuiS('e ad n.s~i{·Ul·nre l'Pfllliti tnli. per In parte ('ht> spethl al )'iKO. 
E' qUilldi - f'ome U\'t"yumo preIIIPsso -- - lIn l~I(',nt'nto ell&1 tuttn ~imile HI ('ONto 

(Ii prOdtlzirme com" rieue ('OIll""elllf'IIt{' jllfe.'w, 
Nl"lIn 8t'gnl"ute tuhe-lln ripol'tinmo i l'isultati dei c'al{'oli e. ... e~uiti. caknli 

hlhoriosi, mn dt"l tutto elemf'utal'i. Tl'US('UI'iamn If' aziende dplle zone l'isiC'olr 
minori, doY(~· it rho1O f. ('oltinlto in UUiUllt'- a coltm'(Io divPI'toIIe tla quelle fonda· 

menta·Ji tin noi (·ollNideratp. l~ dove il ('n1<-olo risnltpl"l"hhl" PUl'O t'satto. I 

}ll'p-zzi 80110 nrrotoudnti :lila lil'a,. 

l)re::::i el{'1 l'ilW ~()(ltlixla(,f·"ti (rolllllll('lIIeute roxti (Ii produzi()liel 

ill Ii!"e, del W:l3 al quintal ... 

prezzi prezzi 
A.zif'ude ri,~one origi1l-al'iu Azif'lIt/c ri,~OII(' originor;o 

A ha~{) \~er('eJ lese 62 A nOnll"etoile 60 
B 62 f' 100neilintl 5.; 
(' 59 ]) 60 
IJ 60 g :;6 
E (iO .\ pa\'e:.:e :is 
:\ Iml'l'ag-gia \'el'C'pllpNe 59 II 60 
C (j.j, (' loclig:inno 60 

UiC\NNumendo pIU) tlil'si ('he il c{).'do di prodllziont, del rixollf', {'Ollle comu
nellie-ute si intende, oN{'illn Sl-'lllJu'e intol'nn aile (iO Iil-e )Jt>l' q,h·. Se-llZU molto 
forti dift't>-I'~nze da azieudn atl azit'lItln e dn zOlln a zona.. 'l'ale tendenza 1), 
dl tntto lUltUl'alt" e g-illNtitit'ahile (1111111110 si teJlg'uno prt"sf'uti Ie lllotlalit;"\ di 

• ra·lC'olu e-tfettml to. 

(1) ~i I'utrebbt:> Iw-u:ourt> l'be fUAAl~ sufHdt"utt'- f..'OlIl!It'l'\-nre fi8S0 rntlual", l'Opporto t1'l1 
I Jlre-zzi to ad Ull UUw(>ntu del prf:'ZZO dt>l l'tfOO de-I 10 % fur f..'orrispondert> un s1m11e aumentn 
1lt~gll 81t1'1 llrt'z?1. Ma II not lJl'eme NUlJflltutto far NI ('he tnftulSCR Nul nostrt calcoll III 
rile\'nto h~n,l(>llzn dt'l IIr'~7.7.1) ,Ipl 1'1~1) :1 th·ttpl'~i llIugglnrmpntp degU al1rt Ilfol IlPriodi tll 
depno~l()ne, 

'!:2 - M. BA.:'<iDIN"I 
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mellto. La situazione mondiale presenta Ie stesse caratteristiche in tutti 1 

paesi del mondo con una singolare uniformita; i rapidi cambiamenti del 
potere di acquisto della moneta ne sono probabilmente una delle eause prin· 
cipali, e l'allarme dato replicatamente in molti· paesi ha indotto alcuni go· 
verni a prendere pro\"Vedimenti, sia basati su manovre monetarie (U.S.A.) 
sia su radir.ali riduzioni del carico debitorio (Romania). 

Ma restringendoci all'esame delle zone risicole ehe a noi intere •• ano, e 
rimandando 11.1 citato studio del Mazzocchi·Alemanni per Ie considerazioni 
generali; possiamo dare innanzi tutto un'idea generale del problema ehe 
poi sara maggiormente analizzato nei suoi particolari. Prenderemo come 
base il vercelle~e, zona dove III. situazione e, a questa riguardo, pift grave, 
met tendo in luce, man mano ehe se ne presentera I'occasione, la situazione 
!lelle altre localita. 

Abbiamo gill, visto che il periodo 1924·25, e .Ie considerazioni I>otreb· 
bel'u estendersi anche al 1923, rappresenta in complesso un periodo di no· 
tevole prosperita per gli agricoltOl-i, per Ie classi lavoratrici, e, in modo 
particoi>tre, per gli affittuari, il cui reddito era spesso elevato dagli ecce· 
zionnli profitti realizzati in conseguenza della persistenza di contrntti di· 
affiUo a canone lisso in denaro stipnlati nell'immediato dopo guerra e nel 
1921·22. La continua svalutazione della moneta limitava, e vero, I'entita 
reale di tali redditi, che espressi in lire dell'attuale eapa.cita di acquisto non 
appniono oggi cosl favolosi come apparivano talvolta nell'epoea ricordata. 
Tuttavia si ricordi che, parallelamente agli alti redditi, agiva potente
mente il fattore psicologico che spingeva ad nna affannosa ricerca di terra, 
a compiere miglioramenti colturali, a spezzettare Ie grandi proprieta per 
l-innderle a lotti ecc. Si credeva che la coltura risicola (che per effetto del· 
I'aumentata esportazione, conseguenza pur questa della svalutazione mone· 
taria, era particolarmente remunerativa) potesse in breve arricchire tutti 
gli agricoltori, e con quella decisione cbe in alcuni casi 10 distingue, I'im· 
prenditOl'e vercellese concentre} tutte Ie sue forze su questa cu1tura. Molti 
furono in questi tempi i miglioramenti fatti, molti gli acquisti di terra can 
pai'ziale pagamento a credito. I prezzi di aequisto dei terreni risultano con 
sufficiente approssimazione dalle tabelle esposte nel cap. V. Si noti innanzi 
tntto la rapida CUi'Va ascendente che raggiunge il culmine nel 1927 per ef· 
fetto della favorevolissima situazione del 1926. La febbre di speculazioue 
era fortissima e si pagavano per alcuni terrelli dei prezzi cosl alti da pa· 
rere incredibili. I canoni di affi tto seguono 10 stesso accentuato andameIito; 
anzi, essendo maggiore la concorrenza tra gli affittuari elle non tra i com· 
pratori di terra, it movimento \erso l'alto e ancora pift sensibile. Ma si rio 
telleva che perdurasse la situazione dei prezzi e elle ogni onere potesse es· 
sere SOppOl·tatO. L'illdebitamellto per I'aeqllisto di terl'a llon fu, relativa· 
mente al livello dei prezzi dell'epoca, molto llotevole; riteniamo ad esempio 
"s8~i rari i casi di acquirenti con oltl'e il terzo del eapitale preso a pre· 
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otito, ph\ frequente il 20-250/0, somma che riteneva molto facile ad estin
guere nel corso di pochi aunL 

Ma abbiamo detto che ~ stato pure notevole I'impulso 0.1 miglioramento 
delle aziende, miglioramento perc) che interessava quasi esclusivamente 10. 
coltura risicola_ 

Per quel che l'iguarda i miglioramenti fondiari si possono notare gli 
spianamenti di terreni che pl'ima molto diffici1mente potevaDo essere colti
vati a riso, 10. costruzione di magazzini, tettoie, I'acquisto di essiccatoi e 
macchine per 10. trebbiatura (1) ecc, Relativamente al capitale di esercizio 
ricordiamo gli acquisti di tl'attol'i, di macchine per la coltura del riso ecc_ 
E' 8nche il tempo dei nuovi metodi di coltura e delle rotazioni di gran red
dito, che, per mezzo del trapianto; assicuravauo 0.1 riso la maggior super
ficie possibile, e il tempo della ricerca di nuove varieta pio produttive e so
stanzialmente nella produzione si l'icerca una sola cosa: la quantita. 

Anche qui occorre tuttavia rieonoscere che quel senso di timorosa Pl'U
deuza ehe sempre accompagna Ie azioni degJi agricoltori, non venne com
plotamente meno. Nel miglioramento aziendale furono per 10. maggior parte 
impiegati i denad guadagnati, il ricorso a prestito non fu notevole, ne I'in
debitamento molto grave rispetto alIa totale massa delle somme spese. Ma 
in taluni casi, quando l'opera di miglioramento si accompagnb all'acquisto 
Iii terra, avvenne che anche il totale capitale necessario per eseguire Ie mi· 
gliOl'ie fosse preso a prestito, giudicandosi che, in "eguito all'intensificata 
pl'oduzione, vi avrehbe certamente stato un buon margine per pagare I'in
teresse e l'ammortamento. Piuttosto raro era, in quell'epoca, il ricorso a 
credito per l'ordinaria conduzione dei fondi. 

Nel triennio 1927-29 continub, sebbene con l'itmo rallentato, 10. forma· 
zione del debito per Ie cause sopra viste, mentre si cominciavauo a nutrire 
i Jlrimi timori sulle possibilita di pagamento, dati i bassi prezzi del risone. 
Col 1927 alcuni agl'icoltori cominciano gill. a sentire necessita di prestiti 
pel [,ordinaria condllzione dell'azienda (credito di esercizio), ne cib deve 
meravigliare quando si tenga presente l'elevatezza del capitale di anticipa
zione necessario aile aziende risicole piemontesi, ed anche lomelline, dove 
tuth,via, a questo riguardo, esercita una fortissimo. influenza limitatrice la 
prorluzione lattifera ottenuta in ogni epoco. dell'anno. 

Nelle annate di piena crisi (1930-34) il fenomeno debitorio fa sentir. 
in pieno il suo peso. La rivalutazione monetaria (fatto eguale a 100 il po 
tere di acquisto della moneta al 1933 esso risulta di 0,46, in media, nel 1924-
19!!6) fa si che i debiti accesi nel 1924-26 siano all'incirca raddoppiati nel 
1930-34, del pari raddoppiate sonG Ie quote di interesse e di ammortamento 

(1) 81 rlcordl cbe essendo taU maC'Chlnari ordinariamente murat! e inamovtb1l1 11 ab
blamo Bempre conslderatl come tacentl parte del capltale tondlarlo (Ofr. cap. VIII). 
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Kli I:'l(primendo i prt'?zi In fUDzioue del risone origiDRrio: 

r-95,8 r-IIO,' 
(II) rm 100,3 + 10,9 --- 1= 69,7 + 9,3---

11,. 11,. 

r-95,9 r-95,9 
rv = 120,3 + 12,. --- va = :J.'i8,O + 31,9 ---

11,. 11,5 

r-IIO,9 r-IIO,9 
g ~ 133,6 + 9,4--- vi ~ 642,8 + 4D.lI ---

11,5 11,;) 

Po~.siamo adesBO risolvere l'equazlone fondamentale (II. 
11 sl'condo membro dt eSS8 (valore della produzlone vendtblle) ~ dato, pel' I'azienda A 

lIfOi verC'pllese: 

tJII) 7,6 g + aH,7 r + 1(),21 + 0,1 vi + 0,2 va. ~ 

Tale espressione dovrebbe essere uguale all'onere totale 8Opportato. ("be PE'l 
l'8zlends A rlsultn dl L. 3245, attrlbuendo al cnpitale fondlario un soggio del 4.0 'x.. 

J<:gungllnndo }'('spressione (Ill) D questl ,'alort, e sostituendo 81 posta delle im'ognltt' 
.'1. 1. ri. ra, Ie espressioni (II) sopra scritte, Ai ottteoe n vnlore dl r. Per 1 prodottl mi-
1101'1. it «:ul vulore rappresenta solo 1'1,0 'x, deU'totero prodotto 10rdo vendibile. abbhlDlII 
~lI11JlONto che 11 101'0 prezzo fosse in equilibrio, ed abblamo sempUcemente tolto II lorn 
vnloT(> (J.I. 82 nel caso dell'flzteonda A) dnl due membri dell'equszione. n dtvarto ~ ('om· 
pleotnmente tnsignltlcsnte. 
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UI '~i dell'snno. eel i fabbdcati ('oot>-uti t" dhmrrlinati. Le opel'e di migliorie 
pspt.,ni1p pos~on() ('oFli riassumersi: 

l"i)SlrUziont!: strade L. OO.OOU 
llissodamentl, U'Vellaz. bu . .J:2 l) 180.000 
Hl'atura e (fC8ssl ba. 60 00.000 
upere ctifesa IdrauUea . 11 165.000 

hlborutorio sementi. st"leaiun. 28.000 
1 ettote macohlne 35.000 
I>ostruzioni; rlparazJ.oni staHl' 16.500 
itlloggl snblriatl fiesi . 18.000 
:o,'t"uderia cavalU da lavoro 18.000 
tf'ttoiu grande . 25.000 
l"05truzinne esslccatol0 40.000 
rindattamento magazzt'lll, varte- J) 60.000 
It('qui@to scorte morte (1) . }) 89.000 I 
.\.("Quisto 7 cawli 14.000 
,\("'(I11il'"to .. burn 8.000 

lUi~Ii(lrnmenti terreni L. 420.000 

fabbrit'ntt 

st..'Orte mortl' 
:>worte vive 

. . . L. 230.!iOO 

L. 89.000 
h 22.000 

'rotale generale L. 761.500 

i;uccessi"amente l'azienda e stata completamente posta a coltul'a, come 
puc') vedersi dal quadro lIei cap. VIII. II proprietario ba eseguite tutte Ie mi· 
gliorie descritte con "omme prese a prestito e, considerando a.nche il debito 
fatt" per l'acquisto della telluta Icomprata sborsando tntto iI proprio ca· 
pitaJe di L._ 800.000 pill un mutuo di circa L. 250.000) egli ba attualmente 
lin tntale carico debitorio di L. 998.000 pari a qURl!i L. 8000 per ba. La SilO, 

.ituazione PUQ quindi definirsi come semplicemente disperata, e pel' fermo 
il -ca.pitaie iniziale di sua proprietil, eon cui egli ha iniziata l'impresa, pun 
dt"nersi del tutto sfumato. 

n costo dei miglioramellti fatti ri_ulta di I •. 6098 pel' ba., cifra cbs 
"el'lamente supera il valore realizzahile della tennta, qualora essa dovesse 
... ere venduta alia pubbJica asta. 

L'esempio di questa azienda, - come abbiamo gia 8(lCennato - e assai 
.ignificativo. Essa, come azienda a se considerata, liber~ cioe di ogni pas
.ivitO., e senz'altro migliore della media della zona, ed avendo assai ristretta 
I .. superficie investita a riso, ha resistito meglio delle altre alla eriai risi· 
,·ola. Ma Is .ituazione peroonal. del proprietario e gravi •• ima ed Insoste 
nibile .. 

Cl'ediamo interessante anche fornire Ull esempio della sitnazione di 
que!!,li agricoltori cbe maggiormente _i sono spinti sulla via del mlgliora· 
m"dti; situazione eocezionale rispetto alia massa, ma sempre comune -ad 
nn buon numel'O di P8si. 

(1) 2 trattorl, 2 aratri per tra1Jione meccanlca, 8 aratri, 8 erpici, 1 spandloonelme. 1 IW. 
ru.lnatrlce, 1 mletltrlce, " tal.latrlc!, 2 ra.trelll. 1 voltR1Imo. 1 t1noIBforBggt, 12 -cRrri, 
ol ("8rrettt. 1 ruspa me<'f'Rnica. 1 Nllpa ordinaria. 



-330-

una parte dei debiti, particolarmente i piccoli debiti di esercizio, sfuggono 
sempre alia ricerca. Possiamo tuttavia avere una base di ca.lcoIo, nelle do
maude presentate dagii agricoltori, per ottenere la ratizzazione ed il con
trlbuto statale nel pagamento degli interessi, per i debiti fatti nell'interesse 
dell'agricoltura. LO spoglio della domande presentate, ci ha dato i seguenti 
risultati (solo mutui ammessi). 

NUlllero delle aziende che haono domun
dato 11 contribut(). . . 

Ammontare del debUt - migliaia dl lire 

J/lItm !ondiari 

176 
57.465 

Debiei dl esercWio 

401 
22.483 

Occorre ricordare che oltre questi debiti ve ne Bono altri &cceai anterior
mente al 1926 per i quali non sono state presentate domande. Inoltre, tra i 
debiti di esercizio clle risultano verso i consorti agrari, vi sono generalmente 
compresi solo qnelli in forma cambiaria escludendo quelli semplicemente regi
strati in conto corrente. Intine vi sono tutti i debiti verso privati, verso me
diatori (assai importanti), verso i rivenditori, verso i commercianti di ma
terie utili all'agricoltura. 

Teneildo presenti anche i debiti che sfuggono aUa valut&zione, crediamo 
di poter alfermllre, che l'indebitamento totale deUe zone risicole vercellesi 
oscilla tra i 95 e i 100 milioni di lire (maggio 1933). 

Riferendo tali somme aUa superficie prodllttiva, giungiamo alla. concIu· 
sione che il carico medio per ettaro risulta di 1000-1100 lire (1), che salgono 
a 1300·1400 in alcune zone del basso vercellese, particolarmente dove preval· 
gono Ie grandi. aziende. L'onere per 80li intere'8;, dati i tas&i medi a cui i 
debiti furono aocesi, oscilla dalle 60 alle 80 lire ad ettaro; I' onere medio 
per interessi ed ammortamenti, calcolato ill base ai dati controllati, conte
nuti nelle ricordate dornande per il eontrilmto statale, oscilla normalmente 
intorno aUe 90-130 lire per ettaro. E' facile &ceorgersi ehe il gravarne debi
torio medio annuBa i redditi fondiari con i soli interessi. Per il migliora
mento della situaiione elle adesso sta verificandosi in eon"eguenzll dell'effi· 
ca.ce intervento stlltale si vedll il cap. XX. 

Nelle altre zone risicole la situazione e sostllnzialrnente simile. In pro
vincia di Pavia ed in provincia di NovaI'II l'indebitamento degJi agricoltori 
e forte quasi come nel vercellese. L'aziendll risicolll di qnest~ zone si trova ~ 
vero in eondiziolli lievernente migliori dell'azienda vercellese, rna occorre os
servare che il beneficio derivante' dalla ricordata ratizzazione dei carichi 
onerosi non e stato esteso a queste zone. Inoltre vi sono aleune parti del 

(1) CUre rlferlte nUa sola zona 1'18h:'010: n grnTnule del debltt lnteressa Infnttl 
quasi et;clusl\,umellte questn Plll'tl~ dt'l1n 1)},(H"incia. 
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novarese e della Lomellina (zona di Robbio, ere.) in condizioni aimili al vel'· 
celle"e. 

L'indebitamento e poi molto forte nelle zone risicole minori: bolognese, 
DlRutovano e vel'onese particolarmente. 

Per meglio illnstrare i concetti generali svolti, e pel' mostrare con mag· 
giori particoJal'i come sia aV"ennta la formazione del debito nelle aziende 
verrellesi, esaminiamo ora In sitnazione concretn dei conduttori delle 
nzieude risicole' precedentemente studiate, e l'inlluenza che hanno i debiti 
sui redditi personali dei conduttori. 

Nell'azienda A la situazioue, pur essendo tutt'alu'o che prospera, non 
puu, It rigore, ritenersi molto grave; il propl'ietltl'io infatti ha pochi debiti 
e realizza un canone di affitto elevato (circa 5 quintali di risone originario 
per giornata piemontese di 3812 mq.). L'affittuario ha un debito comples· 
sivo di circa 600 lire ad ha., e, pel' soli interessi, deve annualmente pagare, 
ad ettaro, uua somma di L. 38. TrascurltndQ un po' Ie manntenzioni, elimi· 
nando Ie spese di ammortamento, ece. ecc., egli riesce ad evitare perdite, 
pur soddisfacendo regolarmente ai suoi impegni. Un lieve miglioramento 
della situazione economica 10 porrebbe senz'altro al sicnro. 

Nell'azienda B la situazione del proprietario pul) sempre considerarsi 
di.neta, quella invece dell'affittuario e del tutto insostenibile, e ai pul), con 
assoluta certezz.t, prevedel'e un suo prossimo dissesto. I suoi redditi sono 
infatti negativi, essenzialmente per causa degli. alti costi di alcune opera· 
zion campestri (monda) e per il canone di affitto, che e egnale a quello del· 
l'azienda precedente. 

L'affittuario deve pagal'e annualmente l'interesse del suo debito nella 
misura di circa 150 lire ad ettaro (1), il debito complessivo e di circa 2500 

(1) 11 debito tu ratto Del 1924 'per nC(lulstare 11 capitale dl scorta necessario aUa oon
duztone. L'eseml)io e molto significatiYo: nll'tutmo del periodo dl speculazlone, un im
pl'enditore sforllito dt tutto (0 quasi) 11 capitale necessario, e pwvvtsto solo di normali 
conoscenze tecniche, ('l-edette oPllortuno tentare un'impresa che presentava molte incognlte, 
e Be glt lstitutl dl cl'edito g11 negarono 1 presUtt, non avendo egli che searse garanzle 
reaH du offrire, troyc) con In massima facHitil 1 capitall necessari presHo privati; era 
Infatti Opilliolle comune che qualslasl agl'k'Oltol'e, un po' nddelltro Del mestiere, potesse, 
anche se nullatenente riusclre facilmente a condurre con profitto uD'azienda rlslcola. Ed 
~ quests Ulla num"s provs, se pur dl nuove prove ve D'era blsogno, deH'a,normaUtA del 
periodo 1924-26 e della febbre dt speculaziooe che tutti 8ve\"8 Inv8so. NeU'evoluzione sto
rlcn dell'agrieoltura capitalistien lliemontese 0 lombol'da In tigura dell'sffittuario spleen con 
sue proprie Inconfondlblll cnratterlstiehe. L'azj~nda cerealicolo., pur" rltenuta da"l Verri 
come In mi~ltore dal punto di vista eeonomico e socinle, cedevn 11 campo all'nzienda zoo
w(.'Illcn lrrl~ua: rapidi eruno 1 progressl; com'entente l'intenslflc8zione delle azlenc1e, 
necessal'i nuo\"1 capUali da immettere nel "proeesso produttivo BOtto forma dl scorte e di 
besUame; necessario pure l'imllrendltore esperto e fornito dl cnpitaid. che, BOtto 10 stimolo 
del guadagno, portasse l'sgrleoltura del bUSBOI)iaDO lombnrdo ad un pitl elevato grado dt 
pertezlone e di produttlvitlL. La seisslone della figura del proprletario fondtarlo da que). 
In dell'nffittunrlo·imprenditore avvenne con 10. massima facHith, quest'ultimo apportb I 
capltaU dl scorta, e la convenienza del nuovo tillO di impresa tu manifesta. Ma a quaIl 
conclusion! giunglamo pnrsgonando questa classiea flgura di afllttuarlo e la sua fondam.en
tale fUllzlone storlea, con 10 speculntore soprs visto, sfornito del tutto di capitall, e forn1to 
solo dl una mediocre capacltlL teeniea e dl molta vogUa dl arricchire rapidamente? Oome 
pub megUo rlsaltare la profonda anormaUtA, del periodo? 
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*'. 

Koq.~e oru Flpontunemnente nIln clomanua: ('orne halluo potuto gli aleri· 
('oltori Snpel'l:l1'e j JllC)m~lItj ('}·irt<·j p 1(~ gt'uviI:oII.;ime rlepl'Pl'Isioni traRcorFlP'! 

L'(Jn1l1H"iazic.mt' di tale c1omm,ula, lit'" fa NOl'g'P-l'e aurora unit lluova: P di rite-

1l1;>1'E' (·ht· la l'esio.;f('llzH 0l'posta e i IIlPZZii meHsi in atto pel' Huperare la Cl'iHi. 
pO~filHlIO e~l'iel'e UlU'Ol'H lIsati nell't'nmtualita di 1111 proluugumento (lelIa de

"1H't'ssiollt', 0 ilobhialllo invP('e ('redel'e rhe l'impit'go <Ii tali mezzi nOll sin 

ph) 1",""ibi1~ 1"'1' l'ul"I'euh'p? L. ris]lo~te II qUE'Ste domaucle appaiouo di run
damentale iu!e!-•• ",,; .e('ondu infatti iI luro seuso si potra giudicare He, per
durand,) i1 periodo critico. h.>. aziende POSSOll() nIH'OJ'U I'Psistel'e, 0 se invece 
tule Pt'l',sit;tenzu significhi nun Pl'ogl'€'b'Siva <1e('ndeuza, ehe potl'a alIa fine sfo
(·j"l'e ill una situazione insostt'Hibile. 

)(olti agritoltori. elttt-ante 10 ~volgersi (lelia I'['isi, banno progressi",!
lIlt-'utt· u1'O~mttig-linti i risparmi fatti Delle epoche prospel'e, 0 hrunno CODNU
mnti i redditi p['owni.nri dn altre Hvariate fonti. 1<;' onio che cia pua farsi 
prJ' 81(,l1ni nuni. nUl ~ dE:'l pari evidente ehe non 8i )J1U) {'ontinuare cost pel' 
molto tl'inpo, 

In «(nasi tnUe Ie aziende I'isitol .. del vel'('ellese, si nota, a partire dill 
1 H29-aO, In IJI'o~rp:Sijh'a pliminnzilmp di molte- ~I'l"se .Ii mallutenzione, rinno
vtlmputo cupituli, I'imonte di stalla, e<'(', Tali spese invPl'o pmumno essere 
J'idotte od nn~he HIl11111Iatl" pel' nl('uui aUlli NeUZil dIe I'azienda Df:> risputa 
un d0111l0 immelliato. lIIH HlH'IIt-' in tul ('a NO to II» l'iteuPI't' l'he l'imandando 

.pmpre, (Ii anno ill anno, tali spese, i danni uon tnrderaullo 11 manlfestarsi 
i fnbbricati .lireI'rannn ('lHll"nti, le seOl'te mOl'te SarUD'lIO inservibili. e('(' . 

. \ leuni agl'ic'oltOJ'i hanno ,giocnto liugli ancla.menti sta.ginnali, Moppri
ml!llclo I) ri.lnrpndo fOl'temente II! spt"Ne- tIi aSMic'UI'HZione- dei Ill'odotti: in 
Illodo pat,tif'olai'e quelle relatin'" Hlla graIlIlille: si ('Olllitrelldono facihnente
i pel'i('uti tJi Illl tall:' NisteDlll, Altl'i hU1ll1O ('ontiuUllJUente rimandati i paga

menti f;> ('io han fntto tah'oltH uurhe i pi{:roii pl'opl'it'tari <la lungo tftmpo 
(~lienti tIi rivellelite luenli 0 eli ('OIlNorzi. I~'. in Nostallzn. una forma di tnde
hitamento pit) \7p)utn e (')w difficilmente- toli puo espI'imP-l'f! in termini tllUI nti
tnth"i, nUl clIP, ('ollsic.lel'utn nel ,MUO im~ieme, p di notevole impol'tnnza. 

lIn iI pin potentt" mezzo meSNO in opern pel' NUpel'RI'P il pel'iOtIo "}'itieo, 

P fIltato - eo (1. Nt'llza dubbio - iI rieOl'so HI ('redito lIi est'l'r.izio, E' iutel't's· 
Hunte n qneNto pl'opositn, noturE:' In ~t'mpre maggiul'e illlPOl'tUllZU (·he e8SO as

Sl1lne eol passuI' del tempo, ~ 10 inthienza tlIempt'e maggiore l'he esso esercita 
~ngJi Rtti degJi Ilgricoltol'i e sull'andoIllento dei me-reati. ~el 1928-30 e •• o 
I'llpprlll<entava pel' gli agricoltori unn sempJice e "Om ods iutegra_ione delle 

101'0 po •• ibilill\, nel 19~o-a2 si nota maAAio!'mente 18 Ul'gent. nl'Ce •• it,\ di 
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1928 19211 19M lMl 19>'!2 m'l.~ 

l""'''(''elli II" pf'Cstiti 141 392 1520 15().1 971 1-170 
1II1~1tRh\ .11 lirt~ 1n,i9" c'O.812 ~.nO() 2fI.8.'l4 22.922 :!D.H9 

.\" (.j 1"4"" no prestiti ](H 003 8lH 570 401 566 
lUi~lIaia r1I II .... 2.a.!lQ 211.018 17.00U 9.2ii~ 7.849 12.00.,{ 

Ri nuti l'impl'O\'\'i~() nggrHYUmellto della ~ituH1.inlle nel 19:'iii, dOl'tl clue 
aunate nellt> quaJi lunenl c.be In situazione si fOSHe sta·bilizZ8,ta, e si 110ti 

1'111'(' che l'tnlluellto i> doyuto nOll tn11to al lllllUel'O di prestiti concessi quauto 
all ummontm'(:' mellio di essi. II mutuo lW'1" migliol'Rmento ha attualmente 
",.~ , .• ,\ iDlpOl"tanzA nelle ?(lne l"isieole. 

)[u l'"l'all .. laru .. nt .. 01 mutarsi d .. llll '11I,ilih' ,Ielle operazioni ill l!eguito 
alia s('ompul'sn 0 quasi ill qnelle ('once~8t:' a 1S('OpO eli miglioramento. ed it 
~Hutiumento fOl'tissimo lli quelle COllcesse per eserc'izio, rJtmbiano an('be Ie 
gu ... mzie offerte clull'agI'ic'oltol'e, e noi l'iteniamo nssa,i impol'tante it ('011-

NtHtal'~ il l'apillo SVilllppO. n pal'tire dul 1931, ul'i prestiti di antil'ipu aU 
,,,·u.Iotti la .. ciati pre ... o l'agricoitol'e. L'aumentato bisogno cl'editizio neUe 
zOlle l'isicole spiega. a parer n08tro, 10 s,"Huppu preso da questo sistema. 
Ln )tI'uprieta e spt>-,s~u gl"avata da ipoteche ('he UP. diminuiscono u-tlINui la ga
I'Hllzin, per Ie SCOl'te ,-he e morte abbiamo gh\ a,-uto occasi~ne di rileval'e 
,·hellelJe ZIIIII' ri.irole piemolltl'<Si esse sono r .. lativamente scar.e (L'fr. 
('ap. \·111) t'd nffl'OIl() 4uindi UlIU limitah. gU1'3nzia. II llijfonder~i d~i prpstiti 
(Ii anticipo ~u ]>l'odotti (rb .. one, gl'ano) ('onfel'mu maggiormente I'impres
:.;iul1e che Ie zone risi('ole 8i an'iino man JIlH.no verso una situazionta di ( tnt

tm·dziolle .. debitoria. rh ... egnerebbe III rovilla cllmpleta ,leli'agri".,ltura. 
l.'attl11l1e crisi. ehe uttruvel'SO sM'rifici gl'avi."imi PIlO ancora essere Rupe' 
,·atll. diven .. bbe irl'epm·a,bile se pl'olnngata )IeI' qualcbe anno anrora. 

Pel' 10 sviluppo eli nnn similp fOl'lIlu di Pl'P~tito f .. istl'utth"o {'OlllSUitUI'P 

i dati ('he seguono : 

A.tltil.'ipl 8U ,.itJolJe 

crl1lc-exJ(; dulflxiitllto federaTe di C"1'f'(liio a!l'l'urio pel' if Pielfl,onte, 

1929 1930 ]93t 19;!H 1!131 

migliaia di Jil'e l.93a 10.146 12.834 6.S:i4 11.812 110.9211 a-L777 

E' OPPOl'tllllO anche l'icol'dal'e eh.,. llegli ultimi anlli e aumentata Ja 
~lIInDla datu in anticipo pel' quilltale rli prodotto, 

Qual'e it elll'ico deiJilOl'io ('lie uttuahueutt" gJ'aVi! ~mlle zone risicole ver 
rdi ... '!? Rispondere a tale domanda in modo esatto non e agevole, <lato cbe 
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L'azienda N del vercellese, dell'estensione di circa 280 ha, rappresent .. 
attualmente una delle pin perfezionate cascine di questa zona. L'opera di 
miglioramento iniziata nell'immediato dopoguerra, fu eseguita in modo par· 
ticolare nel periodo 1922·1927; i fondamentali risultati ottennti possono 
e.sel'e sintetizzati come segue (per 100 ha.): 

ore lnvoratlve salariati fissi . . 
» D J) 8vventizi. 

capl dl beatlame bovlno per 100 ho •• 
Ilroduzlone cereal1, q.l1 
'lroouzione latte, q.l1 . 

stato inwiale 

17.910 
34.200 

26 
2.573 

173 

attua1e 

28lOO 
48.200 

58 
3.370 

560 

in linea generale pazienda e divenuta assai pin intensiva ed attiva. II conto 
delle spese eseguite ~ esposto in nota (ar"otondando al migliaio) (1). 

La spesa per il miglioramento risuita quindi di lire 6150 ad ettaro circa. 
Occorre innanzi tutto osservare che una parte delle spese puo apparire 

s\Lvert!ua, ma anche limitando Ie eonsiderazioni aile spese che appaiollo in· 
dispensabili pel' ottenere Pineremento produttivo visto, si nota che il totale 
nOll poteva essere minore di L. 1.500.{)00, pari a L. 5400 ad ettaro. 

La spesa non appariva eerto eecessivn tenendo presente che nel 1925-26 
I'azi .. nda era valutata a circa 7 -;.8 milioni di lire. Attualmente il suo valore 
e certo inferiore ai 3 milioni, e, considerando il caso di una forzata vendita 
all'asta in seguito ad eventuali inndempienze del conduttore, si puo presu· 

(1) ampUomento fabbrlcatl ablta.lonl .alariat! 
• altrl fabbrlcatl . 

('I>struzione tettote per trebbiatrlcl e mocchlne 
Im-plnoto trebblaloio per rlao e grano . 
Implanto grue d1 POllevamento . 
essic('stoio completo riso . .. . 
tnbbrlcato esslccatoio semente ~lso, oftlcJne Bcuderla 
eestccntoio aemenU . . . 
otJtclna ripnr8z1oni meccamche . 
mulino per prepar:t?ione mangLml 
rostruzlone nuova stalla . 
c8selficl0 . . . . 
accessorl nuovs sta11a 
Implanto elettrlco . . . • . 
costruzlone nuova strada dl accesso . 
sistemaztone vtablUtA tnterna e cortll1 
t'OStruzloni mt'nort. murf e poUai 
Implant! varl .. • • • 
aietemazione ten-eno. ettar1 ISO . 
acqu18to scorte morte 

vlve 

L. 151.000 
47.COO 
85.000 
79.000 
3D.O(;() 

158.000 
190.000 
55.000 
81.000 
20.0011 

210.000 
17.000 
15.00.) 
73.000 

» 64.000 
» 14.000 

81.000 
18.000 
52.000 
70.000 

249.000 

lolale L. unooo 
Abbiamo trascurato 18 costruzlone dl un brillatolo d1 "1'180, eesendo questa un'lmpresa 

che possiamo rltenere estranea aU'ordlnaria attlvltA a,raria. Tale spesa risulba co
munque dI lire 221.000. 
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mere ebe iI realizzo risnlterebbe di poco snperiore ai 2 milioni, riuscendo. 
nella pin favorevole delle ipotesi, a toccare i 2.500.000 lire. 

Rupponendo che i melli finanziari per eseguire iI migl~oramento siano 
stati presi a prestito (come ill grail parte e real mente avvenuto) si nota che 
ronere che iI proprietal"io 80pporta - per soli interessi - oscilla attual· 
mente intorno ai 110.000 lire annue. II reddito netto 4el proprietario (l'a· 
lienda e attualmente coudotta direttamente da esso) puc} valutarsi attnal
mente intorno a L. 250-300 ad ettaro, reddito assai superiore a qnello delle 
aziende norm ali, come si nota confl'Ontalldo tale cifra con quelle delle 
aliende studiate precedent.mente. II totale reddito del proprietario, 
valutabile quindi nella pit) fll"orevole delle ipotesi a 75·85.000 lire, non e nep· 
pure sufficiente a pagare il solo interesse dei .debiti. La forzata vendita del
I'.zieuda implicherebbe poi, come e evidente, un danno fortissimo per iI pro· 
prietario. 

Uazienda B del bolognese mosh'a pure in modo caratteristico i feno· 
meni esaminati. Le opere di miglioramento eseguite pos80no valutarsi in 
L. 1.800.000 (1). 

Emerge in tali aziende la spesa veramente fortissima per gli spiana
menti e sistemalioni dei terreni, resa maggiormente sensibili dalle cattive 
condizioni originarie. Ma Ie altissime produzioni di riso, Ie notevoll possi
bilitA di coltura delle varieta fini, facevano ritenere superabile ogoi diffi· 
eoitA finanziaria. n reddito netto del conduttore (proprietario), permetteva 
nel 1931 di pagare interessi ed ammortamenti del debito fatto per migliorare 
I'azienda (valutabile a circa 3/5 della "pesa totale), ma, nel 1933, tale pos
sibillta scompare, essendo iI reddito di L. 82.000 circa, ed il carico debitorio 
pet· soli i"teressi di oltre L. 100.000. Sitnazione quindi di perdita dal punto 
di vista personale dell'agricoltore. n valore dell'azienda e oggi certamente 
inferiore a 3 milloni, ed in asta forlata supererebbe di poco i due milioni. 

In condizioni pure gravi si trovano alcuni affittuari, e particoiarmente 
quelli che hanno apportato notevoli miglioramenti all'alienda, senza ac~ 
co .. darsi precedentemente col proprietario per l'eventuale indennizzo. Ma 
nel 1923·24 essi giudicavano che per tutta la durata del contratto - nove 
anni - avrebbero realizlato cost alti profitti, da rendere conveniente l'inten
siliea·zione della coltura risicola, anche se tutte Ie spese dovessero in defi
nitiva rimanere a lora carico. 

(1) ""struzlone ... 1""00010 per U rlso 
rlparazlon1, Duovl fabbrteatl, silOS . 
costruzione staUe . . . . 
eoetruzlone magazztnl e grana! . . 
si8temazlone completa terrenl, ha. 217 . 

L. 54.000 
121..000 
66.000 

281.000 
• 1.B30.000 

lolal. genorale L. 1.845.000 



-3;12-

Iit'e ud hit, -- unn dei piil furti "he .i riscontl·ino tra gli affittuari -- e non .. 
,HIli<'i1f, prevedel'e ehe egli ill nessun modo potra l'isoHevarsi, n~ in o~guito 
ad lin miglioramento della Mituazione, ne in seguito a contrihuti statali. 

I/azienda C si trova in coudizioni medie: il c·anone di aftltto nou .. 
ale,'uto, tuttavia iI reddito netto del\'affittuario e completamente a.sorbito 
(iaH'interesse ed nmmOI'tamento dei debiti; in questi ultimi aUlli, egll e 
I'in.cito 0 .ah·at·e la suo posizione sia "opprimendo completamente Ie spese 
pel' l'innovazione delle scorte morte (da noi calcolate invece con Ie qnote di 
II-IlUllortamento) .ia rius"en"o a re-3lizzare per i prodotti prezzi superiori 
nlla media. 

L'azienda IJ - grande azil'nda condotta direttamente dal prorietario -
"" 1111 fortissimo debito ('omple.sivl) e.he puo valuta1'8i a L. 6300 ad etwo, 
in gran pllrte Ilovnto nile note\"Oli opere di miglioramento com pinto dal 
19U al 1928; quasi - e.,'lusiva,ment,· perla coltura del riso. L'interesse di 
t\tle somma gra.va per 'Ilmsi L. -lOO II·" ettaro, il reddito netto del pl'oprie
tlll'in impreuditol'e e stato, nell'ultimo quadrienuio, inferiore a tale somma. 

lJazipnda E riel ba"so vpr("ellese si trova in condizioni del tutto par
licolari, costituendo una piccola propl'ieta coltivatrice·capitalistica. II pro
wietal'io Ita un debito di circa J" 2000 arl Ita .. originatosi nel 1924·26, in 

I
J"aU pal'te pel" I'u('.qllisto dpllu piccola ("asciua, p in parte ancbe peri mi.
tioramenti ad eo"a anecati, L'onere per interessi e di circa L, 160 ad ha., 
Ilttnvia pliO agevolmente eSllere pagato, ed i1 debito estinto in bl'!'ve tempo. 
at" cite i I'edditi fa.miliari sono ancora· pill "he sufficienti, ed il tenore di 
~ta condotto dalla famiglia p()('o diversili,:, dll quello degli ordinari con
tlllliui. In tali coudizioni oi tromuo molte piccole proprieta coltivatrici 
~ellu ZOUR, ed iii "elinitivn esse resistono a lin crisi assai meglio rlelle ~Itre 
,-ziende, quando I'iudebitnmento non slIperi Ie 3·4000 lire ad ha. In ogni 
».0110 la sicllrezza di trovar la,vorn e oempre IIna (';rcostan,.a (".he fa !!iudi· 
,IjI"e fa.vorevolmente 18 101'0 condizion('. 
,',. Le due aziende A (' C della baraggia wrcellese si trovano in condizioni 
*iverse: nella pt'ima I 'affittuarin Ita aneora rOOditi elevati, nella .","onda ~ 

dato, nel 1933, sottoposto ad una forte perdita. L'indebitamento eomples
tivo non p pero notemle - circa L. 120 ad ha·. -- ed in deflnltiva non. in· 
Nllisce molto sulla situllzinue rlei ,,,,"duttori. 

~ rlazieuda B, della baraggia vereellese, si trova in una situazione par· 
tim>larmente gl'ave: essendoRi ivi Rvuta una vera e propria impresa di tra.
rRI'mazione fondiaria, i1 'euumeno spicea eon maggiore evidenza. Nell'int
",~.liato dopoguel'l'a infatti questa. tenuta ern composta di circa aoli 60 ba. 
jIIlltivati (su 125); l'a\'Vicenda,mento seguito ronsisteva nel ritorno del riao 
P_I' due lucce88ivi allni lasciando . poi il terreno per 2·3 anni 3 prato·pascolo. 
/iii altri 65 ettari era,no costitu.iti da tel'reni incolti 0 tenuti a magrissimo 
K8¥colo, terreni C31'a.tteristici baraggivi, infestati gravemente dalle pin 
~pnoae specie di vegetali. I,a strada di accesso era impraticabile per molti , 
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far rieorso al eredit.o e la costante preoecupazione degli agrieoltori per 
avere denari a disposizioue, uel 1933 e '34 la preoceupazione si tramuta in 
affanno, e bastano pochi giorni di ritardo nella stabilire la quota di antici· 
pazione sui prodotti, per far precipitare i mercati, e basta la perfetta tern· 
pestivitA del provvedimento nel 1934 per inlondere nuova fiducia negli agri· 
eoltori ed impedire precipitose cadute di prezz;' 

Ora si puo facilmente constatare che questa progl·essivo peggioramento 
della situa_ione degli agricoltori, non e dovuto ad un peggioramento dei red· 
diti aziendali(il 1927 ed il 1930 per Ie a_iende agrarie a se considerate fu· 
rono annate di gravib\ quasi eguale al 1933 e al 1934) ma bensi dal continuo 
sovrapporsi dei debiti nuovi a debiti veccbi, fatti i primi per avere il modo 
di andare avanti dopo i cattivi risultati dell' ultima annata, derivanti i se· 
condi da residui di veechi mutui fatti per rimediare ai cattivi risultati eco· 
nomici delle annate precedenti. Oggi tutto e dato come garanzia di prestiti: 
il capitale fondiario, Ie scorte, i prodotti in attesa di vendita. Le cinquanta 
lire di anticipo coueesse per quintale di risone eostituiscono oggi una ur· 
gentissima necessitA, pel'eM gli agricoltori non hanno altri mezzi per pagare 
Ie spese colturali e Ie varie scadenze; aleuni anni fa sarebbero invece state 
in parte superfiue. 

Oi pare - in conclusione - che da queste brevi considerazioni emerga 
e prenda chiaro rilievo una constatazione importante. I mezzi messi in opera 
dagli agrieoltori vercellesi per superare la crioi, si rivelano - col passar 
degli anni - sempre piu insufficienti, e quindi il solo persistere della sitna· 
zione attuale, condurrebbe in breve la risicultura vercelle.e in una situazione 
insOiltenibile nel vero e preciso significato della pa~ola. 

Altre caratteristiche ed altri problemi presentamo .invece Ie zone della 
Lomellina e quelle in sinistrll del Ticino. Sostllnzialmente un miglioramento 
dei prezzi relativi del latte risolverebbe senz'nltro i problemi di queste zone, 
che solo nella situazione contingente trovano l'origine di tutte Ie preoccu· 
pazioni. 

Riepilogllndo Ie considerazioni svolte, si puo cosi sintetizzare la situl> 
zion~ nei suoi aopetti attllali ed in relazione ai fattori ehe l'hanno deter· 
minata. 

a) esistenza indnbbia di lin fortissimo carico debitorio, ehe grava 
assai sulle aziende risicole e particolarmente su queUe vereellesi, rendendo 
- nel piu favorevole dei ensi - assolutamente nulli i redditi degli affittuari 
(aziende A e 0 MI basso vercellese) e provocando talvoltll perdite personali 
si forti da non far sperare che gli agrieoltori possano riuseire a. risollevarsi : 
cio ~vviene pllrtieolarmente quando il forte debito coincide con i bassi red· 
diti capitalistici (az. B del basso ·vercellese); 

b) situazione liel'emente migliore dei proprietari imprenditori, !:he 
hallno maggiori risorse per fronteggiare il peso dei ba.ssi redditi capitali· 

23 - M. BAND"'I 
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stiri e dei debiti; in tahmi casi perc} anehe la 101'0 situazione e gravissimn 
(az. NeD del basso vel·celle.e); 

r) situazione relativamente buona dei piccoli proprietari coltivatori· 
cavitalistici (numericamente assai diliusi), tin tanto almen" cbe il carico 
debitorio non e eccessivo; nel giudicare pill. favorevole la situazione di 
que.ta categoria di agricoltori non si devono pero dimentieare i fortissimi 
sacritici che si impongono, ed il basso tenore di vita ehe conducono: nou 
tenendo infatti conto dei redditi che a 101'0 derivano con il lavoro mantlale 
e limitandoci ai redditi capitalistici, Ie conclnsioni camhiano. 

Le cause di formazione del dehito possono cosl riepilog3l'si in ordine 
di tempo (daI1924) : 

a) acquisto della proprieta, 0 di parte della proprieta a prezzi assai 
alti, relativamente ai redditi fondiari; 

b) fenomeni di speculazione che potevauo essel'e protittevoli solo se 
il D1ovimento inflazionistico fosse continuato, ipotesi evidentemente inum· 
mi."ibile. Circa Ij4 del carico debitorio attuale totale e a cio dovuto; 

c) miglioramenti eseglliti nelle aziende sotto forma dinumerose e 
costose opere per l'intensificazione della risicoltura, delle quali abbiamo 
dati alcuni esempi; 

d) frequenti dissesti degli affittuari non appena si manifesto Ia ces· 
sa.ione del processo inflazionistico. Alcuni di essi, che avevano sotto la 
.pinta della speculazione, stipulati contratti molto gl'avosi, Iasciarono 
l'azienda, abbandonando solo poche scorte a parziale pagamento del ca
nome dovllto; talvolta, inoltl'e, l'azienda fu lasciata in cattive condizioni, 
ed il proprietario si dovette sobbarcal'e forti spese pel' riparare Ie malefatte 
Ilell'affittuario. Non si esclude anche che, in alcuni casi gJi affittuari ab
hi"no adottato questo sistema per risolvere in tronco il contratto, preve
Ilendo che i redditi sino allOl'a percepiti si alluullassero ben presto; 

e) debiti fatti per sopperire ai ]lrofitti negativi verificatisi nella con
duzione delle aziende dopo il1926; pel'dite talvolta fortissime ]leI' qnegli affit
tunri ehe avevano sti]llliati contrntti 1\ canoni elevat;. 

La formazione del -debito e sostanzialmente da attribuiI'e a qnesti fat
tol'i. Non bisogna pero credere che la speculazione, i miglioramenti, gli an
datnenti sfavorevoli del prezzi del riso, siano state Ie uniche canse dell'esan
I'im,mto dei forti redditi avuti dog-Ii agl'icoltori nei periodi prosperi, e giusto 
rironoscere che una parte di essi, illlldelldosi c.he tali redditi fossero assai 
piu sensibili del reale e sienri della cOlltinuazione nelle condizioni deI192-!-26, 
condlleevallo un tellOl'e di vita snperiOl'e nile 101'0 eliettive possibilita, 0 si 
spingemno troppo verso antiecollomici miglioramenti fondiar;' 

Unn conclusione ci appare infille COli piena evidenza: dalla crisi e dai 
suni eifetti potranno sempre salml'si, sia pure con gravi sacrifici e senza 
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illudersi di pronte 0 magiehe solllzioni, gli agricoltori veri, coloro che real· 
m~llte hanno impiegato Ie 101'0 risorse nel miglioramento delle lora aziende 
e the hanno a'-llto un sano criterio nell'esecuzione delle migliorie, cercando 
prudelltemellte di nOll correre troppo dietro al miraggio del riso. E' invece 
difficile, e forse insostenibile, la situazione degli speculatOl'i, di colora che 
hanllo comprate Ie aziende nel periodo 1923·26, Ie hanno frettolosamente 
mlgliorate, immobilizzando nella coltura risicola denal'i presi a pl'estito ad 
aItissimi tassi, cercando rli rivenderle a prezzo pin alto. Alcuni sono riu· 
stiti ill tempo a disfal'si delle aziende, mentre invece, per la maggioranza 
degJi speculatori, Ie illusiOlli 80110 cadute insieme alia cessazione della in· 
fluzione monctaria. 



