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PREFAZIONE.

JL/a parecchio tempo il coraggioso editore Hoepli mi so llecitava
alla com pilazione di un P ro n tua rio dell’A gr ico ltura  ad uso degli
ingegneri agronomi e stim atori, degli economisti ru ra li, dei d i-
re tto ri di rustiche aziende, di quanti studiano ed esercitano Pagri-
coltu ra da l punto di v ista economico ed industria le, di un p o r -
tu a rio tecnico che, più delle nozioni speculative de lla scienza e
dell'a rte agraria , raccogliesse da ti e notizie intorno i capitali im-
piegati, le spese, i prodotti, il tornaconto, il valore delle im prese
ru ra li

Non v 'h a dubbio che un m anuale pratico di questa n a tu ra e
di questi intendimenti, m anca in Ita lia ed a ll'estero ; e che, se op-
portunam ente ed esattam ente compilato e redatto , deve riusc ire
giovevolissimo ai pro fession isti l'ing eg neria a g ra ria , ai d irettori
di aziende rurali, agli allievi delle scuole di ag rico ltura , a quanti
esercitano o studiano la nobile industria dei campi.

Le difficoltà che si presentano ne lla sua compilazione sia per
raccogliere e v ag liare i num erosi d ati num erici e le molte neces-
sarie nozioni, sia a costringere tan ta copia di m ateria le nel breve
spazio di una pubblicazione tasoabile e di poco prezzo, m 'hanno
tenuto  p er  assai  tempo dubbioso,  incerto  se  accettare  o  meno
l'onorevole incarico . Ed anoor o g g i, m algrado la diligenza e il
grande am ore col quale il lavoro è sta to compiuto, lo licenzio con
l'animo sospeso a lla stampa.

Mi sono ingegnato, p er quanto la n a tu ra del M anuale lo con-
sentiva, a darg li c ara tte re ed ordinam ento suo proprio ed origi-
nale in relazione agli in tendim enti del coraggioso editore ; di a t-
tingere sem pre a buona fonte i d ati raccolti e , quando m 'è stato
possibile, a contro llarli o raccoglierli da me medesimo. Ciò mal-
grado non è questa al certo u na pubblicazione che abb ia o possa
avere  gran merito  in trin seco,  m a neppure  è  di  q uelle,  per  d irla
col compianto professore F rancesco Marconi, “ da b u ttar là senza
tt farne alcun conto ; chi se ne g iova non si scordi che, per lo meno,
“ è tra le più ing ra te alle q uali a ltri si possa sobbarcare „.

B  Scuola  Su p .  d i  A g r ico ltu ra . M ilano , novembre 1896.

V.  Nic c o l i.
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UNITÀ DI MISURA.

1. Sistema Metrico.
a) M is u re  d i  lu n g h e z z a  :

abbreviature
m etr i vecchie nuove

M iriam etro................................. 10.000,— Min. Min.
C h ilom etro ........................ '. . . 1.000,— Km. km.
E tto m etro ....................................... 100,— Em. em.
D ec a m e tro ......................................... 10,— Dm. Dm.
M etro .....................................................2,— m. m.
D ecim etro .............................................0,1 dm. dm.
C e n tim e tro ......................................... 0,01 cm. cm.
M illim etro ........................................... 0,001 mm. mm.
Mikromillimetro (millesimo di millim.)

M iglio  di 60 a l grado m. 1862.

b) M is u re  d i  su p e r f i c ie :

m etri  qu a d ra ti
M iriametro quad ra to 100.000.000,—
Chilometro „ 1.000.000, —
E ttom etro m E tta ro  10000,—

P ertica  1.000,—
Decam etro „ A ra  . . . .  100,—
M etro quadrato  oC e n tia ra . 2 ,—
Decim etro  q u a d r a to .............. 0,01
Centim etro „ .............. 0,00.01
Millimetro n ..............  0,00.00.01

c) M is u r e  d i  v o lu m e  :
abbreviature

m etr i cubi vecchie nuove
Decametro cubo . .  . .  .1 .000,- Dmo. Dm.»
M etro cubo o stero . --------2 , - me. o 8t. m.s  o 8.
Decimetro cubo . .  . . . . . 0,001 dmc. dpi.8
Centimetro „ . . . ____  0,000.001 cmc. cm.»
Millimetro „ . . . ------  0,000.000.001 mmc. mm.»

N i c c o l i . Digitized b y C j O O ^ l C 1

abbreviature
vecchie nuove

Mmq Mm.»
Kmq. km*
Emq.  o Ea. em.8  o ha.

Dmq. o a. Dm.8 o a.
mq. m*
dmq. dm8
omq. cm8
mmq. mm8



d) M isu re  d i  c a p a c i t à : abbreva iturt

E tto litro . . . .
l i t r i

..............100 ,-
vecchie

El.
nuove

hi.
Decalitro  .  .  . .............. io ,— DI. dal.
L i tr o .............. .................1 - 1. h
Decilitro . . . .................0,10 di. di.
Centilitro . . . ................. 0,01 cl. cl.

e) M isu re '  d i  p e s o  : abbreviature
ch ilogram m i vecchie nuove

T onnellata . . . . 1.000, - ton. t.
Q u in ta le .. . . . . . 100,— ql. qm.
Chilogrammo . . . . 1 ,- Cg. kfir-
Ettogram mo . -------0,1 Eg. Eg.
Decagrammo. ____ 0,01 Dg. Dg.
Grammo.  .  .  . ____ 0,001 gr. g-
D ecigram m o. . . . . 0,000.1 dgr. dg.
Centigrammo . . . . 0,000.01 c g r. cg.
M illigram m o. ____  0,000.001 mgr. mg.

f )  M isu re  d i  v a lo r e :  *

lire peso diam etro
to lleranza
p er  un  kg .

Oro  . . .  |
1 0 ,- g. 3,2258 mm. 19 sr.  2 , -
2 0 ,- * 6,4516 , 21 *  2 , -

.  /  ' 5,— »  2 5 ,- „  37 * 2 , -
l 2 , - «  1 0 ,- « 27 «  5 , -

Argento < 1 - »  6 , - ., 23 «  5 -
è 0,50 « 2,50 „ 18 « 7 , -
\ 0,20 «  1 “ « 15 n 1 0 ,-

N ik el____ 0,20 »  4 , -  ■ n 20 •  7 -
{ 0,10 , 1 0 ,- „ 30 « 10,—

Rame. . < 0,05 » 5, » 25 * 1 0 ,-
0,02 « 2,— « 20 « 15,—

( 0,01 «  1  “ ,,  15 « 1 5 ,-

g) D im e n s io n i  m e tr ic h e  d e lle  p r i n c ip a l i  m i s u r e  p r a t i -
c h e  d i  o a p a o i tà . .

Mis u r e p e r g l i  Ar id i  -  Cil in d r ic h e  (altezza ugnale al diametro.)
capacità d iam. ed a lt

E t t o l i t r o .................................. .................  litri 100,— m. 0,5031
Mezzo e t to li tro ...................... 5 0 ,- „ 0,3993
Doppio d eca litro .................... 2 0 ,- „ 0,2942
D eca litro .................................. .................  „ 10 — „ 0,2335
Mezzo d e c a l i t r o .................... 5, „ 0,1853
Doppio l i t r o ............................ 2 , - „ 0,1866
L i t r o ......................... .. .................  „ 1 - „ 04084
Mezzo li t ro ............................... .................  ,, 0,50 „ 0,0860
Doppio d e c i li tro ................... 0,20 * 0,0634
D e c il it ro ............................ .. . .................  » 0,10 „ 0,0503
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Mis u r e p e r  i  L iq u id i •  Cil in d r ic h e
(Altezza doppia del diametro.)

capacità d iam etro a ltezza
E ttolitro .....................................litri
Mezzo e tto litro . .
Doppio decalitro
D ecalitro ..............
Mezzo decalitro .
Doppio litro . . .
L i t r o ...................
Mezzo litro . . . .
Doppio d ecilitro .
D e c ili tro ..............

100,- m. 0,3993 m. 0,7986
50,— * 0,3169 a 0,6338
2 0 ,- w 0,2335 * 0,4670
10,— w 0,1853 „ 0,3706
5 , - » 0,1471 » 0,2942
2 ,- w 0,1084 , 0,2168
1 - , 0,0860 „ 0,1720
0,50 „ 0,0683 „ 0,1366
0,20 „ 0,0503 ,, 0,1006
0,10 r 0,0399 , 0,0798

2. Unità pratiche di misura
del lavoro meccanico, del calore, della pressione.

P er U la vo ro  m eccanico*
Chilogram etro : abb rev ia tu ra kgm. = sforzo necessario per

elevare un kg. di peso ad un metro di altezza o V* kg. a ro. 2; o
due kg. a m. 0,50, eoe.

Dinam odo:  abb rev ia tura A = 1.000 kgm.
Cavallo vapore = 75 kgm a m inuto secondo = 270 A a ll 'o ra =

648 A a l giorno di 24 ore.
P er il lavoro dinamico L  compiuto da un a forza m otrice F  il

cui punto di applicazione percorre 5 m etri :
L  = F.  S  kgm.  ;  oppure,  de tta V  la velocità a minuto se-

F Vcondo : L  = F.  V  kgm. = -=?- cavalli vapore.

Nel moto rotativo  indicando con B  il  raggio  e  con N  il nu-
m ero dei g iri a 1" : „

V - 2 77 . R .  N = 0,105 N

r r» v u 0 ,105/*.# ...L  = 0,10o F, A  kgm.  =  —— ----- cavalli vapore.

DeUa pressione :
Pressione atm osferica  = 1 atm. = 0“ ,76 (in altezza di colonna di

m ercurio).
„ = 10“\3329 (in altézza di colonna d 'aoqua).
„ = kg. 1,03229 per cm.*
« = kg. 10332,9 p er m *

A bbreviazioni  : [P ] = pressione atm osferica eserc ita ta da un va-
pore  o  da  un gaz  espressa  in  kg.  per  m.*

[Pc] = la stessa pressione p er cm.*
[P<i] = la stessa pressione in atmosfere*

Digitized b y C j O O ^ l C



D el calore:
Caloria, od u nità di calore, è la q u antità d i energ ia termica

necessaria ad elevare di un grado (della scala centesim ale o centi-
grada) un kg. di acqua. Dioesi anche caloria’chilogram mo  o grande
caloria  a d istinguerla da lla caloria-gram mo  o piccola caloria
corrispondente a lla qu an tità di energ ia term ica necessaria ad
innalzare di un grado la tem p era tu ra di 1 gr. d’ acqua.

V equiva lente  d in am ico d i  un a caloria  è di 424 kg. Un chilo-
gram metro corrispondo, in conseguenza, a 0,00236 calorie.

Scale termometriche :
n g ra d ic e n tig r.= 3 i - f 9/8« g radi F a h re n h e i t= 4/»n g rad i Réaumur.
n  g radi  R éaum u r= 3 2 +•/» n  grad i  F ahrenheit  = B/4 n  g radì centigr.
n  gradi  F ahrenheit  =  */9  (n  — 32)  g rad i  cent.  =  4,9  (n  82)  gradi  R .

SCALE TERMOMETRICHE.
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3- Peso di un m.8 di diverse sostanze
e prodotti agricoli.

T a b e l l a  II .

SOSTANZA STATO PESO
in kg.

Aceto ............................... a Oo.................................. 1008-1012
1,980

1020-1040
797

2560-2670

Acido d i r boni co. .  .  , , a 0® pressione atmosf.
A. 0 ° .................................Acquo di m are .  . .  _  T

Alcool a s so lu to ............
A llum in io .......................

a 15®..................................

A n trac ite . ........... T ,  . in massa .  ,  . .............. 1300-1810
2630-2670

10450-10600
A rdesia............................
A rgento............................

rido tta  per  t e t t i ...........

A r g i lla ............................
A r ia .................................
Avena (cariossidi) .

seooata all’a r ia .......................
a 0° pressione atmosf*

2000-2250
1,293

450-550
A zoto ............................... a Oo pressione atmosf. 1,257

1020-1013B i r r a .................................................
Bronzo ............................................. 8450-9200
B u rro ................................................. 930-950
Calce  v iva .................................... in pezzi .................................... ....  . 1250-1800
Calcestruzzo ...............................
Carbone f o s s i le ..................

in  p o lv e re ....................................
in m a ssa .........................

2100-2500
1200-1500

Carbon fo ss ile ....................... in  p e /z j ............................................. 800-1000
Carbone di legna dolcei
Carbone di legna forte
C a tra m e .........................................

in pezzi t .................................... 135-180
in pezzi , ........................................ 200-220

1110-1130
C em ento .........................
C e ra .................................

in  p o lv e r e ...................... 1450-1750
965-970

Coke di g a z .................... in pezzi . ......................... 300-350
C ris ta llo ......................... 2900-3400
E rba fre sca .................... in mucchio. . . * . . . . . 400-500
Farina di frumento. .  . 400-600
Fave (legumi secchi^. . 780-820
F ie n o ......................... ....  .
Fieno . ............................
Frumenti italiani . . . .

appena abbicato . . . .
sei mesi dopo l’abb. .  .

80-100
120-130
750-780

Gaz illuminante . . . . .
G esso ...............................

a 0° pressione atmosf. 0,550-0,780
1350-1450

G h iaccio ........................................ com patto . ................................... 920
G h ia ia ...................................... in mucchio .................................... 1500-1800
G ran o tu rco ................................ 740-770
Idrogeno ......................................... a Oo e pression. atmosf. 0,089
L a t te .................................................. 1025-1040
Legno di pino, larice

e a be te ......................... appena reciso ........................ 800-900
Legno di pino, larice

e abete.......................... s tag io n a to ...................... 500-700
Legno di frassino, d ’a-

cero e di noce ............ appena reciso. . . . . . . 850-950
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SOSTANZA. STATO

Legno di frassino, d’a-
cero fi di n o c e ........... s ta g io n a to .......................

Legno di faggio e di
qu ercia ..........................

Legno di faggio e di
quercia . , ....................

L egna  da  fuoco  d o lo e .
L egna  d a  fuoco  forte  .
Legna d a fuoco minuta
Letam e  f re s c o ..............
L e ta m e ............................
L e ta m e............................
L ig n ite ............................
IfftltA ...............................

appena reoiso.................

s ta g io n a to ......................
in  ca tas ta  stag ionata .  .
in  ca tas ta  stag io nata.  .
in fascine, stag ionate .
appena  po rta to  in  cono,
m ediamente m aturo. .  .
allo sta to di buno nero ;
a sc iu tta ............................ I

M ercu rio .........................
M uratura  di  m attoni

p i e n i ............................
M uratura  di  m attoni

▼ uoti............................
M uratura  di  p ie tra m e .
Neve asc iu tta .................
N ere ..................................
N eve.................................
Olio  d’o l iv a ....................
Oro....................................

a zero grad i...................

a s c iu tta ............................ i
i

a s c iu tta ............................ |
a s c iu tta ............................
non com p ressa ..............
inzuppata  d’acqu a .  .  .
sta to  o rd in ario ..............
a 15°..................................

O ss igen o .........................
P a g lia ...............................
P a g lia ...............................

P e tro lio ............................

a 0* e pression. atmosf.
appena  ab b ica ta ...........
qualche mese dopo l’ab-

b ic a tu ra .......................
a 15®.................................. i
Asciutta., f ....................................T _ , . .

S a le ..................................
Sughero............................

asc iu tto . . .......................

T erra  s i l i c e a .................
T erra argillosa ..............
T erra u m ife ra ...............
T orba  o rd in a ri a ...........
V e tr o ...............................
V ino..................................

seccata  a ll’a r i a ........... |
secca ta  a ll’a r i a ...........
seccata a ll’a r i a ............
seccata a ll’a r i a ............
in  pe zz i............................
a 15o..................................

Z ucchero . ......................

yGoogle

PESO
in kg.

650-750

900-1100

700-800
250-350
400-450
100-120
200-300
450*550
600-700

1100-1400
1650-1850

13,600

1550-1630

1000-1100
2250-2450 »

50
500
125

920-940
19,500
1,430
70-90

90-110
750-840

1400-1700
2080-2150
220-250

1300-1400
1700-2000
1000-1100
200-250

2450-2650
920-990

1550-1650



4. VECCHIE MISURE ITALIANE
(Ta b e l l e  III  a  XIY.)

(Le tabelle ohe seguono valgono anche a far conoscere la riparti-
ziene d’Italia in Regioni Agrarie, Provincie, Circondari o D istretti,)
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T a b e l l a III.
l.ft Regione Agraria '

Provincie
Circondari

o
D istretti

M isure di lungh.

Nomi locali m

,r,__ [Trabucco .  .
Tornii 0 \T e a a ...........Torino. . .lRa80.........
Ivrea. .  .  *\piede lipran,
Pinerolo  . jp ie(je  man.  ,
S u s a ------ (piede legale

3,086
1,714
0,600
0,514
0,342
0,292

I

Aosta  .  . J.Auna  .

S T rabucco .
Brac. lungo
m essanur. t Bracciocorto
[Raso.  .  .  .
I

Acqui STesadiM onf.
Piede man
Brac.  lungo.
Bracciocorto

)T rabucco .  .
Casale. .  -<(comeAcqui)

Novi L ig .'B raccio

T orto na. ÌTrab. torton.
T rab. milan.
T rab .pav ese
Br.leg., Tort.
Br. lejp, Pav.
Bracciocorto
Brac.  lu n g o .
Raso . . .

0,827

2,861
0,667
0,530
0,600

1,675
0,365
0,670
0,526

2,904

0,774

2,853
2,622
2,831
0,635
0,629
0,529
0,670
0,600

M isure di superficie

Nomi locali

T rabucco q.
Piede quadr.
T avola  . . . .
G iorn.(10tav.

T esa  quadr.
Seteur  .  .  .  .

T rabucco q.
Piede  q u a d r . .
T a v o la ...........
Staio  p iccolo .
Staio  g ra n d e .

T rabuc. q. diA.
Tav di Acqui
Staro  . . . .

Trabucco q.
Tavola . . . .
S tora ...........
M oggio. . . .

Cannella q.

Tr.  q.  di  Tort.
Tavola w
Trabucco q
Tavola  .  .  .
Pertica...........
Tav. pav. leg.

9,5259
0,2646

38,1039
3810,3948

3,5044
2803,5072

M isure di vo

Nomi locali

8,1874
0,2274

32,7497
392,9970
589,4956

9,0360
36,1441

1012,0400

8,4339
33,7357

404,8296
3238,6366

8,8625

8,1396
32,5584
6,8748

27,4995
659,9889

1,5839
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Trabucco cubo
Trab. cam erale
Piede man. cub.
Piede  cubico.
Tesa cubica .
Tesa da leg na c.
Tesa da pozzi c.
Carro di p ie tre
Carro di sabb ia

Tesa  c.  d 'A osta
Piede  cubo.
T esa  per  leg n a
Sacco carbon e
Setier di ca lce

Piede man. c . .
Piede cubo
Trabucco cubo

T rab. c. Acqui
Piede  cubo.  .  .
Trab. c. M oni.

T rab. c. Monf.
Tr. cam. Pieni.
Piede  c u b o .  .  .
Tesa cuba . .  .

Cannellacubica

T rabucco cubo
di  T o rto n a .  .

Carro  tortonese
da legna . .  .

T rabucco cam.
di  P iem o n te .



a PIEMONTE]

ivo lum e Misure di capacità Misure di peso
r e r  gii  arid i r e r ì liquidi

ili Nomi locali 1. Nomi locali 1. Nomi locali e-

?aÌK 24,401
Tal' 4,083
culi 0,040

0,136
5,041
4,033
1,814

Rubbo ................ 9221,99
368,88
307,40

co.
E m in a ........... 23,05 Brenta  . .  .  . 49,30 L ib b ra ..............

L ibbra medicanac  - M a rc o .............. 245,92zzi c
ietrf 0,204
obi» 0,181

_0Stl 6,560
ì. .
?^ni

0,030
4,373
0,455

Sacco . . . . . . . . . . . . . .
Emina  rasa  .
Emina colma

134,40
22,40
28,97

B arile ........... 46,25 Centinaio . .  .  .
L ib b ra ..............

38460,00
384,60

alo 0,061

0,040
0,136

29,401

R u b bo .............. 7851,57
314,07
307,40

i. c..
S a lm a........... 213,25 B renta  .  .  . . 57,83 L ib bra ...........

?ubi Libbra farmac.

cqtt 27,162
0,125

24,493
Sacco di Acq. 129,30 Brenta d’Ao. 76,60 Rubbo Monf. . 8134,50
S taio .............. 16,16 L ibbra d'olio 0,36 L ib b ra .............. 325,38

toni'

onf 24,493
4,043
0,113

S a c c o ........... 129,30
16,16 B renta Monf. 73,21 (come Acqui) .lem S ta io ..............

4,699

26,383 M ina.............. Barile  . . . .
Amola  . . . .

53 ,-
Rub.  peso  gr.
Libb. * *
Rub. peso sot.
Libb. * *

7941,60
317,16

7918,21
316,75

116,08
29,02jifl S ta io ..............

ifo
i. ■
&

23,222 Sacco diT ort.
Fini in A. a  ttfaiA

132,-
22,-
0,43

B renta Tort. 84,87
Rubbo di Tort.
L ibbra  di  w

8141,25
825,65

llD*
:e.

5,644 ij iiuuci u o in iu
Misura di riso Brenta pav.. 71,44 Marco di „

L ibbra farmac.
245,92
307,40

4,083

yGoogle
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P rorincie
Circondari

Misure di lungh. Misure di superfìcie Misure di vo

o
Distretti Nomi locali m. Nomi locali

1
m.a Nomi loca li

1

(Prov . di)
Cuneo . . .
A lba.  .  .  .
Mondovì .
Saluzzo . .

(c. T orino) . (c. T o rin o) . . (c. T o rin o). . .

1 Trab. Novar.
(Brac. lungo

(Prov. di) ’Brac. corto .
Novara .  .B rac.d alegn .

/B rac. cotone
i T a o a ............

2,825 j
0,668
0,524
0,606
0,593
1,414

T rab . Nov. q.
Brace. „ «

» da leg.
S t a i o ..............
Moggio nov. .

7,9844
0,3674
1,4699

383,2544
3066,0355,

Brace,  da legna
Tesa da legna
Moggio daoarb.
S paz io ..............

1  J

1
!  i

!

B ie lla . .  . (c. Torino) . (o. Torino) . .
!

(c. Torino) . .
1

1
Pallanza . (c. Milano) . (c. Milano) . . (c. Milano) . .

Ossola. . .|)(c Milano e
) N o vara ). .

Br.  q .da legna
Spazio super.
S ta io ..............

1,4157 !
3,9327

1573,1083

tt

Spazio cubico.
Spazio pieno .
Br.  c.  da legna

(c. Milano e No*
v a ra ) ..............

i

Yalsesia .<Kc. Milano e
N ovara). .

(c. Torino) .
Migl. piem. .

(c. Milano e No-
vara) ...........

i

<
Vercelli .

2466
(c. Torino). . . ì! (c. Torino). . .

1

i

T a b e l l a IY. 3  “ Regione A graria
Provincie

Circondari

i
Misure di lungh. Misure di superficie Misure di vo

0
D istrett i Nomi locali m. Nomi locali m.5* Nomi locali

(Prov. di) i
Milano.  . }
Monza . .<
A bbiateg .,
G allarate .

ITrab. di Mil.
Brac.  di  „
|Piede lipran.

2,611
0,595
0,4461

!

P ertica milan.
Braccio quad.
Braccio d’asse

654,5179
0,8539
1,4157

Br. cubo milan.

L o di------ J
1
(o.  M ilano). (c. Milano) . . (c. M ilano). . .

Digitized  b y C j O O ^ I C
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1
ài io( lume Misure di capac ità Misure di peso

r e r gii aridi rer i liquidi

scali m.* Nomi locali 1. Nomi locali 1. Nomi locali g.

o)... (c. Torino) . (c. Torino) . (c. Torino) . .

legni* 0,222
Sacco Novar.
Emina  „

126.47
15,80

Brenta Nov.
P in ta ...........

54,67
1,51

72,90
0,35
0,75

|

Rubbo N ova r ..
L ibbra piccola

„ grossa.
„  da pesci.
„  dem arco

8136,85
325,47
759,43
813,68
352,49

legna
iaoarb.

2,830
0,225
1,782

Br.  da  la tte .
Libb. da olio
Boccale  .  .  .

io) •• (c. Torino). . (c. T orino). .
1

(c.  T o rino ) .  .  .

io) ... (o. M ilano). (c. M ilano). ! (c.  Milano)  . .  .

ubico. 7,799 Btaio  ,  .  ,  ,  , 32,50
596,13 Brenta  .  .  .  . 53,69 (c. M ilano). . .>ieno •

legna
3,889
0,210 Moggio . . . . 326,79

o e No- (c. Milano e
N o v a ra .  .  .

Brenta  . . . .
Boccale . . .
Libb. da olio

60,27
1,—
0,37

Lib. gr. ValseB.
„ pioc. ,

843,42
361,46

io). • •

1

(c. Torino) .
t
1
i

(c.  Torino).  .

i1

(o.  Torino)  .  .  .

r i a

ì di vo

scali

milan-

- LOMBARDIA.

lam e

0,210

Misure di capacità

P e r gli aridi

Nomi locali 1.

Mogg. da g r. 146,23
M. carb. col.: 225,10
» « * raso 221,04

M ogg.diLod. 158,95
Moggia calce 139,28

P er i liquidi

Nomi locali 1.

Brenta mil. 75,55

B ren .d iL od i. 66,20
„ da lattej 82,75

Misure di peso

Nomi locali

Lib. gr.(28.onc.)
„ pic.(12.onc.)

Lib. di 14 onoie
„ « 16 ,,
» n 62 m
n  n 66  ,

Lib. gr. di Lodi.
« pio. ,

'igitized by GoogI<

762,51
326,79
381,25
435.72
871,44
980.37

748.38
320.73
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Provincie
Circondari

Misure di lungh. Misure di superficie M isu re d i v o ! me | ____
Fer

D istre tti Nomi locali m. Nomi locali m.a Nomi lo c a li !  m.* i ■''orni le

(Prov. d i)1
Como .  .  . (c. Milano) . (c. Milano) . . (c. M ilano) . . .

il
fc. Milat

L e c c o .  .  . (c.  Milano)  . (c. Milano) . . (c.  M ilano)  .  . (c. Milan
V arese . . (c.  Milano)  . (c. Milano) . . (c.  Milano)  .  .  . ;(c. Milan
(Prov. di)
Bergamo .
e lusone.  .

Br. m. di Ber.
* fabbr. „

Cavezzo „

0,659
0,531
2,626

P ert. di Bcrg.
Br. q. da fabb.

662,3082
0,2824

Braccio c.  da
fabb. di B erg.

r ;
’i Somma 0 9

 ̂ j di Berga

T reviglio . (c. Milano) . (c. Milano) . . (c.  M ilano).  .  . Milano
(Prov. di)
Brescia .  .
C h ia ri . . .
Salò  .  .  .  .
V erolanu.

iBrac.  panno
Braccio seta
1 Cavezzo . . .

0,674
0,640
2,853

P i ò ................. 3255,3938
0,2260
1,3464
8,1384

Brac. c. d a fab.
P ertica da m uri
Carro d a fieno
Carro di letam e
M eda.................

'
Br. q. da fabb.
Br. q. da asse
P ert.  da fabb.

usi

m
| )8oma esae<
1 di Bresci;
Soma di 8a

Breno  .  .  .*

I
[Brac. panno
(Braccio seta
r Cavezzo . . .I

0,682
0,641
2,852

Piò di Valcam.
(c.  B res c ia ) . .

32553938 (come Brescia) i Soma da g,

(Prov. di) (
Cremona .
Casalmag.

I
^Trab.  c rem .. 2,901 P ertic a crem. 808,0469

1,4028
Sonza .............. il®

)(c. Milane) .
|

Br. asse crem. Braccio cubico W ®*«oerem.

Crema  .  . j(c. Milano) . (c. Milano) . . (come Milano).
i Crema

(Prov. di)
Mantova..

sBrac. mere. .
«Brac. agrim .

0,637
0,466 Bioloa Mant. . 3138,5969 Quadr.  o  br.  c. itei

(Prov. di)
Pavia .  . .
Bobbio . .

(T rab . pavese
] Piede „
(Brac. „

2,831
0,471
0,629

P ertica pav.  .
Braccio quad.
Brac. legname

769,7918
03539
6,4157

Brac. c. pavese
Brac. da legna i»;

I t t i ! pavese
(Tr.Vigevano

Lom ellinalT r. Robbio .
Voghera .iB r. M ortara

\ Piede Tort. .i

2,774
2,867
0,629
0,476

P ert. Vigev. .
„ Robbio .

Giorn. piem. .

738,8871
789,6352

3810,39—
Quadr. di voi.
Piede c. di Tort.

8»)
t a s

(Prov. di)
8ondrlo.

(Brac. panno
(Braccio seta
(Br. legname

0,671
0,530
0,507 |

P ert ica .  ,  ,  , , 688,0776 Braccio cubo .
i

1 ̂ il

1

$0®|
»...... .

1 Miglio lomb. 1785 '

Digitized b y C j O O ^ I C
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lum e Misure di  oapacità MisnrA di Tifino
r e r pii arid i r e r ì  liquidi

m.* Nomi locali 1. Nomi locali Nomi locali 8T-

(o. Milano) . Br. di Como . 89,50
L ibbra di Como
L ibbra g. Como

« picc. w

949,98
791.65
316.66

(o.  Milano).  . (o. Milano) . (c. Milano) . . .

(c. Milano) . (c.  Milano).  . (c.  M ilano).  .  .

0,150
Somma o sac.

di Bergamo

(c. Milano) .

171,28
B r.d iB erg . .
P in ta .............

70,69
1,636

Lib. gr. di Berg.
n  P»o.  „  „

(c.  M ilano).  .  .

812,82
325,13

(c. Milano) .

0,107
3,869

10,748
Soma e sacco

di B rescia. 145,92
153,96

Z erla bresc. 49.74 L i b b r a ............ 320,81
1Ì289
7,739

Soma di Salò

Soma da gr.

Sacco crem. .

162,61

106,93

S o m a............ 11954

47,46

L ib b ra .............. 317,99

309,486,105
0,113 B ren ta crem. L ibbra crem . .

Soma Crema 175,48 B renta . . . . 48,53
L ibbra  g ro s sa .
L ibbra mezza .
L ibbra piccola

813,68
759,43
325,47

0,101 Sacco mant. 103,81 Soglio mant. 10936 Libb. M antova 314,46

0,249
3,369 8acoo pavese 122,26 Bren. Pavia

„ Bobbio
71,44
68.68

L ibbra  g ro s sa .
L ibbra piccola

L ibbra Bobbio

713,69
318,72
316,75

0,249
0,108

(come Pavia)
Sac. Y o gh .. 120.- (come Pavia) (come Pavia) o

Lib.  Voghera 319,38

0,210 S o m a ............ 146,23 Soma . . . . . 10356 Libb. di 30 once 797,88
* di 12 ,, 309,22

Digitized b y C j O O ^ I C
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T a b e l l a  V .
3.ft  Regione A graria .

Provincie
Circondari

o
Distretti

Misure di lungh.

Nomi locali m.

(Prov.)  (B rac.da lan a
Venezia..; „ „
Chioggia .(Piede da ter .

ÌBrao.da  lana
n da se ta
„ da ter.

Dolo.  ,

Mestre

Porto-
gruaro

Mirano

/B rac.dapan .
L „ da tela
IPiede d afab .

*i n agrim.
[Brac. da lana
V „ da seta

(B rac.dapan .
'  ,  da seta
/Piede da ter.i ■ dafab-
B rac.dalana

^ da seta
Piede da fab.

San Donà (c. Mirano)

(Prov.)
Belluno . . \

Agordo . .{
Longaronei
Auronzo .

Brac. da pan.
„ da seta

Piede da ter.

F e l tre .  .  . i
Fonzaso

l_
Pieve \

di Cadore)

Brac.  da pan.
„ da se ta

Piede da ter.
dafab .

Brac. da pan.
„ da seta

P. fab. e ter.

(Prov.) /Brac. da pan.
Rovigo. . .) „  da seta
L endinarajP iede da fab.
P o lesella-' „ agrim.

0,683
0,639
0,348

0,680
0,638
0,357

0,673
0,636
0,347
0,408
0,676
0,634

0,680
0,636
0,340
0,347

0,676
0,634
0,347

0,680
0,636
0,347

0,676
0,636
0,347
0,367

0,695
0,655
0,347

0,669
0,632
0,347
0,384

M isure di superficie

Nomi locali m.*

Passi q. 1000.
Ghebbi 1000

Campo  .

Campo .

Campo

C am po ...........

(come Mirano)

C am po.

Campo .

(c. Belluno)

Campo

yGoogle

3022,9881
2448,6203

3862,5726

5204,69

3409,1268

5204,69

3778,7351

4210,2573

4464,4077

M isure  d i  vo

Nomi lo ca l i

Piede  cu b ico .

P iede  cub ico .

Piede cubico. .

(come M estre).

(come Mestre),

(come Mirano).

Piede cubico. .

(come Belluno)

(come Belluno)

Piede cab. ven.!
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— VENETO.

lume

0,042

0,045

0,067

0,042

0,042

Misure di  capacità

P e r gli aridi

Nomi locali | 1.

S taio...............: 83,31

(come Yen.).

S a c c o ...........  86,81

Sacco

(come Mestre)

(o- M iran o)..

S ac co ............ 95,77

83,81

P er i  liquidi

Nomi looali 1.

B arile............64,38
Mastello . . . j 75,12

Mastello . . .

M astello. . •

Mastello . . .

Mastello . . .

(c. M irano).

Mastello  .  .  .

S ac c o ........... 81,36 ! Mastello . . .

C a lv ia . 36,- (o. Belluno).

Sacco . . . . . 99,43 ; Mastello . .

71,27

85,84

91,60

77,98

74,73

88,75

10449

Misure di peso

Nomi locali g-

Libbra sottile .
„  g rossa .

Marco  . . . . . .

301,23
476,99
238,49

Libbra sottile.
„  g ro ssa .

Marp.n  . . . . . .

338,88
486,53
238,49

(come D olo) .  .

(come  Dolo)  .  .

(come Dolo) . .

(come Yenezia)

L ibbra  g rossa .
„ so tti le .

516,74
301,23

(come Belluno)

(come Belluno)
i1

Libbra gro ssa .'
„ sottile .

!

476,99
301,23

yGoogle
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Provincie
Circondari

o
D istretti

Misure di  lungb.

Nomi locali m.

M assa. . .(B r a c ^ P * n*
Ariano .  .)Pi; dedagrin).

(B rac.  da pan -
. .1 „ da se ta

(P iede  agrim.
Adria

(Prov. di)
Padova . .

0,673
0,634
0,403

0,653
0,676
0,347

i B:-ddaa sPeatr « ^
(Piede da fab.
/ e da te rra
l P iede veneto

(Br. da panno
(Prov.  di)  )  w  da  se ta  .
Treviso .  .  jP iede  fa b b ..

\P iede agrim.

(Prov. di) \
Udine . . \
Ampezzo
Cividale
Codroipo
S. Daniele
Gemona .
L atisana .  Br ^ P a " no

S B f
S.  P ietro  .»  0  aft  te r ra -
T a rce n to .
M aniago
P orden ..
8. V. Tagl.
Tolmezzo
Spilimber.

Braco, lungo

<p ™ I 'di) P iede da°fab:Verona . j  brica-----

(Prov. di) i B r ^ P a " no
- 'r i e d ? .

Migl.  veneto 1,730

0,357
0,347

0,676
0,634
0,347
0,408

0,681
0,636
0,340

0,649
0,642

0,343
0,340

0,690
0,637
0,357

Misure di superfìcie

Nomi locali m.a

Campo  .

Campo .

Campo  .

Campo .

Cam. d ’ Udine
Campo di Ma-

niaco, Pord.
e  8.  y  ito  .  .

Sett. di Cornia
(Tolmezzo)

C. di Spilimb.

Campo  .  .  . .
Campo cens.

C am po.

3862.5726

3862.5726

3802.5726

5204,69

3505,8348

5217,0161

2418,39
3650,6064

3047,9466
3002,2410

3862,5726

yGoogle

M isure di vo

Nomi loca li

P iede cub. fer.

(come Rovigo)J

Piede cubico .

P iede cubico .

Piede cubico .j

Piede cubico .

P iede cubico
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lume

0,065

0,045

0,067
0,012

0,010

0045

M isure di capacità

P e r gli  aridi P e r i  liquidi

Nomi locali 1. Nomi locali 1.

Baooo ........... 124,37 Mast. fe rra r. 56,78

Sacco ............ 93,98 Mast. fe rra r. 56,78

Moggio . . . . 34700 M astello . . . 71,27

Sacco ........... 86,81 Co d z o città > 77,98

Racco ........... 73,15 79,30

Sacco ........... 114,65 B ren ta  . . . . 7001

Sacco ........... 108,17 Mastello . . . 113,69

Ni c c o l i . yGoog

Misure di peso

Nomi locali

(come Rovigo),

(come Rovigo).

L ibbra so ttile .
„ grossa.

L ibbra so ttile .
„ grossa.

L ibbra so ttile .
„ grossa.

M a rco ..............

L ibbra so ttile .
, grossa.

L ibbra so ttile .
„ grossa.

338,84
486,53

338,88
516,75

301,23
476,99
238,49

333,28
499,93

338,88
486,54
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JAB ELLA V I .

P rov inq ie.
Circondàri

Misure di lungh. Misure di superficie ,  M isure d i  vo

-  e~r
Distretti Nomi locali m. Nomi locali m.* Nomi lo c a li

i
(Prov. di)
Genova : .
C hiavar}.

^Cannella . .
Canna  . ’  .  .  .
(Palmo  . . . .

2,977
2,480
0,248

Cannella q*. .
Palmo  q .  •  .  .
Palmo sup. . .

i

8^8625
0,0615
0,7385

C annella cub ie.
Palmo  c u b ic o .

A lbenga ■
Savona*. .
Spezia ?. .

' (come Geno-
l va;in più:)
;C ann. d’A l.
j e  Savona .
r  Passo  . . . .
\ Palmo d’Alb.
1 . . ' ' n

3 ,-
0,750
0,250

(come Genova)
Cannella q. di

Sav. e di Alb.
Palmo q.diSav.

e A lbenga .

9,00

0,0625

(come G enova)
Cannelle d i voi.

di  A lb en ga  e
Savona . . . .

Palm o c. di Al-
benga  e  Sav .

(Prov. Ìli)
Massa Chr.

\Braccio mer.
\ ».  a g r .
/P assetto tes.

0,593
0,494
0,791

Staio
Secchia . . . .

1198,60
1705,28

Braccio cubo ■
n d a leg.

!
Castelnho-
vo di Gàr>

ì  .
| Braccio • . • 0,595 P ertica  q u a d .. 12J7663 B raccio cubo .

Pòntrem.
L  „
Brac. d. pai?

\ « * mur.
0,692
0,551

Canna . . . .
QuadratoResc.

4,8576
3406,1912 Braccio c. Tose.

j'MigHo Gen. 1,488

T a b e l i Ìa  V I I .
5.» Regione A graria

Provincie
Circondari

o
Distretti

Misure di lungh.

Nomi locali

<PB̂ - diHBraco. mere.
Vergato' :iPiede a<?rim'
. . .  \  I  ,  '  1

Imola . . ,<Bracc. mere.

0,640
0,380

0,639

Misure di superficie

Nomi locali

T ornatu ra.  .

T orna tu ra . *

Google

— »—

m.*

2080,44

1933,02

M isure di vo

Nomi locali

Passetto . . . .
Carro da legna

Piede cubo. .  .
Piede di schiap.



LIGURIA..

lum e Misure  di  capacità M isure di d o s o

r e r gli arid i r e r ì liquidi
m.» Nomi locali 1. Nomi locali 1. Nomi locali

26,383
0,015

M in a ............ 116,53
29,13

M ezzarola. . 159-
0 51

Cantaro pes. g r.
L ibbra  „  «
Rubbo p. sottile
R o to lo ,  „
L ibbra  n  »
C arato  .  .  .  •  .

47649,60
317,66

7918,75
475,12
316,75

0,18

4,500

0,015

(c. Genova) .
le. Genova).
Barile da vin.
Amu l u . . .
Barile di olio

53,12
0,99

64,79
(come Genova)

0,209 Sacco  . . . . . 75.50

Bar.gdavino
v P;  r  W

B a r.d a tran t.
Barile d’olio

da  p iazza .

42.37
39,72
37,62

36,89

L ib b ra....... 329,723,344

0,211 Sacco da gr.
„ d a b ia

129,78
133,33 Barile  . . . . 39,17 Libbra  . . . . . . 334,-

j

0,198 Q u a rta ro .  .  . 22.02 Bar. da vino
Q u artd aolio

32,40
0,48 L ib b ra ..............

j
333,33

i

EMILIA.

lume

6.864
5,930

0,064
0,2121

Misure  di  cap acità

P er gli arid i

Nomi locali

C o rb a .

C o rb a............
Bozz.damug.

1.

78,64

2,83

P er  i  liquidi

Nomi locali 1.

Corba  . . .  .
Libbra d'olio

Corba d. Tino
. d a mos.

L ibbra d'olio

78,59

74,67
84,79

y G o O g L

Misure di peso

Nomi locali

L ibbra meroan.
„ m edica.

L ib bra .

361,85
325,66

362,58



Prov inc ie
Circondari

Misure di lungh. Misure di superficie Misure di vo

0
D istretti Nomi locali m. Nomi locali m.* Nomi locali

(Prov. dì)
Forti___

Br. da panno
„  da  te la . .

0,621
0,737 T orna tu ra .  .  .

1
2383,4505 Piede cubico .

Cesena . .
Br.  da panno
„ d a te la .  .

P ied e ...........

0,619
0,702
0,528

0,631
0^42

0,673
0,634

T o rn atu ra.  .  . 2899,5272 Piede cubico .

Rimini . . Braccio . . .
P ie d e ............ T o rn a tu ra. . . 2947,9293 Piede cqbico .

(Prov. di)  (B r.d a panno
Ferrara . .] „ da seta .
Comaoch. < Piede agrim.

Biolca.............. 6523,9360 Piede cubico .
0,403

Cento . . . Brace, mere.
Piede agrim.

0,637
0,396 T o rn a tu ra.  . . 2263,3101 Piede cubico .

(Prov. di)
Modena. .

j
Braco, mere.

„  agrim.
1

0,633
0,523 Biolca moden. 2836,47 Braccio cubico

Mirandolaji Braco, mere
>Bracc.agrim.

0,638
0,531 Biolca di Mir. 2933,63 Braccio cubico

P avullo .  .|
1

[Br.  da  te la  .
* mercant.

' * agrim .. .
1 ■

0,695
0,639
0,523

Biolca moden. 2836,47 Braccio cubico

(Prov. di)
Parma.. .

i

! Br. da panno
) * da seta .

1 * leg.,muro
[P e rtica . .  . .
i

0,639
0,587
0,545
3,271

Pertica quadr.
B i o l c a ...........

10,6994
3081,4390 Passo . . .  . . .

B o r * o H K r Pm\ n)n°|
0,678 (come Parm a) (come  P a rm a) .

1
Borgo Sani (c. Parm a) .

Donnino) Brac. da seta 0,534 (come Parm a) (come P a rm a) .

(Prov. di) |
Piacenza .

i

Braccio mer.
{ n d m .
\

0,675
0,469 P ertic a .................... 762,0186 Quadretto .  .  .

P i I a H d
Fiorenz. J

(Prov. d i ) 1
Ravenna .

Braocio oom.
) „ d.leg

0,643
0,347 T o rn atu ra. .  . 3417,66

j

Piede cubo .  .

Faenza . .|
1
\ Brac. da pan.
f „ da tela

0,638
0,719 T orna tu ra . .  . 2301,801

j

Piede cubo .  .

yGoogle
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[isure di t o lam e . M isure di ca pa cità
M isure  di  peso

r e r  gii  a n a i r e r ì liquidi
orni locali m.8 Nomi locali 1. Nomi locali 1. Nomi locali e-

ede cubico- 0,116 Staio  .  .  . .  . 72,16 Soma da vino 71,12 L ib b ra ____ _ . 329,44

! S taio..............

L ibb ra d’olio

Soma d a vino
F iala da olio

0.85

65,94 Tiihhrfi, , , . 829,72ede cubico. 0,156 138,17 1,08

ede cubico. 0,160 Saoco ........... 187,63 Soma da vino
Soma da olio

76,13 FjìKhrA. . 345^175,49
j

ede cubico. 0,065 Moggio . . . . 621,85 Mast. da vino
L ibbra d’olio

56,78
0,37

L ibbra sottile .
»  g r o s s a .

345,13
477,29

lede cubico. 0,062 C o rb a ........... 77,14 Corba . . . .
L ibbra d’olio

90,56 r.jhbra -  - 359,320,39

raccio cubico 0,148 Sacco ............ 126,50 Q uartaro .  . ini RI Libbra m ercan. 340,45IVJjOA • da oref ice. 861,85

faccio cubico 0,150 Sacco ........... 126.50 Onflpfavft 1AO fiA Libb. di Milano 326,79IVO* DO

raccio cubicOj 0,143 Sacco ........... 126.50 Q uartaro .  . 10131 Libb. di Bolog. 861,85

Quadretto • ••
'asso........

0,162
4,860

Staio da gr.
Staio da oarb.

„ da oaloe

47,04
48,94
48,88

B renta  . . . .
Poz da latte

71,67
0,33 Libb. di P arm a 328 ,-

jome P*"»»'
Staio da cast.
Staio da gr.

55,55
44,32 S o m a ............ 10736 L ib b ra .............. 880 ,-

some P*"**1' (c. Parm a)- . (c.  P arm a)  . (còme P arm a ).

Quadretto • • j
flotto........ .

j 0,103
'22,363 S t a i o ........... 34,82 B renta . . . . 75,77 L ib b ra .............. 317,51

jicde cubo-.

1
0,199

Rubbio . . . .
Sac.3flt. colme

287,54
180,17 B arile ?ino .

L ibb ra olio .
54,14
0,38 L ib b ra ........... .. 347,83

»  »  ,  rase  . 117,17

Piede e“b* ',
0,110 C o rb a............ 72,68 Soma da vino

L ibb ra d’olio
72,63 L ibbra m erean. 361,85

; 0,39 „ m ed ica. 325,66

yGoogle



Provincie
Circondari

Misure di lungh. Misure di superficie M isure di vo

0
D istretti Nomi looali m- Nomi locali m.* Nomi loca li

Lugo . - . . i Braccio . . .
1  P ie d e ...........

0,637
0,410

0,641

T ornatu ra.  .  . 1681,43 Piede cubo . •

(Prov. di) |
RegEmlllaj

1
Guastalla.]

1

iBraooio m er. B ìo Ic a ........... 2922,25

3052,54

B raccio cubo .[. » agrr.

i Braccio mer.

0,530

0,671 B io lc a ........... Braccio cubo .f  »  ag r .
|.  .  .  -

0,542

T a b e l l a  V i l i .
0.* Regione A graria

Provineie Misure di lungb. M isure di superficie Misure di vo
C ircondari

0
D istrett i Nomi locali m- Nomi locali m.* Nomi locali

(Prov. di) '
Ancona..

i

B. di  Ancona
! „ di Maoer.
'C an d ì ,,i

0,663
0,670
3,351

S om ap.t. in p.
* w »m. c.
» » » t. c.

10486.10
11744,43
14261.10

Piede  cubo.  .  .
Palmo cubo . .

1
(Prov. di) 1

1
1 Braccio . . . 0,670 Passo da legn. 3,1947 Passo da legna

„ da pietre
„ da muroAie. Plemo PS«i1a  Ha  Iaxt . 0,297 R ubb io ............ 12313,49

1
i?AnMA tBraecio . . .F erm o .  . . ) p .e d e d a le g 0,670

0,335 Modiolo . . . . 1802,01 Piede  cub ico .  .
Passo  da  legna

C an.architet. 2,234
(Prov. di)
Macerata

1 „ m ercan.
Braccio . . .

/P ie d e ...........

2,010
0,670
0,335
0,223

Modiolo . . . . 3119,&3 Canna cubica .

.  1
Camerino .j
'  .  1  1

j

Palmo . . . •
1
(c. M acerata)

^Can.archit.r.

fttAÌO.............. 539,11 (com.Macerata)

2,234
'P rov .  di),
Perugia . !  : me; u .

1,991
1,985
0,667
0,598

M i n a .............. 4459,46 Canna cuba . .
jBraccio lun.

* cor.

J(c.  Perugia) S t a io ..............Foligno . . 53.46 (come Perugia)

yGoogle
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lu m e Misure di cap acità ‘  ■ Misura  dr t ia a a v

r e r gii a rm i t r e r ì liquidi
m .8 . Nomi locali

l -\ 'Nomi ideali 1. Nomi locali . '  g?  .

0,068 170,80 C orba*• .  .  . 70,75 Libbra» . . . ' . . 360,83

0,149 S a o c o . .  •  .  . 119,49 Brenta  . . . . 75,89 L ib b ra ... . . 324,52

ì 0,161
! 1

j  Sacco  . . . . .
i

114,60 Brenta  . . . . 78,51 L ib bra.  .  .  . \  .
.  1

324,52

MARCHE ed UMBRIA.

lam e

0,037
0,011

2,855
1,427
1,784

0,037
2,218

11,152

11,152

Misure di capacità

P er gli aridi

Nomi locali 1*

Rubbio . . . . 280,64
I  '
ì  «

R u b b io ------ j 280,64

(o. ad Ascoli) i

Rubbio . . . . 280,64.

Rubbio . .  .  .

Rubbio da gr
V d*leg.

285,42

282,96
336,01

Rubbio  . . . .  316,69
•  .  1  k

P er i liquidi

Nomi loca li 1,

Soma da vino
Metro da olio

69,60
0,17

Soma da vino 73,23
Metro da olio 21,53

Soma da vino
Metro da Olio

Soma da vino
Metrò da olio

Som a da vino
Broo. da olio

95,34Soma da vino .
j, dam or. 99,88

~Mezz. da olio i 24,16

64,81
22,68

81,37
17,97

91,26
22,70

Soma da vino ; 13020
Mezz. da olio 116,95

Misurò di peso

Nomi locali *  :

L ibbra rom ana 339,07

L ibbra  g.  da  st. 352,63
„ p .d a b il 339,07

L ib b ra .............. 320,97

L ibbra  rom ana

<)

339,07

(c. a M acerata)

i
L ib b ra .  .  . 337,81

L ibbra  rom ana 339,07

yGoogle
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Provinolo
C ircondari

M isure di  lungh. M isure di superficie Misure di vo

. 0

D istre tti Nomi loca li m. Nomi lo c a li m.* Nomi locali

Orvieto . J (0 . P e ru g ia '.
.
(e. P erugia).

R n b b io ........... 17251,42

2254,08

(come P erug ia)

(come Pe rugia)Spoleto . . M o dio lo____

R ie t i .  .  , . |(o. Perug ia).
1
|(o.  F erocia)

R e bb io ............ 12938,57

281,5600

(come Perug ia)

(come Perugia)
1

T ern i------ j S t a l o ..............
1

(Prov. di){
Pesaro . .)

B raccio . . .
P iede da fab
Mezza canna

0,630
0,348
0,995

Centinaio . . . 2726,96 Piede cubico .

1

Urbino .  J

|
B rae d.  pan.

„ d. seta
1 „ d. tela
|Piede d.fabb.
Pa8sett. rom.
Cann. agrrim.

0,651
0,595
0,701
0,353
0,670
3^35

Coppa ............ 2824,39 Piede cubico .

IMiglio rom .. 1,489

T a b e l l a IX. 7 / Regione A graria
Provincie

C ircondari
M isure di lungh. Misure di superficie Misure di vo

0

D istretti Nomi locali m. Nomi loca li m.* Nomi locali

(Prov. di>/
Firenze . .\B raccio fior.
P istoia ,  . (P a s se tto . ,  .
Roco. S. C.iC ann. agrim.

<L583
1,167
2,918

Braoeio guad*
Quadrato  .  .  .

0,3406
3406,19

Braccio cubico
C a tasta di  legn.

S. Miniato^
|

<Prov. di) )
Arezzo . (0 .  F ire nze ) . (come Firenze) (come F irenze)

S E m* ’]*0- Flrenze) •
l 1

(come Firenze) (come  F irenze)

Le P rovincie di Lucca, di Livorno, di Pisa (Ciroònd. P isa e V olte rra );
yGoogle
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lllS)A Misure di capac ità Munirà Hi naan ̂ ,#
t rer gii a rm i jrer i liquidi

m.* Nomi locali 1. Nomi locali 1. Nomi locali g-

B obbio rom 294,46 Soma da vino
Mezz. da olio

82,73
21,47 L ibbra romana 339,07

R ubbio rom 294,46 Soma da Tino
* » olio

98,53
187,04 L ibbra  rom ana

R ebbio rom 294,46 Soma da Tino
Baril. da olio

110,68
57,48 L ibbra romana

Rubbio . . . . 314,88 Soma da Tino
n da olio

94,43
188,08. L ibbra romana

0,042 Sacco ............ 170,85 Soma da Tino 81,87 L ibbra aneonit. 329,58„ da olio. 77,70

0,044 Sacco  . . . . . 167,08 Soma da Tino
„ d a olio.

81,37
71,12 L ibb ra .............. 325,50

— TOSCANA.

lume Misure d i oapaoità

P e r *li arid i

Nomi locali

0.198
4,771

Sacco fioren.
S t a i o ............
Q uartuco io  .

(c. Firenze) .

(o.  F ire n ze ) .

1.

73,08
24,36
0,88

P er i liqu id i

Nomi locali

Barile vino .
Fiasco  „
Quart.  „
B arile olio .
Fiasco „
Quart.  „

(o.  F irenze ) .

(o.  F iren ze ).

45,58
2,27
0,28

32,42
2,08
0,26

Misure di peso

Nomi locali

L ibbra fiorent.
C a r a t o . . .  .  . .

(oome Firenze)

{come Firenze)

di Siena (Ciroond. S iena e M ontepulciano) come F lreate.
Digitized  b y C j O O ^ l C

390,50
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T a b e l l a  X .  8 . »  R e g i o n e  A g r a r i a

Provincie
Circondari;

0
Distretti

i t'ii ■ , ■1

Misure di lungh. Misure di superficie Misure di vo

Nomi locali ~m. Nomi lo c a li ' m.9 Nomi locali

(Prov. di)
Roma  . .  .
Civitavec
Prosinone
V elletri. .,
V iterb o . .1;  !

Brac. o pass.
(Can. m ercan.
t j, architet.
jStaiolo . . . .
Miglio ro m ..

0,670
1,991
2,234
1,284
1489:

Ru bino. .  .  .  .
P ezza. . . . . .

18484,38
2640,63 Canna cuba .  .

vuerDO. .rMjfflio roffl_ u89 •

T a b e l l a  X I .  , Q  * R e g i o n e  A g r a r i a  —

Provincie
Circondari

Misure di lungh. j Misure di superficie Misure  di  vo

0
Distretti Nomi locali l ì Nomi locali m.* Nomi locali

(Prov. dì)
Aquila. . .
Avezzano.
Cittaduc .1
Solmona .\

ICahna . . . .
(Palmo  . . . .

2,645 f
0,264 j

Moggio . . . .
Palm o quadr.

699,8684
0,0699 Palmo  cu b ico .

Le Provincie di Bari (Ciro. A ltamura e Benevento) : di Campobasso (Circ.
Foggia (Gire. Foggia, Bovino, S. Severo); di Lecco (Circ. Lecce, Brindisi,

T a b e l l a  X I I .  * 0 . “,  R e g i o n e  A g r a r i a  -

Provincie
Circondari

Misure di  lungb. Mipure di superficie Misure di. yo

0
Distretti Nomi locali m. Nomi locali m.9 Nomi locali

(Prov. di)
Napoli.  .  .
Cà8oria.
Castellana. |
Pozzuoli J

Canna  .  .  . .
j  Palmo  .  .  .  .