CAPITOLO XVI. 

LA SITUAZIONE DEI LAVORATORI MANUALI 

La situazione economica dei lavoratori manuali ha sublto, durante iI 
pel'iodo in «!Same, degli alti e bassi in stretto collegamento con la situazione 
generaie dell'agricoltura e delle aziende '·isicole. Le considerazioni conte· 
nute in questo capitolo riguardano la loro attuale concreta situazione: nella 
parte quinta del nostro studio acceuneremo illlvece aile prospettive future 
ed aile ripercussioni che, aVl'ebbe sui lavoratori manuali una eventuale reo 
stl'izione della cultura del riso. 

Per giudical'e con una certa esattezza sulle condizioni dei lavoratori, 
occorl'e esaminnre Ie singole catel!orie di ••• j: fo'\damentalmente, come abo 
biamo gia. visto, i lavoratori fiasi e quelli avventizi.Ma, se ~ opportuno pro· 
cedel'e distintamente all'esame dei compensi di queste due fondamentali ca· 
tegorie, commettel'emmo un grave errore a volere, da cio, desumere senz'altro 
Ie loro condizioni economiche: solo 10 studio del complesso familiare - com· 
posto quasi sempre di lavoratori fissi ed avventizi riU!lliti - puo permetterci 
di giungere a conclusioni simili. Infine crediamo opportuno esaminare sepa· 
ratamente Is situazione degli avventizi immigrsti dato che essi presentano ca· 
ratteristiche radicalmente diverse da quelJi del luogo. 

Procederemo dunque secondo quest'ordine: a) condizioni dei lavoratori 
lissi; b) condizioni dei lavoratori avventizi delle zone risicole; 0) condizioni 
generali dei lavoratori in base allo studio del nucJeo familiare; d) condi· 
zioni dei lavoratori di temporanea immigrazione. 

I lavoratori jissi. - Per quel che riguarda i lavoratori fissl abliiiiino 
visto, in seguito allo studio del ~ap. VI, che per il vercellese, novarese, pa· 
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"ese. l'andamento .dei ... lari segue, con sutJiciente fedelta, Ja. cur"a esprl
metne l'andamento dei prezzi dei pradotti, mantenendosi per/) pift elevata di 
questa, qualora si prenda come base di confronto il livello dei prezzi al 1913; 
ed e questo un caso del noto fenomeno accennato, dell'aumento del tenore di 
vita delle classi rUl'ali dall'anteguerra ad oggi, e delle 101'0 maggiori esigenze, 
che tuttuvia van no intese entro stretti limiti e nel senso buono della parola. 
Notizie sni lavoratori manuali e dati snlla composizione del salario com
plessivo del lavoratore 1Isso individnalmente considerato, possono rica
varsi per Ie zone vercellesi dalla ricordata opera del Pugliese. Riportiamo 
,inteticamente gli elementi costitutivi del salario reale che abbiamo aggior
nato per il 1933, in base ai rilievi fatti presso alcune aziende. 

OOMPOSIZIONE DEL SAlLARIO ANNUO DI UN MUNGI'l'ORE 
WNE VERCELLESI 

1913-14 1924-25 1!J32.-33 

denaro L. 270 2340 1700 
derrate ., 343 2800 1673 (1) 
cosn . 150 400 200 
orto • 30 110 65 
varle » 62 529 200 

totall L. 855 6229 3868 

Indlcl 100 'lll8 452 

La situazione pift favorevole rispetto all'anteguerra appare quindi con 
riena evidenza. Appare anche evidente che la diminuzione del salario reale 
daI1924-26 al1933 e stata minore di quella dei prezzi dei prodotti, 0, in gene
rale, del potere di acquisto della moneta. Ci/) per/) non basta per alfermare 
(he oggi i lavoratori fissi si trovano in una situazione relativamente buona, 
e necessario vedere anche come sono variati i costi dei beni necessari aUa 101'0 

sussist~nza. Ci/) potI'emo fare meglio esaminando la famiglia neUa sua iu
r~!·eZ2.a. 

I lavorutori uvventizi del luogo. - - Si PUQ, brevemellte, esaminare I'an
damento deUe loro retribuziAni, rhe e stato maggiormente analizzato lIel 
cap. V. I salari percepiti dagJi avventizi mostrano I'identico .wdamento d! 
quelli precedenti: adeguamento parziale all'.andamento dei prezzi dei pro
!lotti dopo il 1924-26; sostenutezza in confronto al UveUo p,·ebellico. 

(1) Tale citra non C'Orrisponde a queUe del cap. V, essendosi qui compreso n valore 
della legon prima trascurato perch~ ottenuto dQlla stssa azlenda .ngrarla. 
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Non bisogna pero in questa casu dimenticare un importantissimo 
elemento che influisee sulle 101'0 eondizioni: il numero di giornate lavora· 
tivp allllue che POSSOIlO compiere. A questa riguardo e interessante esami· 
nare la lora situaziolle attnale, e.he varia a seconda delle diverse categorie di 
lavornt01'i avventizi, ed anehe Ie variazioni di tale situazione nel corso del 
de<-ennio considerato. 

Una parte dei lavoratori nvventizi del vel'cellese e costitnita dai membri 
della famiglia del salariato fisso, cbe, lavorando quando e possibile, inte· 
greno, talvolta notevolmente, il salario percepito dal capo famiglia 0 dagli 
sltri salariati. La loro sitnazione quindi male si giudica indipendentemente, 
ancbe conoscendo esattamente il numero di giornate lavorative compiute, 
rna prende giusto rilievo solo quando si tiene dovuto conto dell'aggregato 
familiare, della casa, dell'm·to, degli allevamenti, ecc. Occorre poi consi· 
del'are che alcuni avventizi agricoli fanno parte di una famiglia di non 
agricoltori, che vive nel vicino paese, od anche tulvolta di una famiglia di 
piccoli proprieturi p31·ticellari; la situuzione economica di tali lavoratori 
.aria molto da un caso all'ulro. 

Molto l'sramente gli uomini possono sperare di superare Ie 200 gior· 
nale lavorati.e annne( il cbe corrisponde a menu di L. 2000 complessive), 
la possibilitl\ di lavoro per Ie donne e assai minore, e tal volta si debbono 
lilJlitare aile Quaranta giorllate per la monda del riso (che complessivamente 
rappresentano circa 400 lire) e ad altre quaranta 0 cinquanta giornate per 
la falciMura dei prati, raccolta del grana e del riso, ecc., che rappresen
tano una somma aneora minore (280-300 lire), pur essendo il lavoro assai pift 
gla,\~Oso. 

La situazione degli avventizi agl'icoli e poi maggiormente grave in al
cune zone risicole particolari: il mantovano ad esempio, dove la pressione 
della mano d'opera e fortissima. In altre zone inl'ece nascono nuovi problemi 
in rapporto ,tll'infezione malnrica (ri"aie litoranee). In definitiva pero oc· 
rorle ricordare cbe la risicoltnra ofl're una notevole qnantitl\ di lavoro ad 
I1nM ma"sa veramente cospicna di lavoratori avventizi, e che una sua ridu
ziune avrebbe certamente efl'etti assai rilevanti; questione assai importante 
cbe sarl\ esaminata nella parte successiva di questa indagine. 

Occorre infine tener presente cbe Ie fonti di lavoro per gli avventizi 
agrieoli sono diminuite dal 1924-26 ad oggi, e tale diminuzione - cbe rio 
gu"rda particolarmente i lavori invernali - e una conseguenza della cessa
zione dei lavori di miglioramentu (spianamenti in modo particolare), eseguite 
dngli agl'icoltori nel periodo di prosperitl\. Oggi gli agricoltori vercellesi 
ieuc\ono - nei mesi invernali - a far lavorare solo la mano d'opera im
[mota. 

I.e condizioni delle famiglie lavoratrici. - Esaminate cosi, succinta
mente, Ie fondamentali caratteristiche dell'occupazione dei lavoratori (fissi 
ed avventizi) occorre, per porre in giusto rilievo la lora si1:uazione economica, 
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prendere in esame il complesso familiare che, come dicevamo, si compon. 
talvolta di salariati fissi e di avventizi uniti. 

n netto cambiamento che si nota nelle loro condizioni di vita, nei con· 
fronti con l'anteguerra, e posto in luee dalla ricordata opera del Pugliese. 
Nel periodo di maggior prosperita, coincidente coll'inflazione monetaria 
(1!JU·26), una normale famiglia di avventizi composta di cinque persone, 
poteva avere un reddito complessivo di circa 18.000 lire annue. A dire il 
velO gli accurato calcoli compiuti dal Pugliese a questo rigoardo ci appa· 
iOilo un po' viziati in eccesso, essenzialmente perche la famiglia da lui pre· 
scelta 1Il0n poteva riteuersi rappresentativa delle condizioni medie del ver· 
cellese, dato che ben quattro membri dei cinque lavoravano in pieno. 

Comunque il Pugliese cosl espone l'attiv'> del bilancio familiare: 

provenro giornate dt lavoro del padre 
del tiglio 
della madre. . 

» » • doUa IIglla (7 flO) . . 
vendlta varle e pollame (12 gaillne, 75 dozzlne nova) 
v~ore legon raccolta 
valore fane raccolte 

L. 5678 
5678 
3172 
2220 
970 
100 
a:!5 

rotale (al netto 3 % sul proveDto del lavoro, per malattle) 17.646 

11 Pugliese non espone il numero di l:iornate lavorative compiute dai 
membri della famiglia esaminata, peril, tenendo presenti Ie tariffe giorna· 
Uere esposte nel cap. V per Ie diverse categorie, crediamo di poter affermare 
che gU uomini, per giungere a realizzare il salario globale esposto do.l 
Pugliese, dovevano compiere circa 260·270 giornate lavorative; Ie donne 
~ll'ca 220·230 giornate. AUualmente invere non si puil assolutamente pre· 
sumere ehe possano giungere ad una tale cifra: ci risulta che al massimo 
gil uomini possono raggiungere 210·220 giornate; Ie donne 120·130. Ab· 
bhtmo infatti cercato di aggiornare i dati del Pngliese, per mezzo di rilievi 
compiuti presso un'azienda agraria cbe teneva debito conto del numero di 
giornate lavorative compiute dagli avventizi che prestavano In. lorD opera 
esl'iusivamente in tale azienda. 

All'incirca 10. ripartizione attuale e 10. seguente: 

nomlnl - l.vorl ordln.rl aa cat. ¢ Inver. 
lavorf ordlnari 1& categorla. . 
lavor! tOillo rlso e trebbtatura 

donne - lavor! ordlnarl sa categoria 
• lavorl ordlnarl 1" categorla . 

lavorl monda e trapianto. . 

g.te 170 = L. 1660 
211=. 22i 
1. =. 2110 

totale L. 208D 

75=. 300 
10 =. 88 
40=. 890 

Iota", L. 888 
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Ed U bilsncio della sressa famiglia esaminata dal Pugliese, ammet
tendo adesso che sia possibile realizzare dal pollame, ecc., una somma di 
L. 700, avrebbe un'entrata di L. 6353, quindi solo poco pill di 1/3 di quella 
del 1924-26. 

La Bituazione migliora leggermente per Ie famig~ dei saJariati fissi. 
Supponendo, nel caso sopra esaminato, che uno dei lavoratori rientri in 
tale categoria e tenendo dovuto conto delle alte fonti di reddito (orto, casa, 
legna, ecc.), U reddito familiare complessivo si eleverebbe subito a L. 8132. 

La restrizione dei redditi e del tenore di vita appare sncora pill grave 
pel contrasto alia situazione precedente (1). Si pUG inoltre notare che ad una 
patte dei lavoratori, pill parsimoniosi e lavoratori, fn possibile acquistare 
un, sia pur piccolo, pezzo di terra, che permette oggi una modesta integra
zione al gnadagno salariale. 

Concludendo, e riepilogando Ie osservazioni fatte, crediamo che, attual· 
mente la situRzione dei lavoratori manuali delle zone risicole vercellesi ' 
possa cosl pro"pettarsi. Le famiglie dei salariati fissi conducono un tenore 
di vita assai basso; tuttavia la sicurezza della casa e del guadagno. 1'0rto, 
la possibilitA dei piccoli allevamenti familiari, permettono loro di non nu
t.rire soverchie preoccupazioni per l'avvenire. Assai peggiore e invece la 
situazione delle famiglie composte esclusivamente di lavoratori avventizi, 
che, oltre ad. avere redditi minori, vivono sempre nella preoccnpazione di 
no", trovare 1avoro, e trascorrono spesso l'intera stagione invernale tra forti 
ristrettezze. Le fonti di lavoro sono sempre stagionali, e si teme sempl'e 1a 
crisi invernale, malgrado l'esistenza dell'imponibile di mana d'opera, e l'a
zione svoIta dai Sindacati fascisti, che tentano, con turni lavorativi od aitro, 
di allevare Ie loro condizioni. La sitnazione degli avventizi facenti parte di 
famiglie di piccoli proprietari 0 di non agricoli, varia fortemente a seconda 
dei diversi casi. 

La situazione dei lavoratori manuali, nelle altre zone risicole italiane, 
varia non tanto in relazione al compenso annuo cite essi possono realiz
zare - compenso che poco dilferisce da quello realizzabile nel vercellese -
ma pinttosto in rapporto alia diversa costituzione del gruppo familisre, in 
CUl10leguenza della diversa proporzione tra i lavoratori fissi e gli avventizi. 

(1) PUOLIESE [136], pag. 189 •.. (ll tenore d1 vita) riauUa oggi pill aostanzloao e varlo 
d1 quel ehe era praticato alcunl decennl or sono .. , (a prodlgaUtn) si abba,ndonano gUl aI
cuni eontadini, sia nel vitto, sia sopratutto nel vino, &ia ~l lusso degU abUi » . 

• Polch~, come avvlene sempre in quella categoria di pel'8One che sono appena riuscltc 
a :lJ.berarst dalle strettezze economiche, i margin! d1 risparm10 non 81 rivolgono al sodd1-
8faclmento dei b1sognl ioteUettuaU e 8oclali, ne sl accantonano a tltol0 dt previdenza, come 
av,·jene 10 un secondo tempo dell'evo}uzlnne, IDa al oontrarto sana malta spe8so dissipatl 
in placert material! e rozzi, quaU l'ecces80 dell'al1mentazione e del bere negU uominl. e nel 
l'acquisto dl vest! coetose e di poca durata per Ie donne. Vleeversa ~ dolor08O contatare 
cbe oesstm progresso 81. ~ fatOO e Bi pub dire, neppur tentato net. punto, pur tanto essen
Elale, deU·abltazlone .•••. 
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Nel' noval'e.e Ie C"ondizioni dei lavoratori sono all'incil'ca eguaU a <lueUe del 
vel'cellese, nella Lomellina 'inveee si notll il beneficio derivante dal maggior 
UUmero di salal'iati fis.i e particolarmeute dalla elevata proporzione del 
OIungitori, eategoria ehe ha. come e noto, un maggiore salario annuo. La. 
sUuazione migliora poi nettameute nel. basso milanese,. nelle zone pavesi a 
_in',stm del Tieino, e, sopratutto nel Lo<1igiano, dove la prevalenza assolnt& 
dei lavoratori fissi permette di mlttire unn certa sicurezza. dal pun to· di 
vista sociale. 

Ci pare elle .da queste brevi c{}nsiderazioni .(~he. tuttavia acquis.tano: mag· 
gio!,e fondamento se poste in raffronto con il minuto lavoro di anal,isi com: 
pinto in molte parti del nostro studio), .emerga I!na constatazione impor
tante. Pur tra ttandosi in ogni easo di puri lavoratori manuali, nop legati 
alia terra ua nessuna forma di comp",·tecipazione al pr{}do~to, esiste una 
nettissima e pI'ofondn differenza, economiea e socia Ie, tra j lavorat!>ri fissi 
e ,gli ·avventizi. Di fronte aUa saggiapolitic" fnscista. v(Jltn. 11> rafforza.re. i 
legami tra :I'nomo e la terra, il salariato tiS90 ~nppres~taun bnon esempio 
di- tale. collegamel\to, clIe e error~ pensare di poter ottenere solo per mezzq 
della CQiuteressenza alia produzione . ·(eompsrtecipazione, colonie parziarie, 
eee.). Nelle zone dove i sala.riati .fis8I prevalgono, la trsnquillita. sociale ~ 

fort\!, I'ordinamento gernrchico de~ lavoratori saldo e preeiso, la. sieurezzalli 
vita e di l~vor9_e assienrata; ne erediamo elle - dato it tipo di azienda.esi-. 
stente in queste zone - 10 ._viluppo su larglIissima scala di eontratti di.<;om~ 
parteeipazione assieurere"be pil) forti vantaggi. 

:Di j!io dil'enlO pil) a fondo nella pm·te qninta, DIS tenismo sino de. ora a 
pOrI'e in Inee, elIe, suUe eondizioni dei lavol'atori manuali, tenen~o .presenti 
i eoncetti esposti, In eultllra del ri80 esercita in sostanza una aziQne in parte 
n~gativa; tendend\l a far persistere In massa· degli avventizi elle costituiscono 
Ie vere e proprie plehi rurnli. 

1 luv(watol'i itltm,iyrati. - Esnminiamo, con una certa ampiezz8J;-la si· 
tuazione di questn particolare eategol'in di lavoratori, anche per avere una 
pit! esatta conoseenz.\ dei 101'0 pI'oblemi, e deU'importanza ehe ha il rieor
rente guadagno annuli Ie dal punto di vista della loro eeonomia_ Cic} potra 
esserei molto utile per Ie cansiclel'nzioni che abbiamo in animo di svolgere 
neUa pnrte quinta del nostro studio, e perla determinazione delle ripereu8' 
sioni di llun evpntllule l'estl'izione tlplln l"isic'ultul'U sulle ('lnssi lnvorntriei 

t'i l'ifpl'inmo. !'tlstnuzin)nwlltP. nlln Al"ftmiflo mig1'8Zione ('hp fl\'viene per 
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la monda del riso: I'altra, che si effettua per la raccoita, e di pitl modesta 
importanza ed ba uno spiceato Mrnttere di movimento locale. 

Riepilogando i duti esposli nel e.apitolo secondo, si osserva che sopra un 
totsle di eire ... 50.000 mondarisi for ... tieri, circa la meta provengono dalla 
gl'ande fascia· appenninica che, partendo dai monti dell'alessandrino e del 
vogherese si prolungs nel pincentino, nel parmense, nelle zone di Reggio 
Emilia, di Modena, di Bologna. Circa 10 mila mondarisi provengono dalle 
zone di collina del novarese e di altopiano e piannra del milanese (alcnne 
anehe daUa citb\ di Milano); gli altri dalle zone bracciantili dell'Emilia e 
del Veneto, 0 da altre loealih\. Esaminiamo brevemente Ie caratteristiche 
deH'impresa agraria e dei lavoratori in qneste varie zone (1). 

a) Zona appenninioa. - L'emigrazione era un tempo assai forte dalla 
collina vitata: in seguito pero al progresso agral'io ivi verificatosi ed all'in· 
troduzione di nuO\'e pratiche colturali (Iavori primaverili al grano, sarchia· 
ture, concimazioni in eopel·tura ,ecc.) essa si e assai ridotta, ne Ie popola· 
zioni di tale zona potl'ehbero attualmente prendere parte attiva aHamigra· 
zione, senza traseurare i lavori locati. 8n qnesta necessitA di dedicare tntte 
1e forze dei contnclini ai lavori del Inogo ha inflnito anche l'invasione fillo.· 
seriea: nel compiere la rkostitnzione si adottarono infiltti nnove forme di 
all"vamento (vigneti bassi) e si rese necessario compiere Ie zappature prima· 
vel'iIi 'IHe viti, prima trascorate. 

(1) E' opportuno anche, parlando delle condizioni de! lavoratori lmmtgratl e - p8.rti
eolarm.ente - delle mondariso. ricordare l'enorme progresso compluto neU'organizza
zione di questi operaI, neU'assistenza, nella protezione degll immigrati, ecc. GIl organ! 
del regime fascista, P~J)osti a qnest'OlJern. possono bene nndare orgogllosl dei risul· 
tati raggiuntl. Ci pare molto istrnttivo, prIma d.i esporre Ie condizloni attual1 che pos· 
sono sembrare - ed in realtA sono - assai gravi anche per i Invoratori, rlandare col 
pensiero al tempi antebelUel. La bella lnchlestn del LoRE..~ZO\\'1 (l Zavoratot'i deUe n:. 
saie [83]) pub servlrel da guida, e dnl confronto- llotrnnno emergere lntel'essanti con· 
statazionl. 

I la\"or8torl per hI monda del riso erano Ingaggiati dal . fnmigerato caporale, inter· 
medlarl0 sfrutbltore e Vero mercante di lavoI·o. II lavoro era assai pitl. duro dl" OW; 
aBl'lal st'vt"re, t'd in quaiche caso lnumane, erano Ie modalltA che dovevano seguire Ie 
mondine durante n lavol'o. L'orario normale era da 9 ore giornal1ere 81 mlnimo (Vet: 
celli) ed anche 101/2-11 (LomeIUna). II vitto era passato dal caporale, ed era Bcaden. 
tisslmo: In cowpenso Ie mondine ~ol'lIivano un dato numero d1 giornate gratutte, nella 
domenlca, pl'olungando 11 piil grave orarlo glornallero, ecc. Le coslddette calche consI
stevano in terzt dl giornata lavorattve a escluslvo beneficio del caporale. 11 LoRENZONI 
descrlve a vlvl colori Ie cnttive condizioni dt vita, la rUassata moraUtlt conseguenza del 
dOl'mltorl promiscul, 11 lavoro del rllgozzl e delle ragazze minor1 dl 13 anni, che, sebben~ 
prolblto dni regolaDlenti. contlnuava tranquillamellte ad eft'ettuarsJ. Le malattle erano 
frequenti. e la camp~gll6. di monda portava spmpre dannose conseguenze di cui i lavo· 
rstort risentlvano rltornatl che tossero ai luoghl d'orlgine. 

n LoRE:,\,ZONI. raccolti i dati di circa un centinaio dl squadre, calcolava, che essendo 
10018 somma pagata dnl pac1.rone per la monda, ll.capol'ale pagasse aUe moudlne-68 in 
denaro, e 22 BOtto forma dl vitto, 11 guadagno del caporale oscUlava qUlndl lntorno 
ad l/W del total •. 

Oecorre inflne a('cennare aUe perniciose conseguenze per la moralltA delle lavora. 
trIcl (1 parti lllegittiml erano una nota consegnenza della campagna dl monda, oggl un 
poco attenuata) e per la saldl'zz8 delle tamiglle. 
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Resta - importantissima - la zona appenninica montana. Le rug'uni 
"be .pmgono i contadini locali ad emigrare temporameamente verso Ie ,,,n;c 
risieole, si riducono sostanzialmente alia povert!\ di essi ed alia mancnma 
di lavori nell'epoca della monda. Dato il clima montano e l'indirizzo pro 
duttivo seguito, il primo lavoro locale importante che occorre fare e co.'i· 
tuitoJ ualla raccolta del grano, cbe cade in Inglio·agosto; !!lei mesi antece· 
denti u questi e ~ato i proced;menti t"cnici attualmente 8eguiti, si fa poco ° 
niellte. 

Prevale in queste zone la piccola proprietO\ coltivatrice; il podere ~ di· 
\'iso tra il grano, il mais, e talvolta i prati di leguminose. I beni comunali 
e i Vl\l'j nsi civici completano Ie risorse foraggere delle aziende. 

AI giorno d'oggi appare evidente che i guadagni fatti con la temporanea 
emigrazione nelle risaie, sono di fondamentale importanza. 

Una famiglia di piccoli proprietari, riesce sempre, lasciando andare via 
due 0 tre ragazze, a raggranellare nna somma di 500·700 lire; somma, si 
noti bene, che giunge quanto mai tempestiva, nel periodo phl critico di tutta 
l'annata agraria, quando Ie scorte dell'anno precedente sono presso cM eaan
rite, ed il grana ~ ancora da raccogliere. Tuttavia ~ importante notare che 
in alcnne localito\, dove il progresso agl'drio ba maggiormente infiuito, iI bi
Bogue della temporanea migrazione si fa meno sentire, e di consegnenza puo 
essere giustificata l'opinione che un miglioramento della tecnica coltnrale 
del grano, del rnais, dei prati, e delle condizioni degli alti pascoli, possano 
permettere a qnesta zona di trovare Ie basi per nna economia completamente 
autonoma. Riprenderemo nella parte quinta questa importante qnestione. 

b) Lavoratori provenienti daUe zone collinan 0 di altopiano del novare8e 
e del milane8e, _. I lavoratori provenienti dalle zone dell' alto Milanese (Ab
biateg!'asso, Cuggiono, Magenta, Corbetta, ecc.) sono gene!'slmente membri 
di famiglie di piccoli proprietari coltivatori non antonomi. L'evolnzione sto
!'ica di questa zona, iI progressiv~ svilnppo delle industrie, il decadere della 
CUitll!''' del gel so, 10 sviluppo, in aleune parti, dell'irrigazione, hanno origi
nati gli attuali tipi di impresa, che mal si giudicano, do. nn esclusivo pnnto 
di vista agricolo, 

I guadagnl faUi con la monda del riso non sono di fondamentale impor
tanza, il che non significa pero che da nna 101'0 eventuale eessazione gli agri
coltori non l'isentirebbero alcnn danna. Questa periodica migrazione tendeva 
lentamente ad estinguersi, fatto gill, illustrato dal Serpieri nel sno ben note 
lavoro sull'alto mila·nese (1), la grave crisi gelsicola pero l'ha fatta legger
mente riprendere. 

(1) A. SERrIERI: It oontratto agrarl.o 6 Je oona'izion( dm: conta-dint neWaUo mUll
ne.s [160]. Oltre a questo tondamentnle lavoro 81 possono ricordare le recenti Indaglni 
dl RAi'FAELJ.E RossI: Inchie8ta aflUa piocola propriet4 oottivatrloe forma-taft flel dopa 
guerra in. Lombardia [141] e dl GruSEPPB MEDIOI: Rapporti fra propneta, impre8B e 
mane d"pera nell'agno.,tllra Iombarrla [92]. 
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Non ei pare perC. cbe, per l'economia della zona, il gnadagno fatto -
quantunque prezioso - sia di fondamentale importanza.. 

Nella provincia di Novara un centro di forte emigrazione stagionale ~ 
eostituito dalle zone collinari di Borgomanero, Cressa, Luno, Bogogno, 
Agrate, Fontanetto, ecc. Gran parte di questi lavoratori vanno a lavorare 
nelle risaie della stessa provincia di Novara, in minor parte emigrano nel 
vercellese. Nessuno proviene dalla montagna novarese (come del resto da tutta 
la zona aipina): questo fatto si spiega con la concomitanza dell'epoca dei 
lavori. 

Le condizioni di questi lavoratori sono simili a quelle dei milanesi, e pos· 
sono essere giudicate come queste, quando perC. si tenga presente un dupJice 
avvertimento. 

Innanzi tutto essi sonG lavoratori maggiormente agricoli degJi altri, 
l'ampiezza delle piccole proprietA ~ maggiore, pur non giungendo a limiti 
tali cbe possano farle rientrare tra Ie autonome. Secondariamente Bono mi· 
nori Ie possibilitA di lavoro industriale: tali due caratteristicbe sono evi· 
dentemente legate da relaziolli di mutua dipendenza. La crisi della gelsi· 
cnltura ha fortemente aggravate Ie condizioni di queste zone. 

Oltre i piccoli proprietari. danno un notevole contributo alia migrazione 
i membri della famiglie di piccoli affittuari e di lavoratori con contratti misti 
di colonia. ed affitto. 

Le lora condiziooi SOIlO, in complesso, peggiori di quelle del provenienti 
dall'alto milanese, e il gnadagno fatto con la monda, ed ancbe col taglio 
del ruo costituisce una integrazione del lora reddito relativamente im· 
portante. 

e) Ltworatori delle zone Meole del basso milanese. - Le zone riaicole 
milanesi, nel periodo di monda, non solo non costituiscono un centro di at· 
trazione dei lavoratori, ma anzi contribuiscono aile correnti stagionali. Par· 
tonG in prevalenza i lavoratori avventizi 0 i membri delle famiglie dei aala. 
riati fissi. La zona, come abbiamo detto ripetute voite, non presenta veri 
gravi problemi relativi alIa mana d'opers; vi SO'110 tuttsvia molte fsmiglle 
costituite da puri avventizi cbe versano in condizioni misere, e cbe tr6vano, 
nell'emigrazione verso Ie zone intensamente risicole un importante sorgente 
di guadagno. Essi costituiscono ~ vero, una minoranza rispetto alia massa dei 
lavoratori della. zona (1), tuttavia la cessazione delle migrszioni atagionaJi 
rappresenterebbe n.lle eondizioni attuali un indubbio danno per questa mi· 
noranm. Gli uffici di collocamento, svolgendo un'opera selezionatrice per far 
lavorare coloro cbe pin hanno bisogno, preferiscono sempre questi lavora· 
tori nullatenenti agli altri. 

(1) PAOLO ALBmrARIO: Rill""', nol/fte, ._.mom, III Ie oondWon( del Ilf'acoian
lalo agf'ioolo nol Iotl/lliano [5], lD3l. 



-350-

d) AVl'entizj provenienti daUe zone bracciantili della ·valle padana. -
La grande masoa dei bmccianti della valle padana, costituita in prevalenza 
da puri avventizi, non specializzati, non legati stabilmente alia terra, ha 
sempl'e costituito UlUI preoccupazione ed una spina per chi si interessa della 
101'0 Borte e deBe possibilitiL di l'aggiungere, per essi, migliori condizioni 
economiche e sociali. E' su essi - particolm'mente - che incombe il pericolo 
della disoccllpazione e della miseria. 

Come si puo l'ilevare dalla fondamentale indagine di Aldo Pagani (1) 

sulla questione, essi sono maggiormente diffusi nelle provincie di Ravenna, 
Ferrara, Bologna, Reggio, Padova, l\fantova. 

Tuttavia si puo notare che questa eterogenea massa, non dol. che un 
I'elativamente modesto contributo aile periodiche migrazioni verso Ie zone 
risicole. Per 'Ie provincie ricordate, il Pagani valutava nel 1931, a circa 
200 mila il n"mero dei br3ccianti (maschi e femmine): orbene, nello stesso 
anno emigr3rono verso Ie zone risicole, da queste provincie, 14432 mondine 
pari al 17 % della massa femmiuile dei braccianti, ed al 7 % della maS8a 
totale (in base .ai dati del Pagani), occorre anche tenere presente che uua 
plI!'te di esse .proveniva da zone montane. 

I'er la racc~lta del riso emigrarono poco piil di mille tagliarisi: il 0,5 % 
della massa. 

La 1'lIgione di rio VII l'icercata nella concordanza dei periodi lavorativi, 
in queste zone e in quelle risicole. I mesi di disoccupazione massima non 
r<;i.ncidono ne cou i mesi di monda, ne con quelli della raceolta del riso; 
quasi sempre invece coincidoDo con l]llesti i mesi di disoccnpazione minima. 

Si potrebbe quinrli concludere che la risicoltura non ha che scarso inte· 
r~ss~ per questa categoria di lavoratori, rna. se tale conclusione ~ sostanzilll· 
mente giusto. da un pllutO di vista generale, non si pliO affermare altret· 
tanto considel'ando aleune particolari zone. 

In tre comuni della provincia di Mantova, situati a destra del Po (Qui· 
stello, S. Giacomo, Quingentole), dove abbiamo avuto occasione di studiare 
!Jiil a fondo la questione, grau parte delle donne emigrano (477 nel 1934,), e 
i loro gnudagni costituiscono una fondllmentale entrata per il bi/ancio fa· 
miliare. 

(1) MOO PAGANI: 1 braccianU della 'Valle pada1lG [116], 1982. - L'Autore descrive 
ottlmamente Ie condlz1oni e 18 composizione dl questl lnvoratori (pag. 44) CI LI\ Pl'O\ e
ni(:nzR Varia assai. II bruccinntato e 11 gran calderone ('he accogUe tutU quelU ('he 
hal:Do· bhmgno dl guadognorsl un tozzo di pane (RDche se In necessiUl e momentnol!.) 
(!o non" dlsde~llDnO 11 lnvoro mauuuIe... I prlml ad accorrere 80no gU opera! non (IUnll~ 
ftl!nti. quelli che non hanno mesUere fisso •.. ~ accorrooo poi t. manovaU 0 1 garzonl 0 gil 
nn'ultlzl di tutte Ie professioni, e- 'Pol nnche gU operai quuliftcati, con un nwtltiere 
dDltuule, ma dlsoccUPlltl. II nerbo della maBsa ~ sempre costltulto dn brncclantl pro. 
f(".R8iollwt cloo che sono sempre nHa tel:ra ... che hanno l'anlmo rurule. Attorno :ld ( ...... :ii 
eel 111 CODcorrenza vi 80no tutti gU sltrl. 

(I Nel moment! dl erisl tutti nccorrono, tutU sl rlversano tra I brncclnnti, per 
allontnnarsl quando 11 collocamento ~ taclle 0 posslblle in altrl campi XI. 
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II bra~.ci.nlnto di questa ",nn (eomposto esrlusinuueute di puri avveu
Ii_i) desta vel'tlmente molte pl'eorrupnzioui: considerando una famiglia, com
posta di due uomini e tre donne (fnmiglinquindi nmnerosa e che meglio 
delle aItre puo difendersi), risulta che gli uomini possono compiere al mas
s;mo 90 giornate hw()rati\'(~ unnue, l'aggiungendo complessivamente un red
dito di L_ 1800_ Due donue, IavOI'nuuo quaranta giorni aUa monda del riso 
possono l'isparmi>ll'e eiren 601) IiI'e, e oi nota ehe il 101'0 apporto e di fonda
mentale importanza (1). 

Anehe i eomuni di Gonznga, )Ioglia, S. Benedetto danno -un notevole 
eontributo alIa pel'iodiea migrazione: in complesso si puo ritenere ebe dalle 
zone dell'oltrepo mantm'ano, partano circa 2000 lavoratrici. 

In eondizioni simili per molti aspetti si trovano Ie zone del earpigiano 
(eomuoi di Carpi, Non, Concordia, ece.). 

AualogameDte a quanta avviene nell'oltrepo mantovano, migrano i puri 
avventizi (i c.amera'llti), e gJi nffici di colloeamento debbono svolgere una dif
fieiJe, e spesso dura, opera di sele_ione. In questa zona sono maggiormente 
diffuse Ie eompartecipazioni, tuttavia SOIlO assai minori Ie possibilit~ di com
piere Iavoro a giornata (al massimo uo uomo puo raggiuogere Ie 35-40 gior
oate aonue), ed ill definitiva Ie eondizioni sono simili a quelle dei prece
denti. Qualche altra fonte di l'edditi e eostituita dal lavoro presso aleune 
modeste industrie locali (truciolo, ece.). 

e) M embri di tan/iglie di piccoli prop,'ietari coltivatori 0 atftttuari col
tivatori della valle padana. - Un tempo ulla buona parte dei mondarisi mi
granti era eostituita da questa categorla; pero con Is diminuita domanda 
e ill seguito all'opel'a selezionatrice delle organizzazioni sindaeali, il 101'0 

numero si e fortemente ridotto ed e oggi pressoche nullo. 
f) Lavoratari non agric,!!i ..l21:-=-l.n~rte _essi rientrallo nella massa 

del bl·acc.iaotato: rimandiamo per questa aUe considerazioni svolte dal Pa-

(1) I lavor! -he gH DomIni possono tare aul luogo sooo sostllllzl.lmente mod ... tl I.
vorl di potature aUe viti in febbralo, falclature e frrorazionl aUe viti in maggio, giugno, 
lugUo j preparazione terreni e lavori vart In agosto, settembre. ottobre. Un perlodo 
purtlcolarmente crtt1co, oltre l'lnverno, ~ costltulto dal b1mestre marzo-aprile. 

(2) L'esistenza dl questo tipo di lavoratori era rllevato neU'anteguerra dal LoRENZONI 
nel BUD studio sui Lavoratori delle rfsQ,ie [83]. EgU serlve (rlnssumo In sua esposizlone) 
cbe sl possono dtstinguere due categorie dl immigraU: 

a) una parte d1 ... 1 noo sono cont.dlnl, m •• rtlglanl, geote dl aervl.lo, operal lodu
strl8U dlsoccupati. Vi sona piccoli artlglanl dt pnese che lasclano, per qualche settlmana 
la plaUa, 11 BUbblo ° l'ago, 0 rlnunclano a rader la barba al loro compaesani. Alcune 
fantesche pattuiscono, nel contratto col ,Podrone, di essere Ubere dal servizl0 domestico 
durante 11 periodo della mondatura. Accade talvolta che gli operai vengano, dagli elevnU 
salad agricoli, prest via dane fabbriche, specIe, s'intende, gll opera! non quaUfic~tt. 

b) La maggloranz8 ~ pera romposta dl contndlnt e dl contndtne. Questi 18yol'utori 
provengono per 10 masstma parte dalle colline 0 da! monti: }lOCh! dol plano. Nelle colliDe 
I grand! lavorl glungono pit.. tardi, dopo S. Pietro. Se la mondatura non finisse a S. Pietro 
sarebbe un lavoro enorme trattenere aurora I mondarisl. Dal piano vengono i gtornallert. 
dal cone ! mezzadr! ell I piCCOli amttuar!. 
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gaDi e parzialmente riportate nella nota precedente. Anche essi sono pero 
assai diminuiti dall'antegnerra, e teudono ancora pill a diminnire data 1'0· 
pera degli nffici di collocamento. 

I problemi di qnesta categoria ibrida di lavoratori variano assai da nn 
caso all'altro, e non possiamo perderci in nna minnta analisi. Essi proven· 
gono dal novarese, dal vogherese, daHe zone di media collina, dalle cittA. 
Spesso si trovano tra essi donne di servizio, che hanno pattnito col padrone 
di esse libere nel periodo di monda. 

Gli nffici di collocamento tendono natnralmente ad eliminarli il pin pos· 
sibile, ma spesso eBsi sfnggono: Ie donne di servizio ad esempio hanno con· 
sel"l'atu la residenza nel loogo di origine e fignrando anoora nfficialmente 
come contadine, ecc. 



CAPITOLO XVII. 

LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE 

Abbiamo gia detto ehe sussjstono molti dubbi su una possibilita di ri
presa della risieoltnra italiana. Si dice, all'incirea, che in seguito a. va.ste 
modifieazioni. nella. strnttnra. deJ1'ee.onomia mondia.le, nei merea.ti e nei 
gusti dei consumatori, il riso sia. lln prodotto soggetto a. lenta decadenza.. 
I prodnttori enropei, ostacola.ti dalla concorrenza a.sia.tica. che progressi
vamente si aeuisce, non avrebbero altre rism'se che, 0 rinunciare alia eolti
vazione 0, per 10 meno, ridurre fortemente Ia. superficie investita. L'esa.me 
dl tali tendenze e, come si nota, fonda.mentale, potendo, a seconda. delle con
clusioni otten ute, portare ad esprimere giudizi del tutto diversi, BUlle fu
ture pl'ospettive della uostra risieultura.. 

Abbiamo gia esposti a.leuni sommari dati sulla produzione ed il eom
mercio del riso nel mondo (cap. I). e non crediamo opportuno approfon
dire maggiol'lUente questa esame: forse, cos! facendo, si perderebbero di 
vista Ie grandi linee della situa.zione (1). Vesame di essa sara quindi com
piuto da lID PUlltO di vista molto generale. 

La. risicoltura a .. iatica e sempre stata soggetta a periodiehe erisi - do
vute generalmente agli alti e bas.i della produzione nnitaria, sottoposta a 
molte cause avverse - sia per il earattere nettamente estensivo della eol
tura, sin pel' l'org811izzazione an('or8 primitiYa dei metodi di irrigazione, sia 
intille per i pericoli delle gravi siccita earatteristiche dell'India. Tali scarti 

(1) Per dettagU maggiori sl vedaoo Ie pubbllc8zioni della BOGGEHI [18] e del BL,\..."'i
KENBURO [17]. 

24 - M. BANDINI 
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produttivi si mauifestano aJ giorno d'oggi con crisi pel'iodiche e con con· 
turbati andamenti del mercato (che spesso si ripercuotono anche sui mercati 
in Europa); mentre si manifestavano un tempo con carestie e fame delle 
popolazioni che avevallo nel ri80 10, fondamentale, e talvolta unica, base per 
l'alimentazione (1). 

La guerra mondiale ha e.ercitato IIna notevole influenza sulla coltnra 
ri"icola dell' Asia e dell'estremo Oriente. Dopo il 1913 essa ha avnto un pe· 
riodo di ripresa, in seguito aile favorevoli condizioni della domanda ed alla 
facilib\ dell'lnghilterra di procurarsi, per tale via, do, essa completamente 
controllata (India ,Mar Rosso, Port Said e Malta), il necessario per l'ali· 
mentazione del sno popolo e di quel1i alieati, con sicurezza di gran lnnga 
maggiore di quell a consentita dalle infide rotte atlantiche. Ma nel dopo·guerra; 
passato 'j] period" inllazionistico, e cessate Ie condizioni favorevoli per il 
mel'cato asiatico, si manifesta di nuovo, e maggiormente si accentn8, quells 
lenta evoln.ione della produzione risicola mondiale che gi!\ negli snlli pre
cedenti orientava la coltnra verso metodi estensivi (efr. cap. III). Essmi· 
niamo bl'evemente alcn'lli aspetti della situazione. 

Al.damon to del COto8Umo. - Le grandi masse consumatIici asiatiche 
hanuo raggiunto nn netto miglioramento nel 101'0 tenore di vita a partire 
dulla secondo, met~ del secolo seorso, e, come conseguenza di cia, ed anche 
come conseguenza di quella europeizzazione dei modi di vita che ~ ormsi 
nn fatto ben eonosciuto e do, tutti ripetuto, tendono a diminuire il proprio 
con.umo di riso ed a aumental'e quello del grano, che, in gran parte, pro· 
viene 101'0 per importazione. La tendenza ~ anche vivamente incoraggiata 
dal Governo inglese allo scopo di eliminare cal'estie e crisi periodiche; viene 
combattuta., in I!"enerale, l'eccessiva specializz8zione della coltura risicola, 
ed esel'citata una forte propaganda per la maggior diflusione del grano (2). 

Tali fenomeni er6l10 gia in atto e Hi accentuav6l1o rapidamente nei primi 
anni di questo secolo; it confronto trs la situazione degli anui postbellici 
ed it 1909·13 (solo cOl)fronto ehe sis possibite fare con una certa sicurezza) 
lion Ii mostra quindi con piena evidenza. Tuttavia nn idea approssimata del 
cambiamento a.vvenllto put} aversi dai segllenti dati (Ie quantita sono espresse 
in milioni di quintali). 

(1) A. SMITH: Ricchez~a deUe Nazioni, pag. 412. Relatlvamente a tall carestle pe
riodlche, 8crlve 11 GIOIA: «Non ~ vero che 1 popol1 che vivono d1 rl80 non possano 
temere D~ 18 tame n~ n monopoUo, come pretesero ph), scrlttorl. AI nostri tempI, tutto n 
Bengnla, che Don cono8('e quasi nItro alimento, perd~tte un terEO del BUol abltanti per 
queste cnuse untte:D. M&LCBIORRJ:' GIOIA: Fi'o80fla della ,tatiBtica [63] psg. 224. 

(2) OAPRARA Uoo: 11 co",,,,e"";o del gratIQ [86] psg. 340 e Begg. 
SI veda pure 11 III volume del notl Wheat ,tudle, contenente I bran! .Itat! dal Ga· 

llrara. 
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CONSUMO DEL GRANO IN ALCUNl PAESI ASIATICI 

(mllionl dl Q.UJ 

[ndie ffloglesi 
produzioll6 Bcambi oatlsumo 

inter,· 

96 -13 83 

90 6 84 
88 - 2 S6 
91 -2 89 
79 79 
I>l + 7 94 

106 196 

Giappone 
pl"fJduzicme ~ .cambi con,umo 

inter.-

+1 7 

8 +5 13 
8 +7 15 
S +5 13 
8 +6 14 
S +7 15 
8 +3 13 

• importaztone netta da esportazlone. 

Gin a 
.tambi 
inter .• 

-1 

+3 
+1 

+3 
+2 

E,'identemente Ie cifre esposte hanno nn preciso signiticato solo se con· 
sidel'ate relativamente all'andamellto delle popolazioni di questi paesi; in 
ogni modo la tendenza all'aumento del consumo individuale risulta indubbia. 
e lipicca allcora maggiormente se si compie il confronto con epoche pill re
m')te. 

II Sering calcola ad esempio: 

CONSUMO ANNUO DI GRANO A TESTA NELLE INDIE INGLESI (1) (Kg.) 

1905-08 
1909-1!l 
1921-Zi 
1924 

22,9 
26,1 
27,2 
27,9 

1925 
19".!6 
1927 

26,1 
26,8 
27,6 

La tendenza aU'aumento del consumo di grano da parte deUe popola· 
zioni asiatiche si e in questi ultimi anni IInCOl'a mllntenuta, e molto l1Cuita, 
per conseguenza dei bassi prezoi cbe ne rendevano possibile l'acquisto ancbe 
aUe classi pin povere. . 

La domanda del riso, comunque, da parte dena massa di queste popola· 
zioni (e solo esse possono assorbi1'e la massima quota deUa produzione), e 
in via di lenta diminuzione, e la situszione generale della risicultura Ol'ien· 
tale mostra i segni di grave pesalltezz8, malgrado Ie effimere riprese 8vve· 
nute in occasione di fatti nuovi, quuli l'apertu1'a del canale di Suez 0 la 
guerra mondiale. I P1'ol1uttori europei nO'll fmono pero sopraffatti dana ina· 
sprita conco1'renza, ed hanno potuto resistere valendosi dena vidllanza dei 

(1) SERING M.: lutemationale Prei,bewegung ecc. [154] pag. 47. 
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centri di eonsumo e dell'impiego di moderni ritrol"ati teeniei perla prepa· 
razione industriale del riso 

La produziorte. - Relatimmente alia produzione risicola mondiale, Hi 
l'o~SOllO avere dati suflicientemellte pl'ecisi - rna pur sempre appro.ssimati 
- solo per I'ultimo ventennio. In linea di rnassirna si pnil notare che essa 
i> cal'atterizzata da nna progl'esRiva estensimzione della coltnra e da un 
alllllento della snperficie coltimta. Vediarno in ciil uno degli aspetti fonda· 
IUlllrali di quel lento assestarnento dell'agricoltura mondiale, che tende a 
dare lin diverso indil'izzo alia produzione, secondo che i prodotti possano 
ritenersi, seguendo la distinzione del Sering, di qllalitd comune 0 di qualita 
fine; assestamento che abbiamo brevemente studiato nel cap. III. 

EHaminando tale aspetto della l'isicoltura mondiale infatti, e agevole 
rienUOKeel'e una estensione della sllperficie coltivata nell'India, neU' America 
dd "nd, nel Portogallo, Jngoslavia, Bulgaria, Anstralia, ecc. Distingnendo 
approssimativamente i paesi a coltura inten.iva da quel\i a colturn esten· 
siva (pro<luzione inferiore a 20·25 quintali per ettaro), abbiamo riMsunto 
nella "pgnente tabella tntta una serie di dati l'icavati dalle statistiche del· 
I'Istituto internazionale di agricolt\1l'a. 

/Hlf'HC eli prodllzioJlc 

cRt(>ll~iya 

illtt'md\"8 

Europa (1) 

Asia (2) 

J4..'uror,a (3) 

Asia (4) 

superjtcie investita 

(mllionl dl 110.) 

1910-14 1928-00 

11 2l 

42.999 48.754 

183 187 

2004 3.166 

,.e8t.£ per ha. 

(q.U) 

1914).14 11l2S-.'!O 

2l,1 18,3 

15,1 14,3 

36,4 51,9 

30,8 31,6 

Oceorre ricordare che Ie statistiehe sopra esposte non vanno interpre· 
tate senza Ie dovute risene, anehe P.e!' quel ehe riguarda i mutamenti rela
li\'i nel corso del ventennio, <lato che solo in questi ultimi anni si· sono 
i"'I·rezionate Ie modalita di ritevamento. Peril e opportuno ricordare anche 
che pe,' molti pae.i (e particolarmente peri domini britannici), Ie cifre sono 
nl'J!to esatte, e che abbiamo escluoe la Cina e la Russia i cui dati sono sem· 
plioi I'alutuzioni sintetiche. Creruamo che, "nche facendo qneste riseI'Ve, it 

(1) Bulgaria, Portogallo. 
(2i Borneo, Ceylon, Coren, ForlUQSIl, l!~Uipl.ille, lndle Ingle.sl, Indocina, Malesia, 

Slam, Glnvs. 
(3) ltalla, Spagna. 
(~) G1appone. 
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car .. tt~re di est~nsh'azione delln coltura nei gra,ndi paesi produttOli risulti 
.enz .. dubbio alcuno. Di fronte quindi nl nota problema di economia agra,ria, 
se convenga intensificnre nnn data coltur" 0, quando e possibile, estenderla 
iu .upertide, semln'" che nell'~conomia risicola monillale prevnlga la se<:onda 
soluzione. 