2,645
0,264

M oggia . . v .
Palm o quad. ..

,619,8684
' 0,0699 Palm o  cubo  .  .

(Prov. di) (  !
0,264 Palmo quad. . 0,0699 Palmo cubo . .

S.Ang.d.L. Miglio napol. 2228
Le Provincie di Òasérta (Ciro. Caserta; Gaeta, Nola, Pied. d,Alife> Sora);

di Catanzaro (Circond. di!C atanzaro, Cotrone, Monteleone, N icastro); di
Potenza, Lagonegro, M atera,.  l^elflj  ;  di Reggio Calabria (Circ.  Reggio
Con8Ì)ina, Vallo della 'L ucania), come Ntfpoll.

Digitized by A^oog e
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l i  A Z IO .

lum e

11,152

Misure di capacità
. Misure di peso

P er gli arid i P er i liquidi
Nom i locali g-Nomi locali 1. Nomi locali

Soma di vino
* di olio

Barile d 'o lio

I

1.

Rubbio . . . .

i

294,46

i

116,68
164,28
57,48

L ibbra  rom ana 389,70

MERIDIONALE ADRIATICA.

lume
Misure  di  capacità

M isure di peso
~  i  ~ ..............

| mi*
r e r  g ii  arid i ■ r e r ì liquidi

Nomi locali g •Nomi locali | 1. Nomi locali .\

j 0,018

!

Tomolo . . . . 55,54
Barile « . . .
Caraffa d'on-

oia 27,143 .

43,62

0,72
R o to lo ..............
Libbra

890,99
320,75

Campobasso, Isernia, L arinoì; di Chietl (Ciro. Chieti, L anciano, Vasto!; di
Gallipoli, T aranto); di Teramo (Circond. T eram o, Penne) come Aquila.
MERIDIONALE MEDITERR.

lume Misure  di  capacità MinnrA di naso
P er i liquidir e r gii a rid i .

m.* Nomi locali 1. Nomi locali 1. Nomi locali g •

0,018 Tomolo . . . . 55,54 B arile ........... 43,62
0,72

R o to lo ........... .. 890,97
320,75C. dion.27,143 L ib b ra . . . . . .

0,018 Tomolo . » . . 5554 C.dion.27,143 0,72 L ibbra .............. 320,75

,'j di Benevento (Ciro. Benevento, Cerreto Sannita, S. Bartolomeo in Galdo);
1 JCosenza (Gire. Cosenza, Castrovillari, Paola, Rossano); di Potenza (Ciro.
10 Calabria Gerace, Palmi); di Salerno (Ciroond. Salerno, C ampagna, Sala

Digitized b y C j O O ^ l C



T a b e l l a XIII.
11.* Regione Agraria

Provincie
Circondari

0
D istretti

Misure di lungh. Misure di superficie Misure di vo i

Borni locali m. Borni locali m.* Borni locali

(Prov. di) i
Palermo. J
Cefali! . .
Corleone <
Ter. imer.

ÌPalmo legale
jCanna legale

0,258
2,064

Palm o quad. .
„  lega le .

0,0666
17462,59 Palmo cubico .

Miglio sicil. . 1851

La Provinole di Caitsnissetta (Ciro. C altanissetta, P iazza Arm erina,
Nicosia); di Girgenti (Ciré G irgenti, Bivona, Sciaooa); di Messina (Gire.
Boto) ; di Trapani (Ciré. T rapani, Alcamo, M azara del Vallo) come Palermo.

m ,r„r 12.» Regione Agraria
T a b e l l a XIV.________ __________ __________

Provincie
Circondari

Misure di lungh. Misure di superficie Misure di vo

0
D istretti Borni locali m. Nomi locali J m.* Borni loca li

(Prov. di)
Cagliari. .
Iglesiaa. .■
Lanusei. .1

Oristano J

iPalmo . . . .
Canna  .  . .  .
Trabucco .  .

V

0,262
3.148
3.148

Palmo quad. .
Canna „ .
Trabuc. * .
Stare ìlo . . . .

I 0,06888
! 9,91111
1 9,91111

3986,75

Palmo cubico .
Canna  c u b ic a .
Misura  „  .
Trabucco cari

(Prov. di) /
S as sa r i.  .
Alghero. .
N uoro . .  .
Ozieri. . .
T em pio .

1

| Palmo . . . .
Canna  . .  .  .

(Trabucco . .

0,262
2,623
3,148

Palmo quad. .
Canna  «  .
Trabuo. „ .
Rasiere  . . . .
Starello  . . . .

0,06888
6,8827

9,91111
18968,6200
1993^750

Palmo cubo . .
Canna cubica •
Misura  „  .
T rabucco oan.

Miglio piem. 2466

Digitized by G o O J ì J 10
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SICILIA.

lume Misure  di  capac ità M isure di peso
P er g li a rid i P e r i liquidi

m * Nomi localiNomi looali 1. Nomi locali 1.

34.38
0,850,017 Salm a legale 275,08 B arile  . . . .

Quartuocio  .
R o to lo ..............
L ib b ra ..............

793,42
307,38

, Terranova di Sicilia); di Catania (Gire. Catania , Acireale, Caltagirone,
. Messina, Castroreale, M istretta, P atti) ; di Siracusa (Ciro. Siracusa, Modica,

-  SA R D EG N A .

lame M isure  di  capac ità

P er gli a rid i P er  i  liquidi
m.* Nomi locali 1. Nomi locali 1.

0,018
31,202
1,155
5,200

S tare llo . . . .
Imbuto  . . . .

50,50
3,15

B o tte ...........
Q u a rta ra  . .
Barile . . . .

44,84
4,48

33,63

0,018
18,056
1,155
5,200

S ta re llo . . . .
Imbuto  . . . .

25,25
3,15 (c. Cagliari)

1

Misure di peso

Nomi legali £•

Libb. di comm.
* m edica .
m da orefio.

406,56
307,40
325,25

(com. Cagliari)

yGoogle
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5. Misure e Pesi dei |T a b e l l a  X Y .

Misure di lungh. Misure di superfìcie Misure di volume

Nomi m. Nomi m.2 Nomi m.3

AU
ST

RI
A-

»
UN

GH
ER

IA

Linea  . . . .
^Pollice . . .
(P ie d e ____
[Oncia  . . . .
’K laster  .  .  .
Lega  . . . .

0,002
0,026
0,316
0,779
1,987

7586,-

Piede quad.
K laster  „
Yoch . . . .

0,0998
3,5971

5755,36\
!
i

Piede cubo
Klafter  „

0,033
6,822

© ©
3 !
g .2

ut 1- i  1
55«
tC !
m |

Piede  . . . .
Braccio lun.

* cor.

Linea  . . . .
Pollice . . .
Palm o.  .  .  .
Piede  . . . .
V ara  . . . .
Bra§a . . . .
M iglio. .  .  .

0,276
0,694
0,684

0,602
0,027
0,220
0,330
1,100
2,200

2057,-

Piede quad.
V ara „
P arefa  .  .  .

!
j

0,11
1,21

4300,34

Palmo cubo
Piede  *
Bra$a cuba

0,011
0,036

10,648

3
x

.Piede  . . . .
(Vara  . . . .
iT eaa...........

0,279
0,836
1,672
5573

Piede quad.
Vara  *
Cuart.d. ter.

0,08
0,70

138,37
Piede cubo
Vara  cuba.

0,022
0,582

o  i'Lega  . . . . Celero „ „
F anega . .  .

535,47
6439,00

Tesa „ . 4,657

«  1.Tché(piede)
[Lin  (passo)
fTchony (p )

0,319
1.198 L y  q u a d r .. 334,893 T cbé ........... 70

E i 3,196

DA
NI

-
M

AR
CA

[Piede  .  .  .  .
)Alen cubo .
ìFawn  .  .  .  .
(M iglio .  .  .

0,314
0,628
1,883

Piede quad.
Toude h. k.
Toudeland.

0,10
11019,00

34475,00

Pied. cubie.
Alen cubo .
Fawn  *

0,031
0,247
2,226

e  |L R ub........... 0,135
0,541
2,700

R irat  . . . . 185,80
4459,10
5929,00

f
'  ©  ,ut !

(Pik mekias.
rCassabeh. .

F edd .(leg )
F eddfd’us.)

§ <
'L inea  .  . .  .
^Pollice . . .
iP iede  .  . .  .
iT esa ...........

0,00225
0,02707
0,32484
1,94904

4444

Piede quad.
Tesa „
Per. d’aeq. f.
P ert.di Par.

0,1055
3,7987

51,0720
34,1887

Piede cubo.
Tesa „

0,03428
1,4039

1  iJLega di 25
^  al  g rado .

A rpen to  .  .
A r.  d i  P ar.

5107,20
3418,87

Digitized b y C j O O ^ I C



p r in c ip a li  S ta t i  de l  m ondo .

Misure di capacità

Per gli aridi

Nomi I.

Per i liquidi

Nomi 1.

Misure di peso

Nomi kg.

Rgcher  .  .  .  .
Futtermassel
Massel...........
Achtel...........
M etze...........

0,480
0,960
1,921
7,683

61,505

Pfiff
Seidel. . . .
Maas . . . .
E im e r .  .  .  .

0,177
0,354
1,415

56,605

Pfenning.
Quaentche
Loth  . . .
Pfund . . .
Stein  .  .  .
Centerer .
Laegei . .

0,001
0,004
0,017
0,560

11,200
56.001
70.001

Libbra . . . 0,467

Selamin .
Quarta .
Al qu aire
Fanga . ,

1,133
9.067

36,270
544,050

Quartuccio
Canada. . .
P otè ..........
P ipa ...........

0,665
2,662

15,972
798,60

O ncia.............
Marco. . . . . .
Libbra ...........
Arroba..........
Quintal...........

0,029
0,229
0,459

14,686
58,743

Cuartillo
Celemin .
Fanega .

w -.0

1,156
4,625

55,501

Copa . .
Cuartillo
Azumbre
Cuarfilla
Arroba .
Moyo . .

0,126
0,504
2,016
4,033

16,133
258,128

O ncia.............
Marco..............
L ibbra...........
Cuartod’arrob.
Arroba..........
Quintal...........

0,029
0,230
0,460
2,875

11,500
46,00

Tale
r

P o t t ..............
Skieppe . . . .

0,966
17,390

Paeyel . . .
P o tt ...........
Anker. . . .

0,241
0,966

37,678

O ncia.............
Libbra ...........
Centuer . . . .

0,038

0,031
0,500
50,00

Rubba...........
Quelch  .  .  .  .
O niba...........

11,292
22,583
45,166

O ncia.............
Rottel.............
Oka (legale) .
Oka idelcom.0)
K antar...........

0,037
0,446
1,135
1,297

44,582

Boisscau . ; -
Mine . . .
Sètier . . . . . .
Muid..............

13.00
78.00

156,00
1872,00

Chopine . .
Piate . . . .
Feuitlette. .
Muid..........

0,4656
0,9313

134,1072
268,2144

Grano.
Grosso
Oncia .
Libbra

0,053
0,0038

0,03059
0,4895

yG00g
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Misure di lungh.

Nomi

! Prussia
i Piede . . .
,  Auna  .  .  .
Pertica . .

Baviera
l  Piede  .  .  .
lAuna . . .
iTesa.  .  .  .
IPertica . .

< Sassonia
i Piede
JAuna . . .
JT esa . . . .
/P e rtica  .  .

Wurtemberg
I Piede . . . .
Àuna  .  .  -  .
Pertica  .  .  .

1 L e g a  di 15
al grado.

(Shiakon . .
JKoudjira. .
Hiro...........

rKene , . . .
L

Ì Piede .
Passo .
Àuna . ,
Tesa.  .
Pertica

1

[ Pollice . . .
iPiede  .  .  .  .
1 Yard...........
\Fathom{2y.)
iP ert.^V ay .)
[ M i g l i o
\ L e g a  .

0,314
0,667
3,768

0,292
0,832
1,751
2,918

0.283
0,566
1,979
4,295

0,286
0,614
2,865

7 4 0 8

0,303
0,388
1,515
1,909

0,325
1,137
1,188
1,949
5,850

0,02539
0,30479
0,91438
1,82876
5,02911

1 6 0 9
4 8 2 8

Piede quad.
Pertica „
M o r g e n . .  ,

Piede quad.
Pertica „
M o r g e n .  . .

Piede quad.
Pertica „
Morgen , . .
Acker .  .  .  .

Misure di superficie

Nomi

Piede quad.
Pertica „
M o r g e n . . .

P o o ...........
S è ..............
T s h ik c t k . t a .
I s h i k a k t s .

Piede quad.
Tesa quadr.
Pert. quadr.
A r p e n t o  .  .

Yard quad.
Piede quad.
Rod(pert.q.)
~ d .Rooì
A c r e  (4840

yards) . .

yGoogle

0,098
14,185

2553)225

0,08
8,52

3 4 0 7 ) 2 7

0,08
18,45

2 7 6 9 , 9 0
5 5 3 4 , 1 0

0,0821
8,2077

3 1 5 1 , 7 4 5

3,64
109,02

1000,28
1 0 9 0 2 , 8 2

0,1055
3,7987

34,2225
3 4 1 9 ,0 0

0,8361
0,09287
25,2919

1011,6775

4046,71

Misure di volume

Piede cub..
Yard  „
Oarico lega

Nomi m.s

Piede cubo 0,098
dtlall’ter „ 3,339
Pertica * 53,423

Piede cubo 0,025
Tesa cuba. 5,367
Pertica „ . 24,846

Piede cubie. 0,023
Pertica „ 2,453

Piede cubie. 0,023
Pertica „ 3,866

litri
Shiakou c . . 0,018
Ngoo . . . . 0,180
Shoo . . . . 1,800
T ó ............. 18,00
K ok ........... 180,00

Piede cub.. 0,034
Misura leg. 8  839
Tesa cubica 7,403

0,02765
0,76449
3,53854
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Misure di capacità

Per gli aridi

Nomi 1 .

Maeschen.  .  . 0,859
Metze........... 3,435
Scheffel____ 54,961
NeuBcheffel. . 50,00
Malter.......... 659,538

Dreissiger . . 1,158
Maas............. 4,632
V elbe........... 18,529
M etze........... 37,060
Soheffel  . . . . 222,137

Maeschen. . . 1,645
Metzen  . . . . 6,568
Viertel . . . . 26,275
Scheffel . . . . 105,100

Maesslein. . . 1,385
Simri............. 22,150
Scheffel  . . . . 177,226

Peck (2 gali ) 9,08692
Bushel(4pec.) 36,34766
Sack (3 bush.)

i

109,04299

Per i liquidi

Nomi

Quart  .
Eimer .
Ohm  .  .
Fuder.

Maas .
Eimer  .
Puder .

Nossel
Kanne
Eimer .

Maas .
Imi. . .
Eimer.

1.

Bottiglia
Pinta  .  .
Gallone. ,

Gallone. . .
Firkin (9 g.]

1,145
68,702

137,404
824,423

1,069
18,418

903,936

0,468
0,935

67,362

1,837
18,370

293,927

0,757
0,931
3,725

0,5679
1,13583
4,54346

N ic c o l i .

Misure di peso

Nomi kg.

Loth................ 0,017
Libbra antica. 0,467

„ moder. 0,500
Ceutner  . . . . 50,00

O ncia............. 0,015
Libbra ........... 0,500
Centner........... 50,00

Oncia  . . . . . . 0,016
Libbra  . . . . . 0,500
Centner.......... 50,00

Oncia............. 0,016
Libbra ........... 0,500

50,00Centner..........

1

Picul ............. 59,348

O ncia............. 0,031
Marco............. 0,245
Libbra........... 0,489
Quintale  .  .  .  . 48,950

Troy g -
Grano............. 0,064798
Pennyweight . 1,555175
Oncia............. 31,103496
Libbra t r o y .  .

Avoirdupois
373,24195

, Dram ............. 1,771846
O ncia............. 28,349540
Libbra a v o i r d . 453,592645
Quinta  1  .  .  .  .  ■ 50,802376

gle 3
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Misure di lungh.

Nomi

3  /Piede . .
_ \Auna . .
^ ^Pertica .
-  L̂ e g a  .  .

. Doin (poli.)
i Palmo . - . .
/E1 (auna>. •
jlloodeiper.)
\  M i g l i o  .  .  .
l)jahar-yek

5 5  ^Nime-zarre
oc Zarreli-arakui f  -

[  F a r a s a n g a

L e g a  . . .
5 Palmo . . .
^ iPiede . . .
ca (Oncia .  .  .
°  iBra<;a . . .
ce  f -  - — —-------o M i g l i o  .  .

Palmo. . .
lEndese . .
)llalibine .
ÌPreschine
vL e g a

[ Piede ingl
\Sagena . .
/Archinna.
iVerchoc .
i V i e r s i a  .

Piede
i  A u n a
\ liPasso

w  Tesa.  .  .  .
^ Pertica . .
w I Corda . . .

1 M i g l i o  . . .

0,314
0,627
3,137
74 0 8

0,010
0,100
1,000

10,000

Misure di superficie Misure di volume

Piede quad.
Pert. quadr.
L o e n d e l a n d

Auna quad.
Pert. quadr.
B u i l d e r . . .

9 4 1 3

0,25;
0,511
1,02

5 5 6 5

0,209
0,279
0,836
1,672
6,880
6 6 8 0

0,219
0,328
1,095
2,200
2 0 6 6 ,

0,200:
0,662
0.701!
5,866
3 9 2 4

0,30479
2,18356
0,71119
0,04445

1 0 6 7

0,279
0,836
1,393
1,672
3,344
6,966
1 3 9 3

Nomi

Zaweh qua.

Piede quad.
Vara *
Cuart. d. tie.
Ce lem „
A r r u n d a z a
F a n e g a .

Auna quad
Bra<̂ a „
G e i r a  .  .  .

Preschine
ÌFoltche . .
L a g o n e  .  .

Piede quad.
Sagena „
D . 2400 sag.

32000 sag.

Piede quad,
|  Auna  „

Pertica „
Cuart. d.tie,
Celem.„ „
A r a n z a d a  ,
F a n e g a  .  .
Y a g a d a .  .  .
C a p a l i e r i a

Digitized  by  A ^ o o g l e

0,3940
9,8504

5 5 1 6 ,2 2 4 0

Nomi

1,00
100,-

10000,-

1,04

0,0776
0,6972

133,8672
535,4688

4462,0056
6439,0800

1,21
4,84

58564,00

138,58
11086,40
49888,00

0,092873
4,549689

10919,2536
14559,0048

Piede cubo
Last(carico)

Palmo cub.
Auna cubie.

Zaweli c.

Piede cubie.
Vara  „
Tesa „

0,08
0,70

11,18
134,16
536,63

4 4 7 1 ,9 2
6 4 3 9 , 5 7

3 2 1 9 7 , 8 5
3 8 6 3 7 ,4 2

Palmo cub-
Piede  „
Tonelada

Piede cubo
Sagena cub.

0,03092
5,10180

0,001
1,000

Piede cubo
Auna cuba
Tesa

1,061

0,022
0,582
4,657

0,231
0,355
1,065

0,027648
9,703017

0,022
0,584
4,672
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Misure di capacità

Per gli aridi
Nomi

Pot  . . .  .
Schiepper
Toende  .  ,

M aatje .
Kop . .
Schepel
Mudde .

Celemin  .
Cuartillo
Fanega .

Maquia .
Al queir e
Fanega .

Oka  .  .
Dimerli . .
Ban.di2 0 okas

«  di  40  «

Tchast.  . .  .
Garnetz . . .
Tchetverik .
Osmine  .  .  .

Celemin.
Quartillo
Fanega .

1.

1,087
17,800

139,110

0,10
V

10,-
100,-

4,625
1,156

55,501

0,432
13,841
55,363

1,540
24,660
25,260
51,190

0,109
3,280

26,238
104,951

4,625
1,156

55,501

Per i liquidi

Nomi

Paegeì
Pot.  .  .
Kaude.
Anker.

Maatje
Karl  .  .
Vat  .  .

Copa. . . .
Cuartillo .
Azumbra .
Arroba  .  .  .

Quartillo .
Canada . .
Potè . . . .
Almude  .  .

Litra. . . .
Oka  . . . .
Viadra . .
Dimerli . .

Tcharka .
Polon stoff
Krouchka
Vedrò. . .
Anker . . .
Ohm  . . . .

Copa. . .  ,
Azumbre .
Quartillo .
Cantaro .
Quartilla .

1.

0,242
0,965
1,930

37,437

0,10
1,00

109,-

0,126
0,504
4,034

16,137

0,348
1,395
8,370

16,740

0,353
1,415

14,150
22,640

0,123
0,768
1,229

12,299
36,897

147,587

0,126
2,017
0,504

16,133
4,033

Misure di peso

Nomi

Oncia  .  .
Libbra  .
Lispund
Vog . . .

Lood............. ..
Oncia...........
L ibbra..........
Libb. neerald

Men hecte*aba
Mec-hezar-mis,
Khervar . . . ,
Khervar . . . .

Marco.
Libbra
Arroba
Quintal

Oncia  .
Libbra
Arroba
Quintal

Litro  .
Oka  .  .
Kantar

Buoheroot .
Pund  .  .  .  ,
12 oncie  .  ,

Oncia  .  .
Libbra  .
Arrelde .
Arroba .
Quintal .

^ o o g l e

kg-

0,031
0,498
7,970

17,932

0,010
0,100
0,493
1,000

2,81G
4,400

281,60
440,00

0,230
0,460

11,512
46,050

0,029
0,459

14,688
58,752

0,312
1,283

56,447

0,40898
163,591
0,3576

0,026
0,460
1,840

11,502
46,009
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Misure di lungh.

Nomi m.

Pollice  .  .  . 0,02539
Piede  . . . . 0,30479
l Y a r d ____ ! 0,91438
Fathom .  .  . 1,82876
P ertica .  .  .| 5,02911

*M iglio . .  . 1609
Lega  . . . . 4828

\

Misure di superficie

Nomi

Y ard quad
Piede quad.
Rod . . . . .
Rood . . . .
A c re ...........

m.2

0,836097
0,092873

25,291939
1011,677500
4046,71000

Misure di vo lum e

Nomi m.8

Piede c u b ..
Yard cub. .
Carico lego.

0,027648,
0,764496
3,538544 j

/P iede  .  .  .  .
\S taeng  .  .  .
jR e f ..............
Lega  . . . .

0,297
2,970

29,690
10688

Piede quad.
Staeng w
Ref  „

0,09
8,80

88,50
Piede cub.
Staeng n

0,0261
26,172 j

/  D raa arb i  .

ÌDraaBtamb.
D raa hend.
D raam alek i

M iglio  .  .  .

0,488
0,637
0,673
1,750
1875

IArchim  .  .  .
P iki piccolo

B erv i  . . . .
ILPiede  .  .  .  .
/A una .  .  . .
{Lega  . . . .

I
(P iede . . . .
lA una  .  .  .  .
,  T e s a ...........
P e rtica  .  .  .

fL e g a ...........
I

IP iede  . . . .
'T e s a ...........
^Pertica . . .
fA una  .  .  .  .

0,669
0,6478
1670

B erry  q.
Km.2

2,777’

0,279
0,836

• 5573

Piede quad.
Auna quad.
Q uart.tierr.
F an eg a .  .  .

0,0776
0,6972

133,8672
6439,0056

Piede  c u b ..
Auna cubie.

Piede quad.
Auna quad.
Pert. quad,

3,444 j iQuart. tierr.
Celemin „
F a n e g a .  .  .

0,279
0,836
1,672

55731

0,0776
0,6972

11,1556
133,8672
535,4688

6439,0056

Piede  cub ..
A.una cubie.
Pertica cub.

0,2865
1,7190
2,8650
0,6140

M orgen .  .  . 315,1908 Velleich. . .

i

0,022
0,582

0,022
0,582
4,657

1,8372

yGoogle
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li volume I Misure di  cap acità

P e r gli ar idi

Nomi I 1.

P e r i liquidi

Nomi 1.

Misure di peso

Nomi

0 ,0 »0,764496
Peck (2 gali.)
Burtchel (4 p )
Sack (3 busti )

9,086916
36,347664

109,042992

G i l l ............
j P i n t ...........
Q uart  .  .  .  .
Gallon . . .

0,120
0,475
0,950
3,800

Troy
G ra n o ............
Pennyweight
O n c ia ............
Libbra tro y  .

Avoirdupois
D ra m ..............
O n c ia ..............
Libbra avoird.
Q u in ta l............

sr.
0,064798
1,555175

31,103496
373,241948

1,771846
28.349540

453,592645
50,802376

ib 0,0» ;
36,1*2

Pollice  cu b o.
K a n n a ............'
S taeng(100 c.)j

0,262
2,617

26,178

Pollice cubo
K anna  .  . .
Stae. (100 c.)

0,262
2,617

26,178
Libbra
Quintal

k g .
0,423

42,354

S a a .  .
Ouiba

2,751
33,00

M’ta r (vino)
M’ta r (olio)
Biona . . . •

9,850
19,700
37,500

O n c ia ..............
Rottol souki. .

* kh ad dari
C a ntaro ............
Saa (da grano)

0,032
0,509
0,636

50,900
125,00

F a rtin 141,6 Almud
M eter 5,237

Oka  .  .
R o tte l.
44 Alze

1,283
0,564

56,452

ib..
bic. 0,582

F anega .  .  .
C uartilla . .
M edia-cuart.

137,250
34,310
17,155

Frasco . . .
M edio-fras
C uarta  .  .  .
Caneca . . .

2,375
1,187
0,594

19,-

Oncia .
M arco.
Libbra
à rro b a
Quintal

ib..bic*
:u b *

0,022
0,582
4,65*

Celem in. .
C uartillo .
F aneg a .  .

4,625
1,156

55,501

C opa ...........
Azumbra . . >
Cuartillo . .
A rroba  .  .  .
C uartilla . .

0,126
2,016
0,504

16,133
4,033

Oncia .
L ibbra
A rroba
Quintal

0,029
0.230
0,459

11.484
35,937

0,02875
0,4600

11,5000
46,000

1,8372 Scbeffel. 177,226 P f u n d ..............
C entner . . . .

0,467773
46,7728

yGoogle
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6. Monete dei principali Stati del Mondo.
T a b e l l a X V I.

Peso Titolo Valore
in lire it.

.  g .  1 3 , 9 6 0 9 8 6 4 7 ,4 1

.  „  3 ,4 9 0 V  V 1 1 , 8 5

.  „  6 ,4 5 2 9 0 0  „ 2 0 , 0 0

.  „  3 , 2 2 6 ti  n 1 0 , 0 0

. g. 12,345 9 0 0  « /oo 2,47

.  *  2 4 , 6 9 1 « V 4 ,9 4

.  „  5 ,3 4 1 5 2 0  „ 0 , 6 2

. „ 2,666 5 0 0  * 0 , 2 9

. * 1,666 4 0 0  „ 0 ,1 5
l *  2 8 , 0 7 5 8 3 3  „ 5 .2 0

.  g .  1 7 , 9 2 9 9 1 7  ° /o o 5 6 , 6 3

.  .  8 , 9 6 5 »  » 2 8 , 3 2
• . M82 * » 1 4 , 1 6

.  g .  2 5 , 5 0 0 9 1 7  ° /o o 5 , 1 9

.  „ 12,750 n  n 2,60
•  „  6 , 3 i t> » n 1 , 3 0

.  g .  1 5 , 2 5 3 9 0 0 "iw 4 7 , 2 8

.  „  7 ,6 2 7 n  w 2 3 , 6 4

.  „  3 , 0 5 0 n „ 9 , 4 5

.  „  1 ,5 2 5 « * 4 ,7 3

• g 2 5 , - 9 0 0  ®/no 5 , 0 0
. t>  1 2 , 5 0 i» n 2 , 5 0
•  » 5 , - n  n 1 , 0 0
.  «  2 ,5 0 * n 0 , 5 0
. « 1 ,2 5 0 D tt 0 , 2 5

7 , 6 0

.  g .  8 , 9 6 0 9 0 0 °/M 2 7 , 7 8

.  »  4 , 4 8 0 w 1 3 ,8 9

g .  7 ,5 0 0 8 0 0  °/o o 1 ,3 3
„  1 5 , 0 0 n lì 2,66
» 5 , 0 0 6 0 0  „ 0 , 6 7
* 4 , 0 0 5 0 0  „ 0 , 5 3
„  2 ,4 2 0 n  n 0 , 3 2
n  1 » 4 5 0

l e
4 0 0  „ 0 , 1 3

Stati Denominazione

Austria-
Ungheria

Oro
'D ucato quadruplo
i D u c a to ....................
18 f io r in i .................
*4 fiorin i...................
,  Argento
Fiorino  (100 kr.) .

/2 fiorini (200 k r } .
/ ’/s  di  f iorino...........
20  k r e u t z e r ...........

\  10  k r e u tz e r ...........

Belgio.

Brasile .

I (sistem a metrico)

Ì Oro
20,000 r e i s .................

10,000 „ ......
5 , 0 0 0  „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Argento
2000 reis ......................

' 5 0 0 r e is .

Chili.

China

Ì Oro
Condor (10 pesos) . .
Doblone (5 pesos) .
Scudo (2 pesos) . . . .

P eso ...............................
A rgento

Peso d i 100 centavos
5 0 centavos .................
20 * ........................

’/io , ............................( Oro
20  k r o n e ..............

10  . ..............
Argento

1 5 0 o r e ....................
[40  „ .................

2 5 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
\10 » .................
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Stati Denominazione Peso Titolo Valore
in lire it.

Oro
[ 100 p ia s t re . .................... g. 8,544

• 4,272
„ 2,180

875°/oo 25,75
50 „ .......................! 12,86

6,431 25 ...................... 1
Egitto . . Argento

IUna p ias tra (40 paras)
2 1/0 p ia s tre ...................

g. 1,250
* 3,125
„ 6,250

900 0/oo 0,25
0,63
1,25

,
5  p ia s t r e ...................... !

10  p i a s t r e ...................... 1
*  «

„ 12,500 2,50W Yl

Francia . (sistema metrico)

Oro
20 marchi (doppia cor.) g. 7,965 24,69
10 m archi (corona) . , .
i  5 marchi (Va corona) .

„ 3,982 * * 12,35
„ 1,391 w n 6,17

Germania.
) Argento
J R eichsm arh
/100 p f e n n in g ................. g. 5,555

n 11,111
900 «lo,, 1,11

2,22[2  m a rc h i.  / ................... 1
5 m a rc h i......................... 1 „ 27,777

| „ 2,777
Yl 5,56

V2 m arco  50  p f ........... 0,56
Vb di  m arco  20  pf.  .  .  Jl„ 1,111 n n 0,22

! Oro
20 y e n ............................
10 y e n ............................

'g . 33,333
l„ 16,667
„ 8,333
„ 3,333
« 1,677

900 « u 103,33
51,67
25,83
10,33
5,17

{ 5 y e n ............................ *  ”
1 2 y e n ............................

Giappone .) 1 yen ............................
V «

\ A rgento
! Yen (100 sen )................. g. 26,956

„ 12,500
900 °/00
800 „

5,39
2,22150 sen ............................

20 „ ............................ ' „ 5,000
U 2,500
„ 1,250

0,89
0,44
0,22

10  „ ............................
n t,

\  5 „ ............................

f  Argento
l Gurdo (100 centesimi). g. 25, 900 « u K_

Haiti.  .  .  .*50 c e n te s im i.................
\20 .............................

» 12,50 835 „ ‘A32
0,93
0,46
0,23

/10  „ ................. l  %
„ 1,25\ 5  w .................

*  n

( Oro
[Sterlin a  (20 scellini). . g. 7,998 916,66 °/oo 25,22
V /2  S o v r a n a .................... 3,994

I
v „ 12,61

Inghilterra.< Argento
È Corona (5 scellini) .  .  . 1 g. 28,296 925 °/oo 5,81
[ Va C o ro n a ....................... L 14,138 ti „ 2,91
VFiorini (2 scellini) . . .
1

L 11,310 v n 2,32

yGoogle
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Stati

Norvegia

Olanda.

Persia.

Perù

D en o m in azion e P e s o T ito lo V a l o r e
in  l i r e  i t .

S c e llin o ( 1 2 p e n ce ) .  .  . g .  5 , 6 5 5 9 2 5  % , 1 ,1 6
[S e i p e n c e .......................... » 2 , 8 2 8 T» fl 0 , 5 8

. 'Q u a ttr o  p e n c e ................
l )T r e  p e n o e ..........................

» 1 ,8 8 5 n  « 0 , 3 9
, 1 ,4 1 4 n v 0 , 2 9

f D ue p e n o e ....................... „ 0 , 9 4 2 n  n 0 , 1 9
vU n p e n n y ........................... . 0 ,4 7 1 n  » 0 , 1 0

/ Oro
! 2 0 k r o n e r ........................... g .  8 , 9 6 0 9 0 0  » /« , 2 7 , 7 8
1 1 0 „ ........................................ n  4 ,4 8 0 99 99 1 3 , 8 9
1  A r ge n to

1 ,3 3J  Krona = 1 0 0 o re . . . . g . 7,500 8 0 0  ° /o o
) 2 k r o n e .............................. n 1 5 , - 99 99 2 , 6 7
1 5 0 ore .................................... « b,— 99 n 0 , 6 7
' 4 0 „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 , - 99 99 0 , 5 3

25 „ ...................................................... | : • 2 , 4 2 0 6 0 0 „ 0 , 3 2

ì 10  « .................................... n 1 ,4 5 0 4 0 0 . 0 , 1 3

Oro
(D op p io  d u c a to ......................... g .  6 , 9 8 8

l .  3 , 4 9 4
9 8 3  % 2 3 , 6 6

[D u c a t o ..................................................! ■n * 1 1 , 8 3
1 1 0 f io r in i ............................. » 6 , 7 2 0 9 0 0  „ 2 0 , 8 3
| A r gen to

2,08F io rin o = 1 0 0 cent. . g . 1 0 - 9 4 5  ° /o o
JB isd allero ( 2  V a fiorini) . 2 5 , - 99 n 5 ,2 1
/Va f i o r i n o ............. ... « 5 , - 99 99 1 ,0 4
[ 2 5 c e n te s .............................. „  3 ^ 7 5 6 4 0  „ 0 ,5 0
; 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r  5 » ...........................

n  1 , 4 0 0 79 99 0 ,2 0
• 0 ,6 8 5 99 99 0 ,1 0

1 O ro
iT h o m a n . .......................... g .  3 , 7 6 0 9 1 6  « /oc 1 1 ,8 6
V/*  Th.  = 5 0 sch ah i8  .  . B  1 , 8 8 0 5 ,9 3

.<  A r g e n to
/S a c h ib -k e r a n .  . . . . . . g .  1 0 , 4 0 0 9 0 0  ° /o o 2 ,0 8
f B a n a b a t .............................. „  5 , 2 0 0 «9 99 1 ,0 4
' A b a s s i s ................................. „  2 ,0 8 0 99 99 0 ,4 1

/  O ro  .
2 0 8ols ................................. g .  3 2 , 2 5 8 9 0 0 °ioo 1 0 0 , -

ilO „ .................................................. ,,  1 6 ,1 2 9 99 99 5 0 , -
1 5 ................................... „ 8 , 0 6 5 99 99 2 5 , -
\  2  „ ............................ *  3 , 2 2 6 99 99 1 0 , -

1 « ............................ , 1 ,6 1 3 99 99
5’“j A r g en to

/d a l  = 1 0 dinaros .  .  . g. 2 5 , - 9 0 0  ° /o o 5,-
2 ,5 0[ V a s o l ............................... !„ 1 2 , 5 0 0 99 »

Vs di  s o l ......................... „ 5, 91  V 1
i l d i n a r o ......................... « 2 , 5 0 99 99 0,50

V a * ..........................
1

n  1 > 25 99 99 0 ,2 5

i
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S tati Denominazione Peso Titolo Yalore
1 in lire it.

Oro
/ Corona = 10 m ilre is. . g .  1 7 , 7 3 5 916,66 «U 56,-
[ ll2 C o ro n a ...................... «  8 , 8 6 8 w f* 2 8 , -
V/. di * ....................... „  3 , 5 4 7 •» 99 1 1 , 2 0

P .rt.g .11 . * c ~ ò ........... n 1,774 99  » 5 ,6 0

15 testoni = 5 0 0 reis  .  . g .  1 2 , 5 0 0 9 1 6 , 6 6  ° /o o 2 , 5 5
f 2  * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 - fi « 1 , 0 2
! 1 testone ...................... „  2 ,5 0 1» » 0 , 5 1
' %  n ...................... » 1 , 2 5 0 , 2 5

/ Oro
2 0 l e y s ............................ g .  6 , 4 5 2 9 0 0 »/«, 2 0 ,-

Uo  „ ............................ „  3 ,2 2 6 fi fi 1 0 , -
| 5  » ............................ n  1 , 6 1 3 fi 99 5 , -

Rumania .< Argento
ILey — 1 0 0 bonis . . . . g• 5 , - 8 3 5  ° /o o 0 ,9 3

[ 5 l e y ............................... n 2 5 , — 9 0 0  „ 5 , -
2  n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 1 0 , - 8 3 5  „ 1 ,8 6

Wa l e y ............................ n  2 ,5 0 »  » 0,46
/ Oro
V* I m p e r ia le ................. g 6,545 9 1 6 , 6 6  ° /o o 2 0 , 6 6

1 3 r u b l i ............................ » 3,927 n  a 1 2 ,4 0
i Argento
1R u llo = 100 kopecks . g  2 0 , 7 8 5 8 6 8  « /o c 3,99

Russia . . ( P o l t in n ik ....................... n  1 0 , 3 6 7 1,99
jT c h e tv e r ta k ................. « 5 ,1 8 3 « n 0,99
1A bassis............................ „  4 , 0 7 9 500 „ 0,45
1Fiorino  p o la cc o ........... „ 3,059 91  » 0,34
G riven ik ....................... „ 2,039 fi 99 0,23
P i e t a k ............................ » 1,019 99 99 0,11

/ Oro
Doppione = 10 scudi . g. 8,387 9 0 0  ° /o o 2 6 ,-
25  pese te ............................. „ 8,065 fi fi 25,

i Doppione di 2 s cu d i. . n 1,667 fi fi 5,20
1 Argento
^Piastra del com.° L. 5.20

Spagna . . ( 5 p e s e t e ...................... g. 2 5 , - 900 «/„„ 5 , -
]2  p e s e te ............................. « 10 ,- 835 , 1 ,8 6
fi peseta ...................... » 5 ,- 99 » 0,93
[ 2 r e a l i ......................... „ 2,50 fi fi 0,46
1 Scudo da 1 0 r ea l i . . . . n 12,980 9 0 0  „ 2,60
Diero ( 2 s c u d i ) .......... n 25,960 91 99 5,19
R e a le ........................... , 1,298 810 „ 0,23

/ Oro
(Doppia a q u i la .............. g. 33,436 9 0 0 °/<jo 103,65

^ . lAquila = 1 0 dollari . . B 16,718 19 99 51,83
Stati-Uniti bf t a q u i l a ....................... „ 8,359 99 99 25,9i

fS d o l la r i ...................... , 5,015 99 P 15,55
\ 'U d’a q u i la ................. « 4,179
vi dollaro  . . . . . . . . n 1,672 99 n 5,lg
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Stati Denom inazione Peso Titolo Valore
in lire it.

Argento
i Dollaro del commercio! g.2 7,2/5 900 °/00 5,44

Dollaro di 100 cent. . J „ 26,720 U  « 5,34
Stati Uniti Va dollaro = 50 cent. J * 12,500 H tt 2,50

V4 di d o ll a ro ................. | « 6,250 1,25
120 cents............................ ' „ 5,000 n n 1 ,-
10 „ ............................................. i

Oro
« 2,500 n * 0,50

20 kroner ...................... g. 8,060 900 "/oo 27,78
n  , ......................Argento

« 4,480 n  n 13,89

Svezia. . 1Krone  = 100 ore. .  .  . g. 7,500 800 °U 1,33
2 kroner ......................... « 1 5 ,- 2,67
50 ore ............................... n 5,— 600 l 0,67
'25 „ ................................................. n 2,420 w  » 0,32
10 ...................................

Oro
« 1,450 400 „ 0,13

100 p ia s tre .............. .. g. 10,500 900 °/00 60,32
, 50 * ...................... „ 0,750 „  „ 30,16

‘>5 * 4,875 T»  „ 15,08
Tunisi.  . io  , .......................1n 1,950 „ ri 6,03

1 5 „ .......................1
Argento

« 0,975 *  « 3,02

P i a s t r a ......................... g. 3,097 900 °/oo 0,6194
\2 p iastre .........................
1 Oro
500 piastre ....................

n 6,194 n  « 1,23

g. 36,082 916,66 113,92
1100 „  lira  tu rca  . „ 7,216 n  n 22,78
i 50 „ .................... !n 3,608 11,39

Turchia .  .
\  25  „ ....................
/ Argento

l„ 1,804 «  n 5,70

\P ia s tra  =  40  p a r a .  .  . g. 1,203 930 °/oo 0,22
1 2 p ia s t re ....................... 2,405 fl  " 0,44
j 5  * ...................... i- 6,014 n  « 1,11

io  „ ......................
' 20 „ ......................
i  Argento

l„ 12,028
!„ 24,055

» v
n n

2,22
4,44

\  P ia stra  o  peso  .  .  .  .  . g. 2 5 ,- 900 «/oo 5, -
Uruguay . .V a peso ............................

f20 c en te s im o s ...............
« 12,50 »  w 2,50
n 5,— n  n 1,—

io . ................
Oro

„ 2,50 w  » 0,50

Bolivar 20 ven............... g. 32,258 900 »/M 100,—
1 10  v en e z o la n o s ............ „ 16,129 H 11 50,—
\ 5  „ ............ „ 8,065 1»  w 2 5 ,-

Venezuela
)  V en e z o la n o ..................
\ Argento

« 1,613 «  n 5,—

1V e n e zo la n o .................. or 25,— 900 «/oo
835 *

5,—
f V a v en ezo lano ............... * 12,50

.  5 , -
! 2,32

0,93[2 decimos. .................. ... H il
1 d e c im o ........................ i , 2,50 i  w  n 0,46
5 centavos ..................

1

« 1,250
1

| t*  n | 0,23
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7. Vecchie monete italiane.
T a b e l l a X V H .

Denominazione Metallo Peso
tr-

ò

Doppia  d i  S a v o ia ........... oro _
Doppia di M ilan o........... oro 6,320 900
Sovrana (dopo il 1832 . , „ 11,332; 900
Mezza s o v ra n a ................. » 5,666 900
Scudo di M ilano .............. argento - —
Lira m ilanese.................... » — —
Lira a u s t r ia c a ................. — —
O sella ........... ........... ... . oro 13,969 1000
Z ecch in o ............................ r» 3,452 1000
Lira a u s t r ia c a ................. argento —
Genova ............................... oro 25,177 911
Z ecch ino ............................ 3,487 1000
Scudo della c ro ce ............ argento 38,4021 925
Scudo dalla repubblica . y> 33,250 889
Madonnina doppia . . . .

Monete diRoma;a Modena:

9,030 833

Scudo da 5 lire (1782) . . argento — —
Scudo del 1796 ................. « — -

R u s p o n e ...................... .. . oro 10,464 1000
Francescone da 10 p ao li . argento 27.507 917
Soudo del Reg. d’E truria « 39,443 958
Lira to s c a n a ....................
Paolo di 8 crazie L 0,56.
Crazia L .0 ,0 7 ....................
A Lucca:

’

Doblone............................... oro — —
Scudo ................................. argento — —
L i r a ..................................... n — —
B ordone.............................. — —
Doppia  r o m a n a ..............
Zecchino  ro m a n o ...........

oro 5,471 917„ 1 3,426 1000
Scudo  da  10  p a o l i ...........
Paolo L O, 541 .................

argento 1 3,426 917

Doppio diNapolid i60carl.
Tre ducati  oncia nuova .

oro 8,799 874„ 3,787 996
Ducato di Carlo Y I. . . • argento 21,777 906
Ducato reale . ................. „ 22,943 833
Dodici carlini (piastra) •
Carlino L. 0,425 ..............

« 27,533 833

Oncia dal 1748 ................. oro 4,399- 906
Oncia (legge H isp .  in f.). „ 4,408 859
Scudo di 12 tarin i (1818)
Tari L. 0.425 ...................
Come il Piemonte

1

argento 27,533

1

1

833

Regioni

1.* Regione )

PIEMONTE \

2." Regione
LOMBARDIA

3 * Regione
TO I

* Regi
VENE*

4. * Regione
LIGURIA

5.  *  e  6  *  \
Regione è

EMILIA \

MARCHE ed)
UMBRIA ]

7." Regione
TOSCANA

8.» Regione )
LAZIO |

9  *  e  IO  «  1
Regione

MER1DION ì
IL* Regione

SICILIA
12.* Regione <
SARDEGNA I

2 8 , 4 0
1 9 , 7G
3 5 , 1 3
1 7 , 5 0
4 ,6 0 8
0 , 7 0 2
0 , 8 6 0
4 8 , 1 1
1 1 ,8 9
0 , 8 0 0
7 9 . 0 0
12.01

8 ,1 5
6 ,5 7
1 ,6 7

1 ,3 2
4 ,1 3

4 8 , 1 1
5 ,6 1
8 ,4 0
0,84

1 7 , 8 5
5 ,3 5
0 ,7 1
0 ,4 2

1 7 , 2 8
1 1 ,8 0

5 ,4 1

2 6 , 4 9
1 2 ,9 9

4 ,3 8
4 ,2 4
5 .1 0

1 3 , 7 3
1 3 ,0 4

5 .1 0
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T a b e l l a XVIII. 8 - PrinciPali Misure 'k m

OP*o

Misure lineari Misure di superficie

Nomi m. Nomi m.2

P rim itive P rim itive
Thèb  =  dito  .  .  . 0,0188 Cub. reale . . . .
Chorjos = palmo 0,0750 quadrato  . . . . 0,2800
Terto = s p a n n a . 0,2250 Cub. na tu r. quad. 0,2000
D erah = cub.real. 0,5250 A ru ra  ................. 2025
Cubito  natu ra le  . 0,4500

De* Tolomei De1 Tolomei
(Erone) (Erone)

D ito ...................... 0,0225 Piede Fileterio q. 0,13
Palm o = 4 diti . 0,0900 O rgya  q u ad ra ta 4,67
Piede = 16 diti . 0.3600 SocaHon piccolo 166,56
Cnb. F ile t;  «[* ”• 0,7200

0,5400
Socarion grande 671,85

Mekyas 0,5412
O rgya = 6 piedi 2,1600
Acena  =  p e r tic a . 3,600
Amma = 60 piedi 21,600
P ie tro = 100 piedi 36,000
Stadio = 600 piedi 216,000
\M ig l io ................. 1620
[  1

P rim itive
E tzba  =  d ito .  .  . 0,0188 Cubito Sacro q. 0,28
Tophap = palmo 0,0750 Cubito na t. q uaa . 0,20
Zereth  =  spanna 0,225 Beth  Boba . . . . 13,50
Comed = 14 diti. 0,2625 Beth  Cabum  .  .  . 54,-
Amma = o. puro 0,5250 B e th s e a .............. 324,-
/Cubito natura le . 0,4500 Beth Lethech  .  . 4860
Camm ino Sabbat. 1050 Beth Coron .  .  . 9720,-
Dopo la cattività

a i B ab ilon ia t
Palmo = 4 diti . 0,090 1
Piede = 4 palmi 0,3600
Cubito = 8 palmi 0,7200 ■ •
CannaEzeooniello 4,3200
Stadio = 300 cub. 216,000
Cammino Sabbat.

\

1440

1
1

Misure di itone

Nomi u»

Primitive
Cub. real.c. 11U'
Cub. nat. c. 'Ìli

!

De’ Tolom. \
(Erone)

Piede Fil.c. i
Metreta gr •i  ̂

pie.  ;  '
i
i

!

I

P r im it iv e  j
Cub. aao. c.
Cab. n a t. c.

D o p o la c a t.
d i  B à b il .

A r ta b a  g r .
A r ta b a p ie .  ;
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) del mondo antico.
volume Misure di capac ità Misure di peso

m.*  | Nomi 1. Nomi kg-

0,1447
0,09112

P rim itive
Mezzo cubito r. cubo
Mezzo cubico nat. „

18,088
11,391

P rim itive
Talento = 3000 Sicli 18,088

De’ Tolomei
(Erone)

M etreta  g ra n d e . . . .
a p icco la.  .  .  .

46,66
34,99

De’ Tolotnei
(Erone)

Talento gr. = 50 mine
O b o lo .........................

46,656
0,000778

0,0466
0,0466
0,0350

Dramma = 5 oboli .
Siclo = 20 oboli . . .
Oncia  =  2  s icli.  .  .  .
Libbra = 12 once . .
Mina = 60 sicli . . .

0,003888
0,015552
0,031104
0,373248
0,933120a rid i:

L o g............................... 0,251
1,005
1,809
6.029
9,044

18,088
54,264
90,440

180,879

0,0420
0,0630
0,2510

rifluì — 4  lo g .............. A lessandrine
Talento picc.. A lesa..
Dramma = */100 mina
Siclo  =  2  d ram m e.  .
Oncia = 2,5 Sicli . .
L ibbra = 12 oncie .
Mina  =  20  oncie  .  .  .

1

Gomor = Vg c a b . . .
Sat = 3,3 gom er . .
Sephel  =  1,5  s a t .  .  .
Epba  =  2  sephel.  .  .
Nobel  =  3  epha  .  .  .
Lethet = 5 epha . . .
Cor, coron, cnomer .

liqu id i:
C o s...............................

34,992
0,00583
0,01166
0,02916
0,3499

0,58320

j
!

Rebiita = 1 V » c o s.  .
Log = 6 oos.............. P rim itive

Gflrftcb-nhnlf» T . . . . 0,000301
0,006029

18,0878910,144703
|0,091125

Hih  —  12  l o g ...........
Bath = 6  hih  .  . . .
Cor = 10  bacb  . . . .
B a th im ......................

3,0150
18,088

180,879
11,391

0,486
1,944
3,499

11,644
17,496
34,992

104,976
174,960
349,920

0,0810
0,1220
0,3650
0,4860
5,8320

11,6640
34,99201 349,920

Schekel-Siclo = 20 ob.
K iceher-Talento . . .

Dopo la catt. d i Bah.
a rid i:

L o g ..............................
,0,046656
0,034992

Cab — 4  lo g ..............
Gomor = 8  cab  .  .  .
Sat =  V s B a c h -------
Sephel  =  »/•  sat  .  .  .
Epha  =  2  sephel.  .  .
Nebel  =  3  epha  .  .  .
Lathech =■ 5 eph a. .
Cor, coron, = 10 epha

liqu id i :
C o s ...............................

Dopo la ca ttività d i
B abilonia  si  ado tta-
rono probabilmente
i pesi alessandrini
(vedi sopra).

Rubiite = 1 * / . cos .  .
Cadaa = 3  reb i ite .  .
Log = 1 * / « bach .  .
Hin o Voeba = 12 log
Bathim  di  2  h in .  .  .  .
Bath di 6 h i n ............
Cor di 1 0 baoh . .  .  .



—  46  -

oP<o
di

Misure lineari

Nomi

IDactylus  =  d ito .
P al.D o ren = 4 dita
S p ith am a= 12dit.
Pous-pie. = 16 dit.
Pecus-cubito . .  .
Berna Aploun . .
Berna Diploun . .
Orgya = 6 piedi

^  Acena  = 1 0  „
té lAmrna = 60 „
cs ÌPletron = 100 „

/Stadio = 600 *
[Piede Olimpico .
|  Cubito Olim pico.
Stadio O lim pico.

I Hippicon(usecor.)
\ M iglio greco .  .  .

0,0188
0,0750
0,225
0,300
0,450
0,750
1,500
1,800
3.000
18.00

30,000
180,000
0,3086
0,4630

185,185
740,74
1500

(Scripl. = 1ì2i d’on.
Sextul. = 1/16 d’on.
Sicilie. — ’/4 d’ ón.
Digit. = Vis di pie.
Uncia  = * /1 2  di  p
P alm u sm in .=  3  o.
P a lm u sm aj.= 9 o .
P ès = oncia 12 .

* ( G re8sus=2 1/2P©8.
Z j Pa8sus = 5 piedi

I Decem peda=10p.
I Aetus = 120 „
[ Stadium = 625 „

M illia ru m  = 8 st.
Leuca Gali. min.
Leuca Gali. maj.

1 L euca Germ anica

0,0010
0,0041
0,0062
0,0185
0,0247
0,0741
0,2222
0,2963
0,7407
1,4815
2,9630

35,5556
185,1852
1481,48
2222,22

2962,963
4444,44

Misure di superficie

Nomi

Piede primit. q
Plethron.  .  .  .  q
Piede olimpico q
P lethr.  a ttico  q
Stadio  Olimp q

0,090
900,-

0,10
9 2 5 ,5 9

34293,11

Piede q uadrato  .
Decempedaquad.
Actue  minor  .  .  .
Actugmaioro Qua-

dratus,oM odiu8
A g r i ....................
J u g e r u m ............
Haered = 2 iug.
Centuria 200 jttg.
Saltus  800 jug.  .

0,09
8,78

42,14

1264,20
2528,39

2528,39
5056,78

505678,00
2022712,01

ÌAssbaa = dito . .
C abda=p al.= 6d it
Piede = 16 dita
Cub. Om ar=32dit.
Katbouah = 6  p.
Cassaba = 12 p..
Catena = 10 cann.
M iglio = 3000 c.
P arasan. 3 miglia
Cub. nero = 27 d.
Cub.arabo (sec.X)
Schibr = 12 d it i .

0,0201
0,0802
0,3208
0,6416
1,9248
3,9496

38,4960
1924,80
5733,40
0,5414
0,4812
0,2406

D eraga qu adrata
Cassaba „
Catena  „
F e d a n .................

yGooglè'

0,41
14,82

1481,94
5927,77

Misure  d i

Nomi

Piede prim . .,
Pied.Oli. c-

Piede cubo

Deraca cub.
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volum e

m .8

i
t

w 0,0270
’ 0.0204

0,026012

10,264115

!

M isure di capacità Misure di peso

Nomi 1.

a r id i:
C otyle.......................... 0,2700
Chenix = 4 cat . . . 1,0800
Emiechton = 16 cat.- 4,320
Echteus = 35 c a t . . . 8,640
Triteus = 64 cat- . . 17,280
Medimnos = 192 cat. 51,840

liq u id i :
Cyathos = Va c a t • 0,045
Oxybafon = */4 cat. 0,068
C otyle......................... 0,270
Xestes = 2 cat . . . 0.540
Chous = 12 cat. . . . 3,240
Amphoreus = 72 cat. 19,440
Metretes = 100 ca t . 27,0001

a rid i :
H e m in a ........... .. 0,270
Semodius = 16 mine. 4,320
Modius = 32 r . . 8,640
Demensum = 4 raog. 34,560

liq u id i:
Ligula  —  C o c lea r. 0,0110
Cyathus = 4 lig. . . 0,0450
Acetabulum = 6 lig. 0,0690
Q uartarius = 12 lig 0,1350
Hemina  =  24  lig.  .  . 0,2700
Sextarius  48  lig.  .  .  . 0,5400
Congius = 228 lig . 3,240
Urna  =  4  congi  .  .  . 12,96
Amphora - Q uadrat 25,92
Culeus = 20 anph. . 518,400
Dolum = 30 anph . 777,600

Cymba =  Va cadaa  . 0,2300
Cadaa o ka ledic . . 1,3760
Saa  o  S a g a .............. 2,7510
VI a cu c a o Makouk . 4,1270
Ouebye o Voeba . . 8,253
k ho u ll......................... 16,507
C u p h iz .................... 33,014
A rtaba o S a a ........... 66,029
Den o Cor ............... 264,115

Nomi

P rim itiv i
Sitarion (g ro sso). . .
C faalcous=l */5 sitar.
Emiobolion = 4 chal.
Obolos  =  2  em  . . .
Drachme = 6 obolo
Mna = 100 druchen.
Talanton = 60 mua

Sotto Pericle
S ita r io n ......................
Chaloous = 1 V* sit.
Ceration = 4 sit . .
Emiobolion = 6 rit.
Thermos —2 caration
Obolos = 1 V* T h .. .
dram m a = 2 obolos
Druchme = 3 gram.
Mna = 100 chachena
Talanton = 60 mua

S c r ip lu m ...................
Sextula = 4 scupoli
Sicilicus=: 6 „
Duella = 8 „
Semuncia = 12 „
Uncia = 24 „
S escuncia— l 1/» onc.
Sextans = 2 „
Triens  =  3  „
Quadranx = 4  „
Quincun. = 5 „
Semissis = 6 „
Septunx — 7 „
Bes  =  8  *
Dodrans = 9 „
Dextans  =  10 „
Deuns  = 1 1  „
As, Lib., Po nd .~ 12on.
Dipondius = 2 libbre
Tressis = 3 „
Quabrussisr=4 „
Q u incu8 sis= 5  „
Decussis = 10 „
Vige8sis = 20 „
Centussis = 100 „

yGoogle

0,000045
0,000068
0,000270
0,000540
0,00324
0,32400
19,4460

0,000060
0,000091
0,000242
0,000363
0,000483
0,000725
0,001450
0,00435
0,4351

26,1070

0,001133
0,004532
0,006799
0,009065
0,013597
0,027195
0,040792
0,05439

0.081584
0,108779
0,135974
0,163169
0,190363
0,217558
0,244753
0.271948
0,299142
0,326337
0,652676
0,979011
1,305348
1,631685
3,263370
6,526740

32,633700
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9. Principali Monete del mondo antico.
T a b e l l a  X I X .

Popoli Denominazione

Egiziani.

Ebrei

P rim itive

Talento = 3000 sicli . .( °™ ento

Si**»................... ............. ;  argentò
De’ Tolomei

(Erone)
i Talento alessandrino = 50 mine

d’o r o ..................................
1 d’a r g e n to ..........................

di r a m e ............................
I Mina di 60 s ic li ...............................

d’o r o ............................
d’a r g e n to ....................
di  r a m e ......................

Sic lo .................................} oro . . .
(  argento

Dramma = 5 oboli . .
Obolo (di rame) = 12 Assarion .

i A s s a r io n ................. .. ......................

P rim itive
Talento di M osè...........  oro  .  .  .
K iccar = 3000 sic li.  .  argento
SiclodelSantuario SelahJ J e'n*to’
Obolo, g e ra h....................................

Dopo la  cattiv.  d i  B abilonia
(  oro  .  •  .

Talento p ic c o lo ............. j  argento
\  ram e  .  .
i oro  .  .  .

I Talento gr. = 50 mine] argento
| ( rame . .

U lna  =  60  s i c l i ............(

Sialo. S e la h ..................... | °™ entò

Didramma.............. |

D ram m a ........................... ! argento
i Obolo = 12 A ssarion ....................

Valore
in lire ital.

45528 •—
3794 —

15,180
1,260

119232 —

82,800

2384,64
198,72

1,66
39,74
3,31
9,940
0,830
0,170
0,010

45528 —
3794 —

15,18
1,26
0,06

89424 -
7452-

62,100
119232 -

9936 —
82,80
39.74
3.31

39.74
3.31

19,87
1,66
9,94
0,83

yGoogle



Popoli Denominazione Valorein lire ital.

Grecia

Roma

T alento  g ran d e .

P rim a di Solone
oro . .  .
argento
ra m e .
o ro .  .

Mina gr.  100 dramm e .]  argento
i ram e .

Dram m a  =  6  ò b o l i ..................
I O bo lo ..............................................

Dopo Solone
( oro

I Talento picco lo ...................Jargento
i { ram eI  (oro .
f  Mina  p ic c o l a ................... •  argento
[ f ram e
' S tater Aurens, D arines . . . .
1 Dramma (d’ a r g e n to ) .............

Calco (di ra m e ).........................
Talento italico .  .  .  . \

, (M ajna e r e o ia ) .............} ^ n‘°
I DalVanno 490 d i Roma
1 As  Sextarius  (2  o n c ie ).(
• Sestertius <2,/* as.) • .j  rame
f D enarius = 10 assi .  .  )

Quinarius — Va denaro^ a r£en*°
DalVanno 537 d i Roma

As Uncialis  (1  o n cia) .  .  >
Sextertius = 4 assi .  .)  ram e '  •
D enarius = 16 assi .  .(  ---« n tn
V ictoriatus = V2 d en aro '  a &ento

I Scrupulum Auri = 5 d enari (oro)
(anno di Roma 5 4 7 )..................

Fino a ll1 anno 707 (47 av Cristo)
As semiuncialis (Va uncia)  . . . .
Sextertius (ram e)............................

I  Denarius  =  16  assi  .  .)
Y ictoriatus = V2  denaro » argento
Scrup.  Aur  =  5  denari  .\
Aureus  =  5  scrupoli,  .f
Talentum = 600 denari,  U1W
'l’alentum atticum . . . '
Sestertius  p.  (id ea le)............

Sotto Cesare A u gu sto
A s ..............................................
Sexturtius = 4 a s s i .............
D enarius a r g e n te u s .............

1 A u r e u s .....................................

71875-
5750-

47-
1197,92

95,83
0,83

0,960
0,160

43125-
4312,50

35,94
718,75
71,87
0,60

19,17
0,72
0,02

69000-
6900-

57-

0,086
0,216
0,863
0,432

0,054
0,216
0,863
0,432

4,315

0,050
0,200
0,800
0,400

4,00
20,00

4800,00
5520,20

200-

0,070
0,279
1,118

27,946

N i c c o l i .
yGoogle
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10.  T a v o la  d i  ra g g u a g l io

d eg li  S c u d i  c e n s u a r i  m ilan e s i  in  li re  i ta l ia n e

T a b e l l a  X X .

Sc
ud

i1

L ire
Sc

ud
i

L ire Frazione di |
scudo | Sc

ud
i

L ire 'S  j
g L ire
aa

1 4,608 41 188,928 Lò scudo si di- 81 373,248 121 557,568
2 9,216 42 193,536 vide in sei lire; 82 377,856 122 562,176
8 13,824 43 198,144 la lira in otta- 83 382,464 123 566,784
4 18,432 44 202,752 vi; l’ottavo in 84 387,072 124 571,392
5 23,040 45 207,360 quaran tottes. 85 391,680 125 576,000
6 27,648 46 211,968 Lire 86 396,288 126 580,608
7 32,256 47 216,576 87 400,896 127 585,216
8 36,864 48 221,184 1 0,768 88 405,504 128 589,824
9 41,472 49 225,792 2 1,536 89 410,112 ! 129 594,432

10 46,080 50 230,400 3 2,304 90 414,720 ' 130 599,040
4 3,072 ; i!  i5 3 3̂40 il11 50,688 235,008 Ql 41Q39S ' 131 fifttfUft

12 55,296 52 239^616 OttavF Lire 92 423,936 132 608,256
13 59,904 53 244,224 0096 93 428,544 133 612,864
14 64,512 54 248,832 2 0192 94 433,152 134 617,472
15 69,120 55 253,440 3 0*288 95 437,760 135 622,080
16 73,728 56 258,048 4 0*384 96 442,368 136 6 /6,688
17 78,336 57 ì262,656 5  1 0*482 97446,976 137 631,296
18 82,944 58 267,264 e 98:451,584 138 635,904
19 87.552 59 271,872 o

7  1
0,576
n A79 99456,192 139 640,512

20 92,160 60 276,480 0,01u 100 460,080 140 645,120
Qua- 1

21 96,768 61 281,088 ran tot. Liire
101 165,408 141 649,728

22 101,376 62 285,696 1 0.002 102 470,016 142 654,336
23 105,984 63(290,304 2 0,004 103 474,624 143 658,944
24 110,592 64 294,912 3 0,006 104 479,232 144 663,552
25 115,200 65 299,520 4 0,008 105 483,840 145 668,160
26 119,808 66 304,128 5 0,010 106 488,448 146 672,768
27 124,416 67 308,736 6 0,012 107 493,056 147 677,376
28 129,024 68 313,344 7 0,014 108 497,664 148 681,984
29 133,032 69 317,952 8 0,016 109 502,272 149 686,592
30 138,240 70 322,560 9 0,018 110 506,880 150 691,200

10 0,020 1
15 0,030 |

31 142,848 71 327,168 18 0,036 111 511,488 151 695,808
32 147,456 72 331,776 20 0,040 112 516,096 152 700,416
33 152,064 73 336,384 25 0,050 113 520,704 153,705,024
34 156,672 74 340,992 28 0,056 114 525,312 154709,6<2
35 161,280 75 345,600 30 0,060 115 529,920 155 714,240
36 165,888 76 350,208 35 0,070 116 534,528 156 718,848
37 ! 170,496 77 354,816 38 0.076 117 539,136 157)723,456
38 175,104 78 359,424 40 0,080 118 543,744 158 728,064
39(179,712 79 364,032 45 0,090 119 548,352 159 732,672
40 184,320 80 368,640

1
47 0,694 120 552,960 160 737,280

yGoogle



Tavola di ragguaglio
degli Scudi toscani in lire italiane.

(In Tosoana il bestiame co ntra ttasi tu tto ra in Scudi di L. 5,88.)

T a b e l l a X X I.
-5
9

GO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Lire
Sc

ud
i

L ire

241,08
246,96
252,84
258,72
264,60
270,48
276,36
282,24
288,12
294,00

Sc
ud

i

L ire "O
9o

OD

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

L ire  j

Sc
ud

i

L ire

5,88
11,76
17,64
23,52
29,40
35,28
41,16
47,01
52,92
58,80

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

476,28
482,16
488,04
493,92
499,80
505,68
511,561
517,44
523,32
529,20

j

711,48
717,36
723,24
729,12 ;
735,00
740,88
746,76
752.64
758,52 j
764,40

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

946,68
932,1*6
958,44
964,32
970,20
976,08
981,96
987,84
993,72
999,60

11 64,68 51 299,88 91 535,08 J 131 770,28 171 1005,48
12 70,56 52 305,76 92 540,96 132 776,16 172 1011,36
13 76,44 53 311,64 93 546,84 i 133 782,04 173 1017,24
14 82,32 54 317,52 94 552,72 1 134 787,92 174 1023,12
15 88,20 55 323,40 95 558,601 135 793,80 175 1029,00
16 94,08 56 329,28 96 564,48 | 136 799,68 176 1034,88
17 99,96 57 335,16 97 570,26 i 137 805,56 177 1040,76
18 105,84 58 341,04 98 576,24 i 138 811,44 178 1046,64
19 111,72 59 346,92 99 582,12 139 817,32 179 1052,52
20 117,60 60 352,80 100 588,- 140 823,20 180 1058,40

21 123,48 61 358,68 101 593,88 141 829,08 181 1064,28
22 129,36 62 364,56 102 599,76 142 834,96 182 1070,16
23 135,24 63 370,44 103 605,64 143 890,84 i 183 1076 04
24 141,12 64 376.32 104 611,52 144 846,72 184 1081,92
25 147,00 65 382,20 105 617,40 145 852,60 185 1082,80
26 152,88 66 388,08 106 623,28 146 858,48 186 1093,68
27 158,76 67 393,96 107 629,16 147 864,36 187 1099,56
28 164,64 68 399,84 108 635,04 148 870,24, 188 1105,44
29 170,52 69 405,72 109 640,92 149 876,12 189 1111,32
30 176,40 70 411,60 110 646,80 150 882,00 190 1117,20

31 182,28 71 417,48 111 652,68 151 887,88 191 1123,08
32 188,16 72 423,36 112 658,56 152 893,76 192 1128,96
33 194,04 73 429,24 113 664,44 153 899,64 193 1134,84
31 199,92 74 435,12 114 670,32 154 905,52 194 1140,72
35 205,80 75 441,00 115 676,20 155 911,40 195 1146,60
36 211,68 76 446,88 116 682,08 156 917,28 196 1152,48
37 217,56 77 452,76 117 687,96 157 923,16 197 1158,36
38 223,44 78 458,64 118 693,84 158 929,04 198 1164,24
39 229,32 79 464,52 119 699,72 159 934,92 199 1170,12
40 235,20 80 470,40 120 705,60 160 940,80 200 1176,-

yGoogle
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Tavole di ragguaglio delle monete
e braccia quadre toscane

u s a t e  n e l  c a t a s t o  t u t t o r a  v ig e n te .
T a b e l l a  X X I f .  '

L
ir

e
1

to
sc

an
e ®<Dss

Jb.S
• - " ‘ flS

0,84
1,68
2,52 ì
3,36;
4,20
5,04 1
5,88,
6,72
7,561
8,401

L
ir

e
to

sc
an

e

L
ir

e
it

al
ia

ne La lira toscana
si divide in 20
soldv.

Un soldo in 3
quattrini .

^
iB

ra
oc

ia
|
qu

ad
re

M
et

ri
qu

ad
r. .2 ©

§•5
S S

PO  c r

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

M
et

ri
qu

ad
r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

41
42
43
44
45
96
47
48
49
50

34,44
35,28
36,12
36,96
37,80
38,64
39,48
40,32
41,16
4 2 ,-

0,341
0,682
1,022
1,363
1,704
2,044
2,385
2*25
3,066
3,406

13,664
14,305
14,646
14,986
15,327
15,668
16,008
16,349
16,690
17,031

Lir. tos.
1 soldo
1 quatt.
1 den.

■=l.it 034
= *0,04V5
= *0,01»/5
= ,0,0035

Quattr j Lire ita!.

1
2
3

0,014
0,028
0,042

11 9,24 51 42,84 4 0,050 11 3,747 51 17,371
12 10,08 ; 52 43,68 5 0,070 12 4,087 52 17,712
13 10,921 53 44,52 6 0,084 13 4,428 53 18,053
14 11,76 54 45,36 7 0,098 14 4,768 54 18,393
15 12,60 ; 55 46,20 8 0,112 15 5,109 55 18,734
16 13,44 i 56 47,04 9 0,126 16 5,450 56 19,075
17 14,28 i 57 47,88 10 0,140 17 5,790 57 19,415
18 15,12: 1 58 48,72 11 0,154 18 6,131 58 19,756
19 15,96 59 49,56 12 0,168 19 6,471 59 20,096
20 16,80 60 50,40 13 0,182 20 6,812 60 20,437

21 17,64 61 51,24 14 0,196 21 7,152 61 20,777
22 18,48 63 52,92 15 0,210 22 7,493 63 21,458
23 19,32 65 54,60 16 0,224 23 7,833 65 22,140
24 20,16 67 56,28 17 0,238 24 8,174 67 22,821
25 21,— 69 57,96 18 0,252 25 8,515 69 23,502
26 21,84 1 71 59,64 19 0,266 26 8,855 71 24,183
27 22,68 73 61.32 20 0,280 27 9,196 73 24,864
28 23,52 i 75 6 3 ,- 21 0,294 28 9,537 75 25,546
29 24,36! 77 64,68 I 25 0,350 29 9,877 77 26,227
30 25,201

|
79 66,36 27 0,374 30 10,218 79 26,908

31 26,04 1 81 68,04 29 0,406 31 10,558 81 27,589
32 26.88 !ì 83 69.72 31 0,434 32 10,899 83 28*71
33 27,72 |'| 85 71,40 33 0,462 33 11,240 85 28,952
34 28,56 | 87 73,08 35 0,490 34 11,580 87 29,633
35 29,40 | 89 74,76 39 0,546 35 11,921 89 30,314
36 30,24 1 91 76,44 43 0,602 36 12,262 91 30,995
37 31.08H 93 78,12 43 0,630 37 12,602 93 31,676
38 31,92 95 79,80 50 0,700 38 12,943 95 32,358
39 32,76 97 81,48 55 0,770 39 13,288 97 33,039
40 33,60

i
99 83,16 59 0,826 40 13,624 99 34,721

yGoogle
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CAPITALI RURALI
C lassificazione — Fruttu osità .  — Computo degli  in teressi

— A n nualità . — C ap ita lizzazion e dei redditi ru ra li —
Età del  torn acon to .

11. Classificazione.
Si riassume nel seguente prospetto (Niccoli) :

y ,  (T erra p rim itiva;
I  Agente  na tura le  ^Fertnità.naturalm ente accum ulatavi.
I Adattamenti della superficie ed am-

« © © \C apita li in corpo-, mondamenti s tab ili;
- o 'Kt s ra ti  .Opere di irrigazione, prosciugamento,
t» S ì nel suolo. . governo delle aoque, difesa del fon-
•C 5 S « f(F is s ip e rc a ra tte - i do, viabilità;
g & I t ,  re econ(>m‘0<)̂  [Pian tag ioni legnose;

<5 d \ F ab bricati ru rali.

CB •2 à*£ k acs .2 u=5
B « **

* C  * i* .22 OD
■3H
x» 50 «O fi

«■§

C apitale, scorte
dote o stime. <

(Immobili per de-j
8 ti nazione.)

[ C apitali I
di  circo la ton e  f

(Mobili pe r natu ra
e per aéstinaz. '

I vive. . - Econ. cap. fisso : - Bestiame •-

( Eeon' CRP' fiM0! I At“ eM °e/ | ! |
\  .  >*5-a

morte < / Mangimi
f Econ. cap. di cir- ' Lettimi 1©-2 *§
1 colazione: i Sem enti §
\ \ Concimi ' S

P er opere di giornalieri ; ^ 0
P er acquisto di case utili fuori /§ -- ‘E

del fondo; / | J g g
P er le imposte; \ |  o  £  B
P er la direzione, amministrazio- 1 • - ® s

ne, sorveglianza ;
P e r la conservazione e manuten- / # '

zione di tutti i capitali fissi.
Digitized b y C j O O ^ l C
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12. Fruttuosità dei capitali rurali.

È rappresen ta ta fa ll 'in te resse  ;V u n itàd j m isura dell1 interesse,
ossia la fruttuosità dell*unità di m oneta nell’un ità di tem po (di
una lira in un anno) prende nome di rag ione , saggio, titolo , tasso
o piede.

T . . . . . . Domanda
La ragione varia eon la no ta legge economica » a

pa ri domanda  ed offerta ,  la  ragione è maggiore quanto m inore
è la sicurezza dell* impiego ; tanto m inore quanto p iù lunga è la
d ura ta possib ile o vo lontaria deW impiego ; tan to maggiore
quanto p iù V impiego fa perdere a l capitale a tt itud in e a l cam-
bio o ne rende d if ficile la eventuale sollecita destinazione ad
uso diverso.

P er le due prime leggi (sicurezza e dura ta v olon taria del-
l’ impiego) interesse un itario minore compete rela tivam ente ai
capita li fo n d ia r i;  seguono i capitali di sco rta;  seguono quelli di
circolazione. La terza legge m odera alquan to, di fronte a l cap itale
fondiario,  l'effetto delle prime due.

(Si rifletta a lla pooa attitudine al oambio ohe presen tan o le
proprietà fondiarie rincrud ita dal nostro gravosissimo regime
fiscale.  Le spese con trattuali  e  le  tasse d i  trapasso,  assorbono,
al minimo il 4 — 5°/0 del loro valore.)

Nel Regno-Unito e nei P aesi Bassi ov’ è la maggiore abbon-
danza ed offerta dei capitali, la ragione oscilla oggi mediamente
dall’ l al 3°/0; in F rancia dal 2,5 —5°/0; in I ta lia dal 4 al 7°/o.

Rispetto alla ragione p ropria dei vari cap itali rurali, in I ta li  a,
si  p retende dal cap itai  fond iario  una fruttuosità un itaria minima
di r = 0,04 (4°/0) nelle loca lità maggiormente priv ilegiate p er fit-
tezza e ricchezza di popolazione; media di r = 0,05 (5°/0) e si
arriva,  in talune regioni povere e pooo popolate,  al  6 — 6,5 °/0.

P e r il capitale in du str ia le fisso  la ragione oscilla a ttua l-
mente dal  4 ,5 a l7 ° /0;  per  il  cap itale industria le d i circolazione
dal 5 air8°/o.

13. Computo degli interessi.

a) I n te r e s s e  d i u n o a p i ta le  p e r u n anno. — Indicasi con
r  (ragione) 1'  interesse dell’unità di  moneta nell’unità di  tem po:
di una lira in un anno ; oppure oon q 1' acoumulazione de ll’unità
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di m oneta oon gli in teressi dell1 unità di tem po; quindi
L 'interesse annuo I  di un capita le Cò  dato  da  J = Cr  =  C (?  — 1).
L1 accumulazione o il m ontante annuo di un capitale C con i suoi
rispettiv i in teressi è da ta da : Cr = C -f- = C (1 -f- r)  = C g*

Da cui:

C (cap. iniziale) = = - - - - - ? r  (ragione) = ~ ; q =  l  - f

b) I n te r e s s e  d e i  c a p i t a l i  p e r  f r a z io n e  d ’ a n n o .  —  Nel-
l’ordinario commercio dei capitali l’ in teresse conteggiasi :  per un

sem estre assumendo la ragione sem estrale r i /  =-£■  ;  per un tr i-

m estre n /4 = ~ ; p er un mese n / )a = ~  ;  p er un giorno n j ^ =

Ragione an nu a : Ragione giornaliera 360

r — 0,020 .......................................  0,000.055.5555
r  — 0,025 ................... ...................  0,000.069.4444
r  — 0.030 ................... ...................  0,000,083.3333
r  = 0,035 .................... . . . . 0,000.097.2222
r — 0,040 ................... ...................  0,000.111.11111
r  —  0,045  .  .  .  . ...................  0,000 125 0000
r  —  0,050 ................... ...................  0,000.133.88888
r  =  0,055  . . . . ...................  0,000.152 77777
r — 0,060 ................... ...................  0,000.166 66666
r — 0,065 . . . • ...................  0,000.180 55555
r  — 0,070 ................... ...................  0,000.194.4444
r — 0,075 . . . . .................... 0,000 208 3333
r  — 0,080 . . . . .................... 0,000.222.2222

Ad esem pio: L. 8500 impiegate p er giorni 90 a l 6°/0 m eritano
un in teresse:

8500 X 0,000.166.6666 . . . X 90 = L. 127,50.

L. 140000 im piegate p er g iorni 8 al 4 °/0 m eritano un interesse :

140000 X 0,000.111.1UX8 = L. 124,444...

Le applicazioni num eriche possono poi semplificarsi m ediante
T uso di tabelle di oonti fatti, oome la seguente :
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Interessi  commerciali  di  L.  1000  per  giorni  2  a  360
co n teggia ta ,  la  ragion e,  oon la  fo r in ola  X ff

T a b e l l a X X III.

60
90

120
150

r = 0,040 r = 0,045

0,222.222!
0,333.333!
0,444.444
0,555.555
0 ,666.666
0,777.777
0,888-838
1,000.000
1,111.111

1,222.222
1,333.333
1,444.444
1,555.555
1,666.666
1,777.777
1,888.888
2,000.000
2,111.111
2,222.222

2,333333
2,444.444
2,555.555
2,666.666
2,777.777
2, 888.888
3,000.000
3,111.111
3,222.222
3,333.333

6,666.666
10,000.000
13,333.333
16,666.666

180 ! 20,000.000
210 26,333.333
240 26,666.666
270.30.000. 000
300 33,333.333
330 36,666.666
360.40.000. 000

0,250.000
0,375.000
0,500.000
0,625.000
0,750.000
0,875.000
1,000000
1.125.000
1.250.000

1.375.000
1.500.000
1.625.000
1.750.000
1.875.000
2,000.000
2.125.000
2.250.000
2.375.000
2.500.000

2.625 000
2.750.000
2.875.000
3,000.000
3.125.000
3.250.000
3.375.000
3.500.000
3.625 000
3.750.000

7,500.000
11.250.000
15.000. 000
18.750.000
22.500.000
26.250.000

! 30,000 000
33.750.000
37.500.000
41.250.000
45.000. 000

r= 0 ,0 5 0  r  =  0,055

0,277.777
0,416.666
0,555.555
0,694.444
0,833.333
0,972.222
1,111.111
1,250.000
1,388.888

1.527.777
1,666.666
1,805.555
1,944.444
2,083.333
2, 222.222
2,361.111
2,500.000
2,638.888
2.777.777

2.916.666
3,055.555
3,194.444
3,333.333
3,472.222
3,611.111
3,750.000
3,888.888
4,027.777
4.166.666

8,333.333
12,500.000
16,666.666
20,833.333
25,000.000
29,166.666
33.000. 000
37.166.666
41.666.666
45,833.333
50.000. 000

0,805.555
0,458.333
0,611.111
0,763.888
0,916.666
1,069.444
1,222.222
1,375.000
1,527.777

1.660.555
1,833.333
1,986.111
2,138.888
2,291.666
2,444.444
2,597.222
2,750.000
2,902.777
3.055.555

3.208.333
3,361.111
3,513.888
3,666.666
3,819.444
3,972.222
4,125.000
4,277.777
4,430.555
4.583.333

9,166.666
13.750.000
18.333.333
22.916.666
27.500.000
32.083.333
36.666.666
41.250.000
45.833.333
50.416.666
55,000.000

r =  0,060 > = 0,065

0,333.338
0,500.000
0,666.666
0,833.333
1,000.000
1,166.666
1,333.333
1,500.000

1.833.333
2,000.000
2,166 666
2.333 333
2,500.000
2,666.666
2.833.333
3,000.000
3,166.666
2.333.333

3.500.000
3.666.666
3.833.333
4.000. 000
4.166.666
4.333.333
4.500.000
4.666.666
4.838.333
5.000. 000

10,000.000
15.000. 000
20.000. 000
25.000. 000
30.000. 000
35.000. 000
40.000. 000
45.000. 000
50.000. 000
55.000. 000
60.000. 000

0,361.111
0,541.666
0,722.222
0,902.777
1,083.333
1,263.888
1,444.444
1,625.000
1,805.555

1.986.111
2,166.666
2,347.222
2,527.777
2,708.333
2 ,888.888
8,069.444
3,250.000
3,430.555
3.611.111

8.791.666
3,972.222
4,152.777
4,333.333
4,513.888
4,694.444
4,875.000
5,055.555
5,236.111
5.416.666

10.833.333
16.250.000
21,666.666
27.083.333
32.500.000
37.916.666
43.333.333
48.750.000
54.166.666
59.583.333
65,000.000

r = 0,070

0,388.888
0,583.333
0,777.777
0,972.222
1,166.666
1,361.111
1,555.555 i
1,750.000 !
1,944.444

2.138.888
2,333.333
2,527.777
2,722.222
2,916.666
2,111.111
3,305.555
3,500.000
3,694.444
3.888.888

4.083.333
4,277.777
4,472.222
9,666.666
4,861.111
5,055.555
5,250.000
5,444.444
5,638.888 !
5.833.333 j

11,666.666
17.500.000
23.333.333
23.166.666
35.000. 000
40.833.333
46.666.666
52.500.000
58.333.333
64.166.666
70.000. 000

yGoogle



Rigorosamente, de tta r la ragione annua, un capitale C (vedi
forinola dell* in teresse composto) im piegato per un sem estre da-

1

rebbe luogo ad un*accumulazione C i  = C (1 -f #•) 2 ed in genere
T

per una frazione qualunque — dell* anno, ad un montante

C'i  = C ( 1  + r ) ì > .

V
Quindi  è  cbe  la  ragione p ro pria  di  un  qualunque periodo

dell*anno è d a ta d a : j

r i  = (1+ # •)*- 1.
p

Anche qui le applicazioni numeriche possono essere semplifi-
ca te da tabelle di conti fatti,  come la seguente:

I n te r e s s e  c o n v e r tib ile  d i  L .  1 0 0 0
p e r  g io rn i  1  a  3 6 0  ^

contegg iata , la ragione, con la form ola r \ = (1 + #•)v — 1 •

T a b e l l a X X IY .
Gior. r  =0,040 r  =0,050 #•=0,060 Gior. #•=0,040 r  =0,050 #•=0,060

1 0,1075 0,1337 0,1594 140 15,1573 18,8902 22,0014
2 0,2149 0,2674 0,3193 150 16,2487 20,2531 24,5232
3 0,3224 0,4011 0,4790 160 17,3413 21,6178 25,8716
4 0,4299 0,5348 0,6388 170 18,4351 22,9843 27,5106
5 0,5374 0,6686 0,7985 180 19,5300 24,3527 29,1522
6 0,6449 0,8024 0,9583' 190 20,6261 25,7229 30/7966
7 0,7525 1,9362 1,11811 200 21,7234 27,0950 32,4434
8 0,8600 1,0700 1,2779 210 22,8219 28,4688 34,0930
9 0,9676 1,2038 1,4378 220 23,9216 29,8445 35,7450

10 1,0751 1,3376 1,5977, 230 25,0224 31,2220 38,3998
20 2,1514 2,6770 3,1979! 240 26,1244 32,6014 39,0573
30 3,2288 4,0182 4,8007, 250 27,2276 33,9827 40.7173
40 4,3074 5,3612 6,4061 260 28,3320 35,3657 42,3800
50 5,3871 6,7059 8,0140 270 29,4376 36,7506 44,0455
60 6,4680 8,0525 9,6245 280 30,5445 38,1374 45,7135
70 7,5501 9,4008 11,2375 290 31,6524 39,5260 47,3843
80 8,6334 10,7509 12,8532 300 32,7615 40,9165 49,0576
90 9,7178 12,1029 14,4714' 310 33,8718 42,3088 50,7337

100 10,8034 13,4569 16,0921 820 34,9833 43,7030 52,4124
110 11,8901 14,8125 17,7155 330 36,0960 45,0991 54,0939
120 12,9780 16,1699 19,3416 340 37,2099 46,4970 55.7780
130 14,0671 17,5291 20,9702; 350 38,3250 47,8909 57,4648
135 14,6220 18,2086 21,4362 360 39,4414 49,2985 59.1543
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Ad es:  L.  8500 fru ttifere  al  6°/0  per  90 giorni  darebbero,  conteg-
giando gli in teressi col metodo commerciale, L.8.5 X 15 = L. 127,50;
conteggiandoli con la ragione composta L. 8,5 X 14,4714 = L. 123,01.

L. 140000 a l 4°/o p er giorni 8 darebbero, con gli in teressi com-
merciali L. 140 X 0,888 888 = Jj . 124,4444; con la ragione converti-
bile L. 140 X 0,86 = L. 1 SIO,40,

c) I n te r e s s e  d e i  c a p i t a l i  f r u t t i f e r i  p e r  d iv e r s i  a n n i .  —
Abbiamo due casi:

1. ® Gli in teressi annui non s’ accum ulano a l capitale e non
divengono come esso fru ttiferi (ragione semplice de ll'in teresse);

2. ° Gli in teressi annni si accumulano, a l term ine di ciascun
anno al capitale e divengono com' essi fruttiferi (ragione com-
posta delly in teresse).

% P er la r a g i o n e se m p lic e , poiché il solo capita le iniziale C
è fruttifero , l’annuo in teresse I è costante nella m isura di CV;
quindi se un capitale C rim ane investito  per n  anni, l’ in teresse
complessivo è n Cr ed il montante del capitale, coi rispettiv i in -
teressi ò ;

Cn = C + n Cr = C (1 + n r )  da  cui  :
Q

C ( capitale in iz ia le )  =  — ^ (form ola d i sconto)

n  ( num ero degli  a n n i)  — — ; r  (ragione) = ~ n ~ .P  .

P er  la  r a g io n e  c o m p o s ta :

C, (m ontante al term ine del l.° anno) = 6 ’4-CV = C('l 4- r )
Ct (montante al term ine del 2.° ann o )= C (ì + r) (1 -f- r ) r = C (  1  - f  r ) a
Cs (moni, a l termine del 3 / a p n o )= C (  1 + C (l+ r ) 2r= C  ( l+ r) a

Cn (m ontante  a l  term ine  di  n  anno)  C (1 -f- r ,n da cui :

C (capitale in izia le)  = Cn
(1 + r)* ( form ola d i sconto)

n (numero degli  a n ni)  yr -}0^  ^

log. (1 4* »*) = — dal l a quale può riceversi il  v a-
lore di r.

Le differenze tr a l’adozione dell’ uno e dell’altro metodo sono .
messe in luoe d alla tabella XXY. _ ,
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fJ~ -T —1fh -T j of of oToTof

1

S 2 S 2 5 S 1^WN ih q  ?iO_©̂ t- Xol of oTolof 1

o
B©
11

© © r— no co© © Ol i O ©x © © oi *oCD © ©-* .-̂
—‘©XX©© © -f' X© Ol © © -̂1HNCI x _co

01 Kin©D  U rtB ® »’t IOX DI CO H tN OKO CD 1 © CD CO CI COXOI©—'tOOiOOiOO1©’-'^©©co io © © t- t-„x ix©.© © ©
f-T i-T r-T i-T i-T -4 i-T - - t-T j —T —T—ToToT

1 1

L© X © © x 1©!—t--©t-uO Ol X 1(0 Ol
ofoTofoiof '

inOlo
©*■
II

© © © XIO © © © —<oi io r- © co©©©-* —
1- t * ■+ X - 1© CO 30 00 ©iftX —< ̂  coF- H M ci DI

—1 © IO © CO01 ■«* X X X-M t- — Hjlx _ x CO ^ ^
i.o © r- t- ©Tfl —1 © x XX Ol lO © ©■̂ ir̂ uo_iO ©̂

cd a  o  r *  r o  u o  » io ^  a©-h^X X  ©l'-C©©t—r-Oi©©uO©'^©'^© 1C^l^l^X». © ^ © _ ©  ©  ©« T^^of oT ' ci

1
©

II

£
- 1

1,
0

2
0

0
1,0

40
4

1,0
61

2
1,0

82
4

1,1
04

1 Dlt't'WO© X —< iO ©Ol •*« t- © ì-l'V 'f i ’"!®'!
Ol © uO ©

CO X © © lO
■*# © ©.1-1■T*(0^ 01 ©co co ]

X O l OIX ©Ol © X © tOr- © oi ir> X
t- © © ©Uh © o x Tfc ;iftScOXO «©HiOHrH Ffl t>- O ’S 1 r- © F# t- 1-HlO iĈuO © © © t— (— t— X {
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Valore di ^ ~ r )n 0Sfida di o di (1+r)- » da anni 1 a 3 3
T a b e l l a X X Y II.

1 r —  0 ,03 0 r = 0,035 r = 0,04 0 r = 0,045 r ~ 0,050 r ~ 0 ,06 0
*£G

◄ -<

1 0,970.874 0,966.184 0,961.53 8 0,956.938 0,95 2 381 0,943 .396 1
2 0,942 .5 96 0,933.511 0,924.556 0,915.730 0,907.029 0,889-296 2
3 0,915.142 0,901.943 0,8 88.996 0,876.297 0,863.838 0,839.619 3
4 0,888.487 0,871.442 0 .8 54.804 0,838.561 0,822.70 2 0,79 2.0 94 4
5 0,862.609 0,841.973 0,821.927 0,802.451 0,78 3.526 0,747.258 5

6 0,837.484 0,813.501 0,790.315 0,767.896 0,746.215 0,704.961 6
7 0,813.092 0,785.991 0,759.918 0,734.828 0,710.681 0,665 .057 7
8 0,789.409 0.759.412 0,730.690 0,703.185 0 ,676.839 0,627 .4 12 8
9 0,766.417 0,733.731 0,702.587 0,672.904 0,644.609 0,591.89 8 9

10 0,744.094 0,708.919 0,675.564 0,643.92 8 0,613.913 0,558.39 5 10

11 0,722.421 0,684.946 0,649.581 0,616.199 0,584.679 0,526.788 11
12 0,70 1.3 80 0,661.783 0,624.597 0,589.66 4 0,556.837 0 ,496.969 12
13 0,680.951 0,739 .404 0,6 00 574 0,56 '.272 0,530.321 0,468.839 13
14 0,661.118 0,617.78 2 0,577.475 0,539.973 0,505.068 0,442,301 14
15 0,641.862 0,596.891 0,555.264 0,516.720 0*481.017 0,417.265 15

16 0,623.167 0,576.706 0,53 3.9 08 0,494.469 0,458.111 0,393.646 1 6 .
17 0,60 5.016 0,557.204 0,513.373 0,473.17 6 0,436.297 0,371.364 17
18 0,587.  95 0,538.361 0,493.628 0,45 2 800 0,425.521 0,350.344 18
19 0,570.286 0,520.156 0,474.642 0,433 30 2 0,395.734 0,330.513 19
20 0,553.676 0,502.566 0 ,4 5 6 3 8 7 0,414.643 0,3 76.889 0,311.805 2 0

21 0,537.549 0,485.571 0,438.834 0,396.787 0,358.942 0,294.155 21
22 0,521.892 0,469.151 0,421.955 0.879.701 0,341.850 0,277.505 2 2
23 0.506.692 0,453.286 0.405.7 26 0,363.35 0 0,325.571 0,261.797 23
24 0,491.934 0,437.957 0,390.121 0.347.703 0,310.068 0,246.979 24
25 0,477.60 6

1
0,423.147

1
0,375.117 0,332.731 0,295 303 0,232 999 25

2 6 0,46 3 695 0,408.838 0,360.689 0,318.402 0,281.241 0,219.81 0 26
27 0,450.189 0,395.012 0,346.817 0,304.691 0,267.848 0,207.468 27
28 0,437.077 0,381.654 0,333.177 0,291.571 0,255.094 0,195 630 2 8
29 0,424.34 6 0,368.748 0,320.651 0,279.015 0,242.946 0,184 557 2 9 «
30 0,411.987 0,356.278 0,308.319 0,267.0 00 0,231.377 0,174.110 3 0

31 0,399.987 0,3 44.230 0,296.460 0,255.502 0,220.359 0,164.255 31
32 0,388.337 0 ,3 32.590 0 ,285.05 8 0,244.50 0 0,20 9.866 0,154.957 32
33 0,377.026 0,321.343 0,274.094 0,233.971 0,199.873 0,146.186 33
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Valore di ̂  T—. ossia d i  — o di (l+r)-« da anni 34 a 67.
T a b e l l a X X V II (Seguito.)

A
nn

i

r = 0,030 r  = 0,035 r = 0,040 r  = 0,045 r = 0,050 r = 0,060

A
nn

i

34 0,366.045 0,310.476 0,263.552 0,223.896 0,190.355 0,187.912 34
35 0,355.383 0,299.977 0,253.415 0,214.254 0,181.290 0,130.105 35
36 0,345.032 0,289.833 0,243.669 0,205.028 0,172.657 0,122.741 36
37 0,334.983 0,280 032 0,234.297 0,196.199 0,164.436 0,115.793 37
38 0,325.226 0,270.562 0,225.285 0,187.750 0,156.605 0,109.239 38
39 0,315.754 0,261.412 0,216.621 0,179.665 0,149.148 0,103.056 39
40 0,306.557 0,252.572 0,208.289 0,171.929 0,142.046 0,097.222 40

41 0,297.628 0,244.031 0,200.278 0,164.525 0,135.282 0,091.719 41
42 0,288.959 0,235.779 0,192.575 0,157.440 0,128.840 0,086.527 42
43 0,280.543 0,227.806 0,185.168 0,150.661 0,122.704 0,081.630 43
44 0,272.372 0,220.102 0,178.046 0,144.173 0,116 861 0,077.009 44
45 0,264.439 0,212.659 0,171.198 0,137.964 0,111.297 0,072.650 45

46 0,256.737 0,205.468 0,164.614 0,132.023 0,105.997 0,068.538 46
47 0,249.259 0,198.520 0,158.283 0,126.338 0,100.949 0,064.658 47
48 0,241.999 0,191.806 0,152.195 0,120.898 0,096.142 0,060.998 48
49 0,234.950 0,185.320 0,146.341 0,115.692 0,091.564 0,057.546 49
50 0,228.107 0,179.053 0,140.713 o,no.7ia 0,087.204 0,054.288 50

51 0,221.463 0,172.998 0,135.301 0,105.942 0,083.051 0,051.215 51
52 0,215.013 0,167,148 0,130.097 0,101.380 0,079.096 0,048.816 52
53 0,208.750 0,161.496 0,125.093 0,097.014 0,075.830 0,045.582 53
54 0,202.670 0,156.035 0,120.282 0,092.837 0,071.743 0,043001 54
55 0,196.767 0,150.758 0,115.656 0,088.839 0,068.326 0,040.567 55

56 0,191.036 0.145,660 0,111.207 0,085.013 0,065.073 0,038.271 56
57 0,185.472 (£140,734 0,106.930 0,081.353 0,061.974 0*036.105 57
58 0,180.070 0,135.975 0,102.817 0,077.849 0,0590.23 0.034.061 58
59 0,174.825 0,131.377 0*098.863 0,074.497 0,056.212 0,032,133 59
60 0,169.733 0,126.934 0,095.060 0,071.289 0,053.536 0,080,314 60

61 0,164.789 0,122.642 0,091.404 0,068.219 0,050.986 0,028.598 61
62 0,159.990 0,118.495 0,087.889 0,065.281 0,048.558 0,026.980 62
68 0.155.330 0,114.487 0,084.508 0,062.470 0,046.246 0,025.452 63
64 0,150.806 0,110.616 0,081.258 0,059.780 0,044.044 0,024.012 64
65 0,146.413 0,106.875 0,078.133 0,057.206 0,041.946 0,022.653 65
66 0,142.149 0,103.261 0,075.128 0,054.743 0,039,949 0,021.370 66
67 0,138.009 0,099.769 0,072.238 0,052.885 0,088,047 0,020.161 67
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Valor© di ^ r)n ossia di ^ o di (1+t*)-* da anni 68 a 100.
T a b e l l a XXYII (S egu ito .)

A
nn

i

r = 0,030 r  = 0,035 r  = 0,040
1
r  = 0,045 r  — 0,050 r = 0,060

A
nn

i

68 0,133.987 0,096.395 0,069.460 0,050.129 0,036.235 0,019.020 68
69 0,130.086 0,093.136 0,066.788 0,047.971 0,034.509 0,017.943 69
70 0,126.297 0,089.986 0,064,219 0,045.905 0,032.866 0,016.927 70
71 0,122.619 0,086.943 0,061.749 0,043.928 0,031.301 0,015.969 71
72 0,119.047 0,084.003 0,059.374 0,042.037 0,029.811 0,015.065 72
73 0,115.580 0,081.162 0,057.091 0,040.226 0,028.391 0,014.213 73
74 0,112.214 0,078.418 0,054.895 0,038.494 0,027.039 0,013.408 74
75 0,108.945 0,075.766 0,052.784 0,036.836 0,025.751 0,012.649 75

76 0,105.772 0,073.204 0,050.754 0,035.250 0,024.525 0,011.933 76
77 0,102.691 0.070.728 0,048.801 0,033.732 0,023.357 0,011.258 77
78 0,099.700 0,068.336 0,046.924 0,032.280 0,022.245 0,010.620 78
79 0,096.796 0,066.026 0,045.120 0,030.890 0,021.186 0,010.019 79
80 0,093.977 0,063.793 0,043.384 0,029.559 0,020.177 0,009.452 80

81 0,091.240 0,061.636 0,041.716 0,028.287 0,019.216 0,008.917 81
82 0,088.582 0,059.551 0,040.111 0,027.068 0,018.301 0,008.412 82
83 0,086.002 0,057.537 0,038.569 0,025.903 0,017.480 0,007.936 83
84 0,083.497 0,055.592 0,037.085 0,024.787 0,016.600 0,007.487 84
85 0,081.065 0,053.712 0,035.659 0,023.720 0,015.809 0,007.063 85

86 0,078.704 0,051.896 0,084.287 0,022.699 0,015.056 0,006.663 86
87 0,076.412 0,050.141 0,032.968 0,021.721 0,014.339 0,006.286 87
88 0,074.186 0,048.445 0,031.700 0,020.786 0,013.657 0,005.930 88
89 0,072.026 0,046.807 0,030.481 0,019.891 0,013.006 0,005.595 89
90 0,069.928 0,045.224 0,029.309 0,019.034 0,012.387 0,005.278 90

91 0,067.891 0,043.695 0,028.182 0,018.215 0,011.798 0,004.979 91
92 0,065.914 0,042.217 0,027.098 0,017.430 0,011.235 0,004.697 92
93 0,063.994 0,040.789 0,026.056 0,016.680 0,010.700 0,004.432 93
94 0,062.130 0,039.410 0,025.053 0,015.961 0,010.191 0,004.181 94
95 0,060.320 0,038.077 0.024.090 0,015.274 0,009.705 0,003.944 95

96 0,058.563 0,036.790 0,023.163 0,014.616 0,009.243 0,003.721 96
97 0,056.858 0,035.546 : 0,022.272 0,013.987 0,008.803 0,003.510 97
98 0,055.202 0,034.344 ! 0,021.416 0,013.385 0,008.384 0,003 ;> 12 98
99 0,053.594 0,033.182 0,020.592 0,012.808 0,007.985 0,003.124 99

100 0,052.083 0,032.060 0,019.800 0,012.257 0,007.604 0,002.947 100
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d) E s e m p i  n u m e r ic i .

I.  Un fondo rustico del quale il capitai fondiario ascende a
L. 26,000 ed il capita le industriale mediamente impiegato a L. 6000,
dà un benefìcio complessivo annuo di L. 1400. — Le condizioni
del m ercato portano ad assegnare al capitale industriale una
fruttuos ità u nitaria maggiore di */* di que lla competente al capi-
tale fondiario. Si domanda la ragione conseguita rispettivam ente
dei due capitali.

26,000r -f-6000 x 1 , 5 = L 1400.
(26,000 + 1 ,5 * 6000) r  = L. 1400.

r.  (ragione u nitaria  propria  del  cap.  fond.)  =  „ !v ~ -= 0 ,0 4 .doOOO
r. (ragione u nitaria  p ropria  del  cap industriale  =  1,52 = 0,06.

II. Un fondo rustico che ha il beneficio fondiario di L. 1040
fu venduto per L. 28000 ; ne lla stessa regione e nelle condizioni
medesime, un fondo avente il benefìcio fondiario di L. 1500 fu
venduto p er L. 30,000; un fondo del benef. fond. di L. 900 per
L. 22000; un fondo del benef. fond. di L. 800 per L. 15,000. Si
dom anda l’a liquota m edia di capitalizzazione.

Beneficio fondiario. Capitale fondiario.
L. 1040 \ L 28,000
1 ‘goo L- 4240

W
*

30.000
22.000

n 800 ) 15,000
_ 7 _ 4240

* C ~ 95000 = 0,044631.

HI. Un vivaio costa p er rim pianto L. 8000; a quanto am -
m onta questa spesa ripo rta ta al principio dell’anno V , primo pro-
duttivo, posto che la fru ttu osità un itaria sia p  = 0,060 V

C„ = C (l + r)" quind i U„ = 8000(l,06)6
e poiché dalle tavole (pag. 60) risulta (1,06)6 = 1,418519

Cn =s 800 X 1418519 = L. 11348,15.
Si dovesse ricercare il m ontan te dopo sei anni e mezzo :

Cn - - = 11348,15 +11348,15 x = 11688,16.r  * r
IV.  Un bosco abbattu to  t ra  20 anni  darebbe L.  20,000 al

netto delle spese del taglio. Qual’è il valore a ttua le della tagliata ,
posto r = 0,04 ?

e

C = Cn
(1 + r)n

1
quindi C = 20,000. „©n

1,04

poiché dalle tavole (pag- 64) risulta
1

—Z oa = 0,4564.
1,04

C =20,000 x 0,4564 = L, 9128.
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14. Uso dei capitali rurali. Produzione
lorda e netta - Benefìcio fondiario ed industriale.

Dall’oso dai capitali ru ra li nascono le spese, dell’ at tiv ità da
essi dispiegata ha origine la produzione.

Le spese necessarie per l’esercizio dell’industria ag ra r ia pos-
sono essere annue o periodiche, costanti o variabili, saltuarie od
eventuali — Analogamente, nella produzione, abbiamo redditi
annui e periodici, costanti e variabili.

Non è dato formarsi  nn concetto economico dell’andamento
di un’in trapresa agricola, senza ridurre o riportare ad una mede-
sima un ità di tempo, tu tti i suoi redditi positivi o prodotti, tu tti
i suoi redd iti negativi o spese. — Tale riduzione compissi r icer-
cando la quo ta annua costante posticipata dei vari  prodotti  e
dalle varie spese.

I  redditi  positivi  ridotti  all’unità di  tempo ed in ragione annua
posticipata costante perpetua costituiscono la rend ita  lordoj o,
meglio, la produzione annua lorda.

La produzione annua lorda posticipata costante P  al netto
dalle spese,  rido tte pur esse in ragione costante annua perpetua
posticipata S ,  dà la rend ita netta  o meglio l'annua  produzione
netta  corrispondente alla fru ttu o s ità  annua  posticipata  costante
dei capita li impieg ati.

P  —  S  = B f  (beneficio fondiario) -f* B{ (Beneficio industriale)
Ottenere massimo B f  +  B{  h scopo dell’economista ru ra le ; con-
tegg ia re B f  =  P  —  (S  +  B{) è scopo dello stimatore. In fatto

= Cf (capitale fondiario).

15. Riduzione ad annualità costante
di prodotti e spese variate.

A ridurre a quota annua costante spese e prodotti  valgono le
formolo delle annualità  e delle periodicità.

a) A n n u a l i t à  o o s ta n t i  a n t i c i p a te  che  si  ripetono  p er n
anni.

Rappresentazione grafica
a  <-  a * r  a<-  a <- a <- a <-
|---------- .-----------1-----------1-----------; . . . . ;----------- 1----------- 1

1 2 3 n - r  n —1 n

Loro montante finale o loro somma con l’accumulazione degli
interessi  all’  anno n ultimo del periodo :

«
. ..  ,  .  (1 + r) — 1 , . A n  r

A h = a (1 + **) ---------'------- da cui a =  —---------------------------
r U + m ( l + r ) - l ]
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Loro m ontante iniziale, o capitale iniziale capace di dare per
n anni la quota a an ticipata :

A q — a (1 -f- r) U + r)
r  (1 +

1  . A ó r (\ - \-  r)n— ;  da  cui  a  =  —----------------------
( 1 + r )  1(1  + r ) - l ]

R apporto tra A 0 ed A n : A n = A 0 (1 + r)n\  A 0  =  ■ A»
(l-i-r)n

b) A n n u a l i tà  o o s ta n t i  p o s t ic ip a te  che  si  ripetono per n
anni :

R appresentazione grafica

-> a -> a -> a -> a -> a -> a  a

1  2  3  4 n  —r  n  — 1 n

Loro montante finale o loro somma al termine del periodo
ten u to conto degli interessi:

A n  —  a  f —̂ - da cui a = ------------------
r  ( 1 +  # 0 - 1

Loro montante iniziale o cap itale iniziale capace di dare, per 1
anni,  la quota costante a :

a „ (1  +  n — 1:  ,  . A 0 r { l - \ - r ) nA 0 — a da  cui  a =  — —-— !— —r  (1  + r)»
(l  +  r ) - l

R apporto fra A 0 ed A „ : A 0 = • ; A»  —  A 0 (1  + r)»
(1 + r)»

c) Se  »  =  oo  ;  cioè  se  l ’ a n n u a l i tà ,  s i  r ip e te  p e r  u n  n u -
m e r o in d e f in ito d i a n n i :

d #
A h = oo; A 0 — ~ da cui a  = A 0r  corrisponde cioè all’ inte-

resse annuo posticipato costante del cap itale A 0>

d) A n n u a l i tà ,  p o s t ic ip a te  c r e s o e n t i  e  d e c r e s c e n ti  in
d e te r m in a to  r a p p o r t o s che si  ripetono p er n anni.

Rappresentazione grafica :

a -> a s -> a s s -> a 8n-3 -> a sn-2 -> a sn- i

0 1 2 3 h  — r n — 1 n
Digitized b y C j O O ^ l C
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Loro montante od accumulazione finale od all’anno ennesimo :

sw-  ( l + r ) n  _
An — Ct

A„  — a

s — (1 + r

(1 + r) — sn

1 + r
■ è maggiore di uno.

è minore dell’ unità.
(1 +  r ) - s  1 + r

Nel l.o caso l’ annualità costante sostituibile alle variate è
uguale ad :

A n M + r ) - 8 \nel secondo a =  —. .— r-—s»  —  (l  +  r)n  ’  ( l - f - r ) » - s ”
Loro m ontante od accumulazione iniziale:

A o •— ■ et

A 0 —  a

'  -  (1  + r,
[s - (1 + r)] (1 + r r

(1 + r)n -

se f  s
U + r)

(1 + r)

è maggiore dell’ unità.

è minore dell’ unità.

- , nel secondo:

[(1  + r) - s] (1 + r)«

Nel primo caso l’annualità costante sostituibile alle variate è
eguale ad :

_ A 0 (1  + r)n [s  —  (1  +  »•)]  .  ,
a sn - (1 + r)n

Ag (1 — r)n [(1  + . r ) - « ]
v a (1  + r )n — sn *

e) P e r io d ic i tà  c o s ta n t i  a n t i c i p a t e P che si  ripetono di
m in  m ann i  p er  n  volte.

R appresentazione grafica.
P<- P < - P < -  P
!- '
1

P < - P<-

m  2 rn 3 m  (n -2 )» (n-l)w*

Loro accumulazione finale od al termine del periodo mn :
mn *n

a ,  .  (1  - f r ) —  1  ,  . jy AmnVd + r)  — 1]
A mn = P (1 - f r)«* w— ; da cui P -

(1  +  r )  —  1 (l  +  r ) " [ ( l + ) r - l ]

Loro accumulazione iniziale o capitale iniziale capace di dare
m quote P anticipate nel periodo nm  :

^ P U - f r )

l i n i  rm »  w»  _

JL+lLri__ ;dacuip=^l±l_Cl±±=lI
AMM «m  7 7J7 77

(! + »•) l(l + > -)-lJ(1  +  r )  [(l  +  r ) - l ]
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f)  P e r io d ic ità ,  c o s t a n t i  p o s t ic i p a te P che si  ripetono di
m  in  m  a n n i  per  n  volte  :

R appresentazione grafica :

-> P  -> P -> P  -> P -> P -> P
| ---------- 1----------- ,-----------1 .............................. ,--------------- ,-----------1
0 m  2m  3m  (n ~ 2)”» (n — 1)»»

Loro aocumnlazione finale:

A m,  ~  da cui P = A „m - i l i - ’ì
(! + » • ) -1 (1 +.Ó

1

1

Loro accumulazione iniziale:

A 0 = P
m n

( ì + O — i ____ .
m n  m  *

(1 4* r ) £(l + r) — 1
da coi P ~ A {

m n  m
(1+2) [(1+Q — 1J

m n
(l  +  r ) - l

g) Se  n  è =  oo  ossia p e r period ic ità posticipate che si  W-
petono un num ero indefinito d i  volte :

■Aacm — 00
A 0 = -------— m— da cui P — Ao t( l 4- »•)— H

(l  +  r ) - l

e l’ annualità costante posticipata pe rpetua sostituibile:

a — A 0r = P r

(! + » * ) - !

h)  A facilita re i conteggi numerici diamo anche qui, in una
se rie di tabelle (Tabelle X XYIII a XXXII) i valori già calcolati
che più ord inariam ente ricorrono nella p rat ica e precisamente

qUem di : — V - d. ( H - A i di < L ± r h i l d i,
(14-»’)*—1 »’ (14-»’) U4"»’)
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o T c ó ' c o ' o  ’nT
x ira ira

1

'K O O h CDCI
x ira x c ì x
ira  o  0 3  c o  ira
i-^ t - ir a^ c o  ^
C i co" co" CO C i
ira  x  x  t -  b -

-

7e

+
ÌT-l

CO  X  X  ira  0 0
c o  o  ira  o s  c o
c o o ì  c o o ira
5 0 ^ ^ 0 3  O D O
co*co ir? co" ci*

CO  t -  C i  0 0
c ì  ira Q o »ra56 oo © i o  c o
c o c ì  b*  ̂  ci
o f i-T i-T r-T

( M O i b - ^ H
CO b - 03 CO Xi- ì OOOOQtH
HOOOb-b*
i - T o o o o

DI b - CO CD !-<
C i  O  C i  c o  c o

C i c o C i iO
c d  ira  ira  - f m -
0 * 0 0 0 0

b * H t - O N
O f  i f x r t
r i O O l f l f l O
'TT'  co  c o  c o  co
o o o o o "

b -  —i  0 3  CO  X
rn i-i erac o ©
X X 0 3 l-H
O l  0 3  03  0 3  O-1
© ©'cr©'©'

i u a y c o  b - X C ì  o h  w n ra CO  b -  CO  C i  Ort H H ri f i rH tM C O -f lO
03 03 0 3 03 0 3

X b* X C i  O
03  0 3  0 3  O l  CO

Digitized by Google



‘9
0

0

76

s

+

7
s_^

+ 0
,0

7
1

.7
9

2
|

0
,0

71
.0

0
2

0
,0

7
0

.2
7

3
0

.0
6

9
.5

9
8

0
,0

6
8

.9
7

4

0
,0

6
8

.3
9

5
0

,0
6

7.
8

57
0

,0
6

7
.3

5
8

0
,0

6
6

.8
94

1
0

,0
6

6
.4

6
2 OS CO CO CD ̂

ICS00  co  ©  ^
q q c o q ^
CO iCS iCS ICS CO
CO CO CD CD CD
O O © © O
o o ' d d ' ò

iCS 00 00 ^ ©
-H t * OS CD ©

'cH CO CO’ ^
CD CD CD CO CD
q . q q ^ q . o ,
c T o  o ' o ’o 0

,0
6

3
.2

3
9

0
,0

63
04

6
0

,0
6

2
.8

6
6

0
,0

6
2

.6
9

6
0

,0
6

2.
5

37

0
,0

6
1

.8
7

6
0

,0
6

1
.0

3
3

0
,0

6
0

.5
7

3
0

,0
6

0
.3

1
8

0
,0

6
0

.1
7

7

7
s

+

k

1 +

ICS -eh CO <M OS
CO "«* ICS CD CD
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i) E s e ro iz i i  in to r n o  l a  r id u z io n e  a d  a n n u a l i t à ,  c o s ta n te
d i  p r o d o t ti  e  s p e s e  v a r i a t e  e  in to r n o  l ’u s o  d e lle  fo rm o le
d ’a n n u a l i t à .