Date quindi queste tendenze, come ha reagito la produzione, in seguito 
aile modificazioni intervenute nella domanda? Si puil a1Iermare elle tale rea· 
zione e stata assai lieve. Le cause di ciil debbono ricercarsi sia nel earattere 
di specializznzione della cultura, sia nel carattere di teudeuza all'estensiva· 
zione, sia infiue nella predominall7.a di produttori piccoli proprieta!"i che, 
potelldo maggiol'mente resistere agJi sfavol'evoli andamenti econo'mici, sen
tono meno il pungolo del riunonlmento. 

In "eguito ad andamento sfavorevole di prezzi e relativamente facile 
Jiminuire la produzione dinliuuendo I'inten.ita ill nna coltura, per far ciil 
basta in sostanza applicare meno quantita ill cOllcime 0 meno lavoro pel' 
ullitil di .uperticie, ma nOll e a1Iatto cos! facile ottenere questo nel caso di 
UI,a coltura estensi"a specializzata. Pre,'ale in que.to caso il capitale fon· 
din-lio su quelJo di esercizio, ed aleuni miglioramenti fondiari, clle costitui· 
,,',Qno Ia base della coltura risieola (canali di irrigazione, spianamenti, argi· 
llature, aie per l'essircazione, ecc.), possono solo essere usati per essa. Si 
clmrinua quiIidi in eSSa anehe se tali capitali danno redditi bassissinli e Ie 
a,ziende basate sulla piccola proprieta coltiyutrice, p08sono, meglio delle altre, 
cosl continual'e. 

In ciil Cl'edi:lIno, stan no Ie fondamentali cause della pesantezza della l'isi· 
('oltura mondiale, pesantezza che particolal'mente grava sui riSI comuni, 
del tipo di quelli Jlrodotti in grandi masse nelle risaie specializzate del· 
l'A.ia. 

Azione di questi fatro .. ' ."I/a formadone del p,·ez·zo del riso. - In sin 
le.i, d pare clle Ie lendenze della situazione mondiule possano prospettal'si 
uel modo seguente. In un primo tempo il migliol'amento del tellore di vita 
delle popolazioni asiaticlle determina, gill nella seeonda meta del secolo 
"·or.,,, una progressiva maggior domanda di grana ed una correlativa minor 
dmnnllda di riso; quest'ultima peril non compensa completamente l'altra. 

,La minor domanda di riso non fu aecompagnntu n~ da restrizione deUa super· 
licie coltivata n~ da sensibile diminuzione della produzione, il prezzo tendeva 
'luin<li a diminl!ire, ed i mel'cati risieri 'ad appeswntirsi. Tllttavia l'eccesso 
di p!'odnzione trovil sfogo sia presso Ie stesse popolazioni asiatiehe nelle 
annate pin favol'evoli, sia in Europa in seguito a particolari situazioni (Suez, 
guerra mondiale); questi fenomeni rallentano i\ decorso della crisi risicola. 
La crisi mondiale clle sta adesso sl'olgendosi ha assai ridotto il potere di 
ftequisto delle popoln,imli asiatirhe elle tuttavia non sono ritornate aile vee· 
chie abitudini, uumentulldo il eonsumo del riso e diminuendo quello del grano, 
sia percbe uon e mai facile rambia!'e un uso alimeutare, sia intiue percbe il 
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prezzo del grano si mantiene pure eceezionalmente basso (1). Si spera anzi, 
da parte dei produttori americani, che il consumo asiatico di grana possa 
ancora aumentare (2) . 

.rra grana e riso SI svolge quindi nna vera lotta mirante alia conquista 
dei mercati asiatici, ~ prevedibile pero che lentamente il rino debba cedere 
iI campo e ras.egnarsi a restringere la produzione. Ma es.endo tale restri· 
ziun~ assai difficile ad attuarsi rapidamente, si comprende come per un pe· 
riodo di tempo, probabilmente assai lungo, la situazione risicola mondiale 
ullbia prospettive poco rosee, ed i1 prezzo dei risi comuni una costante ten· 
denza aIla diminuzione. 

Ne e da credersi che la situazione possa essere transitoria. Anche sup· 
posto che la produzione risicola asiatica si restringa, sussistera sempre per 
i risi ~omuni 180 forte concorrenza tl'a i produttori indiani e deIl'estremo 
Oriente, concorrenza che si ripereuotera anche sui mercati europei, sia 
perchi\ in queste regioni il costo deIla mano d'opera e assai pid basso che in 
Europa, sia perchC come dicevamo, gli agricoltOl'i sono quasi sempre piccoli 
proprietari coltivatori (3~, e possono maggiormente resistere ai bassi prezzi. 

(1) 11 prezzo del grana sui mercatl amerlcanl s1 msntiene eccezlonnlmente basso per 
tenomeni nnaloghl a qUE-ill viet! IW'r 11 rfBo. Il consuUlO per nbltante tende a dlmtnulre 
- sl veda 8 questo rlgunrdo 10 studIo del Workings (HALBROOK WORKINGS. 'lIne de('line in 
per capita consumption 0/ FlotiT in the U.S.A. Wheat StudIes. Dec. 1927) Is produzlone 
tende ad oriental"st verso forme colturall estenslve, ed assume sempre piil Ie cnl'atteri
eUche dl monocultura (le Wheat Farms degH U.S.A. e del Canadb.) e qut!Sto - lIarl) 
l'investlmento permanente di capitali utllizznbill solo dn Questa coltura - determina la 
difOeolth, delle azlende a l"estringere 'Ia produzione ad andamenU sfavorevoU del llrezzo. 
Fenomeno in parte simile a queUo cbe RYl"iene per tl riso nelle 8ziende ve~ellesl. 

11 seguente prospetto esprlme la produzlone unltarla d1 grano (q. per hal. 

1901>-13 1m 1928 1929 1900 19m 

Australia 8.1 6.5 7.2 5.7 7.9 8.7 
U.S.A. 9.9 10.0 10.6 8.7 9.4 10.9 
Argentina 9,4 9.4 10.0 6.9 8,0 9.2 
Canadh 13.3 14.4 15,8 8.1 11.4 8.3 
Romania 12.9 8,5 9.8 9.9 11.6 10.6 

Ed In tutti tnl1 paest la produztone totale ~ numentata. 
L'ondnmento della produzlone unitarla e. da attrlbulre ad una vera e l)roprla agrl· 

coltura sfruttante dato che vi ~ sempre una netta conventenza nd estendere In colturs ad 
altn terren! ptuttosto che IntenstOcsrla. 

(2) La posstblltth. di rlsolvere In crls1 gronorln nmerieana t1'8Verso l'aumento delle 
esportazlonl In CiDn ~ assnl senUta negU l' .S.A. a: China enn solve America's wheat 
RUrplus problem I) l! 11 t1tolo dl un Jndlrlzzo dl T. Y. Wk-kham nUa Chicago convention. 01 
tho grain and Feed dealer" National ABsociation (Sett. 1933). a: In this ndress he pointed 
the way tbe greater consumption of the american Wbeat. He would open the 'Wnst 
market ot China whit Its teeming milltons and its starving hordes 11. 

(3) CAPRARA V. ~ Jl. oommeroto del grono [36] pag. 840. Interessante l! anche un brano 
tolto do! Wheat 8tudieB (Vol. III pag. san, relativo aIla progroosh'o tralllmentaztone 
della proprieth per effetti del regime successorio mussuimano ed tndtJ.; 1 fenomerd dl ec
cesslva trammentazione Rzlendale banno lde-nUchp. radlc1 dt qU(lllt che avvengono tn molte 
part! d·ltalla. 
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Altre cause di pesantezza sono eostituite dill reeente sviluppo della rio 
sic"lturo. in nuovi paesi, ricorderemo il notevole aumento della produzione 
egWana, in seguito ai nuovi impianti di irrigazione fatti nel bacino del 
Nilo (1). 

NaziOfialismi economici ell alt • .; fattori. - Cessata la grande guerr .. , 
d"po alcuni anni di inoorto andamento e di speranze ora sorgenti ed ora 
eadenti, una nuova guerra economica si ~ scatenata tra tutti gli stati, cbe 
pougono limiti fortissimi al commercio internazionale, elevando ba.rriere 
doga·nali, e oorcando di produrl'e nell'interno la maggior parte dei beni 
necessari per i bisogui del popolo. E' naturale che, in seguito a tale ten· 
denza, siano colpiti in modo particolilre i prodotti che davano luogo a scambi 
iuternazionali, si pensi per l'Italia, al riso, alia seta, ai prodotti caseari. 
agU agrumi (2). 

Ed anche nel continente asiatica tale CirC08tanza. aggrava la situazione 
del mercato del riso, particolarmente in seguito alla 'quasi totale 00.80.· 
zione della domanda da parte del Giappone, che, con uno. tenaoo azione ba· 
8dla su dazi doganali, regolarizzazione del mercato con acquisti ed imma· 
gazzinamenti da parte della Stato, CCC. (azione che ha molti punti di con· 
lurto colla nostra battaglia del grano), ~ riuocito, 0 quasi, a sottrarsi alia 
necessita dell'importazione di rioo (3). Ma se relativamente facile riesce la 
Fotezione al Giappone od al altri paesi importatori, l'Italia, che neUe 
oOlJ(]izion; attuali, deve esportare una buona parte della sua produzione, 
pur avendo alti costi per 10. mana d'opera e per gli altri s~rvigi produttori, 
"on puo tanto fo.cilmente opporre manovre difensive, 

Un'altra importante causa dell'accentuarsi della concorrenza asiatica, 
cbe tuttavia si prevede di durata pill breve in confronto aile precedenti, e 
c ,. tituita dagli andamenti monetal'i. e. particolarmente, dalla rapida sva· 
lutazione di molte monete asiatiche (basate sull'argento) che ha assai favo· 
lite Ie esportazioni. L'argento. sui mercato di Londra, da 'oltre 20 denari 
per «standard once)) all'inizio del 1930, e caduto 0. 12·13 all'inizio del· 
""UllO successivo, e questo fatto non poteva mancare di esercitare riper· 
cllosioni notevoli. 

Ci pare quindi abbastanza suifragata l'opinione che in periodi di de· 
pre.sione di prezzo, queilo dei risi comuni, per cause derivanti da un com· 
1>le8so di circostanze mondiali, tenda a diminuire pill del Uveilo generale, 
ed in definitiva Ie prospettive a·vvenire siano poco rosee, dato che gU eifetti 
dei tattori producenti la lenta crisi di assestamento sopra o.ccennata non 
po,sano annullarsi in breve termine. 

(1) 81 veda P. POLl: La colti~ooio"e tiel riBO i .. Egltto (129]. 
(2) 81 veda aoche MORTARA: ProBfJettfve economichel 1934 [99]; pag. XXVII e segg. 
(3) L'lmportazlone netta ~ scesa da 17-18 mll10nl dl q. nel 1924-25 a 16-11 nel 1930. 

Pare cbe nell'ulUmo blennl0 1932-33 I'Jmportazlone 61a quasi cessata. Per partlcolarl 
suU'azlone &Volta dal Governo 81 pub consultare 10 studio del ToB6.TA SEIIOHI: Oontro! of 
the prj .. 0' rioe [175]. vedl nota In blbliograJIa. 
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Le prospettive dei prezzi dei risoni fini sono invece in parte divel'.e, No
tiamo innanzi tutto ehe per il mereato italiano i prezzi del maratelli e del 
vial one, che erano quasi egnali a quello dell'originario all'inizio del 1925, 
moatrano quotazioni sempre 9uperio"; per tutto il 1925 e 1926, anperio";tA 
pero pill stabile da partf) del vialone_ La grave crisi del 1927 segna nn grave 
tI':.collo per il prezzo dell'o";ginario e per quello del maratelli, questo, 
anzi, nel mese di settembre e qnotato aneor meno dell'o";gina";o; il prezzo 
del vialone invece, pur declinando rapidamente, mantiene Ie sue posizioni 
di relativa 8uperiorita, La vasta fase discendente dei prezzi che ai mani
fe"tIl dopo il raccolto .del 1929, tende pero ad egnagliare il prezzo di tali tre 
Yarietit ehe, nel 1931, hanno pl'ezzi poco diverai. Le va";etil. fini di riao 
hanno risentito dopo, in nn primo tempo, l'eifetto della crisi al pari delle 
altre, e cio per l'andamento dei mercati italiani e per l'inllusso esercitato 
dalla domanda interna, ma, auccess;vamente, di fronte alla relativa aos
tellutezza del prezzo dei risoni fini sui mercati eateri, e di fronte al persi
stere, e talvolta all'acuirs; della lIessione dei risoni comuni, i risi fini si 
sono risollevati, ed hanno segnati prezzi relativi assai pill favorevoli. Non 
~ fa~jJe raccogliere dati sull'andamento dei prezz; sui vari mercsti este";, 
J.l.\ per quello che ";guarda quello di Londra, ai puo oaserva!'e nella se
guente tabella, il diverse comportamento dei riai comuni, semiiini e finis
simi (bleu rose americano), 

1928 1929 1930 1931 1982 1\133 

benloch BpagnolG 100 94 74 63 72 00 
Italiano 6 glace 100 9i) 7li 00 71 07 
saJgon n. 1 100 103 90 1OO 66 46 
blue rose amerfcano 100 96 100 100 18 77 

Le varietil. finissime (Blue rose) sono quelle che hanno maggiormente 
l'faistito al ";basso, Crediamo qnindi di poter concludere, nei ";guardi delle 
diverse qualitil. di riBi, che quelle fin; mOBtl'ano "empre una maggiore so· 
.tenutezza delle altre, ed, in conclusione, pl'ospettive diverse, Ed anche qni 
ai potrebbero ripetere Ie cose gia. dette a proposito dell'adattamento delle 
uziende al variare dei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione; ed 
nuche in questa caao deduzioni frettolose porterebbero ad accusare gli agri
coltori di non volere, orientando Ill. pl'oduzione verso varietil. fini, indiriz
zursi rapidamente sulla via pill semplice per una rapida risoluzione di molti 
problemi della risicoltura, Ma come vedremo !Della parte seguente, anehe qui 
ai potl'ebbe far osserval'e che un indil-izzo in questo senso, sebbene somma
mente augurabile, non ~ ne 'semplice n~ agevole ad ottenerai. 

Gli ultimi anni di forte c~i.i hanno viato verificarsi alt..; interessanti 
renomeni nella aituazione internazionale. 

Innanzi tutto Ie eaportazioni dall' Asia verso PEuropa ai aono ancora 
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maggiormente contratte, in modo particolare quelle dell' India veno la Ger
mania, che si riducono anche ad 1/10 di queUe del 1925_ Su cit\ ha anche 
in/luito l'aumento deU'esportazione americana verso I'lnghilterra (pro
gresso particolarmente favorito dalla qualitA assai fine del prodotto), e l'au
menta delle esportazioni egiziane favorite da fenomeni monetari. In defi
nWva si ha l'impressione di un'attenuazione della concorrenza asiatica, che 
tuttavia permane come una virtuale minaccia, date Ie grandi masse di ri
sllne comune che cercano affannosamente uno sbooco di consumo, e daUa 
lutra economica sempre piu &cut .. per assicurarsi i grandi mercati europei 
di consumo da parte di produttori vecchi e nuovi, che si trovano, rispetto a 
mli meresti, in posizione relativamente favorevole_ 

Ci .intratterremo nella parte successiva sulle prospettive .che ha, a 
q"~J<to riguardo la risicoltura italiana. Esaminando Ie cn.ratteristiche deUa 
situazione internazionale occorre pert\ ricordare che l'azione energies per 
iI loantenimento dei mercati esteri, in attesa che Ie prospettive si chiari 
b' .IDO, ha ottenuto un successo quasi completo, avend(' potuto, in grazia 
nU'azione esercitata dall'Ente nazionale risi, conservare in buona parte Ie 
.os-re esportazioni. 

Eaporlazion' III rilO ,reggio • Ia~o",'o flaWIlalia (mlgllaia dl q.lI) 

1925-28 

2.778(1) 
1.938 (2) 

1929 1930 

1954 

1982 1933 

llila l.369 1M8 

Non e certo azza.rdato affermare che se 10 sbocco estero ci fOBBe stato 
in gran parte precluso, Ie ripercussioni BUU .. risicoltura italiana sarebbero 
dtate fortissime, e forse, addirittura deleterie. 

(1) ma .. lmo del quadrlennlo. 
(2) mlDlmo del quadrlenn\o. 



CAPITOLO XVIII. 

LA SITUAZIONE ECONOMICA 

DELLE AZIENDE RISICOLE NEL 1934 

Le indagimi da noi eseguite terminano col 1933, e in considerazione della 
101'0 IaboriositA - particolarmente per Ia compilazione dei bilanci aziendali 
- non abbiamo creduto opportuno estenderle al 1934. eii) avrebbe notevol· 
mente ritardato Pultimazione del nostro studio. 

Ci pare· tuttnvia che qualche succinta notizia sulla situazione del 1934 
non sia fuor di luogo, e possa riuscire iuteressaute nnche se non accompa· 
gnata da pili. pre";si dati economiri e da bilanci aziendaU. Tale situazione 
presenta in parte Ie stesse caratteristche di quella degU anni precedenti, ma 
in parte anche caratteristiche nuove e differenti, che pOB.ono variamente 
influire Bulle cO'l1clusioni cni siamo pervenuti. 

Le 8uperjici illve8tite e le produzioni quantitative. - L'inizio del 1934 ~ 
stato caratterizzato da ·prolungate pioggie e da persistente maltempo. II 
grano in tutte Ie zone risicole - come in tutta Palta Italia - ha gravemente 
sofferto, e la Bua produzione (cfr. ancbe il cap. XIII), ~ stata molto scarsa. 
Nella zona di pianura vercellese la superficie investita a gr8/ll0 ~ paBsata 
dai 17.558 ha. del 1933, ai 18.306 del 1934, la produzione unitaria ~ invece 
scesa da 27,7 qu.li ad ha., a 18,0. Nel novarese la superficie ~ rimasta quasi 
immutnta ma la produzione uuitaria ~ passata da 25,9 a 17,7 q.li ad ha. Tale 
diminuzione si nota anche in tutte Ie altre zone risicole. 

La produzione di riso nOOl ha invece .ubito forti contrazioni (1). La su· 
perficie investita ~ rimasta presBoche immutata nel vercellese, ed e invece 
Iievemente aumentata nel novarese, nel pavese e nel milanese. Lievi aumenti 
che S(lno in netto contrasto CO'll Ie tendenze che si sviluppavano nel 1933 e 
che devono essere attribuiti aIle gravi fallanze della coltura granaria,. ed 

(1) CI ba.lamo aul dati dl produzlone detlnltlvl CODteDute Del Bolloltlno memilo dl 
BtatiBtioa Ggrarla 6 f0f'fJ8tale del novembre 19&4. 
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al tentatim di rimediarvi tl'spiantando il l'iso dopo il grano. La produzione 
unitaria subisce invece una lieve contrazjone nel vercellese malgrado Ie otti· 
mistiche previsioni che si facevano nel mese precedente al raccolto: analoga 
diminuzione si nota nel basso milanese. Nel pavese invece e nelle altre zone, 
.i nota un lieve aumento. 

In complesso la produzione totale italiana risnlta poco variata dal 1933: 
18 lie"e diminuzione nella pl'oduzione nnitaria e stata compensl1ta dalla lie
,'emente maggiore superficie coltivata; audamentiquindi che « non erano 
nei mti ». Le altre produzioni unitarie si sono mantenute all'incirca allivello 
dell'anllata precedente. 

I prezzi dei principali seroigi produttori. - II costa del lavol'o manuale 
i! rimasto immutato. II prezzo dell'acqua irrigua ha subito invece una nuova 
contrazione dalla quale gli agricoltori potl'anno trarre un certo vantaggio. 
Altrettanto puo dirsi di altri servigi: assicurazioni, sementi, mangimi, ecc. 
I vantaggi pero, sono in ogni modo assai lievi. 

II prezzo di aleuni concimi artificiali e pure lievemente diminuito, con 
SiCUl'O vantaggio degli agricoltori. La. contrazione di consumo verificatasi e. 
l'acuita concorrenza tra i produttori hanno portato a questa risultato, e non 
e improbabile che la diminuzione possa ane,ora proseguire. Si e particola,r
mente accentuata la diminuzione nel prezzo dei concimi potassici. 

In complesso peril il beneficia non pnil dirsi deci9ivo per l'economia azien
dale, e il gravame delle spese permane assai forte. 

I prezzi dei pt'incipali prodotti. - I prezzo del grana mantiene comple
tamente la sua iermezza, ed e probabile, da quel che si pno giudicare attual
mente, che la inedia ponderata del 1934-35 (efr. cap. IV), risulti eguale 
e forse superiore a queUa dell'annata precedente, da noi calcolata a circa 
L. 82 q.le, per Ie zone vercellesi. L'inevitabile depressione che si nota dopo 
il raccolto, del resto assai attenuata in seguito aU'azione di resistenza svolta 
daHe organizzazioni fasciste, e del tu tto simile, per il mercato di Vercelli, 
a quella dell'anno precedente. Data. inoltre la. produzione sc&rsa del 1934 
non si l1utrono preoccupazioni da questo punta di vista.. 

n prezzo del ri80 manterr~ certamente illivello raggiunto nel precedente 
anno, si puil anche logicamente prevedere un lieve miglioramento. II fatto 
ph) importante, do, tenere presente, e Ia. minore depl'essione di prezoi dopo 
il raccolto, verificata.si nel 1934 in confronto deH'anno precedente. 

PREZZI MEDl MENSILI DEL RISONE ORIGINARIO 
SUI. MERCATO DI VERCELLI 

1938 " lire al q.l. 
19M " lire al q.l. 

• prim .. ... "" .... 

settel1lbre 
I!O 
54 

ottobre 
48 
49 

tlotJembre 
40 
58 

dicembre 
49 
54· 
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La spiegazione di questa maggiore sostenutezza non ~ difficile. Nel 1933 
it PI'o\'\'edimento concedente un anticipo di L. 50 al q.le da parte degli Isti· 
tuti di credito, ginnse con un certo ritardo, e molti agricoltori avev8lllo nr· 
gente bisogno di vendere rapidamente il prodotto, sia per far fronte aIle spese 
snstenute, sia per Ie scadenze delle quote di interesse ed ammortamento dei 
debiti. Le qnotazioni scesero, in alcune settimane, sotto Ie 40 lire al qnintale, 
tal volta 36-37: prezzo questa che non pub giungere a compensare neppnre Ie 
spese vive sostenute. Nel 1934 invece it provvedimento ~ stato preso con 
maggiore tempeBtivitA, ed il prezzo ba maggiormente resistito. Inoltre Ie 
quote dei debiti premevano meuo, data la ratizzazione avvenuta e l'efficace 
opera del Governo (efr. cap. VII). I'll definitiva ei pare di poter eoncludere 
che it prezzo del risone, ponderato in base ai criteri esposti nel cap. IV, dovr~ 
essere, ne11934, lievemente superiore a quello del 1933. 

Vn attento esame merita l'andamento del prezzo del latte: ricordiamo 
innanzi tutto che la media del 1933, media sulla quale abbiamo basato molti 
dei nostri calcoli, era, a seconda delle diverse zone, compresa tra Ie 37 e Ie 
39 lire al q.le. Nel 1934 la situazione e nettamente peggiorata, ma per valu
tare giustamente tale peggioramento oceorre compiere alcune precisazioni. 

II prezzo del latte nelle zone da noi studiate, mostra il caratteristico 
fenomeno della depressione nei mesi estivi, Ie minime quotazioni si riscon
trano costantemente nei mesi da aprile a settembre. Generalmente il prezzo 
minimo (medio mensiJe) di tali mesi e inferiore di 5-7 lire al prezzo medio 
(annuale). Oib premesBo si possono meglio valutare i probabili prezzi medi 
a11934. 

Tali prezzi - si pub sino da ora giudicare - saranno eccezionalmente 
depressi. Nel settembre 1934 it latte valeva circa L. 32 nei meresti pavesi e 
lomellini, L. 29-32 nel lodigiano, all'incirea 10 stesso nel vercellese. Proba
bilmente quindi la media annua oscillera, nella pill favorevole ipotesi, intorno 
aIle 34,-35 lire al q.le, ed appa·re indubbio il peggioramento in confronto 11.1· 
l'annata precedente. 

Relativamente all'andamento dei prezzi degli altri prodotti, non VI e 
nieute di particolare da osservare: eBsi rim8lllgono all'incirca gli stessi delle 
pJ'ccedenti annate. 

I I'edditi capitali8tioi delle aziende. - I redditi capitalistici delle Ilziende 
"rl"'e,lesi non "aranno, nel 1934, probabilmente molto diversi dal 1933, e 8e 
qoalche diversita potra riscontrarsi, sara in ogni modo di diminozione, per 
cun.egnenza delia scarsa produzione granaria. Nel vercellese - zontl a pre
\'alente (l1'oduzione di riso - III. situazione economica non ~ quin<li 1110110 

l'3riat,\: lIelle altre zone invece e molto peggiorata in confronto al preredente 
anno, e - grosso modo - il peggioramento relativo si fa pill inten"o pas
sando dal n()varese alIa Lomellina, a1 pavese, basso milanese e lodigiano. 
L'andamento del prezzo del latte spiega 8ufficientemente il perche. 
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Le con~lusioni cui eravarno pervenuti stuwando i risultati cc·,tlOlDici 
del 19:13, si rnowficano quindi legge~mente per il 1934. Avevarno v'.sto che 
In situazione delle aziende risicole migliorava nettarnente dal vercellese ,tl 
novarese, aUa Lornellina, al pavese, al lodigiano. Tale graduazione sostan· 
zialrnente sUBsiste ancora, ed e raffOl'zata daUe consideraziOOli suUe diver." 
prospettive dei vari prodotti, rna, Iirnitandoci aUa situazione contingente del 
1934, si puil afferrnare che Ie diverBita si Bono attenuate, e che I'aggravata 
criBi del latte, tende ad equiparare la situazione econornica deUe varie zone. 

L'indebitamento. - A questa riguardo iuvece la situllzione e assai mi· 
gliorata rispetto al precedeute anno in seguito aUa ratizzazione dei debiti 
onerosi accordata al verceUese (cfr. cap. XVII). Miglioramento non certo 
deci.ivo, ma non per questo meno importante. NeUe zone che non hanno fruito 
del provvedirnento pera - e ve ne sono alcune deUa provincia di Novara in 
condizioni poco dissimili dal vercellese - nulla e cambiato dall'anno 
precedente. 

La eoncreta situazione degli agricoltori permane in ogni modo gravis· 
sima, e l'imperillsa neeesBita ehe essi hanno w ricorrere prontamente al cre· 
dito agrario, mostra che Ie risorse economiche sono ormai eBaurite. 

La 8ituazione i"tel'1lazionale. - La situazione internazionale del 1934 e· 
earatterizzata dal persistere deUe tendenze da noi illustrate, e non vi sono 
sostanzialmente fatti nuovi. Occorre peri) ricordare che neU' Asia, in seguito 
a grave siceita, il l'nccolto e stato assai eompromesso, e si e avuto un certo 
rialzo dei prezzi; abbiamo peri) tutte Ie buone ragioni per ritenere tale feno· 
meno come del tutto transitorio. Poi occorre anche tenere presente l'accen· 
tuazione rapida della coneorrenza egiziana in seguito ai notevoli lavori irrigui 
compiuti sui NUo, e deUa possibilita di sviluppo del riso in nuove terre, 

La prevista aeutizzazione della coneorrenza non pare in definitiva ehe sia 
suscettibile di smentita. 



PARTE QUINTA 

FONDAMENTI PER LA SOLUZIONE 

DEI; PROBLEMA RISICOLO 



Sebbene la questione del riso costituisen in realt,\ un unico e solo 
problema. cbe si pui'> analizzal'e nelle sue parti ma. non scindere in indipen, 
denti 8uddivisioni, ci pare nereb'Sllrio ("onsiderare i cl'iteri per la sua BOIu
zione 80ttO due distinti aspetti: 

0) eritel'i per il migliol'amento dell'attuale situazione critics; 

bl ('riteri volti ad una generale sistemazione della risicoltura italiana. 
aftinche questa possa leutamente armonizzarsi con In situazione interna e 
ron Ie prospettive internazionali. 

La parte'prima e la pin sent ita tlug!i agricoitori, dai lavoratori e dagli 
organi sindaeali, ma non e, a parer n08tro, la pin importante, Crediamo 
infatti cbe, do, un pnnto di ,ista generale, importi assai pin tendere verso 
il generale assetto della risieoltura, rbe verso gli immediati rimedi; qnesti 
possono forse curare pro\'\'isoriamente qnalcile sintomo del male, ma non 
e!iminarlo dalle l'adici. InolU'e rrediamo ebe la scelta tli questi eventnali 
rimedi eontingenti, debbll essere subordinuta alia scalta dei criteri per Is 
gene-role soluzione. 8e tra questi c'l'iteJ"j d SOOlO eontrasti, (.j pa.l'e che occorrs, 
s3c'rificlll'e gli immediati interel'o,'1$i a l]uelli futuri e generali. 

Queste ('ollsider8zioni ci iuc..hl('ollO .nd esaminul'e dapPl'ima., e con una 
certa ampiezza, il punto bl, «'ap, XIX), ed 8 subordin8re alle conclnsioni 
cui pervel'!'emo il punto 0), «'UP, XX), 

:w - M. B.&.SDINI 



CAPITOLO XIX. 

LINEAMENT! PER UNA GENERALE SISTEMAZIONE 

DELLA RISICOLTURA 

Lo scopo fondamentale di questo capitolo consiste nel dare una rieposta 
aile seguenti domande: e opportuno 0 no restringere la risicoltura? e oppor· 
tuno che nel quadro avvenire dell'economia italiana sussista questa coltiva· 
zione? La risposta a tali quesiti puo essere formulata 6010 dopo una partico· 
lare analisi della liituazione attuale. 

Per il solo fatto di avere ammesso I'esistenza di un problema del riso 
ammettiamo che I'attuale situazione e anormale, rna per poter meglio giusti· 
ficare questo attributo, per poter cioe specifieare esattament.e in ehe coea 
consilita questa anormalita, non vi e altra via., evidentemente, che prendere 
come base di eonfronto una situazione normale, 0 almeno - che di normalitA 
in senso rigoroso non si pno certo parlare - approssimativamente tale. Ma 
quale pedodo prescegliere eome base di confronto? 

E' facile subito notal·e che nessun periodo del dopoguerra. puo fondata· 
mente servire; la situazione e sempre stata molto perturbata,.e problemi 
nuovi e diversi si presentavano ogni anno all'agrieoltore. Vorrebbero aleuni 
prendere come base di confronto il periodo 1924·26, ma questa scelta sarebbe 
senza alcun dubbio assolutamente erronea, data I'artificiosibl. e I'evidente 
anormalita di que! periodo, ehe contene\·a gia in .e. tutti i germi, e buona 
parte delle cau<!e, che hanno origiuato la crisi .uee_iva. Occorre risalire 
all'anteguerra pel· ritrovare uno stato di relativo equilibrio. Diciamo rela· 
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Ii nl, perch<! non si puo certo ritenere che anche allora Ia situazione fosse 
1II0ito ehiara e priva di ineognite: la rapida diffusione del risone originario, 
iI lIIigliol'amento seusibile della ternica eoltura.!e, I'aumentuta conCOl'l'enza 
t1'a gli Hftittnal'i ec:('., uveVHllO ol'iginnta una lenta crisi di assestamento, di 
»I'ofundita del cutto tl'as,'mnbile di fronte nlla crisi attuale, rna nondimeno 
profondnmente sentita, rome si pliO fudlmente notal'e ,""ol'rendo gli atti dei 
,'al'i congressi risicoli tenuti neI decennio nnteriore aIlo scoppio della 
guerra (1), Ma, sostanziaI.mente, la circostanza che ei fa rilenere relativa, 
lIIente normale Ill, situazione del 1909,1913, e In stessa da· noi e.posta pel' gill
stitiea,' .. la .eelta dell'nnno base al H1l3, per il ealcolo degli indici di anda· 
JIIPnto dei pI'ezzi (Cfl', ('''P_ V): i risicultori, i pl'oprietari fODdiari, gli enti 
pnbbliei. ritene,-ano che il mantenel'si di queIla situalilione potesse convenien
temente compenKal'e Ie spese fatte per i migliol'amenti delle aziende, per 10 
s"i1nppo del sistema irl'iguo, erc_ II lD09-13 rappresentava infutti il punta di 
al'l'inl di alcuni decenni di vigol'osa evoluzione, e pareva a tutti gli inter,,"
suti !Ii ",-el' finalmente raggiunto l'equilihl'io defiuitivo, e che, dopo aver pa
zientem(>nte costruito, fosse giunto il momento di usare deila costruzione 
fattn, 

Mn. se gli agricoltori desideravano lavora'l'e in pace sulle posizioni rag
giunle, i la·vorntol'i non el'an() della lora opinione, e, particolarmente per !'in
I1n •• o <lelia· propaganda socilllista, premeva·uo sempre pit\ forte per ottenere 
I'Untaggi economici e sociali, 

Esnminiamo adesso i fondamentali elementi ehe caratterizzavano la situ a
zione del 1913, ponendoli, in confronto eon gli stessi elementi al 1933_ 

n) p1'oduziotle, - La· pl'oduziOlle totale ita.Jiana <Ii risone oscillava nel 
191:i intorno ai 4.800,000 q.1i (media 19tO-14) ; per Ie caratteristiche di essa e 
pel' In "110 distribuzione tra Ie varie I'egioui italiOlne rimandiamo ai cap. I e 
II di questo studio, dm'e sono contenuti anelIe ma"agiori dettagli. Nel 1933 Ill, 
prodllzione totule ~ slatu nettamente superiore oscillando intorno ai 6.500 
mila q.li: l'aulllento ~ dn nttribuire in modo quasi esclusivo alle produzioni 
tlnitarie, OC"OI'l'e anehe tener presente ehe in tale periodo la popolazione ita
lialla e passata d8 34_671 mila abitanti (1911). a 41.230 (1931); l'anmento di 
)lrodnzione lIa in ogni 1II0do pl'ocedulo e(Jl\ I'itmo piil accelerato di quella 
delhI popolazione, 

b) rlestinaz';olle <lelia /J/'o<ludmlC, - Nel 1913 il consumo interno as
sorbiva. cirra 3_500 mila q.li; nel 1933 tale eonsumo era aumentato tino a 
l'irca 4,200 mila q.li. Riferendo pel'o Ie cifre alla popolazione presente, e ri
ducendo i1 l'isone in l'iso bianco, otteniamo: 

(1) 81 yedn SOI)rntutto: Nona.IoO NOV~LLI: Lrt t'i,uirl ~ la ,'otazioll.e agraria ill ''fIPIW,'tQ 
aile condizioni eoonomfoo-rlfraU. AtU III congre8So dl Po\"lu, pagg. 43, 48, 53. 



1901-00 
1906-09 
1910·13 
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CONSUMO DI AlSO BIANCO PER AltTANTE 

(dal Volume di G. ACERBO: La ecoflomia dei oereali [1]. 

Kg. 7,41 
7,28 
7,02 

1921·24 
1920·28 
1929-.12 

Da altre fonti si deducono dati simili (I). 

Kg. 6,<11' 
ti,.U;' 
6,26 

L'esportazione e in\"ece in netto aumento rispetto al 1913 (efr. cap. I). 
III media essa oscilla attualmente da 1,8 a !! mil. di q.li, mentre era, al 1913 
di eirca 8.900 mila q.li (2). Tale progresso ~ qnasi tutalmente da attribuire 
all'azione esel'citata dall'Ente n!lzionale l'isL Le differenze (400·450 mila 
q.li) sono costituite dalle sementi, perdite "arie, ecc. 

r) i1 prezzo del ,.i,~Qne. - Espl'imendo il prezzQ del risoue origillal'io 
in lire dell'attuale (1933) capadt;) di acquisto (la I'idnzione .i com pie in base 
ai roeftirienti approssimati, rna sntficientemente preeisi ai nostri scopi, cal· 
('olati da-l C.P.E. di Milano), r;"ulta ehe al 1913 tale prezzo era di I" 67,10 
al q.le. Xel 1933 il prezzo del risone e stato, in base sempre ai dati medi 
annui del C,P.E. di Milauo, di L. 50,10, e poco si .. discostato da questa cifra 
anche nel 1934. Esprimendo Ie variazioni in numeri indici risulta che il prezzo 
del risone e diminuito, in hase al 1913, come da 100 a 75. E' opportuno I·ieor· 
dare ehe il peggiol'amento SRl'e!>be stato assai maggiore senza l'azione del· 
I'Ente nazionale· r;"i, cbe ba fortemente contribuito ad evitare un precipi· 
toso e rovinoso l'iba.sso. 

d) il p,.ezzo del ,.i80 bianco e degti aliment; con-coN·enti. - Ridueendo 
il prezzo del ri80 bianco al 1913, in lire dell'attuale (19:!3) capaeita di 1«). 

quisto, otteniamo un valore di L. 113,90 al q.le, riferendoci, come .empre 
ahbiamo fatto, ai dati del C.P.E. di Milano (3). Xel 1933 il prezzo del riso 
blanco risultava di L. 97,76 al q.le, diminuito quindi .. ispetto al 1913. 

Nei consumi alimentari della popolazione italiana il fondamentale pro· 
dotto concorrente al riso e rappresentato dalla pasta alimentare comune, il 
clli prezzo al1913 (in lire 1933) risultal'a di I,. 141,50. II prezzo della fal'ina 
bianea {alimento che pure, sotto lin certo aspetto, P"O ritenersi concorrente 

(1l O. Boru>'GA: [23], calrol. 5,25 Kg. per 11 1902. 
LoMBARDO e SAccm: E8portazione e con.sumo tnterno del M80 [81]. calcoia 7' Kg. per 

II 1912. 
A. Ross,,",: II rUo [142], calcola 6,50 Kg. per II 1933. 
(2) Rtduzlone ~l rlsone deU'E"sportazione romplesslv8 dl rlso bianco, riso con lolla, rl

BOne. I roetHeteoti np})l'oRsiIllntl dt resa in 1'1$0 blaDco - che manterremo costanti in ogni 
caBO - risultano, di 8/10 per 11 rLso con lolla. e 6/10 per n risone. 

(3) Tale prezzo ~ leggenneote inlerlore a quello che rtsulterebbe da E. CIANCI: Dina
mica del prezzl delle .",em Iff Ifalia dal lSj() al 1U29 ['4.~], pogo 419. fonte 3, qusUtll (I). 11 
l}rezzo riferito al mel'cato di TN'vl80. sRl'ebbe dt L. 130,44, In lire del 1933. 
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0.1 riso) era di L. 106,80. ·Nel 1933 tali prezzi risultavano invece di L. 201,80 
e di L. 136,70, rispettivamente; cosicchC, esprimendoci in riso bianco, si 
ottiene: 

181. " .. 
prezzo del rllo blanco . '00 '00 
J,.re&lO della pada allmeDtare . 'M too 
p ....... dena farina dI grano . .. It. 

11 prezzo del riso bianco ha quindi "ubUo una netta diminuzione, !'ispetto 
ai prezzi degli alimenti che pid direttamente gJi sonG concorrenti. 

e) I prezzi dei prodotti co·ncorrenti. a! risone nella combinazione co!· 
turale. - In quella sit~lazione di relativo equilibrio che esisteva prima della 
guerra (e che noi a,bbiamo brevemente illustrato nel cap. I) gJi agricoltori 
trovavano 60ddisfacente 10. misura del reddito fondiario realizzato. Quale 
sistema di prezzi deterUlinava tale risultato? Riportiamo nella .eguente to.· 
bella i prezzi dei pid importanti pl'odotti e mezzi di produzione 0.1 1913, !!leila 
loro misura aS8olllta, e in confronto al 1933. Tutti tali pre"i sono e.pressi 
in lire dell'attuale capacitA di acquisto (1933): 

PADZ. DEI PRINCIPALI PRODOTTI CONCORRENTI AL RI80NE 

laUe 

Irano 
mal. 

vitelli II 

laYOro manuale (1) 

monda del rilO 

acqua Irrlgua (2) . 

parloaf'. mlDerale (8) 

valo... In lire dill 1911 

1811 " .. 
I. &1 ql. 47,40 SO,50 

711." "," 
47,10 ..... ...... .... 00 

PAEZZI DEI PRINCIPALI MEZZI DI PRODUZIONE 

.. alore In IIrI eIIl 1811 

191' 1111 

L. 5,70 10,00 

7.80 9,76 

lSO,13O '43," 
19,0&0 11,60 

valore In ri_. oria. 

"" , ... 
71 7. 

U8 '84 
7 • .. 

51' 77. 

valon In rleone orll-

191. lUI 

12 , .. .. 
.. 
10 ... .. 

Nella breve anali.i compiuta· troviamo, in sostanza la spiegazione della 
crisi specifica della risicoltura. Possiamo infatti constatare: 

1) che il Jlrezzo del ri80, espresso in lire dell'attuale (1933) capacitA di 
acquisto, e diminuito in valore assoluto in confronto 0.1 1913. 

(1) Lavorl ordlnar! dl III .at., t!ompenso glomaliero. 81 notl Inoltre .be I dati sono 
rlterltl a glornata lavornt1vn, e questa 81 ~ senslbllmente accorciata dal 1913 al 1983. 

(2) Costo medlo deU'ettaro irrlguo. 
(8) Non 81 hanno datI fondutl per altrl conclml. 
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2) che ~ peggiorato fortemente il·rapporto tra il prezzo di esso e quello 
dei ll1ezzi di produzione j i prezzi di questi sono anehe aumentati in valore 
assoluto; 

3) Che ~ peggiorato il rapporto tra il prezzo del riso e quello delle col· 
ture concorrenti nell'ordinamento colturale. 

II fenomeno 1) determinerebbe giil. do. 6010 una diminuzione del reddito 
capitalistico unitario, il 2) intensifica notevolmente questa diminUzione. 

Basta. questa diminuzione per poter concludere che Ill. risieoltura nel 
nuovo sistema di prezzi non ~ ph) eonveniente per l'impa-esa capitalistica e 
che bisogna quindi 8lbbandonarla? Evidentemente no. Oceorre in primo luogo 
ossel'vare che Ill. diminuzione del. reddito capitalistieo ha potuto eSsere eli· 
minata, in parte, con il forte miglioramento avvenuto nella tecnica eolturale: 
si ricordi che Ill. produzione unitaria (media di tutta. Italia), ~ pa.ssata do. 
circa 33 q.li ad ha. a circa 50 nel corso del ventennio (1). 

Occorre poi ricordare che Ill. convenienza di una coltura ~ legata. a.nche 
alia sua estensione relativa. nella. eombinazione di cui fa. pa.rte. La. diminu· 
zione del reddito eapitalistico unitario, si pu(), almena in parte, elimina.re, 
diminuendo l'estensione relativa. della eoltura. e surrogandovi Ie altre colture, 
il cui prezzo relativo, in conIronto al riso, ~ pin favorevole, 0 che possono 
meglio sopportare un peggiorato rapporto tra. il prezzo dei prodotti e quelli 
di alcuni mezzi di produzione: salari sopratutto. Si ricordi a. questo pro· 
posito Ill. pa.rticolo.re o.ttivitil. della coUura. del ri1l0. n caso estremo di queste 
variazioni ed adattamenti ~ rappresenta.to do.lla. toto.le seompa.rsa. del riso 
<lalla. eombinazione colturale. 

Queste, in sosta.nzo. Ie possibilitil. che ha. I'imprenditore per a.da.ttarsi 
alia nuova. situazione, e tra. queste diverse possibilitil. egli tende a. scegliere 
quella che rappre1!enta il pin alto reddito capitalistico unita.rio. Ed anche 
con questo adattamento persiste Ia. diminuzione del reddito ca.pitaliatico uni· 
tario si hanno necessariamente gli effetti seguenti: 

a) riduzione del frutto unitario dei capitali trasferibili fino a.1 limite 
che egua.glia. tale frutto a. quello che si pu() realizza.re trasferendoli a.d a.1tri 
impiel1hi j 

b) riduzione del frutto dei capitali intrasferibili - essenzia.lmente del 
reddito fondiario - fino a.d eguagliare il valore gloJiale dei prodotti ed il 
costa globaJe di essi. 1ft defiftitilla ri ha ftecessariameftte _ svaluta.riof16 del 
capitale 10000iario. 

(1) Notlzl~ a questo proposlto BOno gl~ state date nel cap. I; rlcordlamo che. BOstaIl· 
zlalmente. Ie variazloDi nel procedlmentl tecD1cl OODO conslstlte: a) nel fortissimo incre
mento delle conclmazlonl artillciall; b) nello svIluppo della pratlca del traplaoto del 
rl80 j c) nel mJglloramento generale del metodl d' eaecuz10ne delle operazioDi campestrl. 
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Occorre anche, prima di proeedere nella studio, chiarire un altro 
punto. La convenienza 0 menD di una Mltura non si puo giudicare altrimenti 
cbe con un. aleatorio atto di immaginazione, immaginando cio~ quale altra 
combinazione colturale (facente maggiore 0 minor parte alla coltul'a in 
esame), possa migliorare i risultati economici. Si tt'atta di risolvel'e un pro· 
blema di massimo (massimo reddito foudiario), il quale e determinato da uu 
nUffiero 8i grande di fattori, da non es"ere I'isoh'ibile matematicamente, rna 
bensi per tentativi. 

Premesse queste osservazioni genel'ali possiamo passare ad nn pi" appro· 
fondito esame della questione. 

La crisi risicola non pno essel'e eviden~emente attenuata se non per lIna 
di queste vie: 

A) ritorno ad una situazione di prezzi pi" favol'evole alla risicoltura. 
Tale ritorno si puo concepire cbe avvenga 0 in seguito a variazioni naturali 
dei prezzi attuali 0 in 8egnito a I'egolazioni statali di essi; 

B) con nn nnovo assetto della I'isieoltnra meglio adatto, alia nuova 8i· 
tuazione dei prezzi. 

Le due vie possono naturalmente combinarsi tra lora e dar luogo ad una 
soluzione intermedia., rna e consigliabile esaminal'le separatamente. 

Oompiendo l'esame delle possibilita di un nuovo assetto della risicut· 
tnra, sarA ancbe opportuno l'alntare qua Ii probabili riperenssioni potra avere 
questa assetto sia sull'ecollomia azieudale. sia snlle elassi lavoratriei. Dopo 
Iwere studiati i punti A) e B), esamineremo quindi: 

0) Ie ripercussioni dei nuovi eventnali assetti della risie.nltnra sopra 
l'economia delle aziende risicole. 

D) Ie ripel'cussioni sui lavoratori manuali . 

• ** 

A) Possibi/i/a d; un r;/orno ad una s;/uaz;one d; prezz; piil favorevoli per 
III r;s;col/ura. 

Esaminiamo distintamente Ie prospettive cbe si banno, a questo rignardo, 
sio. del prezzo del riso, sia dei prezzi di alcnni fondllmelltali servigi pro
dnttivi. 

1° Le pr08pett;,ve del preizo del n80. - Ammesso che l'estensione della 
ri8icoltura 110n debba variare, vi e possibilita di aumeutare il consumo interno 
in modo, cbe sia possibile fare a menD dell'esportazione? L'esame di tale 
punto appare fondamentale: se non esi .. te infatti questa possibilitA, per l~ 
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prospetth-e del pI'ezzo d,,1 riso in Italia sara dedsivo iI prezzo del mercato 
mondiale_ 

00n·8flmo i-nte1"1lO. - Il <"Ollsumo intel'110 del riso, come abbiamo visto, 
e tenendo conto delle ine"ih.bLli imperfezioni deUe statistiehe, non permette 
di rieonoscere nna netta e cOBtante tendenza ne all'aumento ne alia· dimi
nuzione (I), Oecorre ancbe peusare, ed e questo un punto di fondameutale 
interesse, elIe il pr"zzo del riso bianco e fortemente diminuito relath'amente 
a. quello dei prindpali alimenti concorrenti, ed anche in senso assoluto la 
diminuzione e stata notevole, Si puo senz'ultro affermare ehe oggi, al·l'in
circa., il ronsumo per a,bitante uell'ltalia settentrionale, centrale e mel'idio
nale e t!Ostanzialmente 10 stesso di quello ehe calcola ... a il Bordiga per i primi 
anni di questo secolo, 

In conclusione quindi, pel' quel ehe rigu.u'da il mercato interno, il 
riso e un prodotto a domanda estremamente rigida; il suo eonsumo varia 
quasi eselusivamente in rapporto al numero degli abitanti e poco risente delle 
oaeillazioni dei prezzi, almeno eutl'o eerti limiti. Tale affermazione e suffra
gata. anche dalla conoscenzu ehe abbiamo delle abitudini alimentari del po
polo italiano. Sall'o' alcune ristrette regioni di riso non costituisce mai uno 
degJi alimenti Lase, rna appare nel nnmero delle vivande solo di quando in 
quando, quasi rome secondal'ia yariante ai cibi tl'adizionali comunemente 
usati. E' possibile tra,-erso un'opera di propaganda arrivare - in vista di 
nna generale futnra sistemazione della risicultura - ad aumentarne il con
sumo, anche n"ila limitata misura <Ii circa 2 0 3 Kg, annui per abitante, 
ehe sarebbero sufficienti ad assicurare il completo assorbimento della produ· 
zione in Halia? 