V.  Un vigneto  oosta  p e r  l ’impianto  L. 2 0 0 0  co nsiderate al
term ine del primo anno ed h a la d u ra ta di anni 60. Qual’è la
q uo ta an nua costante po sticip ata che g ra v a , p er le spese di
im pianto,  ciaschedun anno della  sua  v ita?

La spesa d’im pianto ripo rta ta a l term ine del sessantennio dà
luogo ad

A h ~ 2 0 0 0  (1,05)*° = 2 0 0 0  x 17,4674 = L. 15.375,40.

Quindi pe r la form ola delle an nu alità costanti po stic ipa te:

A n r

(l  +  r ) - l
- = 3 5 375,40- 0,05

1 ,0 5-1

= 35 375,40 x 0,00283 = L. 100,11.

VL Lo stesso vigneto dà luogo, nel secondo anno, ad u na
spe sa  finale  di  L.  300;  nel  te rzo  anno di  L.  600;  nel  quarto  anno
incom incia  a  raccogliersi  qualche  grappolo  d’uva ed  ha  term ine
la  stagione im produttiva  o  d’im pianto.  Si  dom anda la  quota
an nu a posticip ata  costante  che  grava ,  p er  le  spese  sostenute  nel
seoondo e terzo anno, ciascheduno dei 60 anni di v ita del vigneto

A n — 300 (LOS)68+ 600 (1,05)67 = 5082,75 - f 9681,47

0,05« = 5082,75 + 9681,47 - L . 41,78,
1,05 — 1

Com presa l’ann ualità della spesa del primo anno (Tedi esercizio
precedente) la quota an nu a costante corrispondente alle spese
dei tre prim i anni (stazione im produttiva) equivale :

L. 100,11+41,78 = 1 4 1 ,8 9 . .

VII.  Lo stesso  v igneto  dà,  l’anno quarto,  primo produttivo
L. 2 0  come beneficio fondiario; tale beneficio oresce di anno in
anno nel  rapp orto 8 = 1,4 fino all’ anno decimo in cui finisce la
staz io ne  dfin fa n z ia .

P er la formola delle annualità crescenti:

^ 4 - io = 2 0 1.40
1.40

1.05 10,5321-1,4071
1.05 “ " 0,35

Digitized b y C j O O ^ l C
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Il beneficio fondiario medio e costante della stazione è dato da

521,43 0,05

L Ò 5 -1
= L. 64,04.

Il  benefìcio fondiario costante distribuito sull’  intiero sessan-
tennio di v ita del vigneto è dato da :

521,43 ( W 80 " 1 0  —2^5— = l .  16 ,91 .
-------60
1,05 - 1

V ili .  Lo stesso vigneto nella sua seconda stazione p rodut-
tiva {adolescenza) dà, all’undicesimo anno, un beneficio fondiario
di  L.  165,65 che per i  10 anni  che perdura tale stazione va c re-
scendo nel rapporto s = 1 ,1 0 .

Applicando la formola che dà il montante finale delle annua-
lità crescenti:

, L 10- 1 .0 5 2.593742-1,628895 T
À " - » = 1 6 5 ' 6 5  1,10-1',05" = 1 6 5 ’ 6 5 --------- ÒyÓE--------- = L. 3196,58.

Il beneficio fondiario medio del decennio è dato da:

3196,53 0,05
<------------10
1,05 - 1

= L. 253,12.

Il  beneficio fondiario oostante distribuibile su ciaschedun anno
del sessantennio che dura il  vigneto:

3196,53 (1,05)“ “ “ -------L.  6 3 ,6 8
--------60
1,05— 1

IX. Lo stesso vigneto nella stazione di m atu rità  che per-
dura dall’anno 21 al 45.° (anni 25) da un beneficio fondiario medio
costante annuo a L. 390,88.

La sua accumulazione al termine della stazione è data, per la
formola rela tiva al montante finale delle an nualità costanti, da:

A a  „  = 390,88 ■ 1  = L. 21998,97,

La quota annua costante distribuibile su oiaschedun anno del
sessantennio d a :

21993,97 (LCfó)00 ~  4B — -  =  L.  429 ,40.
1 ^ - 1

Digitized b y C j O O ^ l C
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X. Dall’anno 45 al  55.° stazione di decrescenza lo stesso vi-
gneto dà luogo a dei benefici decrescenti nel rapporto s = 0,90.
Il beneficio delPanno 45.° è di L. 351,80.

Applicando la formola relativa al m ontante finale delle an-
nualità  decrescenti,  si  h a:

= 351,80 1 :U1 ~ ° I 90'<> = 35180 .1 - 6 2 8 8 9  - 0 ’ 3 4 8 51,05 - 0,90 0,15 = L. 3000,85.

Il  beneficio annuo medio della stazione è dato d a :

3000,85 L 238,57.

Il  benefìcio distribuibile su ciaschedun anno del sessantennio è
dato d a :

3000,85 (1,05)80 “ “ — — L. 10 ,84 .
----- io
1,05 - 1

XL Lo stesso vigneto dall’anno 56 al 60.° (stagione di vec-
ch ia ia)  dà luogo a benefìci  fondiari  decrescenti  nel rapporto
s = 0,70. I l  beneficio fondiario dell’anno 56.° è di  L. 95,30.

Ed anche qui, pe r la formola relativa al montante finale delle
annualità decrescen ti :

-  » = “ - 3 0  X1 ? 5 - S  =  L-  * "¥» •

Il  beneficio medio del quinquennio sarebbe :

«=300,61 ---- = L. 54,41.
1,05 - 1

Il  beneficio distribuibile su ciascheduno dei 60 anni di  vita
del vigneto:

300,61 (1,05)°
eo 0,05

1,05 - 1
=  L.  0 ,8 5 .

XII. All’ abbattimento si percepiscono dai ceppi e dalle
canne L. 400 a l netto dalle spese.

L a quota oorrispondente a queste L. 400 por ciaschedun anno
del sessantennio è :

400 — 5:55---- — L. 1,13
- - - - - - eo

.  1,05  -  1
Digitized b y C j O O ^ I C
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XIII. P e r tale vigneto la somma delle varie quote annue
costanti di spese e di benefici fondiari è da ta da :
100,11 — 41,88+16,91+63,68+129,40 +10,84 + 0,85 +1,13 = L. 8 0 ,9 2
benefìcio fondiario costante posticipato annuo netto.

XIY. P iù semplicemente tale cifra di L. 80,92 può determi-
narsi  r iportando spese e benefìci  all’anno 60° ed applicando, in
blocco, alla loro accumulazione complessiva, la forinola dell’an-

nualità costante a = ------é jlL ------.
( l + r ) L l

Così operando si  avrebbe:

f - [ 2000 (1.05)59 + 300 (1.05)54 + 600 (1.05) 57] + \

, 1,40 — 1,05 — *> _ _ 1,10 - 1,05 I
1 2 0  1 ,4 0 - j ',0 5 "1,05+165’65 1 ,10-1,05 1 , 0 5  /

A n = +  ■— — i o  — io  >  =  L .  2 8 2 9 3 . 0 1

1+ 39-88 Lf + ' I^ '+ 191’80 • V» (1 ,05-0 ,90

F quindi:

B f =  28293,01 - - - - - = L 8 0 ,9 2 .
h ò b - 1

16. Capitalizzazione dei redditi rurali.
a) G e n e r a l i tà . — Il valore di cambio di una cosa perm u-

tabile corrisponde alla sua misura attuale u in unità di  m oneta;
se una cosa perm utabile,  può tradursi  in u  un ità di monete tr a
un tempo t il  suo valore attuale è,  por la formola di sconto:

V  = ----- - ------.
U + r ) *

Se da una cosa perm utabile è dato o ttenere una serie di uti-
lità , u2, wa, . , . rispettivam ente nei tempi fa, / 3 .  .  . ,  con
i dispendi u \ % t*'8, w'a, . . . rispettivam ente nei tem pi f tì  t \  . . . ,
il suo valore attuale è dato da :

Y   I  f”___ _______I_________________________! ~I _
+ ( 1  +  *%  ^ ( 1 + r)*9 “r *  J

( 1  + * r ,  ^ ( 1  +  *T a  •  *  •
Digitized  b y C j O O ^ l C
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Posto quindi ohe la cosa da valu tarsi  dispieghi la sila azione
eoonomica in un tempo tu il  suo valore attuale è dato d a :

tu tn
V  —  v------------------v -------- 1h - _

a n + r p  ~  ( i + > r

e più semplicemente:

V
tu
2
a

± u
( 1  + r t*  '

I l  valore  d i  una  cosa  perm utab ile  è  dato (Niccoli) dalla somma
algebrica dei suoi re dd iti  m isu ra ti  in denaro , rispett ivam ente
rip or ta ti  con la form ola d i sconto,  al  giorno della valutazione.

P er i fondi rustici e in genere p e r le cose perm utabili che
dispiegano un 'azione economica in un tempo indefinito, ^ = » e
l'equazione generale diven ta:

oo
r  =  z

O

± u
U + r>‘ ‘

I l  valore d i un fondo rustico è uguale a lla somma algebrica
dei suo i re d d iti  a p a rtire dal giorno della va lutazione fino a l-
l’in fin ito ,  rip o rta ti  o  sconta ti  tu t ti  a ll’  epoca  della  va lu tazione.

Detto valore scaturendo dalla somma di un numero indefinito
di termini,  non può praticam en te ottenersi  se non è dato rag-
grappare i redditi stessi sotto form a periodica costante, per modo
che essi dien luogo, tenuto oonto degli interessi, ad una progres*
sione geom etrica decrescen te.

Questo raggruppam ento, nelle applicazioni economico-agrarie
ed estimative, è sempre, con sufficiente approssimazione, possi*
bile;  i  redd iti  ru ra li  hanno sempre un ciclo o periodo deter-
minato di variazione, decorso il quale si può am m ettere che si
ripetano con egual legge di variazione) per successivi o idi o pe-
riodi, fino all’infinito.

Tale periodo può ridursi  alla d u ra ta di  un anno o può rac-
chiudere un oerto numero n  di  anni,  passato il  quale i  redd iti  si
ripetono con egual legge di variazione, di n in n anni, fino aH’infìnito.

b) C a p i ta l iz z a z io n e  de i  r e d d i t i  f u r a l i  ch e  v a r i a n o
e n tr o  o ia so u n  a n n o ,  m a  s i  r ip e to n o  c o n  e g u a l  le g g e  d i
v a r ia z io n e  d i  a n n o  in  a n n o  s in o  a l l 'i n f i n i to .  —  D etta a
la somma a lgebrica dei redditi di un anno generico di medio an-
damento, riportati coi rispettivi interessi al term ine del medesimo
{accumulazione  annua  posticipa ta ),  tale somma a equivale a
quella del successivo e questa a quella del susseguente, e così
via fino all'infinito .

N i c c o l i . yGoogle 6



l?osto olie a corrisponda al  beneficio fondiario annuo postici-
pato, il valore del terreno, all’ in izio d i  un anno generico ,  è
dato  d a :

„ a  , a , a ,  , a _ a
V° ~ ( 1  +  r )  (l  +  r)«  ^  ( l  +  r)«  (l  +  r )® ”  r  '

Qualora la capitalizzazione debba farsi,  non all’ inizio dell’anno,
ma in un giorno qualunque distante t  (frazione d’anno) dal te r -
mine del medesimo, il valor capitale risu lta dalla somma dei red-
diti da t  ad oo e non già da o ad oo.

Detta somma può eseguirsi in due modi:
a) Si divida il  tempo avvenire in periodi annui a incominciare

dal giorno della valutazione e quindi da t  a t + 1  ;  da t + 1  a
t + 2 ; da f + 2  a  < + 8 , eoe.

a' a’ -*■a'
i--------- 1--------- 1----------*--------- 1---------------------1----------■---------- •  .  .

0 t 1 14-1 2 * + 2 3 3 4

8 i determ ina il beneficio fondiario a' di uno di questi anni,
diciamo cosi artificiali, di medio andamento; avremo analogamente;

b) Il tempo decorrente da t  all’infinito lo si divide in due
parti  la  prima da t ad 1  com prendente i redditi residui dell’annata
in co rso; la seconda da 1  ad oo comprendente i redd iti perce-

*> F  -►a -►a -►a
----------------| ----------------------------------------------t --------------------------- j --------------------------- ; - . . .

0 t 1 2 3 4

a
r

bili dal term ine dell’annata in oorso sino all’infinito. La somma
di questi  ultimi all’  inizio di  un anno generico e quindi anche al

principio dell’anno 2 , equivale-®- ; detta quindi F  quella dei  red-

diti  residui dell’anno 1 °,  avrem o:

M ' + f ) T O T

N e l la p r a t i c a , trattandosi di aziende sistemate in modo
da offrire una produzione annua pressoché costante con spese
annue pressoché costanti* se la valutazione compiesi all’inizio di
un anno generico, s’usa procedere nel modo seguente a ricercare
iìbeneficio fond iario  annuo posticipato da dividersi  per la ragione.
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Dalla somma aritm etica dei prodo tti annui lordi conguagliati,
opportunem ente  trad otti  in  denaro,  si  d etragg ono:

1.0 — Gli annui in teressi del capita le in du stria le fìsso me-
diam ente  ricorren te ;

2 .0 — La somma aritm etica delle spese medie annue di prò*
duzione e di quelle di conservazione dei capitali fìssi;

3.0 — Gli in teressi sulle precedenti spese, com putati in blocco,
con un’aliquota unica, tenuto conto del tempo medio p er il quale
furono anticipa te.

R isolvasi cioè l’equazione P — (S  -f- B{) — B f  con l’avvertenza
che m entre le spese, sia pure con metodo approssim ativo, si ri-
portano al term ine dell’anno, i prodotti si sommano aritm etica-
m ente senza cioè tener conto del tempo in cui si percepiscono.
Spese  e  prodotti  andrebbero  invece  riporta ti ,  co’  rispettiv i  interessi,
ad un’epoca comune di riferim ento a rend erli com parabili e po-
ter li sommare algebrioam ente e tale epooa comune dovrebbe
essere distante un anno da l giorno della valutazione volendo
applicare la form ola

V: B r
r  *

Molte volte t ra la somma aritm etica dei prodotti e la loro ac-
cumulazione finale v’ è lieve d ifferenza, p er il fatto che la più
p arte dei prodotti stessi si percepisce, d i regola, verso il  termine
dell’a n n ata e per il  fa tto che la loro valutazione sulla base dei
p re zz i  m edi  a n n u i ,  vale di per sè ad allontanare, dall’inizio del-
l’anno, l’epoca de lla loro traduzione in denaro. Ma vi son casi in
cui  i  prodotti  si  percepiscono e  traducono in  denaro  qualche  mese
prim a della fine dell’anno, o che i p rod otti stessi son distribu iti
con u n a certa uniform ità nei vari mesi. È quindi necessario te -

ner presente l’origine logica de lla form ula per la quale B f

dev’essere conteggiato in modo che prodotti e spese e benefìcio
industriale siano riferiti  ad una medesima epoca lo ntan a un anno
dal giorno della valutazione ed in ta l m isura da potersi ritenere,
d’anno in anno, costante fino a ll’infinito.

c) C a p ita li z z a z io n e  d e i  r e d d i t i  r u r a l i  a n n u a l m e n t e
v a r i  p e r  u n  d e t e rm in a to  p e r io d o  »  o h e  s i  r ip e te ,  d i  n  i n  n
a n n i , s in o a l l ’in fin ito * Indicata oon Ap  l’accumulazione finale
dei  redditi  di  un  periodo generico ,  il  capitale  corrispondente  al
principio di un qualsiasi periodo è :

V0 = ____é s ____
(l  +  r ) J L l

Se la valutazione cade entro un periodo n } in  un anno distante
m  anni dal termine del periodo medesimo, il valore all’anno m
può analogam ente determ inarsi in due modi :
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l.o — Anziché dividere il  tempo in periodi da o ad n, da n
a  2 m,  da 2 ?/  a  3 n, eco. possiamo dividerlo in periodi artificiali
d a m a d n  +  m ;  da n  + m  a  2  «  +  m,  da  2 n  +  w  a  3 n + m, eco .
ciascheduno della d ura ta di n  anni e ciascheduno con eguale ac -
cumulazione finale di red d iti che potrem o chiam are A'p . — Il
valore  s a rà :

V m  =  -
(1 + r) - 1

2  * — Il  tempo decorrente da m  all’ infinito lo si divide in
due p a rt i ,  la prim a da m ad n com prendente i  redditi  residu i
del periodo in oorso ; la seconda da n aW in fin ito  la  cui  somma
iniziale s a rà sem pre d ata da :

( 1  -f* r)  “ 1

Anche qui chiam ata con F  l’accumulazione finale dei redditi
residui del periodo, all’anno *t,  avremo il  cap itale :

F + ____é * - ,__
(l  +  r ) - l

che riportato all’epoca della valutazione si ridu rrà a :

rm=  — Ap—

( ( i +»■) — ì
m *

(1 + r)
Il  valore all’anno zero od al  principio di un periodo generico si

chiama fo rza virtuale del terreno o valore del terreno nudo, o
capitale  terra . L’accumulazione dei redd iti residui del periodo
riportato al l’epoca della valutazione rapp resen ta il valo re attuale
del soprassuolo e, nella stim a fores tale, del capitale bosco.

XV. — Esempio. Un terreno boschivo d’alto fusto richiede
per l’impianto la  spesa an ticipa ta di  L. 1 0 0 0 ; le spese annue po-
sticipate costanti (im poste, sorveg lianza, d irez ione, ecc.) am -
montano a L.  50; a p a rtire dal 1 0 .°  anno  il  terreno  può  usu-
fru irsi  mediante il  pascolo con un redd ito medio annuo posticipato
di L. 30 — ; l’ab battim en to cade il 40.® anno e dà, mediamente,
L. 14.000 al netto delle spese di taglio.

Posto r — 0,05, l’accum ulazione finale dei redditi di un periodo,
è data da:

A p —  - 1000 (1,05) - 50 1,05 • + 30
1,05  -  1 + 14000 =

0,05 ‘ 0,05
- L. 70739,99 - 6040,00 + 1993,20 + 14000 = L. 2913,21 ;

ed il valore capitale all’anno zero (fo rza v ir tua le del terreno) da:
V0 = -------és.--------—  A - 2 9 1 3 ’ 2 1  = L. 482,30

( 1 +  *0 — 1 1,05 t -  1
yGoogle
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Il valor capita le in un anno q uals iasi del periodo, ad esempio

al  principio  de irann o 1 0 °, col prim o metodo è espresso da:
--- 40 --- 80

- 30 n j r 1 + 30 i r 1000" * * ? +

+14000 (1,05)

Precedendo ool secondo m etodo:

•  =  L.  30 4 3 .

F= -  20 M L —L + 1^000 = h. 1267,20

e la forza virtu ale o. s. a L. 482,30, quind i:

r,o = (12671,10 + 482,30)----- ------ =  L.  3 0 4 3
------- 90
1,05 - 1

con risultato identico a quello conseguito col l.° metodo.

17. Ricerca economica dell’età del tornaconto.
Nei  te rren i  capaci  di  d are  red diti  v aria ti  per  un  periodo »  di

anni che si ripe te di n  in  n  fino  all1 infinito, si presen ta quasi
sem pre un problem a economico la cui soluzione ò molto im por-
tan te, ed è quella di de term inare quaF è la lunghezza più oppor-
tuna di questo periodo n. o,  in  a ltre  p aro le ,  la  ricerca  dell’età
del tornaconto.

Se si  considera  u na  pian ta  legnosa  a  fru tto  annuo variato ,  si
trov a  ohe questa  p ianta  dà  luogo ad un a serie  di re d d iti  dap-
p r im a negativ i  du ra nte  la  stazione  im p ro d u t tiva , d i  re d d iti
p o sitiv i crescenti nelle staz ion i dH ncrementof d i re d d iti an n u i
pressocchè costanti  nella  stazione  d i  m a tur i tà , di  red d iti  a n n u i
decrescenti nelle s ta z io n i d i decremento.

Poiché i redditi delle ultim e stazioni vanno di mano in mano
decrescendo, è necessario in d agare se convenga o meno a tten -
dere la m orte d ella p ianta pr im a di abb atterla e sostitu irla, o se
convenga raccorciare  e  di  quanto  il  periodo natu ra le  abbattendo
e sostituendo la p ian ta prim a che essa si avvicini al suo termine,
e  raggiun ga gli  ultim i  anni  di  v ita.

Anche p er le p ian te da legna, a prodotti periodici, il problem a
medesimo si  p resen ta  in  una  form a un poco d iversa ;  tra t tas i  qui
di  determ inare  la  d u ra ta  p iù  economicam ente  opportuna del
torno  (distanza di tempo fra un taglio ed il successivo), un a volta
che siano noti, a d iversa d u ra ta del torno  stesso, 1  redditi ri-
spettivi.

A lgebricam ente la ricerca d e ll 'e tà del tornaconto consiste nel
determ inare quale è il  valore di n  (du ra ta del periodo) che rende
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massimo il  valore del terreno , o che rende massima l 'annua lità
costante sostituibile ai redd iti va riati del periodo.

Ma poiché la legge di variazione dei redditi  non è tale che
il  suo andam ento possa rapp resen tarsi  con un'equazione alge-
brica,  bisogna,  in questa ricerca,  procedere col  metodo dei  ten-
tativi.

I ten tat ivi possono farsi sia adottando la forinola ohe dà la
forza v irtuale, sia rico rren do a quella che dà il valore in un
anno qualsiasi M  del  periodo, sia ricorrendo alla formola che,
in un caso o nell'altro,  dà Vannualità costante sostituibile ai red-
diti annui v ariati del periodo.

P e r le p ian te a prodotto annuo variato,  si  procede nel modo
seguente:

Si determ ina la forza v irtuale, o l’annualità co stante, o il v a -
lore in un anno qualunque M, supposto che queste piante si  la -
scino vivere sino a lla loro morte naturale. Ciò fatto si determ ina
la forza v irtuale,  o il  valore nello stesso anno M, o l 'an n ua lità
costan te,  nella  supposizione  che  le  p iante  si  abbattano  e  si  so-
stituiscano qualche anno prim a della loro morte naturale.

Se questo nuovo valo re,  è,  r ispettivam ente,  superiore del p ri-
mo, ciò significa che il raccorciam ento è giovevole e rim ane
solo a determ inare la sua misura.  A ta l  uopo si  provano nuovi
e successivi raccorciam enti,  fino a tanto che la corrispondente
forza virtuale , o l’annualità costan te, od il corrispondente valo re
a ll'an no M, anziché aum entare diminuisce.

Presso a poco il medesimo metodo si segue p e r le p iante da
legna. Anche qui la dura ta n  che rende massima la forza v ir-
tuale o l’ annualità,  o il  valore in un anno generico M, ra p pre -
senta la lunghezza più oppo rtuna del periodo.

In questo caso i ten tativi sono, generalm ente, in num ero mi-
nore e pienam ente de term inati;  qui non si  può cambiare a vo-
lon tà la durata del periodo, poiché essa è stabilita , e quasi po-
trebbe dirsi  im posta,  dallo sviluppo che deve avere il  legname
a seconda degli usi cui è destinato.

XVI.  E se m p i  ed  a p p l ic a z io n i .  - R iprend iam o i l  v i -
gneto  d i  cu i  ag li  esempi 5.° a 14.° (pag. 77 e seguenti).

Tale vigneto perdurando anni 60,  dà luogo ad un 'accum ula-
zione finale di redditi di L. 28.593,01 ; la sua fo rza v irtua le , o il
valo re del  terreno nudo, ascende a :

F = 28.593,01

1 .0 5 -1
:L. 1618,40

cui corrisponde un Veneficio  fond iario  annuo costan te posticipato
di  L.  8 0 ,92 .

Proviam o ad abbattere e sostituire le viti al termine della s ta -
zione di decrescenza e quindi alla fine deH’anno 55° anziché con-
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ser ra rle fino all’anno 60<>. In ta l oaso l’accum ulazione finale dei
redditi,  è  da ta  d a :

A f = ? - 2000(1.05) + 30 0 (1 .05)+ 600 (1.05)
------67-5 I
.05) j -

+
I™ 1.40 — 1 .(
L 2 0  1.40 — l.(

0 5  '  r n f ’f  1 1 0 -1 .0 5— . 1 ,05 + 165,65 -a o - W
___ 40.5

1.05 +

+ 390,88 Ì ^ . 1 , 0 5 ^ 3 5 1 , 8 0
---- io ------ Il
1.05 — 0,90
1.05 - 0.90

=  L.  2 2 .2 5 4 ,4 2 .
E la fo rza v ir tu a le è data da:

1

+ 400

F x = 22254,42 =  I,.  1 6 3 2 ,0 8

1.05 - 1
cui corrisponde un beneficio fondiario annuo oostante postici-
pato  d i  L. 81,60f cioè alquanto m aggiore del precedente.

Il ten tativo fa tto dim ostra, senza più, oome l’e tà del tornacon to
sia minore di anni 60, e rim ane semplicemente a tro vare se con-
venga abb attere e sostituire le viti prim a o dopo dell’anno 55°.

Posto che il rinnovamento del vigneto si faccia all’anno 50»,
abbiamo :

A f ~ [
5® “ IO 86-10 57" IO

2000 (1.05) + 800 (1.05) + 600 (1.05)

2 0  •  l 7 Ò 5 T l 6 5 . 6 5 ^ ^  . ^

+ 390,88

1.40 -1 .0 5
------- 25 _
1.05 - 1 . 1,OÌ>5-£0351,80

1.10-1 .05

~l/)5 —090
0,05 1.05 — 0.90

= - L. 30781,38 + 47562,95 = L. 1 6 7 81 ,57
E la  forza  v irtua le :

1

+ 400

F., = 16781,57 =  L.  1 6 0 3 ,2 0
_____ 80
1.05— 1

Ed il beneficio fondiario :
1603,20X0,05 = 8 0 ,1 6 0

Il quale],tentativo dim ostra come i benefici, fondiari e le ri-
spettive forze virtua li,  pressoché si equivalgono, tanto lasciando
il  vigneto  in  essere  per  l’ in tero  sessantennio ,  quanto  rinnovan-
dolo  a l  suo anno 50°-51°.  L’e tà  del  tornaconto  è  quindi  compresa
fra qpeste 4ue epoche* e pfppsima all’ anpp 55°-56°.
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XVII. Un ceduo dà, taglia to ogni 10 ann i,  dei  prodo tti,
al netto delle spese d i taglio, délV importo d i L . 5000; taglia to
ogni 12 délV importo d i L . 6500; tag lia to ogni 15, delV im porto
d i 7500. L e spese annue costan ti  amm ontano in ogni caso, a
L . 80; dopo i l 4° anno i l ceduo può a ffit ta r s i ad uso d i pascolo,
ricavandone annue L . 50, S i  domanda qualy è, nelle suddette
cond izion i, la du ra ta p iù conveniente del torno .

Nel  primo caso la  forza virtuale è d ata da :

F i — I 5000+50 1  - 8 00,05

----- 10 " 1
1 .0 5 -1 I 1 _

0,05 I ___ 1 0  ~J 1 .0 5 -1
L. 6689 !

= f 65(K, + 8 0 Ì ^ - 8 0 J | ^ l _ l —  =  Li.7167;
L  J 1.05 - 1

Nel terzo:

= f 7000 + 50 - 80 =I 0,05 0,05 I __ig
L  J 1 0 5 - 1

L. 5547.

I l  torno p iù conveniente è evidentemente i l  dodicennale.
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III.

CAPITALI INVESTITI
STABILMENTE NEL SUOLO

18. Convenienza dei miglioramenti fondiari.
Costituiscono dei miglioram enti  fondiari  que’ lavori  e que’ ca-

p itali ohe 8 ’investono od incorporano stabilmente nel terreno allo
scopo di ridurlo a coltivabilità o di aumentarne e renderne costante
e durevole la produzione.

La convenienza dell 1 investimento giudicasi  confrontando lV*c-
cumulazione in iz ia le  dei benefici fondiari avvenire di cui il fondo,
nelle sue condizioni attuali, è suscettivo, con V accumulazione
in izia le  di  quelli  avvenire prevedibili  supposto si  eseguisca l’in-
vestimento.

Se il fondo dà oggi i benefici bt ,  b2t  b3 . . . . b ^ ,  la  loro ac-
cumulazione iniziale, equivalente al suo valore attuale è:

Vn  —  2 ___
« (! + »•)*

Se il  miglioramento, richiedente la spesa S, dà i benefici pro-
babili bt\ b2', b3' . . . il valore attuale del fondo supposto mi-
gliorato è;

oo
+  2

a
b'

( 1 + r,*

Può darsi l.° che Va — Pmj 2 .® ohe Po<C Vm\ 3.® che T
Nel 1 .® caso concludasi che i capitali investiti esplicano una fru t-
tuosità analoga r  del cap itai fondiario valore a ttua le dell’azienda;
nel 2.® che dispiegano una fruttuosità m aggiore ; nel 3.® minore.

XVIIL E se m p io — Poniamo che un terreno , dia nelle con-
dizioni attu ali, L. 1000 come Bf. posticipato annuo; che, a sotto-
porlo a colmata, riohiegga una spesa iniziale di L. 5000, che il
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B f, si riduca pe r dieci anni alla m età, dopoché diventi = L. 1750,

ÌOTOP er r  — 0,05; Va  >

Vm -  -5000 4-500 +

0,05

1750
0,05

0,05,1 05

L. 20.000;

— = L. 20.347,90.

Il  m iglioramento è conveniente ma non così tanto come potrebbe
giud icarsi  considerando che il  valo re del fondo da L. 2 0 0 0 0  sale

a L. = L. 35.000 con la sola spesa d iretta im mediata diO.Oo
L. 5000.

1 1  cap itale investito al  term ine del  decennio è però rap pre-
sen tato d a :

C = 5000 (1,05)10 4- 500 1 ,0 5 - 1 = L. 14.433,40 contro L. 15000
0,05

di aum ento di valore. I cap itali r iuscireb bero inves titi anziché al
5 ° / 0 al  5,40°/oi  in  fatto :

5000 (1,054)10 + 500 1.054 — 1  = L. 15000 circa.
0.05

19. Colmate di piano.
Bonificano i  te rren i  di  bassa g iaci tu ra rialzandone il  livello

della superficie,  il  che può farsi: 1 .® deprimendone talune zone a
trovar te rra per le conterm ini (affossatura s tre tta o m azzuola-
tura)', 2 .® importandovi,  a mezzo delle acque corren ti,  nuova te rra
dal di fuori.

a) M azzuo la tura.  — S’aprono tante fosse parallele e la te rra
scavata si  porta a innalzare le  strisce o m azzuo li  interposti. L a
spesa va ria con l’innalzam ento, la larghezza dei mazzuoli e la
n a tu ra del terreno. — P er fosse profondo m. 1,00 — 1,30, com-
presa la sistemazione delle loro p areti e del fondo, e lo sbraccio
per getta re la  te rra scavata all’  esterno,  d et ta  m la m ercede per
g iornata di lavoro, la spesa media a m .8 è :

0,08-0,10 m  per  terre sciolte  a  vanga;
0,12-0,14 m  pe r  te rre a vanga e zappone;
0,16-0 18 m p er te rre a zappone.

A llorquando i mazzuoli son largh i m. 8-10 la distesa e siste-
mazione della te rra im porta 0,04-0,06 m  p e r m.*.

^ e r terren i di media tenacità, con mazzuoli larghi m- 1 0 , l’iq-
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rialzam ento della superficie loro di m. 0 , 1 0 ,  s 'o t tien e  scavando e
paleggiando m . 8 800-900 per ha. con  una  spesa  di:

L. (0,13 -f- 0,06) m 850 = L. 2 0 0  posto m  = L. 1 ,2 0 .
Con una spesa doppia, o poco m aggiore, s’o tterrebbe l'innalza*
m ento di m. 0 , 2 0  separando i  mazzuoli  (larghi  sem pre  m. 1 0 ) con
fosse di sezione di due m.2. Nel 1 .* caso si bonificano circa i

-jgr»  della  superfic ie ;  nel 2 .° circa i più o meno a seconda

d e ll’angolo d’a ttrito della te rra . — Con mazzuoli la rghi m. 5 - 6

la spesa complessiva a m 8 si  riduce  a  0,15 m. in te rren i mezzani ;
ad ottenere l’ innalzam ento della superficie di m. 0,50, occorre un
movimento di te rra di circa 4500 m . 8 per ha. con un a pesa di :

L. 4500 X 0,15 m  = L. 800 posto m = L. 1.20 ;
risca ttand o a  coltura  da  Vs a s /s della superficie complessiva.

h)  L e  colmate  d i  p ia no , eseguite con V interram ento prodotto
d a acque torbide ,  accagionano una spesa iniziale variab ile con
la  d istanza  dal  corso  d’ acqua da  cui  le  torbide  si  attingono ecc.
Le spese d ire tte successive e quelle di investim ento in dire tto do-
vute  a lla  poca  produ ttiv ità  che  offre  un terreno sotto  colm ata,
variano essenzialm ente con la d ura ta de lla bonifica, l'a le du ra ta,
a lla sua vo lta, d ipende d a ll’in terram ento che si desidera, da lla
q uan tità d’acqua disponibile e dalla sua ricchezza re la tiv a in
m ateriali colmanti.

Q u alità e quantità, di m a ter ia li di co lm ata
che i  co rsi  d’a cq u a contengono a seco n d a d e lla loro velocità .

T a b e l l a X X X III (C a r l o  Be r t i P ic it a t )

Q uantità , in litri , p er m.s d’acqua
Q ualità dei m ateriali sospesi

o trasc ina ti
posto che essa abbia a

velocità di m etri
1 " una

0 , 2 0 0,50 0,75 1 , 2 0 2,00:2,50! 2,75 3,00
1 .  Terriccio e m ater. organ.impalp. 45,- 5,9 6 , 2 3,3 1,5 1,5 '  '  '
2 . Limo o belletta - finissim o. . . — 47,- 9,4 1 0 ,- 9,7 3,-

3,8
8,31 26,43. Limo argilloso - n . . . . 1 — — 42,5 40,- 14,3

4. Sabbia f in a .................................... — — — 6,7 14,3 7,7
30,8

8,3
5.Sabbione(damm .1/2a 2didiam .) — — — — 35,7 17,- 18,2
6 . G iariccia(da „ 2 a 1 0  „  ) — — — — — 30,7 I V 9,1
7. Ghiaia (da * 1 0  a  30  „  ) 25,- 9,1
8 . Ciottoli (da n 30 a 130 „ ) 18,2

Totale 45'- 52,9 5fM 60,- 74,5 74̂ 5 75,6 81,-

L a qu an tità di buoni m ateriali di colm ata che può trasp o rta re
l’acqua in torb idata artificialm ente, condotta lungo linee di fortis-
sima pendenza ai bacini colmanti,  riesce di gran lpnga m aggiore;
può giungere a 4/ 5 del suo volume (R id o l f i),
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Lungi dalla zona collinare e dai te rren i im m ediatam ente cor-
rosi,  difficile  è,  nella  p rat ica,  o ttenere dai  corsi  d’ acqua,  re la t i-
vam ente di lento corso, oltre Ve»-1/» del volume delle acque in-
trodo tte, in m ateriali di colm ata. Cosi nelle colmate del G rosse-
tano e in altre località .

D etta Q la qu an tità d’acqua disponibile in m.s, l  la  sua  r ic -
chezza media in li tri di m ateriali solidi usufruibili, S  la  superficie,
in  m.9,  da  colm arsi,  ed h l’altezza m edia dell’ interram ento che
si  desidera,  la  du ra ta  della  bonifica  è  d a ta  d a :

n (anni)  =
100 SU

Qi '
D etta I  la  spesa iniziale di  costituzione della colm ata, d  la

differenza m edia annua che, dura n te gli n  ann i,  passa  tr a  il  be-
neficio fondiario B f  a ttu ale e quello prevedib ile ten uto conto
delle spese di m antenim ento e di esercizio della colm ata, e d e tta
r  la  spesa occorren te,  term ina ta la  colm ata a conseguire il  be-
neficio fondiario annuo medio avvenire B f t  dal  te rreno  boni-
ficato :

r« = B f
r

( 1  -f- r)n — 1

r ( l  +  r ) ”
V  . B f

( 1  + r)»

20. Colmate di monte.
Servono anch’esse a bonificare un difetto di g iacitu ra ; tendono

a ridurre il  te rreno declive in strisoe o prese il  più possibile uni-
formi e pianeggianti.  L a spesa è proporzionale ai  m.s di  te rra
ohe si  scavano e trasp ortano ,  al la  ten acità della  t e r r a ,  a lla  d i-
stanza m edia di  tra spo rto ;  quindi,  a  pa ri  tenac ità,  alla pendenza
ed uniform ità iniziale del  te rren o ed al la  larghezza dei  singoli
ripiani,  o terrazzi  o prese.

a) R idu zion e  d ella  p en den za  in  gradi,  a l la  pend en za  p.  °/0.

T a b e l l a XXXIV.
Gradi °/o :| Gradi °/° G rad i ! °/o Gradi

1 1,75 1 2 21,26 | 23 42,45 i 3 4
67,03

2 3,49 13 23,09 i 24 44,52 1 35 70,02
3 5,24 14 24,93 ! 25 46,63 ! 36 72,65
4 6,99 i 15 28,79 26 48,77 I 37 75,36
5 8,75 : 16 28,76 27 50,95 t 38 78,13
6 10,51 | 17 30,57 28 52,80 ! 39 80,98
7 11,98 | 18 32,49 29 55,43 j 40 83,91
8 14,05 [ 19 34,43 30 57,73 41 86,93
9 15,84 1 2 0 36,40 31 60,09 42 90,04

1 0 17,63 | 2 1 38,39 32 62,49 1 43 93,25
1 1 19,44 | 2 2 40,40 33 64,94 1 44 96,57
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b) A rid urre pressoché orizzontali le prese e a compiere il
trasporto a m a n o ,  per prese larghe m. 8 - 1 2  la  spesa  pe r  m . 3 è
d a ta (indicata sempre con m  la mercede) d a:

0,15-0,18 m  per  terre sciolte  a  vanga;
0,18-0,20 m  pe r te rre a vanga e zappone ;
0 ,2 0 - 0 , 2 2 m  per terre a zappone.

P e r prese larghe m. 18-20:
0,20-0,24 m  per te rre sciolte a vanga ;
0,24-0,26 m p er te rre a vanga e zappone;
0,26-0,28 m  per te rre tenaci.

Por terre tenaci valgono le seguenti cifre del prof. Bo r d ig a :
T a b e l l a X X XV .

m a Ripiani larghi m. 20 Ripiani larghi m. 10
1 1

diterreno
.perduto

nelle
movimento spe^a spesa per movimento spesa spesa per

a* di terra | a m.8 ettaro di terra a m.* ettaro
p-i-S scarpe m.» 1 Lire Lire m.8 Lire Lire
5 °/n 333 ! 1250 0,30 375,— 312,50 '0,25 78,10
7,50 500 ; 1875 0,30 562.50 446,25 0,25 116,56

156,251 0 , - 6 6 6  ! 2500 0,30 750,- 625,— 0,25
12,50 833 ! 3075 0,30 922,50 768,75 0,25 192,19
15,-- 1 0 0 0  j1 3750 0,30 1125,- 937,50 0,25 234,40
2 0 , - 1333 5000 0,30 1500,— 1250,- 0,25 312,50
2 5 ,- 1666 6230 0,30 1751,— 1562,50 0,25 390,62
30 ,- 2 0 0 0 7500 0,30 2250, - 1875,- 0,25 468,75

In terren i di  forte pendenza molto spazio v a perduto pe r le
scarpe e tan to più quanto più sciolto è il  terreno . In allo ra o
convien rinunciare alla quasi orizzontalità delle prese conser-
vando loro un’inclinazione in a va lle ,  o restringere proporziona-
tam ente la larghezza delle prese medesime, o sostituire alle scarpa te
in te r ra , dei muri a secco , o misti a secco ed in m ura tu ra o in
m uratura .

P er la  sistemazione in terrazze o ripiani  in terreno pendente
il 15°/0 con m uri a secco, nell'Amalfitano (Bo r d ig a ), con le neces-
sarie pietre non molto distanti dal luogo in cui debbono essere
adoperate, s’incontra la seguente spesa m edia per e tta ro :

1 )  Movimento  di  ter ra  m . 8 937,50................................. L 234,40
2) Spianamento giornate 1 4 ...................................... „ 15, io
3) Muri a secco alti m. 1,80 dello spessore di m. 050

— lunghi m. 1000 — m . 8 900 di  p ietre:
а) c avatu ra  delle  pietre  a  L.  0,50  il  ra . 3 L.  480  >
б ) loro trasporto a spalU in ragione di /

m . 8 3 per g iornata da lavoro a L. 1 ,2 0 . . . „ 360 > „ 888,00
c) costruzione del muro in ragione di \

m . 8 4 per g iornata,  giornate 65 a L.  1,20 .  .  * 78 )
4) Spese d i v e r s e .............................................................  „ 62,20

Totale L. 1200,00
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In simili te rren i e simili condizioni, con pendenza de l 25 ° / 0

(gradi 14 circa) ad inserire, ad ogni dieci m etri di muro a seccof
un a lista in m u ratu ra lunga m. 0,60 la spesa p er e tta ro ad di-
viene (Bo r d ig à ):

1 ) Movimento di t e r r a ................................................... L. 390,62
2) Assestamento del suolo c. 8 ..................................... ....... 15,50
3) Muri a secco alti m. 2,80 dello spessore di m. 0,60

m.» 1607 o. s....................................................................................... 1607,00
4) 190 liste di m u ra tu ra di m. 0,60 X 0,60 X 2,80 * 648,00
5)  Spese  d iverse  (esoavo-trasporto-calce)  . . . .  „ 134,78

Tota le L. 2800,00

Queste spese cosi ingen ti non convengono che p er g li agru m i
gli olivi, o a ltre culture relativam ente di forte reddito. P e r le cu lture
erbacee o consociate a lla vite in cultu ra promiscua, giova,il  p iù so*
vento,  abb andonare  la  sistem azione del  te r ren o in  veri  e  p rop ri
terrazzi e ripiani ed asses tare il te rreno oome diremo a l N.° 23.

21. Prosciugamenti.
Bonificano terreni di bassa giac itura , non già innalzando il li*

vello del te rreno oome le colm ate di p iano, ma sibbene abb as-
sando il livello delle acque.

Se la bonifica compiesi m ediante la costruzione di un canale
che rivolga  e  d iriga  le  acque in  un ter reno più  basso,  la  spesa
riesce variabilissim a da luogo a luogo a seconda delle speciali
circostanze; se le acque s’innalzano m ediante un’idrovora artifi-
cialmente, a llora è più facile dare delle cifre m aggiorm ente a t-
tend ibili e di valore p iù generale.

Ad ogni modo esponiamo qualche esempio. — La bonifica del
Fucino  o ttenuta m ediante l’esoavo di un a galleria-em issario, ha
im portato L. 2500 p er ha. c ifra fuori affatto della comune mi-
su ra ; le T alli Veronesi ed Ostigliesi furono bonificate m ediante
la costruzione del Canal Bianco con u na spesa di ciroa L. 220
p er e tta ro ; nel Basso Bresciano si è p otuta ridu rre tale spesa a
L. 100-150 . . .

Col sollevamento meocanico dell’acqua il  problem a rim ane piò
esa ttam ente definito. Conviene conoscere l’ampiezza del bacino da
bonificarsi,  l’altezza m edia h  dell'  acqua che vi cade in un anno.
L’acqua da innalzarsi complessivamente è, in m edia 0,85 S h . Con-
vien conoscere la q u an tità massima ohe può cadere in u na pioggia
torrenziale e che si può essere costretti  a devolvere in 24 ore ;
infine il dislivello o l’altezza a cui 1 * acq ua dev’ essere sollevata.

XIX. E sempio  (Bo r d ig à ). — Sieno a bonificarsi 1320 ha. sui
quali cadono mm. 800 di pioggia in un anno e debba quest’acqua
innalzarsi di m. 1 ,0 0 .  — Debbonsi complessivamente innalzarsi di
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un metro 9 milioni c irca, di m . 3 di  acqua. Posto si  debbano tener
macchine capaci di innalzare, ad un metro in 24 ore, l'acqua di una
pioggia torrenzia le di mm. 16, le  spese  d i  im pian to  sarebbero :

a) Macchina di 85 cavalli di fo rza effettiva, mac-
china di soccorso, idrovora, eoe......................... . . . . L. 87.100

b) Tetto ia per 6 macchine, magazzini, ecc. . . . „ 2.800
c) Scoli, bacino di raccolta, costruzioni diverse . „ 2 0 . 1 0 0

Totale spese di impianto L. 60000

ossia L. 45,40 per ogni ha. E le spese annue di esercizio:
a) C a r b o n e ......................................................................L. 4.200
b) Due m a c c h in is ti ......................................................* 2.600
c) Manutenzione e deperim ento delle macchine . „ 2.728
dì Assicurazione e mantenimento dei fabbricati . „ 400
e) Spurghi degli s c o l i ................................................... ....... 1 . 2 0 0

f )  Amministrazione della bonifica, spese diverse . „ 2.302
Totale L. 13.430

ossia L. 1 0 , 2 2  per ha.
Il Consorzio Y I 1  P resa Inferiore (Prov. di Padova) ha bonifi-

cati e ttari 2171 parte sotto il livello medio del mare, parte poco
sopra,  con una spesa equivalente a L. 180 pe r ha. elevando
l'acq ua ad un 'altezza media di m. 2,45. L a spesa di esercizio sale
in  media  a  L.  23,20  per ha. delle quali  però L. 14,91 rappresen-
tano l’ammortamento in 25 anni della spesa di impianto.

A Croce di P iave , con l’ innalzam ento d ell'acqu a a soli
m. 0,40 la spesa di esercizio discende a L. 4,70 : a Caorle a L. 3.67
sempre per ha.

22. Fognature.
Le fogne devono essere tan to più vicine le une alle altre,

quanto meno il  terreno è permeabile;  quanto più sono lontane,
tan to più debbono essere profonde. — L a loro pendenza varia,
fognando in pianura,  dal 2  al 5°/00; la pendenza minore ricorre
allorché s'adoperano tubi in laterizio o tegole curve *, la mag-
giore allorché s’adopera pietrame alla rinfusa.

Le tabelle 36.° e 37.° danno la spesa ed i dati relativi al fo-
gnamento inglese.

In Ita lia il  vero e proprio drenaggio (fognatura generale del
terreno) è p ra tica poco di frequente,  quantunque la sua adozione
in terren i poco permeabili  di  pianura,  r iescirebbe, in più casi
maggiormente economica e comoda della sistemazione del terreno
con fosse aperte e baulatura  artificiale della superficie(vedi n.°23).
Ne deriva che,  per il  poco oonsumo, il  costo dei tubi da fogna-
tura è da noi molto più elevato ohe in Ingh ilterra e nel Belgio.
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P e r 1 0 0  metri  di  scasso in terreno argilloso a vanga e zappone
possono valere le seguenti a nalis i:

F ognatura  con  tub i:
a) Scavo  di  100  m.  di  fossa  larga  m.  0,40  alla  su -

perficie, 0 , 1 0  nel fondo, p rofonda mediamente m. 1 , 2 0

a L. 0,25 per m . 3 ......................................................................L. 7,50
b) Costo e trasposto di N.® 830 tubi del diametro

di m. 0,04 L. 30-40 il °/oo in m e d ia ...................................... ....... 12,00
c) Stocchi di mais, paglie o fasciname in media . „ 2,50
d) Riempimento, sistemaz. della superficie, g ra ta

dei fognoni principali, spese d i v e r s e ........................................ 4,00
Totale L. 25,00

Con pianelle e tegole curve, le fosse debbono essere larghe
nel fondo m. 0,15 circa c, compreso il m aggior costo dei m ate-
riali  si  oscilla intorno le L. 30 ;  adoperando il pietram e  alla rin-
fusa ne occorrono m .3 4-5 ad ogni 100 m. di fogna, la spesa varia
a seconda della distanza a cui  t rovasi  il  m ateriale.

F o g n a t u r a  a  s i s te m a  in g le s e  ( d re n a g g io )
costruita, in condizioni diverse, dall 'ing. L edere , già Capo del

Servizio di Fognatura nel B elg io .

T a b e l l a XXXVI.

NATURA
DEL

TERRENO

Pro-
f o n d i t à
m e d i a
d e l l e

f o g n e
metri

Di-
stanza
tra le
fogne
metri

Metri
lineari

di
fogne

per ha

Costo
dei

|  tubi

lire

S p e s e
d i

t r a s p o r .
e

d i v e r s e
lire

S p e s e
d i __

mano
d ' o p e r a

lire

Spesa
totale

■ p e r ha
lire

Argillaceo !
compatto (glaisep

0 ,6 0
0 ,7 5

5 , —
5 ,5 0

1 8 3 4
1 8 0 5

1 6 7 , 0 7
1 3 6 , 9 9

1 0 ,7 7
3 2 , 4 1

8 7 , 2 4
9 0 , 3 8

2 6 2 , 0 8
2 5 9 , 7 8

Fortem. argilloso 1 , 3 5 9 , - 1 3 5 1 8 8 , 3 4 1 0 , 7 5 8 0 , 8 5 1 7 9 ,9 4

Argill. schistoso 1 ,1 0 1 0 , — 8 4 9 6 3 , 8 4 1 5 ,2 5 1 2 7 ,3 5 1  2 0 6 , 4 4

Argilloso torboso 1 , 2 0 1 1 , - 1 0 7 0 1 0 7 , 9 5 4 3 , 3 4 9 5 , 3 7 2 4 7 , 8 6

Argilloso j
o r d i n a r i o 1

1  1 ,2 0
i  1 , 2 0
» 1 ,2 0
1  1 * 2 0

1 ,3 0

1 0 , —
1 1 , -
1 2 -
1 2 , —
1 2 , 5 0

1 2 0 4
1 0 9 6
1 1 2 5

9 2 2
9 4 5

9 0 , 9 2
6 7 , 4 1
7 3 , 2 4
7 5 , 5 3

1 0 3 , 8 1

1 0 , 2 5
1 3 , 5 4

9 ,7 7
1 1 ,8 7

4 ,6 0

8 0 , 1 6
1 0 2 , 7 5

8 3 , 3 4
8 2 , 0 5
8 3 , 9 9

1 8 1 , 4 3
1 8 5 , 7 0
1 5 6 , 8 5
1 6 9 , 4 7
1 9 2 , 4 0

1
Mezzano j

1

! 1 ,2 0
1 , 2 5

1 1 , 5 0
H -

9 5 0
8 6 3

8 3 , 2 9
6 8 , 5 2

1 3 ,  -
2 4 , 5 6

6 8 , 6 0
6 7 , 4 2

1 5 4 , 8 9
1 6 0 , 8 0

(Le fosse si scavano larghe alla superficie m. 0,85 — 0,45 ; nel
fondo m. 0,07 — 0*10.)
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P r o s p e t t o  d e lle  sp e se  o o c o r re n t i  p e r  i l  fo g n a m e n to  in g le s e
a  i m p i e t r a m e n e ,  a .  te g o le  o u r v e  e  p ia n e l le ,  a  tu b i.

T a b e l l a  X X X V I I .  (Ca m e y a z z i)

NATURA

DEL TERRENO

Di‘ ahezza
Costo per ha. con fogne

profonde m. 0,75-0,80
stanza
tra le
fogne

m etri

delle
fogne

p er ha.

m etri

con
pietre

lire

con
tegole

curve e
pianelle

lire

1 con
! tubi
di late-

rizio
lire

Duro e compatto
, 3,048

3,353
3,657

3230,88
2982,67
2754,07

812.85
743.86
674.87

540,90
495,61
450,33

411,74
577,23
342,72

Fortemente  ̂ 3,962
argilloso è 4,257

2523,93
2338,61

626,03
377,20

417,69
385,05

317,88
293,04

( 4,572
\  4,877

Mezzano S 5 ^
1 5,791
\ 6,096

2187,26
2050,55
1934,68
1825,75
1726,79
1640,48

541,66 !
506,03
478,36
450,70
432,78
404,87

361,56
338,03
319,06
300,05
285,28
270,52

275,11
257,18
242,75
228,31
216,94
205,58

/ 6,401
6,706

1 7,040
Facile ma misto 1

a p ietre \ 7 * 9 2 5

f 8Ì230
8,534

\ 8,859

1562,48
1491,34
1427,28
1367,04
1304,91
1261,89
1215,09
1171,74
1130,70

386.47
868,07
352,75
337.43
324.43
311.44
300,25
289,05
279,54

258,19
245,86
235,51
225.15
217,39
209,63
201.15
192,78
181,43

196.30
187,13
179.25
171,36
165.30
159.25
152,95
146,65
141,85

( 9,144
9,449

l 9,754
Facile ad aprire \ j o ’363

/ 1 0 , 6 6 8

10,973
\ 81,278

1093,63
1058,39
1025,85
944,22
967,35
937,85
914,15
886,65

270,03
264,65
253,27
245,62
238,08
231,72
225,47
219,30

213,12
207,78
202,45

180,08
174,48
168,89
163,94
159.00
154,50
150.00
146,04

137,06
132,81
128.56
124,77
120,98
117.57
114.16
111,13

Sabbioso j H 'S ?
e ghiaioso J 1 2 ) 1 8 2

.  _ 1

863,15
841,23
820,22

142,08
138,68
137,28

108,10
105,53
102,96
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Più comune in Italia , specie nella zona collinare, è la fogna-
tu ra costru ita su l fondo degli scassi a per ti destina ti alle p ia n -
tagioni legnose. .