E' ov\'io che a tale quesito non si pno dare una risposta scientificamente 
bas"ta, ma si possono solo esporre opinioni ed impressioni, rhe possono tro
vare una conferma od una smentita nei futuri andamenti. La constatazione 
delle difficoita che innegabilmente esistono pel' nn aumento del oonsumo uni
tario, e la dim,)stl'azione della rigiditA di tale consumo, non bastano: ri
spondono altri cbe con la propaganda ben fatta si smuovono anehe Ie mon
tagne, e che OCCOl'l'e insistere, fornire ai consumatori risi migliori e di qua
!ita costante, iusegnare a eucinare questo aUmento, ehe, in aleune regioni 
d'Italia, non e apprezzato solo perche 10 si prepara male ecc, Cosa rispon
dere a chi, animato della sua fede, prospetta ed illustra tutte queste possi
bilitA? A chi spera ehe i metodi di proJlaganda che, per alcuni prodotti indu
stl'iali, banno dato ai produttori risultati eccellenti, possano essel'e e.tesi 
anche ad nn importante e diffuso prodotto .agricolo? Nient'altro che aleune 
soggettive considerazioni. 

(1) 81 rieordl sempre che c.l rlferiamo adesso aUa generate soluzlone del problema ri
s10010 e non al possiblU rimed! tmmediatl. DeU'aumento del consumo interno di rlso come 
soluzlone lmmed.lata dtremo nel cap. XX. 



-378-

I tentativi per cambiare, sia pure ,Ientamente i gU6ti alimentari delle 
popolazioni sono stati bell <Ii rado coronati da sureesso, e poche speranze 
nutriamo invero sulle possibilita di eliminare i eosiddetti pregiudizi sui con
sumo del riso, pregiudizi che non vanno interpretati come un indiee di men
talita arretrata, ma bensl come l'eopressione di quelle tutt'affatto partieolari 
abitudini nlimentari che ha ogni popolazione, e ehe spesso hanno radiei fortis
silbe, derivando da un compJesso di condizioui fisiche, storiehe, eee_, e di tra
dizioni familiari e di razza_ Non neghiamo tntta·via ogni utilita all'azione di 
propaganda per i.J consumo del riso, e erediamo che si possa, con un tal me
todo e con la dovuta lentezza ed insistenza, arrivare a far aumentare il eon
sumo jnterno, ed a diffondere il riso nelle zone dove esso ~ poco conosciuto; 
ma non ci pare che si possa per tale via trovare Ill. soluzione del problema 
risicolo_ConcJu<lendo, possiamo ammettere che il eonsnmo interno del riso 
si possa stabilizzal'e sui massimi tocenti durante 10 8eorso trentennio: 6 -;. 7 
Kg. di riso ciren. E considerando Ie quantita neeessarie per Ie Bemine, Ie 
perdite, ecc., giudichinmo in definitiva ehe l'assorbimento interno della pro
duzione potra oscillare intorno ai 4.500-4.700 mila quintali, di fronte ai 3.500 
dell'anteguerra. 

Le prospettive internazionali nei riguaI'di del prez:;o. - Giunti alia con
clusione ehe iI consumo interno non poll'a assorbire tutta l'attuale produ
zione italiann, e che quindi il mantenimento della risicultura sulle attnali 
basi implicn, come condizione necessaria, il mantenimento di una eerta cor
rente di esportazione, si deduce cbe il. prezzo del riso sui merenti esteri saril. 
sempre decisivo. Le prospettive dei prezzi sono poco buone per quel ehe ri
guarda Ie varie,a comuni di risone, migliorano invece leggermente per i ri
soni fini. 

L'andamento dei prezzi esteri negli anni antebelliei, poco divergeva d& 
quelli interni. Attualmente inveee la situazione ~ radicalmente mutata. 

Riportiamo i prezzi del riso bianco sui merenti di Londra e Milano per 
un triennio (in lire italiane per q.le) (1): 

LONDRA '111 .IU "" Italiano 11&00 118,50 ..... a8,88 

Blue Rose flnl88imo 169," lUi,Ol 101,78 

Saigon n. , ..... ..... 41.411 

Rangoon n. • 67.., ,"," .1,1. 

MILANO 

OrlatDa.rlo ' ..... 181,'- t7,7a 

Camolloo "Ialone tal.n 181.'- ' ..... 

il) Adottnndo ~ segut'uti l'apportl: 1 Hlllltlt'pdwelght (Cwt) = 50.8 Kg.: 1 sterllD8 -
- (l'o111) = I •. S7. 1~ (19.12) = I., 68.42 (IU311) = 1,. r.a,69. I pre.,1 In valuta ... tera sono 
l'ipurtati ddt bollettloi nHmslU deU']stltuto Internnzlonale di agrlcoltura. 
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Appare evidente il distacco dei prezzi e Pimpossibilib\ che ha il riso ita· 
liano di affermarsi sui mercati esteri in libera concorrenza. Si pe'Ilsi infatti 
che, dato il rapporto esistente in Italia tra prezzo del riso bianco (originario) 
ed il prezzo del risone (100 :195), il prezzo raggiunto dai risi italiani sui mer· 
cati esteri (trascurJindo Ie spesI' <Ii trasporto), corrisponde a circa L. 35 al 
q.le per il risone originario, prezzo che sarebbe evidentemente disastroso pel' 
tutte Ie aziende agrarie. In tali condizioni quindi I'esportazione italiana sa· 
rebbe radicalmente impedita. lila di fronte aliI' prospettive future, ed al 
prezzo relativamente sostenuto dei risoni fini come si modific8lno queste con· 
clusioni? 

La conCOl'renza sui mercati esteri e assai forte anche per i risi di qua· 
lita superiore, e Punica speranza e costituita, dall'esist .. nza di una clientela 
raffinata - a Parigi, Londr .. , Berlino - chI' preferisce i risi italiani agli 
altri I' alia quale non ci sembra opportuno rinunciare con eccessiva legge· 
l'ezza. Anche con particolari clausole nei trattati di commercio 8i puo spe
rare che sia possibile aiutare questa modesta corrente di esportazione. 
L'Italia ha poi sempre il lieve ma prezioso vantaggio della relativa vicinanza 
dei centri di produzione a quelli di consumo: Parigi I' Berlino particolar· 
mente. 

In conclusionI' ci pare che Ie possibilit/\ di esportare naturalmente Pecce· 
denzs !lelia nost:·!! pl'oduzione siano limitate solo ad una piccola parte di tale 
e,'cedenza: costituita, I'll modo esclusivo, di risi fini. Siamo ormai perfetta· 
mente convinti che con i nostri risi comuui non e possibile in alcun modo so· 
stenere 1a concorrenza dei risi nsiatici. 

E' poi da lenere presente che Paeuirsi della attuale tensione politica e 
delle lotte dogauaJi tra Ie varie nazioni, renderebbe probabilmente impossibile 
anche tale modesta corrente di esportazione. 

In definitiva possiamo affermare che, -date Ie prospettive future interne 
ed estere, relative al con_umo ed al prezzo del ri60, Pattuale produzione ri_i· 
cola non puo, in alcun modo, es_ere natl,rai1nente mantenuta; per far cio, 
non vi sarebbe allora altra via che di mantenere gli _bocchi sui mercati 
esteri vendendo il riso a prezzo minore, e cOlDpen_ando tale perdita co.n un 
maggiore prezzo interno. E' in so_tanza Pazione che esercita attuaimente, 
per alleviare la crisi contingente, PEnte nazionale risi. Dobbiamo &desso fare 
alcune considerazioni aquesto proposito, cercando di chiarire se ,una simile 
azione possa essere ritenuta uti,le anche in vista dellil. futura generale siste· 
mazione della risicultura. 

L'aziorl-e tf,p.ll' Ente nazionale '~8i • . - Di tale organismo e dell'azione da 
esso esercitata, abbiamo sinora incidentalmentedetto. Saril. opportuno,appro· 
fondire questo importante punta del nostro studio. 

Istituito nel 1931 (N. D. 2·10·1931, n. 1237), eon il preciso scopo di 
tutelare gli interessi della produzione I'isicola nazionale, agevolando la di· 
stribuzione eel il consumo del prodotto, e promuovendo. ogni ,iniziativa rivo~t!l' 
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nl migliol'nmento deUa produzioue, l'Ente doveva costituire un SilO proprio 
f01,do con i diritti di contratto prelevnti dn ogni partita di risone vendnta 
(I" 14 al qnintale, e cioe uu pl'evedibile fondo annuo di 70-75 milioni oi lire 
complessil'o), solle,'al'e il mercato nnzionale, tendendo verso i pre::zi baRe ehe 
anda,'ano da L, 70 nl quintale in ottobl'e a L, 85 in agosto (risone originario) 
e premiare gli el>portatori con unn quota di rimborso che Ii mettesse in con, 
dizioni di poter continnare Ie venllite sui mereati esteri. L'indennizzo lion fu 
ehinmato premio, ma rimborso, in qunnto si sostenne che con tale sistema non 
si sarebbe fatto nitro ehe mettere l'esportatore nelle stesse condizioni in cui si 
t,'ova,va, prima ehe fossero artilicinlmente stati elevati i prezzi all'interno, 

Non ci sotfermiamo sugli altri dettagli, slIlIa gradllazione deUe quote di 
l'imborso, ecc, eec, secondo i ,"ari paesi (1), 

Si puo oggi fondatamente atfermal'e che il primo scopo· dell'Ente, quello 
riue relativo aUa stabilizzazione del mercato dei prezzi ... isti non e che par
zialmente raggiunto, tuttavia, come dimostra l'mdagine della Boggel'i per 
il 1932, e come si intuisce ma difficilmente si dimostru per gli anni successivi, 
I'azione dell'Ente non e stata, a questo riguardo completamente negativa., 
avendo anzi contribuito ad evitarc cadute anrora maggiori del prezzo, La ph" 
favorevole situazione del 1932, rispetto al 1931, pnl) essere in gran parte attri
buita a quest'azione, Inoltre (altro risultato impol'tantissimo \'aggiunto) nella 
,'eramente disperata situazione ,-erilicatasi alia fine del 1933 (quotazioni pel' 
molto tempo inferiori a L, 40 al quintale, e non occorrono complicati eul
coli pel' dimostrarne il earattere rovinoso), I'azione prudente e ferma del
l'Eute e l'abile propaganda psicologica, hanno impedito il muuifestarsi di un 
pericolo.issimo ,panico tra gli agrieoltol'i, che an-ebbe potuto rovinare com, 
pletamente la situazione, Ma, in eonclusione, .si puo atfermal'e che il primo 
&Copo dell'Ente non e stato che in minima misura· raggiunto, e cio non certo 
pel' errori eompiuti 0 pel' muncanzu di uomini adatti, ma semplicemeute pel' 
I'impossibilitil. assoluta di dominare simili nudamenti economiei. 

L'azione peril mantenimento delle nostre correnti di esportazione e stuta 
invece coronata da .uecesso; e cio 6i pui! semplicemente dimostrare esami, 
nando I'andumento delle quantitA di risone che hanno vlll'cato i conlini, e che 
si souo contratte con uu I'itmo ben pill lento del comple.so degli scambi inter, 
naziunali ; per il giudizio 8U cio concordiamo con quello espresso dalla Boggeri, 

Ma a noi non preme adesso valutare i risultati etfettivamente raggiunti 
dall'ente, e che possiamo in complesso ritenere favorevoli; quanto giudieare 
se, nella supposizione di una futura generale sistemazione della risic.oltura, 
debba considerarsi utile il mantenimento deU'attuale sistema delle quote di 
rimborso agli esportatori, opp,ure sia preferibile modificarlo radicalmente, 0, 

anche, abolirlo senz'altro, 

(1) Per maggl"rl partlcolarl 81 confrontl 10 8tudlo della Booo..,: La on"; ri";eola p 

I' E"t. "azlonal. ri"; [18]; .be abblamo agglornato per gil ulUml ann!, 
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)).1 punto <Ii vista dell'iuteresse generale ci pare che l'azione dell'ente 
l"isi sia utile e ginstitieabile, solo in un pel'iodo eontillgente e difficilissimo. 
come quello che la risieolturQ stn adesso attraversaudo, Si tratta in sostanzs 
<Ii impedire che un precipitoso ribnsso del prezzo del riso, come eertamente 
H""errebbe in "eguito alia improvvisa ('essazione delhl nosh'a esportazione, ed 
al l'h'ers8rsi sui mereato interuo di uua eospieun massn di prodotti, rO\'ini 
eompletamente Ie azieude risicole (che e"ideutemente non potrebbero adat, 
tarsi prontamente alia nuonl situazione) ed impedisea una vera e propria ra, 
pida distruzione di riechezza, fo1i tratta auehe iuoltre di evitare di perdere iI 
noslro posto sui mercati esteri, ageudo, in tal caso, nello stesso modo di un 
l1eguziuute ehe prefel'isen \'endere tempol'aneamente sotto costo pnr di con· 
servare la eliehtela per l'aITenire. E tali eompiti l'Ente nnzionale risi ha 
egregiamente assolti. Mn nella supposizione di una futura situazione nor· 
male, non oj pare possibile ehe iI sistema possa continuare, ne ehe sia utile 
in.istere nel veudere forzatamente all'e.tel'o, sotto costo, un prodotto ehe ha 
sc'arse operanze dl Ull avvenire migliore, 

Riteniamo lInindi che iI mantenimento del sistema delle lIuote di rimborso 
agli esportatori sia ineonciliabile con nna sitnazione normale, del .tipo di 
quella che noi tentiamo di delineare, 'fale azione e invere caratteristiea del· 
l'anormalitA e dei periodi fortemeute perturbati: solo in tali casi pull troval'e 
piena giuBtificazione (1), 

II ritorno ad una situazione phI favorevole dei prezzi del riso ci pare 
quindi assai improba.bile, e, in de'finitiva, pur non escludendo che un lieve 
mlglioramento del PI'ezzO interno possa avvenil'e - sopratutto orientando la 
euitura verso Ie varietA fini - non pare che la situazione possa essere stabil· 
mente sanata per questa via, Resta, da esaminare brevemente, Be si poses 
a1'1';,'are a cill traverso un miglioramento dei prezzi dei mezzi produttivi 0 

tra"el'so un phI eronomieo impiego di essi. 

2" Di ... inuzione del costa dei servizi produttivi, - Oi riferia·mo soprat, 
tutto &1 costo del lavoro manuale considerato sia nella sua misura unitaria 
(sola rio giornaliero per Ie varie operazioni coiturali), sia nella sua forma 
(tipo di contratto agral'io, eventuale sviluppo delle compartecipazioni, ece,), 

Non si pull certamente eostenere che i solari dei lavoratori addetti alia 
cultura del riso siano anormahnente alti rispetto ad altri salari agricoli; e 
non pare ehe 8i possa tendere nrso una dimjnuzione di salari, se non come 
misura transitoria: eill rientra allm'a negJi argomenti del capitolo seguente, 
Si potrebbe, se mai, pensare ad una riduzione genera Ie del !ivello dei .alari 
agricoli, riduzione certo non desiderabile, dato anzi che, dal punto di vista 

(1) SUI rarattere di contingenza dell'attuale azione deU'Ente. e sulle dUferenze 
esistenti trs esso e gU organ! corporatlv! veri e propri, sl veda anche quel eke dice 
n MORTARA: Prollpettlve economiche. 1934, [99]. pogo XXXVI. 
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del benessere genel'ale, ,~ d:esiderabile ehe tale livena aumenti. Camunque 
rimedi'di 'questo genere non possono entra1'e in aziane se non quando non ne 
esistono assolutamente altri: e tale via di soluzione dol'rs qnindi essere con· 
siderata dopo aver eonstatato elle tutti gli altri eventuali rimedi sono com· 
pletamente impotenti. 

Si pull forse pensare alia I'iduzione di qnalcuno di qnei compen"i per la· 
vori speciali, ehe sono maggiormente elevati in confronto'agli altri: easi tipici 
la Monda e la raeeolta del riso. Ma occorre anehe pOl' mente ehe, in molti 
casi, la differenzinzione tra il salario dei singoli lavori ~ il frntta di una 
lunga tradizione, clle sal'ebbe forse tlannoso spezzare, dato ehe si armonizza 
bene con la divers:! fatira richiesta dai vari lavori, coil la diversa epoca di 
eBsi, con la eoneomitanza 0 meno di altre operazioni" ecc. 

Qualehe oss~rvazionesi pull fare invece sulle possibilits di sviluppo di 
contratti in compartecipazione. 

La compartecipazione, un tempo molto diffuea in tutte Ie zone risicole, ~, 
come abbiamo gia accennato, quasi totalmente scomparsa nel primo decennio 
dell'attuale secolo, in seguito' particolarmente aile tendenze ed aile aspira· 
zioni delle cla .. si lavoratrici ed all'azione del partito socialista Italiano. Pro· 
babilmente dovrebbero anche ricordarsi altri fattori clle hanno infiuito su tale 
fenomeno (non potendo ammettere che una sola propaganda abbia scalzato un 
tipo di contratto agrario che aveva s1 profonda radice e 8i remote origini) ; e 
non si dovrebbe dimenticare che anche i condllttori favorivano assai tale mo
vimento, sotto I'impulso di nuovi maggiori profitti che in quel tempo essi rea
lizzavano e che essi mal si raseegnavano a spartire coi lavoratori. 

Comunque, al giOl'JlO d'oggi, i contratti di compartecipazione sono solo 
~Jloraclir.amente dilIusi iu alcnne zone della Lomhardia e dell'Emilia, nella 
parte pill bassa della provincia di Pavia e nelle zone litoranee. 

La ricordata indagine di Gms"PPI1l TASSINARI: La di~tribuzione del red
dito nell'agricoUura italiana [172] ha esaurientemente messo in luce la di
venita sostanziale ~he vi ~, nel fenomeno distributivo, tl'a Ie aziende condotte 
per mezzo di salariati e quelle in cui In mana d'opera e retribuita con parte
cipazione al prodotto. 

Si ritiene quindi fondatamente, che in periodi di crisi per l'agricoltura 
i contratti di eompartecipazhme valgano ad attenuarne assai gli effetti, parti
cola1'mente in segulto all'automatics. adeguazione che Ilvviene tra. i prezzi dei 
pl'odotti ed il 'costo del lavoro. II lavoratol'e d'altra parte trova talvolta 
anch'esso vantaggio do. questa pratica, in seguito' al maggiore rendimento 
del 'suo'lavoro interessato alia pl'oduzione. Ma l'appJicazione di tale forma di 
cOlltratto non e del tutto' semplice. Innanzi tutto col-passar degli anni, ne e 
scomparsa anche la tradizione, ed i principaJi ostacoli allo sviluppo delle 
COmpal'tecipazione, vengono appunto dalle stesse classi lavoratrici, che non 
si sentono in grado 'di affrolltare 'forme 'di 'remunerazione, che appaiono 
adesso nuove; i conduttol'i sentono vivamente tale opposizione, ~ .iI)oltre at-
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tendono sempre, con la prudenza cbe aceompa~a i loro atti, di poter riscon
trare i benefici etretti di tale pratica in casi concreti ed in aziende simili aile 
101'0_ Crediamo tuttavia cbe una iniziale propaganda da parte degli Enti cor· 
porativi interessati, seguita dalla constatazione e daUa divulgazione dei risul
tati, potrebbe induI',-e ad estendere la pratiea nella Massa. A questa proposito 
occorre anebe ricordare cbe contratti di tale tipo sono fortemente favo· 
riti dalla politica rurale fascista, che tende a l'idurre iI phl possibile iI 
bracciantato avventizio, e crediamo percio cbe una vigorosa azione in questo 
senso debba essere destinata al sureesso, ancbe teneudo presente iI vivo spi
rito di collaborazione cbe a·nima Ie organizzazioni corporative. 

Circa il tipo di contratto crediamo cbe non occorra spingerci troppo lon
tani colla fantasia j in un primo tempo sarebbe prudente cercare di adottare 
nuovamente i tipi di contratto vigenti ancora in piccole zone, e del tipo co
mune a quelli della valle padana j susseguentemente si potrebbero esaminare 
Ie eventuali modificazioni ed i perfezionamenti da adottare. Anche i contratti 
vigenti neUe zone alia foce del Po, di cui abbiamo dato un breve cenno, po· 
trebbero essere presi come base di partenza, particolarmente per quel cbe 
riguarda iI earattere familiare della compartecipazione. A questo riguardo, 
occorre notare cbe uno degli ost&coli mnggiori che si frappongono allo svi
luppo di simili rapporti, e costituito dalla maneanza di un saldo nucleo fa· 
miliare bracciantile; i membri di ogni famiglia infatti non hanno tra loro 
quella compattezza economiea, ne quei tradizionali rapporti gerarchici cbe 
sonG indispensabili per giungere a tipi di compartecipazione simili ad es. a 
quelli vigenti nella provincia di Rongo. 

E parlando di contratti agrari che possano ratforzare i legami esistentt 
tra l'uomo e la terra, ai pare utile ribadire il concetto ahe molto puc) ottenersi 
eon 10 sviluppo dei salariati fissi e In riduzione del numero degli avventizi. 
II salariato fisso - socialmente - presenta molti dei vantaggi dei compar
tecipanti, e, in alcune particolari zone, puo competere vantaggiosamente con 
eBai. E' invece iI puro avventizio la maggiore fonte di preoccupazioni. 

In conclusione. Dall'analisi fatta, e malgrado cbe alcune circo.tanze mo
strino una lieve possibilitA di miglioramento, non appare probabile' che per 
naturale movimento di prezzi, sia raggiungibile un aBsetto della risicoltura 
che, analogamente a quello prebellico, possa essere ritenuto normale. Cio 
significa in a1tre parole, cbe, se nella sistemazione futuro. della risicoltura 
I'assetto di essa rimanesse Bulle basi attuali, attraverso perturbazioni ed 
adattamenti pill 0 meno gravi, non sarebbe probabilmente evitabile una forte 
avalutazione dei capitali fondiari impiegati nella coltura del riso. Resto. da 
vedere se tale svalutazione sia evitabile con un diverso assetto della risicol
tura, e questa analiai possiamo ora intraprendere. 
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B) Pos,ibilila di un nuovo essello delle risicol/ure meglio adallalo alia nuova 
,iluazione dei prezzi. 

Fila delle principali vie che possono condurre a questa IlUOVO assetto e, 
in oglli modo, costituita dal progresso teenico, inteso a realizzare, anche 
Ilella men favorevole sitnazione di prezzi, migliori risultati eeonomici. Obbiet· 
tano, i' \'ero, i risicoltori di essere gia all'avanguardia per quel che riguarda 
la teeniea delle "'trie cnlt ure, e di avere ormai ben poco da imparare: eve
ramen!e non si pliO non cOllvenil'e con lora su cio. Ma tale constatuzione non 
signifiea afflltto l'impossibilita di conseguire nuovi miglioramenti: tra i 
punti piil importanti ricordiamu: la generalizzazione del metodo del tra
pianto del ri80, il miglioramento qualitativo della produzione zootecniea, 
dell'alimentazione e della selezione del bestiame, l'introduzionE! d! nuove 
muechine per aleune operazioni eulturali, eee. eec. 

Ma per quante speranze si nutrano a questa rigual'do e per quanto la tee
uira "graria abbia mostrate in pieno Ie sue vaste possibilita, non ci pare che 
tale via sia sufficiente pel' il raggiungimento della scopo. 

Non resta allOl'a che da considerare se migliol'i risulta ti economici siano 
realizzabili con una· ,'estrizione della risicultura e con conseguente diminu
zione dell'espOl·tazione_ Spingendo questa ipotesi sino all'estremo, si puo 
anche pensare ad un totale annullamento dell'espOl1:azione, proporzionando 
c(lsl la prodllzione al ('onsumo illterno (1). 

In tale sllppo"izione la risieultura italiana dovrebbe oceupare una su
pel-firie di 85-90 mila ettal'i, di fronte ai 130-135,000 attuali. Si tenga presente 
('he, data la rigiditil del consumo del riso, il lieve aumento di prezzo che si 
('onseguirebbe sui mel'cato interno non intluil'ebbe sensibilmente sui consumo 
unitctrio. 

Valtra ipotesi implicherebbe invece la restrizione della risicultura fino 
a coprire il consumo interno laseiando inoltre un certo margine per l'espor
tazione. Esportazione tuttavia assai ridotta rispetto a quella attuale (resa 
possibile solo per mezzo dell'azione dell'Ente nazionale risi da noi giudicata 
incompntibile eon una situazione normale della risieultu!'a), ed anche ridotta 
I'ispetto alia esportazione alltebelliea, Quali tl'a queste due ipote"i preferire? 

Riteniamo ohe debba e.sere fatto ogni sfol'zo pel' non perdere, uua sia 
pur lieve, possibilita di espu!'tllZione. Si deve infatti tenere presente, sia ehe 

(1) La restrizlone della l'islcultura fino u coprlre 11 tabblsoguo interno potrebbe 
8ssicurol'e nl produttore un PrE'ZZO cOllveniente 8010 Be con opportune barrlere doga
null 81 impedlsse In t'oncorrenza .del riND estero. E' anunisslblle llUt'Sto protezJonlsmo? 
:Son vogllsmo certo l'iprelldere In veechin e sempre nuova dlscussioue Intorno all'argo
mento. O ... l'veremo perl> elle dllts In politics protettlva aegull. per Ie nitre colture e 
IJer altre atttvltiL t'l'Ollomiche e consluerando In raggunrdevole massa dl interessl colle
gnU nlla rtslculturn 11011 pure che, perslstendo Ie tendenze di poUtleR economlc8 di 
tutti gl1 stat! del lUondo, tale pl'Otezione possa essere" SOlll)ressa. 
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non e opportunu rinunciare COil troppa leggerezza ad una clientela raltinata 
the ormai conosee ed app"ezza i rigi fini italiani, sia che l'Italia deve cereare d! 
man tenere iI pit) possibile Ie sue correnti di esportazione, perehil eBBa ha ne
cessita di pagare Ie inevitubUi importazioni dej prodotti che a noi mancano_ 
E Ie merci, come e noto, si pagano con Ie merci. 

Abbiamo gi.l. detto cbe crediamo possibile, esclusivamente perc) per i risi 
fini, di mantenere questa ridotta esportazione_ Puc) essere anche opportuno, 
nell'ipotesi di un peggioramento 0 di un mancato miglioramento delle rela
zioni intel'naziMali, cel'eare di mantenere tale corrente con i nuovi metodi 
di politics commerciale, quali ad esempio i cosidetti 8cambi bila"ciati (1) ecc. 

Ammesso che si ,-erifichi questa seconda ipotesi - ed abbiamo detto che 
sperinmo vimmente in rio - In risicultura potrebbe occupare una Buperficie 
di 105-'110 mila ettari. Ad ogni modo sara sempre necessario intensificare la 
produzi(>ne dei risoni fini. 

Ma date Ie future prospettive internazionali verso quale di queste solu
zioni iI pin opportuno tendere? 

La risposta e assai incerta e dipende in gran parte dai futnr; svolgi
menti della politica economica dei vad Stati. Se gli scambi con l'estero po
tranno ritornare quelli di un tem]lo, e probabile che la seconda, auspicabile 
soluzione, p~a preyalere, rna se i 118zionalismi economici dovessero aneora 
acuirsi, tali speranze rimarrebbel'o evidentemente senza conseguenza, ed ogni 
esportazione sarebbe resa impossibile_ 

Senza basarci qnindi su una 0 l'altra di queste ipotesi estreme, dato che 
la pratica seelta deve tener conto di faUori che trascendono Ie nostre cono
scenze, procediamo nella nostra anulisi, tenendole ambedue presenti, come 
possibili eventulitA. 

In quaU zone e pin conveniente tendere alia ridnzione della risicoltura? 
Tale domanda e difficile e comrle.sa, tentiamo tuttavia di dare ad essa una 
risposta_ 

Escludiamo innanzi tutto dall'eventuale riduzione tutte Ie zone risicole 
minOl'i (bolognese, foci del Po, zone del ~Iincio). Come abbiamo visto, stu
diando queste zone ed esponend!) i bilanci economici di alcune aziende rap
presentative, la restrizione della risicnltura non appare ivi consigliabile, nil, 
in alcuni casi, possibile. Inoltre la produzione iI imperniata sui risoni fini, 
e, come abbiamo detto, e conveniente nHlntenere Ie attuali posizioni anche dal 
punto di vista del genel'ale interesse, del eonsumo interno, e delle esporta
zionL lina eventuale restrizione della risicultura nelle zone risicole minori 
potrebbe tutt'al pill interessare Ie zone del Mincio (veronese e mantovano), 

(1) 81 vede a questo Pl'oposito G. TASSINAltI: Agricoltura e lwlitica dogallale [174]; 
BENVENUTO GRIZIOTl'l: La poUtica degli 8cambi bilancial. [69]. 

26 - M. BAND= 
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8ostituendo- alle risaie in terzo - ancora in parte sussistente - Ie risaie 
in' quarto, che senza dubbio sono tecnicamente migliori. Ma anche suppo
nendo cio, data In poca superlicie coltivata iu queste zone, questa riduzione 
non recherebbe che un miuimo contributo. 

Restano il vercellese, il novarese e l'est Sesia e l'est Ticino; l'impor
tanza del riso nell'ordinameuto colturale deeresce neIl'ordine. 

Si potrebbe ad esempio >Ilostenere, come molti fanno, cite essendo la risi
coltura il cardine essenziale dell'aziellda agrarin nel vercellese, ed essendo 
del tutto secondaria neIl'ordinamento delle aziellde del basso milanese, che 
trovano Ie lora basi in altre produzioni, e opportuno tendere in primo luogo 
alia restrizione deUa risicoltma in q ueste zone. Queste aziende dovrebbero 
subire variazioni assai menu sensibili di quelle del vercellese, l'ordinamento 
dell'azienda sarebbe poco alterato, ed il costa della trasformazione' molto 
minore. 

Ma non mancano neppure delle buone ragioni per "ostenere la tesi op· 
posta; tali ad esempio: I'aziendo, risicola di tipo milanese ha gill. raggiunto 
uno stabile assetto, ed e ottimamente equilibl"ata anche per quel che riguarda 
I" distribuzione del lavoro duraute Panno. Inoltre, pur traversando un 
period!} ill grave crisi, sostanzialmente dovuta all'andamento del prezzo del 
latte, non ha, davanti a se prospetth-e molto oscure e dal punta di vista so
ciale realizza un'ottima armonill, tra domallda ed olferta del lavoro, ridu· 
cendo al minima la disoccupazione stagiollale. L'azienda risicola ill tipo pie, 
mOlltese e invece manifestamente in un periodo di transizione, e non potra 
mantenersi in a,\,venire Bulle basi attna.Ji, sia per evitare una buona volta i 
rischi della monocoltura, sia per migliorare la di>lltribuzione del lavoro duo 
rante Panno e contribuire quindi aneO!' pHI alia auspicata lissazione dei la
voratori alIa terra (1). 

Esaminiamo innanzi tutto se una eventua.Je riduzione nelln zona; lDas 

simo produttrice - il verceUese - puo da sola bastare a raggiungere gJi ob
biettivi prelissati. La superlicie totale italiana coltivata a riso dovrebbe ri
dursi di circa 30-35.000 ha.: per 10, provincia di Vercelli cio signilicherebbe 
che il riso, coltivato odesso per circa il 65 % della superlicie aziendale, do
vrebbe scendere a circa il 20-25 %. Una riduzione di tale entitO\ ci pare sen· 
z'altro impossibile. 

Abbiamo ;'nfatti esaminato (cap. I), alcuui fattori storici che hanno in 
lIuitu sllll'evoluzione della risicoltura e che ne hanno determinata. l'attuale 

(1) E' pur l'ero che Ie azlende vercellesi offrono Invoro ad una massa veramente co
MIUeua dl operai, ma ~ ben anche vero' che esse esercJtaDO sul complesso della Bitunzione 
del Invoratori immigrantt. uo'azlone essenzialmente dlsturbatrlce. provocando vast! mo· 
vlmentl IItngionaU, che potrebbero essere rltenuU utlU al complesso Dazionale se Ie 
)mnte lavoratlve del vercellese corrlspondessero a (J.ppresslonl lavoratlve In nItre partt 
d'UaUn, U ('he- Invece non nvviene sempre. Su ell) ci intrntterremo in aegulto. 
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distribuzione tr,\ Ie zone risi~ol .. italiane. Dn tale esame appare cbiaro che i 
f .. ttori che fanno preferire il riso aile altre culture si trovano essenzialmente 
concentrati nel "ercellese, e rhe quilldi, in qUlllsiasi modo si voglia ridurre In 
risiroltnra, in questa zona essa a.ssumera sempre un importanza maggiore in 
~onfronto aile altre, almeno nei limiti di tempo in cui e leeito fare previsioni. 
Pur ritenendo quiudi per questa zona indispensabile una riduzione della colti
vazione del ris~, non potremo Dlai ummettere che esso possa arrivare ad occu
pare un posto di second'ordine nella combinazione colturale: grosso modo 
esso potra occupare dal ,10 al 50 %, e quindi, al massimo, il vereellese puc} 
contribuire alia restrizione della risieoltura con circa 15.000 ha. E' Conve
niente che sia hi attuata una simile riduzione, 0 e opportuno che il vercellese 
contioni solie ~ttuali basi? Cl'ediamo, dalle considerazioni svolte, che il ver
cellese abbia una vera necessita di restringere la risicoltul'a, e debba in ogni 
modo rendere pin elastica I'azienda ngraria. Anehe nell'ipotesi di una restri
zione della risicoltura in altre zone, e quindi, in definitiva, di prospettive pin 
fa,·orevoli. 

Nell'est-Sesia (novare.e e LOlnellina), la situazione e diversa, L'azienda 
agra,l'ia e assai pit) elastica, ed e pit) facile ottenere delle variazioni ne1l'ordi
namento colturale. Una eventuale, spel'abile, ripresa del pr .. zo dellatte, po
trebbe facilitare molto la riduzione. Occorre inoltre ricordare che I'azienda 
agraria lomellina e aneora in uno stato di pin 0 meno lenta trasformazione. 

Non crediamo perc} che in a,nenil'e I'ordinamento colturale di tale tipo 
di azienda possa modellarsi su quello del basso milane .. ; anche qui si nola, 
rome nel vercellese, sebbene in molto minor misura., l'esistenza di condizioni 
naturali che favoriscono la risicultura. In definitiva ci pare che una ridu
zione di circa 8·10.000 ha. possa, grosso modo, rappresentare la grandezza piiI 
conl"f'niente della. riduzione. 

Peril basso milanese. cremasco e zone pavesi a sinistra del Tieino, non 
crediamo, per Ie considerazioni svolte, che sia possibile tendere verso nna 
compl"ta abolizione della risicolturu" ma solo verso una ridnzione di essa 
dell'oroine di grandezza pari forse a quello della Lomellina. 

In coneiusione ci pare che la restrinzione della coltivazione del riso, non 
debba interessare solo una zon3, lascia,ndo immutalo l'assetto delle altre, ma 
che debba armonicamente .. "ere attuata in tutti i principali tipi di azienda, 
tenendo presenti i fattori ambientali, economici e sociali che inlluiscono sulla 
distl'ibuzione della roltiv8zione tl'a. Ie ,"arie zone. 

Tale conclusione non e da noi considernta come definitiva ma solo come 
un generale orientamento, e puo essere modificata se altri fattori che a noi 
neress81'iamente SfUggOllO fal'an.llo selltil'e ]a lorD influenza. 

IJuali colfl,,'e '.,u"tituil'c al .-i"oY - g' opl'ol"tuno a"anti tutto cel'c,are di 
a\'ere Ull 1'l'imo oriclltamellto sulle eolture che possono parzialmente sosti
tuire il risu. Tale Ol'ielltamento puo u\-e1'8i sin con cl'iteri tratti dall'ambiente 
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Ii.ico nelle varie zone, sia dalla. piil 0 menu fo,cile inserzione delle colture 
nell'attuale ordinameuto delle aziende risicole, senza. troppo radicalmente 
perturbarlo. Un criterio fonuamentale ~ poi costituito da.l prezzo piu fam· 
rev ole (prendendo come conIronto il 1933) che hanno attualmente questi pro· 
dotti rispetto a.1 riso. 

Volendo determinm'e queste cultnre, non e possibile spingerci troppo 
lontano cou Ie ipotesi, ed anche riferendoci alle idee esposte ed ai calcoli 
etIettuati nel cap. XIII si pu(\ in definitiva concludere che Ie sole coiture su 
cui si pu(\ fare affidamento sono in s""tanza uue: il grana ed il prato. 

L'estensione del grano ~ relath'amente agevole e pu(\ essere otten uta 
senza molte \'aria-zioni nella. costitnzione aziendale, inoltre l'anua.mento del 
p,'ezzo si mostra. favorevole con uua certa costanza. A questo proposito oc· 
corre tenere presente che 10. sostenutezza· del prezzo del gra-no deriva essen· 
zialmente dalla politico. protettiva seguita dal Governo fascista, che tende 
a mantenere, pI' quanto e possibile, nn prezzo relativamente elevato. Le nostre 
considerazioni a questa riguardo presnppongono, quindi, come necessaria 
condizione, che ta-Ie politico. rimanga immutata, presunzione del resto che ha 
un solido fondamento. 

Si pu(\ sicuramente prevedere che una soluzione in questo senso potrebbe 
e'"ere abbastanza agevole e bene aecetta agli a"oricoltori: come infatti a.b· 
bi.mo visto e stata qnesta la ph' importante modificazione avvenuta ne1l'o1'
dinamento colturale, in seguito all'a·ndamento dei prezzi relativi, favorevflli 
al grana e sfavorevoli al riso. 

L'altra sohizione, estensione del prato e conseguentemente della prodll
zione zootecnica., comporta una radicale modio('.azione dell'azienda agrarin, 
pal'tirolarmente per qnel che riguarda i ('apitali investiti nella proou.ione, 
e gli agricoltori sostengono, con una perfetto. Drmonia di vedute, che nun ~ 
loro possibile fare dei sacrifici in tal senso, almeno fincM perdura l'nttuale 
situazione. Ed inve,'o, considerando che essi sono oggi economkamente a 
terra, si pu(\ concludere che non e questo il momento piu adatto reI' parlare 
di migliora.menti e di nuove immobilizzazioni di capitali nel suok. 

~Ia tuttavia non crediamo di dove"e recisamente a,bbandouare tale vin: 
si l'icordi che tentiamo adesso di esporre gli elementi di una generale e fu· 
hu'" sistemazione delhi risicultura, e in futuro i prezzi dei prodotti &uimflli 
POSSUllO migliorare, gli agricoltori possono lentamente adattare Ie 101'0 
aziende, quel che oggi appare impossibile puo divenire conveniente. Ci pro
poniamo perci(\ di studiare anche Ie ,"ipercussioni di questa soluzione. 

Le due soluzioni o,ccennate, che rappresentano ill sostanza i casi estremi, 
pONsono variamente combinarsi e dar luogo a tutta una serie di altri casi 
intermedi. Si pu(\ ad esempio' pensure ad una restrinzione della risicoltura 
con il contemporaneo aumento dei prati e del grano; si pu(\ pensare ad nn 
aumento del grano in uu primo tempo ed ad una sua successiva restrinzione 
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con aumento del prato; si possono vaJ'iamente eombinare altre ipotesi nella 
supposizione di un'intensifica"ione della coltul'a granaria. 

Si puo anche pensare olio sviluppo di nuove culture 0 di nuovi metodi 
di trasformazione dei prodotti diretti del 8uolo. Senza negal'e che vi siano 
nnche possihilitl\ in questo senso, affermiamo che molte idee espresse appaiono 
per 10 meno premature. Delle colture nuove oceone studiare l'adattamento 
all'ambiente, il comportamento biologico, Ie concimazioni pill adatte, ecc., 
occorre poi che siano sperimentate in piccolo, occorre che alcuni agricoltori 
pionieri la adottino, occone che la massa degli agricoltori non nntra. alcnn 
dubbio snlle possibilitl\ tecniche e sn11a. convenienza economics. della colti· 
Yazione; occorre illfine che l"agl'icoltore acquisisca. Ie conoscenza. tecniche ne· 
cessarie perla coltivazione. Un complesso quindi di lenti a.dattamenti che ci 
laseiano molto incerti su tale possibilita. 

Tra quest. colture uns sola puo forse apparire di facile adattabilita e di 
pronta. diffusione: il granotureo; e tale affermazione e suffragata. daU'ossl'r· 
vazione dello sviluppo che assume la coltivazione di questa. pianta. procedendo 
dal ... ereeUese altre zone risicole: novarese, Lomellina, pavese, ecc. e a.nehe 
dal fatto e,he un tempo iI mais era diffuso anche nel vercellese (1). Ma. so· 
stanzia.Imente, non potendo supporre ehe una lieve estensione di tale coltura, 
non pare ehe cio possa. rappresentare pill di una semplice integrazione di uno 
dei fondamentali indirizzi produttivi sopra visti, 0, come e pill proba.bile, 
possa servire a. facilitare Ie Ia.vorazioni meccaniche del terreno, che sareh· 
hero assai meoglio distribuite quando vi fosse in rotazione una. coltura da. 
rinnovo. 

Vi e anche Ia. possibilita di sviluppare molte piccole industrie, e l'elenco 
potrl'bbe essere Iunghissimo, dalla. pioppicoltura. a.i piccoli a.lIeva.menti. Te· 
nendo presente Ia. 101'0 compleosiva. importanza, si nota che intluiscono forte· 
mente sui redditi capita.listici. 

Anche migliorando e in parte modifica.ndo gli a.ttuali modi di trasforma· 
zione dei prodotti db:etti del suolo, si puo fondatamente sperare in buoni rio 
sultati; sullo, pill importante di queste eventuali modifieazioni - trasforma
zione dei foraggi in carne anziehe in latte - ci intratterremo brevemente ill 
fill di questo capitolo. 

Si noti intine che l'adozione di un ordinamento produttivo bassto Bulle 
produzioni del Ia.tte e latticini, renderebbe possibile 10 sviluppo dell'alleva.· 
mento suino connesso, snalogamente a quel che aniene in molte zone del 
milanese. 

(1) Sullo scomparsa del mal. dalle zone vereelles! e sulla eventuale ut!htll dl una 
coltlv8z1one dl esso, BOtto l'aspetto agronomloo. 8i veda: N. NOVELLI: La rlBai« 6 la rota 
zione agraria in rapporto aUe ooncliziom economioo·n~raU [105]. 
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Lo 81Iiluppo di variet .. fini di ri80 nei riguardi dell'economia aziendale. _ 
Della necessita di insistere sui risi fini, sia per que! (·he riglUu·da Ie possi· 
bilitA interne di consumo e di miglioramento del prezzo, sia - sopratutto _ 
in relazione alIa esportazione, abbiamo gill. detto precedentemente. Dobbiamo 
ora esaminare Ie possibiltA di sviluppo dei ri"oni fini nel quadro dell'eco· 
nomia aziendale. 

Le varietA fini di riso, tra cui ,·icordiamo quelle classiche di vecchia col· 
tura (vialone, maratelli) quelle di nuova introduzione (Lady Wreight) 0 Ie 
varietA semifini (precoce sei) ecc., hanno in generale una produttivita mi· 
nore congiunta ad un prezzo, nella maggior parte dei casi, maggiore. Vero 
e che questo maggior prezzo non .empre si manifesta, ma d'altra parte 8i 
puil pur notare che nei periodi di depressione economica i prezzi dei risoni 
fini sono maggiormente .tabili (1). Ciil probabilmente in relazione con una 
maggior rigidita nella domanda di tali prodotti, dovuta in modo par
ticolare al costante consumo dei grandi centri europeL Non bisogna peril 
d'altra parte nasconderci che la coltura dei riJii fini e maggiormente alea
toria di quella dei comuni, assendo i primi piil soggetti alle avversitA stagio
nali, aile invasioni parasBitarie, ai complessi fenomeni di degenerazione bio
logica. Tali caratteristiche ne.qative, fanno sentire la loro influenza in modo 
assai diverso da zona a zona, e ciil spiega, qualora si tengano presenti Ie di
versita dei singoli ambienti in cui ai coltiva i1 ri80, il buon risultato del via
lone nella zona di baraggia, l'assoluta prevalenza dell'originario chinese nel 
vercellese, Ie varieta fini nel bologneae ecc. ecc. 

Dal punta di vista dell'economia privata clell'imprenditore, il problema 
non e di diJIicile impostazione. Sta da un lato la minor prodnttivita; stanno 
daU'altro il maggior prezzo e iI minor costo di certe operazioni colturali 
Itrettamente legate alle quantitA di risone prodotto (raccolta, essieeazione, 
tra8porto, ecc.), ma tali termini del problema variauo silfattameute nello 
apazio e nel tempo, che anche un attento O>lservatore puil diJIicilmente tro· 
yare quell'uniformitA di andamento che permetta di esprimere un giudizio 
.icuro, e non frutto di frettolose deduzioni basate su pocbi anni di osserva· 
zione e su ristrette localita. Ed invero bisogna alfermare che il problema eco· 
nomico della convenienza dell'intl"oduzione di varietA fini, da parte dell'im
prenditore privato, non e attualmente risolvibile ne in un senso ne nell'altro 
essedo tali i dubbi, Ie incognite, In. mancanza di andamenti uniformi, ecc., 
da rendere oscuro un problema ehe a p,·ima ,·ista potrebbe apparire sempli-

(1) G11 andumentl pel'b sono quasi .sempre dlsorlentantl. Nel seUembre 1934 ad esem
pio, 81 ~ rlprodotta In sitUBzlone del 19.'U: 11 prezzo delle- tre vnrletil. fondnmentall (ort
glnarlo. marate1l1 e vlalone) ~ quits! ideDUro. 11 bolletUno ,11 Vercell1 dellS settembre 
lnc.l!('o: ortglnarlo oomune L. q.le ::;a,70,; marntelll 52,70. 11 vInlone In Agosto ~ seeso anche 
Botto Ie 00 lire al quintale. Nel me-se sllcceRslvo 81 ~ pero verlftcnto una netta rlpresa 
del vlalone. 
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C1SSlmo. L'orientalllento della risicoltnra italiana verso la produzione di va, 
rietil, fini, nl>n iU!,ontra solo quindi ostacoli nella meutalitl\ dell'agricoltore, 
ne in nitre ragioni ehe talvolta si prospettano con faciloneria eccessiva, ma e 
nn problema di nou facUe soluzioue, ehe deve tener preseute iI peso notevo
lissimo di molti fattori: ecouomici, liBid, biologici, ecc. 

E' quiudi l'iuteresse generale che puo, in tale caso, determinare il senso 
della s'oluzione. 

C) R;percuss;oni su /'econom;1I delle IIziende risico/e. 

Crediamo opportunQ ora pracedere ad una dettagliata anatisi delle ri
percussioni che avverrebbero nelle azieude risicole in seguitl> a riduzione 
della risicnltura. Le colture che suppol'reml> di estendere sonl> essenzialmente 
il grauo ed i prati con conue8Oa trasformnzione dei foraggi in latte. Ci limi
tiamo a questa possibilitl\ sopratutto perche, eosendo tali culture e modi di 
trasformazione gill, diffusi nelle zone risicole, possiamo avere, CQIl una certa 
sicurezza, i dati relathi aile produzioni unitarie, alia adattabilitl\ al clima 
e terreno, ecc. aio non toglie che sia possibile - dopo avere eseguiti 
questi ca.lcoli - compiere alcune considerazioni sulle altre possibili solu· 
zioni, e, sostanziallllente, sull'opportunitl\ di teudere verso 10. produzione di 
carne anzicbe di la tte. 

Quali i limiti di queste sostituzioni, dal punto di vista di una economica 
organizzazione delle attuali aziende ri.icole? La restrizione della risicultura, 
pel' meglio adattarla alia situazione interna ed estera, e stato gill" grosso modo, 
determinata. Resta solo il dubbio sulla possibilitl\ di mantenere 0 no una certa 
corrente di esportazione: come abbiamo visto precedentemente Ie conclq
sioni, in questi casi, variano. 

Dal punto di vista aziendale crediamo iuuanzi tutto che, per condizioni 
ambientali a storicbe, iI riso sia destiuat9 ad avere sempre una prevalenza 
nelle aziende vercellesi e diminuire progressivamente passando nella Lomel
Iina, nel pavese, basso milanese, ecc. Tenendo presenti queste conoiderazioni 
p08siamo cosi procedere. 

Prescelte alcune aziende rapPl'esentative delle condizioni medie, vi sup
porremo adottato un diverso ordinamento eulturale; e precisamente dap
prima un ordiuamento iudirizzato maggiormente verso il grano, e successi
vamente uno ehe faccia un pill. largo posto al prato ed all'aHevamento del 
bestiame. Per tali due tipi estremi di modificazioni, analizzeremo Ie riper· 
cu8Oioni che logicamente si pos80no prevedere sui redditi aziendali e sullo. 
privata. economia degJi imprenditori. 

Si tenga 60pratutto presente che Ie determiuazioni che eompiremo Rono 
eseguite in base a.i prezzi del 1933. Sulle variazioni deHe conclusioni otten ute 
in seguito a variazioni dei prezzi relativi diremo in fine, dovendo necessa
riamente procedere sciogliendo Ie difficoltl\ separatamente. 
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1') .4ziende piemontesi. - Notiamo che, analogamente a qnanto abo 
biamo fatto nel capitolo XIII, per non incorrere nel pericolo di spingerei 
troppo nel campo delle astratte ipotesi, occorrera, nel supporre qnesto 0 qnel· 
l'ordinamento, tener sempre presenti gli ordinamenti effettivamente adottati 
nelle altre zone risicole. Infatti pur non potendo immaginare che essi po.sano 
senz'altro essere introdotti nelle aziende risicole piemontesi (per Ie diverse 
condizioni ambientali e storiehe), tali ordinamenti possono ~are nn'idea delle 
variazioni della costituzione dell'azienda agraria nel sao complesso, man 
mano che diminuisce la superficie aziendale investita a riso. 

Le aziende prescelte sono la Bela C del vercellese e la A del novarese. 
IndilWlllo della produzione verso il grano. - Per dare un maggior carat

tere di aderenza a tutti i possibili casi pratici, possiamo compiere due deter
minazioni: la prima basats. sulls. supposizione di una relativamente lieve con
trazione del riso, Is. seconds. su una contrazione pin forte: Ie due ipotesi II&

rebbero percio: I) riso ridotto al 50 %; II) riso ridotto al 35 %; ed in am
bedue i cusi la minore superficie investita a riso sarebhe compensata esclusi· 
vamente da un aumento del grano. Per il novarese si considera solo il caso II, 
essendo l'azienda prescelta in realtll. gill. nel easo I. 

Esponiamo adesso, Ie fondamentali variazioni che si verificherebbero 
nella costituzione e nei redditi delle aziende agrarie; tali variazioni sono 
aualitieameute esposte uell'apeudice posta in fine di questo capitolo. 

Immutati 0 quasi restano i capita.li investiti nella produzione, solo il 
capitale di anticipazione e lievemente variato. Per quel cbe riguarda invece 
iI lavoro manuale, Ie variazion;' sono pin sensibili (1). 

n costa totale della mana d'opera diminuirebbe in modo notevole, e, 
precisamente, nelle seguenti proporzioni (ctr. appendice): ' 

uleDda B ftrceUe.e 

C wroeUeae 

A Daranlle 

.... 11 

E' da tenere presente che questa diminuzione, da noi riferita aI costo 
totale della. mano d'opera., riguarda in realtll. i soli lavoratori avventizi. 

Riteniamo che iI piano di coneima_ione seguito resti immntato, e che 

(11 81 potrebbe ancbe peD8are ad un aumento nel numero del aalarlati flssl ed ad 
una dtmlnuzlone in queUo degl1 Bvvent1z1. in conseguenza della pl'l uniforme d1str1bu~ 
slone del lavoro durante ranno, mao nOD crediamo opportuno procedere eon una s1mlle 
lpoteal .he eI obbUgherebbe a fare a1t1'<\ suppoalzlon! sulla dlvlslone delle operazion! tra 
Ie varle culture senza cbe ne guadagnosse molto 10 precisione. L'argomento sarA tuttol"la 
eaaminato complutamente negU Bvolglmentl succeastv1. 
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quindi Ie variazioni nelle quantita di concimi derivino esclusivamente dalla 
mutata superficie relativa delle singole colture. 

Relativamente aile produzioni unitarie, non crediamo che si possa logi· 
carnente pensare ad una loro variazione in seguito all'adozione del nuovo 
indirizzo produttivo. Se tuttavia una tale modificazione dovesse avvenil'e, avo 
verrebbe sempre nel senso di aumentare queste produzioni in consegueuza del 
meno frequente ritorno del riso sullo stesso terreno. Tale coltura infatti, 
come ~ noto, esercita un'azione essenzialmente sfruttlllnte, pei continui dila· 
vamenti che l'irrigazione per sommersione produce. 

Possiamo cos! passare alla valutazione dei bilanci delle singQle aziende 
a. seconda delle diverse supposizioni fatte. Oeeol"re notare che questi ipotetici 
bilanci hanno una certa base di sicurezza derivante dall'analisi da noi com· 
piuta di tutte Ie particolarita dell'azienda agraria, e delle quantita neees· 
sarie per ettaro di lavoro manuale, di concimi ecC. Evitiamo cosl, nella 
maggior parte dei casi, di valutare arbitrariamente Ie variaziQni, e solo per 
alcune categorie di spese minori (spese generali, manutenzioni .. trasporti ecc.) 
abbiamo 18.i!Ciate immutate Ie cifre primitive. Crediamo con cio di avere, pei· 
quanto era pos.ibile, evitate Ie valutazioni soggettive. 

Si tenga i·noltre presente che tali bilanci sono riferiti al1933, nella situa· 
zione di prezzi allora in atto. Compieremo in seguito altre valutazioni nelle 
Bupposizioni di un livello relativo dei prezzi, cercando cosl di determinal'e 
come variano, al variare di questo, Ie conclusioni cui adesso perveniamo. 

I principali elementi dei bilanci cnlcolati risultano in lire pel' ettarQ 
(cfr. appendice). 

A.r:lenda 8 veroell. A.denda C ... roell. Azienda A no" ...... 

ouoreale DIl80 I .... " 0110 real, oalO I ClaIO II DUO real, .... " - .-
prodot.to lordo vendlbUe SOU .... ..., ?AID .... .., . .. " .... 
reddito Slobal. IBlJ IJ?A 1796 "" " .. 14'" 106' " .. 
reddlto layoro DlaDI'nlle lS?A !?AS 1181 1071 1006 ... 1071 l00D 

reddiw toodl&r1o -48 62 148 88 81 105 110 " reddito netto amttulLrio 10 118- I,. « " 78 S7 100 

II confronto ci appare probatorio senza. alcuna. riserva, e crediamo inu
tilp compiere un'analoga determinazione anche sulle altre aziende risicole 
piemontesi esaminate. Si noti anche 'che Ie determinazioni precedenti sono 
state eseguite in baBe ai prezzi del 1933, e che in tale annata si e verificata 
una diminuzione nel prezzo del grana (ponderato in base ai criteri prece
dentemente esposti) assai pill. sensibile di quella del l'isone. Le conclusioni 
sono ralforzate. 

Si pue} quindi concludere, dalle determinazioni sopra compiute che 
un'""tensione della coltu!'a granaria, a scapito del riso, sarebbe conveniente 
I,er Ie aziende risicole piemontesi, dato l'aUuale livello relativo dei prezzi. 
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(lio non basta per permettere di atfermare che e questa Ia migIiore 
immediata solu"ione eeouomica del problema, dovendo esaminare anche il 
ri,"1tato cui cOlJdul'rebbel'o altri possibili indirizzi produttivi. 

In-dirizzo dt'lla proc/Ilzione 1)erso it prato e !'ind.ustria lIIooteMica. _ 
Me!1tre Ie determinazioni relative aUe ripercussioni che eserciterebbe Ia 
restriuzione della risicoltl\l"a con eonseguente ampliamento della 8uperficie 
IDl"estita a grano, 80no in sostanza sempIiei, la determinazione del nuovo 
assftto aziendale basato sun'estensione del pl·ato e suIl'intensifieazione del· 
l'ihdustria zootecnica eben altrimenti ardua·. 

Ci baseremn anche qui 8U .due fontamentaIi ipotesi: 1. aziende con il 
50 per c~nto della superficie investita a riso; II. aziende con il 35 per cento 
della 8uperficie investita a riso; per I'azienda A del novarese sussiste 8010 
il caso II. 

In seguito a tale dh·erso ordinamento colturale e evidente che debbano 
Gvvenire notevoL val·inzioni nel capita.!e fondiario; rna per poter giudicare 
di qne.to cambiamento ci OCC01"1'e prima conoscere la qllantita di bestiame 
cbe puo essere allevata, il numero di sala·riati tlssi oecorrenti, ooc. Occorre 
quindi adesso rovesciare l'ordine di esposizione sinora adottato ed esami· 
nare dapprima quest'ultime variazioni. 

I,e scorte morte subiscono in seguito alla supposizione fatta, una mo· 
dili~9zione nella 101'0 composizione, peraltro non molto sensibile. Pos.iamo 
ritenere necessario I'aumento di una faleiatrice, di lin trinciaioraggi, di 
alcuni attrezzi minori per la stalla, per la mungitura, ecc. Di altrettanto 
probabilmente allmenterebbero gJi attrl'zzi dell'aziendn A del novarese, 
mentre per l'azienda C del vereellese i! do presumere un aumento maggiore: 
10 valutinmo a tre fnlcintrici, tre trinciaforaggi, rastrelli, &Ce. Inoltre i\ dn 
rilevare ancbe im certo aumento lIei tleni di scorta esistenti all'inizio del· 
l'nunata agraria; si puc) ritenere chI' aumentino in proporzione diretta della 
superficie investita a prato (cfr. appendice II). 

Le scorte vive aumentano notevolmente, I' si puc} valutare la loro nuova 
consistenza in base aU'uumento della superficie u prnti, tenendo tl880 il nu· 
mero dei ca·valli da tiro, in considel'aziolJe del fatto che. pur diminuendo il 
lavoro di essi per i la-·ori leggl'ri e per iI trasporto dei cereali, aumenta il 
lavoro per i prati (falciature ecc.) e per iI trasporto dei foraggi. Riportiamo 
il val ore del capitule bestiame (per altri dettagli cfr. appendice), in confronto 
al valore primitivo: 

YALOR! DIL CAPITALE BESTIAMI (lire ad .ttaro) 

Azlendll R verct'lIellP 

AJdenda C vercelleltl 

At.ltmdn A novarese 

.. alon prlmltl" 

1. ... 

,." 
I."'" 

valore OQO I 

I .... 

1.000i 

... Iore ouo II 

1.57'1 

I .... 

I.'" 
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Per valutare il costo del luvol'o manuale supporremo, anche in questa 
"aso e per evitare incerte attribuzioni, che rimanga immutato il rapporto 
tra il numero di luvoratori fissi e quello di avventizi. In pratica probabil
mente, e dopo un certo periodo di lento assestamento, l'indirizzo coiturale 
che adesso esaminiamo, tenderebbe a spostare questo rapporto a favore dei 
salariati fissi. Cio vedremo meglio quando cercheremo di valutare Ie riper
cussioni sociali deU'ordillamento supposto; sino da ora occorre pero tenere 
presente rhe aumenta il numero dei mungitori, a scapito di nitre categorie 
di salariatL 

Iu definitivn il costo totale della mano d'opera diminuisce sensibilmente_ 

YARIAZIONE DEL REDDITO DEL LAVOnG MANUALE 

ulenda B verc. caao I = _ 8 % 
Bzienda B verc. easo II = _ u. % 

azienda C verc. caao I = - 5 % 
azlenda C· verc. caao II == _ l.Q. % 
azlenda A novar. caso II =0 _ 5 % 

Occorre anche tener presente che il compenso globale dei lavoratori avven
lizi (in seguito alla migliorata distribuzione del lavoro durante l'anno, ed 
a meno che non si introduca il sistema dei turni lavorativi), va a compensare 
un minor numero di persone_ Tale fatto avra, evidentemente, notevoli riper
eussioni soeiali. 

Relativamente alle quantita di Cl)ncimi usate, e aIle produzil)ni quanti· 
tative unitarie, occorre fare alcune osservazionL L'indirizzo produttivo esa
minate) aumenta sostanzialmente Ill. quantita di letame disponibile ed inl)ltl'e 
sostituisce ad una coltura sfruttante e dilaYl1nte una coltura miglioratrice; 
quaJi conseguenze si po.sono logicamente prevedere? 

E' probabile ehe la maggior quantita di letame disponibile, permetta di 
ridurre il eonsumo di cl)ncimi chimici; possiamo valutare questa risparmio 
in base aUa quulltitl1 <Ii elementi fertilizzanti contenuti nello stallatico, tra
scurando g\i altri importanti elfetti che esso ha, sui terreno. Tale caJcoll) ri
sulta dull'appendice II. Non crediamo che sia oppl)rtuno considerare il prl)
babile aumento della produzione che si verificherebbe in cl)nseguenza del 
nuovo ordinamento colturale, anche perche una variazil)ne in ta,l BenSI) non 
sarebbe eerto immediata, rna, prog:l'essiva_ E' tuttavia opportunl) tener pre
sente anche questa importantissima circostanza, che puo costituire un ele
mento in favore della soluzione che adesso esaminiamo. 

Uiussumiamo nella segueute tabella i pin siguificativi dati di confrl)nto 
tra la situazione originaria e quella che prl)babilmente si avrebbe introdu
cendo l'ordinamento supposto (in lire pel' ettaro). 
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Azlenda II weroell. Azlenda C """II. Allenda A nonr_ 

DUO reale ... , 01..11 0Ii. real • ... , ... .. Ga. ,.all •• 11 

prodotto IOMo vendlblle 80'2 .... .780 .. " 2>70 "' .. "'" .... 
reddlto globale 1812 1702 1712 , ... , .. , , ... '56' ''''' reddlto lavoro manuale , ... , ... 110ll ,on 1017 lIeS '071 1016 
redlUto tondlarto --48 -8 .. .. .. 11. eo eo 
Rcddlto Detto alllt.tuarlo 10 .. '01 .. 8 • 118 WI " 

Si nota quindi che, in linea generale, anche questo indirizzo produttivo 
si mostrel'ebbe conveniente per l'imprenditore concreto qualora potesse es· 
set'e senz'altro introdotto. Conveniente anche malgrado il prezzo (poco pill 
di L. 37 al q.le), e Ie produzioni unitarie dellatte, che non sonG certamente 
molto elevati. II prodotto lordo vendibile diminuiBce, ma Ie spese mostrana 
uua diminllzione ancora pill forte, particolarmente nella categoria del lavoro 
man uale e dei concimi. 

Si nota inline che mentre per l'azienda B del vercellese e per quella A 
del novarese, risnlta pill conveniente l'estensione del gra.no, per l'azienda C, 
posta ill una zona con terreni relativamente meno ricchi (comnne di Livorno· 
Ferraris) sarebbe pill conveniente l'estensione dei prati e dell'industria zoo
tecnica. Cit) e probabilmente do. mettersi in relazione con Ie diverse produ
zioni unitnrie nei due casi (azienda B, grano q.li 29 ad ha.; az_ C q.li 24; 
azienda B latte annuo per vacca I. 2100, az_ C litri 2180). Si ricordi inline 
ehe con la nuova valutazione dell'interesse del .capitale di eserclzio si e te
nuto conto della spesa supplementare per l'acquiBto di bestiame da latte, per 
la formllzione di maggiori scorte foraggiere ecc. Non si e invece tenutb conto 
delle modilicazioni che a.vverrebbero nella costituzio1\e del capitale fon
diario, e su questo importante fattore che, come vedremo, modiliehera. Ie 
conclusioni precedenti, e opportuno intrattenersi. 

Ripercussioni dell'indirizzo produttivo .saminato su' capitali fOfldiari_ 
- Questo indirizzo produttivo, facente maggior posto alla produzione zoo
tecnica, esige che i fabbricati rurali abbiano caratteristiche diverse da quelle 
che comunemente hanno nelle zone risicole vercellesi. Tali carlitteriBtiche 
l'isultano nelle 101'0 grandi linee, tenendo presenti Ie modilicazioni di strut
tura che avvengono nelle costruzioni rurali man mano che dal vercellese si 
passa alIa Lomellina ed al basso milanese (efr. cap. II). Sostanzialmente nn 
simile indirizzo esigerebbe che, nella normale caseina vercellese, si amplias
sero notevolmente Ie stalle, Ie concimaie e Ie abitazioni per i salariati lissi. 
Molte di queste costruzioni andrebbero costruite ."'-"ovo, solo forse una 
parte delle abitazioni dei salariati potrebbero derivare da adattamenti di 
magazzini, ecc. 

Abbiamo avuto occasione dj, poter studiare un caso di adattamento in 
q uesto senso di una cascina vercellese di ha. 150, e, senza stare ad esporre 
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Ie dettagliate anali.i del costo delle costruzioni e degli adattamenti, ehe ab
biamo avuto 1'0pportunitA di esaminare, riepiloghiamo i risultati pin salienti 
otten uti. II -conduttore dell'azienda (proprietario), volendo seguire Ull indi
rizzo produttivo del tipo di quelli della bassa· pianura lombarda (egli, lodi
giallo di origine, si era trasferito recelltemente lIel vel'cellese) ebbe la neee.
sita inna,nzi tutto di cos!ruire ulla nuova tettoia per il ricovero degli at
trezzi ed aleuni fabbricati acressOl'i nell'interno del quadrilatero formato 
dalle costruzioni esistenti, ron una spesa complessiva di L. 16,000. Per Ie 
stalle non si ravviso alcuna possibilitA di adattamento di quelle preesistenti. 
e fu necessario rostruirle fuori del quadrilatero, come si puo vedere dallo 
schizzo allegato; la grande stalla (E'), pel' circa 65 capi, costruita con cri· 
teri di rigida economia, importo ulla spesa di L. 62.000, ivi compreso il so· 
vrastante fienile. 

Un'nltra spesa assai grllvosa fu costituita· dalle costruzioni per i sala· 
l'iati fissi, che in parte furono ricavate dal corpo del vecchio fabbricato, con 
spesa minore, ma, r.he ill parte fu pure necessario costruire e<D-"avo nelle 
prossimita della nuova stalla (C'). La spesa complessiva per 12 abitazioni 
(comprendendo auche i porcili e gli annessi ehe, pel' contratto, devono eosel'e 
messi a disposizione dei lavoratori), aacese a 91.000 lire, quantunque si asse· 
guasse ad ogni famigJia il minima spazio indispensabile: due stanzette assai 
piccole. Si potem, e "ero, lasciare Ifli ex·a\"Ventizi nelle 10ro abitazioni pre
cedenti poste nel viciuo paese, e paga·re lora un determinato indennizzo per 
I'a.ffitto, ma e ovvio ehe ron tale .oluziolle sarebbe stato perduto uno dei pin 
sellsibili vantaggi cOllseguenti all'aumento del llumero dei salariati fissi, 
ql1ello cioe di averli residenti nell'azienda, e quindi maggiormente sorve· 
gJiabili ad ogui elfetto. Non solo, rna dovendo aumentare notevolmente il nu· 
mero degli addetti alia sta.lIa (per i qnali e indispensabile l'abitaziolle sui 
fondo) tale soluzione sarebbe stata in ogni modo, parziale. Altre spese fu· 
rono eostituite dalla costl'llZiOlle della cOllcimaia·, a<'Cessori, abbeveratoi, 
aie, ecc., per L. 28.000. Complessivamellte qnindi la spesa totale, riferita a.l 
1933, puo valutarsi a L. 1320 ad ha., somma che, solo considerando un in· 
teresse del 6 %, graverebbe normalmellte snl bilnncio aziendale per L. 79 ad 
ba. Si noti pero ehe ei siamo me.si nelle condizioni pin favorevoli, suppo· 
nendo costi bassi, e supponendo /tnche risolte altre queotioni relative all'ir· 
rigazione e alia sistemaziolle dei terreni (il prato esige una sistemazione 
diversa. dalla risaia) ece. 

L'azienda esaminata e di !tmpiezza media, e pno, grosso modo, rappre· 
sentare il costo per ettaro di simili modificaziolli ai fabbricati. Si tengs pre· 
sente che, dato il llumero dei cl,pi esistenti nell'azienda ora esaminata, un 
costo simile si avrebbe per 'il caso II (riduzione del riso al 35 % della super· 

ficie aziendale). Concludinmo quilldi che, per Ie aziende vercellesi, iI maggiore 
"eddito ehe si poh'ebbe ottenere in seguito alia riduzione della risicoltnra ed 
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estensione dei prati, sarebbe '1uasi completamente assorbito dagli interessi 
dei nuO\i capitali ehe ~ necessario immobilizzlIl'e nel suolo. 

Tenendo presente la situllzione eeonomiea degli agricoltori vercellesi, si 
nota che essi non possono in alcun modo avel'e la possibilih\ di fare cio, dato 
rhe vorranno eertamente evitare, COli tutte Ie loro forze, di contrarre nuovi 
prestiti, per addentl'arsi ill lln'impl'esa il eui risultato economico, p"endendo 
come base gli attful1; prezz; e produ.zion-i u,nitarieJ sarebbe a-ssai incerto. 

Si puo quindi concludere negath'amente sull'opportunita di una rapida 
estensione della pl'oduzione zooteeniea nelle zoue risie-ole piemontesi, ma non 
e detto ehe la conclusione sia III stesslI, qualora si ponga mente a tutti i fu· 
turi svilllppi della sitllnzione economica ed a tlltte Ie altre ripercnssioni che 
a lungo andare potranno avvenire. 

2') Aziende della Lombardia 6 delle ZOll6 minori. - La. determinazione 
delle ripercussioni della. restrinzione della risicoltura. in questi tipi di a.ziende 
sono assai meno complesse di qUI'Ue precedentemente latte. Esaminiamo, bre· 
vl'mente, Ie singole zone. 

Le a.ziende della. Lomellina. sono gia indiriz ... te verso un ordinameuto 
colturale can il 45·50 % a. riso, e la tenden ... alia diminuzione e assai viva, 
dato anche che i lattori che pGSsono ostacolarla non agiscono con qnella in· 
tensita che 8i nota nel verrellese. 

L'aumento della. snperfieie investita a grana puo essere ottenuto con Ia. 
massima facilita, ed altrettanto si puo dire per 10 sviluppo dei pra.ti I' per 
l'aumento del bestiame. Le modifieazioni nella consistenza dei fabbricati 
I'urali non sarebbero in quest'ultimo casu molto sensibili, ed importerebbero 
una spesa assai minore di quella. vista per Ie aziende vereellesi. 

Riportiamo, in sintesi, Ie principali variazioni chI' avverrebbero nel· 
l'azienda D della Lomellina in conseguenza della restrinzione della risicol· 
tura fino al 35 % della superficie aziendale, nell'ipotesi sia dell'aumento del 
grano, sia dei prati e del bestiame: 

prodotto lordo ftndlbH. 

reddlto global. 

reddlt.i dl 1&.,.01'0 lIWluaJe 

red.dlto foodJario 

Ca. reale 

.... 
I .. ' 
.,< .. 

.. tena. pano 

llO67 , ... . " .. 

Eat ..... prate 

.... 
1410 ... 

6' 

Possia·mo ritenere che, nel primo caso, la consistenza dei capitali fon· 
diari resti immutata, che nel secondo siano necessarie alcune modificazioni 
aile stalle, con una spesa relativamente lieve, che valutiamo in lire 200 ad 
ha. L'interesse di tale somma, a1 6 %. grava sui bilancio aziendale per circa 
lire 12, ed il reddito fondiario si abbasserebbe fino a lire 39. 



-400-

Le rleduzioni che si possono trarre da questi calcoli sono Ie seguenti: 
innanzi tutto un'estensione del grana sarebbe conveniente pel' gli agricoitori, 
mentre In convenienza dello sviluppo dei prati e della produzione del latte, 
sarebbe assai minore ed iuoltre aucora ridotta dalla necessit:1 di investire 
Hel •• wln nuovi eapitali, sia pure iu misura assai pin Iieve in confronto del 
vel'('ellese. I>eduzioni quindi ehe concordano con queUe ottenute pe~ il vel" 
,·.ellese, solo eile qneste modifieazioni di cui abbiamo affermato la conve· 
uienzll, sono nella Lomellina assai ph) facili ad ottenere: i! grano puo faci!o 
mente essere sostituito al riso, e l'aumento della prodnzione del latte e reso 
ph) facile sia perIn maggior adattabilitA dei fabbricati rurali, sia per l'esi· 
stenz" nella zona di tutto lin hen organizzato complesso di imprese per la 
!l'a"furmazione del latte (dnl ca8aro agli stabilimenti industriali). Ed in 
reaita, come abbiamo visto, Ie aziende della Lomellina, si sonG rapidamente 
auattate al mlltato rapporto tra i prezzi dei prodotti, ed anche nel 1934 Is. 
tendenzn e continuata. 

Esaminiamo b,'evemente Ie aziende del lodigiano e del basso milanese, 
azieude in geBel'ale, aventi una scarsa superficie a riso. 

Hi potrebbe, per queste aziende, compiere nn analogo cs.lcolo, e far vedere 
quali l'il'ercussioni avrehhe una riduzione della risico)turs. - in questo caso 
sal'ebbe 'HIZi Oppol'tuno parlal'e senz'altro di abolizione. Ma la risicoltura in 
queste zone e intimamente legata ad una rotazione ormai affermatasi, e la 
slIa abo\izione rappresenterebbe un sensibile sconvolgimento. Non si potrebbe 
infatti l'ensal'e ad una maggiore estensione dei prati, cbe non potrebbero 
l'itol'nare su se stessi pin frequentemente di adesso j il mnis non potrebbe 
estendersi maggiol'mente anche perche esso serve essenzialmente come col· 
turn. du rinnovo, e non e possibile, data In distribuzione del lavoro, eseguire 
tale lavoro sopra una maggior superficie. In definitivs. gli unici spostamenti 
possibili sarebbel'o limitati 81 grano ed al riso. II rapporto attuale esistente 
tra queste "due colture ha molti vantaggi, anche dal punta di vists. della di· 
stribuzione del lavol'o manuale, cosicche non e troppo facile che gli agrieol· 
tori tendano spontaneamente Yerso l'abolizione della risico)tura, rna solo 
verso una l'estrinzione di essa come e in realtA avvenuto. 

In conclusione nn semplice calcolo di convenienza mostrerebbe che vi 
sal'ebbe un lieve vantnggio nell'estendere il grana a seapito del riso, tenendo 
presenti s.ltre circ08tanze di natura teeniea ed economica, si vede che Ie dif· 
ferenze non sonG molto forti. 

Nel bolognese, dato 10 stato attuale in cui si trovano Ie aziende, non si 
pnO ammettere ale una restrizione, e anzi da prevedere che, se gli a.gricoitori 
potl'anno ill s.guito avere maggior dispOllibilitil di capitali, proseguiranno 
lIncora nelle spese di spianamento e di sistemazione dei terreni, e che quindi 
la superficie coltivata a ri80 aumentera. Ed in res.ltA i risicoltori bolognasi 
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possiedono molte condizioni -fa,·ol·evoli; ricordiamo Ie nlte produzioni uni· 
tarie e In prevalenza assoluta delle varietil fini, che permette 101'0 di aver 
buone prospetth·e anehe per I'm·venire. Si potrebbe supporre che, essendo 
queste aziende sottoposte a bonifiea, fossero destinate, con la prosecnzione 
di questa, a mutare radiealmente gli indirizzi produttivi, ed ad abolire 18 
risicoltura, orientandosi verso il tipo di azienda che predomina nelle con· 
termini zone di vecebia eoltura. Ma in realtA non crediamo possibile che 
l'opera di bonifica possa molto presto arrivare sino ad un tal punta. 

Osservazioni simili possono farsi perle risaie litoranee delle provincia 
di Rovigo. Nelle eondizioni attuali la restrinzione della risicoltura sarebbe 
possibile solo con l'ampliamento delle valli dn pesca e da canna, Boluzione 
cbe pl'ovocberebbe In disoccupnzione della massa dei eompartecipanti. Solo 
con il progredire delle bonifiehe (in parte giA iniziate), si puo sperare di trn· 
Bformare Ie I·isaie stabili in risaie di rotazione, a umentando cosl i redditi 
delle classi lavoratrici, che, data la migliorata distribuzione del Invoro duo 
l'ante l'anno, avrebbero la possibilita di eseguire un maggiol' nnmel'O di gior
nate e migliorare anche Ie eondizioni igieniehe. Fatto quest' ultimo di fon· 
ilamentale impol'tanza. -

Neppure perle zone risieole del lUncio appare possibile l'abolizione della 
,·isicoltura, imperniatu sulle varietA fini. Comunque, contrariamente alle due 
zone precedenti, si puo qui fondatamente pensare ad una lieve restrizione di 
e.sa, con un aumento del grano 0 dell'allevamento del bestiame. Ma occorre 
sempre ricordare che, data la persistentI' disoccupazione, nna simile ridu· 
zione sarebbe logicamente ostaeolata dalle organizzazioni sindacali, che non 
vedrebbero volentiel'i diminuire il grado di attivitil delle aziende. 

Ci pa,·e quindi che, date Ie tendenze attuali e Ie prospettive future, 
non si possa sperare in nna riduzione della coltivazione del riso in quelle 
che abbiamo chiamate zone risicole minori, come del resto avevamo giA af· 
fermato. 

Le varia-zioni degli indiei di convenienza al vanare del rapporto tra i 
p.'ezzi dei prodotti. - Le conclusioni pill importanti cui siamo pervenuti ill 
.eguito ai calcoli precedentemente fatti, possono cosl riassumersi. Nelle con· 
dizioni poste, e dal punto di vista dell'economia privata, conviene ridurre la 
eoltivazione del riBo ed aumentare quell a del grano, fino ad un non ben pre· 
cisabile limite, s.gnato dalle possibilita tecniche, dalle esigenze delle rota· 
.. ioni, da critel'i agronomici. :W opportuno far quest' ultima riserva per non 
fal' supporre che nna simile sostituzione di colture, possa spingersi BinO alia 
completa abolizione del riso, od anche alia esclusiva colt11ra del grano. Con· 
,·iene ancbe, sebbene in minO!' misura, aumentare i prati ed il bestiame da 
latte, eonveuien"R lle\"(} assai attenuata, e spesse volte annullata dalla ne· 
res.itA di immettere nel sl1olo nuovi capitali per l'adattamento dei fabbricati. 

Occorl'e adesso pori·" in rilievo un fatto assai import ante. Le conclusioni 

:n - M. B.NDINI 
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cui siamo pervenuti sono state ottenute in base ai prezzi del 1933. Suppo
nendo fissi i prezzi dei mezzi di produzione, poniamooi ora Ie seguenti do
mande: come variano Ie conclusioni ad un diverso rapporto tra i prezzi dei 
prodotti? date Ie probabili prospettive per l'avvenire, dati gli jndirizz! della 
nostra politico, economica, ammesse Ie tendenze evolutive della riaicoltura 
mondiale a suo tempo esaminate, a quaJi conclusioni (diverse 0 simili) si 
pui) pervenire? ' 

Ci flare innanzi tutto necessario, per avere una base di riferimento, cal
colare queIli che si possono chiamare prczzi d!indifJerenza.. L'agricoltore. 
esaminando i suoi bilanci di previsione, fatti nell'ipotesi di una restrinzione 
della coltura del riso, pui) domandarsi: quali prezzi del risone e del grano 
mi assicurano nei due casi, tra cui possono scegliere (restrinzione della risi
coltura con aumento del grano, mantenimento dell'azienda all'attuale situa
zione ecc.), 10 stesso reddito fondiario? Questi indici sono stati gil1 succin
tamente esaminati nel capitolo XIV_ 

La risposta esige unll breve anaUai matematica, dato che l'impostazione 
del problema ~ complicato dal fatto che in tutt'e due gU indirizzi produttivi 
esaminati entrano il riso e il grano, variando solo il rapporto tra Ie quan
ti1l1 prodotte_ 

Riportiamo Ie conclusioni cui siamo perl'enuti per la media delle aziende 
vel'eellesi, e ehe sono simili anche per Ie aUre zone risieole. I dettagli del 
caleolo sonG esposti in appendice a questa parte, i prezzi d'indilferenza del 
grano e del latte sono calcolati in funzione del prezzo del risone originario. 
che si assume come variabile indipendente (efr_ anche capitolo XIV). 

PREZZI D'lNDfPPERENZA (L. III .Ie) ,_ . laltt ..... 
orlRlnario (I) (I) 

.. n 11 ,. 
110 11 .. 14 

II n .. .. .. 110 . , .. .. .. II .. 
10 .. .. .. 

Si tenga pl'esente che il modo esa tto di interpretare tali indici, t) il &e

guente: ammesso che il prezzo del -riso sia di L_ 55 al q.Ie, e supponendo 
di ridurne la superficie fino al 35 % aumentando il grano; sussiste la con-

(1) Calcolatl tenendo presenti anche Ie spese _sarle per la tr.stormazlone del 
rabbrlcatl ruraU. 

(2) Calcolatl escludendo Ie speee dI cnl IIOpra. 
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venienza di qu~sta sostituz;one se il prezzo del grana e superiore a li~e 71, 
non sllssiste se e illferiore a tale cifra, ehe e qllindi il limite delle dlle serie 
(positiva e llegativa) di convellienze (1). Lo stesso Pili) ripetersi per gli altri 
easi. 

Per il vercellese, supponelldo che il prezzo del risone scenda sino a L. 45 
al q.le, si nota r.be sussisterebbe in ogni modo una netta ed indiseutibile eon· 
venienza alia restrillzione della eoltura, il prezzo del grana di L. 52 e quello 
del latte di L. 21, assicurerebbero 10 stesso reddito fondia·rio, e n_ occor· 
rono molte parole per dimostrare il carattere roviuoso di tali prezzi (dato 
I'attuale livello dei costi), cbe non sono mai stati raggiunti ne sfiorati, mentre 
il prezzo del riso e BeeBO al diBOtto delle 40 lire, sill, pure per poehi mesL 

Attualmente (luglio 1934) il prezzo del riBo oscilla tra Ie 55 e Ie 60 lire. 
Ae esso si mantenesse intorllo al limite iruferiore (55) vi sarebbe ancora una 
netta convenienza alIa restrinzione della risieoltura con aumento del grano, 
mentre la produzione lattifera sarebbe all'incirca in una situazione di indif· 
ferenza. Se il prezzo dellatte dovesse tuttavia seendere al disotto delle 35 lire 
a,1 q.le (in aleune zone del vercellese e della· Lomellina ha toccato in aleuni 
mesi L. 26·27) non vi e alcun dubbio che questa· via sarebbe preclusa netta· 
mente, se il prezzo del latte potesse inveee superare Ie 40 lire al q.le, stabi· 
lizzandosi su questa livello, sarebbe anche conveniente un'intensifieazione di 
questa produzione; o<"corre peri) ricordare che, implicando questa indirizzo 
I'immobilizzazione di capitali nel suolo, e non potendo facilmente tornare 
addietro dopo essersi decisi in questa senso, bisogna che l'andamento eeo
nomico del prezzo del latte sia chiaro, evidente, e, quel ehe pill eonta, duo 
raturo. 

Se il prezzo del risone si stabilizzasse intorno Ie 60 lire al q.le (base ori· 
gina rio) la crisi 8pecijica (leila risicoltura 8arebbe 8enz'altro jinita sempre 
peri), si ricordi, considerando Ie aziende a .e, indipendentemente dal pill 0 

meno forte indebitamento dell'agrieoltore. NOll si potrebbe percii) sostenere 
che Ie aziende risicole si trovano in uoa situazione particolarmente grave. 
Anzi, essendo in questo caso il prezzo d'indifferenza del latte di L. 42 (per 
Ie aziende gia organizzate per tale prodllzione e che non hanno percii) bi· 
sogno di apportare modifieRzioni ai fabbricati) probabilmente gli agricoltori 
- ammettendo il s\1ssistere dell'attuale rapporto tra i prezzi dei prodotti -
sarebbero stimolati a ridul"l"e aneora i prati ed a estendere la risicultura. 

(1) Sl potrebbe pensare ad una maggior precls8z1one dl qnesti calcol1. Ad esempio 
studinre Ie varlnzlonl dl coDvenlenza per successive variazionl della rlduzione della SU~ 
perftcle InvesUta a risa; Interpolando poi 1 dati che ~ posslbile ottenere traverso 11 cal~ 
colo dl rjuattro 0 cinque (,DsI, sl potrebbe ottenere una curva che ci esprime Ie varlazlonl 
dl tale cOD\'enlenza in fuuzlone delle \'ariazioni della superficie rislcola. Mn una curva 
simile sarebbe probabilmente una retta, indlnnta e crescente col dimlnuire della rlsicol
tUfa e condurrebbe quindl aUa collcluslone cbe l! cOD\'enlente una totale sostltuztone del 
gr.tlno al rlso od 8Dl"he a tute Ie altre colture. 
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Per Ie aUre zone risicole si puo affermare che un dettagliato calcolo con
durreQbe a conclusioni simili. 

Conclusion; sopra il senso generale della soluzione. - Possiamo ora esa
minare Ie future prospettive dei singoli prodotti, e in base ai calcoli fatti 
ed aile conclusioni ottenute, tentare di determinare per grandi linee, il senso 
generale della soluzione. 

Per il riso abbiamo gill detto_ Riteniamo che esista, a q·uesto riguardo, 
una no.volissima pesantezza nella situazione mondiale e ehe gli effetti di 
una lenta crisi di assestamento si sovrappongano agli effetti della crisi con
tingente. Situazione quindi poco brillante per i risi comuni, assai migliore 
invece, sempre per eonsiderazioni esposte, per i risi fini. 

n grano, nel mercato mondiale, presenta in sostanza Ie stesse caratte
ristiehe del riso, ed anch'esso traversa una lenta crisi di aBIlestamento, ed 
anehe per esso si nota una contrazione della domanda dovuta ad un semplice 
spostamento nei gusti individuali; con la sola differenza che per il grano il 
fenomeno avviene nelle p()p()lazioni europee, per i1 riso nelle gialle, e mentre 
il grano puo trovare tra i gialli un nuovo campo di estensione, il riso non 
l)a altre popolazioni su cui riversarsi. Caratteristiehe opposte presenta· 
inveee i1 mereato italiano; la dipendenza dall'estero e la necessitA di impor
tazione han fatto sl che con alcuni provvedimenti doganaJi fosse relativa
mente facile assicurare nell'interno un Pl'ezzo abbastanza remuneratore, 
sempre relativamente ngli altri prodotti, e di conseguenza la coltura si e 
estesa in superficie e si e notevllimente intensificata, giungendo ad un livello 
poco lontano da quello necessario per coprire il fabbisogno interno. Ma se_ 
persistendo la crisi, persistesse ancora il netto divario tra andamento del 
prezzo del grano- ed andamento del prezzo di altri pl'odotti agricoli, e proba
bile che Ie eonseguenze sal'ebbero gravi; la gl'anicoltura potrebbe essere in
tensilicata, sino a superare il fabbisogno interno, ed il prezzo subirebbe aHora 
tl'acolli assai gravi. Di un tale fatto assai si preoccupano gli organi respon
sabili, ed e probabile che la corporazione cerealicola tenda ad ostacolare in 
aVl'enil'e Una maggiore estensione delhi coltura, ed e ancora probabile che si 
tenti di arrivare ad un riequilibrio dei prezzi tra loro. Le prospettive future 
della granicoltura, considerate do,l punto di vista delle aziende risicole, ap
paiono certamente piene di incognite. 

II latte ed i prodotti animali traversa'!o un periodo di gravissima cri.i; 
tuttavia tale crisi appare sempl'e pin chia·ramente da imputare in modo 
esclusivo alia situazione contiDgente, ne ha per fermo radici pin lontane De 
e complicata dillll concomitaDza di altri andamenti ciclici negativi. Anzi, se 
cosl ci e dato di esprimerci, si puo riteuere che tali prodotti siano da qualche 
decennio sullo, via di progl'esso contiuuo; tale espressione va considerata cum 
grana 8ulis e nel 8UO giusto senso. 

n fiero colp01 assestato dalla contrazi()ne fortissima degli scambi interna
zionali, non dovr~be, se la situazione si rist!lbilisce, lasciar traccia di Be, e 
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1'industria latto CDsem'ia dell'alta Jtalia potra riprendere con pr()ntezza 
l'evoluzione pl"imitiYa. Ed il bene ricordare che tale evoluzione portava. net· 
ta.mente all'aifermazione di un tipo di azienda che, trovato il suo indirizzo 
ben definito, era. fonte di ricchezza e di benes.ere generale. I prodotti ani· 
mali e easeari costituiscono pure oggi il pift na.tura.le indirizzo produttivo 
che Ilia data di ottenere in tali localitA, e probabilmente un notevole a.vve-
nire il a.d e8ai l'iserba.to. • 

Ma. nella. supposizione di un estensione dei pra.ti a detrimento del riso, 
non si pub passsre sotto silenzio 1'altra. possibilitA: quella. di inctementa.re 
invece la. ,produzione della carne. Non a.bbiamo tentato di calcolare il proba.
bile risultato economico di' tale soluzione ma.ncando i dati in proposito, ma. 
si puo tuttavia ritenere ehe essi poeo divergerebbero do, quelli visti nell'ipo· 
teai di un'a.umento della. produzione lattifera.. una. maggiore difficoltA il in· 
vece costituita. dal1a poca conoseenza. che, in tutte Ie zone risicole, si ha. di 
tale indil'izzo produttivo. 

La differenza. sootanziale delle prospetti ve che presen ta.no i due indiri"i 
il costituita. do, cib. Le possibilitA di incremento del consumo interno italiano 
di ca.rne sono ancora vastissime: ed il disagio economico il l'unica causa. che 
impedisce questa aUlllellto (1). Potendo logicamellte prevedere un migliora
mento generale della economia. ita.liana nei prossimi anni 0 decenni, si pub 
a.nche fonda.ta.mente spera!'e in una. futuro, maggiore doma.nda. di questo 
prodotto. II latte ed i suoi derivati hanno pure una. possibilitA di incremento 
di consumo interno, ma 10, lora sorte I! in gran parte intimamente legata. aile 
possibilitA di ripresa. della esportazione; e senza. escludere che cio possa. a.v
venire, oceorre pur riconoscere che Ie prospettive future di questo prodotto 
sono pill aleatorie. 

Si ricordi che tratti.mo separa.tamente di queste possibili soluzioni, ma. 
che esse possono in vario modo combina.rsi, sia. nella stesso, azienda. o,graria., 
sia nelle diverse zone, riserbando ad alcune una produzione ed aile altre l'altra. 
E' in ta.1 caso Ia. pratica applicazione e 10, ripetuta. esperienza. che sola puo 
istr1:lire e decidere. 

Tenendo presenti Ie difficoltA prospetta.te, dobbiamo a.desso giudicare 
qual'il la. via. che conviene battere da. un punto di vista. economico; na.tura.l
mente il giudizio soggettivo ha. anch'esso la sua non indiiferente pa.rte, mil. 
in nessun' altro modo potremmo opera.re. 

La convenienza della sostituzione dei prati a.l l'iso e dello sviluppo del
l'allevamento bovino ~, al giol'no d'oggi, molto dubbia, ma, per Ie prospet
tive avvenire, ci pare che ai chiarifichi assai. Ritenia.mo che i prodotti deri-

(1) 81 vednno: NELLO FOTl'ICOH[A: I problemi OOAt(ngent( deUa Slrocluatone sooteonica 
ita-liana, pag. 24, [57]; VITrOnI~O VEZZANI: GriM zootecnica e nuot.'e diretti1)6 eli miglto~ 
ramenla [!lSO]. pag. 9. 
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vanti dallatte e la earne abbiano davanti a 101'0 un avvenire non eos! 08Curo 
come quello del riso, e riteniamo pure ehe esprimendo i prezzi futuri in lire 
dell'attuale capacitt\ di acquisto, sia tutt'altro che improbabile una ripresa 
- relativa. - di tali prezzi, che potrol forse coincidere con una ripresa degJi 
scambi internazionali. 

Certo ehe gli ostacoli fondamentali sono sempre eostituiti daUa man
CILIlza. dl, capitali necessari per eseguire Ie modifiche ai capitali fondiari, e 
dalla poca. chiarezza della situazione attuale; e pel' queste ragioni crediamo 
che gli indirizzi produttivi verso il prato ed i prodotti animaIi, potranuo 
aflerma.rsi solo con lentezza. e non immediatamente, costituendo una sorta. 
di m~ta raggiungibile solo traverso successive moditicazioni e prudenti ten
tativi, ma ei a.ppare sino da. oggi che, astraelldo dall'a.ttuale critico mo
mento, sia questa. Ia. via. maestra ehe possa condurre Ie aziende risicole pie
montesi verso una. nuova fase di prosperita e di ben_ere_ 

ADche un intensifieazione della. produzione granaria potra tuttavia es"ere 
conveniente, ed in detinitil'a. ci pare che la soluzione economica. debba essel'e 
rappresentata da. un'armonica coesistenza. di prati, riso e gra.no. 

Tale ordinamento eserciterebbe inoltre sull'azienda agraria llotevoli ri
percussioni ora imprecisabili. Le maggiori concimazioni organiche ed il con
seguente anmellto di fertilita dei terreni vercellesi, avrebbero pl'obabilmente, a. 
Bcadenza phl 0 menD lunga, notevoli effetti sulle produzioni unitarie, parti
eoJarmente per quel che riguarda. il gra.no. 

II futuro a.ssestamento delle aziende risicole vercellesi, da noi conside
ra.to per grandi linee, e l'aumenta.ta produzione del latte, esigerebberopro
babilmente un'a~mentato perfezionamento industriale delle lavorazioni, il 
sorgere di stabilimenti caseari, eee. eee. all'incirea seguendo I'esempio nella 
vicina. Lomellina. Si crede che tale variazione, sostanzialmente importante, 
possa. facilmente avvenire quando dalle classi interessate se ne sia ricono
sciuta. la eonvenienza. 

Molte altre questioni sorgerebbero probabilmente in vista. di un ordina
mento simile a. quello esamina.to. Ricordiamo ad esempio quella. relativa al
I'indennizzo dei miglioramenti compiuti dall'affittuario, questione ehe, in 
"ista. delle pro.pettive nccennate, ci appare di fondamentale interesse (1). 

D) Le r;percuss;on; sui lavora/or; manual;. 

Ammesso che Ia. riduzione della. risicoltura sia conveniente, crediamo ora 
istruttivo determinal'e quali probahili ripercussioni avrebbe tale riduzione 

(1) 81 vedanol a questo Proposlto, gU studt del TASSINARI: Relareione al tlt8sgnO fl1 
legge BUlle mlgUone nelle lavorazioni de; jOfldi rusticl PH 1; e Sulle migliorte fin fondi 
Zooati. Per reaRme della questione dal punto dl vlstQ glurlalco sono prezlose Ie raccolte 
della 1/IOll.ta iii lilnllo agrano e I varl studl dill Bolla. 
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sulle classi lavoratrici. L'esame di questo aspetto della questione appare fon· 
damentale, quando si ammetta ehe la soluzione del problema risicolo debba 
ottenersi traverso un'azione corporativa, e che quindi tutti gli interessi dei 
l'srtecipanti alia produzione debbano essere tenuti presenti. 

Le ripercussioni che esamineremo riguardano essenziaimente: a) 10. quota 
di reddito globale e che va a compensare il lavoro manuale; b) la distribu· 
zione del lavoro durante I'anno; c) il rapporto tra i lavoratori fissi ed avven· 
tizi; d) Ie migrazioni stagionali. La sintesi di tutto questa ci permettera di 
giudicare Ie probabili ripercuBsioni sui bilanci familiari, Bulla disoccupazione, 
e, in linea. generale, sui benessere dei lavoratori manuali, sinteticamente 
valutato. 

a) ripercussion' BUZla qttota di reddito gZobaZe eke va a eompensare il 
latJaro _nooZe. - Non oecorre stare a riportare calcoli e deterlninazioni gia 
fatte. La. restrinzione della risicoltura. rappresenta, in ogni ca.so, una dimi· 
nnzione del reddito del lavoro manuale; cic} si puc} fadimente vedere dai bi· 
land aziendali esposti in precedenza. Ma tale conclnsione non e suftlciente 
per permetterci di alIermare che questa restrinzione e dann08a per i lavora· 
tori manuali: occorre prima chiarire altre circostanze. 

b) ripercussion; BUlla qoontita e distribuzione del lavaro. - II primo 
del nuovi indirizzi produttivi esaminati (restrizione della risicoltura ed esten. 
sione della. snperfieie eoltivata a grano), non modifiea profondamente Ie ca· 
ratteristiche della distribuzione del lavoro umano durante I'anno, e smorza 
8010 Ilolcune delle punte phl accentuate, riducendo in complesso la quantitA 
totale delle ore di lavoro necessarie. Ma Ie depressioni lavorative (inverna.li 
e Dlese di agosto), sussistono ancora, e la variabilitA della distribnzione resta 
quasi invariata. 

Le tabelle ed i grafici seguenti indicano,- riferite a 100 ha., Ie principali 
caratteristiche della nuova sitnazione; ci siamo limitati ad eseguire U cal
colo per nna sola delle dne aziende vercellesi stndiate, dato che non vi e tra 
I'una e }'altra sensibUe dilIerenza. 