In un caso concreto; per 800 m. di  fogna per filari in traverso,
ed un fognone di raccordo lungo la linea di massima pendenza,
abbiamo speso:

a) Scavo sul fondo dello scasso in a valle, di  un
fossetto largo m. 0 , 2 0  profondo altrettanto ove collocare .
il pietram e, giornate 5 * /2 a L. 1 , 2 0 ............................. . L. 6,60

b) Scavo della fossa di raccordo larga in tes ta
m. 0,40. larga in fondo m. 0,25, profonda m. 1,10 in me-
dia, lunga m. 80, gio rnate 5 a L. 1 , 2 0 ................................... 6,00

c) m . 8 36 di pietram e preso dal letto di un to r-
rente a circa m. 400 di distanza — scavo, trasporto, di-
stribuzione sul fondo delle trincee L. 2,25 al m .8 .  .  . 9 81,00

d) Stocchi di mais a coprire il pietram e quint. 20
a L. 1,50 ....................................................................................* 30,00

e) C opertura del fognone di raccordo, spese ge- .
n e r a l i ..................................... ‘ ................................................... .......  2,40

Totale L. 126,00
E per 100 m. L. 15-16.

P rezzo  d’uso  della  fog na tura .
Una buona fognatura ha una dura ta utile,  secondo gli  ag ro-

pomi inglesi di anni 30-50. Quella eseguita nel fondo degli scassi
per le piantagioni legnose non si  r innova; ne 1 primi anni rico rre
una piccola spesa di manutenzione (0,5-1 °/0).

P e r il  vero e proprio drenaggio,  oltre l’ interesse ed una quota
di manutenzione m aggiormente elevata ( 1 1 /2—2 1/a0/0) del prezzo di
costo a conservarlo sempre in buon ordine, non può trascurare
P ammortamento ;  detta d la  du rata e O il costo iniziale, il prezzo
d 'uso annuo è dato mediamente

P = C ( . -  + 0 ,0 2 )  + ----- Cr  d
d + r ) - l

P er C = L.400 per ettaro e d  = 40; il prezzo d’ uso annuo per
ettaro può conteggiarsi in L. 35-36. ................

23. — Irrigazione.
a) M is u r a  d e lle  a o q u e  d i  i r r ig a z io n e .  —  L a  misura

officiale m etrica è il modulo  ita liano  che  dà 1 0 0  litri al minuto
secondo. Però essa non è ancora en trata nelle abitudini  degli
agrico lto ri , ed ognuno segue ancóra vecchie misure locali.
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c)  R id u z io n e  d e l l’a c q u a  i r r i g u a  d ’u s o  d is c o n t in u o  a
m i s u r a  d ’a c q u a  d ’u so  c o n t in u o .  —  Allorquando  l’uso  dell’ac -
qua anziché essere continuo è discontinuo periodico, ossia  l’acqua
del canale di p o rta ta Q può adoperarsi  ogni determ inato numero di
giorni (ruo ta  R) e  pe r determ inato numero d’ore {orario 0), si gode
d’uua quan tità d’acqua corrispondente ad una porta ta  con tinua

Lo a v e re , ad esem pio, diritto a mczz’ oncia m ag istrale mila-
nese (1. 17,25) a minuto secondo, per 15 ore ogni 10 giorni, cor-
risponde all’uso di una po rta ta continua di l itr i:

17,25X15 ,
Q = ~~ 24 X 1 0  = 1 , 0 7 8  a 8econdo*

d) Q u a n t i t à  d ’a c q u a  n e c e s s a r ia  p e r  i r r i g a r e .  —  V aria
a seconda che 1 * irrigazione serve solamente a m antener fresco
il te rreno o se ha insieme scopo fertilizzatore sostituendo to tal-
mente o parzialm ente la concimazione, o se s’adopera, nell’ in-
verno,  a  m antenere relativam ente elevata la  tem peratu ra del  te r -
reno. A p a r ità di scopo varia con la perm eab ilità del terreno ohe
si irriga e con la natu ra delle piante che si coltivano.

In Italia ,  per  la  irrigazione estiva,  tenuto presente il  bisogno
di conservare al terreno l’umidità sufficiente ad una vegetazione
intensa continua, occorre (Ca n t o n i) da ap rile a tu tto settem bre,
ta n t’aoqua da coprire, in media, ogni giorno, la superficie per
un’altezza di mm. 6 ,0 0 ;  quindi,  nei  180 giorni,  un’altezza d’acqua
di mm. 1080 cioè, per ha. circa 11.000 m.8. Tenuto conto di quella
che, mediamente, conducono, in tale epoca, al terreno le idrome-
teore, abbiamo compilata la seguente tabella :

Q u a n t i t à  te o r i c a  d ’a c q u a  n e c e s s a r i a  p e r  i r r i g a r e .
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A ncon a.  .  . mm. 283 m.s18170 Lugano . . mm. 968 m.81320
Alessandria « 280 8200 M ilano.  .  . „ 380 „ 7200
Bologna .  . ., 380 7200 N apo li. . . » 273 * 8270
Camerino » 338 7620 P a le rm o. . » H7 „ 9830
Verona  .  .  . „ 336 7140 Reggio E „ 406 * 6960
F o rlì........... » 351 7490 Roma  .  .  . , 249 „ 8510
G enova .  .  . * 420 6800 Siena. . . . • 333 „ 7670
Livorno. .  . » 313 n 7870 Torino . . . » 439 * 6610
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In  Lombardia» pe r  la  irrigazione estiva,  si  ad o pera  u na  quan-
ti tà  d’aoqua corrispondente  a l la  p o rta ta  continua  di:

L itri 1,20-1,25 a 1" p er un ha . di p ra to ; litri 1,00-1,10 a 1" p er
un ha, di te rren o sciolto, molto perm eabile ara torio ; litri 0,80-1,00
a 1"  p er  un ha. di terreno ara torio perm eabile; litri 0,60-0.70 a 1"
p e r un ha, di terreno aratorio poco perm eabile.

A d are  la  prim’  acq ua  ad  una r isa ia  m.3 1500-2500 p er ha.; in
seguito  u na  quant ità  d 'acqua rispondente  ad  una derivazione conti-
nu a di litri 1,5-2,00 a 1" nei te rren i poco perm eabili; di 2,50-2,7 in
terren i di media perm eabilità; di 3-3.50 in te rreni molto perm eabili.
P er  la  irrigazione invernale  di  una  m arcita  litri!4-15 a  1"  per ha.

Il che vuol d ire che p er la irrigazione estiva (V. Tab. di rag -
guaglio) si adop era acqua di irrigazione in ragione di 100 m.8
circa a l giorno per il p ra to ; di circa m.3 50-90 per l’aratorio . Da
aprile  a  se ttem bre  si  dispone  quindi  di  c irca  m.3  15000-20000 per
il p ra to di 9000-14000 p er l’ara torio .

In m edia, p er il  complesso di u n a azienda, si ritiene necessa-
rio, p er la irrigazione estiva, un litro a 1" cioè m.8 86 c irca al
giorno. 11 ohe vuol d ire che si eccede nella q uan tità stre ttam ente
necessaria  a  m anten er fre sco  il  terreno.

In In ghilte rra, in Germania, in Olanda, ove piove con mag-
giore uniform ità ed il clima è più fresco, si calcola per i p ra ti
un consumo di  acqua di  m.3  40-45000 e  tale  quan tità  è  supera ta
nei Vosgi. — L’ idraulico V incet trovò che la produzione di un
pra to andò crescendo con Y aum entare dell’ acqu a d’irrigazione
che vi si introduceva, ed egli giunse ad ad operarne 76 litri a 1"
p er ettaro , cioè m*3 6566 ogni 24 ore. Agisce a favore della vege-
tazione per i m ateriali utili cho contiene disciolti e che, d a ta la
su a forte m assa, conduce in quan tità apprezzabili nel terreno.

Nei paesi caldi ed asciutti,  laddove da l punto di v ista di m an-
tene re fresco  il  terreno ne occorrerebbe di più, la scars ità d’acqua
e quindi  il  suo alto  prezzo,  fan  sì  che  si  debba rinunziare  agli
a ltri scopi che la irrigazione può raggiungere e che, a pari tà di
a ltre condizioni, se ne consumi meno che in Lombardia.

P e r l’Algeria, ad es.,  diversi autori,  offrono le seguenti cifre :
O rti o colture ortive . . . . litri 1,60-1,70 a 1"r  per ha.
A ranceti .  . f» 0,80-0.85 * n
Tabacco . . « 0,38-0,40 „
Ma i s . . . . w 0,18-0,20 „ »
P ra to  .  .  . n 0,85-0,90 «

P er la parte m eridionale della Spagna (ing. L a u r a d o ):
Frum ento .  . 3 ad acquati di 1000 m.3 ciascuno m.3 3.000
M ais.  .  .  . 8 n 1000 n « „ 8.000
F agiuoli  .  . 8 „ 500 « ?» „ 4.000
E rb a medica 31 1600 ??  « „ 19.600
Carote  .  .  . 8 500 «  « „ 4.000
Canape . . 4 „ 1000 n i» „ 4.000
A ranceti .  . 16 540 n  n „ 8 640
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P er gli agrum i dell’ Italia m eridionale e della Sicilia occorre-
rebbero, secondo Cuppari  m.3 76-80 per ha.  per irrigazione, cioè
1. 170 circa per p ianta II prof. Alfonso ne vo rrebbe 495, il T urisi
Colonna 350; il prof. Cusmano 200.

e) C o sto d e ll’  a c q u a d i i r r ig a z io n e . — Il  Canale Quintino
Sella e Montebello ha im portata una spesa a condurre le acque
sino ai  canali  di  2.® ordine,  corrispondente a L 52, p er ogni li tro
a 1''; il Canale Giullari (Basso Veronese) a L. 108; il Canale Bi-
raga (Novarese e Lomellina) a L. 117; il Roggione S artirana e
Gamona (Lomellina) a L. 144; il Canale B usca (Novarese e Lo-
mellina) a L. 157; il Canale Luniense (Spezia e Sarzana) a L. 180;
il Canale S torasi (Veronese) a L. 307 ; il Canale Gallicano (G ar-
fagnana)  a  L.  340;  i  Canali  Cavour  rappresentano  una  spesa  a
condur l’acq ua ai canali di 2.® ordine di circa L. 550 pe r litro a
1"; il V illoresi di circa L. 600.

La spesa varia notevolmente con le difficoltà della p resa, la
lunghezza del canale, la na tu ra e le difficoltà del ter reno eco. A
pari tà  di  al tre condizioni,  la  spesa per unità d’acqua,  riesce tan to
minore quanto è m aggiore la po rta ta del canale.

Il  valore capitale corrispondente ad un’oncia m agistrale mila-
nese,  pe r  fondi  prossimi  ai  canali  porta to ri,  si  può  uguagliare  pe r
la Prov .a di Milano (ing. P à r r o c c h e t t i) a L. 12100, quindi a L. 350
per litro a 1". In tali condizioni il fitto per la irrigaz ione es tiva
è di circa 12,50 e per tu tto l’anno di L . 15 per litro a 1". Ma se
il fondo è lontano e gli occorrono canali speciali subalterni il
canone di fitto può raddoppiarsi.  '

In Lomellina (Bo r d iq a ) un’ oncia m ilanese continua, costa in-
torno L. 16000 cioè L. 460 circa per litro a 1".

Nel 1868 il Collegio degli ing.* di Milano pe r le acque dei
Canali  Villoresi  e  M eravaglia stab iliva la  seguente tariffa:
~ a) Nella zona direttam ente dominata dai p redetti canali : L. 30
per la irrigazione estiva, L. 1,21 per la invernale .

b) Nella zona dell’Olona e del Lambro L. 40,50 per la estiva,
L. 2,03 per la invernale,  sem pre per un litro continuo a 1".

A riunire e collegare i dati relativ i al costo ed alla quantità,
trovan ragione le seguenti  cifre relative al  canone pagato per
e tta ro ; per le risaie L. 50-70; p e r i p ra ti L. 28-35; per l’a ra tu ra
L. 10-20 ; per le marcite L. 30-50; com plessivamente, per un podere
irriguo lombardo, L. 25-40 per ha.  cui corrisponde, al  100 per 5,
un cap itale d’investimento di L. 500-800.

Nella elevazione dell’acqua dal sottosuolo, la spesa v ar ia con
la profondità da cui l’acqua si  attinge e col motore adoperato.
A sollevare l’acqua a mezzo di una noria o bindolo  da m. 7,00 di
profondità (lunghezza della noria m. 8.00 con 64 cassette di sezione
semi-circolare di  0,22 di  d iam etro,  m. 0,40 di  larghezza ,  capacità
litri 7 ’/2 — diametro della pista m. 8.00 —in un giro dell’animale
passano 9-10 cassette ossia 1. 75 — la por ta ta media di 1.3 a 1")
si  hanno (Bo r d iq a )  le seguenti
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Spese p e r una noria o bindolo ;
a) Scavo della te rra m.8 30 a L.2.50 L. 75; m uratu ra m .8 30

a L. 12 = L. 240.
ò) Maneggio ed albero di trasmissione L. 250.
c) Costo della noria L. 224.
d) Opere di montatura, spese diverse, eoe. L. I l i ; totale L. 900.

La quanti tà d 'acqu a è sufficiente ad irrigare un ettaro ogni
tre giorni; irrigando con ruo ta d i 10 giorni la superficie a cui
può giovare la noria è di  ha.  3 circa e la spesa d 'impianto grava .
ciascuno d’essi per L. 300.

In tali condizioni le spese d i esercizio della noria  per  ha* sa-
rebbero :

a) N.° 3 giornate di un somaro e di un uomo a L. 3,50 per
circa 16 volte in sei mesi L. 168.

b) Interesse della spesa d 'im pianto al 6 °/0 L. 18.
i c) Manutenzione ed ammortamento L. 18; totale L. 200 circa.
R agguagliate a m.3 lo spese salirebbero a L. 0,10-0,12.

Spesa p er un'idrovora. — Nelle p redette condizioni (Bo r d ig a )
una locomobile di  5 cavalli  effettivi  applicata ad un'idrovora da-
rebbe 1.42 a 45 a l" ossia circa m8 1500 in 24 ore con le seguenti spese :

a) Prezzo d’ uso giornaliero della locomobile,  tutto compreso,
L. 20,45 ;

b) Interesse della spesa d'impianto dell'idrovora (L. 600) L. 30
e, posto lavori 100 giorni, al giorno L. 0,30;

c) Manutenzione e spese diverse L. 0,55 ;
to tale L. 21,30. La spesa a m3 discenderebbe a L. 0,012-0.015 cioè
a circa ,/8 della precedente.

f ) S p ese rela tiv e a lla distribuzione in terna dell’aoque
di  irr igazion e  ed  a l la  sistem a zion e d e l terreno. — Yariano
a seconda della uniformità e rego larità iniziale della superficie,
della natu ra del terreno, del sistem a col quale si procede alla
irrigazione.

In via media (Baumgarten) occorre, a livellare il terreno e
sistemarlo, un movimento di te rra corrispondente a smuovere il
terreno a 40-50 cent,  di  profondità;  quindi per ha.  una spesa di
L. 280-300 (se non vi sono trasporti di te rra a distanza) e, compreso
lo scavo dei canali portatori, distributori, raccoglitori, ecc. lire
400-500.

Irrigazione p er fossa telli orizzontali. — Nei  terren i  na tu ral-
mente pendenti il 4-5 °/0 questo sistema può essere applicato con
pochissima spesa di riduzione e sistemazione della superfìcie. I
canali irrigato ri si tracciano lungo le curve orizzontali del terreno
seguendo così l'andam ento natura le della superfìcie. Ogni canale

.  è irrigato re dell'ala sottoposta e collettore della sovrapposta.  La

(lunghezza m edia delle ali o la distanza media tra i canali irriga -
tori varia da m. 5 a 12, più s tre tta quanto maggiore è la pendenza
del terreno e quanto più esso è permeabile.  Può app licarsi  con
una spesa iniziale di assestamento inferiore a L. 100 per ha.

Digitized by . o o g i e



-  104 -

I r r i g a z i o n e  p e r  s o m m e r s i o n e .  — Questo sistema, comune per
le risaie, ammette che il terreno sia pressoché perfettamente alli-
vellato e piano e quindi la spesa iniziale varia col necessario
movimento di terra. La superficie si divide in tanti quadri o piane
od a i e  a mezzo di arganelli longitudinali (nelle risaie stabili, stabili
o permanenti) e trasversali alti m. 0,25-0,35 distanti ni. 80 50. I
singoli quadri o piani comunicano da un lato col canale distri-
butore e dall’altro con il collettore; so in vario file, ognuna si
tiene contermine o di livello un po’ inferiore e l’acqua si riprende
.da una piana all’altra.

In terreno già allivellato, la costruzione degli arginelli e l’as-
sestamento della superfìcie (cosi nelle risaie da vicenda) importano
una spesa di L. 25-85 per ha.

I r r i g a z i o n e  nel  a l i .  — La superfìcie allivellata o per natura
pianeggiante, si dispone in prese od ali di pendenza uniforme
transversalmente, e orizzontata longitudinalmente. La larghezza
delle ali, per la marcita, oscilla tra m. 8-8 e la pendenza oscilla dal 2
al 5 per°,'o’, per le irrigazioni estive le ali possono essere più
larghe e meno pendenti. — Lo roggette adacquatrici corrono sulla
parte più alta delle ali e lo collettrici sul limite loro inferiore. In
terra pianeggiante è a preferirsi la sistemazione a i a l i  d o p p i e
perchè una sola reggetta adaquatriee, corrente sulla cima di di-
spluvio, servo per due; l’orientamento migliore è ch’esse corrano
da N. a S. — In terreno naturalmente inclinato con lieve pendenza
uniforme, la sistemazione ad ali semplici può far economizzare in
movimento di terra.

La lunghezza dello ali, nelle marcite, varia generalmente da
m. 100-150: spesso le roggette collettrici, prestandovisi la livella-
zione del terreno, addivengono in appresso adacquatrici, nel
qual caso però la lunghezza delle ali inferiori è circa metà della
precedente.

La larghezza delle roggette adacquatrici è di m. 0,55-0,60 in
vicinanza alla irrigatrice maestra, e va rastremandosi sino a
in. 0,80 0,85 verso l’estremità opposta ove è chiusa c forma rigur-
gito, Le collettrici procedono inversamente, via via allargandosi
da m. 0,80-0,85 a in. 55-0,60.

L’Hervé Mangoti, in terreno già pianeggiante, computa la
spesa in L. 4(J0 in media per ha. In Lombardia la costituzione di
un ettaro a marcita, in terreno già allivellato e che si presta alla
irrigazione con altri sistemi, importa (compresa la sistemazione
della superficie, la letamazione iniziale, la seminagione) L. 900 a
1000 discendendo di rado a L. 500-700.

C o m p l e s s i v a m e n t e  per un podere irriguo lombardo si può ri-
tenere che, in ragione di ettaro, l’acqua venga a rappresentare
un capitale investito di L. GOO-SOO ed altrettante, o poco meno, la
sistemazione iniziale della superfìcie e la costruzione dei canali
distributori c collettori. — I 700,000 ha. di terra irrigua che vi si
contano, rappresentano, al certo, un capitale investito che supera
un miliardo di lire.
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24. Sistemazione e ripartizione
della superfìcie in pianura o terreni pianeggianti.

Nelle terre tenaci e mezzane ed anche in quelle relativamente
sciolte ma a sottosuolo non molto permeabile, affinchè le acque
meteoriche non abbiano a ristagnare, convien ricorrere a X V a f f o s-
s a t u r a cli9 può essere coperta (V. fognatura § 20) o scoperta.
Nel 2.° caso, da noi più comune, dividesi la superficie in appez-
zamenti, campi, o piane, la cui superficie riducesi b a u l a t a  con
pendenza del 1 lU ~ 2 l k  per °/0 verso fosse di sgrondo raccoglitrici.

a )  S i s t e m a z i o n e  c o n  a p p e z z a m e n t i  a d  u n a  s o l a  l i n e a  d i
c o l m o  l o n g i t u d i n a l e .  — L’acqua gronda direttamente nelle fosse
laterali separanti ciascheduna presa. — Affinchè le due ali risen-
tano ugualmente la radiazione solare calorifera e luminosa l’o-
rientamento de’ campi dev’essere di Nord-Sud (una faccia guarda
quindi l’Est l’altra l’Ovest). — Se v’è coltura promiscua di piante
erbacee e legnose, i filari delle legnose corrono s u l l e  p r o d e  o
prossimi ai fossi divisori ove trovano migliori condizioni di sgron-
do; qualche volta sulla linea di colmo. Un fianco del filare guardia
l’Est, l’altro opposto l’Ovest. — Poiché, lavorando il terreno con
istruinenti da tiro, verso gli estremi de’ campi t̂estate) il lavoro
riesce meno perfetto, e poiché quanto più il campo è corto, tanto
maggiori sono le perdite di tempo nelle voltate, gli appezzamenti
debbono, di regola, avere la massima lunghezza che la forma e
la configurazione del terreno e la possibile viabilità ed accesso,
consentono. La larghezza varia con la permeabilità del terreno e
con la difficoltà dello sgrondo delle acque. — A pari difficoltà,
potrebbe tenersi uguale la larghezza, aumentando per contro, la
profondità delle fosse o la b a u l a t u r a  della superficie, ma v’è un
limite nella spesa occorrente per lo scavo delle fosse e per il mo-
vimento di terra. Nella pratica, in terre forti e poco permeabili
la larghezza oscilla da m. 15 a m. 20: nelle terre mezzane da 20-30,
la profondità delie fosse, oscilla mediamente da m. 0,60 a m. 1,00,
la loro sezione da m.- 0,25-0,80.

E s e m p i o .  — (Niccoli) S’abbiano 12 ettari di tal*natura che le
fosse longitudinali, da asse ad asse, debbano distare m. 20. In tali
condizioni occorrerà scavare circa metri lin. 6500 di fosse o scoline
longitudinali di raccolta diretta della sezione media di m.2 0,30-
0,40; circa 600-S00 di fosse raccoglitrici della sezione di m.a 0,50-
0,80 con la quali fosse secondarie e principali s’avrà anche modo
di fissare e stabilire le linee perimetrali o di confine del fondo. A
render possibile l’accesso ai vari appezzamenti, occorreranno
strade interne di campagne larghe m. 3-3,50 dello sviluppo di
m. 600-800 e la costruzione di 20-30 ponticelli della luce di m. 0,40-
0,60 ad attraversare, ove occorra, le fosse.

a ) Scavo delle fosse long, trasporto della terra
scavata lungo l’asse dei rispettivi campi a mezzo della
ruspa, suo assestamento m.8 2300 a L. 0,30 . . ' . . . L. 690 —
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b) Scavo delle fosse di raccolta, trasporto della
te rra scavata e su a sistemazione m.8 460 a L 0,40 circa
(data la m aggior d is ta n z a ) ....................................................L. 180 —

c) Sistemazione delle strade di cam pagna a L. 0,40-
0,50 il m etro lineare, c i r c a ................................................ .......  300 —

d) Costruzione dei ponticelli a L. 10-15 Puno, tutto
co m p reso ..................................................................   „ 400 —

Totale L. 1570 —
Equivalente a L.  130 pe r ettaro.  La spesa effettiva oscilla  in

fatti mediam ente da L. 100 a L. 150 per ha.
L a colm atura o baula tura  così o ttenu ta con la sola te rra delle

fosse non sempre è sufficiente.  Ma, ove occorra,  può aum entarsi
coi successivi lavori  di  dirompimento del terreno :  — se a b raccia
rompendo lungo Passe e portando la ta g lia ta lungo le fosse; se con
P a ra tro ad un solo rovesciatoio, aprendo il primo solco sul colmo e
girandovi intorno pe r modo che gli  ultimi due solchi rim angano
aperti verso le fosse. — Ad ogni modo volendo, fin dalPinizio, otte-
nere la pendenza del 2 °/0 nelle condizioni esposte, ricorre lo scavo
(a mezzo delParatro) verso i margini dei campi e il trasporto verso
Passe (a mezzo della ru spa) di circa m.8 7000 di te rra , con una
spesa variabile da L. 0,08 a L. 0,12 a m.8 compresa la sistemazione.
Abbiamo quindi in complesso L. 150 a L. 200 per etta ro .

b)  Sistem azione  con  appezzam enti  a  p iù  linee  d i  colmo
trasversale . — Con questo sistema ogni campo nel senso della
sua lunghezza, presenta varie linee equid istanti di compluvio e
displuvio od una serie di uguali bau lature consecutive. Le fosse
di  racco lta d iretta  corrono perpendicolarmente al la  direzione lon-
gitudinale dei campi.  — L 'orientam en to più opportuno è quello
di Est-Ovest. — Qui si è liberi, dal punto di vista dell'um idità
stagnante, di fissare a piacim ento la lunghezza e insieme la la r-
ghezza dei campi ; solo è collegata alla perm eabilità del terreno
od alla difficoltà dello sgrondo delle acque, la lunghezsa delle
singole schiene o la distanza tr a due successive linee parallele di
compluvio. — Nella p ra tica tale distanza varia ordinariam ente
da m. 30 a 60.  — Ciò posto affinchè le falde raggiungano la pen-
denza del 2 °/0 (pendenza che non può aum entarsi con i successivi
lavori, ma che anzi tende sempre alcun poco a diminuire) occorre
tr a il livello delle linee di compluvio e quelle delle linee di di-
spluvio una differenza di m. 0,30 a m. 0,60; più elevata riesce poi,
che nel  l.°  caso,  la  spesa di  trasporto in relazione alla maggior
distanza che passa tr a le due linee.

Esempio. — Riferiamoci al  precedente (Niccoli).  Poniamo che
le singole schiene abbiano la lunghezza di m. 40. Ad o ttenere che
le rispettive due falde abbiano la pendenza del 2 °/0 occorre uno
sterro ed un riporto di  m.8 4 — di te rra ad ogni 40 m.2 di super-
ficie ; quindi, complessivamente per i 12 ha. di m.2 12,000 da trasp or-
ta rsi  alla  distanza ^ e d ia di  m* 13 circa.  Le fosse di  racco lta di-
re tta si riducono ad uno sviluppo lineare m età circa del p rece-
dente e la sezione loro può essere alcun pooo minore.
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à) Scavo delle fosse di raeoolta d ire tta e principali
di scolo, trasp orto e sistemazione della .te r ra scavata . L. 500 —

b) S trade e ponticelli  come nel caso precedente. „ 700 —
c) Soavo, traspo rto e sistemazione di circa m.3 10000

di te r ra (circa 2000 s’ottengono dalle fosse) a L. 0,15 „ 1500 —
Totale L. 2700 —

Equivalenti a L. 225 p er ha. — Il costo di ta le sistemazione
oscilla in fatto tra L. 200-250 per ettaro .

c e d)  Sistem azione con appezzam en ti  sg ro ndan ti  le  acque
in fosse lon g itu dina li e tra versa li e dei cavalle tti con r iv a li  —
Allorché col sistem a dei cavalletti,  o ltre le fosse o capezzagne o
strade-fosse trasv ersali, i campi sono divisi l’uno dall’a ltro con
fosse longitudinali,  lo sgrondo delle acque avviene in parte verso
le prime, ed in parte verso le seconde. Ogni campo è diviso in 4
falde : 2 pendenti verso le linee di compluvio traverse, 2 pendenti
verso le fosse longitudinali. Con ta le sistema v’ è m aggior spesa
p er lo scavo delle fosse il cui sviluppo lineare notevolmente s’ac-
cresce : v’è bisogno p er contro di m inor colm atura p er la maggiore
facilità di sgrondo e quindi s’economizza alquanto nel successivo
movimento di te rra . Il p rof. Marconi, nel Bolognese, ne fa ascen-
dere la spesa a L. 200 in media pe r ha.

Col sistema dei cavalletti con r iv a li  v’è  in  p iù  una  fossa  lon-
gitudinale per campo ; ogni campo è diviso da una strisc ia o zona
di  te rra  (rivale)  la rga  m.  3,50-4,50  di  regola  fortem ente  b aula ta
n ella quale coltivansi i filari di p iantagioni legnose. Il prof. M ar-
coni fa ascendere la spesa re la tiv a a ques ta sistemazione a
L. 318,99 per ha; il prof. Bordiga a L. 830. — A seconda delle
condizioni del te rren o può riteners i im portare, com presa la v ia-
bilità, L. 280-350 per ha,

e)  A m piezza  dei  singoli  appezzam enti, — L a lunghezza, s’è
detto , oonvien re lativam ente sia massima ; la larghezza, meno che
nel 2.o caso, è im posta, entro certi limiti,  della perm abilità del
terren o. Ad ogni modo, en tro questi limiti, conviene sia tale che
il suo prodotto per la lunghezza, d ia un multiplo o sottom ultiplo
dell’e tta ro , a semplificare i conteggi economici. — Nei terreni
permeabilissim i ne’ quali non ricorre l’affossatura e l’inclinazione
artificiale del terreno , la repartizione dell’azienda può farsi me-
d ian te gran di appezzam enti di form a qu ad ra ta e possibilmente,
anche qui, di superficie o di un e ttaro o multiplo di un e ttaro.

25. — Sistemazione e ripartizione
della superfìcie in collina o terreni declivi.
Qui deve im pedirsi che le acque meteoriche ohe non filtrano e

non evaporano,  non abbiano a  prendere  corso  soverchio  per  modo
da d ilavare  e  corrodere.

I campi, gli appezzam enti o prese, debbono quindi d istendersi
in tra vetto . — Lo scopo sarebbe nel miglior modo raggiunto, se 1
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loro fosse divisorie di  racco lta diret ta  delle  acque,  corressero lungo
le curve o rizzon ta li del terreno, tan to più vicine tra loro quanto
maggiore è la pendenza della superficie, quanto minore la p e r-
m eabilità del terreno . Dall’una fossa orizzontale all’altra l’acqua
deve condursi  mediante scannelli o fosse di  raccordo che allun-
gandosi diagonalmente, non consentano alle acque che un lento
corso.

Ma poiché, a facilitare i lavori e le piantagioni, i margini dei
campi e le fosse di raccolta d iretta debbono essere rettilinei, pa-
ralleli, e possibilmente equidistanti, ne deriva che non può a r i-
gore seguirsi  tal  legge. — Conviene però di regola discostarsene il
meno possibile : — allorché il terreno presen ta una sola pendenza
massima fondamentale, i campi e le fosse si conducono paraleli
e ad essa normali ; se più orientamenti diversi, conviene segnare
le rispettive linee fondamentali di massima pendenza ed a queste
condurre perpendicolari,  rettilinee,  equidistanti  le fosse divisorie
degli appezzamenti per modo che, l’una con l'a ltra si raccordino
a spina di pesce lungo le linee di massima concavità e conves-
sità  del  terreno.

Il fondo delle fosse non riesce quindi orizzontale e 1* acqua
tende a scorrervi e raccogliervisi verso le parti loro più basse cioè in
quei pun ti in cui le curve orizzontali p iegano in a monte o laddove
gli appezzamenti presentansi concavi o depressi. Si può approfit-
tare di  questa tendenza a costringere le acque medesime a depo-
sitare in queste bassure le loro torbide ; si può aum entare il loro
interrim ento costruendovi delle pescaie o riprese a fondo oriz-
zontale e indirizzandovi, mediante le fosse di raccordo, le acque
correnti  lungo linee di fo rte pendenza sopra que1 colmi che è op-
portuno corrodere ed abbassare ad ottenere una buona ed un i-
forme sistemazione negli appezzamenti superiori.

Se il pendio è uniforme e sufficientemente rego lare la superficie,
il costo della sistemazione può ricavarsi con metodo analogo a
quello indicato per il  piano ;  con l’avvertenza che qui g li  appez-
zamenti (larghi di solito m. 15-25) non han bisogno di colmature
o altro perchè le acque sgrondino nelle fosse sottoposte ; la spesa
si residua al loro scavo e sistemazione ed allo scavo delle fosse
diagonali  di  raccordo.

Se la superficie degli appezzam enti è accidentata, cioè se le
curve orizzontali si disoostano a punti, notevolmente, dalla direzione
delle fosse,  la  spesa di  sistemazione varia con tale irrego lari tà;
con l’avvertenza però che la più par te dei trasporti  di  te rra può
esser compiuta dalle acque. Il costo addiviene una'funzione dell’a-
bilità di  chi sa opportunam ente,  condurla a corrodere nelle p a rti
convesse,  a in terrare e depositare nelle parti  concave.

E sempio.  — Quantunque non possa avere valor generale,  r i -
portiamo un esempio concreto (Nic c o l i).

Terreno argilloso pendente 8-9° con un unico orientamento — di
poco più di 4 ha. — convesso inverso gli estremi — concavo a l centro
oon profondo burrone. Sistemazione con fosse rettilinee distanti m.20.

Digitized b y C j O O ^ I C



- 109 —

a) Costruzione a lla base, ad un ire i due pun ti convessi della
curva orizzontale inferiore di una stra d a arg ine (lunga m. 400) a
ferm are le  acque e costituire una barie ra di  rin te rro — ta le strada
si costruisce scavando e prendendo te rra in un fossa in a monte
della sezione di m2 0.30 nè punti più ulti, cioè verso gli estrem i
di  m.2 0,80 fino a m.2 1,50 nella parte p iù depressa ;  to tale m.3 500

b) Fosse  trave rse  N.°  4  di  m.  lin.  1600  f ra  tu tte  e
quattro , p er circa */* della sezione di m.80,20; per *1, (nella
pa rte concava della superf.)  di  m.2 0,40 a in.9 120 . . . »  900

c) Scannelli di raccordo a corrodere negli alti e indi-
rizzare 1’  acqua verso la  p arte concava m. lin.  150 della
sez. m edia di m.2 0,15-0-20 ........................................................ » 250

Totale scavo m.3 1650

Tale movimento di te rra richiese, compreso 1’ assestam ento
delle fosse e degli argini della pa rte conoava, L. 380 cioè circa
L, 0,23-0,25 per m.8 — L. 90-100 pe r ettaro .

L a superficie dei cinque appezzam enti così ottenu ti, di cui 4
rego lari  di  8000 m.2 ciascuno, 1’ ultimo super,  un po’ p iù g rande
term inan te a lla ca lo tta del poggio ed un po’ irrego lare, riuscì, per
circa 2/8, sui fianchi, subito lavorabile col volta-orecchio; la parte
centrale concava e scoscesa, addim ostravasi discretam ente ugua-
g liata lungo i  bordi inferiori  delle fosse in traverso ,  m a subito al
di sotto im praticabile con istrum enti da tiro.

Solo dopo tre anni e dopo avere in sei volte rialzati gli argini
inferiori  dei bacini colmanti  e ge ttata fuori  te rra dalle fosse-pesca-
ioli, complessivamente m.8 1500 con una spesa m edia di L. 0,18 a
m.3 cioè L. 270, vi si potè en tra re con l’a ra tro e si potè conside-
ra re come ultim ata la sistem azione. Nel frattem po si dovettero
spostare,  avvicinandoli  a lla p ar te convessa,  pe r due volte gli
scannelli di raccordo , con una spesa di circa L 100. — L a spesa
complessiva ascende adunque a L 750, cioè a L. 190 pe r ha. —
Il rin terro complessivo riscon trato nella bassura,  corrispondente
evidentem ente a te rra corrosa e p resa dalle acque sulla cresta
della pendice e lungo le linee convesse, misurò m.3 5000 circa ;
e  poiché la  spesa relativa ammontò a L.  750-380.  = L.  170 lo
scavo,  trasporto e in terro di  m.3 5<X)0-1650 (scavati  a  b raccia)  =
m.8 3350 venne a costare in ragione di L. 0,05-0,06 a m.3

In altre riduzioni nella medesima località la spesa complessiva
h a oscillato in fatto da L. 150 a L. 300 pe r ha.

26. Piantagioni legnose.
(Spese d i im pianto.)

a) G en e ra lità»  — Chiamasi stazione d’im pianto  quel periodo,
più o meno lungo di tempo necessario affinchè la piantagione
legnosa incominci ad offrire i suoi prodotti. Una p ian ta legnosa
re sa produttiva o condotta a frutto rappresen ta un capitale in*
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vestito equivalente al montante od alla accumulazione finale
delle spese sostenute nella stazione inproduttiva o di impianto ed
al montante dei benefici  fo n d ia r i  annu i  perduti  o della loro di-
minuzione. — Detta d la durata di tale stazione, e le spese annue
finali « i, $ 2  > s8 . . . • sa; detto B f  il terreficio fondiario di cui il
terreno era suscettivo e che, per la pian tagione’ legnosa, non si
percepisce o indicata con ta l simbolo la sua annua diminuzione
media, il capitole P  rappresen tato dalla piantagione condotta a
frutto o alPinizio delle stazioni produttive è indicato d a :

p = «■ <l + ' • > + * »  ( » + > > • • • . « « +

b) V iti m a r i ta t e a so s te g n o v ivo . — In Val d’Elsa {To-
scana centrale') 100 aceri v itati, distanti l’uno dall’altro circa
m. 4,00, occagionano, nella stazione improduttiva, le seguenti
spese (Nic c o l i) :

Anno I.

1) Scasso a fossa aperta largo m. 1,30, profondo
1 metro, lungo m. 400 eseguito a c o t tim o ....................... L. 60,00

2) Costo di N.o 100 aceri a L. 0,12 l’uno . . . . • *  12,00
3) Costo di N.° 400 raaglioli di varietà scelta a

L. 1,00 il °/0 ............................................................................... ....... 4.00
4) Letame compreso il trasporto .................................„ 25,00
5) Pa li N.° 100 a L. 8 °/0 ...................................................... 8,00
6) Riempitura dello scasso, piantamento, legatura dei

pali agti aceri, letamazione, giornate 20 a L. 1,20 l’una „ 24,00
7) Una zappatura in ag o sto .......................................... ....... 1,20
8) Spese g e n e r a l i ................................................... ....  . „ 2,00

L. 136,20
Interesse scalare su queste spese anticipate .  .  „  6,80

Spese del l.o anno riportate al suo termine L. 143,00

Anno II.

1) Rinnovamento del 5 °/0 degli aceri e del 15 °/0 dei
m aglioli............................................................................................ L. 1.00

2) Vangatura, collocamento a dimora degli aceri e
dei maglioli, giornate 4 a L. 1,20 . .......................................„ 4,80

3) N.o 3 irrorazioni contro la peronospora (tutto
compreso) . . » . 4 . „ 2,00

4) Z appatura in agosto ......................................................... „ 1,20
5) Spese g e n e r a l i .................................................................. n 1,60

' ' L. 10,60
In teresse scalare c. s ............................................  „ 0,40

Spese posticipate del 2.? anno L. 11,00
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Anno III.
1 )  V angatura e bottinatura giornate 3 a L.  1,20 .  .  L.  3,60
2 )  Pozzo nero El. 8  a  L.  0,50  compreso  il  tra sporto  „  4,00
3) P o tatu ra */* di gio rna ta a L. 1.20............................ „ 0,60
4) N.® 3 irrorazioni contro la peronospora c. s. . . . * 2,00
5) Una zappatura in a g o s t o ................................................  1,20
6 ) Spese g e n e r a l i ..................................................................  1,60

L7T3,00
In teresse scalare c. s..........................................................  0,50

Spese posticipato del 3.® anno L. 13,50
Anno IV.

1 )  V angatura  e  bo ttinatu ra  g io rnate  3  a  L.  1,20.  .  L.  3,60
2 ) Pozzo nero El. 8  a L. 0,50 compreso il trasporto „ 4,00
3) N.* 400 canne per le viti e saloioli per la leg atu ra . „ 5,00
4) P o ta tu ra e legatu ra g iornate 2 a L. 1,20. . . . „ 2,30
5) N.o 3 irrorazioni oontro la peronospora (tu tto

co m preso )..........................................................................................* 2,40
6) Una zappatura in a g o s to ................................................„• 1,20
7) Spese g e n e ra li..................................................................... « 1,60

L. 20,20
Interesse scalare c. s................................................... ....... 0,80

Totale delle spese posticipate del 4.® anno L. 21,00
Anno V.

1) V anga tu ra e pozzo nero El. 8 a L. 0,50 compreso
il t r a s p o r t o .................................................................................. L. 7,60

2) Po tatu ra , legatura, saloioli o cco rren ti................... ....... 3,00
3) N.® 3 irrorazioni contro la peronospora (tutto

co m p reso ) ..................................................................................  ,, 2,80
4) U na zappatura in agosto .......................................... ....... 1,20
5) Spese g e n e r a l i .................................................................. » 1,80

L. 16,20
Interesse scalare c. s .................................................... ....... 0,60

Spese posticipate del 5.® L. 16,80
. Anno VI.

Le viti  sono produttive ed al  principio di quest1 anno rappre-
sentano un capitale direttam ente investito,  rappresen tato da :

L. 143,00 del 1 .® anno X 1,054= .  .  .  • .............................L. 173,82

/ 1 1 , 0 0  „ 2.® „ X L058= .................................   „ 12,73

„ 13,50 „ 3.® * Xl f i ò = .................................................* 14,88
„ 2 1 , 0 0  w 4.® „ X 1,05 ........................ * 24,05
* 18,50 * 5.® „ = .......................................... .......  18,50

Totale dei  capitali direttam ente  investiti
al principio del 6 .® anno L. 243,98
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Posto che il  benefìcio fondiario annuo medio relativo a circa
m . 3 600 so ttrat ti  al la  o rd inaria coltivazione,  ascenda a L.  5,50,
il capitale ind irettam ente  investito sa rà rappresen tato dall’ ac-
cumulazione finale di 5 annualità di L. 6,00 e quindi da :

6,00 1,05 — 1
0,05

= L. 33,15.

In tali condizioni 1 0 0  aceri vitati, condotti a frutto , cioè al
termine del 5 .°  anno, rappresen tano complessivamente un capi-
tale di L. 277,13 ; ciascbedun acero ra ppre sen ta L. 2 ,7 5 circa.

Nel  B o lo g n e se (Mar coni) in terreno relativam ente tenace le
spese per la stazione im produttiva,  che dura 1 0  anni,  sarebbero,
per 1 0 0  aceri vitati, le seguenti s .

Anno I.
1 )  Scasso a fossa chiusa,  largo m. 1,70, profondo

m . 51 0:90, lungo circa m. 400, gio rnate 3 9 .....................L. 46,80
2) Carico, trasporto e scarico del letame e del ter -

r ic c io ................................................  27,48
3 ) Opere d’uomo N.# 16 a dare te rra al fosso, for-

m are i capezzali ecc................................................................» 2 0 , 0 0

4) Opere due d'uomo a p ian tare gli alber i e le v iti;
18 a distribuire i  concimi,  completare,  la piantagione e
sistem are regolarm ente la superficie ...................................... » 30,90

5) Costo del letam e e del te rr ic c io .................................... 138,00
6 ) Costo di N.o 100 aceri 9 , L. 0,50 l’u n o ..................„ 50,00
7) Costo di N.o 400 m" tritoli a L. 1,50 il ° / 0 . . . . „ 6,00
8 ) Spese g e n e r a l i ........................................................... » -,55

h . 321,73
Interesse scalare su queste spese an ticipate „ 12,27

Totale spese del l.° anno r ipo rtate al suo term ine L. 334,00

Sp ese dell’an no 2.o a l l’ann o lO.o in clu sivo r ip ortate
a l term ine delle risp ettive annate»

N atura delle spese 2.° 3.o 4.o 5.o 6.® 7.o 8.o 9.o 10.o

1) Vangatura.  .  .  Op.3 5,10 5,10 5,10 5,10 MO 5,10 5,10 5,10 5,10
2) Zappatura. . . .  *  ì 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
3) P o tatu ra............»  6 — — . — 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
4) Spollonatura .  .  » 1 — — — 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
5) Recisione . . . .  »  4 — 6,00 — — — —* — - —

6)  P ropagg inatu ra  »  11 — — 16,50 — — — — — ,  —
7  )  Concimazione  . . .  :

2,55 2.55 2,55 2,55 2,55
87,35

8) Spese generali . . . 2,55 2,55 2,55 2,55
9) Ripristinam ento di

pian te m orte........... M0 1,40 _ _ ___ — ___

10,75 16,75 25,85 Ì9£5 19,85 19,85
0,75

19,85 19,85 107,20
Interessi  scalari  c.  s.  . 0,35 0,55 0,95 0,75 0,75 0,75 0,75 3,80
T otale spese annue po-

sticipate  . . . . . . . 11,10 17,30 26,80 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 n i . — |
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Il capitale dire ttam ente  investito al principio dell* 11.0 anno è
dato d a :

L. 334,00 del l.° anno X 1,05 =
-----8

» 11,10 * 2 ° „ X 1,05 =

17,30 „ 3.° „ X T,057=
:---- 6

W 26,80 „ 4.° „ X 1,05 =
„ 20,60 dall'anno 5.° al 9.° inclusivo :

20,60
( 1,055 — 1 ) 1,05 _

0,05
* 111,00 del 10.° anno

L. 517,70

* 16,38

• 21,22

„ 35,90

* 119,52

„ 111.00
Totale capitale direttamente investito L. 824,72

Posto che il beneficio fondiario annuo medio perduto ascenda
L. 6,38, avremo come investimento indiretto, l ' accumulazione fi-
nale di 10 annualità di L. 6,38 :

6,38 1,05 — 1
0,05 = L. 80,26.

Ed avremo come capitale investito, un totale di L. 904,78, cioè
di circa L. 9 per acero vitato. E, tenuto conto delle spese neces-
sarie, in oggi, a difendere la vite contro i danni della perono-
spora, possiamo ritenere che, ciaschedun acero, venga a costare
intorno a L. 9,50 una volta portato a frutto, cioè al termine del
10.° anno.

T ra il costo dell’acero vitato in Val d’Elsa e quello in terreno
relativamente tenace nel Bolognese, ossia t ra L. 2.75 e L. 9,50 ri-
teniam o oscilli il costo effettivo di queste piantagioni nelle varie
plaghe dell’Ita lia Centrale e Superiore.

Un investimento di capitale minore rappresentano i p ioppi
v ita ti (ciascheduno con 5 viti) della T e r r a d i L a v o ro , laddove
non ricorre concimazione ed il suolo sì coltiva fin sotto gli alberi
du rante tu tta la stazione improduttiva.

P er queste piantagioni le annue spese possono conteggiarsi
come segue (Bo r d iq a ):

Anno I.
1) Scavo di N.° 100 buohe di m. 2X 0 ,50X 1,00 . . L. 25,00
2) Costo di N.° 100 piantoni di pioppo a L. 0,05 e

di 500 talee di 3 a n n i ............................................................. * 11,00
3) Riempimento delle fosse e posta a dimora delle

p i a n te » ........................................................................................ ....... 16.00
4) Cure di c o ltiva zione ................................................... „ 5.00
5) Spese generali ed interessi s c a l a r i ....................... „ 3.00

Totale L. 64.00
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Le spese cu ltu rali annue, Uno all’anno 6.°, ultimo della sta*
zione improduttiva o d’impianto,  ascendono a L. 25 in m edia e
quindi il oapitale investito è, nel suo complesso, rappresen ta to da:

64XM>5 + 25 1,(̂ 0~ 1- = L. 219,74

cioè da circa L. 2,20 pe r pioppo -vitato.

c) V it i  b a s s e  a  s o s te g n o  seo oo .  —  Nel  F io r e n t in o ,  in
te rra mezzana, sc assa ta a vanga e zappone ad un metro di p ro-
fondità, con filari distan ti m. 1,40-1,60, le viti, nel filare, m. 0,60-0,70,
con sostegni di  palo di  castagno ogni 10 m. e canne interposte
verticali e canne orizzontali a due file, le spese annue medie,
nella stazione di im pianto,  ascendono (Niccol i) a :

Anno I.
1) Scasso reale a m. 1,00 di  profondità,  gio rnate 800

a L. 1 ,1 0 ....................................................................................L. 880,00
2) Magli oli 10,000 a L. 1,00 il °/0 ................................ * 100,00
3) S tallatico q. 150 a L. 0,90 il q. compreso il tr a -

sporto ........................................................................................ ....... 135,00
4) P o sta in opera dei  m aglioli,spargimento del  le-

tam e giornate 70 a L. 1,10................................................... „ 77,00
5) Due zappature g iornate 30 a L. 1 ,1 0 ................... ....... 33,00
6) Spese g e n e r a l i............................................................ ....... 70,00

L. 1295,00
In teressi scala ri su ques te spese an ticipate . . „ 45,00

Totale spese del l.° anno riportate al suo term ine L. 1350.00

Anno II.

1) Sostituzione di m aglioli m orti e loro rim p ian to . L. 30,00
2) P ollina q. 20 a L. 7,00.............................................. „ 140,00
3) V ang atura e spargim ento della pollina gior-

nate 60 a L, 1,10......................................................................» 66,00
4) N.° 300 pali a L. 10 il °/o.......................................... ....... 130,00
5) N.® 800 canne grosse a L. 1,20 il °/0 ..........................  96.00
6) N.o 10000 canne sottili a L. 1,00 °/o........................„ 100,00
7)  P o tatu ra ,  canna tu ra  lega tu ra,  gio rnate  40  e,

compreso il costo dei saloioli.............................................. „ 55,00
8) Due za p p a tu r e ....................... ............................................  33,09
9) N.o 3 irrorazioni contro la peronospora.  . . .  „ 3J.00

10) Spese g e n e r a l i .........................................................  „ 50,00
L. 730,00

Interessi scalari c. s................................................... „ 28,09
Totale spese posticipate del 2.° anno L. 758,00
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6 anni

Anno III.
1) Concime, vangatu ra concimazione . . . . . .
2) A nnualità dei pali,  posto che durino in media

130 X 0,05
1,05 - 1

L. 136,00

« 19,00

3) A nnualità delle canne posto che durino, in me-
dia,  3 ann i = .  .

1 ,0 5 - 1 .......................

4)  P o ta tu ra ,  can natu ra legatu ra,  g iornate 40 e,
compreso il costo dei c a l c i o l i .....................................

5) Due z a p p a tu r e ........................................................
6) 3 i r r o r a z io n i ...................................................
7) Spese g e n e r a l i ........................................................

»

«
»

62,00

60,00
33.00
35.00
45.00

L. 390,00
In teressi scalari c. s................................. ....  ,, 15,00

Totale spese posticipate del 3.° anno L. 405,00

L 'im porto dei cap itali dire ttam ente  investiti  al  principio del
4.® anno, primo produttivo,  è rapp resen tato da:

L. 1350 del 1.® anno X 1,05 = .......................................... L. 1487,00
n 758 „ 2.o „ X 1,05 = ........................................... ....... 795,90
» 405 „ 3.o „ = .......................................... ....... 405,00

L. 2687,90

Alla qual somma devesi  agg iungere l’ im porto del  capitale in-
d irettam ente investito con la p erd ita del beneficio fondiario di
cui il ter reno e ra m ediam ente suscettivo. Posto che nelle p re-
dette condizioni,  i  terreni  da vigna possano valere L.  1500-2000
l’ettaro ,  un e ttaro di vigneto,  reso produttivo, considerata l’ac-
cumulazione finale dei tre benefici fondiari perduti, viene a co-
sta re mediamente L. 2800-3000; ogni ceppo di vite L. 0,30 in media.

P e r l’impianto di u n v ig n e to a s i s te m a G u y o t con pali
tenditori e fili di ferro, in te rreno di media compatezza (Bo r d ig à .):

Anno I.
1) Scasso reale ad un m etro opere 1000 a L. 1,10.
2) S tallatico q.  200 compreso il  suo spargim ento .
3) N.® 10,000 ba rbatelle a L. 0,025 ............................
4)  Messa a dimora delle barbatelle  ed assestam ento

del t e r r e n o ...............................................................................
5) Z appature ed a ltri lavori d i v e r s i ........................
6) Spese g e n e r a l i ............................................................
7) Interesse sui cap itali a n tic ip a ti.............................

L. 1100,00
* 150,00
„ 250,00

* 55,00
„ 80,00
n 75,00
» 40,00

Totale al  term ine del 1.® anno L. 1750,00
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Anno li.
Spese del 1.® anno L. 1750,00

1) Sostituzione delle viti m o r t e ........................................ 15,00
2) P o tatu ra opere 10 a L. 1,80..................................... * 18,00
3)  N.°  3  zappature  opere  60  a  L.  1,60....................... * 95,00
4) Trattam ento contro le m alattie crittogam iche . „ 25,00
5) N.° 400 pali grossi a L. 0,30..................................... » 120.00
6) F ilo di ferro m. 21,000 pa ri a kg. 1050 a L. 0,70

messo in o p e r a ......................................................................« 735,00
7) Tenditori, oggetti diversi, piccole spese. . . . „ 35,00
8) Interessi  a riporta re queste spese e quelle del

l.o anno al term ine del 2.®...............................................  w 87,50
Totale spese dei due anni al term ine del 2.# L ^2960,00

Anno III.
Spese p r e c e d e n t i ........................................................L. 2960,00

1) P o tatu ra , legatura su opere 25 a L. 1,80 . . . „ 45,00
2) Zappature,  ram ature,  po ta tura verde,  ecc.  .  .  *  140,00
3) Spese g e n e r a l i ................................................... .... •  »
4) In teressi a riportare tu tte le spese al term ine

del 3.o a n n o .............................................................................. » 148,00
Totale spese al term ine del 3.° anno L. 3370,00

Se vi si  aggiungono altre L. 100 annue come media iru ttuo -
sità del cap itale fondiario, si hanno complessivamente L. 3700
circa per e ttaro e L. 0,37 circa per ceppo.

I vigneti a s i s te m a C a sa le se , con la vite appoggiata a tre
canne, di  cui una al  piede e due per tendervi il  tralcio da frutto,
im piantati su terreno di m edia tenac ità , con filari dis tan ti un
m etro e le viti m. 0,70 l’una dall’ a ltra sul filare medesimo, im-
porterebbero (Bo r d ig a ) :

A n n o  I .

1) Scasso reale ad un metro, giornate 1000 . . . L. 1100,00
2) S ta l la t ic o ........................................................................... » 150,00
3) B arbatelle N.° 14300.........................................................» 367,50
4) Messa a dimora, zappatura ecc.................................. » 140,00
5) Spese generali e d iv erse................................................ * 77,50

Interessi su queste speso ............................................... * 45,00
Totale a l termine del l.° anno L. 1870,00

Anno II.
1) Canne N.# 43000............................................................ L. 200,00
2) Riempimento e spese di c u ltu ra ............................ ....... 160,00
3) Spese generali e diverse ^ . „ 76,59

Interesse a riporta re tu tte le apese al termine
del 2.o anno ................................................................................* 93,50

Totale spese al term ine del 2.® anno L . 2400,00
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Anno III.
1) Spese di c u l t u r a ........................................................L. 170,00
2) Spese generali e d ive rse.......................................... „ 80,00

In teresse a riportare tutte le spese al termine
del 3.° anno................................................................................„ 120,00

Totale investimento diretto L. 2770,00

Tenuto conto del beneficio fondiario perduto, s’arriva ad un
capitale di  circa L.  3000 per ha. ; cioè a circa L. 0,20-0,22 per
ogni ceppo.

P e r il medesimo sistema Casalese, ma con filari d istanti m. 3-4,
a perm ettere qualche cultu ra intercalare,  e  facendo l’impianto
col sistema locale dell’arrosto, che serve contemporaneamente da
concimazione e fognatura,  ecco un’ analisi  concreta del do ttor
L.  F r a c c h ia :

A n n o  I.