Le determinazione compinte ci permettono di fare alcune constatazioni 
importanti. II numero totale annuo di ore lavorative richieste dalle aziende 
vercellesi, diminuisce come dB 100 a 86, nell'ipotesi di una restrizione della 
risicoltura fino al 50 % ; come da 100 a 76 nell'ipotesi di una restrizione della 
risicoltura fino al 35 %. 

La distribuzione del lavoro durante I'anno non varia molto, ed in con
clusione si puc} alIermare ehe I'aumento della superficie coltivata a grana 
accentuerebbe U fenomeno della disoccupazione. Si puc} 08servare che gran 
parte di tale diminuita richiesta si ripercuoterebbe sui lavoratori immigrati. 

L'anmento della snperficie a prato, per ambedne i casi do. noi supposti, 
migliorerebbe invece in modo sensibile la distribuzione annna del lavoro. Cic} 
si eomprende anche intnitivamente, quando si tenga presente che l'esistenza 
di nna maggior qnantita di bestiame, nei phl svariati tipi di impresa agraria 
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TAV. XVIII 

Distribuzione del lavoro um.ano durante l'aluw 
nell'ipotesi della 'l'est'l'inzione della 'l'isicoltu'l'ct 
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TAY. XIX 

Distribuzione del lavoro umano durante l'anno 
tMl caso della restrinzione della risicoltura 

con sviluppo dei pratt e delle produziorf/i, a,nimali 
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(da quella di montagna a quella di pianura), ~ sempre uno dei phl fonda· 
mentali fattori ehe determinano una uniforme distribuzione del lavoro e 
quindi una maggiore possibilita di fi.sare i lavoratori alia terra. Di fronte ad 
una politics. rurale ehe tende a rendere sempre phl stretti i legami tra l'uomo 
e la terra, e che eerell di eliminare il pill possibile la instabile maesa deg}i 
avventizi, l'incremento della quantitil. di bestiame allevato nell'azienda, rap· 
presenta una delle pill sieure vie per ottenere 10 scopo (1). 

Inoltre si attenuano Ie punte lavotative per Ie operazioni di monda e di 
raceolta del riso, e si elevano Ie ore di lavoro richieste nei mesi primaverili. 
II grafieo esposto indica la nuova situazione. 

La diminuzione della quantitil. di ore lavorative riehieste Hi verifiea anehe 
in questa caso, tuttavia in minor mieura.. Tale eonstatazione non deve pero 
portarei a eoneludere ehe il probabile fenomeno di disoccupazione (sempre 
supposto che nessuna nuova clausola di imponibile fosse adottata, supposi· 
zione pero poco probabile), sarebbe minore, dato che la diminuzione di ore 
'Iavorative totali ~ aceompngnata da una migliore dietribuzione di lavoro duo 
"ante l'anno. II guadagno medio per lavoratore aumenterebbe, ma. il numero . 
di lavoratori ehe di tale guadagno fruiscono diminuirebbe. Salvo un pill 0 

meno lontano generale miglioramento dei metodi tecnici di coltivazione 0 

nella. produttivita del suolo, fenomeno ehe certo avverrA, sebbene non si possa 
gindicare in quale misura, anche per il solo fatto della maggior quantitA di 
i>estiame esistente e q,;indi della maggior disponibilitA di eoneimi organiei. 

c) ripercu88iom sui rapporto numerioo tra /a"oratori fissi etl awentizi. 
- Per valutare tali riperclIssioni occorre innanzi tutto conoscere la quantitA 
di lavoro che pub essere fornita. dai salariati fissi, ed il numero approssima· 
tivo di essi che conviene tenere. Essendo il numero degli addetti alla stalla 
giA determinato, in funzione del numero di capi di bestiame esistente, resta 
da valutare, approssimativamente, il numero degli altri salariati. 

Quali sono i eriteri che guidano l'imprenditore nella scelta del numero 
dei salariati fissi da impiegare? Evidentemente egli, tenendo presenti Ie ca· 
ratteristiche della distribuzione del lavoro giil. esposte, non adotterA Ie soln 
zioni estreme, e cio~ adattamento in base alla quantitA massima 0 minima, 
ma presceglierA una via di mezzo, giudicando intuitivamente, e per BUccessivi 
e ripetuti tentativi, in base all'area ehe appare tratteggiata nei nostri dia· 
grammi di distribuzione del lavoro. Da questi grafiei e da queste consider&-

(1) Nell'aolenda ver<elleae dI 100 ha., da nol presa ""me base per Ie valatulonl della 
dlstrlbuzlone del lavoro, essendo 11 n'Umero degll addett! alia stalla dI 3, 11 numero delle 
ore lavoratlve per taU operaziont asceadeva a 586 mensUl, QuantltA cbe si poteva rite
nere costante durante tutto 11 corso dell'anno. Per l'azienda, nell'ipotest I (rldullone del 
rlso .1 30 % ed aumenta rorrelat1vo del prato e del bestlame) 11 namero del .alarlat! ad
dettJ aUa staUa sale a 4, Ie ore mens1l1 a 7SO; neU'iwtesl II (rlduslone del rlso al S5 %), 
1 sniariati salgono a 6, Ie ore menan! B 1170. 
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zioni si deduce che un periodo di lieve inattivitl\ e inevitabile nei mesi inver· 
nali e nel mese di agosto. 

E' evidente pera cbe di tale problema si puil esporre una soluzione ba· 
sata su un pill preciso caleolo. Ne riportiamo Ie conclusioni rimandando 
all'appendice per Ie modalitll. ed i dettagli del calcolo, eseguiti in base alIa 
supposizione di una riduzione della risicoltura a 35 % con estensione di prati. 

Riferendo i caleoli ad una azienda di 100 ha. si deduce che esiste una 
soluzione ottima (9 salariati fissi nel nostro caso, oltre gli addetti alia atalla), 
IDa che il risultato economico di altre soluzioni prossime a questa (grosso 
modo tra i 5 ed i 15 salariati) diiJerisce solo lievemente dalla soluzione ot· 
tima. Si conclude che la soluzione che tentiamo di delineare, sarl\ infIuen· 
zata notevolmente anche da aitre cireostanze, e soprattutto, dalla tendenza 
dell'agricoltOl'e ad 8'-E're. pel' quanto e possibile, il maggiOl' nnmero di sala· 
riati, dato che si tratta di lavoratori stabilmente fissati al suolo, che egli co· 
nosee, cbe puil meglio dirigere e di cui si puil maggiormente fidare. 

Riteniamo quindi che, nell'ipotesi di una sistemazione generale della riai· 
coltura su queste basi, gli agricoitori tenderebbero verso il massimo numero 
di salariati fissi compatibili con la convenienza economica, e quindi verso i 
13·15 per mi'azienda di 100 ha., oltre gli addetti alia stalla. 

Abbiamo peril detto che uno dei priucipali ostacoli ehe ai oppongono 
IlIl'aiJermazione di un simile indirizzo colturale (sostituzione dei prati al 
riso) e costituito dalla necessita di apportare notevoli modifieazioni ai fab· 
bricati dell'azienda, tra queste rientra l'adattamento delle abitazioni per 
l'aumentato numero dei salariati fissi. 

Puil darsi peril che, considerate Ie scarse disponihilitA finanziarie degli 
agricoltori, aia opportuno compiere progressivamente tale lavoro e quindi, 
anche nell'ipotesi di una rapida sostituzione dei prati 0,1 riso, l'aumento dei 
salariati fissi avverrebbe con lentezza (1). Anehe altre ragioni ci inducono a 
prevedere eio; occorre infatti che muti leggermente la composizione dei nuclei 
familiari; che si modifichino Ie capadtl\ lavorative (il salariato fisso deve 
avere maggior abilita), che si raiJorzino Ie consuetudini, ecc. ecc. Ciil potra 
forse avvenire traverso una prima costituzione di una categoria intermedia di 
lavoratori obbligati, ricalcando in senso eontrario, ma con t'iCOTSO di ordine 
auperiore, Ie. tappe della evoluzione della risicoltura nel seeolo scorso. 

Possiam!) quindi ritenere che la modifieazione dell'indirizzo produttivo 
btudiata (riduzi.)ne della risicoltura ed estensione dei prati e dell'industria 
zootecnica), farebbero notevolmente Bumentare, sia pure dopo un periodo di 
transizione, il numero dei lavoratori fissi che, nell'ipotesi eatrema do, noi 

(1) Anche per questo nel valutare n risultato econom1co ehe avrebbe avuto 18 tra·· 
stormflzione colturale studlata. abblamo pr-eterlto consIderare lmmutato 11 preesisteJ6 
numero dl lavorator! ftssl, dato che 18 variazione potrA logicamente avvenlre 8010 dopo 
un eerto tempo. 
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fatta (riso ridotto al 35 %), salirebbero a ch'ca, 19·20 (compresi 6 addetti alla 
stalla) in confronto ai 9·10 esistenti nel caso reale (dati per 100 ettari). 

Gli avventizi si ridurrebhero quindi assai di numero e probabilmente il 
I apporto tra Ie ore di ~avoro fornite da essi e quelle fornite dai fissi, tende· 
rehbe ad eguagliarsi. 

d) ripercu8sioni mIle migrazioni stagionali, - Abbiamo visto ehe l'ado· 
zione sia dell'uno che dell'altro degli ordinamenti ,!olturali 8upposti, allievo· 
lirebhe assai Ie correnti stagionali migratorie dei lavoratori, Oi e dato di 
valutare per quanto? In linea del tutto approssimata si. 

Abbiamo visto per Ie zone vereellesi (cap. II), che per la monda del 
riso sono attualmente impiegate circa 43,000 donne: 24.000 locali, 19.000 im· 
migrate da altre provineie. Nella supposizione dell'adozione del I degli ordi· 
uamenti studiari (riso ridotto al 50 %), iI numero delle giornate lavorative 
richieste per lao monda per l'azienda di 100 ha. cala da circa 3120 a 2400 (1) . 

. l'onsiderando una durata delle operazioni di 40 giorni (dnrats normale), il 
lIumero dei componenti la sqnadl'a cala da 78 a 60; l'impiego di mano d'opera 
si I'iduce in proporzione, ed il numero delle mondariso per il complesso del· 
rer"e!)ese passa da 43.000 a 33.000. Ora e logico supporre che Ie mondin. 
l()('ali 8arebbero sempre preferite e conserverebbero intatta Is lora occupa· 
zione, cosiccIte la diminuzione si ripereuoterebbe sUlle immigrate, ehe pas· 
sOl'ebbero do 19.000 0 9000 circa. Oi pare quindi senz'altro di poter conclu· 
der. che una sola riduzione della risicoltura dal 65 % della superficie azien· 
dale (superficie media attuale) al 50 %, dimezza circa il numero delle monda· 
rioo immigrate. Nel caso di una riduzione della risieolturs al 35 % poi il na· 
lIIero delle giorn'ate necessarie scende aneora a 1680, pari a una squadra di 
42 componenti, n numero totale delle mondariso necessarie seende s 23.000, Ie 
correnti migratol'ie eessano del tutto, 0 si riducono probabilmente ad una 
sempliee integrazione del lavoro fornito localmente. 

Nel caso di una sostituzione del prato al riso pub darsi ehe si rends ne· 
!'e,"uri .. una immigl'azione di falciatori nel periodo della malcio maggengo; 
ma non ritenlamo molto probabile eib, dato il carattel'e di elasticitl1 nell'im· 
piego di mana d'opel'a c.be <!Ceorre tener sempre presente. 

RiperCU8sioni generali ... lIe condizioni delle olassi Zavoratrioi. - Dopo 
aver analizzate Ie probabili ripereussioni che gJi ordinamenti produttivi 
assunti come ipotesi esereiterebbero suI lavoro manuale eonverrl1 va· 
lutare, con una generale visione df assieme, quaJi mutamenti svverrebbero 
nelle loro eondizioni economie~e e sociali qualora. tali ordinamenti venisBero 

(1) L'.z1end. prlmltIv. ha In media circa 11 65 % n rlao; In mnno d'operft media per 
I. mond. ~ dl 48 glorn.te ad ba. 
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attuali. Lo studio fatto ci oll're molti elementi in proposito, ma ~ necessario 
completa,rlo con aUre considerazioni ed interpretazioni. 

Si teme' - e con ragione - ehe una eventuale restrizione della risicol
tura possa provocare fenomeui di disoccupazione ira Ie classi lavoratrici, ma 
tale pa\'entata ripercussione PUQ essere pit) 0 meno forte e pit) 0 meno dan
nosa a seconda delle soluzioui adottate, delle coUure che sostituiscono il riso, 
e, in modo particolare, della velocita dei cambiamenti. Ho inoUre l'impres
sione che nell'esprimere il timOl'e di queste ripercussioni, molti non giungano 
a. formulare esattamente il problema, ma si limitino a constatare la mnggiore 
atti1)Ua della coltura risicola iu confronto delle altre; Ie conclusioni pessimi
stiche cui pervengono sono quindi oppugnahili, dato che non si tiene conto 
delle ripercussioni nella distribuzione del lavoro, del mutato rapporto tra 
fissi ed avventizi, e, soprattutto, della fondamentale distinzione tra i lavo
ratori del luogo e gli immigrati. Seguiamo tale distinzione, riferendoci in 
modo particolare aile zone vercellesi, dove, prevalendo la risicoltnra, si &Cui
seono Ie preoccupazioni, ma aecennando anche, comparativamente, alia situa
zione delle altre localitl\. 

I la1)oratori del tuogo. - Riferendoci ad una possibile soluzione generale 
del problema risic.olo, secondo Ie vie a suo luogo prospettate, si nota che 
i'estensione dei prati e della produzione zootecnica migliorerebbe la situa
zione dei lavoratori sotto alcuni punti di vista. I salariati fissi aumentereb
bero; e sarebbe questa una ottima cosa, se non si nutrisse il timore che tale 
miglioramento fosse accompagnat~ da un peggioramento della situazione 
degli avventizi rimasti, in conseguenza della disoccupazione che su di essi 
incomberebbe. Ma anche in tal caso occorre ricordare che il considerare il 
lavoratore avventizio individualmente, senza eollegarlo al nucleo familiare 
eon cui egli ~ in realtl\ collegato, PUQ essere fonte di errori. Aumentando il 
numero delle famiglie dei salariati fissi, aumimta anche il numel'O degli av
ventizi facenti parte di tali famiglie, che, come abbiamo visto (cap. XVI), si 
trovano in condizioni profondamente migliori delle famiglie composte di puri 
avventizi. Si potrebbe anche pensare ad una totale scomparsa di famiglie di 
quest'ultimo tipo: tutto illavoro avventizio sarebbe allora fornito dai membri 
di famiglia dei fissi, e, dal punto di vista sociale ed anche economico, cio 
potrebbe rappresentare un fortissimo progresso. 

Per Ie mondarisi locali, abbiamo gia precedentemente detto che la restri
zione della risicoltura, nelle zone vercellesi, non influirebbe pel' nulla sulle 
lora condizioni, anche se fosse spinto, fino al 35 % della supel'fice azien
dale; per Ie zone invece che si basano esclusivamente sulle lavol'atrici del 
luogo (zone a sinistra del Ticino) tale fonte di guadagni si ridurrebbe. 

Neghiamo quindi recisamente che 13 restrizione della risicoltura possa 
rappresentare un fortissimo danno per i lavoratori delluogo e provocare feuo
meni di disoecupazione; non neghiamo pel'c} che possauo avvenire, particolar
mente in un pl'imo tempo, dei leggeri squilibri. 



Ma un altra ordine di considerazioni rafforza questa tesi. Eli pnc) fonda· 
tamente prevedere che, con l'andare del tempo, un ordinamento colturale si· 
mile a quello supposto potrebbe dare sussistenza e lavoro ad un numero mag· 
giore di lavoratori, dato ehe pl'obabilmente la produttivitA delle aziende 
agrade potril aumentare in segnito aile circostanze giil esposte (meno fre· 
quente ritorno del riso sullo stesso terl'eno, maggior Massa di letame dispo· 
nibili, sostituzione di colture miglioratrici a quelle sfruttanti, migliori rota· 
zioni ecc. ecc.). A questo proposito possono compiersi istruttivi confronti tra 
Je zone vercellesi e quelle del basso milanese, pavese e lodigiano. Malgrado 
che nel pavese il riso sia poco coitivato, la densitil della popolazione agricola 
~ maggiore, e pure maggiore e - relativamente - iI benessere dei lavoratori. 
Cic) e particolarmente dovllto ad originarie e non modificabili particolaritA 
di ambiente, ma· in parte anche alia diversitil di indirizzi produttivi, che 
hanno lentamente e progressivamente migliorato la fertilitil di un terreno 
inizialmente povero. Questa constatazione e previsione ci appare fondamen· 
tale, e crediamo che in e8sa stia la soluzione dei problemi delle classi lavo· 
ratrici. Anche, da un pllnto di vista pin elevato, puc) essere questo il mezzo 
con cui oi puc) spel'are di rallentare, se non di vincere, la preoccupante dena·' 
talitll che si verifiea in tutte Ie zone risicole. Ma occorre ripetere ed insistere 
- perche facile pu/) essere l'equivoco, e non vorremmo che il nostro pensiero 
fosse travisato - che tuttocic) non puc) costituire una soluzione immediata 
del pt'oblema risicolo, ma solo una meta verso cui e utile tendere, traverso 
azioni lente, graduali ed intelligenti, e non traverso rapide rivoluzioni, che 
potrebbero aggravare la situazione degJi agricoltori e provocare inevitabili e 
dolorose crisi di disoccu pazione. 

Conclusioni 'in un certo' seuso opposte Hi traggono dall'essme della soln· 
zione basata sull'ampliamento della coltura granaria. In un primo tempo ci/) 
non provocherebbe che una Iieve ed insignificante disoccupazione tra i lavo· 
ratori locali, ma tale via non potrebbe in nessun modo originare, nell'avve
nire, i benefici effetti di quell a precedentemente esaminata, 0 Ii produrrebbe 
in misura assai minore. Inoitre, variando assai menu in questo casu la di· 
stribuzione del lavoro manuale dura·nte I'anno, si verificherebbero sempre i 
periodi stagionali di disoceupazione, con Ie conseguenze ormai note. 

I lavoratori immigrati. - A proposito di questa eategoria di lavoratori 
e de< lora rapporti colla risicoltura, si esprimono sovente delle opinioni che, 
pur avendo un fondamento di veritil, sono ali'atto pratico travisate, e con· 
duenna ad aifermazioni che non possono reggere alia critica. La forma che 
pin sovente esse assumono ~ la segnente: la risicoltura olfre, a diverse decine 
di migliaia di lavoratori mannnii delle zone non risieole e in alcuni periodi 
dell'nnno, tali e tante giornate·di lavoro. Restringendola (come anche risulta 
dalle determinazioni da noi fatteh .tali fonti di lavoro cesserebbero, ed i lavo· 
ratori perderebbero tutte queUe giornate; il cui importo rappresenta quindi 
il danno economico che subirebbe tale categopa di lavoratori. Cos! formulato 
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il roncetto ~ erroneo: occorre invece esaminarlo sotto altr! aspetti, e tale 
esame ~ tanto pift importante in quanta Ie vere preoccupazioni per Ie riper· 
cussioni di una restrinzione della risicoltura sulle classi lavoratrici, riguar· 
dana appunto i lavoratori immigrati. Quelli delluogo, eessata la concorrenza 
stagionale, troverebbero, come abbiamo precedentemente visto, un nuovo e 
pift stabile equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, ed anche, nell'ipo· 
tesi dell'estensione del prato, nuove ragioni per un pift elevato tenore di 
vita e generale benessere. Cio ~ nostra profondo convincimento. 

Per inquadrare convenientemente il problema occorre rispondere dap· 
prima a questa fondamentale domanda: che cosa rappresenta la risicoltnra 
per i lavoratori delle zone non risicole dell'Italia settentrionale? Si potrebhe 
rispondere, come sopra abbiamo detto, esponendo giornate di lavoro e com· 
pensi unitari, ma cic} sarebbe giusto solo se a punte lavorative del vercellese 0 

delle altre zone risicole corrispondessero periQdi di depressione lavorativa nei 
Inoghi di provenienza·, ese, mancando i lavori per la monda e per il taglio 
del riso, i lavoratori, invece di emigrare, fossero costretti all'ozio assoluto. 
La realt~ ~ invece diversa e pift complessa e per valutarJa nei suoi giusti ca· 
ratteri ci potr~ essere assai utile 10 studio sulle condizioni dei lavoratorl im· 
migrati, compiuto nel capitolo XVI. 

Per molti lavoratori che emigrano (ad esempio per la Monda del riso), 
10 spostamento rappresenta l'espressione di una scelta economica tra il sa· 
Iario che possono percepire rimanendo a casa e quello che possono percepire 
emigrando. II possibile lavoro locale ~ talvolta rappresentato da un notevole 
numero di giornate, sebbene retribuite meno della Monda e di questa pift fati· 
cose (1). 

I limiti di questa categoria di lavoratori sono assai incerti ed i cas! assai 
eterogenei. Grosso modo si puc} dire che vi sono ad un estremo coloro che 
contano sulla campagna di Monda come su un insostituibile eespite di gua
dagno, all'altro coloro che sono spesso incerti se convenga 0 non emigrare. 

(1) 81 coDfrontlno I aalarl per I lavorl ordlnarl delle donne e queill della Monda 
(cop. V). ~rre Nclsamente .tatore Is leggenda eIlo la Monda del rlso ala un lavoro 
eccez!onalmente gravoao; pegglore ad eaemplo ~ 11 tagl\o del pratl che pur vleno retrl· 
bulto aasal meno (per Ie donne), c1~ ~ dlmostrato dalla tacilltl con cui sI possono Indurre 
Ie donne a tore la campagna III monda. e dalla IIIfIlcolt~ dl tarle Isvorare nel perlollllm· 
medlatamente precedontl 0 su ... guentl a queata, quando 11 aalarlo ~ pill basao (nol po
rlodo dl Monda tutti 1 lavorl agrIcol\ BOno compenaatl con la tarllra III queata). 

La Monda ~ anche esegulta da donne che esercitano Ie professioni pita svariate : 
sarte, donne d1 servlzlo, flgUe dl piccoU commerclantl 0 bottegai, ecc. ecc. Nessuna con~ 
aldera 18 Monda come un lavoro ecceziOfl6lmen.te grav08O. Non vogllamo atfermare, come 
alcnnl lonno, che la campagna dl monda costltulsca quasi un divertimento per a1cune 
r&gazze; basta tnttavla in questo per1odo andare in qualche casclna delle ~ne rlslcole 
all'lmbrunlre per constatare la vivace anlmazlone che vi regna e per r\gettare I'ldea del 
tetro lavoro eIlo abbrutlsce e eIle consuma. 

Occorre 8Oprattntto rlcordare che Ie organlzzazlonl fa.sclate hanno realtzzato In queato 
campo rlsultatl re&!mente mlrablll. 
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Pel' altri Invoratori I'emigrazione stagionale (che abbiamo visto essere 
costituita in maggioranza fia donne) rappresenta un guadaguo fntto traseu· 
rando temporuneamente Ie propl'ie occupazioni. Rientrano in tale eategoria 
i membri di molte famiglie di piccoli proprietari· della montagna appenninicn 
o dei piccoli affittuari ed anche i membri di famiglie non agricole. Un giu· 
dizio in questo casu e ancor piil difficile dovendosi da un lato considerare 
I'importanza 0 menu del lavoro che eSRi potrebbero compiere nelle zone di 
origine (emigrando traSCUl'ano Ie colture? 0 solamente trascurano i lavori 
domestici? od il danno e compensato dal vantaggio per la famiglia? e per 
l'economia nazionale?), it carattere di indispensabilib\ 0 di semplice integra· 
zione dei guadagni fatti (rappresentano una insostituibile fonte di gnadagno 
per la famiglia oppure servono solo a soddisfare i biBOgni sussidiari? oppure 
srumano tutti ill spese superfiue?) il diversissimo tipo dei lavoratori che costi· 
tuiscono la farniglia, ecc. 

La cessazione delle migr3zioni stagionali rappresenterebbe, per i brae· 
cianti dell'Itali,} settentrionale, un danno valutabile con l'importo dei gua· 
dagni che era possibile fare nelle zone risicole; diminuito di una impreeisabile. 
quantitA cite non riteniamo molto piccola. 

Come si giudieano i vasti spo.tamenti stagionali dei lavoratori da un 
pun to di vista socia Ie e nuziQuale? 

I.a politica I'urale del fascisrno non vede certo di buon occhio simili feno· 
lIleni; e tende invece a rafforzare i legami cbe uniscouo l'uomo alia terra e 
ad ottenere, per quanta e possibile, I'equilibrio nel lavoro aziendale. Anche 
da questa lato quindi la risicoltura rappresenta un elemento pertUl'batore, e 
contrasta con quelle generali direttive che, con poco felice parola, Hi sogliono 
chiamare di « sbracciantizzazione ». 

Uesta ora da considerare se nel futuro (si ricordi che esaminiamo sempre 
una futura e generale sistemazione della risieoltura), I'indubbio danno che 
.arebbe risentito dai lavoratori d'immigrazione possa essere attenuato 0 p08sa 
.comparire; 0, in altre parole, qUali probabilitA abbiano questi lavoratori, 
di trovare negli stessi Iuoghi di provenienm, la pOBsibilitA di una esislenza 
non Iegata aile periodiche immigrazioni, Esistenza. quindi che pid si armo· 
nizzi con Ia politica rurale fascista., 

Passia·mo rapidamente in rassegua i vari tipi di Ia.voratori immigrati, 
etudiati nel capitolo XVI. 

Per i lavoratol'i provenienti dalla pianura emiliana, dal Veneto, da al· 
cune zone della Lombardia (mantovano, ecc.), 10. possibilib\ di riparare ad 
una immediata l'estrizione della risieoltura sono assai limitate. Tenendo pero 
pre.enti Ie future possibilitit di queste zone, Ie attente cure del Governo sf· 
fineM queste zone rieseano a raggiungere uno stabile equilibrio tra domanda 
ed offertB di Iavoro, 10 sviluppo delle bonifiche e delle eompartecipazioni, ci 
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pare che in un avvenire pill 0 mello lontano, nessun danno dovrebbe risentirsi 
dalla cessazione delle migrazioni. 

AnaJoghe considerazioni si possono ripetere per Ie altre categorie, ad ec
ceoione di una, della pill importante: i provenienti dall'aJto appennino. 

Si ricOl'<li che per i lavoratori che si muovono dalla fascia appenninica 
che dall'alessandrino e vogherese si stende fino al modenese, il guadagno fatto 
con 10. monda rappresenta un prezioso complemento ai loro magri redditi ed 
un 1>otente ausilio per Ie famiglie. La cessazione di questo guadagno potrebbe 
accellerare notevolmente il fenomeno dello spopolamento. 

Qllesto aspetto della situazione dei lavoratori immigrati ~ solo un parti· 
colare di tutto un pill vasto quadro costituito dal problema della montagna 
uppenninica nel senso pill generale e dalla possibilita .che hanno queste im
prese agrarie di trovare Ie basi per una esistenza autonoma, che sopprima 0 

quasi, la neressitA dei temporanei spostamenti in pianura od in altre zone. 
JJeconomia rurale della mOlltagna puo arrivare a questo risultato traverso due 
grandi vie maestre: i! migliornmento della tecnica colturale e l'indil·izzo della 
produzione prevalentemente zootecnico: crediamo che in tutta' 10. zona che a 
noi interessa - in un pill 0 meno pl·ossimo avvenire - cii) sia senz'altro pos
.ibile. Ed &nche probabile dato che Ie tendenze evolutive dell'economia mono 
tana portano in BostaDza verso questo risultato (1). L'andamento dei p,·ezzi 
dei prodotti agrieoli (spiccatamente favorevole al grano e sfavorevole ai pro
dotH animali) ostllcola tuttavia 10 sviluppo dell'allevamento del bestiame e la 
auspieata restrizione dei seminativi; ma si ha motivo di credere che esso sia 
un fenomeno del tutto contingente. 

La restrizioDe della risicoltura, abbiamo gia detto, dovrebbe essere lenta 
e graduale, ma non troppo lenta: misurare a diecine di anni sembra certa
mente eccessivo. II miglioramento della montagna appenninica - ci riferiamo 
anche ai nostri studi citati - sara invece assai pill lento: non sembra in 
tal caso eccessivo misurare a generazioni. 

Per un imprecisabile periodo di tempo quindi i contadini della mnntagna 
appenninica dovrebbero risentire un forte colpo dalla cesBazione della stagio
nale migrazione: colpo ehe aeeentuerebbe i1 fenomeno di spopolamellto, cui 
queste montagne sono - al par di tutte - soggette. 

Come si giudiea tale fenomeno di spopolamento? Bene se esso avviene 

(1) Sn tRle problema della mOlltagna appenninlca molta ~ 8tato 8crltto • molta 
luce ~ stata fatta. Per quel che rlguarda Ie tendenze evolutlve delle azlende agrar1e e 
Ie posslbllitA ecoDomi<,he dl una vita stabIle cl permettiamo dt cUare un nostro breve 
Btudio riassuntlvo, dove SODO contenute moUe c1tazioni dt aItrt lavor! - nostrl e dt 
altrl - au tale interessante argomento (M. BANDINI: .B1110ltnione e orifl deU'economia 
rurale appenni1i400. CI Ritorma Soclale}), I, 1934). - Per queJ che riguarda Ie posslbJUtlL 
tecnlche ~ motivo dl compiacimento constatare che aoche 1 tecntcl conoscltori delle zone 
concordano col nostro punto dl vista, cbe ci~ la via maestra per un mlgliore uvvenll'e 
conslste essenzialmente Del miglloramento delle rlsorse fornggere e della produzlone 
bovina. 

28 - M. BANDJNI 
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gradtialmente, male se avviene precipitosamente, sotto l'assi11o della cl'isi con
tingente (1), Ma avendo detto che la riduzione della risicoltura deve, in ogni 
modo, essere lenta e graduale, si vede che una parte delle pin grosse nubi 
e fugata, II cbe non vllol pero dire che l'ol'izzonte sia chial'ito: invero oecorre 
alia fine concludere ehe, malgrado Ie molte possibili attenuazioni (e l'ordina
mento corpol'ativo PIlO attenllare molto), un temporaneo danno sllssisterebbe 
sempre per questa parte dei lavoratori immigranti. 

Preoccupazioni si nutrono anehe per Ie provenienti da aleune zone di 
pianura: rieorderemo l'oltrepo pavese e aleuni comuni del bolognese e del 
modenese (2), dove una immediata cessazione delle migrazioni periodiche 
avrebbe sicuramente ripercussioni notevoli. 

(1) Tall concetti sono svolt1 Buche in un mio precedente studio: M. BANDINI: Lo "Po. 
polamento montano nelle 'Vallate del 8ento e del Lam0fl6, Romn, Istituto nazlonale dl 
economla agral'ia, 1983. 

(2) Le mondlne bolognesi provengono daJ seguent! comuni: Pieve di Cento, Crevnl
core, S. Agatn. S. Giovanni in Persiceto, GalUera, S. Pietro in Casale. S. Giorgio dl 
Plano, Castell'ArgUe. Le modenesi provengODO per 9/10 dalla plaDura e per solo 1/10 
daUa montagna. . 
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APPENDICE I 

ANALlSl DEGLl EFFETTl DI UNA EVENTUALE RESTRlZlONE 
DELLA RlSICOLTURA 

allENDE B • 0 DEL YERDELLESE E A DEL NOVA REtE 

IPOTElI ,_ - REITRIZIONE DELLA RISICUL TVRA CON IVILUPPO DEL GRANO 

Le ... per1lol rIsulterebbero: 

crano ,laD prato maroIta mall anna ...... 
lilt... rlpet. 

az. B vereel!. caso I ".' ".' (2S,_) ',-
» II 8M 2U (28,-) ',-

AZ. C vereell. CUD I 122,5 Ifii.5 1!,_ (to.-) 15.-

» II 167,8 IM,i 1!,_ 160.-) I'~ 

u. A. DOYar. CAeo II .... 30,0· ".8 (16.-) '.- 0.1 '.- ' .. 
• 10 di vlalone 

ed In percentullli : 

az.. B "teen. C&80 I .. .. (oa) 

» II .. .. (oa) 

n. C Yerce11. CUD I •• oo (11) 

» II 51 .. (11) • 
u. A nOYat. caBO 11 .. .. " (17) • 

Oapita". - Le varlazlonl delle conslstenze capitallstiche' non sono senslb1ll nel eft 
pltan tondlarl ed In qnell1 dI Bcorta; varia Inve<!e U capltale dI anticipllZione. ed In 
detln1t1va 81 ha (mlgUala dl lire): 

0 ..... 

B verceUeee 

C vereen'le 
A DOVareBe 

capital. ell _rta 

lIB 

51' , .. 

oapltala antlOlpazIone Total. 

GUD I • OlIO II 

.. ... II 

161 .. 

_I 

101 

106 

• DUO II 

I" 
.. 1 

lIRI 

La'OOro. - Conslderlamo lmmutata la consistenza del sslariatl Oul, ed In base alla 
dlstrlbuzlone delle colture vista nella parte tena, r\sulta che U cosio della mano 
d'opera graverebbe sulle azlende nel modo seguente On lire): 

AI.,..tl - _1.rlaU ..... tlzl to.., • 
.... B 'tercel!. caao I ...... SU81 78.M3 

» II ...... ...... n .... 
aB. C yercell. cuo I 102.14) iUI.fg() .18.081 

» II 102.141 uri.a 29V.M8 

u. A. DOYar. calG II l1.4aB 61.601 ".008 

Oon~. - n costo della conclmazione arUftclale rwulta varlato in rapporto 
alla var1az1.one !lell'ordtnamento eoltarale: 
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parf_lto loa,., .. ,onOmidO 
.. II aol,.to I ..... ,.,., . 

q.b q.lI 
potalBlol ammonloo compr. tr&lP. 

q.1l q.1I (migl. lire) 

al. B { ca .. 1 ... lIZ '" 28 no. L. 17 

vercell81f! ca .. II ... .. Z '" 28 · · 17 

al. C { C8II0 1 

I 

.. 28 ... , .. !SO · · .. vercellel8 C880 II I ... ... , .. "7 · · II n. A J 
nOTarete \ 

C880 II '" 1Z7 7. 108 · · .. 
BUatfci . aziendaU. - OcC'orl'e notare che tra Ie spese abblamo .1eggermente. rldotte 

quelle relative aU'aequlsto dl combustlblll ecc. 111 rel8zlone 8Ua dlmllluzione delle quan
Uta di 1'180 da essiccare, nonche parte del compensi accessor! per 1 lavoratori avven
tizl cbe sono In bu~na ~a£~e costitult1 "da) vitto per Ie ~o~da~.~ ecc. ecc: 

QUANTITA' PRODOTTE (In qulntall): 

ulenda B "1'0111_ azlenda C "lneUeu wanda A nov ...... 

ouo nala • oaao I • DUO" oaao 'ea'i • caaO I • 0.10 II ouo nala • OIUIO II 

grano 

rilone orll. 

rlso \llalone 

... 
lOU 

768 

1588 

gU altrl prodottl restano immutat1. 

lOS! 1'n8 

11111 .... 

.... 
noD 

alLANel DELLE AZIENDI! 8 • C DEL YERCELLESE 

... 
'808 ... 

798 

1182 ... 

(GUO I - rlIO rldottD al 150 % dalla IIIplrIiola totala) (In lire dll 1911 ad .ettaro). 

prodotto lordo Yllldlblli 

grano 1018 7 .. 

riaone orlglDario '806 1178 

altrf -prodottl-(jmmu. 

tatl) • M "" 
a) prodotto lordo- ..... 

vendlb'l. .... .... 
DI,trlbllllone dol redelfto lIobale 

• 
r.ddlt~ Ilobale, a - b .. 24 " .. 
I - nddJlI ell I."oro 

1) lavoro monuale IU' 1006 
2) lavoro dlrettivo 

(ld.) 10l 711 
II .. r.ddlll dl Clapll,n 

') Impolte gra'Yantl 

lui capltaU '66 ... 
2) reddltl cap. eler· 

~lJlo 161 ,.. 
8) reddlto fondlarlo " ., 

.p ... dl relntQrUlone 

B 

alllllcuruiODi , .. 
coociml "" acqua Irrlgo .. - 'OS 
altre ..... coltl\,ntl , .. 
eneraia, carbone, ecc. 66 

b) totale Ipeae 1162 

811anoIO daU'amltUUlo 

B 

d) apele vtve (aua 

quota) "" e) CaBonl di amtto ... 
IJ reddlto netto totale 

dell'aMttuarlo 

a_(d+c) lIB 

I) profttto den'amt· 

tuarlo f - (fe.+ld) ...... 

c 

, .. 
937 

SOl .. 
80S 

, .. 7 ... 
711 

_I" 
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aILAMe_ DELLE AZIENDE B • C DEL VERCELLESE ED A DEL NOVARElE 

(caao II .. rleO ridOtt. 81 15 % deUa lupu1ioIe totall) 

(lire per ettnro) 

ProdDtto 10rdD nndibU. B .... d. relnteJll'Ulane 

• A • 
..... ,,., '050 ns asaicuruioni n. ns 
n .... orlglnario '15 .. , ... concimi m .., 
ri80ne 'rialoDe • n acqua (rr'gua .. 
IIltrl prodottl immut. ... ... ... energia, carbone n 

altre apea 'mm. ... ... 
a) pradOHO lordo ..... 

dlblle 12Ml ..,. .... b) lip" dl relntegr. "<6 ... 
DlatrlbUliane del redellto Ilobal. Bllanalo deU'allitlvario 

• C A • 
.) Heddito Ilabale .. " n95 '40' " .. 

I . "ddttl eli lavoro d) spese vivo (aua 

I) lavoro manuale 'Ill' ... '009 quota cRl laY. dlr.) 2191 '77' 
2) laYoro dlrettivo· 19' 711 lO! e) canone dl affltto ... '5O 

II • redllltl ell capltall f) reddlto Betta amt· 

I) hnpoaUl gra.vutl Inl tuario - a - (d e) '95 78 

redditi capitalistlcl llI5 '56 19' g) profltto dell'affit-

J:!) redd. .... eserellio ". , .. ,.. tuuto 
S\ reddlt.o rondia.rlo ,<6 '05 " 

A 

'25 ... 
'lIB 
50 

". 
, .. 
A 

'B!! 
a .. 

100 
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'POT.S' 1'1 - RESTAIZIONE DELLA RII'CUL TUURA E SYILUPPO DII PRATI 

E DILL. PRODUZIONI ANIMALI 

Le B/SfIOI1fci azlen4aU, In ettan, coBi ",,,ltall.: 

... to 
~~--...... ,lIo Inte .... rlpetuto ......... ... .. . ..,. 

a •. B .... I ",- ",0 G,O (21,_) ',-
vercell. . 11 ",- il, ... lIi,6 (18,-) <,-... o. .... I 72,_ 149,5 .... (40.-) 15._ 

vereen. . 11 72,- IOU 107 .. (40,-, Hi._ 

P. A .... [[ 18,6 30,0· .... (15,-) !,- 0,1 1,6 0,8 

Dov.relt 

, 10 dl vlalool 

eel l.r. perceutuale: 

prato 

~-...... .... Int..,.rJpetulo ......... ..... .. ... --u. B .. .. .. M 11 (M' 
vereell. . [[ .. .. .. (3D, ... 0 .... I .. M " (l8' 
vereen, . n .. .. .. (l8, ... A .. .. [[ .. .. .. (17) 

DOTan .. 

HI notl che, Del CRSO deU'azlellda B (,'ercellese), 81 e riBtretta la 8uperftc1e a prato 
rlpetuto. La ragione d1 tale fatto e da r1eerears! nell'uso dl compiere 11 trapi8Dto del 
rlso fU prato (da cui 81 ottlene qulndl 11 8010 tagUo maggengo). La 9uperOcle a prato 
ripetuto e qulndl strettamente legatn n quella del rlso, e non pub In neasun caso essere 
Buper10re a questa, ma anz! costantemente inferiore al minimo del 10 %, essendo questa. 
IOOSSO modo, 18 superfi('ie occupata d81 viva! dl trapianto. 

OGpllall. - Valutlamo la produzlone del prato rlpetuto la meth dI quella del
l'tBt('ogrante, e 'quella della marcUa (per U vercellese) dl non molto superlore a quest'ul
Uma. Per l'azlenda B del vercelleae 11 fienQ eslstente rlsulta di quIntau 655 nel caBO I 
• dl q.lI 1140 nel caoo II; per l'ulenda C del vercell ... 4410 (caso Il e 6300 (caso II); 
per l'azlenda A del DOVal'E'se 1140 (ea80 II)~ 11 valore complesslvo delle scort~ morte 
rIsuIta per l'a.len:la B del v"",eUeae lire 62 mila nel I C880 e 78 mila nel oecondo, per 
l'aslenda 0 del vercellese l1re 320 mila nel primo caso e 397 mna nel secondo. per l'azlenda 
A del novareae Ure 61 mila nel .... 'Ondo caoo. 
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S~rte vlve. - La conslstenu. multa, ealcolando anebe In questa C8BO che la pro
duzione del pratt rlpetutl sin cirt'ft 10 metA dl quelU ordinarii quella della marcits una 
\'"Olta e mezEs : 

....... .It,1II .. 'att. th OIYaIli ....... tor, ,.1.... totl'l 

"0 No "0 ao Uro 

wend .. B .... I .. ...... 
vercelleae II 58 12 ".000 
aalenda C .... I '50 •• .. .... ... 
veroelleae II 210 '06 28 896.Il00 
uleQda .& .... 11 .. " 118.000 

Si DOti clle l'azlenda B ha potuto aumentare U carico del bestiallle in mInor mlsura 
deU'azlenda C. Cib ~ In gran parte dovuto 41 ricordato metod. del trapianto del .Iso: ~ 
avvenuto che 18 restrlzlone deUa rislcoltora ha a 8ua volta, nella prima azlenda, ristretta 
1a superflcle del pratt ripetutl. 

1 fdpltale dl anUc1puioue eel n totale capitale d1 el3efclzio risultano: 

wenda B .... I 
yereelln8 II 

wenda C .... 1 

vercell ... 11 

,.IleDda .&. .... 11 

M.la III lire 

uplta" antlGlpaz. capltale ... nllzIe 

total, 

1/1 ". .. , .. 
, .. 80'/ .. 8711 .. ... 

II lavoro. - 11 costo del lavoro manuale cosl risulta (in lire): 

.. Iarlatl'" ulart.U ."ventld 

.. leDiIa B caoo I ...... ...... 
Yercellau n ...... ...... 
ulend. r. .... 1 lQL't1 ....... 
'RIrcelleu n 101.1'1 ....... 
uJeada A .... n IUOI II!.OJII 
QO't'&rUI 

ad ettare 

-8'" .... 
III .. -
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Ooncima.ziotl.8. - :11 costo rela tlvo rlsulta: 

calolo eol'.to totala 
perroataU olanamldl 

q.1l q.1i 

ammonloo ~: ,pot .. rat ...... 
q.1i q.1I migl.llre 

-
az.Ienda B vercelieM COIJO ( 11'/8 199 26 7' 26 

B II ... "'" 21 62 22 

C 1 '''' ... ". ... .. 
> II -U2B - -"" ,..- 2" .. 

A Dovarel~ II .,. 112 107 50 '" 
Ma, Come abblsmo detto nel testo, o(!corre cODsiderare 8DC!he l'aumento del letame. 

Tale aulllenoo 81 pub valutare nella qusntltA' annua seguente: 

ukmda B vereellese eIllO I = ql. 1800 

H II = ql.40SO 

A noverese I II = ql. 8150 

ozlenda C verceJlese easo I = ql. 11:550 

I II = qt. 2B.25U 

'.c.-oendo presente cbe 100 q.li di Ietame. corrlspondono per 11 loro potere fertillz
lI"AlotE" (adothwdo prudentemente Ie cifre minime) a .3 q.l1 d1- perfosfato minerale, a 1,5 di 
calclociHoamidE', a 0,5 dl potassic! (clfra assai bnssa di considerazione -della particolsrE" 
defiC'lenz8 dl questa elemento nel terrelll vercellesi, e quindi nei foraggi e nel letame), sl 
pub rttenere che la qURotltiJ. d! slngoU cOllcimi chI:' ~ possibile risparmiare sia: 

walore 
perfoer,1I calolonamida pota_lei 

totale 
q.li q.1I q.1I 

migl.-lire 

azlenda B vercelleae caBO'1 .. 27 

B 11 597 5' .. 
1 .. 5 113 .. .. 
11 122 ... no .. 

A novarell n .. " 16 • 
.S! DOti quludi che Ie qURDtltA di coDclml impiegate potrebbero essere assnl ridotte .. 

'1'nl,. coDclusione pub essere confermnta ricordnndo che. nelle azlende della bassa. Lom· 
bardla, tal! quantltA sono assai mlnorl In confronto del veroelleso. La spes. dl conclma
zlone rlsulto (mlgll.l. dl lire): 

aZlenda B vereelh.'81 CB80 I = L. !2 

, II = ,i5 
A novareS6 ~ II <= , 20 

Q,ziendll C ,"ercellese casu I = L. 74 

,. 11 = .42 

B~lanci economict. - LC' p~uzlonl unltnrle risultano Immutate; e queUe comple.· 
slve (In qulnt.II): 

azlenda .B Vll'OIlI ... azlenda C veroenne ulenda A nov.,.... 

c:!6D reall ... 1 01..11 

I 
0lIl10 reall ... 1 ca. II ouo real' GII.II 

rlaone orig. .924 1586 111~ ",.)1) 7I7B .... 1808 111. 
latte ... "" 1118 1962 32'. 45" "" 1691 
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I vitelli vendnti e Ie vaeche di scarto rls.ultano, in base al nnmel'O del capl esistenti : 

"Itelli "llCOhe IOlrto 

uiena B vereelleae C&IO I nllDletO e peso medio 29xO.8 'x' 
B . i1 S9 X 0.8 'x' 
C . I 116 X 0.8 87 x4 

n 1i8xO,8 "x' 
A novarese Il 4lXO.6 10x4 

Le altre pl'oduzlonl sono immutate. e avendo disponiblli tutti gIl element! necessari, 
possiamo eompllare i bilanet aziendal1 secondo 18 supposiztone fatta: 

alLANCI DELLE AZIENDE a e C DEL VERCEL;LESE 

(0IlB0 I; r" rJdotto al 50 % della luptrfiCle oon eatenelone dill pratl) 

(lire per~ettaro) 

PRODono LORDO VENDIBILE SPESE DI REINTECRAZIONE 

azI .. de ulande 

riaone orlgln.rio '805 117' stalla, tilbonte 120 '00 

Iitte .. , ... aa&leuruionl .. 116 

yiteiU , .. , .. manglmi e aement! '50 OS 

vaeclie dt aearto .. ., eonelml S5S "" Iltri prodottl ... ... altre apese 38S "'" 
.) prodotto lordo vendlbile - 2l!70 b) .peae dl relntegr8llone III'" no 

---------
DISTRIBUZIONE DEL REDDtTO CLOBALE alLANCla DELL'AFFITTUARla 

ulende wende a 

0) nddlto Ilobale • aob 17" '''' d) lpese vlYe (Iua quota) .. ,. 1761 

I ~ Nddltl dI lavoro e) eanone eli amtto 666 .OO 

1 . lay. manuale '''' 1017 f) rec1dlto netto deU'.mttuario 

2·la ... direUivo (Id) 10' '" a_(d ... e) .. .. 
II •• raddltl dl upltall .) Pl'Ofttto dell'afftttnario 

1 . lmpolte globaU '10 101 r - (re + ld) -z .. _100 

2· reddlto cap. eae-relz:lo 17. '68 
8 . r~dlto fondllrio _s .. 
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SILANe I DELLE AllENDE 8. C DEL VERCELL ••• ED A DEL NOYARIII 

(0110 IIi rleo ,ldoUo al I6i % dllila .. pernot, ad .. t .. alona eIIl pratl) 

(lire per etlaro) 

PRODOTTO LORDO YENDIBILI! SPESE D' REINTEQRAZIONI 

olinde A ulendl I • risone orlgJDulo ... ... ... stalla, rimoDte ,sa '" latte ... ... ... ... Icurazlonl ! .. '02 
~itell1 ... ... ,sa manglml . aemeutl '7' " . 
vacche dl IICIrto "' 147 .. .. -ouclml ... • 86 

altrl prodottl ... ... 173 altre lPele ... !SO 

.) prodotto lordo vnnd. 1780 21 .. .... b) apete dl re1nlAlgruloDI!! 1018 7<18 

DIBTRIBUIIONE DEL REDDITO QLOBALE SILANCIU DELL'A'FITTUARIO 

....... • A ul ..... • 
0) r.ddlto ,gIobala • .... d) apele viva (,Da quota .... 16" 

I • "dellt! dI r.¥Oro 1762 '488 16" .) caDone til alUto ... ... 
1 • lav, manuale lIfol ... '016 f) reddlto netto dell'aJHt-

2:. lAY. dlrettlvo (Id) ,,, ,. I .. touarlo ..,. a - (d +0) 121 118 
II. rlddltl Gaplt ... g, pro.ll.tto dell',m.ttuu'lo 

1· tmpone , .. ... 107 I-Cre+ld) - ... -." 
2 - reddlto cap. elere. '00 '" "0 
3· retldlto foodhmo .. 110 80 

A 

87 

'00 
87 ... 