1) Scasso a fosse profonde m. 0,80, larghe ra.  1,50,
metri lin. 2500 ; giornate N.# 300 a L. 1,10............................. L. 330,00

2) N.o 4150 barbatelle a L. 3 °/0 .........................................„ 124,50
3) M ateriali S l.° — letame q. 110 . . L. 110,00

per Varrotto \ 2.® — fasc ine ........................  165,00
----------  „ 275,00

4) Costituzione dell’a m a to e messa a dimora delle
viti giornate 40 a L. 1 ,5 0 ..........................................................„ 60,00

5) N.o 2 sarchiatu re giornate 2 2 ................................. ....... 49,00
6) Spese generali e diverse (compresi i trattam enti

an ticr ittogam ic i).............................................................................  70,00

Totale L. 908,50
Interessi 6 °/0 per mesi 8 in m e d ia ....................... ....... 36,00

Spesa del l.° anno riportata al suo term ine L. 944,50

Anno II.

1) Costo delle barbatelle non attecchite, 5°/0 delle
primitive da sostituirsi N.° 200X 0 i0 3 ............................ L. 6,00

2)  Canne  N.°  12000  a  L.  10  e  sa lc io li........................ „ 125,00
3) Loro impianto, potatu ra, palatura, ecc. giornate 16 „ 32,00
4) Assetto del 2.° anno compresa la mano d’opera „ 325,00
5) N. 3 zappature g iornate 4 0 ..................................... ....... 80,00
6) Spese generali e diverse c. s.................................. .......  76,00

Totale L. 639,00
Interessi al 6°/0 per mesi 8 in m ed ia ...................* 25,86

Totale spese del 2.° anno L . 664,86
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Anno III.
1) P o ta tu ra secca giornate 10 a L. 2 ,00...................L. 20,00
2) Canne e vim ini.................................................................... 250,00
8) P a la tu ra giornate 12 a L. 2,00............................. „ 24,00
4) P o ta tu ra verde giornate 6 di d o n n a ..........................  6,00
5) N.® 3 zappature giornate 45 a L. 2,00...................* 90,00
6) Spese genera li e diverse c. 8.......................................... 80,00

Tota le L. 470,00
Interessi al 6 °/0 per mesi 8 in m e d ia .......................... 18,00

Totale spese del 3.° anno L . 488,00

Il  dottor  Fracchia,  tenuto conto della  par te  di  beneficio fon-
diario  perduto,  e  del  raccolto  che può conseguirs i  nel  3.® anno,
computa la spesa complessiva al term ine del 3.<> anno in L. 2222,66
per ha. corrispondente cioè a L. 0,52-0,54 per ogni ceppo.

P er i filari di viti a s i s t e m a V o g h e re s e con gruppi di 5-6
viti con un solo palo centrale comune e i tra lci a frutto p ie-
gati  tutto  a ll’infuori  verso una p ala tu ra  disposta  in  quadrato,
m.  100 di  filare  portato a  frutto  (anno VI)  rapp resentano un capi-
ta le investito direttam ente di L. 120-130 come dalla seguente a n a -
lisi (Bo r d ig a ) :

Anno I.
1) Scasso di m.8 150 di te rra a L. 0 , 1 0 ...................L. 15,00
2)  Letame e  fascine sul  fondo dello  scasso (anatto)  „  6,00
3) N.° 250 barbatelle per 40 p i e d i ............................ „ 6,25
4) Loro messo a dim ora e riem pimento delle fosse „ 7,50
5) Pale tti per ogni piede N.® 40 a L. 2,5 °/0 . . . * 3,20
6) Z appatu ra e lavori d iv e r s i ..................................... „ 5,00
7) Spese g e n e r a l i ..................................................................  3,00

Interessi su queste spe se ................................................  1,05
Spese a l term ine del l.o anno L._ 47,00

Anno II.
1)  Po ta tu ra ,  zappatura,  legatu ra ,  ecc............................ L. 5,50
2) Spese g e n e r a l i ............................ • ................................. * 3,00

Interessi a ripo rtare tu tte le spese al term ine
del 2.o an no ............................................................................... » 2,35

Totale spese al termine del 2.® anno L . 57,85

Anno III.
1) Succissione delle viti ed opere diverse . . . . L. 5,00
2) Spese g e n e r a l i .............................................................* 3,00

Interessi a ripo rtare tutte le spese al term ine
del 3.o ann o .....................................................................................  2,89

Tota le spese al termine del 3.° anno L. 68,74
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Anno IV.
1) Opere diverse e spese g e n e r a l i ................ •  »

In teressi a riporta re tu tte le spese a l termine
del 4.° a n n o ...............................................................................

To tale spese a l term ine del 4.<> anno
Anno V.

1) Opere diverse e spese g e n e r a l i ............................
2)  P a la tu ra  in  ragione  di  L.  0,80  per  g ruppo .  .  .

In teressi a riportare tu tte le spese al termine
del 5.° a nno ...............................................................................

Totale capitale direttam ente investito

L. 8,50

» 3,44
L. 80,68

L,
n

8,50
82,00

4,03
L. 125,21

Equivalente a L.  3,10-3,20 per g ruppo a circa L.  0,50 per vite.
Nel V i te r b e se con filari dis tan ti m. 1,50-1,90 e m. 0,40-0,55 da

piede a piede (piedi 11000 circa pe r ha, con 22000 canne) al
4.° anno rappresen tano un capitale investito di  L. 1800-1900
(L. 0,15-0,18 p er ceppo).

Nel C ir c o n d a r io d i F r o s in o n e con filari accoppiati ad un me-
tro e m. 2,00 da coppia o coppia, con viti d istanti nel filare m. 0,50, la
spesa complessiva ascende a L.1500-1600 (L. 0,12 circa p er ceppo)
con coppie distanti un m etro L. 1700-1800 (L. 0,10 circa pe r ceppo).

Nelle  P r o v in c ie  m e r id io n a l i  ove  spesso  rim p ian to  si  compie
su scasso poco profondo e senza concime il capitale investito
può discendere intorno L. 1000-1200 per ha.

d) O liv i. — Nel territo rio di C a lc i (Pisa) in te rreno nudo
e sassoso del valore iniziale di sole 270 lire pe r ettaro , la costi-
tuzione di un oliveto costerebbe quanto appresso i Cu p p a r i ) :

Anno I.
1) Scasso e disposizione a terrazzi con muri a secco

e fogna tura di sassi ...............................................................
2) N.# 450 p iantoni a L. 1,12 .......................................
3) P ali e le g n a m e ..........................................................
4) Trasporto, pian tam ento, l e g a t u r a ........................
5) Letam e e letam azione................................................
6) Spese generali .............................................................

In teressi  scalari  su queste spese anticipate .  .
Totale spese del 1 ° an no r iporta te a l suo term ine

Anno II. al X inclusivo
1) Letam e e letamazione (x/s dell’oliveto pe r anno)
2) R im ondatura, vanga tura, leg a tu ra ........................
3) Spese gen e ra li..............................................................

In teressi  scalari  su queste spese an ticipate .  .
Spesa m edia annua posticipata

L. 2100,00
„ 504,00
, 72,00
» 216,00
i ì 100,00
n 30,0e

L. 3032,00
9» 128,00

L 3150,00

L. 140,00
99 80,00
91 30,00

L. 151,00
» 5,00

L. 156,00
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Il oapitale direttam ente investito al principio dell'anno X I.0 in
cui si inizia la produzione, ascende a :

L. 3150 (del 1 o anno) X 1 ^ 9 * = ............................ ....  . L. 4480,00
-----e

* 156 (annualità costante di nove anni) 156 — —  =  .  *  1 7 2 0 , 0 0
0 ,0 5  — — —

Somma dei oapitali direttam ente investiti L 6600,00
Ed il capitale indirettam ente  investito equivale all'accumula-

zione finale di 10 annate di fru tto del capitale fondiario iniziale,
che  ascende,  come  s'  è  detto,  a  L.  270.

-----10
■ 270X0,05 1,(̂ 0 ~ 1 =67,70. ,

Complessivamente,  in tali  condizioni,  le  450 pian te rapp resen-
tano al termine del 10.° anno, un cap itale di L. 6668 circa e ciu-
scheduna p ian ta circa L. 15. In condizioni meno laboriose, non
occorrendo la costituzione delle terrazze e la fognatura, la spesa
del l.o anno si riduce a circa L. 2000 ; con semplice scasso a bu-
che di un m.8 può ridursi a circa L. 1500. C iascheduna pian ta,
porta ta all* 11 * anno rappresen ta mediamente nel primo caso
L. 8-12; nel secondo a L. 6-9 Devesi però avvertire che in ogni
caso il  prodotto dall’anno 11.® al  15.<> e talo ra al  20.° non rein te-
gra le spese annue e che quindi il  oapitale investito,  va,  ancora
per alcun i anni, via via crescendo. .

e) G elsi. — Secondo Bin a c a r d i  un gelso, in L o m b a r d ia
darebbe luogo alle seguenti spese in lire austriach e che, dato il
rinvilio della moneta, possono oggi tradursi in lire ita liane:

1) Scavo della b u c a ............................................................L. 0,25
2) Costo del gelso i n n e s ta to ............................................ * 0,75
4) Palo di so s te g n o ..............................................................  0,02
4) Letam e . . .......................................................... .......  0,50
5) P ian tag io n e ........................................................................ , 0,37

L. 1S9
Aggiungasi l’interesse al 6 °/0 porta l’an ticipa-

zione media di mesi o t t o ..........................................................  0,08
Spesa d'im pianto al  termine pel l.o anno L.__ 1,97

Il prof. Ca r t o n i giustam ente voleva un miglior lavoro del te r-
reno od una buca di dimensioni maggiori  delle ordinarie:

1) Scavo della buca (m.8 1,50 c i r c a ) .............................L. 0,40
2) Costo di un buon gelso di 4 a n n i ....................... .......  0,60
3) Letame compreso il t r a s p o r t o ..................................  1,70
4) P iantagione, palatu ra, le g a tu r a ..................................  0,25

L. 2^5
Interesse al 6 °/0 posta l’anticipazione media di

otto m es i.........................................................................................  0,11
Spese d’ impianto a l  termine del l.°  anno L . 3,06
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Posto» in entram bi i oasi, ohe il gelso incominci a fru ttificare il
6.° anno e ohe le spese annue, medie oorapreso il benefioio fondiario
relativo al te rreno so ttra tto alltord ina ria coltivazione, ascendano a
L. 0,20, si avrebbero: applica ti i  da ti del B iancardi circa L. 3,50 di
capitale  per  p ianta ;  circa  li.  4,80 applicando quelli  del  prof.  Cantoni.

f ) A g ru m i.  — P e r  la  S ic i l i a (Cuppà r i) sempre  in  ragione
di ha . :

1) Scasso giornate 306 ................................................... L. 388.62
2) P iantoni N.® 490 ...............................................................  613,00
3) P ia n ta g io n e .......................................................................  118,00
4) L e ta m e .................................................................................  76,00
5) In teressi su queste s p e s e ...........................................  62,77

Totale spese a l term ine del 1.® anno L. 1258,39
Aggiungendovi le spese generali ed il benefìcio fondiario relativo

alla superficie so ttra tta alla o rdinaria coltivazione L. 1350-1500. E
perchè nel 2.® anno, tenuto conto, dei rim pianti, le spese ascen-
derebbero complessivam ente a c irca L. 700 ; l ’agrum eto portato a
frutto (anno 3 °) costerebbe intorno L. 2100-2200: ogni p ian ta L. 4-4,50.

Spesa assa i m aggiore rapp resentano i lim oneti e gli aranceti
del S orrentino ove lo scasso iniziale si approfonda m. 3,00-3,20.

P er un e ttaro a limoneto (Sa v a s t a n o ):
Anno I.

1) S veller v iti  od altre piante, scasso a m. 3,20
giornate 1113 a L. 1,70 .........................................................L. 1891,50

2) A ppianare e livellare, g iorn ate 6 8 ............................... 115,60
3) N.® 530 lim oni innestati di anni 8-10 a L. 5 . . „ 2650,00
4) N.o 2040 piantine da levarsi grad atam en te a L. 0,20 „ 408,00
5) N.° 538 fosse e m essa a dim ora giornate 160 a

L. 1,70......................................................................................... .......  272,00
6) N.° 12 fossati long itud inali e m essa a dimora

delle p iantine giornate 30 a L. 1 ,7 0 ................................ „ 51,00
7) Stallatico q. 305,8 a 0 ,7 0 .......................................... .......  214,06
8) Zap p atu ra in luglio gior. 75, in o ttobre gior. 20 „ 161,50
9)  Affitto  perduto  nel  1.® anno .  • ............................... 837,50

10) Direzione dei lavori L. 40, spese genera li e di-
verse 40; in teress i eoe............................................................ ....... 204,84

Tota le capita li investiti a l term ine del l.° anno L. 6810,00
Anno II.

1) Z app ature e formazione delle conohe giornate 106
a L. 1 ,7 0 ........................................................................................ L. 182,00

2) P o ta tu ra g iornate 6 a L. 2,50...................................... * 15,00
3) Quintali 205 di letam e a L. 0,70............................ ....... 185,00
4) C opertura p rovvisoria..................................................... „ 120,00
5) Affitto p e rd u to ...................................................................n 837,50
6)  Spese  generali  e  d iverse  ed  in teressi  a  portare

tu tte queste spese a l term ine del 2.® a n n o ................... ....... 390,50
Totale capita li investiti al term ine del 2.® anno L . 8540,00
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Dedotto il  valore rapp resentato dalle 2040 piantine ohe a que-
st'  epoca può considerarsi  da L. 0,75 ciascuna, ogni pianta di  li-
mone rappresenta un capitale da L.  13-13,50.

Per un ettaro ad aranceto (Sa v a s t a n o ) :

Anno I.
1) Sveliate, scassare, spianare c. s.............................L. 2011,10
2) N.# 530 p iante di arancio, innestate, dell’età di

anni 8-10 a L. 5.00........................................................................  2650,00
3) N.o 581 piante pe r contraforti di 6-8 anni a L. 4,00 „ 1936,00
4) N. 1014 fosse e messa a dimora giornate 120 a

L.  1 ,7 0 ................................................................................................  351,00
5) Letame q. 202 a L. 0.70 e zappature gio rnate 95 „ 302,96
6) Affitto p e rd u to ............................................................. ,, 680,00
1) Direzione dei lavori L. 40, speso generali e di-

verse L. 30, interessi a riporta re tutte le spese al te r -
mino dell’a n n o ...............................................................................  250,44

Totale capitali investiti al termine del l.o anno L. 8181,00

Anno II.
1) Zappature L. 180,00, potatu ra gio rnate 10 a L 2,50 L. 205,20
2) Letame q. 313,50 .............................................................. * 177,45
3) Spese generali e diverse ecc......................................... * 58,35
4) Affitto perduto L. 680, interessi di L. 8181. . . , 1089,00

Totale capitali investiti al termine del 2.° anno L* 9711,00

Anno III,
1) Spese di cultura, concime ed a f f i t t o .......................L. 885,20
2) In teressi e spese g e n e r a l i ............................................„ 544,80

Totale L. 11141,00

Si può così calcolare che i contraforti valgono L. 9,45 e i
piantoni L. 12,40 ciascuno.

g) P i a n t a g io n i  d iv e r s e  —  P er  un sommacheto (Bo r d ig a ):

Anno I.
1)  Scasso  reale  e  fosse  pe r  l’impianto . . . . . L. 1200,00
2) B arbatelle 15,000 a L. 2,50 °/oo................................. ....... 38,00
3) N.o 3 zappature giornate 100 a L, 1,50 . . . .  „ 150.00
4) Beneficio fondiario perduto, interessi, spese div. „ 312,00

Totale capitali investiti alla fine del l.o anno L. 1700,00

A n n o I I .

1) Spese di cultura, interessi, beneficio fondiario
p e r d u t o ....................................................................................L. 500,00

Totale capitali investiti Ri termine del 2,° anno L. 2200.00
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P e r  un  n o o o io le to  (Sa v a s t a n o  e  Bo r d ig a ) :
Anno I.

1) Scavo di N.® 800 fosse giornate 16 a L. 1,50. . L. 24,00
2) Costo di N.° 2500 palloni a L. 4 °/0 .......................„ 100,00
3) P iantagione e p o ta tu ra g iornate 6 ................„ 9,00
4) C o n c im e .............................................................................. 80,00
5)  Im prod uttiv ità  di  circa  ro.2  600 di  te rreno,  spese

generali, i n t e r e s s i ................................................................. .......  27,00
T otale capitali investiti al term ine del 1.® anno L. 240,00

P er i tre anni successivi le varie spese annue possono ra g -
guag liarsi in circa L. 30. Un noccioleto condotto a fru tto (anno 4.°)
viene quindi a costare L. 375 ossia circa L. 0,15 per pollone.

Costo di un ettaro a c a n n e t o condotto al terzo anno ed in
piena produzione (analisi del dott. Fr a c c h ia per  il  M o n fe rra to ) :

Anno I.
1) Scasso a fosse profonde m. 0,80 larg he m. 1,50

distante d a asse ad asse m. 4,00..........................................L. 300,00
2) N. 3500 rigrom i (.zam pe  o barbocchi) a L. 2,5 °/0 „ 87,50
3) P iantagione e riempim ento delle fosse . . . .  „ 90,00
4) q. 200 di stalla tico a L. 0 , 8 0 ................................. ....... 160,00
5)  S archia tu ra  di  g inepro  opere  8  a  L.  2,50  . . .  „  20,00
6)  S fogliatura  in  agosto  opere  5  di  don na.  . . .  „  4,00
7) Taglio in novembre e agosto in fasci delle c ar-

re tte g iornate 4 a L. 1 ,2 5 ................................................... ....... 5,00
8) C opertura delle liste a canne con pula o letame

pugliese a difendere i rigom i dal g e l o ....................... * 25,00
9) Spese genera li ed im p o s te ......................................„ 60,00

L. 751,00
In teresse al 6°/0 p er mesi 8............................................. 33,80

L. 784,80
Cannette 5000 a L, 5 °/oo e prodotto degli in terfilari „ 65,00

Spesa  ne tta  a l  term ine del  1.® anno L .  719,80
Anno II. '

1)  Zapp atura  prim averile  g iornate  20  a  L.  2  00.  .  L .  40,00
2) „ d’a g o s to ......................................................... „ 30,00
3) S frondatura g iornate 15 a L. 0 ,8 0 ............................. „ 12,00
4) Taglio delle canne giornate 20 a L. 1,25 . . . ,, 25,00
5) C opertura con sta lla tico che serve anche di con-

cimazione.................................................................................... ....... 100,00
6) Spese g e n e r a li ...................................................................„ 60,00

L. 271,80
In teresse al 6°/0 per c irca 6 mesi . ................... ....... 8,13

L. 279,00
Cannette 10,ODO a L. 5 °/oo e prodotto degli in terfilari v 100,00

Spesa n e tta a l term ine del 2.® anno L. 179,93
Posto ohe il benefìcio fondiario annualm ente perduto ascenda

a L. 50, il  m ontante al term ine del 2.® anno ascende a L, 1038,23.
Digitized b y C j O O ^ l C



- 124 -

27. Fabbricati rurali.
Loro posizione assoluta e relativa.

a) C en tro d i a ttiv ità* d e ll’a z ie n d a . — Debbono, i fabbrica ti,
possibilmente sorgere nel centro d i a ttiv ità  dell’azienda.

Un’ azienda orizzontale d i t e r r e o m o g e n e e ed un ifo rm e*
m e n te o o l t iv a te ha il  suo centro di attività corrispondente al
suo baricentro.

A determ inare il centro di g ra v ità ricordiam o che:
a) per un parallelogram m o ò dato dalla intersezione delle

due d iagonali:
b) pe r un triangolo è situato a s/„ dalla re tta condotta da

un vertice a l  punto di mezzo del lato opposto;
c) per un trapezio dette a  e  b i due lati paralleli ed h  l’a l-

tezza, il baricentro trovasi ad una distanza, dal lato m aggiore a ;
a 4- 2 b  h
La + 6 T

m isurata sulla linea che unisce i punti di mezzo dei la ti a  e  ò;
d)  per un segmento di circolo detta s la sua superficie, c la

corda, la distan za del baricen tro dal centro del circolo m isurata
sul ragg io mediano è :

e) per un segmento parabolico de tta 8 la  saet ta ,  la  distanza
del  baricentro dal  vertice è data d a :

d = *Us
Se l’azienda ha forma irrego lare e com plessa ed in ogni caso

per una r icerca largam ente approssim ativa può ado ttarsi  il  me-
todo della sospensione. Si disegna in scala la planim etria su
cartoncino o lam iera m etallica uniforme; si r itag lia lungo i con-
torni ; la p lan im etria iso lata si appende per un punto del m argine
quale corpo pesan te di un filo o piombo. Stabilitosi l’ equilibrio,
si  traccia sul cartoncino o su lla lam iera il  prolungam ento della
verticale segnata dal filo. Su questa linea deve trovarsi il bari-
centro.  .

Si  opera una seconda sospensione ruotando li  cartoncino o la
lam iera di circa 90°, si traccia il nuovo prolungam ento della
verticale segnata dal filo e poiché anche su questa deve giacere
il baricentro , esso si dovrà trovare nelle intersez ioni dei due
prolungam enti. Se, una volta eseguiti tre o quattro ten tativ i s’ot-
tiene la intersezione pressoché nel medesimo punto, vuol d ire ohe
il  cartoncino o la lamiera,  sono di spessore e peso unitario suffi-
cientemente uniformi e il baricentro può ritenersi bene determ inato,
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A procedere oon maggiore esattezza si soompone la planim e-
tria , a mezzo di linee rette , in tante figure rego lari delle quali
sappiasi  determ inare il  baricen tro ;  si  determ inano le aeree delle
singole figure e, nei rispettivi baricentri, si suppongono applicate
altrettan te forze parallele proporzionali alle superfici. Si com-
pongono le vario forze parallele a trovarne il centro o il punto
d i applicazione della risu ltan te,  che corrisponde appunto al
centro di  g rav ità della  in tera superfìcie.

La determinazione del centro di un sistema di forze parallele
può farsi analiticam ente o graficamente.

A naliticamente. — Si proiettano i vari baricen tri sopra una
re tta a rb itra ria x  scelta per asse di riferimento e si misurano le
rispettive distanze o proiezioni e sieno dx per  la  forza  $,  ; dt per
la forza 8*; d3 per la forza s3, eco. I  prodotti  delle forze per le
rispettive distanze dall* asse di riferimento, costituiscono i mo-
m enti  delle componenti e poiché la somma dei m omenti delle
componenti  deve essere uguale al  momento della risu lta n te ,  o
poiché la risultan te è uguale a 8X + s3 4* H 4- eoe., detta y  la di-
stanza ignota del suo punto di applicazione dell’asse x  di riferi-
mento :

(s, + «a + s2 +  • • • ) ! /= Si di 4" Sz d2 4- s3d3 4 - . . .  da cui:

__ $1 dj 4- s9 d2 4- 8„ d3
Si 4- Si 4- s3 4 - . • •

Innalza ta dallf asse di riferim ento una perpendicolare e su
ques ta por ta ta la distanza y  e  dal  suo estremo una parallela alla
x , su questa r e tta deve giacere il centro delle forze parallele e il
baricen tro della superficie.

Si assume un nuovo asse di riferimento y ,  di  solito perpendi-
colare a l primo, vi si pro iettano i singoli baricentri delle figure
rego lari e dette dx, d9, d3 . . . . le rispettive distanze ed x  quella
ignota del centro di applicazione della risultan te avremo analo-
gamente :

x zzi Sqt d2l 4- s3 d3* 4*...
4* s2 4* s3

Sul nuovo asse y  s1 innalza una perpendicolare della lun-
ghezza x  e  dal  suo estremo tirasi  una paral lela ad y \  su questa
parallela, che scelti gli assi coordinati perpendicolari tra loro, ta-
g lierà normalmente la prima, deve pure trovarsi il bar icen tro ;
il  baricentro sa rà quindi stabilito dalla loro intersezione.

Metodo grafico, Sieno I, II, III, IV (fig. 1), i baricentri dei
singoli appezzamenti ed m x, m2, m3, rmÀ delle quantità propor-
zionali alle superfici su s2, s3, s4.

Si portino queste successivamente sopra una linea retta a rb i-
tra ria a x  (fig. 2) e si conducono da un punto O pur  esso  arb i-
trario (polo) i  r agg i Oa, Ob, Oc, O d , . , ,  P e r il punto I  (fig. 1)
si  conducaI B para llela ad Oh sino a incon trare la parallela alla
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a x  passante  per  II  ;  da B  si conduca B G parallela ad 0 c sino  a
incontrare la parallela ad a # passante per III;  da G la C D  pa-

ral lela ad O d sino
ad incontrare la  p a-
rallela ad a a;  pas-
sante per IV ; da D
la E D F  pa rallela
ad O a, e da I\&  A I F
paral lela ad Oa. Pe r
il loro punto d'inoon-
tro F  si tiri F y  pa -
ral lela ad a x. Sopra
questa linea deve tro -
varsi il ricercato ba-
ricentro.

Si  ripeta la  ope-
razione assumendo
come base una nuo-
va direzione at x , (fi-
g. 3) che non faccia
un angolo soverchia-
mente acuto con la
a x  a  determ inare
una seconda linea
re tta Ft  y x sulla  qua-
le debba pure tro -
varsi il baricen tro ; il
quale sa rà quindi in
G loro intersezione.Fig. 2. Fig. 3.

Se  gli  appezzamenti  dell1  azienda  n o n  so n o  u n if o rm i  od
u n if o r m a n te o o l t iv a t i ; nei loro baricentri singoli deve conside-
rarsi  applicata una forza,  non più corrispondente alla superficie,
ma alla superficie moltiplicata per il rispettivo coefficiente un i-
tario di attività.

In questo caso 1’ attività di un appezzam ento si può ritenere
proporzionale alla quan tità di lavoro degli animali e degli uomini
che richiede la sua superfìcie un itaria ed alla direzione o so r-
veglianza che, alla sua volta, è proporzionale alla quan tità di
lavoro.

Detto ì> il numero delle giornate di lavoro di un paio di an i-
mali, richiesto in media annualm ente d airun ità di superficie (ad
esempio da un etta ro) e a il suo costo un itario ; detto 0  il numero
di giornate d'uomo ed m 1' importo medio della mercede, il coef-
fioiente d 'attivi tà  è  dato da:

c = (bo + om)(l + a)
nella quale a esprime il coefficiente un itario della spesa di dire-
zione e sorveglianza (circa il 4 — 7 °/0).
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Determ inati così i rispettivi coefficienti di attiv ità, si procede

con metodo simile al precedente, considerando, però nel baricen tro
di ogni singolo appezzam ento app licata ana forza equivalente al
prodotto della sua superfìcie pe r il rispettivo coefficiente di a t-
tiv ità (N i c c o l i ).

b) A ltr e  o i r o o s ta n z e  o h e  h a n n o  i n f lu e n z a  s u l l a  p o -
s iz io n e  d e l  f a b b r i c a to  r u r a l e ,  — L a n a tu ra del terreno  su cui
devesi fabbrica re dev’essere ta le che le fondam enta vi  r imangano
ferme, duratu re ed asciutte. È evidente che se il centro di a ttiv ità
corrispondesse a terreno sortumoso, o altrim enti instabile, soggetto
a frane,  a lavine,  scoscendimenti,  o ad inondazioni,  erosioni,  ecc.
converrà eseg uire la costruzione in a ltra località , il più possibile
prossima, ma che presen ti migliori ca ra tte ri di stabilità e sicurezza.

Cosi  pure  si  dovrà  aver  riguardo  alla sa lub rità ,  a l facile  ac-
cesso dall’ es terno del fondo al fabbricato , dal fab bricato alle
varie pa rt i del fondo.

Nelle aziende in terreno in piano ed in colle è a pre fe rirsi la
posizione a mezza costa; posizione che pone il fabbricato stesso
in buona condizione di aria,  d i  luce di umidità,  che consente di
dom inare e sorvegliare buona pa rte della sottoposta azienda. In
quest’ultimo rigu ardo ed in quello della ventilazione meglio an-
cora si p re sta la v etta delle oolline e questa posizione la vediamo
sovente p resce lta speoie nell’I ta lia C entrale anche con grave danno
della comodità di accesso e della economia della manutenzione.

In relazione e\Vacqua potabile  è parvente la u tilità econom ica
che essa abbia a trovarsi ,  ed in quan ti tà  sufficiente,  prossim a al
fabbricato.  In caso diverso si  avrebbero perdite notevoli  di  tempo e
di  forza cagionate dalla distanza da percorrere,  altrim enti  m alattie
e m alessere nelle genti e negli animali per l’uso di acq ua cattiva.

L ''economia  del  fabbricare sia per la buona na tura e solidità del
ter ren o che consente p rofondità minore nei fondamenti, sia per la
presenza nel suolo o nel sottosuolo di ada tti m ateriali da co stru-
zione, sia pe r la facilità dei trasporti, ecc. può ancor essa concorrere
a lla determ inazione della località più conveniente alla costruzione.

Giova però in ogni caso riflettere e com putare se l’ economia
del momento, il risparm io immediato sulla costruzione, non si t ra -
duca in una p erdita annua corrispondente ad un capitale mag-
giore di quello economizzato.

28. Fabbricati rurali. - Loro disposizione.
a) N u m e r o d e i p ia n i .  — Il  luogo più proprio ed agevole per

le faccende ru ra li  è il  pian te rren o ; qui aduuquo, oltre il  locale
di ricovero per il bestiame, devono tro v ar luogo le tettoie per le
macchine ed attrezzi pesanti e, di regola, tu tti i locali necessari
a lla m anipolazione dei p rodotti.

Sopra il  pian terreno possono ricorre re i  fienili,  i  granai,  le
abitazioni del personale dell’azienda.
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I fabbrica ti ru ra li non possono nè debbono avere g rande a l -
tezza; difficilmente si  elevano o ltre i  due pian i compreso i l  te r-
reno; necessitando eccezionalm ente un terzo piano giova desti-
narlo all 'ab itazione degli uomini, anziché a l deposito od alla
conservazione dei prodo tti, dal più al meno, tu tti pesan ti e volu-
minosi  e  di  difficile  trasporto .  :

L a spesa p e r la  m aggior q uan ti tà  di  a re a occupata e pe r la
m aggior superficie dei te tti è com pensata da l risparm io nella
minore profond ità e forza dei fondamenti,  nel  m inor numero
delle scale e, p iù tard i, nella m aggiore facilità e com odità delle
operazioni specie di trasporto .

b) N o r m e p r i n c i p a l i . — Possono così riep ilogarsi:
1. ° Debbono riuscire prossimi e di fac ile e spedita comuni-

cazione f ra loro i locali che hanno ufficio correlativo : quindi il
fienile e la stalla che benissimo possono essere sovra pposti; la
sta lla, il locale pe r la p reparazione de foraggi, il letam aio ; la
can tina e la tin aia ; l'a ia ed il gran aio .

2. ° Deve l’ab itaz ione del diretto re dell'az ien da o dei coltiva-
tori, essere cen trica in relazione ai va ri locali d’uso ru stico ; pos-
sibilmente tale che, dalle finestre, si domini la p iù pa rte del-
l’azienda,  la  corte rust ica e l 'a ia  ;  che facile  riesoa la  sorveglianza
e l’accesso alle varie pa rti del fabbrica to .

3. ° I vari locali debbono, in relazioni all’ uso cui servono,
trovare la esposizione p iù conveniente. Quind i:

a) I  locali  di  r icovero degli  anim ali  abb iano ap ertu re a mez-
zogiorno ed a tram ontana,  pe r  attuarvi ,  con l’altern ato chiudere
delle une o delle a ltre,  la  opportuna tem peratu ra e ventilazione ;
potendo anoora m oderare la luce,  pe r favorire l’ impinguamento
del bestiame ; ovvero talvo lta im p o rtace lo dentro, per antiven ire
l’ abbagliam ento che il bestiame prova passando da lla s ta lla
oscura al  pieno g io rn o ; pe r da re a l  bestiame il  vigore che la
luce infonde nei corpi o rganici  e pe r distrug gere i  parassiti  sì
vegetali che anim ali, nemici quasi sem pre del ragg io sola re
(Bo r io ); ta li norme valgono, pe r la massima p a r te anche p e r la
b igattiere ;

b) I g rana i ape rti sieno ai qua ttro ven ti ; in ogni oaso di
facile ventilazione ed asc iu tti; non sulle stalle o prossim e a lo-
calità dalle quali em anino pu tride esalaz ioni;

c) Le tinaie guardino, specie laddove l ’inverno è precoce, a
mezzogiorno ad attingervi  il  calo re necessario alla  com pleta fer-
mentazione del mosto ;  ne’ paesi  caldi ad inverno tard ivo guardino
il  nord  ;

d) 1 looali  pe r la conservazione del vino e quelli  p e r la con-
servazione e la screm atura, pe r affioramento, del la tte e che deb-
bono av ere una tem peratura costan te e,  possibilmente tra i  12-14
gradi cen tigradi,  guard ino la tram ontan a; bene se affondati  nel
suolo, purch é il te rren o sia a sciutto ; in ogni caso ben r ip a ra ti
ed a re ati insiem e ;
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e) Le aie soleggiate sempre a ben essicare i  prodotti,  scoperte
al  vento laddove non è introd o tta la ventilazione m eccanica per
la r ipu litu ra dei semi ;

f )  Il  letam aio ed il  porcile,  lungi dalla casa di  abitazione e
generalm ente al  nord ove il  vento più freddo e,  di  solito,  meno
pe;sisten te, minor copia di esalazioni ap porta sull’abitato .

4.o Devesi, per quanto è possibile, tene r lon tan i i locali per la
conservazione del fieno, della pag lia ecc., d ’altre sostanze facilmente
combustibili, da quelli di abitazione e specie dai focolari e cam ini;

5.° L a pian ta generale dei fabbricati rustic i, deve esser tale
che questi  adem piano tu tti  al  p roprio ufficio col massimo disim-
pegno reciproco, e con la minima spesa di costruzione.

c) F o r m a e c o n f ig u ra z io n e . — S e i riguardi dell’esposizione
il  fabbricato ru rale può decorrere,  in un sol  corpo,  da levante a
ponente,  presentando così il  mezzogiorno e la tram ontana voluti
l’una o 1’altra od entram bi insiem e, dai va ri locali. D i fronte alla
facciata sud si  distende l’a ia ;  di  fronte quella a nord la corte
rustica pe r il deposito del legname, per i letam ai, ecc. Ed è
questa al certo pe r le piccole aziende e pe r talune delle medie
la disposizione più econom ica. D alla riun ione dei vari locali in
un sol corpo si  ha risparm io di muri esterni,  nessuna perdita
di  a re a ;  e,  ponendo, nella parte centrale,  i  locali  di  abitazione,
uniforme ne riesce, per la d istanza, l’acoesso dalle due ali.

Se però il fab bricato in una sola linea m isura o ltre m etri
35-40,  ad abbrev iare le distanze tra i  punti  estremi,  conviene
sv ilupparlo o in due corpi para lleli  o,  conservandolo di un sol
corpo, rip iegarlo ad angolo retto .  L a p ian ta ad angolo bene si
p resta a riflettere, co’ suoi due lati, i ragg i del m attino e del
tram o nto ; è specialm ente indica ta p er località poco soleggiate
ed umide o soverchiam ente ba ttu te dai venti.

In Toscana, specialmente con l’ intedim ento di rendere meno
facili e meno disastrosi gli incendi, anche pe r piccole aziende si
p referisce, sovente, la divisione in due corpi para lleli ; uno per
l’abitaz ione del colono, la s ta lla, il granaio, ecc. ; l’altro (capanna )
p e r ricoverare il fieno, 16 paglie, gli strum enti agricoli più volumi-
nosi  e,  spesso il  letam e. .

Inraziende più vaste,  quando il  fabbrica to si  svilupperebbe o ltre
60-80 metri, conviene riun ire i due corpi pa ra lleli con una o due
branche perpendicolari  adottando la fonha a tre lat i  o add irittura,
quando lo sviluppo supera i  cento metri,  quella di  quadrato chiuso.

L a p ian ta a tre lati od a quattro lati riesce opportuna laddove
dom inano i  venti,  laddove p e r ragione di sicurezza giova il  fab-
bricato e la  corte chiusa.

In clima poco ventilato ed umido si  preferisce se parare il
fabbricato  in  più  corpi  ognuno  rag gruppan te  i  locali  d ’uso  cor-
rela tivo ad o ttenere m aggior luce,  arenm ento, ventilazione ;  cen-
trico ai v ari corpi distribuiti con disposizione ste llare sorge il
locale di abitazione del diretto re e del personale sorvegliante.

N ic c o l i.  9
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In riguardo alla disposizione conviene infine osservare come
assai nume?*o di ingegneri  e di  costrutto ri  si  preoccupi di  so-
verchio della simmetria e rego la rità della p ian ta, m entre, nei
fabbricati rurali, la e leganza, la simmetria, la regolarità, debbono
cedere il campo all’ economia di costruzione e, più ancora, alla
comodità ed a ll’economia del loro uso.

29. Fabbricati rurali - Loro ampiezza.
a ) A m p iezza complessiva. — Dipende:

l.° dall’ampiezza del fondo; 2.<> dall’ in ten sità del metodo di
coltura esercitato; 3.° dal sistema di conduzione o di amm inistra-
zione ; 4.® dalla n atu ra delle piante che vi si coltivano e dalle
industrie ru rali  che vi  si  esercitano.

L’ing. Sc a l a , in relazione alle condizioni m edie del F r i u l i ,
p roge tta : m.2 1200-1500 di cui circa s/6 di fabbricato vero e p io -
prio o coperto (m.2 35-40 per ettaro per piccole aziende ; m.2 25-35
per aziende medie).

In T o so a n a , in terreno buono di piano (Ni c c o l i) :
Superficie coperta

ad un piano a due piani
P e r  fondi  di 5-  6  e t ta r i .  . . m.2 50- 80 m.2 80-100
P er fondi di 7-10 ,, .  . . w 100-120 n 120-150
P er fondi di 11-15 „ . . . „ 130-150 „ 150-200

P er i fondi in collina il fabbricato a due piani può, per la
stessa superficie, ridursi di l l4 */« ♦ m entre,  quello ad un sol piano
destinato,  la più pa rte,  ai  foragg i ed ai  lettimi,  r imane pressoché
invariato. Complessivamente in p ianura m.2 20-30 pe r le aziende
sotto  i  10  etta r i;  m.2  15-25  pe r  le  aziende  superiori  a  10  e tta r i:

P er  l’E m ilia (Ca n e v a z z i) :
Casa colonica Stalla, fienile Porcile, pozzo

a due piani con portico e forno
P er fondo sotto Ett. 6 m.2 86 . . . . m.2 129 . . . . m.2 3

«  *  «  8  ,  114.  .  . •  «  171  .  . •  •  «  4
»  «  «  10  ,  142.  .  . •  ,  213. . •  .  »  5
„  „  „  12  ,  170.  .  . •  » 255. . •  •  »  6
.  « « 16 * 226. .  . •  »  389.  . .  .  „  9
„  n  »  20  „  282.  .  .

(in media m.2 45 per ettaro).
•  .  423. . •  •  . 1 0

Per aziende vaste e vastissim e le dim ensioni dei fa bb rica ti,
relativam ente a lV unità d i superficie , a p a r ità d i  a ltre condi-
zion i,  vanno  sensibilmente  d im inuendo.

Ca b l o  Be r t i  P i c h a bt  assegna:
Superficie

complessiva coperta.
P er un tenimcnto di 30- 50 E tta ri m.2 1250 . . . m.2 380

* „ 50-100 * 2000 . . . „ 700
„ „ 100-150 „ n 2700 . . . „ 1100
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Nella B a s s a L o m b a r d ia data la intensività della cultu ra
foraggera ed il forte allevam ento del bestiame (Ca n t a l u p i) un’a
zienda di circa Ett. 100 m isura in fabbricato coperto m.8 4000-5000
e, complessivamente, m.a 14000-18000 (m.2 40-50 di sup. coperta
per ettaro).

Nella grande cultu ra estensiva del  m e z z o g io rn o d ’I t a l i a
(Bo r d ig a ) m.8 2700-3000 di superficie coperta sono sufficienti per
un’ azienda di 300 e ttar i (m.2 8-10 di superficie coperta per ettaro).

ò) C ase d i a b i ta z io n e r u r a l e .  — S’abbiano da ricoverare
f  famiglie di lavora tori composte, in complesso, di n  persone
adulte.

Ad ogni famiglia di —j -  adulti  compete una cucina .

Per 3-4 adu lti la cucina deve m isurare 16-18 m.2 c crescere in
corrispondenza ai suoi componenti adu lti di circa 1 m.'- per persona

S  (superficie della cucina) = 17 + — 3 J

Ad ogni due adulti compete una cam era da letto della super-
ficie dì 16-20 m.2 in media 18

c (camere da letto per ciascuna famiglia) =

Superficie complessiva, tr a cam ere e cucine (Ni c c o l i):
S = 1 4 f - |- 1 0 / i

Laddove vige il sistema di colonia parziaria 0  laddove il col-
tivato re ha diritto al terraneo  o all’ allevam ento di animali da
cortile, occorre in più, ad ogni famiglia, qualche locale per la
conservazione dei prodotti, o per deposito di strum enti od attrezzi,
o per il ricovero degli animali, a seconda dei pa tti con trattuali e
delle consuetudini del luogo.
Altezza dei locali di abitazione ru ra le m. 3,30-3,50
P orta d’ingresso all’esterno . . largh. „ 1,10-1,30 alt. m. 1,90-2-10
Porte i n t e r n e ....................... * n 0,80-1,00 „ „ 1,40-2,00
F in estre ..................................... „ n 0,70-0.85 „ w 1.70-1,80
Scale: larghezza m. 0,90-1,10; pedata 0,20-0,24; a lzata m. 0,18-0,20

Il rapporto più comodo tra l’a lza ta a e la pedata p  sarebbe:
2a 4- p =  0,64 m.

ma può ridursi ad economia di spazio « :
2 a  + p  = 0,60

c) Scuderie:
Lunghezza della posta (esclusa la mangiatoia) . . . m. 2,60-2,80

„  u n  (compresa la mangiatoia) . . „ 3,10-3,50
/ se le poste sono stabilm ente divise . . „ 1,70-1,80

Larghezza V „ „ si riducono a boxes. . . . „ 3,00-3 50
della posta ) „ „ sono d iv .da battifianchi mob. „ 1,50-1,70

\  * * non sono d i v i s e .........................  1,40-1,60
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Larghezza * per scuderie semplici . . . m.
della corsia posteriore (  per scuderie doppie .  .  .  „
Larghezza della corsia per la distribuzione dei foraggi

(in scuderie con m angiatoie iso la te ) ........................... „
1 altezza del fondo dal s u o l o .......................„

Mangiatoie } altezza dell'orlo superiore dal suolo . „
o greppie i larghezza minima i n f e r i o r e ........................

\  larghezza massima superiore .  . . .  v

Ì altezza della ra strelliera dal suolo . . „
altezza della r a s t r e l l ie r a ........................... „

distanza tra i  listelli  che sorreggono il
f i e n o ..................................... ,

distanza deir orlo sup. dalla verticale
passante per l’i n f . ............................ .....

Pendenza totale del pavimento delle poste verso il ca-

nale pe r lo scolo delle o r in e ..................................... .....
_ , \ larghezza ..............................................„
P o rta d’ ingresso , altezza...................................................„
Altezza della s c u d e r ia .............................................................
Superficie per un puledro lib e r o ..................................... m.2

„ media per un cavallo a d u l to ....................... m.8
C ubatura per ciascheduno cap o -a d u lto ......................... m.3

d) S ta l l e :
Larghezza della posta (esclusa la mangiatoia) . . . n

„ n r, (compresa la m angiatoia) . . .
/ se le poste sono tra loro stabilm ente

Larghezza \ s e p a ra te ...................................................
della posta j senza separazione per animali adulti . ,

{ per vitelli o vitelle al di sotto di un anno .
{ altezza del fondo dal s u o l o ...................

M angiatoia < * del bordo su pe rio re...................
( larghezza m e d i a .....................................

L arghezza } per le stalle semplici . . . .
della corsia a tergo i pe r  le  stalle  dopp ie.  .  .  .  .
Larghezza della corsia per la somministrazione dei

foraggi (nelle stalle a m angiato ia isolata) . . . ,
„  ,  (  passandovi ciaschedun capo alla volta
P o rta ) la r g h e z z a ..............................................

d ingresso ( passandovi i  buoi aggiogati  . . . .
Pendenza del pavim ento delle poste verso il canale

delle o r i n e .....................................................................
/ di una sta lla semplice senza corsia di

alimentazione  . . . . . . . . .
di una sta lla semplice con corsia di

a l im e n ta z io n e ......................................
1 di  una sta lla doppia or di nar i a. . . .

di  una stalla  doppia con corsia centralo
\ di aliment. e con due corsie di servizio
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1.50- 2,00
1,80-2,50

1.00- 1,30
0,80-0,90
1.00-1,10
0,25-0,35
0,35-0,45
1,30-1,50
0,50-0,70

0,12-0,16

0,30-0,40

0,14-0,18
1,20-1,40
2.50- 2,80
3.50- 4,00
4.50- 5,50
7,00-8,00
25-30

2,60-2,70
3.00- 3,20

1,40,1,60
1.20- 1,40
1.00- 1,10
0,40-0,60
0,65-0,85
0,40-0,50
1.30- 15,0
1,80-22,0

0,80.1,20

1.20- 1,30
2.50- 2,80

0,10-0,15

4,30.5,0

5.30- 6,00
8.50- 9,50

10 a 11
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Altezza della s ta l l a ....................................................  . . m. 3,20-3,50
Superficie media per ciaschedun capo grosso . . . m.a 5,50-6,50
Superficie dei boxes per i n g r a s s o ............................m . 2  3 X 3 a 3,50
C ubatura p er ogni capo a d u l t o ...................................... m.* 2 2  25

e) Ovili:
Altezza dell’o v i l e ................................................................... m. 3,50-4,50

lunghezza per ciascun c a p o ................... ..... 0,45*0,55
elevazione della parte inferiore della

M angiatoia ) m a n g ia t o i a ........................ . . . „ 0,20*0,25
rastrelliera ) elevazione della p a r te superiore della

r a s t r e l l i e r a ...............................................* 1,30-1,50
distanza tra i piuoli della ra stre lliera . „ 0,08-0,10
da un ariete o da una capra . . . .  m.21,00-1.20

a  n  .  \ da una pecora con a g n e llo ................... ..... 1,10-1,25
Superficie da  „ „  c a 9 t r a t 0 .......................................... .....  0,70-0,90
occupai j un januto di un a n n 0 ....................... ..... 0,60-0,70

da ogni capo in m ed ia .................................. « 0,90-1,00
Poiché la posta ideale per capo ha la larghezza media di :

m. 0,45-0,55 e deve aver la lunghezza di m. 2,00, ad assegnare a
ciaschedun d’essi, la superfìce mediamente occorrente, ne deriva
che il lato dell’ovile normale a lla direzione delle mangiatoie-
rastellìere, dev’ essere ad economia di spazio, un multiplo di
m- 2,00 e,  corrispondentem ente,  1* altro lato un summultiplo del
p rodotto di  m. 0,45-0,55 per il  numero dei capi.  Così un ovile
capace di 150 pecore, se largo m. 2 X 3 , dovrà essere m edia-

150 X 0 50 .mente lungo m. ------— -— = m. 25 e quindi della superficie di

m.3 25 X 6 = 150 corrispondente ad un metro quadrato per capo
(Nic c o l i).

f ) P orcili :
Superf. m edia di uno stabbiolo per un solo capo. . . m . 2 2,50-3,50

* „ w * per un g ruppo di capi . „ 4,00-6,00
Altezza media del porcile ................... ................................ ..... 3,00-4,50
Altezza dei m uri d iv isor i............................................... ....  , 1,40-1.60

P orta d’ingresso ( la r g h e z z a ......................................m. 0,70-1,00
dei singoli stabbioli i altezza (quella dei muri divisori)

/ larghezza i n t e r n a ..................................... .....  0,25-0,35
m .. 5 lunghezza per ciaschedun capo . . . »  0,40-0,60
Tro*oU profondità . ............................ ....  „ 0,15-0,20

\ altezza dell’orlo super,  dal  pavim ento » 0,20-0,35
Cortile esterno di ciascheduno stabb iolo ...................m . 2 8 ,0 0 -1 2 , 0 0

Laddove l’allevamento dei m aiali compiesi industrialm ente, il
porcile è bene costituisca un fabbricato a sè,  lungi dai locali  di
abitazione, al lato Nord del cor tile ; gli stabbioli si dispongono
in due file paralle le separate da una corsia di alimentazione sulla
quale sboccano i  trogoli.  Uno dei due lati  degli  stabbioli  rimane
postante in m. 1,50-1,80, l’a ltro pe r il verso della corsia di servizio,
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si divide, a mezzo di m uretti in terni divisori, per modo da otte-
nere stabbioli  da verri,  da scrofe con lattonzoli,  da gruppi di
animali giovani eco.

g) P o l la i -o o lo r u b a i . — Nel gallinaio i polli, riposano, du-
rante la notte, su posatoi, specie di scale inclinate a 45* i cui
bastoni distano fra loro m. 0,45-0,55. Sopra ogni bastone un pollo
ordinario occupa m. 0,20-0,25; per ogni gruppo di 4-5 polli  ne-
cessita quindi un metro quadrato.

Detti a e b i due lati del locale ed m  il numero delle galline
(Ga s p Altra) ;

0,125 m = a -f- 2 6 .
L’altezza del gallinaio varia da m. 1,80 — 2,50; il volume (Nic c o l i)

V  = 0,24 - 0,30 m.
P er oche e tacchini:

S =  0,25 m = a - f  2 b\  V  = 0,50 m.
Dinanzi il pollaio è bene che, a mezzogiorno-levante, vi sia'una

tettoia dell’ampiezza,  presso a poco, del locale interno e si  stenda
un cortile della superficie minima di 15 S.

P er i colombai, può calcolarsi detto p  il numero delle coppie :
V — 0,50 - 0,60 p

h) B ig a t tie r e . — (Tedi anche bachi da seta.) I filugelli
tengonsi generalmente, su piani orizzontali costituiti da cannicci
o telai (tavole dei lom bardi) riuniti in sistema un sopra l’al tro
a form are castelli o scalere.

Altezza da te rra del canniccio inferiore . . m. 0,40 — 0,50
* n superiore . . * 2,20 — 2,50

N.° medio dei cannicoi per ogni castello . . „ 6  — 6

I filugelli ottenuti da un grammo di uova occupano nell’ultima
età m, 2 1,5 — 2,00 di canniccio e possono ragg iungere m . 8 2,50 so
l’allevamento sorte felicissimo esito.

Basando i compiuti sulla media di m. 2,00 di canniccio (Nic c o l i).
S (m . 8 di canniccio occorrente) = 2  g
N  (numero dei cannicci ognuno dei quali di superficie s) = —~ -

C (numero dei castelli a 6  cannicci ciascuno) -

M  (superficie della b igattiera) = m . 8 0,6 — 0,7 g
V  (volume della bigattiera) = m . s 2  — 2,4 g.

Il Cuppari si è attenuto al limite inferiore, allorché ha p rescritto
m . 3 50 di locale pe r i filugelli ottenuti da un’oncia di gr. 25.

i) A b b e v e r a to i  e  c is te rn e .  — Abbeveratoi  a vaschetta ,
in p ietra, in cemento, in materiale laterizio, in legno:

altezza quella media delle m angiatoie
( larghezza media . . . . m. 0,50 — 0,80

per bovini ed equini j p ro fo n d ità ............................ ......  0,35 — 0,50
\  lunghezza per capo . . . , 0,80 — 1 , 0 0
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per i suini e gli ovini : — lunghezza Va della precedente ; altezza
dell’orlo superiore dal suolo m. 0,30 — 0,35 ;  spazio lineare per
ciaschedun capo m. 0,30 — 0,40 ;

p e r i  volatili  da cortile si  ricorre il  più spesso ad abbeverato ri
mobili in cotto, in p ietra, od in legno; alti m. 0,15 — 0,20 lunghi
ni. 0,30 — 0,50.

Abbeveratoi a ram pa  scendente in can ali,  ruscelli,  fiumi,
stagni,  ecc.  :  — abbeverando contem poraneamente non più di duo
o tre capi grossi alla volta, in alto la ram pa deve esser larga
m. 3  — 4  ed anohe meno se si lascia passare un animale alla volta
in basso m. 5,50 — 6,00.

Q uantità d’acqua m ediante occorrente pe r l’alimentazione e la
pulizia :

ad un uomo adulto
ad un cavallo . .
ad un bovino . .
ad un suino . . .
ad un lanuto .  .  .
a 1 0  volatili da cortile

Se devesi costruirò una ciste}

litri1 2  d’acqua per giorno
«  5 0  „  „
„ 30 * *
.  4  „  *
* 2  ,  „
» 1  «  »

na, posto ohe possa riempirsi
ogni tre mesi, detto p  il numero delle persone adu lte, e quello
dei cavalli, b quello dei bovini, s quello dei suini l  quello dei
lanu ti, g  dei volatili da cortile (Nic c o l i) :

V =  1,08 p  + 4,5 c + 2,7 b + 0,36 s + 0,18 l  + 0,009 g
Incan alando nella c isterna l’acqua di tetto, detta S  la superficie

disponibile, conviene, per aver acqua sufficiente al consumo che,
nei tre mesi piova, per una altezza d’acqua

senza tener conto delle perdile e, in concreto, mediamente:

h = 1,2
S '

Laddove passano delle settimane e, ta lo ra , dei mesi senza
pioggie, conviene aumentare, in proporzione, la capacità della
cisterna o, con maggiore economia, destinare la cisterna medesima,
che raccoglie l’acqua di tetto, essenzialmente ad uso degli uomini
e, per gli animali costru ire, in te r r a , una specie di stagno o
grossa vasca o pozzone {gozzo dei  toscani) nella quale,  con op-
portune norme, raccogliere l’acqua m eteorica dai  sovrastanti
terren i.

I) L o c a l i  p e r  i l  r io o v e ro  d e lle  m a c c h in e .  — Spazio
occupato da taluna delle principali macchine agrar ie :

Una trebbiatrice con lo c o m o b i le ...................m .2  30 —40
Un carro a quattro r u o t e ................................. „ 15 — 20

„ , a due r u o t e ..........................................„ 12 — 15
Una seminatrice a due cavalli . . . . . . M 10 - 12
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Una falciatrice a due c a v a l l i ............................m . 2 8  — 1 2

Una m ie titrice-legatrice........................................... „ 1 2  — 15
Uno spandifieno o un raccattafieno . . . . „ 1 0  — 1 2

Un a ratro oon c a r r e t t o ........................................... *  5 — 6
„ senza c a r r e t to ................................. ....... 8 — 4

Un rullo Crosckil o s im ile ................................. ....... 8  — 1 2

Un e r p i c e .................................................................. „  3 — 4

m ) P a g lia i  e  fienili.  —  Un  m.3  di  fieno  bene  abbicato,  ma
non meccanicamente compresso, pesa kg. 90 — 1 0 0 ; di paglia
c. 8. kg. 70 — 90. Dopo qualche mese (specie nelle grandi biche
costruite allo scoperto: p a g l i a i ) il fieno kg. 110— 125, fino  a
kg. 150; le paglie kg. 100 —  fino  a 120.

Un pagliaio inferiormente a tronco di cono rovescio, superior-
mente conico, detti r, ed r2 i due raggi detta h x l’ altezza del
tronco di cono, 7j2 quello del cono sovrastante, misura :

V  = 1,57 (rt* + r22) hx + 1,047 r,* K

Il peso approssimativo può determinarsi oon le seguenti formolo
empiriche (N ic c o l i):

pagliai ( aPPena 0 direcente costruiti^ = ljS/j^r^-HVO-f-ljlOr*2/*.,

ai fieno [dopo sei mesi ad un anno <>, = 2ifc1 (r12-H a8)+l»35r22fi2

pagliai \  aPPena 0 di recente costruiti Q = 1,3 h t (r,8 -f-r28)-H),9r22^2

di paglia' j 0p0 sei mesi ad un anno <),= 1,657* (»V4-»*2) 4 l,10r*27<,

Se il fienile è sovrapposto alla Stalla o per capanne isolate,
la cubatura deve approssimatamente conteggiarsi in tanti m.s di
locale per quanti q.* di fieno o paglia vi debbono contempora-
neamente trovar posto.

In base al peso vivo in quintali q  da alimentarsi ed impat-
tarsi (Nic c o l i):

V  (volume del fienile) = 10 q .

se il locale deve raccogliere gli alimenti e le lettiere occorrenti
per un anno intiero;

F = 6 q.

a contenere, come è il caso più comune, il fieno per mesi 6  e la
lettiera per mesi 8 .

n) G r a n a i . — Tenuto conto dello spazio perduto, compete un
metro quad rato di superficie ad ogni 4 ettolitri di fru tti secchi
da conservarsi ; altezza del granaio m. 2,50-3,20.

P er i g ranai verticali sistema Saint Claire un m . 3 di locale con-
tiene ogni 7-8 etto litri di frutti secchi.
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o) L e ta m a i . — P er la conservazione del letam e oocorrono
m.a 1 0  di concimaia ad ogni 16>18 m . 8 dì m ateriale fresco d a con-
servarsi.  La superficie del letamaio occorrente a conservare il
letam e prodotto  in  un anno equivale  (N ic c o l i) :

P e r un bue a ll’ in g r a s s o .................................m * 22-26
P er una vacca che non si m ova dalla sta lla „ 18-22
P e r un cavallo o bue da la v o ro ................... .......  14-18
P e r u na p ecora ed un a c a p ra ........................ .......  1-1,5
P er un m aiale adulto alla sta lla . . . .  „ 2,5-3,00

Complessivamente e approssim ativam ente , in funzione del peso
vivo, in quintali, q. del bestiame

5 (superficie del letam aio) = 4 q.

a  conservare  il  letam e prodotto  in  un an no ;

S  = 2-2,5 q) a conservare il letam e di mesi 6 .

Nota la superficie com plessiva, si ricordi che uno dei lati non
deve su perare  m.  5,50-6,50 a  non rendere  soverchiam ente  labo-
rioso il carico e lo scarico del letam e ; qualora , così facendo la
lunghezza riuscisse eccessiva ed incomoda, il  letamaio si divide
in due parti p ara llele tra loro od in quattro , che consentano tra
l’una  e  l’a ltra ,  passaggio  a l  carro  caricatore. 1 1  piano su cui ri -
posa il letam e dev’ essere imperm eabile e disposto in modo da
raccogliere il colaticcio in un serbatoio o pozzetto dal quale in-
naffiare comodamente ed uniform em ente la m assa. Il livello della
p la tea su cui si posa il letam e non dev’ essere molto diverso da
quello del terreno conterm ine e della strad a di carioo e scarico .

P e r la buona conservazione del letam e, posto che la p la tea sia
im permeabile, è p iù a tem ersi il sole e l’asciutto che la pioggia.
Quindi è che ne’p aesi m eridionali d’Ita lia si preferiscono i leta -
m ai co perti; che al Nord possono preferirsi, come assai p iù eco-
nomici,  quelli  scoperti  purchò om breggia ti  da  p iantagioni  vicine.

p ) P o z z i n e r i e b o tt in i . — Bocca m. 0,60 X 0,60 ; tenuta in
ragione di litri 50 p er adulto il mese ; se vi s’ immettono le deie-
zioni liquide degli anim ali, tenu to conto di quanto assorbono le
le ttie re , litri 60 per un cavallo, litri 1 0 0  pe r una vacca od un bue,
litri 20 per ogni gruppo di 5 pecore, litri 10 circa per ogni suino
adulto .

30. Costruzioni enotecniche.
a) C a p a c i t à  d e i  t i n i  e  d e lle  b o t t i in  relazione a l la  qu an-

t ità  d’uva che  s i  lavora  — Un quintale d’uva am m ostata occupa
circa un etto litro ; la cap acità dei recipienti p er la fermentazione
dev’ essere quindi di tan ti litri per quanti chilogrammi d’ uva si
lavorano o  di  tan ti  m . 8  per qu an te tonn ella te; ammenoché la
vendemmia non si compia in due o più riprese.
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Quanto al rendimento dell’uva in vino oscilla da litri 60 a 70
per quintale d’ uva, quindi la capac ità dei recipienti  pe r la con»
servazione del vino può valutars i in 0,70 del peso dell’uva dal
quale il  liquido si  ottiene.

Detto V  il volume in litri e g il peso in quintali dell’uva che
si  lavora.

b) V a s i v in a r i . — P er l’economia di spazio nelle tinaie e nelle
cantine debbono essere, locale pe r locale, uguali tr a loro. Mag-
giore la capac ità singola dei recip ienti, minore è lo spazio su*
perficiale e cubico da essi occupato in ragione di ettolitro ; m i-
nore generalm ente riesce, sempre in ragione d’etto litro, il costo
dei vasi v inari medesimi. P e r ragion i tecniche l’aumento della
capac ità trova però assai presto un limite di convenienza.

I  recipien ti  per la ferm entazione, se costru iti  in legno, diffi-
cilm ente, nella p ratica, superano i 100 etto litri ; oscillano, da noi,
mediam ente da 30 a 60. S tabilita la capacità C dei singoli reci-
pienti  di  ferm entazione, la capac ità singola di  quelli  di  conser-
vazione del vino dovrebb’essere 0,70 C o 0,35 C! pe r modo da
riem pire, svinando uno dei primi, uno o più dei secondi.

I recip ienti per la ferm entazione del mosto possono essere in
m u ratu ra con rivestimento interno di p ie tra viva o di  cemento o
di cris ta llo ; se costruiti a rego la d’arte costano, pe r tenu ta da
60 a 100 etto litri da L. 5-6 per El. presso a poco o poco meno di
quelli  di  legno. Si addossano, uno contermine all’altro,  in una, o
due file pa ra llele ed opposte, ai m uri p e r im e tra li, han forma pa-
rallelep ipeda,  col  fondo sopraelevato da te rra e inclinato verso
la pare te este rna a n te r io re , ov’ è lo sportello in legno pe r
lo scarico; superiorm ente,  son chiusi,  a volta con un a lapide
centrale che consenta che un uomo possa passarv i  pe r la pu-
lizia. D ata la forma lo ro , e dato che nella medesima fila non
v’ è a ltra separazione che un muro tra v e r so , inducono una
forte economia di spazio in confronto ai tini di legno ed alle
botti-tini.

L a form a dei tini di legno è quella di tronco di cono. Se v’ è
forte differenza tr a le due basi, detti r , ed r 2 i loro ragg i rispet-
tivi ed h l’altezza u tile:

Se la differenza è lieve ed il  tino è quasi cilindrico può ado-
pera rsi , senza grave errore , la formola più sem plice:

V  (per i recipienti da fermentazione) = 100 q

V  (per i recipienti da vino) = 7 0 q

n  (r,* + t\*) h
2
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Posto che il diametro della base inferiore sia ugnale all’al*
tezza utile del tino (Ni c c o l i).

T a b e l l a  X L I .

D iametro della base
inferiore

ed altezza utile del tino

Volume approssim ativo in litri

per tini conici pe r tini
quasi cilindrici

m. 1 , 0 0 630- 660 680- 720
« 1,25 1200-1300 1400-1500
„ 1,50 2 1 0 0 - 2 2 0 0 2300-2400
„ 1,75 3000-3200 3400-3600
* 2 , 0 0 5000-5300 5400-5700
„ 2,25 7900-8100
« 2,50 1 0 . 0 0 0 10.500
« 3,00 17.000 18.000
„ 3,50 28.000 30.000

Il volum e delle botti a basi circolari si può conteggiare così:
detto D il diam etro maggiore, d  il minore ed l  la lunghezza:

V  = 0,087 l  {d  — 2 £ > ) 9

P er le bo tti a sezione ellittica: detti A  e B  gli assi della se-
ziono massima ed a e b i due a s sice lle sezioni minime o dei fondi
cd l  la lunghezza:

V =  0,26 l (2 A  B  - f a b)

Diconsi botti norm ali  quelle a sezione c ircolare in cui il mas-
simo diametro, al cocchiume, equivale alla lunghezza. P e r tali botti

.  i  volumi corrispondono approssim ativamente agli  appresso in-
dicati (Ce r l e t t i ) :

Diametro massimo
e lunghezza

m. 1 , 0 0  .
. 1*2 5 .
n 1,50 .
« 1,80.
« 2,0 0 .
* 2,20 .
„ 2,4 0 .

yGoogle

Capacità in litri
. . . 700
.	 .	 .	 1000
. . . 1800
. . . 3000
. . . 4000
. . . 5000
. . . 6500
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c) L a r g h e z z a  de lle  t i n a ie  e  d e lle  o a n t in e .  —  Una  volta
stabilito il tipo e la cap acità dei vasi vinari, la larghezza  e Val-
te zza  della tinaia e delle cantine è una loro funzione; la lu n -
ghezza  loro pe r contro è una funzione della quantità di mosto
e di vino.

P e r una tinaia o can tina semplice o ad una sola fila detto m  il
diam etro esterno inferiore del tino o la lunghezza massima es terna
della botte :

L  (larghezza) = s + m + 1,10 m = s -f- 2,10 m.

essendo s lo spazio tra il recipiente ed il muro (metri 0,35-0,40).
P e r una tina ia o can tina doppia o a due file di recip ienti:

Li = s -f- m  -f- 0,10 m -f- m  -{- s = 2 s -f- 3,10 m.

Ad applicare queste formolo a tini del diametro massimo di
m. 2,50, posto s = m. 0,40

L  = 0,40 - f 1,10 X 2,50 = m. 5,65

L x = 0,80 - f 3,10 X 2,50 = m. 8,55.

Pe r botti normali della tenu ta di e tto litri 14; m = d = m. 1,40

L  = 2 , 1 0 X 1,40 - f 0,40 = m. 2,94

L x = 2  X 0,40 + 3,10 X 1,40 = m 5,14.

d) A lte z z a .  -  D etta p l’altezza della posta o del fondo della
botte o del tino da te rra (m. 0,50-0,70), h l’altezza massima del
recipiente (corrispondente per le botti  al  loro diam etro al  coc-
chiume) :

A (altezza) = p  + h - f  /
Detto f  un franco che va lasciato al di sopra tra la par te su-

periore del recipiente, il soffitto o la volta, variab ile da caso a
caso a seconda delle operazioni che vi si debbono compiere.

Se l’am m ostatura si fa al di sopra dei tini f  dev’essere, al mi-
nimo, di m. 2 ,0 0 -2 . 2 0  affinchè gli operai vi possano comodamente
lavorare in pied i; in caso diverso può ridursi a m 1,00-1,50.

P e r le cantine varia l’altezza a seconda che sono di elabora-
zione o di conservazione. Detto d il diam etro massimo della botte

P er le prime (Ce r l e t t i ) : A = p -{-d  +  + 'j^L  (larghezzaù
della cantina) «= p  4- 3 / 2 d -f Va L
e sostituendo ad L  il  suo valore sopra trovato :

g
A  = p  + - g - d + Va (« + 2 , 1 0  mi per cantina ad una fila

A i = p  - f */a d -f- V3 (2 8 - f  3,10 m) «  «  a  due  file
e per botti normali delle quali d zz  m

4 = J > - f V a s + 2,20d; A x  = p  + Va « + 2,53 d,
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P er le cantine di conservazione abbiamo invece (Ce r l e t t i)  :

A  = p  +  d  +  ~  +  '/ , L  = p  + d  + '/« L

Ed anche qui sostituendo ad L  il  suo  valore  si  ha :

p er  cantine  ad  una sola  fila A — p  -f- c/6 d 4- ’/» (s + 2,10 m )

n  „  a  due  file A x = p  + 6/s d  + 'la (2 s + 3,10 m)

o per botti norm ali nelle quali d — m  si o ttiene :

per cantine ad una sola fila A  = p  + + 1>62 d

„ « a due file A x = p  + 2U s + !>82 d.

Ad ap plicare queste formolo a botti norm ali della tenu ta di
14 etto litri, con d  — m. 1,40, posto s = m. 0,50 si ha :

per cantino )
ad  una sola  fila  ì

A  =  0,50-f--— — + 2,20 X 1,40 = m. 3,70

O 40
A x = 0,50 + -f- 1 ; 62 X 1,40 = m. 2,85

5

p er cantine (  A  =  0,50 + */3 0,40 - f 2,53 X 1,40 = m. 4,30
a due file ( A x = 0,50 + 2/5 0.40 - f 1,82 X 1,40 = m. 3,20.

e) L u n g h e z z a  u t i l e  d e lle  t i n a ie e d e ll e  c a n tin e .  —  L a
lunghezza utile delle tinaie e delle cantine, o ltre che dipendere
dalla capacità c dei singoli recipienti, è d irettam ente proporzio-
n ata a lla qu antità Q di mosto o di vino che vi deve essere con-
tenuto.

Chiamando con d  lo spazio occupato dal tino o da lla botte
sulla fila e con dx lo spazio che deve decorrere tra un recipiente
e l1 a ltro sulla medesima fila (dx = 0,15-0,25) ; ad ogni oapacità c
compete u n a lunghezza utile d 4- dx ;  de tta  quindi U la lunghezza
utile dì uno o l'a ltro di questi loca li:

U:  Q = d -f- dx : c da cui:

U  = — per locali ad u na sola filac

U r= per locali a due file.
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31. C o s tru z io n i p e r l’e se rc iz io de ll’in d u s t r ia
o le a ria .

I f ra n to i  servono per frangere le olive, sprem erne Polio e
chiarirlo; i f ru l lin i  per lavare le sanse, sprem erne l’olio residuo
e chiarirlo; gli orciai o coppaie a  conservare l’olio ottenuto dal
frantoio e dal frullino.

a) F r a n t o i . — Constano di un solaio superiore ventilato ed
asciutto a conservare o tenere in deposito le olive ohe devono
essere lavora te;  di  una bottega o laboratorio, del chiaritoio.

Le olive m ature pesano Kg. 65-70 ad ettolitro ; il loro rend i-
mento in olio, al frantoio, oscilla mediamente, a seconda della loro
varietà,  maturazione,  bontà degli  apparecchi eco.  dal  12 al  15 °/q.
Non possono conservarsi inaltera te per molti giorni; nel solaio
non debbono esser distese che in strato alto m. 0,10-0,15 solo
per tempo brevissimo in strato maggiore. Occorrono quindi da
m.2 0,75-1,00 di solaio per ogni El. e circa un m.2 a quintale di
olive. Ad assicurare la continuità del lavoro, il solaio deve con-
tenere le olive che si lavorano in 3-4 giorni. Detti U  gli El. che
si  lavorano in un giorno:

S  (m.2) =: 2,50 - 3 «.

Con una macina ordinaria u = El. 35-40 in 24 ore ripartite in
12-16 macinate; con una buona macina m ontata in ferro « t= E l.50—70.
Nello stesso tempo si  può procedere alla torchiatura,  ottenendo,
in 24 ore, litri 600-800 di olio.

La lavorazione dura mediamente 3 mesi; con una sola macina
ord inaria possono quindi frangersi 4500-5000 El.; con una buona
macina m oderna 6000-8000. Quindi

. , n . . EL (totali)
n (numero delle macine) = — Ì2Ò u ~~

In pra tica quando la produzione totale V  supera El. 4000 con-
viene avere due macine.

S  (superficie per una bottega o lavo rato rio per frantoio a una
sola macina) = m.2105 circa) m -15 X m. 7) ; S  (per frantoi a due
macine) = m.2 140 (m. 20 X 7); S  (per fran toi a 3 macine) = m.2175;
circa m.2 35 in più por ogni macina.

Nel chiaritoio l’olio fa la posata in circa dieci g iorn i; deve
contenere quindi vasche e recipienti della tenu ta di etto litri
1,2 - 1,5 m ; mediamente 60-80 per macina. L a superficie del locale
per frantoi ad una macina è di circa m.2 15-20; per frantoi a due
macine m.2 25-30.

Sopra il  lavoratorio e,  spesso sopra il  chiaritoio,  si  distende
il solaio per il deposito delle olive ; il quale quindi, per frantoio
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a d u n a m a c in a , m isura complessivamente m.3 120 c irca; per fran -
t o i o a d u e macine c irca m.3 170 sufficiente quindi per g li etto litri
c h e s i l a v o r a n o in 2 giorni Va a 3. Se al frantoio è unito il fru l-
l i n o , i l s o la io è opportuno co rra e si d istenda anche su questo.

L ’a l t e z z a del locale di deposito delle olive è di m. 2,50-2,80 ;
d e l l a b o r a to r io m. 4-5, quindi, in com plesso il frantoio m isura
u n ’  a l t e z z a  di  m.  7-8.

V) F r u l l i n o . — Consta essenzialmente di tre locali: 1.® depo-
s i t o  d e l l e  sanse  provenienti  dal  frantoio;  2.°  bottega,  lavora torio
o l a v a to i o ; 3.® chiaritoio.

I l p r im o contiene una o più vasche capaci di contenere, a l mi-
n im o , le sa nse di due giorni; di più giorni se il frullino è sepa-
r a t o e lo n ta n o da i frantoi. Da litr i cento di olive si ottengono
68-75 l i t r i di sanse ; quindi la cap ac ità delle vasche è da ta da
c irc a  1,50 u  m isurata  in  El.  P er  frullin i  uniti  a  frantoi  ad  una
m a c in a l a capacità delle vasche è di circa m.3 8-10: a l servizio
d i u n fra n to io a due macine 16-20. Nel l.° caso occorrono, com-
p re s e le corsie di passaggio e di servizio, m.2 16-20 di locale;
n e l 2.° 25-35.

N el lavatoio  debbono tro var posto una m acina o macello  per
rip a ss a rv i  le  sanse  bagnate;  uno sciarbottatore  a  lavorare  la  pasta
s te m p e ra ta e d istaccarne i noccioli che passano in un deposito
inferiore detto nocciolaia;  le residue bucchiette  passano, trasc i-
n a te d all’acqua, in una serie di vasche comunicanti a livello de-
crescente , per finire in un deposito ove son digerite da acqua
calda e raccolte p er passarle allo stretto io . Un frullino ad un-
solo sciarbottato re è sufficiente per le sanse di un frantoio a due
macine; può lavo ra re cioè, in 24 ore, El. 60-75 di sanse con un
rendimento in olio di l itri 200-250. Allorquando il movimento è
prodotto da un animale applicato ad un maneggio, la superficie di
un lavatoio od un solo macello, coincide, presso a poco, con quella
della bottega di un frantoio a due macine (m.2 140 circa).

Economia di spazio, m aggior pulizia e comodità di servizio
si ha approfittando di un m otore a vapore ; ma, poiché la forza
occorrente è lim itata, non v’ è convenienza economica ad ab-
bandonare la forza anim ale che per fran toi e frullin i a più
macine.

Il chiaritoio  per l’olio, cosi detto df  in ferno , corrisponde p er un
♦ frullino ad un solo macello, a quello di un frantoio a due m a-

cine; la quantità d’olio è minore, ma assai più lungo il tempo
di riposo necessario a conseguir la posata.

c) O rc iai o c o p p a ie . — P er la conservazione dell’olio usando
degli ordinari coppi od orci di te rra cotta internam ente verni-
ciati, tenuto conto dello spazio perduto, richiedonsi circa m.2 30-35
per ogni 100 El. di olio; in media m.3 1,00 di locale per El. d’olio.
Superficie e cu batura minori, ricorrono allorché invece di orci o
coppi s’usano vasche o conserve parallelepipedo o cilindriche.
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3 2 .  C o s tru z io n i  p e r  l’e s e rc iz io  d e ll’in d u s t r ia
c a s e a r ia .

a) G e n e r a l i tà — Il numero e l’ampiezza dei locali varia con
la quan tità del latte che si deve giorno p e r giorno lavorare , col
metodo di lavorazione e la qualità dei prodotti.  — Nella Bassa
Lom bardia constano4 di  locali  fondamentali:  1 ° camera del la tte
o la tta ia ;  2.° cucina  o lavoratorio  o casone; 3.# salatoio  o casi-
ro la ;  i.°  m agazzino  o casera.

Ai quali locali essenziali possono essere un iti : un vestibolo o
anticam era  per il ricevimento del latte , ; un lavatoio  ove proce-
dere a lla pulizia degli u tensili; un asciugatoio locale ventilato
ed asciutto nel quale tenere provvisoriamente il  formaggio prim a
di passarlo al magazzino ; una ghiaccia ia  ;  una tet toia  p er  il  de-
posito della legna ; una can tina  od altro am biente fresco e ben
ripa ra to pe r la conservazione della crem a e del burro ; l’ab ita -
zione del casaro.

In L ombardia tutti i locali, meno l’abitazione del casaro, sono
generalm ente a te rre n o ; nel Veneto (meno la cucina, il salatoio
e l’asciugatoio) sono sovente a primo piano o sopra il terreno.
La cucina e il salatoio possono aver gu arda tura al sud ; il ma-
gazzino e la cam era del la tte debbono averla al nord.

ò)  C a m e r a  d e l  l a t t e  o  l a t t a i a .  —  Necessaria  tu tte  le  volte
che la separazione della crem a dal lat te avviene per effioramento
naturale.  Ove s’adoprano le centrifughe la camera del la tte può
essere sostituita da un piccolo locale per il deposito temporaneo
del liquido e la centrifuga può trovar posto ne l labora torio.

La larghezza della cam era del latte dipende dalla dimensione
delle bacinelle; la sua lunghezza utile dalla quan tità l  di litri di
latte che,  giorno per giorno, si  lavorano.

In F rancia, Germ ania, Olanda, Svizzera, Ingh ilterra , si p refe-
riscono bacinelle della tenu ta di litri 18-25; in Lom bardia di
litri 40-50. M isurano esse un diametro di m. 0,70-0,90 pe r m. 0,12-0,17
di profondità.

Le bacinelle pongonsi su panchine o supporti  addossati  ai
muri per im etrali; in ogni m etro lineare di supporto en trano
3-4 bacinelle, circa litri 100 di latte ; la larghezza loro va ria con
quelle delle bacinelle da m. 0,85 a m. 1,00-1,10; si sopraelevano
dal suolo m. 0,70-0,90. T ra l’ una fila e l’a ltra ,  addossata ai  muri
m aggiori ed opposti, corre una corsia di servizio la rg a m. 2,20-2,50,
quindi è che la larghezza del locale va ria,  col  variare del  dia-
metro delle bacinelle da m. 3,90-4,70 (in media intorno m. 4,20).

Posto che in una delle p are ti minori s’apra la porta d’accesso,
in quella di fronte trovan posto 2-3 bacinelle con circa litri 100
di latte .

La separazione della crema dal la tte , pe r effioramento, avviene,
di solito in 24 ore ;  nell’  inverno si  prolunga a 36 ;  è prudente aver
bacinelle e locali  per il  lat te prodotto in due giorni  o per 2 l.
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La  lunghezza  della  la tta ia  è  da ta  quindi  d a :

L =  0,01(2?  -1 0 0 )

quindi :
per l = litri 300 ; L — m 5. per l  = litri 500 ; L  = m 9.

Assunta la larghezza media di m. 4,20 ; la superficie della la t-
taia è data d a :

S — 0,042 (2 J — 100)

quindi per

/ — 300, £ = m 221; p e r / = 500; £ = m238.

L’altezza oscilla mediamente da m .3 — 3,50; quindi:

V  (in m.3) =0,14 (21 — 100)

e  pe r

/ = 300; V — m.370; per l — 500; F = m . 3126.

c) Cucina o casone. — Devo contenere la zangola per la se-
parazione del burro dalla crema, il  fornello per il  coagulo del
latte spannato e la co ttura del formaggio, il torchio pe r la sua
compressione (ove fabbricansi formaggi compressi);  le spersole
(tavoli inclinati ove si depositano le forme appene fatte), eco. In
Lombardia contiene spesso un secondo fornello (che altrove trova
posto nel  lavatoio) per scaldare l’acqua per il  lavam ento degli
utensili ed eventualmente cuocere il siero. La sua superficie è
uguale o di poco superiore a quella della cam era del la tte; l’a l-
tezza è m aggiore (m. 3,50 — 4,50) specie allorquando i  fornelli  non
posseggono un buon camino.

d) Salatolo o casirola. — Le sue dimensioni variano con quelle
delle forme e con la d urata della sa latura.

P e r il g ra na le cui forme misurano m. 0,20 — 0,25 di altezza per
m.  0,40  -  0,45  di  d iam etro ,  e  la  cui  sa latu ra  dura  una  qu aran-
tina di g io rn i, laddove fabbricasi una forma al giorno (sono
necessari litri 400 — 500 di latte) il salatoio deve essere al caso
di contenerne contemporaneamente 50 a 60 forme. — A compiere
facilmente la operazione di sa la tu ra i  supporti  su cui appoggiano
le forme non debbono nè sopraelevarsi molto dal suolo, nè rasen-
tare il pavimento. Poiché un metro lineare di supporto (di solito
in legno) contiene due forme, pe r una sola fila orizontale di su p-
porti addossata ai muri perimetrali, occorrono m.25 —30 di parete
libera, pe r la quale necessitano, tenuto conto delle ape rtu re di
finestra e di  porta,  in.2 30 — 40 di locale.  A porvi due file sovrap-
poste di  tavolato una dev’essere più alta dell’a ltra di  m. 0,55 — 0,60
affinchè le forme vi trovino posto anche col diametro verticale;
in ta l caso la superficie del salatoio può ridurs i a circa la metà.
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e)  M agazzino  o  castra , — L a  stag ionatu ra  del  g rana  presso
il  p rodu tto re dura in m edia mesi sei;  è prudente,  ad ogni eve-
nienza, che il magazzino sia capace della produzione di mesi otto.
Quindi laddove fabbricasi una form a al giorno, di 240 — 250 forme.
P e r il g rana occorrono metri lineari 120 — 125 di tavolato di sup-
porto.  Qui i  tavolati  di  supporto possono essere sovrapposti  l’uno
a ll’al tro a lla distanza di m .0,35 — 0,45; con sei die sovrapposte di
tavo lati addossati ai muri pe rim etrali trovano posto 12 forme ad
ogni m. lineare di  parete libera;  occorrono quindi m.20 -  22circa
di p are te libe ra ; u na superficie di m.*35 —45 di locale.

f )  D im ension i  concrete  d i  una  L a tter ia , — Riferiamo le di-
mensioni della L atte ria di  Buscaiolo presso Gozzo (Mantova) co-
stru ita daH’ing. Menguzzi nella quale si lavorano litri 500 di latte
al  giorno fabbricando formaggi di  g ra n a :

l.° — Stanza del la tte: m. 4,15X11,05 (capace di 23 bacinelle
del diam etro di m. 0,90) . ................................................... m.2 45,88

2.0 — Cucina o casone m. 8,85 X 6 ............................„ 53,10
3.0  —  Salatoio  o  cariola  m.  6  X  6 ............................ „ 36,00
4.0 — Magazzino o casera m. 2,11X11»05 capace

di 280 f o r m e .................................................................................. 45,88
5.0 — N.o 3 corridoi isolatori  della larghezza di

m. 1 ,2 5 ........................................................................................ „ 40,80
6.° — Locali  accessori;  — an ticam era ed abitazione

del casaro — superficie occupata dai m u r i .......................... 198,85
Totale superficie esterna m.3 420,51

3 3 .  M a te r ia l i  d a  co s tru z io n e .

«) L a te r iz i . — Le dimensioni variano alcun poco da luogo
a luogo.

P e r la Lom bard ia  (Ca n t a l u p i):
Mattoni grossi . . .

„ grossoni . .
„ ord inari . .
„ piccoli . . .

Tegole piane ordinarie
„ „  p icco le .
„ curve ordinarie
„ n piccole

Pianelle per pavimenti

m. 0,27 X 0,135 X 0,060
„ 0,28 X 0,136 X 0,074
„ 0,24X0,112X0,062
„ 0,20X 0,087X0,049
„ 0,40X0,25
n 0,30X0,22
„ 0,50X0,15X0,017
* 0,45X0,15X0,017
* 0,30X0,15X 0,037

P er la Toscana (fornaci di L a t e r in a ):
M a tta cch io n i.................................................... m. 0,30 X0,15 X 0,07
M a t to n i ..................................................  „ 0,290X0,145X0.055
Mattoni a r e t i n i .............................................. „ 0,295X0,147X0,045
Quadrucci com uni......................................... „ 0,290X0,120X0,015
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Quadrucci a r e t i n i ....................... * . . m. 0,300 X 0,115 X 01045
Sestini c o m u n i .............................................. „ 0,300 X 0,105 X 0,045
Bestini a r e t i n i .............................................. „ 0,290 X 0,110 X 0,050
Mezzane com uni.............................................  „ 0,310 X 0,155 X 0,035
Mezzane a re tin e .............................................. „ 0,325X0,160X0.035
P ia n e l l e ............................................................ * 0,310X0,155X0,025
Tegole curve .............................................. „ 0,48 X 0,210,14 X 0,020
Tegole piane (em bric i) ................................ „ 0,49 X 0,370,285 X 0,020

P er il L a zio  (Ca v a l ie r i):

Mattoni o r d i n a r i .......................................... m. 0,279 X 0,140 X 0,037
n z o c c o li ............................................... ,, 0,279X0.140X0,074
, g r o s s i ............................................... ....... 0,335 X 0,168 X 0,047

P ia n e l l e ..................................................................  0,317X0,158X0,028
Q u a d r o n i ................................................................ 0,261 X 0,102 X 0,041
Mattone q u a d r o ...............................................* 0,223 X 0,223 X 0,028
Tegole p i a n e .........................................................  0,391X0,322X0,026

„  c u r v e ................................. '. . . . ,,0,391X0.161X0,022

b) M a lta .  — A spengere una tonnellata di  calce viva g rassa
occorrono m.8 3-3,5 di  acqua e s’ottengono m.8 2 di calce spenta;

A spengere una tonnellata di  calce m agra viva,  occorrono
circa m.8 2-2,5 di  acqua e si  ottengono circa 2 m.8 di  caloe spen ta;

A spengere una tonnellata di calce viva id rau lica occorrono
m.8 1-1,20 di  acqua.

Un m 8 di m alta per fondazioni richiede: calce m agra m.8 0,30-
0.32; sabbia m.8 0,90-1,00.

Un mi8 di m alta per muri faori te rra : calce g ra ssa m. 0,35-0,40
sabbia m 8 0,90-1,00.

Un m.8 di m alta da intonachi :  calce g rassa m.8 0,50 ;  sabbia
m.8 0,80.

Un m.8 di m alta idrau lica : calce idrau lica m.3 0,35-0,45; sab-
bia 0,90-1,00.

Un m.8 di m alta di cemento p er m urature : cemento kg. 400-500
sabbia m 8 0,85.

Un m.8 di m alta di cemento pe r intonachi: cemento kg. 600.
sabbia m.8 0,65.

Un m.8 di calcestruzzo comune: ghiaia m.8 1; calce idraulica
kg. 150; sabbia m.8 0,50.

Un m.8 di oalcestruzzo di cemento: ghiaia m.8 0,75, cemento
kg. 250; sabbia m.a 0,50.

c)  C o n s is te n z a  d e l le  m u r a t u r e .  — (Co l o m b o ) Sieno a b c
le dim ensioni dei mattoni; axbxcx le medesime aumentato dolio
spessore della m alta (circa un centimetro). 11 numero dei mattoni
per un m.3 di muro è di :

— ^-----1-10 % (di scarto); e il volume della m alta v = 1 — 1-Oxbx Cx ’ axbxcx
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Con m attoni o rdinari  tipo lom bardo l’ing. Colombo ne oom*
puta  pe r  m.3  406-f-Vio  di  scarto  e  m.8  0,24  di  m alta.

Per  un  m.8  di  m uratu ra in  p ietram e  occorrono m.8 1,10-1,25 di
pietram i compreso lo scarto , m.s 0,25-0,32 di m alta.

Spessore d i u n muro d i n teste (di  larghezza b) senza in to-
naco: 8 = tt& + 0,01 (n — 2). — Spessore dell’intonaoo circa m.0,02.

d) L e g n a m e . — Carico di sicurezza a lla pressione, per il
legno forte  kg. 0,55-0,63 a millimetro quadrato, per il legname
dolce kg. 0,35-0,45.

Dim ension i e denom inazioni p iù com uni :
T rav i :

Travicelli :

L iste lli  :
A ssi o tavole:

sezione m. 0,20 a 0,30X0,15 a 0,20 —lungh. m. 7-8
„ „ 0,25 a 0,35 X 0,20 a 0,30 - „ „ 9-9,50
„ n 0,30 a 0,40 X 0,25 a 0,35 - * * 10-10,50
„ „ 0,35 a 0.45 X 0,30 a 0 ,4 0 - * „ 11-12
„ * 0.08 a 0,12 X 0.08 a 0,10 - * * 2-3
* * 0,10 a 0,15 X 0,08 a 0,12 — * n 3,5-5,50
„ m. 0,045 a 0,065 X 0,025 a 0,035 — * * 3-8
„ „ 0,20 a 0,45 X 0,020 a 0,05 — „ * 2,50-3,50

Il miglior rapporto tr a l’altezza o la larghezza nella sezione
di un trave o di un travicello è quella di 7 :5 .

e) F e r r o . — Nella seguente tabella (Co l o m b o )  sono raccolti
i dati principali relativi ai travicelli in ferro a d ^ £ o doppio  "J"
a d a tti per solai ord inari od a voltine.

Ta b e l l a  XLII.
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Carico to tale (Kg. 8 per mm.2)
su una po rta ta di m etri:

ai
CO r rt

© s sOD CO O U2®© °§,8.® 3 4 5 6 7 8  .

80

T3

43

P u ò
09

5

bc

V 7 , - 423 317

— — —

100 43 5 6 8,25 620 465 372 — — —
120 45 4,5 6 9,20 811 608 487 405 847 —
140 49 6 8,5

9,25
12,25 1381 1086 829 690 392 518

160 54 6,5 14,50 1800 1350 1079 900 771 675
180 58 8 10 18,75

20,25
2595 1947 1557 1297 1112 973

200 60 8 10,5 3140 2355 1884 1570 1345 1177
220 64 8,5 10 25,20 3902 2926 2341 1951 1672 1463
235 95 9 12 32,00 6341 4756 3805 3169 2717 2378
235 106 10 13 3 8 ,- 7624 5718 4574 3812 3267 2859
250 115 10 12 3 8 ,- 7720 5790 4635 3860 3308 2845
250 130 11 13,5 46,— 9352 6914 5611 4676 4008 3507
250 135 16 13,5 56, - 10427 7821 6256 42511

|
4469 3910
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C olo nn e d i g h i s à v u o te (per stalle, scuderie e simili)*

T a b e l l a XLIII.

Diametro
esterno. Spessore.

3,00

Massin
per

3,50

co cari
•  un’all

4,00

co in < 3
tezza d

4,50

puntali
i m.

5,00

’■.......-

6,00

min. 100 mm. 10 165 120 95 75 60 40
» 100 12 185 135 105 80 65 55
H 100 15 210 145 120 95 75 65
n 120 w 10 260 220 170 135 107 75
n 120 w 15 370 285 220 175 140 95

120 20 470 340 260 210 170 110
n 140 n 12 — 360 310 250 200 140
19 140 n 16 — 470 380 310 250 170
1» 140 9 20 — 565 450 360 280 200
11 160 n 15 — — 510 460 370 260

160 18 — — 600 520 420 300

"
160 » 20 — 660 550 450 320

32. Fondazioni — muri — volte
solai — coperture.

a) F o n d a z io n i.  — Un terreno di  buona qualità può soste-
nere nna pressione di kg. 25.000-30.000 per m.* pressione difficil-
mente raggiungibile dalle costruzioni rurali,  di  regola,  non elevate
più di due piani.

Ne deriva che le fondazioni, di regola, nè sono molto profonde
nè occorrono di speoiali artifici.

In buona te rra per fabbricato non o ltre m. 8-9 di altezza le fonda-
zioni non siapprofondono oltre m. 0,60-0,80. Se in pietrame aggettano,
m. 0,15-0,20 circa all1 infuori dei muri so praterra del pian te rreno ;
se in laterizio circa m. 0.10-0,15.  Qualora la profondità superi
m. 1,00-1,20 è opportuno dare alle fondazioni due riseghe :  una ra-
sente te rra o poco sotto; una seoonda a circa */« della loro pro -
fondità.

Se, eventualm ente, il terreno solido è a l disotto di m. 1,20-1,50
di profondità, può essere conveniente la fondazione su pilastri. A
tal uopo si scavano, nella direzione dei muri, dei pozzi a pa reti
verticali  sino a toccare il  sodo e si  riempiono con m ateriali  al la
rinfusa. Sulla te sta di questi pozzi o pilastri s’ intestano, delle a r-
cate a base dei muri.  Tali  pilastri  debbono sorgere dagli  angoli
dell'edificio perim etrali ed in tern i ed essere d istanti m. 2*4 l 'u no
dall'altro.

Se il terreno solido è più profondo di m. 1,80-2,00 può essere
conveniente il basu re la fondazione sopra palizzate. Sulle teste
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dei pali, confitti a trovare il sodo, si collocano traverson i di legno
forte; al di sopra un tavolato reggen te la base dei muri. Si ritiene
che un palo sia giunto al rifiuto allorché non si abbassa più di un
centimetro per volata di dieci colpi di un maglio di circa kg. 60
cadente da m. 3,50 di altezza. Uno di questi pali confitto a rifiuto può
sopportare un carioo di kg. 50-60 per centim etro quadrato di se-
zione.

Il diam etro d dei pali da conficcarsi si determ ina in base a lla
lunghezza l  con la form ula del P e r r o n e t :

d — 0m,24 - f 0“ ,015 (/“ - 4m).

I pali, generalm ente, si pongono alla distanza di m. 0,75-1,50
l’uno dall’altro.

b) M u ri. — Se iso lati hanno lo spessore variabile da Va" 1 / 1 2

dell’altezza a seconda della bontà del m ateriale adoperato.
Se di sostegno a te rra e verticali spessore uguale a circa 0,30

dell’altezza del terrapieno .
Se a parete inclinata od a riseghe essendo A J’ altezza in

m etri del muro e della te rra da sostenersi, possono valere i dati
della seguen te tabella:

T a b e l l a XLIY.

Scarpa esterna
e

pare te  in terna
verticale

Scarpa interna
e

pa re te esterna
verticale
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'U 0,0830 h 0,2080 A* 74 0,1663 A 0,2918 7*2 74 0,0763 A 0,2013 A*
1

V», 0,1214 h 0,2214 h2 7 . [o,1944 A 0,2944 A2 76 0,1222 A 0,2222 A2

Ma 0,1483 h 0,2316 h* 1 1la 0,2127 A 0,2960 A2 Va ' 0,1527 A 0,2360 A2

7 t 0,1683 h 0,2397 A2 7 , 0,2257 A 0,2971 A2 7 t

j
0,1740 A 0,2454 A2

Vs 0,1835 A 10,2460 A2 7a 0,2352 A 0,2977 A2 7a 0,1901 A 0,2526 lì1

7a 0,1957 h 0,2460 7*2 </» 0,2427 h 0,2982 A2 7s 0,2024 A 0,2579 A2

7,« 0,2055 h 0,2555 7/’
i

'/io|o,2486/i 0,2986 Ir 7,o 0,2148 A
!

0,2648 A2
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P er muri di sostegno a pareti vertica li e rinforzati da con-
trafforti  parallepipedi lunghi m. 1,00, con distanza tra asse ad
asse dei contrafforti di m 4 (Oa r t o n  e  Ma r c o l o n g o ) ;

T a b e l l a XLY.
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m m. m. m. m. m. m. m. m. m

5,00 1,25 0,825 7,275 0,833 1,795 6,426 0,833 0,833 5,206

6,00 1,50 0,990 10,476 1,000 j 2,154 9,252 1,000 1,090 7,500

9,00 2,25 1.485 23,571 1,500 3,231 20,816 1,500 1,500 16,875

12,00 3,00 1,980 41,904 2,000 4,308 37,008 2,000 2,000 30,000

15,00 3,75 2,475 66,475 2,500
1

5,385 57,825 2,500 2,500 48,875

Il tipo più economico di muro di sostegno è il verticale con
contrafforti estern i.

Lo spessore dei muri di sostegno a secco dev’essere circa del
50 °/0 maggiore dei precedenti;  minimo spessore alla sommità
m. 0,50-0,60. Può risparm iarsi del m ateriale rinforzandoli con corsi
intermedi di m ura tu ra con malta.

P er  i fa b b r ica ti ru r a li  lo spessore dei muri perim etrali e
principali intern i in laterizio non può essere minore, all’ultimo
piano, di  m. 0.30-0,35 e deve aum entare di  una testa per ogni
piano.  Se in pietram e lo spessore aum enta di  circa VrVs* I*er i
muri in terni secondari  che non sorregono travature pesanti  dei
solai o del tetto m. 0,15-0,20 spessore all’ultimo piano; 0,30-0,35 a
terreno

c) V o lte .  — Voltini  con m attoni in foglio od in piano. —
Eccellenti per s talle, letam ai coperti ecc. sorretti generalm ente
da ferri  ad I  distanti  da centro a centro m. 0,90-1,20. I  mattoni si
pongono in opera assestandoli in chiave a spina di pesce e colle-
gandoli con m alta di gesso. Per la distanza di m. 1,00 ed un carico
di kg. 300 per m.2 bastono ferri ad I (vedi tabella XL II a pag. 148)
dell’altezza di m. 0,14, per una tra tta di m. 4,00 ; di m. 0,17 per
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ra.  5 ;  di  m.  0,18  di  altezza  per  m.  5,50;  di  m.  0,22  pe r  m.  7  di  por-
ta ta ; di m. 0,25 per m. 8,00.

P er un carico di kg. 400 a m.a bastano ferri  ad I  ad un metro
di distanza 1’ uno dall’ altro, di m. 0,16 pe r m. 4,00 di portata, di
m. 0,20 per m. 5,50, di m. 0,25 di altezza per m. 7,00 ; di m. 0,28
per m. 8 di  portata.

P er un carico di kg, 500 c. s. ferri ad I di ra. 0,14 di altezza
per  una  porta ta  di  m.  4,00;  di  m.  0,22  per  m.  5,50;  di  m.  0,25  di
altezza per m. 6*6,50 di p o r ta ta ; di m. 0,28 di altezza per una por-
ta ta di m. 7-7,50.

P er corde di non oltre m. 4.50 possono farsi, ove il sopracca-
rico non supera kg.  800 per m.2 ed il  m ateriale laterizio è di  ec-
cellente qualità, volte in foglio  o in  p iano  o volterrane a pieno
sesto o ribassate a botte, o meglio a crociera, disponendo i m at-
toni a spina ben connessi  in chiave, m urati  con gesso o buona
m alta di calce grassa. Se il sovraccarico supera kg. 300 o se il
m ateriale laterizio non è di  prima qualità,  spessore in chiave una
tes ta, due all’ imposta. Se la corda m isura m. 6-8 numero di teste
in chiave 2 all’ impesta 3-4.

A rch i  e  volte nei muri m aes tri e principali interm edi :
Ampiezza o luce sino a . . . metri 2 m etri 2-3 metri 3-G metri 6-8
N.° di teste i arco a tutto sesto 1-2 2-3 4 5
in chiave i „ s c e mo . . . 2 3-4 4-5 5-6

Grossezza delle spalle o pieddritti : se non superano in altezza
i tre m etri, dev’essere 1Ì4 a ’/g della luce p er archi a tutto sesto,
‘/a  a lU per  archi  scemi.

d) S o la i .  — Il  peso proprio per un m.2 è il  seguente:
a) per  l’o rd itu ra

Travicelli in legno ed assito (esclusi i travi maestri) kg. 34-36
Travicelli di ferro con sbatacchi ed assito . . . .  „ 38-44
Travicelli di ferro con volte di q u a r to ........................... ....  230-270
Travicelli di ferro con volte di mattoni in foglio . . „ 120-160

b) per i pavimenti e soffitti
Pavimento di legname semplice con la sua arm atura kg. 20-30
Pavimento di pianelle col suo letto di m alta. . . . „ 60-90
Soffitto in stuoie ed in tonaco se m p lic e ....................... „ 20-30

c) sopraccarico \
Camere e stanze di a b i t a z i o n e .....................................kg. 100-150
G r a n a i ....................................................................................„ 380-420
Fienili alti m. 4,50 a 5,50................................................... „ 400-500

P er  i solai in ferro e voltine  vedi Volte ;  per  i solai in legno :
travicelli distanti m. 0,40-0,50 da centro a cen tro, impostati nel
muro m. 0.15-0,20. Per solai leggeri con sopraccarico inferiore a
kg. 350 con tra tta di m. 3, travicelli di 90 mm. di lato ; per tra tta
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di 4 m etri di mm. 100; di 5 m. trav icelli di mtn. 120. Pe r sola
pesanti  o  con  sopraccarico  di  kg-  400-500  per  tr a tta  di  m.  3,  tra -
vicelli di mm. 100 di lato ; per tra tta di m. 4 di mm. 120 ; per t ra tta
di m. 5 di mm. 140. — A ss ito : tavole di 25-35 mm. di spessore
p e r  solai  o rd inari  con  tr a t ta  libera  di  m.  0  60.

P e r i so la i in travice lli e mezzane  : distanza tra travicello e tra -
vicello (asse da asse) la lunghezza delle pianelle (m. 0,30 0,35) con
in più m. 0,015-0,020 per la  m alta necessa ria al  loro collegamento.
Travicelli del lato di mm. 70-80 pe r tra tta di m. 2,50-3,00; di
mm. 80-100 per tr a tta di m. 3-3,50 a seconda del sopraccarico.

In ambedue i casi le tra v i m aestre  s’ im puntano nel muro per
m. 0-20-0,25; le dimensioni possono ricercarsi nella seguente ta -
bella (Co l o m b o ):

T a b e l l a XLYI.

P
or

ta
ta

Carico to tale
300-400 kg

a  m.2  1I Carico totale a m.2
j 500-600 kg.

Distanza dei travi
da centro a centro

Distanza dei trav i
da centro a centro

m.  3 m. 4 m. 5 m.  3 ra.  4 m.  5

cent. cent. cent. cent. cent. cent.
m. 3 26X18 28X20 30X20 30X21 32X23 35X 25

„ 4 j 31X 22 33X 24 36X 25 35 X 25 38 X 27 42X 30

*  5  ; 35X 25 38X27 42X 30 42X30 45X32 47 X33

«  c  | 39X 28 43 X 31 47X 33 47X 33 52X37 56X40

*  7 43X31 47X 33 52X37 52X87 58X41 62X 44

«  8 47 X 33
1

52 X 37
1

58 X 11 56 X 40 62 X 44 67 X 48

e) C o p e rtu re .  — Poso proprio e sopraccarico:

a) correnti,  arcarecci,  terzere per m.2 di  tetto kg.  12*25
b)  o rditu ra di  travicelli  per coperture leggere

in ferro, vetro, zinco, a r d e s ie .......................................... ....... 15-25
c) per coperture pesanti in la te r iz i..........................  25-35
d) copertura in pianelle e tegole curve ad un

solo s t r a to ...................................................................................... 60-65
e) copertura con tegole curve a due stra ti . „ 070-8
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f )  copertu ra con tegole curve con ridoppi. . kg. 100-110
g) copertura con tegole piane ad un solo strato „ 30-36
h) copertu ra con ardesie dello spessore di

min. 6 -9 ........................................................................................... 30-45
i ) copertura con lamina zincata di mm. 0,7-1

di s p e s s o r e .................................................... ... ...................„ 6-8
l) copertu ra con lam ina di zinco di mm. 0,9-1,l „ 6-7,5
ni) cope rtura con lam ina di piombo di spes-

sore  di  mm.  3 -4 ....................... . .........................................* 38-42

Deve in più considerarsi il sopraccarico dovuto alle nevi ed
ai venti.  La pressione verticale dovuta alla neve per tetto :  di  in-
clinazione ord inaria vale a dire da 20o-30°, è di circa kg. 0,70 per
ogni centimetro di altezza che vi può rag giungere la neve umida.
La pressione verticale d6l vento forte, sale per le medesime in-
clinazioni a kg. 15-25 per m.2 Col crescere dell’ inclinazione del
tetto la pressione verticale della neve diminuisce e cresce p a ra l-
lelamente quella vertica le del vento.

L 'o rd itura  dei te tti è costituita gen eralm ente da p un to n i  col-
locati lungo la linea di massima pendenza, da traverse  orizzon-
tali, da correnti paralleli ai puntoni sui quali posa un tavolato
0 il  pianellato o,  d irettam ente,  il  m ateriale di  copertura.  Laddove
1 muri traversi paralle li alla linea di m assima pendenza sono vi-
cini tra loro i puntoni possono essere aboliti e le traverse  r ipo-
sano sui muri stessi.

i
Fig. 4-5.

Laddove manca il muro di comignolo sul quale appoggiare i
puntoni si ricorre alle incavalla ture. Nelle costruzioni ru rali s'a-
doperano quasi sempre incavallatu re di  legno e delle più sem-
plici, quali ricorrono da m. 6-8 (Fig, 4-5) e per le quali valgono le
dimensioni seguenti:

Ampiezza o p ortata . . . . m. 6 m. 7 m. 8
S quadratu ra della catena .  .  cm. 25 cm. 28 cm. 30
Diametro catena se in ferro . cm. 2,8 cm. 3,2 cm. 3,5

Per  p u n to n i  di m. 6-7-8 valgono le dimensioni medesime che per
la ca ten a; per puntoni di m. 5 cm. 22 circa.

A llorquando la catena è carica ta di  un solaio,  rattezza della
sua sezione va aum entata di  m. 0,05-0,06.
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P e r le traverse o arcarecci o terzere (Co l o m b o ) :

T a b e l l a X L V II.
©00

« ®
Squadratu ra  per  un  carico  a  m.2  di  tetto  d i:

.2  ®
# 140-150 kg.

distanza tra le incavallatu re
180-200 kg.

distanza tra le incavallature
c8
a m. 3,00 m. 3,75 m. 4,50 m. 3,00 m. 3,75 m. 4,50

m. cm. cm. cm. cm. cm. cm.
1,25 1 5 x1 2 18 x 12 18 x1 5 17 x 14 19 x1 5 2 0 x 1 6

2 , - 17 x1 4 20 x 14 2 2x 1 5 2 0 x 1 6 2 2 x 1 8 21 x 20

P er  i  corren ti  o trav icelli, per un carico di kg. 140-150 a m.2
e una distanza, da centro a centro di m. 0.45-0,50 sezione 0,08 a
0,10; per un carioo di kg. 180-200 e la stessa distanza, sezione
m. 0,10-0,12. Pe r co rren ti o travicelli sorreggenti il pianellato e
distanti, da asse ad asse m. 0,26-0,28, sezione 0,05-0,07.

In clin az ion e dei te tti.
T a b e l l a XLVIII.

L ocalità
Costituiti da

sole tegole
curve

tegole
curve

m aritate
lastre

d’ardesia
tegole
piane

Bologna . . 21-22 grad i 24-25  g rad i 26-27  g rad i 28-30 gradi
Firenze  .  .  . 18-19 21-22 „ 22-23 n 24-25 *
Genova . . . 20-21 24-25 „ 26-27 n 27-28 *
Milano  .  .  . 21-22 25-26 „ 27-28 « 29-30 «
M o d e n a ..  . 21-22 24-25 * 26-27 28-29 *
Napoli . . . 17-18 n 20-21 „ 21-22 23-24 „
Roma  . . . . 18-19 21-22 „ 23-24 TI 24-25 „
Palermo . . 15-16 n 18-19 „ 19-20 21-22 *

33. Prezzo d’uso dei fabbricati rurali.
a)  G e n e r a li tà .  —  Il prezzo d'uso o d i serviz io  annuo dei fab-

brica ti ru ra li consta:
a) Degli interessi della somma anticipata per la costruzione ;
b) Della spesa di manutenzione o conservazione in cui si

compenetrano quella di assicurazione e la quota di rinnovamento
ed am mortamento;

c) P er  alcuni  fabbricati  anche le imposte.
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Esempio . — Un proprietario vuol oollocare al coperto q. 2000
di fieno e paglia e desidera sapere quanto al  quin tale v errà a
costargli la conservazione del m ateriale:

Costo del capannone lungo m. 40, largo 10, alto mediamente
m. 4.80 oompresa l’a re a L. 3000.

- a). Interesse a l 5 °/0 del cap italo costo del ca-
pannone ................................................................................... L. 150,00

b) Ammortamento, manutenzione, assicurazione
al 3-3,5 °/oo...............................................................................„ 10,00

Prezzo d'uso annuo L. 160,00

Spesa annua di conservazione di un quintale di fieno o paglia

A ltro esempio. — Prezzo d’uso di una stalla di 30 vacche con
sovrapposto fienile nella zona lombarda.

Lunghezza media della s ta lla doppia a due file m. 8: lu n-
30

ghezza 1,50 22,50; altezza media della stalla m. 3,20;

altezza m edia del fienile m. 3,80.
Costo del fabbrica to (Cà n t a l u p i):

P e r scavo delle fondazioni m.8 71,32 di te rra a L. 0,60 L. 42,79
Muri di fondazione m.8 71,32 a L. 18................................ „ 1283,76
Muri fuori te rra in cotto, in tonacati m 8 205,12 a L 20 4102,40
Pavimento della sta lla (selciato) m.2 198 a L. 2,00 . . . „ 396,00
M angiatoie ro. 45 a L. 7 , 0 0 ...............................................„ 315,00
Canali per lo scolo delle orine (in mattoni) m. 45 a

0 . . ................................................................................. 67,50
Importo di porte e f i n e s t r e .............................................. ....... 120,00
Solaio della s talla m.2 188 a L. -6,00........................................ 1188,00
C opertura del fienile m.2 290 a L. 8,00............................ ....... 2320,00

T otale costo . . . . L. 9835.45
а) In teresse del cap itale al 5 °/0 . ............................  L. 491,77
б) Manutenzione, assicurazione, ammortamento 4 u/qo „ 39,34

Annuo prezzo  d'uso  . L. 531,11

Il ricovero di ciaschedun capo e dei relativi mangimi e lettimi

costa annualm eute L. — = L. 18.

b) C osto c o m p le s s iv o . — Molti  au tori  hanno provato,  in
seguito ai dati delle esperienze, a valutare, in complesso, il costo
dei fabbrica ti rurali. Simili valutazioni, sempre di la rga appros-
simazione, possono valere a fissare deg li estrem i di massimo e di
minimo.
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Gli  agronomi inglesi  ritengono :
a) ohe p er g randi aziende il  valore complessivo dei fabbri-

cati  ru rali  vari  da 1 a 2 volte il  canone annuo di f itto ;
b) p er medie aziende 2-3 volte il fitto ;
c) pe r piccole aziende 3-5 volte il  canone annuo di fitto.

Gli  agronom i tedeschi basano i  computi  sul costo delle derra te
che vi si  ricoverano :

1.0 Tettoie, capanne e fienili: 45 a 50°/o del valore in denaro
delle paglie che vi si possono con tenere;

2 ° Granai e fienili 20-25 °/0 del prezzo delle raccolte annue
in fru tti secchi che vi debbono essere conserva ti;

3.0 Scuderie,  stalle,  ovili  :  da 120-125 °/0 del valore dei man-
gimi e dei lettimi che annualm ente vi si consumano.

Oppure in base a lla produzione lo rda dell’azienda:
1.0 P er capanne e tettoie il costo si eleva al 35-40 °/0 del va-

lore del  prodotto lordo delle terre a rato rie eccettuate le piante
industriali e le legnose;

2® P o r i locali di ricovero del bestiame il 73-78 °/0 del valoró
medesimo ;

3.0 Complessivamente il costo del fabbricato ru ra le ascende-
rebbe a 120-155 °/0 del p rodotto lordo to tale annuo trado tto in denaro.