170 

780 

A 

'7" ... 
74 

- ... 
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IFFETTI DELLA RESTRIZIONE DELLA RISICULTURA NELLA LOMELLINA (Alfenda D) 

IPOTES) 1. - ESTENSIONE DEL CRANO A DETRIMENTO DEL RISO 

Le I1IperJlci~ risultano solo mutate per n grano ed II rlso: 

OfOllO 

Riao (1) 

auplr1lall prim)'". .... 
01._ 

eo~ 

lUpartlate attuale .... 
...
c.~ 

1 capitaU di ,corta e (I ea,pital.e fli IJnticipazione possono conslderarsl lmmutatl. n 
reddlto del capltale dl eoerclzlo resta 11880 in L. 174. II costo del lavoro rlsuita. In base 
olle superllcl vlste dl lire 54.130 pt'r I lissl. e dl lire 82.154 per gil avventl"!. 

11 ~to delle cotloimaziotti pui) rlteneral lmmutato. e coai pure Ie produliioul quan
titative. 

BILANCID DEL;L'AZIBNDA D DEU'EIToIUIA 

Prodotto lordD nndIbJl, 

q.1I II,. 

grano , ... 
nlODe originarlo 1080 

risone maratelll ... 
altri prodotti ........ 
a) prodoUo lordo ven-

dlb11e 

DlatrUnWanI del reddito lloa.1 

reddlto "Oball • • .. 

I • nddltl ell lawore 

1. • I.YOlO maDual, 

! .. lavoro dlrettl.., 

II • ,.ddlll cO capltall 

I. • imPOlite caplt. 

2 •• reddlto oapit.ale di e&erelzio 

a - reddlto rondllU'lo 

(l) lIIi ba. dI maratellJ. 

(...... rIdotto aI II ,%) 

ad 

"'" ... 
'" ... 

...., 

II .. 

168« 

9S1 

108 

107 

17< .. 

•.. II .. 

alllleuruioDI 46 

altre lpele COItantl 588 

b) lipele dl relnteKtulone 6SI 

BllanCiO dell'amttuarlo 

d) 'Pele vlve (Iua quota) 

e) canone dl &ffitto 

f) reddlto Detto dell'amt

t.uarlo • a (d+e) 

II) profttto dell'amt.tuarlo 

r-(re+ld) 

'InI 
16M 

an 

161 

-181 
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'POTIII 2a - REITRIZIONE DELLA RIIICOL TURA GON AUMI!NTO DI PRAT. 

Le Bupertici risultRDo cosl cambiate: 

lupernDle prlmltivB 8UptrllGle attaa', 

rllO 

prat! Tnt.egrantl 

60,-

0<,-

I capitaU tnve8titt nella produzione" risultano : 

a) scorle mue (aumentate in relaztone aU'aumento della produzione foraggi): vacche 
da latte 88, vitelli e manzette 34, buoi S, tori 2, cavalli 12. Valore complesslvo L. 216.000. 

b) scorte mort. aumentate Ie falclatrle!, ere. ed I fieni. Valore L. 185.000. 
1 c SI)e8~ per tl la1io1"() mam~ale, rlsultano ora, in base alle 8uperfici vi&te, e fermJ 

rlmanendo i salariati fissi. di L. 137.395, pari a 928 per ettaro. 
Rp.lath-nlDellte aUe spese per la concimazione si pub osservare che la massn del letame 

~ublr~bbe un numento d1 circa 1800 q.lI complesEllv1, corrispondentl, .grosso modo, a q.li 50 
dl perfosfoU, ZT dl ozotatl, 9 dl "POto •• lcl. 

Poc.:o;;;iamo ritenere che, all'incirca, la magglor quantiU. di cODei·mi che sarebbe neces· 
sari" (II rlso e In queot'ozlenda poco conclmato artl11e1almente) ala compensata dalla 
!nngg\or quolltlth dl letame. Occorre tenere anche presente 18 maggior quantltA di vitellt 
e dl v:\eche dt Rcarro. 

Le prodllzionl unitarie rimangono lnvariate; 11 bllanclo percib risulta: 

alLANCIO AZIENDA D LOMELLINA 

(lire per eturo) 

Prodotto lordo .... dlbU. 

Ii 
Bp_ d' relntegrazlone 

.. II valore ad 

rh~one orlglnario lotIO ... 
rl80ne maratem 92.' 43' 
latte W," 651 

vitelli n. 45 « , .. 
vacche dl Beano 17 .. .. 
altrl prodottl coatantl ... 
a) prodotto lordo vendlb , ... 

DtltrlbuzJone del reddlto Ilobal. 

0) reddlto globale • I'" 
I • reddltl dl Ilyoro 

1. - lavoto manuale 

2. - l&Yoro dlrettlvo (Id) 

II - reddlll dl oapltall 

- Impolte grllvanti lui ca-

1fIU 

,.. 
lOS 

pital! 170 

2. - reddltl capltale elcrclzlo 162 

3 .. redrllto fondlD.rlo 61 

.a 

b) 

at.alla, rimOlite 

•• alcurazlonl 

energla, carbone, 

altre apele 

al~18 di relntsgrazione 

allanolo dlU'amttuulo 

d) Ipese vl"e (Iua quota) 

e) canctDe dl amtto 

1) reddlto Detto dell·at· 

Httuario - a - (d+e) 

R) profttto dell'amUuarlo 

r _ (Id + re) 

II .. 

78 .. .. .., 
8" 

15" 
S7! 

120 

-,« 
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APPENDICE II 

CA~OLO "DIllI PREZZI D'INP~FFIllRENZA 

AHiIl('h~ le ('Onclusioni risulUno piil nettamente. consideriamo sempre solo U caso II: 
l'e.strinZlone del riso al 3'6 % deUa superficle aziendale. I reddlti fondiari (Rf.) risultano 
dalle seguenti t:spressioni: 

AIIENDA 8 VERCELLElE 

c .. o r"'e 9,22 g + 30,60 r + 10,011 _ 2770 = Rf 

16.41g + 17,6; r _ 2129 = ro. 

1OSt1tuz. prati .. 17,701 + 17,67 r_l5S0 

AZIINDA 0 VERCILLIl8& 

oaea reale 5." g + 30.85 + 6,181- 220V ... Rr. 

108t1tu.r:. grano II 12.66 g + 15,88 r _ Ij66 = RI. 

..,.tllill. pratl II If,f5 I + 15,86 r - 12t9 

nove: g, ", I rappre.entano rlspettlvamente I preozl del grano, del rlso e del latte; 
Is ('oJtsnte molUpUcativa rappresenta Ie rispettlve quantitll di quest! prodottl, la costante 
fottr!lUiva ~ calcolata In base 81 valore dl tutti gU altri prodotti (costantl). aUe speee 
dl reintE"grazlone, 00 a tutte Ie altre deduzlonl necessarle per gtungere alla dE't~rm1nazlone 
del rcrJdlto fondtarto. 

I pl"ezzl d'tndJlferenza risultano daHe seguenti equaztoni, cbe abbiamo svlluppate 
per particolarl valor1 dt r, sceltt nell'intervallo in cui essi banno osclllato durante questl 
ulthnl Knni. 

Come abblamo pl'ecedentemente detto, nel caso dell'lndirlzzo produttJvo ve-rso 1 pratI, 
sarebbero necessaria nuove spese per modiftcare 1 tabbricati rural1, ecc. Ammettendo 
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cbe tutto l'onere delln trasformazione debba essere compeusato dal latte, risulta che 
n prezzo dl esso dovrebbe essere superlore dl llre 4 al qulntale nell'nzlenda B e dl 6 
nella C. Le dfre rorrette sono riportnte In nero 80tto I prezzl d'lndUTerenza calcolatl: 

./ 

... Ien .. 
lIulture equazlonl pruzl d'lndlfferenzl al ABUllltl preal 

.. .. Itult. del pNUI d'lndfl'. del rllOna (L. 1Na ad M) .-
preal del nioDII .. .. 56 .. .. ,. 

lire aI q.1e 

11.IIIr-2M 

AsleDd. H 't'IIrcell. graDO B----- .. .. .. n .. .. I grano lire a1 q.l • 

7,19 

12,. r_476 I' .. 31 .. .. .. 
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APPENDICE III 

VALUTAZIONE DELL'OTTIMO RAPPORTO TRA SALARlATl FISSl E AVVENTlZl 

(rilO ridotto al 36 per .... '0). 

II numero degli addettl alia stalla (mungitorl, manzolari) ~ valutato in tunzione del 
.:leI numero del capt dt besUame eststentl. 

PE"r gl1 altrJ. tenendo presente che nel vercellese non sl stnblllsce un orarl0 dt lavoro 
menslle (1), e .alroland. I glornl festlvl • plovos! (2), Ie ore mensllmente iornlte da un 
salarlat. rlsnltano (3): 

....... 
lebbralo 

1H aprlle 

I.5f, magglo 

191 g:lugno 

191 lugUo 

2S2 agOito 

ZSI aettembre 

... 
lOS ... 

ottobre 
ncnembre 
dlcembre 

191 ... , .. 
Tot.le (f) ISI2 

Riportlamo in fine appendice 18 parte lnferlore del dlagramma precedentemente 
.-sposto. ('he indica In distribuzione del lavoro durante l'anno in un'azlenda vercellese. 
supposto segulto 1'1ndJrlzzo produttlvo del ca80 II. Le l1nee trntteggiate indicano 18 parte 
d! lavoro che pub essere compiuta da salarlti fis91 (oltre quella (ornlta .per 18 stalla, che 
appare come una costante), a seconds del numera d1 essi. Per. non ingombrare troppo n 
disegtlo riportiamo solo i calcoU per intervalU dl tre salaliati, interpoJando i valor! di
scontinul mensll1 con una curya continua. 

81 v<,de innnnzi tutto che, col semplice esame del diagramma riportato s1 ~ gill 
delimitato approssimatlvamente II campo del seelta, possiamo adesso determinare n 
eorto totale del lavoro manuale (costo, escluse le retribuzionl accessorle, Ie sssieurs
zioni, ec".) a seconds delle slngole i,(>otesi suI numero del salariati. E' int8l:.to evidente 
che. togUendo Ie 1170 ore mensiU destinate nUa stalla( ore che non conslder1amo nel 
calcolo) Ie ore di lavoro fomIte da1 salariati ftssi nel Bingoli mesl rtsultano: 

gennalo 16D8_1Mz 1U8110 16I'1_l82z 

rebbralo HItt-IMz agoato 8M4 -108z 

8318_192z I18ttembre 5f6B-U8:a: 

Ilprfle o&6lU_llI!.:a: ottob .. 68UZ-I01z 

maggie "1148-!32:a: Dovembre 1688-IMz 

glupo 9865_Z82z dlcembre 14110_1"% 

(1) Art. a del ooutratto eollettlvo: _ Net meal dal 1. novembre a tntto rebbralo l'or8rl0 'riene r1d~to 
a lore, COD dtrttto de1l'agrteoltore a rare recuperare 5e are ratote In meno durante Ie arature, Ie raeeolte 41 
Hello e cereall, per un uumero DOD lupertore a 110. 

(2) I gfoml festlyl, oltre Ie domenicbe, BODO 16; per Ie vleende atmoll'erlehe occorre ricordare ebe Ie 
ltagtOD1 plil plovoee 10DO primavera ed autunno In Invemo Inoltre vi (I la neve. 

(8) Abbiamo suppa.to Del mesl dl rebbraio, geDDalo, Dovembre e dlcembre, !S giomate lavorlltive dl? ore; 
in mano, aprUs ed ottobre 24 glornste dl 8 ore; I.n magglo settembre !tI giornatoe dl 8 are eon 11 recupero 
d~lIe oro invernali (201 in maggio, 18 in aettembre); In glugno e lugllo 26 I(1ornate di 8 ore can 11 reeupero 
41 24 ore myemall per mese, In sgollto (eonalderando Ie restiylt~ e quattro degll 8 glomi dt rerie) !2 siomate 
di 8 ore. 

(') Teuendo preaentl 11 laYOlO atraordtDario, quelli eaegultl al coperto eee. Ie glomatoe lavoratiT8 OIen
lano 1& 170 & .. 

29 - M. BANDINl 
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dove a: rappresentn 11 numero del sularlntl fi8si. Dnl diagrnmma di pnginn s£'guente 
sl nota che In soluztone ottima chf>- eerchlamo ~ compresn clre3 tra 1 6 ed 1 15 salariatl. 
CnlroUamo adegso per ogni posRibile Boluziom.· it llumero delle ore dl Invoro nvventtzte 
residue notando cbe }leI' a1cune mest rnettiamo zero quando 11 calt·o]o esegulto COD Ie 
espressioni sopra rlportate dn ,-nlorl negativl. che evldentemente 88rebbero assurd! (1): 

LE- ore dt lavoro rls\11tano, a seeonda del numel'O del 8s1arlnti: 

"'a,lat, .... .. larTan on .. Iarlatl 

am 8& ... IS 26.078 

"' .... t. 81.m t. 24.872 

38.007 11 28.449 " 22.666 

36.775 1.2 27.786 

SI trntta 01'8 dt dlstrlbuire Ie Ofe 8vventJzie resIdue tra Ie diverse categorie dt 
lavoro. Posslnmo considerare ('omt' ordlnari tutU i 18'"01'1 che banno una retrlbuzlone 
dt L. 1,ao orarfe, comprese Ie retrlbuzioni Rccessorie (0 che IlOchissimo 81 dtscostano) ed 
Inoltl'e Ie seguenti cat~gorie dllnvort specinlL: tagllo rlso (L. 1,71) j trebbi8tur8 riso (1,37); 
tagllo grano (1,40) j trebbiatura grano (1,30); falclnture (1,40). 81 nott che fino ad un 
dato numero di snlal'inti fiasl tutte queate operazloni vengono compiute da avventizt, nu· 
mentando U numero del priml «,corre che alcune operazioni siano, dn east esegutte, 
prima parzialmente, pot totnlmente. Come ~ naturale 10 gran parte saraDno e.segulte 
a rnacchlna. 

Lv spostamento del lavorl apecial1 da un ('stegoriu all't8.ltra nvverrll loglcamente da 
I'rlmn nelle O'pernzioni dl tairiaturb del pratt. 

11 tt'mpo necessArio per Ie slngole operazioni ~ stato valutnto in base al dati unitarl 
deU'a1.ienda C, rlferiti aU'azieda di 100 ho., dell'ordl~amento chE." nol adesso studlamo 
rlducendo Ie ore dl donna ad ore dl uomo (monda escinan per Ie conslderazionl gU .. 
8volte). 

FIISI AVVENTIZI .. ORE DI LAVORO I 
Hlarlo 181110 trebblat. tllllo mlltll. I':: " .. 'IsO &rane ..... lalciat. ordinarl 

14.lJoI(l ,,. . .... .... t536 14.68D 17.465 78.896 

17.208 15.143 73.245 

20.076 12.821 78.095 

2Ulf4 HI.669 73.085 

25.812 ..... 78.011 

to 28.680 ..... 73.125 

11 ~1.5f8 4.188 73.409 

84.416 2.028 74.OM ... 87.284 ... 74.704 

14 40.152 18.000 '96 76.286 

15 43.020 11.300 700 75.667 

(1) 'hie circolhlllil cont.ribullee a flJndlJre 'aalal dilllcoltol4 una. ,oluliooe del problema. poat.oci per meuo 
della. derivilb della. 'uollone esprlmente II COlto tot_Ie. 51 Dotl pol ebe I_ aoluzlone proeede in modo dlscoo
tinllo (non pub peoaafe ad Implegare unn. rrazlolle dl uomo come 8ul0.11oto OlIO) lebbene 1't!lisleoza di rone 
di mlRort capacltl laYofa.tlYe, rGgaul, veeCh', POlla eoetltulre ·un& rrulonamento utterloN nell·unlt. Il.vora"I,," 
.Iome> adul~o. La. ojlsconttnUlth. permane pel'O sempre. 
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8i D.)ti cbe per diminuire II lHllllt'l'O delle ore ore :In°t'lltizie per 1a talcintura non 
ab\)iamo ntteso {"he fos~ero C'olllllle-tmllente nunullute llupIle necess81'ie per i InvQl'l ordl
Darl, per cui un im)liego dl avvellUzl ~ sempre imlis)lE'llSablle. e Ie abblamo laactate sulla 
t.'On~l<;te':1za dl dr(:ll SOO ore ('he ~OIlO indi.spe-nsabili per i \"81'1 10\"orl di sistemazione 
.1ZiE'P(l:.lip (1) ('('c .. la"ori clw .$(litO $PPS~O rompinti dnglt stessl opera! :flssl sfruttando 
ore- !'upplemelltnri, ecc. Ma do non cl interessa particolsl'mente. 11 costo totale risuIta, 
in bn~e al salari ofari llN'Cedentt'mente esposti. 

SI nota Quindi {"he i rJsultati nOll l'isaltano nettnmente. L'lwviego dl 9 salariatl 
(oItre quelU addettt alln st1llla) s81'ebhe cel'tamente 11 pin eC<>llomk'O ma Ie dltTerenze che 
si hSllno roll l'impiego di ;:; salariati () di 15 sono ill complesso quasi trascurab11i. SI 
notl inoltre ('he avvicinandosi ed oltrepassando it numero di 15 n costo tende 8. saUre 
rar.idamente. Le condul:=ioni qutndi cui llervelliamo sonG ('he- l'imprendltore, dal punto 
di vista economtco sl trova, entro un limite dt 5 e poniamo 15 salariatl, in una sltuazione 
di qU9~i Indilf~l'enza. e {'be probnbillllente In sua scelta, essendo solo economiNlmente 
detN'minatn entro limiti Iduttosto ampi, Slll'i'l molto in.tluenzata aoche da altre consi
tierazloni. 

oSl noti infine che 11 costo totule, che neU'amplezza colllpresa tr8 i 5 ed i 1'5 varia 
pochjssimo, nUlUenta rapidaDl«:'nte nU'infuori df questi uUtmt. Per i due cast estremi pos
sibilt wfattl (zt,:ro saluriati e 45 saluriati corl'Lspondenti al fnbbisogno neU'ordinata mas
sima: mese di giugno) il costo rlsultn rislJettlvamente di L. 7-1.149 oell'ipotesi deU'im
plego esdusl .. o dl avventlzl e dl L. 129.060 .neU·implego eseluslvo dl llsal. 

TAV. XX 

7000 

6000 

5000 

LA VORO .FORNITO DAI SALARIA'TI FISSI 

..""alafofnH 

'.r--, __ ~ - • 
t::::t.==+---+---'-r--.. -t---i--.-i-.. +--1~,,- -·-·1-·---1_1 

-I 

G P"MAMG ... A IS 0 N D 

L'urea trntteggintll hlt.lh-n i1 111\"01'0 lIt stalhl. 

(1) 8u db ba Il.nc111l una IIplccltta InHuf!UI!:a l'impolllbile illvernlLle eli mano d'opera 



CAPITOLO xx. 

I PROBLEMI CONTINGENT I DELLA RISICOLTURA 

Potrebbe alcuno obiettare che Ie considerazioni svolte nel capitolo pre· 
cedente, possono bens! essere interessanti dal punto di vista generale, e 
possono costituire la base per una lenta azione, da svolgere prevalentemente 
nel futuro, diretta a rendere Ie aziende risieole piemontesi maggiorml'nte 
elastiche, e maggiorlllente atte a seguire gli sviluppi -luturi probabili della 
situazione mondiale, ilia che per fermo non servono ad escogitare un rimedio 
contro la gra\·e realta immediata. L'unica via possibile da seguire, per tale 
scopo, sarebbe in sostan •• }. quella di ridurre la risicoltura ed estendere il 
grano; azione prettarnente individuale dei singoli imprenditori; ma oltre 
cio non oi puo sperare in altro? L'aiuto del Governo verra foroe a mancare? 
Quale azione im.mediata possono svolgere Ie -corporazioni? Tali problemi, ed 
altri cite ricorderemo, sono queUi che piu urgono e piu premono e dovremo 
brevemente esaminarli. Faeciamo cio ora, invece di iniziare da questo punto 
1& nosb·a analisi, "ereM riteniamo che Bolo 10, valutazione della soluzione 
generale e 10, vi.ione delle mete future, possa servire a giudieare, a 8eegliere, 
e, se orcorre, a l'igettare i possibili rimedi contingenti. 

E' opportuno tentare di alleviare la grave specifica crisi attunle, 0 ~ 

migliore consiglio lasciare che essa segua il suo corso e prepari 10, via per 
I'avvenire? Tentnndo di migliornre I'attuale Bituazione per quel che riguarda 
iI riso, non 8i l'allentl1 forse 10 sviluppo di quei tipi di impress ehe p0880no 
,,""iturare miglim·i future prospettive, e non si iIIndono gli agricoltori Bulla 
reale gravitA della situazione? Non crediamo che tale obiezione sia comple
tamente priva di fondamento. 

La critica situazione attuale, che sara vano tentare di risolvere a fondo, 
necessita, nei iirniti del possibile, di essere curata, sopratutto pereM Ili pnl) 
fondatarnente ternere cite. persistendo 10 Btato di depressione, anche tutte 
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Ie prospettive future siano destinate a rimanere una semplice esercitazione 
mentale. La rapida rovina potrebbe a,'ere forse conseguenze inca\Colabili, e 
Paecumularsi progressivo dei debiti vecchi e nuovi, aggraverebbe continua· 
mente la crisi fino al punto da rendere inevitabile il collasso. 

Le proposte pel' alleviare la situazione contingente, non fanno certo di· 
fetto, e si pUQ dire che continuamente ne vengono esposte delle nuove, ma 
oC'corre, per poter procedere con ordine, separare quelle ehe han no un certo 
fondamento, e che possono essere realmente utili per ottenere qllalehe con· 
creto risuitato, da quelle completamente campate in aria, 0 ehe si limitano 
a proporre larghissimi interventi finanziari dello Stato; soluziolle ebe P<"" 
fermo non pUQ essere contenuta che entro limiti ragionevoli. 

La situazione ('ontingente e essenzialmente C8l'attel'izzata dai bassissimi 
redditi fondiari delle aziende risicole, e dal grave peso dei debiti ebe talvoIta 
annulla e rende negativi tali redditi. La solllzione di qnesto problema pub 
essere tentata per diverse vie. Si 1'110 ad esempio eercare di ridurre il carico 
debitOl'io, si 1'110 cereare di elevare il l'eddito fondial'io influendo suI sistema 
dei prezzi in senso favorevole alIa risicoItnra, si possono variamente combi· 
nare qneste vie di soluzione, 0 si pno comincial'e da una, e dopo qualcbe 
tempo segnire Paltra ece. Pel' parte nostra, e per restare fedeli aile premesse 
fatte, dobbiamo giudicare qnali soluzioni si armonizzino meglio con la gene
rale sistemazione avveniI'e delIa risicoltura. 

Diminuzione del peso dei debiti. - II gravissimo problema deIl'indebita 
mento si e indirizzato verso la soluzione in seguito a rec'enti pl'oyvedimenti 
governativi (R.D. 6 luglio 1933, n. 922) per la ratizzazione ed iI contribllto 
statale neIl'interesse dei debiti fatti a vantaggio deIl'agricoltura. Compillto 
rapidumente dall'Istituto federale di credito ugrario pel' iI Piemonte, iI 
lavoro di accertamento, ed ottenuta· la ratizz8zione venticinqllennale a tasso 
non gravoso, si puo ritenere che aleune grosse nubi che oscllravano In situa
zione degii agricoitol'i vel'cellesi si siano dileguate (1). Ma iI problema non 
si pub ritenere delinitivamente risolto. 

(1) Nel 1938 gil agrlcoltorl vercellesi sottopoael'o al Min1stero per l'sgrlco]tura UDa 
\1ettl1gltato prOllosta (redattn dul comm. V. Sesla) che brevemente rlnssumiamo. 

SI propane una generale conglobazione del debUt eel unB Uquidazione in un periodo 
dl 25 llno! per alennt e di .5 annl [It;'l' aUrl E'~8ttuUleDte secondQ n st>guente schema: . 

Q) perlod<> dI &mmonrunent<> dl 25 Rnnl per : mutul fondlnrl propriamente dett! roD
tratt' llresso If:' "Brie Cusse dl rispafmio (Vercelli, Blella, Torino), presso gil Istltutl 
dl S. Paolo e In Cassa dl rls:parmio delle' provincie lombnrde, e pel' I prestltl per opera
"Ionl dt credlto 8grorl0 dl migl1oramento; 

b) perio<lI dl ammortamento per 5 annt per 1 prestltl dl credtto agrarlo di esercizlo. 
~l rlcllJcde\'a 11 contrlbuto della Stnto per unn somma nonuale pari R 6/10 dell'io

teresse eel ammortamento per I primi'1.2 annt, e del 5/10 per 1 8ucl'esslvl 1.1 annl. Per Ie 
oPf'rm:ionl b) sl rkhtede\'a 11 CODcorso dl (l/10 per 5 nnnt. 

,'alutato 11 carico debltorio n 40 miUonl per I l)l'estitt della categorla a) ed a 20 mI-
110nl. per quem della b), l'onere dt'Uo Stato sarebbe a~ontato a L. 5.SSO mila nel primo, 
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Molti agricn\tori infatti non possono salvarsi neppure con questi provve· 
dimenti ed incombe aneora su 101'0 iI pericolo della vendita forzata delle 
aziende: tali casi determinano spesso la, vendita a bassissimo prezzo e la 
rovina dei pl'oprietari, e SOllO aggravati da fenomeni speeulativi. E' in so· 
stanza la Buhitaneit" ed il carattere di necessita Ill'gente che aggravano la 
situazione, ed It questa riguardo si auspica un provvedimento che tende ad 
e~itare i casi pin disperati ed a « normalizzare " - parol a vaga ma espres· 
siva - il movimento di compra·vendita. 

I provvedimenti presi inoltre si limitano aile zone "ercellesi, mentre in 
molte altre zone risicole iI fenomeno deU'indebitamento e grave quasi in 
egual misul'a. Vi sonG molte zone del noval'esc e della Lomellina che sono 
del tutto simili a queUe del ~ercellese, e dove la crisi e gJi elfetti dell'inde
hitamento si ripercuotollo con pari intensita, vi sono zone risicole minori 
(bolognese ad esempio) pure gravemente oberate, ecc. ecc, 

E' bene anche ricordare che il problema dei debiti nOll e specificata· 
mente proprio della risicnltura, rna che grava su tutta l'agl'icoltura italiana: 
particolarmente sui tipi d'azienda a pin forte carattere capitalistico, Ad 
organiche ed equilibrate solnzioni di esso siamo da tempo avviati con l'azione 
tenacemente perseguita dal Governo fascista per la riduzione dei saggi di 
interesse. Molte passivita ad interesse alto e che paralizzano economica· 
mente i produttori, potranno .. sere connrtite a saggio pin basso, evitando 
pe.anti sacrifici, che l'erario non e in grado di sostenere, 

II risnltato dei provl'edimenti specifici per iI vercellese e quelli generali 
permette di confennare I'opinione gia espressa; cbe cioe il problema - non 
completamente risolto - e indirizzato pe1'o sulla ginsta via perla soluzione. 

A.don.e per il miglioramento del prezzo dei prodotti. - Su questa azione 
gli ag-ricoltori insistono molto, e si comprende facilmente il perche. Per Ie 
zone maggiormente colpite dalla crisi risicola (vercellese) un eventuale rio 
presa del prezzo del riso, 8vrebbe una decisiva importanza. 

Un esame anehe sllperficiale dei biland delle aziende risicole, a suo 
luogo esposti, mostra all'evidenza come anche un lieve rialzo basti a deter· 
minare la cessazione delle perdite degJi agricoltol'i ed il raggiungimento 

an~'J l-.er dlscen<\el'e poi progressl.Yamt'>ute a 856 mila nel 250; serle dl valorl che pub 
; .. ldllr~i 3d uo'r.onuaUtA rostante p()~ttd}lata lenticinquEmoale di L. 2.960.000. 

Uo'nItra propostn, pure contenuta nel medeslmo meDloriale. c che veniva adottata 
Jul Millistel'O dell'ngricoltUL'8. chiedevll l'uppli('uziollt' nUn provIncia (11 Vercelli del con· 
tributi concessi con R. D. L. del 22 luglio 1932. D. 97G. alla provlueia di Brescia, e cbe 
avrebbpro potuto evltare la rovlna Immedlata. I provvetlhut'utl cons-tste-vano In una rattz
zaZlone quinqueunnle del prestitt acce~t nell'interesse dell'ngrlooltura, con un contributo 
del 3% noOUO suU'hnporto del debito ed un contrtbuto straordinario nella misurn del 350% 
annuo per 1ft durntn r€'~ldull tH non ph''' dt 25 nnnt. n ront.rlbuto statnl€' per la provincia 
dl Vert'elU Import~rehbe per 10 Stato un gruvame dt 1... 2.300.000 lire per 11 pI'lmo anno. 
dl 53.000 pel 250 nuno; cl~ un"nunuulltil costante lJOstlcipntn dl L. 1.096.000 per 25 ann1. 
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di redditi che possono permettere di vivere e di soddisfare agli impegni 
assunti (1). 

E' possibile ottenere un rial_o del prezzo del riso e il suo manteni· 
mento, in modo da giungere alia solu_ione piu sempJice e piu rapida della 
crisi risicola? Abbiamo esposte molte considerazioni sulle ca.ratteristiche 
della situa_ione interna ed interna_iona4e, e crediamo che sia veramente 
arduo raggiungere una simile meta. Tuttavia, siccome molte proposte ven
gono frequentemente fatte, esaminiamo Ie piu importanti. Esse riguardano: 
a) la cosidetta a_ione di difesa del prez_o del riso; bi i'azione per un imme
diato aumento di consumo; tale argomento e gill, stato esaminato in rela
zione alia futura soluzione generale del problema risicolo, ma giovem esa
minarlo brevemente in rapporto alia situazione immediata. 

a) si propone da qualche tempo, con insistenza a mano mano piu forte, 
180 costituzione di un consorzio generale per 180 vendita del riso, in vista 
anche del buon risultato elle una simile istituzione ha avuto in provincia di 
Bologna, Ie difficolta s'll"ebbero peril enormemente maggiori dato che nel 
bolognese si e dovuto, in sostanza, mettere d'aecordo solo una sessantina di 
produttori. II principale pericolo di un simile organismo sarebbe costituito 
dal fatto ehe esso sarebbe in sostnnza nn monopoJio per 180 vendita di un bene 
'a consumo relativamente rigido. 

L'Ente nnzionnle risi assolve attualmente anche il compito di regolare 
il mereato interno, e ci pare che in questo campo i risultati ottenuti siano 
quelli che era umauamente possibile ottenere. 

Un'altra via, da molti propugnata, sarebbe costituita dal maggiore svi
luppo degJi ammassi eollettivi per evitare precipitose vendite nell'epoca. im
mediatamente 8usseguente la I-aecolta, ed-i favorevoli risultati ottenuti dagli 
ammassi granari, inducono molto a sperare in risultati simill anche per il 
riso. Ma vi e una differenza tra i due casi: Ie aziende risicole hanno molto 
.pesso i magazzini adntti per 180 conservazione, ed appare quindi inutile tra
sportare i prodotti in altri magnzzini sopportando un maggior costo. 

Gli ammassi eoUettivi possono, e vero, costituire nn ottimo sistema di 
garanzia per 180 concessione di nnticipi su prodotto, ma, nel caso del riso, 
e da rilevare il successo ottenuto su larga scala dal sistema adottato da.l
I'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, di concedere anticipi 
su prodotti lasciati presso i'agricoltore. II metodo, che evita nuove spese 
per costl'uzione 0 adllttamento di magazzini, dove puil essere applicato, • ci 
pare preferibile. 

b) il risultato di un'azione per, un imlllediato aumento di consumo. ci 
appare molto piu dubbio di quello di un futuro aumento della domanda uni-

(1) Controntare nel cap. XIV I caicoH relaUvl aUe vftrlallonl dl reddlto fondlarlo ill 
funp;\(·ne delle varlazionl del preno del rlBone. 
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tatia in vista di nna generale soluzione. E' dimcile risol,.ere rapidamente 
con un tal sistemail problema immediato, come del resto e difficile che si 
possano risolvere per mezzo dell'aumentato consumo, i problemi di molte 
altre branche della produzione agricola italiana, che si trovauo iu condi· 
zion; simili, quantunque forse non cosl gravi. 

II consumatore italiano, per sollevare Ie sorti deIl'agricoltura, dovrebbe 
('onsumare pill di tutto: tabacco e carni, formaggi ed agrumi, vino ed olio, 
ul('chero; dovrebbe, come pure e stato recentemente proposto, dormir~ in 
Ic·nzuola di canapa 0 vestit'si di seta. Pare a noi ehe il problema investa 
tuUa 1,,- generale capaeita di acquisto della massa dei consumatori, cite non 
puo (ver ragioni svariate, cite tutte si possono riassumere nella eOllstata· 
zione degJi iuceppi, partieolarmente quelli internazionali, cite ostacolanu 
In .-ireolazione d"i beni economici) consnmure di pitl di quanto consnmi at· 
tualmeme. 

II problema sRI'ebbe .di pill facile soluzione se il 8010 consumo del riso 
f',"se (:cliciente, ed allOl'a si potrebbe sperare, con una ben congegnah pl·O· 

plIganda, di farne aumentnre In domanda, rna trattandosi della ma •• im.l 
pUI·te dei prodotti agrieoli italiani cite reelamano cia, si pna logi"amellte 
pensllre che nei NguaI'di de!!'i efJetti immediati ogni forma di propaganda 
sia «egtiuata ad avere poco successo. 

Non per questo, si noti bene, gindichiamo inutile la propaganda per iI 
consumo cite viene anehe attualmente esercitata dall'Ente nazionale risi: 
rna essa trova piuttosto la sl1a gil1stificazione in vista della fntura sistemlt· 
,iune della risicoltura. 

Notevoli speranze SOIiO pure nutrite pel' una introduzione della tarill.1 
di I iso nella panitieazione. Gli esperimenti eseguiti in questo senso sembr.1 
.1blJiano daw, malgrado akune contraddizioni e con molte riserve, dei risul· 
tati favorevoli, rna, ad onta· delle pin vive premure in questo senso, ed <til 
olltn del proton do interessamento cite il Governo ha sempre mostrato perla 
risieoltura non si e ottenuto un risultato positivo. Nll di cia si pua iucolpa." 
lrli organi responsabili, Gli ostacoli sono invero costituiti dal pericolo di 
rendere meno gradite Ie miseele ai consumatol'i, e non si crede certo oppor· 
hlDO contrariare i gusti prevalenti, dati anche i dubbi che ora permangonll 
.uJla miscelazione, ed in line anche dal pericolo di un minore assorbimen.o 
della produzione grana ria, che gia tende oggi a un eccedenza suI consumu 
interno. Ci par quindi poco probabile che per tale via si possa ottenere un 
risultato concreto (1). 

Azione per Za rid,~one de; 008ti. - Quando, nel \iugnaggio comune, 8i 

(1) La neceo8!tA dI evltare eIle nella panl1lcazlone s! Imp!egblno 80stanze diverse dal 
grano ~ stato recentemente riafl'ermata dal Capo del Governo nel suo dlscorso al comi
tato del grano II 23 ottobre 1984. 
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parin di costi, .i inteudono in so"tanza, cose molto diverse. Ci pare di poter 
considerare : 

a) riduzioue di costi intesi come miglioramento del rapporto f"a 
quantita di mezzi di produzione impiegati e quantit,\ di prodotti ottenuti, 
migliorameuto che pliO eBser. cOllsegllito con il prof/re .•• o tecnico. 

b) ridllzioue di quei prezzi che riguardano mezzi tli prodllzione acqui
Mtati fuori dell'azienda (concimi, acqua. il'l'igl1a, ee(·.). 

c) distrih"z;()lie del reddito globale tra il proprietario, I'affittuario, 
il InI'oratore munuale. 

Esaminiamo brevemente questi singoli punti: 

a) Progre .• so tec1tico. - Ahhiamo gh\ detto delle possihilita che plH) 

otrrire un miglioramento di questo fattore in vista della generale futurn si
stemazione della coltura del ri80; in sostanza ahbiulllo concluso che seb
bene vi siano buone sperunze e si 'possano per tale via ottenere parzhlli mi· 
gliOl'amenti della situuzione, non e possibile ritenere con tale mezzo sHnal'la 
'·omph~tamente. Le stesse conclul'iioni "algono per In situazione conthageute. 
notando p~r() che esse SOIlO aneora menn fa\'ol'evoli dato il C8l'attere di 1'0l 

~itlita ebe dO\tl'ebbe In-ere i1 migliol'amento de-i J)l'Q{'edimenti tecniri. Holtn 
il pungol" della crisi molti agricoltori hanno pill uttentamente s(Jf\~glint .. 
.. e 1(l1'n fll.iende, ed hanno tentato di utilizzal'e meglio i mezzi di pro1u1.a.tL.w . 
~ da augnrarsi che anche Dlolti altri seguano questa via, si interes~lnfl mag, 

giorlllenre della produzione, e contl'ibuiscono eosl, Iler quanta e p~.sibile, 
alia I'isoluzione della crisi. 

hI Riduzione del p"ezzo di alcuni mezzi di prot/llziolle. - Si tratta .0-
stanziaimente dei concimi ebimici, dell'acqua irl'ign8 e di alcune quute las
s.irlll'tlziolli). 

Abbiamo giu avuto oc.casione di notore cite il prezzo dei concimi potas
sici Ita sublto, nel1934, una note"ole contrazione; etrettivamente si puo alfer
mare che tal pl'ezzo si e adeguato all'andamento dei prezzi dei prodotti. Mi, 
llori speranze vi sono invece per i fosfatici 0 gli azotati (1), 

(1) Per 1 fosfaticl OCC'Ori'E: noture che uua sensiblle rlduzione sl ehbe ('00 la perdtta 
della parttA nurea della sterliua (fioe lo.'U). Quast tuttI 1 oontrattt per la pirtte (nazlo
nnle ed estern) el'UDO lnfnttl sUpulaU In stt'l'lille, e gU llcqulreoti ebbero uo Indubblo bPne
flcl0, Anche l'ucull'sl della coocorreqzA. spagnola contrlblll al rlbnsso del prezzl. 11 prezzo 
dei fosfati ~ pure noLevolmE'nte nhbassnto <ii'll 1931, Dopo U 1933 sl ~ avuto tuttavia un 
noyello rlalzo In .\l:egnlto ad Rccordl intf>rvenuti tr8 'I produttorl. Per i conctml azotati 
s8rebbe posslblle dperare In un rlbasso del prezzl se rlbflSSBsse a sua volta 11 costo del
I'energla elettrlcn che in('lrle profooonmeutc:>o sulln produzione itallana (ottenuta, come ~ 
noto, con prol'Cssl elettrolltil'I). 
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llentre nel periodo 1924·26 it prezzo dei priudpali fertilizzanti (1) el'" 
piil b;lSSO del livello generale dei prezzi ed anche di quello dei prodo[ti delle 
f<7.iend" risicole, a partire tlnl 1928·30 la situazione si inverte ed il lll'ez7.o 
dei concimi, riferentloci al 1913 come anno base, ba un andamenl,. liel·e· 
menle sfavorevole, malgrado Ie innegabili riduzioni apportate. Ma tale cun· 
statazione non puo farci proelamare che esistano degli extraprofitti dn parte 
dei l,roduttol'i; oceorre aDche considerare i maggiol'i c81'iclti di cui 8ti!'1i 

sono gravati,.Ia situazione in cui si trovano in seguito aUn riduzione delle 
ltUlllltitA impiegllte ecc. I,a questione non e specifica !lella ri.icultura mf, 
interessa in genel"llie tutta l'agricoltura italiana. 

Si puo spera.re che, a questo riguardo, si arrivi ad una soluzione t~ 

lIendo presente anche it pericolo di una noyeUa fortissima riduzione nelle 
quantit .. impiegate, cbe oltre a rerare dallno notel'ole aile aziende agrarie, 
non sarebbe per fpI'mo di giovamento lleppure ai produttori dei fertitizzanti 
artificiali; aubi.tmo infaiti gia avuto occasione di sostenere che riteniamo it 
fenomeno della contrazione del consumo solo agli inizi. Anche in questa que· 
stione, l'influenza deU'ordinamento corporativo puo avere un deciso peso. 

Analogbe constatazioni possiamo fare riguardo alle quote di assiru· 
!"azione cbe tuttayi" .. sendo valut"te in percentuale del valore assicurato, 
si sono automaticamente adeguate al livello dei prezzi. Le tariffe si pos· 
sono ritenere sempl'e gl'avose pel' l'agricoltura, particolarmente alcnne clau· 
sole (ad esempio it dirit'o di franchigia per i piccoli danni) sono male ac 
cette dagli agrieoltori. Ma i; qui opportullo notare che it problema ~ generale 
ed include molti altri aspetti: la situazione delle compagnie di assicurazione 
non ~ buona; la concorrenza e acutissima; non crediamo opportuno adden· 
trnrei in considerazioni piil generali elle esorbitel'ehhero dai limiti del nostro 
studio. 

II costo dell'acqua irrigua non pare possa essere ulteriormente ribas· 
salo, dopo Ie recenti riduzioni apportate dall'amministrazioue dei canali 
demaniali, e dopo gli sforzi fatti dall'associazione dell'agro ov .. t·Sesia; 
comnnque in tale c.ampo ogni azione di reeiproco adattamento, non appare 

(1, Per moatrnre l'llftuenza dl tale e1emento rlportlamo i reddlti londiarl che rl8ul
terebbel'o nelle azlende risicole vereellesl esaminate, in segulto ad una dlmlnuzione del 
10 %. ad una del 20 %. del costo dplla concimazlone, fermi restando Ie quaD~1tA impiegnte 
~ tutti gil nltrt fattOl'l. 

REDDITO FONDIARIO DELLE AZIENDE YERCELLESI 

prezzo dill oonolml A D E 

elret.t.ivu 19I1 -<8 .. 11 

-10% li6 .... 72 •• .. 
-20% ,.. 37 I'" 67 .. 
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molto difficile. Non creiliamo infine opportuno affrontare l'esame del pro 
blema tributal·io particolarmente per quel che riguarda 10. finanza locale, 
dato che esso non costituisce un problema specifico per il vercellese, ma per 
tutta l'agricoltura italiaM. Non fal·emmo che ripetere Ie considerazioni giA 
('onosciute e prospettare dure dillieolta do. ogni parte. gil\ ampiamente di· 
seus~e. 

c) Distribuzione del reddito globale. - Esponiamo dapprima aleunc 
!;;"ell~rali considerazioni sui salari e sui canoni di affitto. 

II problema del costa del lavoro manuale e eomplesso, dillieile e non giu 
flieabile eon pure considerazioni economiche (1). Dai dati riportati in nota 
si 1'110 consta tare ehe allehe Hevi ritocchi aile tariffe del lavoro miglior'J· 
,'ehbel·o grandemente la situazione. Cio particolarmente per le aziende 
r.grarie vercellesi, ma ancbe nelle altre le ripercussioni sal·ebbero molto sen· 
.ihil1. 

Quali ripercussioni si aV1"eb~ero nelle classi lavoratrici? 
Si dice talol'a che se la libera concorrenza stabilisce il livello dp.i salari 

essi sarebhero adasso assai minori e Ie condizioni dei lavoratori assai pill 
misere (2). Mit la politica fascista tende costantemente ad una elevazione 
materiale e spidtuale dei lavoratori, ed a dare ad essi maggiore sicurezza 
di vita e di lavol'o, introuucenuo il concetto di salario corporativQ, che evi· 
denlemellte non trova rist-ontro negli schemi economici di equilibrio. Non si 
tI·ntta quindi ui valutare se i salm'i attuali uivergano di molto 0 di poe" (la 
queJli di equilibrio, lila <Ii giudical'e se conviene, in vista del bene gener'llr, 
t'tll' 'S(I}lpol'tare ai ]a\~Ol'atori nnovi, tempol'anei sacl'ifici. 

1<eppure i pill accauiti sostenitori del criterio di riduzione del (·osto ui 
1:IVOI'" p0880no affermare che, con iI Hvello attnale <Ii salario, Ie classi lavo· 

(J) Riportiamo nella seguente tabella l'andamento de! reddlti fondfarl per Ie aziende 
\"el'(el,esi €'Sflminnte, Impponendo per 11 1933 una rlduzlone del costo globale del lavoro 
manuale del {) %, 10 % e del 15 %, riduzlone che porterebbe 18 glornntn Invoratrice ordi
unrla dn L, 10 • 9.50. a 9 ed • 8.50. 

SI noti ehe per l'uzlenda E (piccola proprletit coltlvntrlce capltallsticn) Ia ripercus 
:.lone e flss!li mhU're In contronto delle altre 8zlende, dato che abblamo con8idernto n 
:jolo lavo1'o fo1'nlto dai memb1'l est1'auei a11a famtglta. 

REDO ITO FONDIARIO AD ETTARO NELLE AllENDE 

OOlto del I."oro manuale A b 

eltettlvo '811 ...... .. II 

- '% '88 '8 .. .. .. 
_10% ' ... .. , .. II • .. 
_1'% ... '50 ... '78 lAlO 

(2) Non pOBSinmo perb gludtcure quel che sa1'ebbe avvenuto se l'avvento del fasclsmo 
non ayesse rlstab1l1tn ]a dlscipltna socia Ie. ProbabUmente Ie legbe operale avrebbero 
tatto aentire 18 loro lnfiu~nzo., traverso, 81 noti bene, lotte e dlstrusioni dl rlccheua. 
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!'utriti si trovino in condizioni di privilegio; anche senza esporre bilaud di 
fnmiglie rurali, ognuno e d'accordo nel ritenere che il tenore di vita attual· 
m~nte possibile e assai misero, e maggiormente acuito dal ricordo della ven· 
tu ta di relativo benessere che i forti guadagni del periodo inflazionistico ave
vano provocato. I ph) previdenti tra i lavoratori, e vero, hanno avut" Is 
l'0ssibilita di risparmiare qualcosa, di acquistare parcelle di terra ecc., ma 
tali casi non sono stati invero molto frequenti, ed moltre occorre conside· 
rare che nella maggioranz8 dei casi eia eostituisce l'unica risorsa di molti 
lavoratori durante molti mesi dell'anno, stante l'irregolarissima distrlbn· 
zione del lavoro. Fenomeno quindi socialmente importante e benefico. 

Altri fattori contribuiscono a complicare la sitnazione. Innnnzi tutto il 
noto fenomeno di divario tra i prezzi aU'mgrosso ed i prezzi al mmuto, fa 
si che gli alimenti che il lavoratore deve acquistare restmo ad un livello 
relativamente elevato, poi sono pure notevoli gli e/fetti del noto equilibrio 
tra i prezzi del grano ed i prezzi degJi altri prodotti agricoli, che, neile 
zone risieole, contribuisce a mantenere elevato il prezzo del pane (e qulndi 
i salari), mentre, essendo il grana poco coltivato nelle aziende vereellesi, il 
conduttore non ha la contropartita attiva. Situazioni qumdi assai com· 
plesse e mterferenti tra loro: talvolta anche ricorrentisi in un circolo vi· 
Zi080. 

E' consigliabiJe tendere verso una ulteriore riduzione dei canoni di at
fitto? Notiamo innanzi tutto che essi sono in buona parte riferiti a risone, 
e che di conseguenza si adattano automaticamente aile variazioni del prezzo 
del fondamentale prod otto. Una rilluzione di una certa entita nei canoni si 
ebbe nella primavera del 1931 per l' azione della commissione provinciale, 
oggi un nuovo ritocco si presenta assai difficiJe, data la situazione poco lieta 
in cui si trovano gli stessi proprietari, gravati spesso da forti debiti e ta
lora presi da timor panico per il forte ribasso relativo sublto dal valore dei 
lora terreni, in conseguenza. della caduta del prezzo dei risoni. 

Si noti, a questo proposito, che la Bituazione dei proprietari di ter
reni affittati, e aggravata dai frequentidissesti degli afllttuari: fenomeno 
che dovra tendere a scomparire mano mano che Ie perturbazioni cesseranno 
e che, ottennta una certa stabilitA di prezzi, saranno evitate Ie brusche ed 
impreviste oscillazioni economkhe, ma che influisce molto sulla situazione 
contmgente. 

In definitiva, per poter giudieare sopra l'opportunita di influire sulla 
distribuzione del reddito globale, oceorre basarsi Sll premesse e considera
zioni extraeconomiebe, che non si possono scientificamente gi!,stificare; il 
che non vuol dire che siano ilIogicbe 0 prive di fondamento. 

Oi pare cbe il pllnto da chiarire sia il seguente: m vista del futuro 
assetto deUa risicultura e delle possibilita di giungere ad una soluzione or
ganica del problema risicolo, cbe assicuri a tutti i fattori deUa produzione 
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un equo compenso delle 101'0 pre.tazioni, puo essere accettabite un tempo

raneo sac.-ificiof Sarebbe in tal caso opJlortuno ehe tale saeriticio fosse ri
partito Ita tlltti, secondo una proporzione ebe puo risulta!'e solo da eonsi
derazioni non puramente ecollomiche (1), 

Ci pare ,"somma ehe Ie norme di pratica azione a questa rigllardo deb
banD sorgere tenendo rn:esente la necessita di far vivere I'azienda, sino a 
ehe sara superato il periodo <Ii avviamento al nuovo assetto_ I saeritiei do
vrebbero essere, in ogni easo, temporanei, percbe volgendo it pensie!'o ad nn 
pin 0 meno prossimo avvellil'e ci pare cbe si possano inve('-e sperare dei mi· 
glioramenti nelle condizioni dei miseri lavoratori e in quelle della oberata 
proprietil fondiari,,_ CUllfidiamo a questo proposito, di essere rillsciti a dare 
(sia cui biland aziendali, sin con Ie eonsiderazioni sopra Ie eondizioni dei 
lavnratori) uleuDi eiementi rhe possono seI'vire ad una discussione non basata 
Stl vani dis('ol'si 0 su inesistenti astraziOlli; l'esame deU'azienda agraria con· 
sideratu nella sua intereZZR, dovl'A, in ogni modo, costituil'e sempl'e Ia 
base £lei gilldizi, in luogo degli irrnzionali conti coltm'uli analitici (2)_ 

(1) A puro titolo dl esempio 81 pub mostrare ('orne 81 moditicherebbe la situazione dl 
nkune nziendl' vprcellesi, in segulto R mutamenti Della distribuzlone del redulto globale. 
Esnn.inert>mo Ie nziende A e B che sono rispettiv8D1ente In meno ('Olpita e In pin colpitn 
dalla crtst. 

Rldu('endo del 10 % 11 cunone di ntfttto ed i saItirl. 11 profitto dell'affittuario del
I'szlendn A pn~sa dn - 214 a - 34:: vediamo in tnt caso, e tenendo pre~ente n CODCt'ttO 
economico df pl'ofltto ('he In sua sitoazlone ~ migllornta economicomente e qU:lsi normale. 

l'cmplendo Rnulogo calcolo per l'azienda H, si nota ('he 11 protitto passa dn L. - 333 
u - 135 sltu8z1one Bempl'e grave rna molto migliorata. 

(2) IUrordlamo a questo proposito. Ie discussioni avutesl davant! la Magistratura del 
luvoro dl TorIno. Non essendosi nel mm'zo 1931 nddiyenuti ad un Recordo tr8 Ie organiz
zRzloni interessate. n~ essendosl Del successivo mese llOtUto ragglungere un concordato, 
amJchevole, sl giunse alIa eentenzn emessa n 20 maggio 19."11 a Torino. Rias~umiamo gU 
argomenti prosPt"ttatl daUe due porti. e clQ non tanto per illu.strare una simile discus
I!!lione onnai veccbin dl olcnni annl, quanto, perch~ gli argomenti adottati e Ie propaste 
rotte sono on('he oggi ri}Jetutnte per una situazlone pit grave, a\'ente Ie stesse carntte
rlsttC'he. Sosteneva n rnppreaentante della federazlone provlnclale per gIl agricolorl di 
Vercp1U (on. O!mo) che 11 rlao rlcblede una mano d'opers quantitativa 4 volte superlore 
n quello del frumento. e giuatificnvn In rlchiestn dello rlduzione del salar! per I lavori 
ordinarl dl nvventlzl u 1.... S giornollere, dtlto che, essendo aumentnta la poasib1l1tll di 
Imlltego, tutti I me-mbri componenti Ie tamlgUe 18'\'"oratr1cl, queste llotrebbero anoora avere 
un reddito sufficiente. La sentenza deUa Magistratura tlssnva In tariffs base (lavor! dl 
III categ_) In L. 10 giornnllel'e - per 8 ore - Ie alh-e tarllfe sI "","",no veder. nel pro
spettl del capitolo V. QunU 1 concettl lnforJllatorl dl tale decisione? Dopa aver esamlnata 
In sltuazlone genet'ale degU agrlcoltori vercelles!. e pres! come bose 1 conti coltoral1 prove
nlenti dn Ifontl 6Varlate, che mostravnno talvolta un'!ncidl'nza del 70 % del costo della 
mano d'opern suI totale costo della' produzlone; sl deduceva che la mnDO d'opera dovesse 
essere retrlbuitu con L. 9.52 glornal1eJ;e. Fu ancbe tenuto presente n bllonc1o integrale 
di un'nzienda rlslcolu -. compiloto perb semIJre In base a conti anaUtlc1 delle varie 
colture. Ne1 rlguardl del In\'orotori manURII 81 tenne <'Onto del salano unttarlo e delle 
glornate Invornt!ve nnnue che el'a posslblle compiere (0 seconda delle varle oplnionl, 
0lK'1llavsno da 159, 193, 21lO, 250). 
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lIa orCOl're l'ipetel'e ('he questi coutingenti rimedi, od altri che possono 
essere studiati ed adottnti, scmo xnoti ed incoel'enti, se non sono messi in 
reluzione con la gene-rale ed orgnnicH ~oluzione del problema risicolo. E' 
questa che fondamentalmeute preme, e uel giudieare e nello scegliere 00· 

corre sempl'e teneri a presente ed ad essa armonizzare tutte Ie altre ini 
ziative. 

Tali - sostanzialmente - Ie proposte piil serie che si espongono per nn 
imm.ediato migJioramento della sitnazione; la lorn applieazione pratiea 
potril esse I'e molto faeilitata dalI'esistenza di un ordinamento eorporativo; 
gJi organi cumpetenti potranno infatti, resisi conto deilla situazione, smor· 
7.al'e Ie asperit>\, tentare di ripartire eguahneute i dauni, rendere possibile 
la via perla generaJe sistemazione. 

Altre numerusissime proposte venguno sovente prospettate, e i piani si 
moltiplicano e Ie fantasie si consumano nell'eseogitare nuovi macchinosi 
organismi, assurde soluzioni, panacee immediate; chi v\lol tener dietro a 
rio - quantunq\le il profitto che se ne p\lO ricaval'e sia ben scarso - non 
hs certo materiale in difetto. 

Non perderemo tempo a seguire tali proposte, n~ quelle ehe propongono, 
cume base fondamentale, larghissimi interventi finanziari dello Stato, mo
strando di non comprendere Ie dUlissime difficoltA dell'attuale situazione 
generale e di volere ottenere dei va\ltaggi particolari, con danno di altri, 
pure importanti, interessi della Nazione. 



LE RICERCHE COMPIUTE 

E LE FONDAMENTALI CONCLUSIONI OTTENUTE 

30 - Y. U.I.)iDINI 



SgUa1'do ria88untivo aile ricel'che compiute. - Riandando col pensiero 
al cammino percorso, si nota. che il Iavoro compiuto puo distinguersi in 
due parti, a se('HUda dei diversi scopi e dei diversi metodi aeguiti. Una 
parte e di carattere storico e tende a pone in rilievo l'attuale, gravissima, 
situazione della risicultura italiana: l'altra parte invece tende, traverso cal, 
coli e determinnzioni implicanti anche ipotesi ed astrazioni, a fornire alcuni 
elementi per. un,1 sulnzione genera Ie ed organica del problema risicolo. Si po· 
trebbe anche dire che una parte e scientifica, perche ricerca ed interpreta 
fatti e relazioni tra fatti, l'altra pal·te invece non e sCientifica, perche si 
propone la risoluzione di un problema pratico. 

La prima parte comprende - sostanzialmente - una minuta analisi 
degli andamenti dei prezzi, della costituzione economica dei diversi tipi di 
aziende risicole italiaue, dei redditi da esse dati nel periodo 1924,33, Puo 
forse apparire che il numero delle aziende esaminate sia eccessivo e che Ia 
minuzia di certe determinnzioni sia superfiun, in relazione agli scopi del 
nostro lavoro. Ma a spingerei in una analisi cosl approfondita siamo stati 
indotti anche ds altre considel'azioni. 

Le aziende risicole italiane sono poco conosciute nella Ioro precisa co· 
stitnzione, Ie organizz8zioni sindaculi mancauo spesso di dati necessari per 
difendere Je lora idee e pel' giustilicare Ie lora proposte; si all'erma frequen. 
temente che Ja mano d'opera grava fortemente sulle aziende senza poter 
nettamente speciticare come, si atferma ehe gli oneri per concimi, acqua ir· 
ligna, assicnrazioni, SOIlO insostellibili, senza avere il modo di pa.ragonarli con 
i redditi aziendali, 0 con Ie produzioni vendibili ecc. 

Pel' cio abbiamo tentnto di analizzal'e minutamente un riIevante nu· 
rnel'o di aziende, notando pel'iI che non riteniamo di avere completamente 
esam'ito l'al'gomento. e che sarebbe utile approfondire ancora l'indagine 
mettendo in rilievo Ie divel·.ita di costituzione aziendale nell'interno delle 
zoue risicole, a seconda delle diverse zone, dei diversi rRpporti contrattuali, 
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delle diversita del sDolo, delle aeque, delle distribuzione della proprietA 
fondiaria ecc. \!Ce. Come pure sarebbe augurabUe poter aneora approfon
dire aleuni punti dn Doi solo sfiorati, Ie diversita del costo di alcune ope
razioni eoltnrali (ad esempio la monda del riso, nel tempo e nello spazio), 
la variabilita delle produzioni unitarie in seguito ad andamenti climatici, 
l'economia del la,-oro meecanico, Ie industrie rill·ali (ad esempio quella del 
casaro), collegate colle azh'nde, ece. Lavoro di approfondimento (00 anche 
di rettifica, perch~ non pretendiamo certo di avere esposto dati di valore 
definitivo ed universale) che potrebbe farci sempre maggiormente conoscere 
la nostra risicoltura. 

La breve ilIustrazione dell'evolnzione storica della risicoltura, rientra 
pure in questa parte, ed ~ giustificata dal desiderio di cogliere anehe gli 
a.petti dinamici della. situnziolle, e di conoscere il senso della evolnzione 
che ha condotto la risicoltura aile a.ttuali posizioni. Lo studio ~ inoltre com
pletMo (complemellto indispellsabile perehe Ie cifre per se stesse poco di
cono 00 occorre che siano vivifiea te da eonsiderazioni e da deduzioni) da un 
tentativo di interpreta.zione della crisi risicola, che, come abbiamo esposto, 
risulta. sostanzia.lmente dovuta a tre fattori: i bassi rOOditi delle aziende 
risicole, l'indebitameuto degli agricoltori, Ie poco buone spera.nze di unll 
futura. ripresa. 

L'altra. parte dello studio, come dicevamo, impliea ipotesi ed astrazioni: 
ne sono un esempio i calcoli, compiuti nel cap. XIV, relativi aile inlluenze dei 
prezzi del riso sui risultati economici delle aziende risicole, perch~ ~ evidente 
che supponendo di varial"~ questo prezzo, mantenendo costanti tutti gli altri, 
abbandoniamo il. solido terreno della realt,)" per spingerci sopra uno pin 
infido. Di tal natura e iuoltre tutta Is parte V che tende a dare nna base 
per una soluzione del problema risicolo: e Ie conclusioni ottenute sono, 
anche in ta.l caso, il frutto dell'esame di situRZioni ipotetiche, feconde perb, 
a no.tro avviso, di qualche risultato importante. 

Le P088ibilitd d i 8011lzione del problema risic%. - La prima fondamen· 
tale conclusione ottennta, ~ la constotuzione della necessita di restringere 
In risicoltura. Hestrizione pin 0 meno forte, n seconda della pill 0 meno forte 
possibilitA di mantenere una certa corrente di esportRZione dei nostri risi fini, 
pin forte ancora se, in seguito all'acllirsi dei nnzionalismi economici 0 ad 
nltri impondt"rabili futtori. tale via ci sara preclusa. Abbiamo anehe detto 
di spernre cite nOli si avveri questa ipotesi che, non solo per la risieoltura, milo 
anche per molte nitre branclte dell'ecollomia, rappresenterebbe un danno ceo
nomico generale. Ri noti inoltre che in tal caso molti alb·i dati del problema 
sarebbero radiculmente mutati If clle qllindi, probabilmente, dovremmo modi
ficare auclte alcune conclusioni. III via provvisoria e condizionata ci ammo 
qllindi orientnti slll~a seconda alternativa, che appare quella verso cui 6 pill 
opportuno tendere e dalla quale si possono ritrarre i migliori vantaggi. 
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Qunli ('olture !'Stendere in luogo del riso? L'attuale ed immediata. situn' 
zione dei prezzi favorirebbe il grano, ma considerando Ie prospettive avve· 
nire, e, soprattutto, Ie ripercussioni ehe avverrebbero sulle classi lavora.· 
trici, abbiamo anehe riconosriuti i grandi vantaggi economici e socia.li di 
una estensione dei prltti e dell'allevamento zootecnico, pur immediatamente 
nou conveniente. 

Vestensione del grano in luogo del riso, costituirebbe sempre una par· 
ziale soluzione del problema - e non ~ quindi questa la soluzioue cercata.. 
Questa. puo aversi solo cou I'estensione dei prati e· con l'aumento del be
stiame, a.umentando sin la produzione del la.tte e dei derivnti, sia quella 
della carne. La possibilitll di scelta del primo indirizzo condizionata alle pos· 
sibilitA di ripresa delle nostre esportazioni per i derivati del latte: la carne 
invece ha sempre ampie possibilitA di diffusione in Italia. 

La \'estrizione della l'isicultura non dovrebbe interessare una sola zona 
risicola, ma tutte sebbene in diverslt misura. Fanno eccezione Ie zone risicole 
bolognesi, della foce del Po, e in parte quelle del Mincio, per Ie qua.li non 
pare OPPOl'tuuO cbe In risicultura debba restringersi. 

In ogni modo il vereellese dOVl'a sempre costitnire una. regione pill risi· 
cola delle nitre, pos.iamo anzi affermare cbe per condizioni Ilmbientali e sto· 
riche (sviluppo irrigllo ece,) il riso prevarril sempre nell'ordinamento coltu· 
I'ale verceJlese, diminnendo poi progressivamente nel novarese, Lomellina, 
pavese, ecc. 

Oi siamo pal'ticolarmente curati di valutare Ie ripercussioni ehe avverreb· 
hero nelle .classi Ilivoratrici in seguito alia prospettata restrizione della risi· 
eultura. Una importante conclusione, che in parte contrasta con Ie opinioni 
correnti, ~ ehe tah ripereussioni - nell'ipotesi di un'incremento delle pro· 
duzioni zootecniche - non s'\1'ebbel'o eceessivamente gravi: in ogni modo 
tollerabili e superabili. 

I lavorntori del luogo iu lin primo tempo non muterebbero molto Ie loro 
condizioni, e successivamente, avrebbero modo di migliorare la 101'0 situazione 
economics., Partictiarmente I'aumento del numero dei salariati Iissi e la COD· 
seguente dimin'lzione degli avventizi, rappresenterebbe un fortissimo bene, 
Iicio aociale, e potentemente contribuirebbe alia soluzione dell'assillante pro· 
blema del bracciantato, Ripetiamo infntti, ne Ia. ripetizione appaia un eceea· 
aiva pedanteria, ehe dal punto tli vista sociale la prevalenza dei aalariati Iissi 
ha un'importanza pari quasi a quella che, in altre zone e per altri tipi tli 
azielJda, ha il prevalere dei coutratti di eompartecipazione. Ma ai ricordi pure 
che tutti questi benefici sono legati intimamente all'incremento del bestiame: 
Ie altre possibili soluzioni non possono condurl'e a cio. 

Maggiori dubbi e preoccupazioni destano invece i lavoratori che tempo-
1'anea.mente immigrano nelle zone risicole. Una parte di essi potranno trovare 
nuove fonti di guadagno e la ragione di un pill elevato tenore di vita., nei 
miglioramenti tecnici delle colture, nelle boniliche, nella generale ripreaa 
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economica; ma la sitnazione pin delicata appare quella dei provenienti dalle 
zone montane dell'appennino, zone che hanno pur esse notevoli e indubbie 
p~ssibilita di miglioramento, ma che non potranno ottenere cio ehe lenta
mente, dopo ale ani decenni di progressiva evolnzione, e soprattutto dopo che 
si siano ripristinate Ie condizioni che possano permettere un incremento della 
"roduzione zootecnica. E' degno di meditazione il fatto che la soluzione di 
due gravi problmi, in due zone tra 101'0 radiealmente diverse (pianura irrigna 
e montagna), e legata allo stesso fattore: il progresso zootecnico. 

II problem.a del riso e I' ordinamento corporati,;o. - Per ottenere la so
Inzione nel senso esposto l'ordinamento corporativo pno esel'cital'e una no
tevole azione, sia dil'ettamente, applicando con costanza e prndenza, rna 
nello stesso tempo con energia e con ferma visione della meta, i suoi pro
cedimenti d'azione, sia coordinando - in vista della solnzione prescelta -
I'azione degli Enti interessati, enti corporativi periferici, cattedre ambn
lanti, istitnti scientifici, istituti di credito eoo. L'uzione da svolgere dalle 
Ol'ganizzuzioni sindacali periferiche appare chiaramente; e puo consistere in 
tentatil'i di amicitevoli accordi circa il livello dei salm'i, affitti, ecc., azioni 
pel' far si cite la riduzione della risieoltura avvenga in modo graduale, e cite 
travel'so un parall~lo cambiamento nelle condizioni delle classi lavoratrici 
possa attenual'si il pericolo di un lieve e temporaneo accentuarsi della disoc· 
cnpazione, Relezione dei lavol'atori immigl'ati a seconda delle lora maggiol'i 0 
minori necessita di guadagno, stndi e prudenti tentativi di applicazione di 
nuove forme di contratti di compartecipazione, ecc. E particolarmente appli· 
cazioni delle direttive generali tendenti alla riduzione della superficie colti
vata a riso, con gJ.;aduali svolgimenti di altre forme di impresa. 

Preziosi aiuti possono pure essere appOl'tati da enti di earattere scienti
fico e propagandistico. La stazione di risicoitura sta giR, ad esempio, indi
rizzando la sua azione verso la ricerea e la sperimentazione di varietA fini di 
riso, nnoyi procedimenti teenici, ecc.; Ie eattedre di agricoltura possono, col 
consiglio e colla pel'suasione, fianeiteggiare notevolmente l'opera degli altri 
enti, istruire gli agricoltori pin retrogradi su cio che riguarua Ie eolture da 
estendere (poco eonosclute nel vercelIese), sull'allevamento del bestiame, ece. 
Tutte azioni da svolgere, come e pacifico, lentamente per anni, ma eon una 
precisa direttiva e visione dell'insieme. 

Ancite organi di carattere economico, istituti di credito agrario sopra· 
tutto possono recare un potente aiuto particolarmente se in avvenire potra 
esservi un periodo di ripresa per Ie operazioni di miglioramento. Ostacolando 
ad esempio, 0 stabilendo di negare ogni forma di contributo a migliorie che 
pl'opongano esclusivamente un'u·lteriore estensione della coltura risicola, fa
vorendo invece allllassimo Ie costruflioni di stalle, fienili, abitazioni per sala
riati fissi, ecc. La concessione di contributi sarebbe subordinata a cio, e do
vrebbero essere preferiti quelli che phl si armonizzino con i criteri generali. 
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Non vorremmo peril che tali proposte fossero interpretate come l'espres
sione della necessita di formulare un piano dettagliato e preciso, che in nn 
dato numero di anni dovrebbe portare la risicoltura al suo nuovo assetto_ 

L'azione corporativa deve bensl tenere presenti Ie direttive generali 
d'azione e Ie mete da raggiungere, e deve pure tendere ad esse tenacemente 
e progressivamente, rna non deve pel' fermo irrigidirsi in uno schema 0 

piano, rna anzi, adattarsi aile svariate situRzioni, correggere lentamente i 
partieolari con l'esperienza, tentare e scegliere Ie vie migliori, salvo poi ab
bandonarle quando si dimostrino iufeconde_ Azione quindi plastica ed intel
ligente, e non rigida e programmatica_ 

L'ordinamento corpo1'8tivo ha quindi davanti a se il compito di risolvere 
praticamente il problema risicolo: cornpito assai pin difficile e complesso di 
quanto non appaia a prima vista_ Ad esso spetta di far rnuovere gli agricol
tori nel senso voluto e di disciplinare la produzione: tali rnoviinenti invero 
non si verilicano per spontanea iuiziativa, perchil, come osserva il Mortara: 
« Di fronte alia contrazione della domanda, il produttore individuale esita a 
ricorrere ad una restrizione dell'offerta, che in ultima analisi spesso si riflet
tera in una restrizione della produzione; in reginle di concorrenza, ogni pro
duttore spera che tale restrizione sia eseguita dai suoi colleghi e competitori, 
e nessuno cornincia a darne l'esempio» (1)_ 

L6 condizioni per una 8oluziorle genemle de! problema ri8ico!Q. - Po
tremrno, giunti a questa punto, compendiare in una hreve sintesi Ie condi
zioni indispensabili affinchil sia possibile giungere ad una soddisfacente 
soluzione del pI'oblema del riso, dicendo, ad un dipresso, cosl: La soluzione 
del problema del riso si otterra se sara possibile raggiungere in avvenire un 
miglioramento nei prezzi relativi dei prodotti animali: carne e latte_ E non 
abbiamo in definitiya aleuna difficoita ad arnrnettere che e questa il nostro 
pensiero, a-vvertendo peril che la formula non va considerata pel' se stessa-, 
rna va interpl'etata- e giustificata ponendola in rapporto con tutto il Iungo 
lavoro da analisi e di valutazioni eompiute durante il corso della studio. Se 
tale rniglioramento non avvena potranno bensi a,versi pa,rziali soluzioni, ed 
anche benefici rispetto aU'attua.Je situazione, ma non si potra rnai afferrnare 
che Ie aziende risieole abbiano raggiunto una, situazione di equilibrio, che i 
problerni della mana d'opera siano risolti, che si arrivi a rafforzare quei 
legami tra l'uomo e 10, terra, che la politica fascista, giustamente cerca di 
estendere. Per Ie zone irrigue della valle padana, l'industria zootecnica ha 
una importanza sociale oltre che economica, e do, essa dipendono il benes
sere dei lavoratori, la sicurezza del trovnr lavoro, Ie possibilita di un lento, 
rna continuo rnigliorarnento della fertilita del suolo, if raggiungimento d; 
un grado generale di relativa prosperita, che nessun altro indirizzo produt
tivo puil dare. Si peusi allodigiano, 0,1 pavese, 0,1 basso milanese, al cremasco. 

(1) GIORGIO MORT ... : Pro.pelllve ecooomwhe. 1934 [99]-
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Cosi, piano piano, queste considerazioni ci hanno trascinato un po' fuori 
del problema specifieo che ci eravamo proposti di esaminare, ma. ciO puO 
easere singolarmente istruttivo pereh~ vediamo ora ehiaramente ehe easo ha iq 
parte Ie stesse radiei e Ie stesse caratteristiche di tutto un pin vasto problema 
interessante l'agricoltura dell'alta Italia: il basso prezzo rela.tivo dei pro· 
dotti animali. Ed ~ qui opportuno fare qualehe breve eonsiderazione sulla. 
queatione del rapporto tra questi prezzi ed i prezzi del grano. 

Quel eomplesso di provvedimenti e di ben coordinate &zioni che va Botto 
il nome di battaglia del grano, ha, a nostro parere, esercitato una pro· 
fonda e benefica influenza su tutta l'agricoltura italiana, generalizzando i 
pin moderni metodi tecnici, permettendo di coprire iI fa.bbisogno interno, 
trasformando, talora radicalmente come chiunque PUQ constatare, la men· 
talitl\ e Ie conoscenze degli agricoltol'i. E simili vantaggi, che talvolta non 
si possono valutare in puri termini economici, saranno probabiJmente ~a 
forte ragione di progresso per l'avvenire. Vediamo peril, da qualche anno, 
profilarsi all'orizzonte una nube che PUQ, se non opportunamente fugata, 
ingrossare ed originare danni e squilibri -fortissimi. E' il pericolo che 1& 
roltura granaria si estenda eccessivamente in superficie (violando cosi uno 
dei postulati della battaglia del grano, che, si ricordi bene, partiva dal pre· 
supposto esclusivo della intensiftcazione di tale coltura) ; e che tale estensione, 
invece di costituil'e una nuova risorsa per gJi agricoltori e per i lavoratori, 
danneggi Ie altre prodlIzioni ed orienti sempre pin Ie aziende della pianura 
irrigna verso la cerealicoltura, a detrimento dell'industria zootecnica. E ciO 
occorre con tutte Ie forze evitare, poiche per Ie fondamentali condizioni ft· 
siche, stol'iche, economicbe e sociali, la ricchezza e la prosperitil. dell'agricol· 
tura di queste zone, sono intimamente legate al bestiame, come dal bestiame 
IItrettamente dipendono il beneasere e la sicurezza economics. dei Ia.vora.tori 
manuali. 
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portante articolo, si esamina il problema fondamentale 
per l'agricoltura ita.liana, del ri"'l.uilibrio dei preui re
lativi de! grano e dei prodotti anlmali. 

Storm del: pro(1elti e dt'lI~ OPPI'l' per l'i,.,-iyaz;QIll' d,1 Jb
Ian .... - Lugano, Ruggia 1884. - M&lgrado I'epoca in 
cui fu 8eritta, questa &mplissima. opera mostra in pieno 
tutti i 8uoi presi e mette bene in rilievo l'infhienza che 
ha esercitato l'uriguione sui vari tipi di agricoltura 
del Milanese. 

rer la boni/ica integral. della Baraggia "ercelr.... - s. 
A. V. I. T. Vercem 1933. - Breve ed ottimo studio che 
pone chiaramente i prineipali problemi oonnessi alla 
trasformazione della' baraggia veroellese. 
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La propn'etii fondian:a nell'ordifkl~n.to corpor(J.tivo. -
Relazione 801 convegno corporativo di Vercelli, nov. 1932, 
S. A. V. I. T., Vercelli 1933. 

33. BUSTICO GUIDO . La legf:slazione del ruo in Italia neUe mrie regioni ed 
flftl'UI't'I'JW i (.PIII1Ii, con note di GINO Fpn~GIA. sulla SCOID
parsa della. malaria. dalle risaie. - Novara, Ca.tta.neo 
1932, X. L'opera del Bustico ~ la pill organica e completa 
apparsa reeentemente su questo argomento. 

34. CAMILLA STEFANO. Battaglw del grana e pafllijicano'/le. - Torino, Industrie 
Grafiche, anna VII. 

35. CANOVA GIOVANNI Cetl.ni wlle "saie del mantovano. - Mantov& 1915. 

36. CAPRA"A U GO. • Il commercio d.l grano. - Voll. I e II, Istituto editoria.le 
scientifico, Milano 1928 e 1931. 

3i, CARACI GIUSEPPE. Le II corti)) lomba,.de e l'origifU! della u corte )). - Roma, 
Societa Oeografica italiana, 1932. 

38. CA'M'ANEO CARLO . N otizie naturali e civili 8ulla Lombardia - Rista~pato 
nella II Nuova collana degli Economisti •• , Vol. II, U. T. 
E. T., Torino, 1933-XI. 

39. CBIAPP&LLI R. 

40. 10. 10. 

II ri80. - Para.via 1925. 

Le rorutd di ri.Ro colti-tKlte in ltalia. - Stazione di risi
coltura 1930. 

41. CHESS! FEDERIco. Produzio1le e prezzi mondiali del grano nel o,opogutrra. -
Barometro economico dell' Agenzia Volta, ottobre 1913. 

42. CHING·WIII-WANG Tit. control of ric. importB People's Tribune - 16-11-1933. 
- Sha.ngai. _ Rileva l'aumento delle importazioni cinesi 
negli ultimi anni, e Ie prospettive di &zione del governo. 

43. CIANCI ERNIIlSTO Di1Ulmica d.; pr ••• i .kU. merci in I taliIL dal 1870 al 1929. 
- Annali di sta.tistica, Roma, Poligranco, 1933. 

44. CIRBLLI E... La ruicoltura I.rror •••. - "Agricoltore ferrareBe II, 1933. 

45. CONSORZIO VENDITA RISONEI DI BOLOGNA. Dati &tnt;sti('i (quantita e prezzi). -

46. DI!IVOO'O L. . 

47. DmANTlS M. 

46. DRAGONI C .. 

49. EINAUDI L. 

50. ERIIIlIA F. 

51. FAD.I. . 

&2. FAaINI L. C .. 

Litografato, B.logna, 1932. . 
• 11 riBO per la ge"t. del lavoro. - Relatione al Convegno 

lombardo di igiene rurale, Milano, ottobre 1933. 

11 dazio di importazion. suI .... 0 in lIalMl. - " Riforma 
Sociale ", 1923 (n. 5-6). 

Economia agraria. - Hoepli 1932, 

La doria eli una. rivoluuofle agrarin.. - C( Riforma sociale 11 

marz~a.prile 1927. Si tratta di un chiaro articolo ispi
rato dal noto volume del Pugliese sui Vereell .... 

Osservaaont. pluviometriche. - Servizio idrogra.fioo del 
Ministero dei LL. P P. 

Le risai. di colmata. - Atti del II Congresso risicolo di 
Mortara, 1903, Tip. Cortelle.ti. 

Delle quutioni economiche e 8anitarie agitate in Italia 
intarna alle "Bait. 

53. FImBRAZIONB NAZIONALB IFASCISTA DEL COMMERClO DKI CEREAL!. - ..4.nmtario rfT 
I'anna Xl. Rom&, 1933. 
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a F ...... s L .. .. St4lu-ti-t. J/!'i ,."..,j~ ~ 4ft ~i ~ r-pNr,.ra ad 
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.56.. F01SG-~DI!IlG. Grq'. trq,/~ ,yll"/ ,.,'1111'~ fa 7;,..1'.0#'-11. -- ~1-_!iai r:!r"~':Ha 
SaD Yo8. p~ .. I~:a-L ~io ~d_& ine~lldeB.t:e IIt'Jt~:: 
-....idnuiooi ...t .--icio old ri-.... 

S9.G ......... G. 

60. G .. WILSON 

I pntJhlt!ai ~Ii.,..ti ,JI!IL. JWfJtIl~ Z~C'a'II!'. 'b. 
/44"'-. - rl Biris;a d.i ~ " .. Finme 1900-. 

/1 ~""'.fV"" 4« ~_i ti-•• K-i aelle CIM4I~ ~ 1300-31 
• 19GI-Zl. - " halia Agrimia .0 ~. I~XL 

D.Il. .....Jizi"... .grKJe ild ... ,....,.. nra[l~ -
V • ...,ill 1S8-L 

..-I", .. ri"". t",.. pool'''7I. - w. W. Xortoa and _. 
X.w Yori: IllM. • r;- IUIO .... dio asoai imp.,....,..... ed .. 
l"OmJDe'nto a.l.:f" A~ll.u.ra! Adi..:~~me"l1; .!L"ti '., [i r. ~ 
Ole' ~ II principio della (t: pN-WU' parity n rome 
base l"'r ""'"naiaare i pRDi di .--.fua o..i l'reoiooni 
aziendati: talr eoIlC'etiO aDOia.o and:tr aoi lISai:O pe-r V"a

i1ltare Ie <ar3"~ Oeila ~ ........... arnur... 
(dr. cal'- XHIl). 

61. GUCODBB C. . .. Fuaz;~""",,'-'d. ~ ef!ir.an. al!l p4tf:. acri""'e _,).",J,~,...u. 
Pf!'T ltxnli i. PT9f1".f':'iG tii r-~li'_ - Belarione aI COB
... ~o Corporati.-., proriacia/e di V.....ui.. ~ s . .l.. V. 
I. T. 19133. 

62- GIANNINI M .. . -'"ole ",,1l4 r ....... d.<a. -'_ l_Mw. - Livv"- An .... 
nelli, 1843. 

63. GIOIA M. 

64. GIROLA C. 

85. GOII8Bl"I'I V. 

66. GOLGI C .. 

67. GRASSI P •. 

66. G .... BINI C. 

89. GRIZIO'I"I"I B-

70. HUB ... NN E. 

F ilo,o /ia dtlla .,,,, i.ti.... - ll....Jrisio, "llllIrn-a 1'lci
nese", 1839. 

La coltivaziQn~ del rUe •• .Ar~' __ - Cmmmi~ al 
IV Congresso ri..<ico/.o~. V~ I9li. 

II N,O. - Casa ed. Onari ".1Ii. 

II ri,o. - C""",ra di _mo Iii X.,.,....,. 1!).!5. 

&lazif;.~ 161 JI •• i.I,no pep rK~ic ~ I¥ll~ ls~
ziMlt CHlpi.'e &a n.r.ie tilUWJic i £.r9'i ,;i; • .-.t. 4~1 1 __ 

La pol"'~ -I,gI' ... ..oc Wa.n.ti.. -. ltalia ~ ,. 

R •• .hlhlr i. I, .. l~ - JIoelI l8!l>. 

71. ISTITUl"O FOr&\L& DI ('UDIW _\·;!t.IWlI' .... PO It Ptr_lIl)~~. - Ef?'1.w ~c.i ~ t..;.~~. 
1_. 1900. 1S31. lo;.1';? 1",13, 

71. I~AnoNAL LAaorl. .-..rICK - .-;:Ol~~r.t_ "-'.JIM«'.- ........... , ..... I .... :"..,~ &'.,,~ .0:: 
'\g-o, 1S<l3. 



73. J ACINI S. . 

74. 10. 10. 

76. 10. 10. 

76. J ANNAOOONB P. 

77. 10. 10. 
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fAr proprietd Jondt6ria e Ie popola$;ont agrirole i~ Lom
bardin. - Mila.no 1664. 

L'incAiesta «graria - Rei(UioM fitlall!... - Roma, Til?- del 
Seoato, ISS;. - Si veda. a. pag. 50 e 51 (edi •. origmale) 
quel ebe l' J acini dice del riso, e dei pericoli della COD
correnz& asiatica: il che mostra, S6 non altro, che questi 
pericoli non sana poi COSt nuovi. 

L'lncAiesl4 agraria - RelaziOM Nita. X circoscrizioM. -
(Pavia, Milano, M&ntOV3. Cremons, Como, Sondrio, 
Bergamo, Brescia.), vol. IV, Roma, Tip. del Sena.to. 

II cosio di proJu,wm,,- - Biblioteca. dell'eOODomista., IV 
serie, vol. IV . 

... Y ote criticAe di da.tutica teofl.Omie4. - II Riforma 80-
ciale u. 

78. KIRJ[ J DHN • Agriculture and the trode cgcle. - King, London 1933. 

79. KREAMER- La latta ('ontra 16 d;$occupaziom nella fHI.OV4 Germnnia. 
DIKTHARI7I' F. - Rivista Italians di statistica, eoonomia e finanz&, 

giugno 1934. - Di questo articolo ci iDteressano partioo
larmente i ooncetti relativi alia politica. agraria germa
oiea, ed aIla necessitA di riequilibrare i prezzi del grana 
con quelli del bestiame. 

SO. LBscuRB JBA.N. . La crue mondiale. - Barometro economico, 11-1933. 

81. LoMBARDO e SAOOBI L'esportozione ed il con$umo interno del rUo. - Relaz. al 
IV Congr. risicolo internazionale, Vereelli, 1912.. 

8\1. LoomiZI A. 

83. LoomizoNI G. . 

84. LoscHIAVO • 

85. L UP&Tl"I R. 

86. Luzz ....... G. 

87. MARINELLI O. . 

88. MAaANI C .. 

89. MAaANI M .. 

90. MASSIOl C •• 

Studio roi tipi antropogeograjici. della pianura padana. -
Rivista. geografica italian a, vol. XXI, 1914. 

I lavom!ori dell. rUaie. - Uflicio del lavoro della Soo. 
Umanitaria, 1904. 

La cnltivazione del nso in Calabria. - lC Calabria agri
cola », Catanzaro 1933. 

Contrihuto alla. teom fcOftOmica del costo tli produzionf. 
- Fi·renze~ Ricci, 1933. 

Storia ecooomica: l'~ttl moderna. - Ced&m, Padova, 1934. 

Atlant. dei tipi geografici. - FireD", Istituto geografico 
milita.re, 1922. 

O.laziOf'le dell'lstituto federal. Ji Credito agrario per il 
Piemante, 1933. 

L'ind'Wtria agraTia nelle brmi/iche ra.vemudi. - (( Italia 
Agricola 11, die. 1927. 

Delle "Bale nel dlUCato di Lucca. - Lucca., Bertini 1841_ 

91. MAZZOOCBI-ALBMANNI. 1 debit. dell'agricoltura. - Firenze, Ricci, 1932-

92. Mmlcl G. . Rapporti tra propr-Utd imprua e mana tl'opt:ra nell'agri-
coltura ltnnbarda. - Rom&, ht. N .... Econ. Agraria, 1932 

93. 10. 10. 

84. 10. 10. 

M onografiq. economico-agraria dell' u: circondario di Pavia 
- Ooservatorio di economi& agraria, Milano 1930. 

M onografia, .conomico-<J.graria. dell' oUr. Po pavu.. - Oa
servatorio di economia agraria, Milano 1932. 
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95. MINISTBRO DBLL'AGRlCOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. - J/ullograjia Rtatid;ca 
ed agruna 8ulla {'oltivazione del rtlJO 111 Italta. Roma 
1889. 

96. MITCHELL W. C .. RUBinaB cycl ... - New York 1927. 

97. MOLINARI A. 

98. MOROTE .• 

99. MORTARA G. 

100. MO'1'l'A E .. 

101. NAGAI SROICHI 

102. N IOCOLINI P. 

103. N lOOLA L. C. 

104. NOVI!ILLI N. 

105. ID. 10. 

106. ID. 10. 

107. ID. ID. 

108. In. ID. 

100. ID. .10. 

110. NOVIILLI N. 
e SAMPIII!l'RO G. 

Contratti di lavo,'o e Balar; nelle a.iende agrico/e dell'alto 
• bas.o milaneB'. - Milano 1923. . 

C01l}D'ner~io moru!iale del N80, conv,ewienza di 'I1I1U1. regola
ZMne 1IfI,terMZto'll(l.le eke garantuco.. l'autenticita delle 
marehe e delle provenienze. ,- V Congresso di risicol
tura... V"leD.ia 1914 (Dagli Atti editi do. Gimeno, V .... 
lene.&). 

Pro.pettwe economiche. - Milano, Universita Bocconi, 
ADn&te dal 1925 0.1 1934. 

La Btoria della coltura del ri,o in Lombardia. - GiorDale 
di risicoltur", 1913. 

liMIting of the ~w rice admimstration law. - Review of 
administra.tive etablishments - nov, 1933. _ L'autore, 'pro
fessore di econGmia rurale nella Kyoto Imperial Umver
sity, espone i criteri cbe informa.no Is. nuovs. legge giap
ponese sulla. re.golamentazione del prezzo del riso (1 no
vembre 1933). II prezzo massimo ~ stato :6.ssato in 30,50' 
yen, il minimo in 22,30. 

Ferrara agricola. - Ferrara. Taddei, 1926. 

Rotazio"," da gran roddito. - Cattedra a.mbul. di Vor
celli 1931. 

Ver80 "flna grave crist risicola1 - Giornale di risicoItura, 
1915. 

La ri8aia e la rotazione agrum in rapporto aIle condi
z·ion;' eC01lOmico-1'1.Wali - Atti del III Congresso risicolo 
internazianale, Pavia, 190(t 

II trapiantamento del riBo i .. I talia. - Vereelli, Gallar,li 
e Ugo, 1915. 

I piu vitali proble.m della rimoltura ...z _to atluale. 
- 'Roma, u BollettiDo della Soc. degli Agricoltori Ita-
liani », n. 20, 1911. 

La coltura del rioo. - u Italia agricola n, 1928. 

La rilicoltura. - -" Nuova a.ntologia », Roms. 1931. 

La risicoltuTa in Ztalia, dal vol. (C La risicoltura e Is. ma
laria nelle zone risioole d'Italia)), Roma, Libreria del 
Provveditorato geDerale dello Stato, 1925. 

112. NOVELLI N. CompoBiuo"," cMmico. ed alim ... tare de. riBi italiani. 
e BORASIO L.. St .... di risicoltur .. di Vereelli. 1927. 

113. ()PER.\, N AZIONAL£ 
COMBATT£NTI 

114. PAGANI A .. 

115. In. ID. 

La coltivazione del ";'0 in Puglia. - (Le bODifi.he i,lrau
licho e Ie trasforma.zioDi fondiarie deU'O.N.C.). 

Rapporti tra pro-prieta, imprua e mano d/opera f~llJagri
coltura emiliana. - Roma, 1st. N 801. Econ. Agrarl&. 1938. 

J/onoflra/ia ecr)1lQmico-agra1ia d.t-lla prot'{lJcia di !lav~JI,n(l. 
- Annali dell'Osservatorio dl ECOnOIDl& agral'l& <1;1 Bo
lagDa, vol. I; 



116. 10. lD. 

117. 10. ID. 

118. 10. lD. 

119. PAGLIANI L. 

120. P ASQ U ALI A. 

121. PEGLlON V. 

122. PERINI D. . 

123. ID. lD. 
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bracciallti della valle Pada1Ul. - Roma, 1st. Naz. di 
Ecanomia agraria., 1932. 

u compartecipaziom (lgricale nel mantovano. - Milano, 
Arti grafiche Puielli, 1933. 

La distrU}uzione del lavoro um.ano nell'azienda agraria. -
Annali delI'Osservatorio di economio. agraria per l'Emi
lia, vol. II, 1933. 

Sull'abolizione della coltivazione a risaia nell' Agro casa,.. 
l<se a de.tra del Po. - Milano 1879. 

Risaie Lucchesi - (( Italia Agri<lola.", 1927. 

Le boniftcltt" jel'l'aresi. 

Rapporti tra proprietil impresa e mano d'opera nell'agri
coltura ven<lta. - Rowa, I.N.E.A., 1933. 

Ris-ultati economici di aziende agrarie negli anni 1929-1930 
- Rowa, I.N.E.A., 1932. 

124. PERSONALI F. e PASCHDrro A .. Le risaie de.ll'agro biellf!8e. - Biella, 1882. 

125. Pm" F. 

126. PlACCO R. 

127. PICHAT LoUIS 

128. PIERI M. 

129. POLl P •• 

130. PaATO G. 

131. ID. lD. 

132. 10. lD. 

133. ID. ID. 

134. PUCCINO'M'I F. U. 

135. PUGLIESE S. 

136. ID. ID. 

137. In. lD. 

138. ID. ID. 

31 - M. B.lNDIl\I."J 

I caai della Lom~llina durante l'inva8i,o~ austriaca del 
1859. - Mortar .. , 1909. 

Osservazio1li 7netereologiche ueguite dall'08,e1'vatorig di 
Fillm'hoit n~11'833. - Vercelli. Stazione di risicoltura ed 
Associa.zione d'il'rigazione, 1934-XII. 

La question Ju bU. - Revue politique at parlamentaire. -
Paris, die. 1933. 

II riso nell' econornia della N azione. - Ruffilli, Firenze, 
1932. 

La coltivazione del 1';SO in Egitto. ,- II GioTna.le di risi
coltura. n. 

La 'lJita economica in, Piemante a mezzo il Bec. XVIII. -
Torino, S. T: E. N., 1908. 

L'evoluzione agricola. del sec. XVIII e Ie catUe economiche 
d.ei moti del 1792-98 in P-i~monte. - Torino, Bona, 1939. -
Estratto dalle memorie della R. Accademia delle Scienze 
di Torino, serie II, tomo LX. 

Jl p,.eemonte ~ itt' effetti .tl-ella guerra sulla Bua t."ita econo
m~ca e Bocwle.· - Barl, Laterza, 1925. 

Due u('oU di tIt·t.a. agricola in una provincia piemonte8e. -
It Riforma sociale ", marzo-a.prile 1909. 

J)"lle "i~aie in ltaIia, d~lla lora intr()(.lu,zio~e in TOt~ca1la. 
Livol'no, 1843. 

Due s"wli di vita agricola - Produzione e valore dei ter-
1'~1lI:, contratti agrari, salari e prezzi nel Ve1'ctdlese, m:i 
"roli XVIII. XIX. - Torino, Bocca 1908. 

ProdIlZ'io1l,f!, salat·,. e 'l"edditi in 'Una regione "isicola ita
liana. - Annali di economia delPUniversita. Bocconi, 
Milano 1927. 

(!ondizion·i eronomiche e /inan:.ziarie della Lombm·di.a nella 
prima Tout(l del Bec. XVIII. - Torino, Artigianelli, 1924. 

Sui 'Pl'obleflii attuali della risicoltura in [talia. - Roma, 
Libreria Provveditoriato generale dello Stato, 1928. 



139. RANDONE P. A. 

140. 10. 10. 

141. }WSSI R. 

142. }WSSINI A .. 

143. RoTA A .. 

144. RUA'lT1 G. 

145. R U GGEIlI C. 

146. RUHLAND G. 

147. SACCO F.. . 

148. SA MPlIm!O G. 

149. 10. !D. 

150. SANSEVERINO F. 

151. SA~THON C.. " 

152. SC=Tl F. 

153. SELM I A. 

154. SI'lRING MAX 

155. ID. !D. 

156. SERPIERI A. 

157. 10. !D. 

158. 10. !D. 

159. 10. 10. 

160. 10. 10. 

Prim.o contributo ad uno st1.Ulio sut tl'apianto del I'iso CO" 

pal't'icola1'e 1"1:guardo aUe sue risuitanu ecOnOmil'M. _ 
Annali dell'Osservatol'io di economia. agraria per Is. 
Lombardia, vol. I, 1930. 

J/onograjia economico-agraria d.ella LomellVna (in corso 
di stampa). - Osserva.torio di economia agran& per 1& 
Lombardia, Milano. 

I nchie,8ta 8ulla p£ccola pl'opneta coltivatrice !ormn,tas': 
lIl'l dopoguerra in L011lbardia. - Roma. I.N.E.A., 1932. 

II ;'i80 - (( Barometro economico n, luglio 1934, Roms.. 

L'azienda aurlcola Lomellina ea it contralto di l«vaTu in 
(,(Impartecipaz·ione. - MOl'tal's., Botta~ 1920. 

llapporti tra proprieta, impreRa e mana d'opera nell'agri~ 
coltura piemontese. - Rama, I.N.E.A. 

Utilizzazione delle acgue pe1· l'irrigazione. - Cedam, Pa
dava. Anno X. 

Della /.rmmione del p,.e ... dei «'·<ali. - Federazione 
italian a dei cansarzi agrari, 1905. 

II bacino plioceniro e quaternario del Piemonte. - 1889-
1890. 

La rigj,colt'llra alle palu,di pontine. - 1929, Rivista I' Bo
nifica integrale ", I, 2-3. 

Le macchine trapiantatrici di 'I"'iso e di altri cert!ali. -
I e II quaderno della stazione sperimentale di risicol
tUI'8 di Vereelli. 

N otizie statistiche ed agronomiclte int01"no aUa citta di 
C rema e del suo te1"1'itorio, 1843. 

Le c(Joperat1:ve di produzione e di con8umo applicate ai r,:ti 
- Atti del V Congresso risicolo, Valencia, 1914, Gimeno, 
Valencia. 

Stmlio ckimico agrario dei terreni italiani - II YerceUue. 
- Stazione spel·im. chimico-agraria, Torino, 1932-XII. 

RiSfJ e l'isa~. - Leziani di ecaDomia chimico-agricola e di 
igiene rurale, Milano, ed. Lombarda, 1875. 

Inte1"lUlfirmaie Prei.')b~lI,t>"·'ng u,nd Lage df'1' LfilUlu,i,.t-
8chaft in den alll~8ertropichen Ltindern,. - Berichte tiber 
la.ndwil'tstschaft, Parey, Berlin, 1929. 

~lgl'ark"i8en u·nd Agrarzolie. - De IGruyeter, Berlin. 

Sui mt!todi d1: det~rmillaziont! del profitto, 'lUlle impre8t! 
l'u1'ali. - Estratto de (( L' Agricoltol'e moderno II, Milano, 
1901. 

llmetodo t:U stim.a dei beni /ondio-ri. - Firenze, Ricci, 1917 

Guid<t a r1:urrhe di economia agraria. - Roma, I.N.E.A., 
1929. 

La g ... rra < Ie c{"" ... 1'U/'ali italia"", - Bari, Laterz .. , 1931. 

II contra.tto «gralw e k condiziom dei. conta4i.ni nell1g.ltp 
milanese. - Milano, 19~O. 
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161. 10. 1D. La politica agraria in ItaUa ed i recenti P1'Qvvedimenti 
legisla.tivi. - Piacenza. 1925. 

162. SINDACATO PaoVINCIALIII FASCISTA INGEGNERJ 01 NOVARA. L'h-rigaziol1f! dell'Alto 
'W11U,.t'~e. - Studio di piano generale regolatore irriguo. 
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