In Toscana (Ni c c o l i) per fondi  a  mezzadria dai  6 ai  20 et ta ri
si  computa una spesa totale di I j . 4000-8000; vale a dire di L . 400-
600 per e tta ro coltivato.

Nella pa rte bassa  della  L om bard ia  (Ca n t a l u p i) per fondi di
100-200 e ttari L 80-120,000 cioè L. 600-800 per ettaro.

Nel Bolognese (Ma r c o n i ) L. 800-1000 pe r etta ro compreso il
m aceratoio pe r la canapa.

E m ilia (Ca n e v a z z i) le case coloniche a due piani, le stalle
con sovrapposto fienile, costano mediamente L. 18 per m.2 e per
piano.

Come grossa media possono valere, pe r l’ I ta lia cen tra le e su-
perio re le cifre seguenti (Ni c c o l i)':
Fabbricato di abitazione colonica . . . a m.3 di locale L. 5-6
Stalle e scuderie con sovrapposto fienile „ „ „ 6-8
Capanne e te tto ie ..........................................„ „ „ 1,5-2

A procedere a lla  ricerca per via analitica compendiamo alcune
nozioni intorno la quan tità di  mano d’opera necessaria ed il  costo
unitario dei p rincipali m ateriali da costruzione.

c)  M a n o  d ’o p e r a  p e r  le  c o s t r u z io n i  r u r a l i .  — Scavo
dei  fond am enti  e  trasporto  della  terra  a  breve  d istanza. D etta
m  la mercede giornaliera di un manovale, per ogni m.3:

0,08-0,10 m  pe r le sabbie e terre sciolte
0.15-0,20 m  „  „ terre forti  a  zappa
0,24-0,30 m  „ „ n com patte da piccone
0,40-0,60 m  „ „ roccie ten ere e friabili
0,80-1,20 m „ „ „ roccie da mina di media durezza.
1,30-1,60 m  n „ da m ina di g rande durezza
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Se  occorre  una  pa la tu ra  a  so rreggere  i  fondam enti:  pe r  Taf-
fondamento di un palo di lunghezza l  :  gio rnate di  falegname a
prepa rare il palo 0,10 + 0,11 l  ;  approfondendo il  palo di  m etri  m,
g iornate di battipalo 0,03 + 0,05 m. — L a spesa per Tu bo del ba t-
tipalo può calcolarsi  L. 12-15 al  giorno tutto compreso.

P reparazione  della  m alta  : P er un m.8 g iornate di  m anovale
0,5-0,7;  per  la  preparazione di  m alta di  calcestruzzo g iornate 0,7-0,8
di  manovale a m.8;  per  la  crivellatu ra di  un m.8 di  m alta 0,24.  —
Spese generali  20 °/0.

M u ra tu ra  :  P e r un m.3 di m uratu ra in m attoni giornate di  un
m urato re e di un manovale 0,5-0,6; di m uratu ra di ciottoli con
liste di m attoni 0,6-0,8, di m uratu ra in p ietram e 0,8-0,10. — P er
un  m 2  di  tramezzo  di  quarto  o  di  una  tes ta  g iornate  di  m urato re
e manovale 0,10-0,11; pe r un m.2 di intonaco ordinario,  compreso
il rinzaffo 0,15-0,17 — Spese generali 25 °/0.

P er la costruzione delle vo lte:  Detto s lo spessore in ch iave:
volte a botte giornate di  m urato re o manovale 3 « + 0,10 a m.8; pe r
volte a crociera 1,2 « + 0,10 (Co l o m b o ). — Spese genera li il 25°/0
più il nolo delle cen tinatu re.

Sola i  : P e r l’o rd itu ra di un m.2 di solai rustici giornate di fa-
legname e garzone 0,08-0,10; di solaio civile 0,11-0,14. — Spese
generali  35-40 °/0 della mano d’opera.  Mano d’opera per l’appre-
stamento e innalzamento a ll’altezza h dei trav i m aestri: pe r ogni
m.8 di  legnam e giornate di  carpen tiere 1,3 + 0,02 7i,  di  m anovale
0.55 + 0,04 7t, di m urato re 1,0-1,10. — Spese generali 30 °/0.

Mano d’ opera per m.2 di pavimento in pianelle giornate di
m urato re e garzone 0,2 ;  di  pavimento a smalto 0,2 ;  di  pavimento
in asfalto 0,5-0,7; di  ciottolato 0,5-0,7; di  pavimento in tavole g ior-
nate di  falegname 0,4-0,5.  — Spese generali  30-35 %.

Mano d’opera per m.2 di  soffitto a stoie gio rnate di  m uratore
e garzone 0,25-0,30. — Spese generali 25 °/0.

P er le coperture : Mano d’opera pe r un m.2 di orditura dì  tetto
gio rnate 0,7-0,10. P e r un m.2 di coperta in tegole curve gio rnate
di m uratore e garzone 0,14-0,15 ;  di  tegole piane 0,05*0,07 ;  di  te -
gole pian e con pian ella to 0,20-0,24; di ardesie 0,15-0,20 ; di la stre
metalliche 0,30-0,40. — Spese generali 25-30 °/0.

Mano d’opera per l’apprestam ento, l’innalzamento e la m essa in
opera dei trav i m aestri e delle incav allatu re, pe r ogni m.8 di le-
gname, gio rnate di  carpen tiere 5-6,  di  manovale 1.  — Spese ge-
nerali  30 °/0.  — Ferro per fasciature,  bulloni,  chiodi,  kg.  10-20 per
m.3 di legname (Co l o m b o ).

Segatura a mano del legname : Superficie segata m.2 1,4-2,4 per
coppia di segatori e per ora.
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P r e z z i  d e lle  m e r c e d i  e  d e i  p r i n c i p a l i  m a t e r i a l i
occorren ti per le costruz. ru rali e prezzi delle costrjuz. medesime

Ta b e l l a  XLIX

Unità
di m isura

1)  M eroed i.

dei  m u r a t o r i .......................  ora
„ m a n u a l i ............................. „

degli  scalpellini  .  .  .  .  giorno
dei falegnami e fabbri  .  .  „

2 )  M a te r ia l i  p r in c ip a l i.
Sabbia pe r p repa ra re la

m a l t a .................................
Calce id r a u l i c a ..................
Calce  o rd inaria  . . . . . .
G e sso ......................................
Cemento nostrale . . . .

*  francese  e  P ortland
P o z z o lo n a ............................
M alta c o m u n e ...................
M alta da intonachi. . . .
M alta di calce id rau lica .
M alta di cemento . . . .

L a te r iz i :

m 3
q-
q-
q-
q-
q-

M attoni mezzani . . _
„  forti  .  .  .
*  da  p a ra m en to '^  V®
* sagom ati . .f© ',- S
„ cavi . . .
„ re fra tta r i .
- sottili c. s. alt. m. 0,03

Tegoli a canale comuni
m. 0,40 X 0,13 X 0,19 . . .
Tegole piane d. 0,42X0,28 .

- „ d. 0,28X0,21.
Tubi di te rra cotta del dia-

metro di m. 0,05 a 0,25
per  cent,  quadrato  .  .  .

Tubi di cemento c. s. . .
Legnam i  :

Tavole secondo
che lo

spessore varia
da mm. 25 — 60

/abe te  .
C arice .
< quercia
4 albero
l(popolus)

T ravicelli a se -(abe te .
condache sono 'larice .
sbozzati o ri-fquercia
quadra ti  .  .  a lbero .

al 1000

met. corr.
«

V

1»
a m. lin.

Nel
Milanese

Lire
0,25- 0,30
0,16- 0,20
3,80- 4,20
2,70* 3,20

3.00- 5,00
2.00- 3,Oo
3.00- 3,50
3,50- 4,00
4.00- 4,50

10,00 - 12,00
5.00- 6,00

10.00- 14,00
18.00- 20,00
16,00- 20,0 »
22,00- 23,00

18,00- 20,00
20,00- 22,00
36.00- 40,00
35.00- 54,00
25.00- 30,00

180,00-250,00

45.00- 50,00
90.00- 100,00
70.00- 80,00

0,10- 0,18
0,15- 0,20

1,30- 2,50
2,00- 5,00
2,50- 7,00

50.00- 60,00
70.00- 80,00
80.00- 90,00

In
Toscana

Lire
0,20- 0,25
0,12- 0,15
3,50- 4,50
2,00- 3,00

1,50- 3,50
1,90- 2,50
1,80- 2,40
2,00- 2,60
4.00- 5,00

10,00-	 12,00
3.00- 4,00
9.00- 12,00

14.00- 16,00
14.00- 18,00
22.00- 28,00

17,00- 20,00

30.00- 75,00
25.00- 30,00

1,40- 1,80
15.00- 17,00

45.00- 50,00
80.00- 100,00

0,10- 0,16
0,15- 0,20

1,40- 3,00
2.50- 6,00
2.50- 6,00

1,20- 3,00
46.00- 50,00
75.00- 90,00
45.00- 50,00
0,18- 0,20
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Travi sbozzati a / h t
seconda che ? b(f e
la lunghezzajquercja
è  ^  di  m.  9  f  albero.

S abete .
larice .
quercia
a lb e ro.
Riquadratu ra

o  segatu ra  di
trav i e gros
so legname

ISegatura i
L avorazione/  tavole .  .

[P ia lla tu ra .
'Form azione e

posad itrav a
tu re per tetti,

. soffitti . . .
M e ta l li:

Verghe e ferri la-
minati  . . . .

L astre  . . . .
Ferro (Lam iere . . .

(Filo e chioderia
Lam iere zingate o
o  piombate  .  .  .

, Greggia . . . •
\ Getto greggio di 2.a

Ghisa < fusione . . . .
^Getto fino di 2.*

fusione  . . . .
Piombo - tubo e lastre . .
Zinco - l a s t r e .......................
L a tta - in fogli (secondo lo

sp esso re ) ............................
V etri:

Semplici da 1,5-2 mm. per
la stre da 0,10 a 0,80 m.2 .

Doppi  di  mm.  3-3,5  c.  s.  .

3) M urature e volte
(incluse tu tte le spese

accessorie)
Muro di pietram e senza in-

tonaco .......................
* di m a tto n i...................

Nel
Milanese

Lire J
45.00- 50,00,
70.00- 80,00,
80.00- 90,00 j

60.00- 75,00
80.00- 90,00
90.00- 100,00

5,00- 6,50

0,50- 0,60
0,25- 0,30

12,00- 18,00

22,00- 28,00
29.00- 35,00
50.00- 70,00
40.00- 60,00

55.00- 80,00
7,00- 9,00

20.00- 30,00

40.00- 50,00
45.00- 50,00
85.00- 90,00

1,50- 3,50

3.00- 5,00
6.00- 7,00

13.00- 15,00
19.00- 23,00
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In
Toscana

Lire

40.00- 45.00
75.00- 90,00
70.00- 75,00
30.00- 32,00
55.00- 60,00
95.00- 100,00
80.00- 90,00
40.00- 50,00

4,50- 5,00

0,25- 0,40
0,10- 0,15

8,00- 14,00

19.00- 24,00
28.00- 35,00
50.00- 70,00
40.00- 70,00

55.00- 80,00

20.00- 30,00

40.00- 50,00
45.00- 50,00
85.00- 90,00

1,50- 3,50

2.50- 3,20
4.50- 6,00

10,00 - 12,00
18,00- 22,00
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Unità Nel
di misura Milanese

Muro di fondazione con m a-
teriale in parte usato

„ di tramezzo, ad una
testa,  intonacato (0,15)

* di tramezzo di quarto
Rinzaffo di m alta o rdinaria '

„  di  calce  id rau lica .
„ di cemento . . .

Intonaco civile completo .
Volte alla V olterrana, in fo-

glio, g re g g io ; ..................
Volte di una testa in chiave

e 2 all’ imposta . . . .
Volte di q u a r t o ...................
Rinfianchi delle volto . .

4 ) S o la i, p a v im e n ti ,
so ff it ti

(tutto compreso)

Solai rustici con travicelli
distanti m. 0,50 legno di
a b e t e ................................ ! ra.2

Solai rustici c. s. ma conj
travicelli di larice . . .j „

Solai con travicelli di abete!
lontani m. 0,26-0,30 com-
preso l’impianellato a due
s t r a t i ...................................... »

Solai in ferro e voltine della
corda m. 0,90-1,10 in foglio m.2

Solai in ferro con voltine,
di q u a r to ............................ |  „

Impiantito di  pianelle greg. »
? „ smaltate »

Impiantito di cem ento: r e r
ogni mm. di spessore . . «

Impiant. di asfalto: per ogni
mm.  di  spessore  . . . . „

Selciato:  secondo la qu an-
tità dei ciottoli. n

Lire

12,00- 15,00

3,50- 4,00
2.00- 2,50
0,35- 0,40
0,50- 0,60
1.00- 1,20
0,55- 0,65

4,50- 6,00 '
3,00- 4,00
2,80- 3,80

4.00- 6,00

5.00- 8,50

12,00- 15,00
2,00- 2,50
2.50- 3,00

0,20- 0,30

0,50- 0,70

1.50- 2,00

5)  C o p e r tu r e
(tutto compreso)

Tetti in legno per fabbricati |
ru rali escluse le incaval-
catu re e il  m ateriale di
c o p e r t a ............................I m.2

N ic c o l i . yGoogle

3,00- 5,00

In
Toscana

Lire

8,00- 12,00

3,20- 3,80
2.00- 2,50
0,30- 0,35
0,35- 0,45
0,60- 0,70
0,50- 0,60

2,50- 3,00

6.00- 8,09
4.00- 4,50
2.00- 3,00

3,80- 4,50

4.00- 5,50

7.00- 9,00

10,00 - 12,00
1,30- 1,80
1,90- 2,30

0,15- 0,20

0,45- 0,55

2.00- 3,00

2,00- 3,00

11
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Unità Nel In
di m isura Milanese Toscana

Lire Lire
/ tegole a canale

D; e ? f ^ i U V o l e tr“. canale
m ateriale °?n " d° PP'  ‘
di cope rta/ ” ^ ed(lcftnale

2,00- 2,50 1,50- 2,00

:
3,00- 3,50
1,80- 2,00 1,60- 2,00

1,40- 1,80
\ ardesie . . . . 5,00- 7,00 —

Incavallatu ra in legno com-
preso il costo del legname,
e la messa in opera (in
a b e t e ) ................................. m.3 55,00- 65,00 50,00- 60,00

6)  S e r r a m e n t i
per costruzioni rura li
(compresi gli stipiti,

i  serram enti,la  verniciatura)

Porte ordinarie (abete .  . m.- 12,00- 18,00 10,00- 12,00
esterno  (albero .  . T» — 10,00- 12,00

Finestre a v etriS abete . . „ 11,00- 24,00 14,00- 16,00
vetri compresi (larice . . „ 20,00- 25,00 16,00- 12,00
Porte leggere \  abete .  . „ 10,00- 15,00 8,00- 10,00

interne (a lbe ro . . * — 8,00- 10,00
Imposte a vetri in ferro

(tutto compreso) . . . . » 20,00- 30,00 18,00- 25,00

7)  O p e re  d iv e r s e

Scalini in p ietra a seconda
del m a te r ia l e ...................

Camini o rdinari in p ie tra
m. corr. 3,00- 5,00 2,50- 3,50

e l a t e r i z i i ........................
Latrine ordinarie (pietre di

ciascuno 20,00- 25,00 30,00- 35,01)

corredo) ............................
Canali di la tta , grondaie

ciascuna 9,00- 12,00 9,00- 12,00

messe  in  opera  . . . . m. corr. 3,00- 4,00 1,75- 2,25
Tubi di latta da pluviale .
Tubi di laterizio di scarico

T» 2,00- 2,20 1,20- 1,60

(m. 0,10—0.20 di diametro)
incassati nel muro, (tutto
c o m p r e s o ) ....................... n 4,50- 5,00 3,50- 4,50

Imbiancatura a due mani .
Im biancatu ra e tin teg gia-

m.* 0,08- 0,12 0,08- 0,12

tu ra  a  duo  ma n i . . . .
V erniciatura per legnami

» 0,10- 0,20 0,10- 0,20

e ferro a due m ani. . . 0,70- 1,00 0,60- 0,80
Canno di piombo . . . .
Paralulminecompletoesclu-

k£. 0,60- 0,80 0,50- 0,70

so il f i l o ............................ ciascuno 60,00-100,00 60,00-100,00
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dì S p e se  d i  c o n s e r v a z io n e  e  m a n u te n z io n e .

Le riparazioni annue ordinarie e la quota di  perpetuità o rin-
novamento dipendono principalm ente:

a) dallo stato più o meno resis ten te dei m ateriali che com-
pongono il fabbricato ;

b) dalla solidità della costruzione q , diremo meglio, dal
modo col quale venne essa eseguita;

c) dall’uso m aggiore o minore che si fa dell’edificio o di
alcuna delle sue part i  ;

d) dalle condizioni di proprietà ed eleganza, della fabbrica;
e) dallo stato di  vetustà o di  generale digradam ento in cui

si  può  trovare  il  fabbricato ;
f )  dal valore dei m ateriali e d al costo della mano d’opera;
<7 ' dalle condizioni speciali delle looalità in cui trovasi l’e-

difìzio, ossia dall’essere più o meno soggetta ai danni dell’umidità,
dei venti o di altre cagioni nemiche.

Se il fabbricato è di media solidità, in condizioni ordinarie, e
discretamente mantenuto, possono valere, per le spese annue di
riparaz ione, i dati seguen ti:

Indicazione delle p a r t i
del fabbricato.

1. S tanza civile soffittata al m . 2 di locale . .
2. S tanza di abitazione ru ra le al m * di locale
3. Cucina am m attonata, solaio rustico, camino

stre, tutto compreso . .............................
4 Cucina c. s. ma con pavimento in ghiaione
5. Cucina col suolo in t e r r a .........................

di ca rr i e c a r r o z z e .................................
7. Uscio esterno verniciato a due batten ti
S.  Uscio  in terno  *  n  „

Importo
fi eli a quota annua
di manutenzione

•  • L. 0,30-0,35
„ 0,15-0,20

fine-
„ 1,40-2,00
„ 1,10-1,25
„ 0,80-1,00

LggiO
* 0,40 0,50
„ 0,20-0,30
„ 0,12-0,18

9. * „ * ad un solo batten te . . „ 0,10-0,15
10. F inestra con inferriata , vetri ed im poste. . . . „ 0,100,15
11.  F inestra  con  vetri  scurini  e  persiana  . . . . . .  0,20-0,30
12. Camini di cuoina con cappa in c o t t o ...................* 0,22-0,28
13. Fornelli di cucina, c ia s c u n o ..................................... ....  0,02-0,03
14.  Scala con gradin i  di  p ietra e balaustra,  per  ogni

r a m p a ...........................................................................* 0,15 0,25
15.  Scala in laterizio senza balaustra,  per  ram pa.  .  „  0,20-0,25
16. Corte selciata al m.s ................................................... ..... 0,02 0,03
17. Pozzo comune o cisterna, compreso lo spurgo . „ 3,00-5,00
18. Pozzo con pompa, compresa la m anutenzione della

p o m p a ........................................................................... .....  6,00-8,00
19. Forno o r d in a r io ............................................................ * 1,50-3,00
20. S talle con solaio in legno, suolo selciato, m angia-

toia  in  legno,  ad  ogni  posta.  . . . . . . . .  n  0,20-0,30
yGoogle
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21. Stalla con solaio in voltini e longarine, pavim en-
ta ta in mattoni, ad ogni p o s t a ............................ L. 0,15 0,25

22. Scuderia con solaio in legno, suolo selciato , m an-
giatoia e rastre ll ie ra in legno, p er posta . . . „ 0,30-0,35

23. Scuderia con solaio in ferro e voltini, pavimento
in laterizio o cemento, m angiatoie e canali in
p ie tra ................................................... ................................. 0,20 0,25

24. Tetto con arm ature in legname, coperto da tegole,
grondaie semplici, senza cornici, ad ogni 100 m.2 2,00-4,00

25. Portici pavim entati,  ad ogni cam pata escluso il
t e t t o ...............................................................................* 0,15 0,20

26. Portici con suolo in te r ra , ad ogni cam pata escluso
il t e t t o .......................................................................... ..... 0,30 0,40

27 Muri di cinta coperti d a tegole, alti  m. 3-3,50, per
ogni metro l i n e a r e ...................................................* 0,05-0,07

23. Incastri di m ura tu ra con gli stip iti in p ie tra, lun -
ghi m. 0,60, a lti m. 0,75, com presa la p aratoia . 0,70-0,80

29. Tombino della luce di m. 0,80-1,50 in laterizio , al
m etro lineare di lu n g h e z z a .................................. „ 0,15-0,25

n Idem in legname forte della luce di 0,40-0,60 c. s. * 0,30-0,40
30. Tettoie, capanne, fienili,  con pilastri in m ura tura,

compreso il te tto ad ogni 100 m.2 ............................ „ 8,00-10,00
Ad evitare computi così m inuti, Canevazzi ed al tri con lu i

stabiliscono la spesa di a nn ua manutenzione in un 'aliqu o ta del
prezzo di costo degli edilìzi. P er i fabbrica ti ru ra li in laterizio si
può mediam ente ritenere :

A liqu ota  del  costo
P er quelli in buono stato . . . .  2,50-3,20 °l00
* in sta to sufficiente . . . 3,00-3,80 % ,
„ * in cattivo stato . . . .  3,50-4,50 °/oo
„ n in pessim o sta to . . . .  4,30-5,80 °/oo

P er le costruzioni in canne e paglia (casoni del Veneto) 35-45 °j00.
Il m antenimento dei muri di sostegno si suol calcolare 1I2& del

costo primitivo se a secco; ,/B0 se in calce.
Pressoohè  analogam ente  in  F ran cia  ove  pei  fabbricati  ru ra li

solidi si de trae 1U-2I3 °/0 del loro costo ; p er costruzioni leggere
c poco solide 1-2 °/0

D ella eventualità d i  incendi si  tien  conto  detraendo la  quota
rea le o presunta di assicurazione : per fabbrica ti in laterizi o p ie-
tram e computasi mediamente nel rappo rto di 0,50 p er °/oo del loro
costo se lon tani da fieni, paglie, legnam e, od altri m ateria li com~
bustibili ; L. 0,75-1,00 per °l00 per stalle, fienili e fabbrica ti contigui.

La quota di rinnovazione od am mortamento calcolasi con la
solita form ula di ann ualità. Detto & il costo iniziale, S, quello dei
m ateriali residui risca ttabili a lla ricostruzione, n  la  dura ta  pro -
babile del fabbricato , r  la  rag io ne:

S _g
a (quota annua) = w **• ,
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Tale quota è per i conteggi economici, per costruzioni solide
e  che  perdurano  o ltre  anni 1 0 0 ,  nel  più dei  casi,  trascurab ile,  e
può intendersi com penetrata con quella di manutenzione.

In fatto, a modo d’esempio, posto anche la spesa di ricostru -
zione importasse L. 2 0 0 0 0  e  cho il  fabbricato du rasse anni  150:

a = f , » ^ i ° - 0 5 = L -  w
cioè al 0,015 °l00 della spesa medesima di ricostruzione.

e)  I  fa b b rica ti  ru r a l i  e  V  im posta . — I fabbricati ru ra li co-
stituendosi mezzo necessario al funzionamento dell’azienda, ven-
gono insiem e agli a ltri elem enti costituenti il cap itale fondiario,
ad essere g ravati  dall’  imposta fondiaria.  Ciò non pertanto in ta -
luni  catasti  i  fabbricati  ru ral i  in tu tto od in parte si  assoggettano
ad una seconda im posta:  o si  valutano o si  colpiscono parificando
l’a rea da essi occupata a quella produttiva dei terren i coltivati
contermini, o, add irittu ra si colpiscono con la imposta fabbricati
civili in base al loro presunto valo r locativo.

La nostra legge 26 gennaio 1865 per la unificazione della im-
posta fab bricati e la più recente 1 ° marzo 1886 sul riordinam ento
della imposta fondiaria,  adottano la esenzione asso luta dall’im-
posta.

La c itata legge 25 gennaio 1865 d ichiara esenti da im posta:
(Art. 2 ) — “ Le costruzioni ru rali destinate esclusivamente al-

“ V abitazione dei coltivatori o al ricovero del bestiam e e alla
“ m anipo lazione  dei  prodo tti  ag rar i,  purché  ta li  costruzion i
“ appartengano a i prop rieta ri  dei terren i cui servono. „

P iù tard i la nuova legge 6  giugno 1877 e il relativo Regola-
mento (24 agosto 1877) allargano alcun poco la cerchia dei fab-
bricati  rurali  aggiungendovi quelli  “ d i  abitazione  per  i  guar -
tt d ia n i e custodi dei fo n d i, del bestiam e, degli ed ifìzi rura li,
“ nonché d i coloro che col nome d i capisquadra , sorveg lian ti,
tt cam pavi od altro equivalente,  conducono o assistono g li  ope-
* vai a l  lavoro  „  ;  e aggiungendovi quelli  “ per la conservazione
“ c custodia delle macchine e degli a tt re z z i  che servono alla col-
“ tivazione dei terren i medesimi „.

Ne deriva che l’ abitazione del direttore dell’azienda che non
presta manualmente l’ opera p ropria o non sia un semplice sor-
vegliante, caposquadra o camparo, ma una perso na intelligente
e colta come richiedono le aziende g randi e medie, è esclusa dal
novero dei fabbricati ru rali quan tunque non si concepisca, ad
esempio, una fa tto ria toscana, senza i locali d’abitazione del fat-
tore, sottofattori ecc.; nè un’ azienda irrigua lombarda senza lo-
cali d’uso civile per il proprietario o l’affittuario.

P e r tali parti del fabbricato rustico valgono, nei riguardi del-
l’imposta, le norme medesima che per i fabbricati civili. — Quindi
esenzione da ll’ imposta per due anni per le nuove costruzioni. —
Imposta del 12,50 per ° / 0 del redddito imponibile equivalen te al
lordo dim inuito di V*.
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CAPITALI AGRARI ED INDUSTRIALI
A

BESTIAME - MANGIMI - LETTIMI - LETAME

3 6 .  — S ta t is t i c a  d el  B e s tia m e in  I ta l ia .
Migliaia di animali

Equini Bovini Caprini
ed Ovini Suini

Secondo il oensimento 1875-76 1,430 3,489 7,666 1,553
Secondo il oensimento 1881-82 1,636 4,783 10,512 1,154
Dati  congetturali  attuali 2 , 0 0 0 5,000 8.500 1,800

In base al censimento 1881-82 il bestiame sarebbe così rep artito
B estiam e nelle va r ie Regioni d’Ita lia

T a b e l l a L. _______________

Regioni

Migliaia di animali

T
ot

al
e

ca
pi

gr
os

si
ri

du
ce

nd
o

gl
i

ov
in

i
ad

V8
i

su
in

i
ad
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Cnpi
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E
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in
i

B
ov

in
i

O
vi

ni
e

C
ap

ri
ni

Su
in

i

ad
og

ni
10

0
0

ab
it

an
ti 8 sr

‘s Jt i*

1. Piemonte. . 90 843 507 85 1,024 333 34,8
2. Lombardia . 152 840 258 126 1,067 290 44,-
3. Veneto . . 125 740 447 118 950 341 40,-
4. Liguria . . 34 117 271 15 190 213 35,2
5.  Emilia.  .  . 104 659 425 142 8 6 8 393 42,-
6 . Marche-Umb. 8 6 292 1,225 195 596 390 30,-
7. Toscana . . 1 0 2 313 1,081 115 589 269 24,6
8 . Lazio . . . 92 97 809 33 302 334 27,7
9. Mer. Adriat. 260 204 1,909 69 725 191A 19,3

10. ,, Medit. 241 274 1,875 168 1 805 t . 2 1 0 19,2
11. S icilia . . . 246 125 649 37 464 158 18,-
1 2 .  Sardegna . 104 229 1,106 60 ! 542 794 2 2 , 6

Totale | 1,636 4,783 10,612 1,163 j 8,133 | 286" 28,-1
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3 7.  —  B e s tia m e  n ei  v a r i  P a e s i  d ’ E u ro p a
e  n e g l i  S t a t i  U n iti  d’A m er ic a .

T a b e l l a  L I .

Migliaia di animali

T
ot

al
e

ca
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ri
du

ce
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1
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i
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*
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grossi

Paesi
E
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i

B
ov

in
i

O
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C
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0
0
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ti © »r

i l
l i

Ital ia  . . . . 1,636 4,783 10,612 1,163 8,133 286 28
Russia europea 20,016 23,884 48,884 9,208 53,040 713 1 1

Norvegia. . •
Svezia. • • •

152 1,017 2,105 1 0 1 1,465 766 5
470 2,257 1,491 431 3,057 669 7

Belgio.  .  .  • 272 1.383 614 646 1,947 353 6 6

Danimarca con
la  F e ro e .  . 378 1,470 1,549 527 2,187 1,104 55

Germ ania . . 3,532 15,785 21,825 9,206 25,114 555
485

46
Olanda  .  .  . 270 1,428 899 404 1,945 59
F rancia . . . 3,507 11,576 23,768 5,639 k 19,934 533 37
Austria eialei-

tana  .  .  . 1,512 8.584 4,848 2,721 11,610 528 39
Ungheria .  . 1,819 4,597 13,695 236 8,208 525 25
Regno Unito . 1,899 10,097 28,348 3,986 16,8i0 479 54
Stati Uniti . . 13,084 42,547 50,627 44,201 76,'93 1,529 8

3 8.  — Q u a n t i tà  d i  b e s tia m e d a  te n e r s i
p re s s o  l’a z ie n d a .

a) Generalità.  -  Dipende l a quantità di bestiame dal sistema
colturale e dall’avvicendamento agrario. La quan tità minima è
imposta dalla quan tità  di  forza muscolare animale necessaria al
disimpegno dei vari lavori. — La quantità massima, di regola,
dalla produzione foragge ra del fondo. . ,

P e r gli anim ali da lavoro si ritiene un aratro^ sufficiente ad
ogni 12-14 etta ri di terreno coltivato; ricorrono quindi tan te cop-
pie di animali da lavoro (buoi o cavalli) ad ogni 12-14 ettari,
quante ne sono necessarie, in quel dato terren o, a porre m azione
l’aratro . Nel più dei casi quindi 2 a 4 animali da lavoro ad ogni
12-14 e tta ri ; in pochissime zone 6 ; in 3 / 4 d’Ital ia  2.

A determ inare la q uan tità complessiva d i bestiame , conviene
conoscere:

1.0 la produzione foraggera di cui i vari terren i sono me-
diamente susce ttivi; ’ , ,

2 .0 la quantità di mangimi e di lettimi consum ata da un grosso
capo di bestiame o, meglio, da un suo determinato peso vivo-
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b) P ro d u z io n e  m e d ia  f o r a g g e r a  per  ettaro
(Cu ppa r i  cd altri).

T a b e l l a  L I I .

Colture
che dànno il  foraggio

Terrò
buone

di piano

Terre
buone

di collina

Terre
compatte
di piano

Sc
ie

nt
e

iz
io

ne
in

d»
fie

no

erba fieno erba fieno erba fieno
i«3 » «t

o *e  c
| 'O t>

Foglio d’olmo, d’acero e
Q- Q- Q> Q- q.

di  v i t e .............. ............. 1 0 2,5 6 1,5 — — v4
Erba di fosse, cime a fo-

glia di m ais................... 60 1,5 40 1 0 - _ _ » / 4
Erba  di  fosse  e  ripu litu ra

del f ru m en to ................. 23 4,6 18 3,6 23 4,6 VsErbaio autunnale di  orzo 60 1 2 - 40 8 - 40 8
„ di granoturco .  . 140 35- 80 2 0 — — %
„ di favo ed avena 50 1 0 40 8 40 8 %

B a rb a b ie to le ................... 300 1 0 0 180 60 — — ]J/3
Rape vernine ed avena .
'fr i  foglio incarn.ed avena

1 2 0 30 80 2 0 — —

250 30 2 0 0 40 2 0 0 40 %T rig o n e lla ......................... 2 0 0 40 160 32 — — */«Foraggio di segale . . . . 160 32 1 2 0 24 — —

„ di  g ranoturco
1 0 0es tiv o ............................... 160 40 25 — — V4

Foraggio di saggina, mi-
1 0 0 25glio e p an ico ................. 150 37,5 — —

Foraggio di vecce........... 250 50- 2 0 0 40 250 50 Va„ di  m edica.  .  .  . 500 lGO 300 60 — —
„ di trifoglio p ra -

50tense ............................... 350 70 250 250 50
Foraggio di lupinella .  . 250 50 2 0 0 40 2 0 0 40 ’/ó

* di  s u l la ........... — — 250 50 250 50
„ di p rato misto

asciu tto ............................ 2 0 0 40 150 30 150 30
Foraggio di p rato misto

i r r ig u o ............................ 400 80 — — 350 70 n
Foraggio di  m arcita.  .  .  . 650 1 2 0 — — — — »

Vaglie e strami.
F ru m e n to ...........

paglia
24 8

pagia
18 6

paglia
2 1 7 V,

M ais...................... 28 9,3 18 6 — _

V ecce ................... 2 0 1 0 18 9 18 9 *7,
F a v e .................... 25 1 0 2 0 8 23 9,2
A vena.................... 23 9,2 18 7.2 23 9,2 V* 5
S e g a le ................. 27 9- 24 8 — — */,
O rzo ...................... 2 1 7- 18 6 18 6 Va

L'alim ento tipico per l'alimentazione degli equini, dei bovini,
dei lanuti, è il così detto fieno normale  cioè quello che si ottiene
4a un buon pra to naturale asciutto, misto. A semplificare i oon-
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teggi  la  tabella ora data dà il  coefficiente approssimativo di  r i-
duzione delle erbe e delle paglie in fieno norm ale. A comple-
mento valgano i  dati  seguenti  {Boussingault,  S tookardt,  Heuzè,
Cuppari, Ridolii).

c) R iduzione  ap p ro ss im a tiva  dei  foragg i  a  va lore  di
fieno. Qualità dei foraggi :

# Peso necessario
. a sostituire

a)  F iem  loo di fieno
Buon  fieno  da  prato  naturale  misto  e  Asciutto  .  .  100-
Ottimo „ « „ „ . . 80-90
Mediocre „ « „ „ . . 100-120
Buon fieno di m e d ic a ................................................... 85-95
Buon fieno di lupinella e s u l l a ................................. 90- 95
Fieno di l o i e s s a .................................................................. 100-110

b) F ag lie
Paglia di frum e nto ............... ................................ 250-300

„  di  s e g a l e ..................................... . . . . 300-350
„ d ’o r z o ................................................................. 200-250
„ d’a v e n a ..............................................  180-220
„ di trifoglio e medica (tolto il seme) . . . 140-160

Steli e foglie secche di m a i s ..................................... 280-320
P aglia di panico e miglio . * ................................. 160-200

c) Erbe fresche
E rba di buon prato misto poco prim a della fio-

r i tu r a ............................................................................... 450-500
Trifoglio rosso e bianco, lupinella in fiore . . . 400-450
E rba m edica prima della fio ritu ra ............................  420-460
Mais v e r d e ...................................................................... 300-400
Foglie di ba rb ab ie to le ................................................... 550-650
Foglie di v i t e ................................................................. 450-550
Foglie d’o l m o ................................................................. 300-400
Fave a l principio della fio ritu ra ................................ 500-600

d)  R adic i  e  tuberi
P a t a t e ............................................................................... 180-220
B arbab ieto le ...................................................................... 300-350
C a r o t e ............................................................................... 280-340
R a p e .................................................................................... 450-500
T o p in a n b u r ..................................... * ............................. 250-280
P astinache.......................................................................... 289-320

e)  G ra n i , f r u i ta ,  fa r in e , eco.

Cariossidi di mais . .............................................. 40-50
„  d’a v e n a ............................................................ 50- 60

Seme di fave, veccie, mochi.......................................... 36- 40
Castagne d 'in d ia fresche.............................................. 60- 70
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Ghiande fresche . . .
Mele e pere di scarto .
Farina  di  mais  . . . .

„ di fave e veccia
Crusca di frumento . .
Vinaccia disseccata .  .

55- 65
3*0-450

30- 42
2 2 - 28
50- 80
90-100

Dai quali dati si può concludere elle per alimentare un grosso
capo di bestiame, del peso vivo medio di 5 q. occorrono m edia-
mente (Niccoli):

N atura del p rato
Stabile misto asciutto

„ „ irriguo
„ raarcitoio . .

M e d ic a io ...................
Lupinellaio . . . .
Trifogliaio...................

ha. di superfìcie
1,00-1,25
0,60-0,80
0,30-0,50
0,40-0,70
0,80-1,20
0,70-1,10

d) R azione in fieno e qu an tità di lettiere — P e so
v ivo com p lessivo degli a n im a li ohe si posson o m anten ere
presso u n a azien da .

In fieno normale, gli animali adulti, in media condizione di
produzione, consumano circa K g . 3 il giorno per ogni 100 d i
peso vivo. Ne consegue che, in un anno, 100 di peso vivo, han bi-
sogno di 365 X 3 = Kg. 1095 di fieno.

Detto Q il peso in quintali del foraggio in fieno e q il peso
vivo, in quintali, del bestiame:

Q (quint. di fieno necessario) = 1 1 q

q (peso vivo che si può mantenere) = = 0,09 Q.

Per le vacche la ttife re  od a ltri animali in forte sta to di p ro -
duzione, il coefficiente m oltiplicatore e divisore deve e levarsi
a 11,50.

Di lettiera , in paglia, si consuma annualmente 2-3 volte il
peso vivo degli anim ali; tenuto conto del suo coefficiente medio
di riduzione in fieno:

Q (quint. di mangimi e lettimi ridotti in fieno) = 1 2 q
q (quint. di bestiame da alim entarsi ed im pattarsi)

= = 0,0833 Q. (Nic c o l i)

Per le vacche la ttife re  od altri animali in forte stato di pro-
duzione :

Q = 12,5 q 2 =
yGoogle

= 0,08 Q
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e) A n im a l i  o h e  s i  p o s so n o  m a n te n e r e  a l  p a s c o lo .  —
Volendosi  conteggiare la quan ti tà di  bestiame che si  può m an-
tenere in una data estensione di  pascolo ;  Peoore per et ta ro

1.0 Pascolo ottimo con molt’erb a e f i t t a ...................... fi- 7

2 .0 „ buono, tutto coperto, ma con erba poco fitta 5 - 6

3.0  . „ mediocre, tu tto coperto, ma con poca erba . 4-5
4.® „ cattivo, roccioso, con pochi fili d’erb a . . . 1-2

Vi sono poi dei pascoli che, pe r la loro consistenza e giaci-
turo, non sono accessibili ohe alle capre : Capre per ettaro
1.0 Pascolo cespugliato b u o n o ..................................... 1,5-2,
2 .0 „ m ediocre con pochi cespugli . . . . . 1  - 1 , 8

3.0 „ cattivo con pochissimi cesp ug li. . . . 1  -
Qualora il pascolo sia accessibile e, per na tu ra buia profitte-

vole,  pe r bovini  ed equini  res ta a sapersi  che,  generalm ente,  si
com puta che un capo grosso rich iegga il  pascolo bastevole per
6 - 8  pecore, per 4-6 capre.

39. -- Qualità degli animali
da mantenersi presso le aziende.

P er il  lavoro, buoi o cavalli.  — I primi meglio si  adattano quando
complessivamente in un anno ricorrono meno di 1 0 0  gio rnate  di
lavoro pe r paio e tra tta s i di lavori pesanti a sforzo di trazione va-
riato (specie lavori  del terreno),  i  secondi quando ricorrono molte
gio rnate di  lavoro e la più parte di  trasp orto o di  lavoro leg -
gero ed a sforzo di trazione poco variabile. — Nelle aziende italiane
difficilmente convengono i soli cav alli; nello stesso podere irriguo
lom bardo che s’avvicina alla seconda condizione, è conveniente
ten ere insiem e cavalli e buoi ; i primi da m anten ersi tutto l’anno,
in tal  numero che vi trovin lavoro anche nella stagione m orta e
da specializzarsi,  per quanto è possibile,  ai  trasporti  ed ai  lavori
legge ri;  i  secondi in numero variab ile da rendersi  massimo da
maggio ad ottobre o da specializzarsi  ai  lavori  più pesanti.

L a scelta degli animali da rendita dipende essenzialm ente
d a lla n a tu ra dei fo ragg i e più dalla possibilità o meno di usu-
fru irne con l’alimentazione stallina o pascolativa. — P er l’allev a-
mento industriale degli equini, degli ovini e caprini, il pascolo è
necessario.

I  te rren i p iùaoconci al  pascolo che al  taglio dell’erba,  se non
in forte pendio o poco praticab ili, si p re stano bene per le pe-
core ; se p ianegg ian ti per i oavalli; se di difficile accesso, cespu-
g liati, pe r le capre ; se boschivi pe r i suini.

I bovini ed i su ini possono m antenersi ed allevarsi oon una
alimentazione completamente stallina ; ov’ è ricchezza di foraggio
verde le vacohe lattifere ; di foragg i secchi le bestie da ingrasso
o l’allevam ento di animali g iovani; ove può tra rs i profitto di re -
sidui di  industrie i  suini da allevamento e da ingrasso,
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40 — Peso vivo dei singoli animali.
Determinato il peso vivo complessivo, il numero degli an im ali

dipende dal loro peso unitario.
Il peso vivo dei cavalli var ia entro limiti piuttosto e ste si; ve

ne sono di quelli  di  piccolissim a taglia che superano di poco il
quintale,  di  quelli  a grossa corpo ra tu ra che raggiungono q.  7-8.
P er i cavalli italian i d’uso agricolo i limiti si restringono a q. 2-8,00
per i sard i; a q. 3-4,50 per i maremm ani ; a q. 4,-4,75 per i cremonesi.

Le nostre pecore adulte,  ma non ingrassate,  a 5-6 mesi  p e -
sano Kg. 20-25; ad un anno 35-40. Le capre a 5-6 mesi 25-30; ad
un anno 40-50.

I suini di razze italiane a 2-3 mesi Kg. 20-25; pure o incrociate
a sei mesi 45-55; ad un anno 120-130.

Pei bovini di razze italiane valgano i dati del seguente specchietto
P e s o  v iv o  m ed io  i n  c h i l o g r a m m i

di  va ri  an im ali  bovini  d i  t ip i  o  razze  ita lia ne.
T a b e l l a  L U I .

Tipi, razze e varietà

B
uo

i
di

ol
tr

e
4

an
ni

V
ac

ch
e

di
ol

tr
e

4
an

ni

V
ite

lli
so

tto
l’a

nn
o

i
M

ed
ia

de
l

pe
so

vi
vo

m
ed

io
Kg. Kg. Kg. Kg.

Razza p iem ontese di p ian ura . . 812 517 215 514,7
Tipo parraen8 e-parmigiano .  .  .
Tipo modenese-m antovano. .  .  .

719 520 260 499,7
705 533 160 466,-

Razza Pugliese:
V arietà bolognese, rom ag., padov. 694 497 178 456,3

„  m a rch ig ian a ....................... 700 537 187 474,6
„ del mezzogiorno . . . . 490 373 83 315,3
„  della  C ampania  . . . . 478 375 140 331,0
„ R om ana................................. 595 455 2 0 0 446,0

Razze alpine (varie tà Valdostana,
biellese, di Varallo, Svizzera di j
Schwitz; svizzera b runa delle
prealpi, tirolese)............................ 619 445 163 409,-

V arietà m ontanina dell’ appannino 411 298 77 262,-
V arietà to sc a n e ................................. 590 441 158 896,3
Bestiame s a r d o ................................. 376 270 83 243,-
Bestiame s i c u lo ................................ 518 | 419 166 367,6
Media del peso vivo medio . . . 542,85 j 443,85 154,23

Media generale del p e s o ................ 398,64

Digitized b y C j O O ^ I C



- 173 -

P e s o  a p p r o s s i m a t iv o  in  c h i lo g r a m m i  d eg li  a n i m a l i  b o v in i
desunto dalla m isurazione del corpo.

T a b e l l a  L I Y .

S *c
S 2 g o Lunghezza degli anim ali in centimetri
2 « . 2 f

g  S 2 -

(dalla punta anteriore della spalla al di dietro della coscia)

2 S ? I
5 ss “ ss® bo 1 2 0 130 140 15J ICO 170 180 190

centim. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg- kg.

140 2 0 0 - 2 1 0 220-230 235-245 250-260 — — — -
150 230-240 250-260 270-2S0 240-300 — — — —
160 265-275 285-295 310-320 330-340 - — - —
170 - 325-335 350-360 375-385 — — — -
180 . - - 370-400 420-430 450-460 — - -
190 - — 435-450 465-480 495-515 525-540 - -
2 0 0 — — 480-500 515-535 550-570 585-565 - -
2 1 0 - - - 570-590 <>05-625 745-665 - 1 -|
2 2 0 — - — — 665-685 710-730 755-795
230 - - — - 730-750 775-795 825-845 870-890
240 — — — — 795-815 845-865 895-915 945-965

l 1

P er lo razze bovine di Toscana, il Cuppari offre i dati se-
guenti  :

Si  faccia passare una cordicella  dal  garre se,  alla  pun ta della
spa lla destra, tra gli a rti an terio ri dall’ innanzi a ll’ ind ietro sino
a ritro v are il punto di pa rtenza e se ne misuri la lunghezza; poi
si  disponga la cordicella incrociando la prim a cioè partendo dal
garrese  passando  per  la  pun ta  della  spalla  s in is tra  passando  tra
gli a r t i; delle due misure si faccia la media m.

m  (in metri) = 1,82 peso vivo Kg. 393 m = 2,11 peso vivo Kg. 615
» » = 1,89

„ = 1,97
» » = 2,04
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S  S 'S ’flS  o -
* « ®'0'3 ®

c  a
S §
2  d
2  ®£ a

§ | 8 .
2 gs a
» s

WWW

2 °85*°
E  ®
S  «- <D+*

Q fc

o  ®
s  ga .5

-2  -g a
a . u g
*  .& &

’S o *g
60 S o ®o o  s
^  *  * 2

& § g
3 .S-5 2o'O
« 5.1

d  *  -

3  S
► *fri ̂

. 2

.'3

. <s
o®
«5 ga  E
®*S

3 a £
J-  ^  T

•g  s i it, eS •- .15
08 08t- t-S  O
P P

.0.0
'O'S®  ©
S S
o  o«  «
a> ©
P P

bfl  ci  «c  *-  SO S ©
P  P  H

yGoogle



- 175 -

4 2 . — E tà d e g li an im a li d o m e stic i.
a)  F o r in o l a  d e n t a r ia .

(N.  ed  A..  ;  L à n z il l o t t i-Bu o n s a n t i.)
1) Equini.

T . . .  Sup.  3 - 3  _  .  .  S u p . 1 - 1

lHC,SWt Inf. ÌT-IÌ = 12; C am ’"  Ini. T- 1= 4 ;
w , . Sup. 6 - 6  ftl
Molar$

N.o totale dei den ti: nei maschi 40: nelle femmine soltanto 33
perchè, generalm ente, m ancano loro i quattro canini.

2) Bovini ed ovini.
,  . . .  Sup. 0 - 0 a
Inc,swi 6 '

_  .  .  S up .0 - 0

C m u,n  i i ì t o - ò = 0  ’
, r J .  S up .6 - 6

I„f. ^ G = 24'
N.o totale dei denti : 32.

3) Suini.
r  .  .  .Sup.3 -3  .  .Su p.1-1  .Incisivi : ■ — 12; Canuti — 7 = 4 ;Int. 3 -3 Int. 1-1

SuP - f r i = 1 4
M o la r i ------,— --------= 28.

ln f-  i ^ 3 = u
N 0 totale dei denti : 44.

4) Carnivori.
Cane.

T . . .  Sup.  3 - 3
h,C,S,m  Ìn E ~ 3 -3  =  ' 2 >

. . Sup. 1 - 1Canini - — r = 4 ;Inf. 1 - 1 “
. . . Sup. 6 - 6M olari -—- = 26.Int.  7 - 7

N.° totale dei den ti: 42.
Gatto.

T . . .  Sup.  3 - 3 n  •  à SuP- 1 - 1  .
I n c m v t  I n f . ^  =  12;  I n e r i v i  =  4 '•

.  Sup.  4 - 4
M olari 3 T 3  = 4*

N.o to tale dei den ti: 30.
yGoogle
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b) E t à  d e l  c a v a l l o .

Ìli più delle volte nasce senza denti, m a
a traverso la mucosa si  delineano i  p i-
cozzi ed anche i mediani.

Dal 6 » a ll’ 8 ° giorno | SpUu”ta; £ ri; pic0zzi> *’ di 80lit° ’ p rim a 1

Dal 30° al 40° giorno  - Spuntano i mediani.

Da m esi 6 - 8 .............. - Spuntano i cantoni.
( I bordi dei picozzi inferiori sono forte-

. . \ mente consumati ; i picozzi ed i mediani
A arc a un anno .  .  < superiori  appena in taccati  posterior-

( mente.

SI cantoni incominciano a consumarsi, sulle
due mascelle, col loro bordo an teriore ;
s’agguagliano i  picozzi inferiori.

( I picozzi ed i mediani inferiori sono corn-
ai circa  2  a n n i  . .  .  .  j  pletam ente paregg iati:  meno consumati

( gli incisivi superiori corrispondenti

/ C aduta successiva dei picozzi di la tte ;
i L’ eruzione dei picozzi perm anenti si

A  2  a n n i  e  mezzo  . . s compie in 6 - 8  settimane e incomincia
I ordinariam ente dalla mascella supe-
l riore.

A  quasi  3  a n n i  .  .

A 3  ann i  compiuti

I picozzi perm anenti della mascella su-
perio re si  trovano quasi a livello dei
mediani di  la tte ;  inferiormente spor-
gono coi loro bordi dalla gengiva.

Si hanno i quattro picozzi perm an enti ben
pian tati la cui superfìcie libera è a li-
vello dei mezzani.

A  3  a n n i  e  3-4  mesi f
i  quattro picozzi da adulto son già con-

sumati sui due bordi, ma il cornetto
dentale non è ancor circoscritto dal
cerchio di smalto centrale. 1  mediani di
latte sono molto consumati e sul punto
di cadere

A quasi 4 a n n i .  .  .
Caduta dei mediani di latte ed eruzione

di quelli di adu lti. Nei picozzi si disegna
il cornetto den tale; i cantoni di latte
incominciano a divenir mobili.

A 4  an n i  compiuti

f  Ciascuna mascella presen ta 4 denti per-
l manenti le cui tavole sono al medesimo
' livello. I mediani son consumati sui
\ bordi. Specialmente nei puro-sangue, i
f picozzi inferiori son paregg iati. I can-
, toni scalzati ed uguagliati.
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A 4  ann i  e  3-4  m esi

A  quasi  5  a n n i, .  .  .

A  5  a n n i  compiuti

A  6  an n i

• (

(

A  7 a n n i .

A d 8  an n i  . (

A  9  a n n i .

A  10  a n n i

A  11  ann i

A  12  an n i  .

Nic c o l i .
I

C aduta dei cantoni di  latte.  Notevole con-
sumo dei picozzi e dei mediani.

Caduti  e rimpiazzati  i  quattro cantoni di
latte. I picozzi uguag lia ti; nettam ente
form ata la superficie di fregamento dei
mediani.

L a  bocca  è  fa tta . — T utti i denti perm a-
nenti sono a livello t ra di loro in am -
bedue le mascelle. 1 1  bordo an terio re
dei cantoni è leg germ ente in taccato ; i
picozzi sono uguagliati.

Uguagliamento completo dei picozzi la
cui tavola tende a p rendere forma ovale;
consumo del bordo posteriore dei can-
toni e formazione di un cerchio com-
pleto di  smalto attorno alla cavità den-
tale esterna.

La faccia anterio re degli incisivi essendo
priva dello strato ai cemento, lascia
scorgere la bianchezza dello smalto. I

{ricozzi e i mediani sono pun teggiati e
o smalto centrale dei primi diminuisce
di estensione e diventa convesso all’in -
dietro.

Gli  incisivi  prendono una tinta giallastra ;
quelli inferiori sono uguagliati. I picozzi
tendono ad arrotondarsi  ;  i  mediani sono
ovali.  Appare m anifesta la  stella  cen-
trale nei picozzi, meno distinta nei me-
diani.

1  picozzi sono ro tóndi e il loro smalto
cen trale è triangolare. I mediani co-
minciano ad arro tondars i ed i cantoni
sono ovali.

Ancor più rotondi i picozzi e triangola re
lo smalto centrale ; rotondi i mediani ed
incominciano ad arrotondarsi  i  cantoni
L a stella dentale s'avv ic ina al centro
delle tavole.

Rotondi i cantoni ; in tu tti gli incisivi in-
feriori lo smalto cen tra le forma un iso-
lotto sem pre più piccolo, prossimo al
borbo posteriore dei denti ; la stella
dentale trovasi nel centro della super-
ficie di sfregam ento.

T utti i denti sono ro tondi e talvolta an-
che livellati. Offrono traccia di smalto
cen tra le.
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A nni  13-14 .......................... ^
[ Sparisce nei picozzi inferiori lo sm alto
J centrale ed incominciano a p rendere la
f  form a triangolare.

A n ni  15-16 ............................. j ' I picozzi sono com pletamente tr iang ola ri
!  ed incominciano a divenirlo i  mediani.

A n n i 17-18 .............................. i
'  I  mediani superiori  addivengono tria ng o-
! lari. Le tavole dentali incominciano ad
f allungarsi sui lati.

A n n i 19-20 ..............................j Anche i cantoni addivengono tr ian go lar i,
i mediani superiori sono allivellati.

c) E t à  d e l  bu e.

A lla nascita sino alla ^
4* se ttim a n a ....................^

[ Prim a del parto o nella 1 %2 % 3* set tim ana
\ dopo la nascita si veggono il 1», 2°, 3°
) p rem olare; entro la 4" i picozzi, i prim i
[ e secondi mediani, i cantoni.

Mesi  6 1 0 ...................................

'  A sei mesi circa incominciano a consu-
i m arsi i m ediani; a 1 0  Peguagliam ento
l è completo. Spunta il primo molare p e r-

manente.

Mesi  10-12 .............................. |
' A 10 mesi c irca incominciano a consu-

m arsi i primi mediani (mediani interni)
;  a 1 2  sono com pletamente uguagliati.

i
Mesi  1 2-15 ..............................

!

'  Intorno i  12-13 mesi incominciano ad egua-
! gliarsi i secondi mediani (mediani ester-
) ni) ; a 15 sono generalm ente uguag liati
k del tutto.

Mesi  1 6 -1 8 ..............................!
f A 15-16 mesi incominciano a consumarsi
| i cantoni ed a mesi 1S-20 sono coraple-
| taraente uguagliati. Spunta il 2 * molare
i  perm anente.

In torno  2  an n i  o  poco »
m eno .............................................j

i Cadono i picozzi di latte sostituiti dai
!  permanenti.

Da  2-3  a n n i .........................j
| Cadono i mediani interni sostituiti dai
| perm anenti. Spunta il 3° m olare p er .
. m anente.

Da  3-4  a n n i .....................J i Cadono i m ediani esterni sostituiti dai
;  perm anenti.

Da  3 Va-5 an ni .  .  .  . j Cadono i cantoni di la tte sostituiti da 1

perm anenti.

Da  5*6  a n n i ......................... J [ Il bordo libero dei picozzi incomincia a
consum arsi ed a 6  anni Peguagliamento

[ è completo.

Da  6-7  a n n i .......................... j f A sei anni incominciano a consumarsi
| i mediani in tern i ed a 7 i denti sono
r uguagliati.
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D a  7-8  c iu n i...........
( Il consumo del bordo dei mediani esterni

, . { incomincia verso i 7 anni e ad 8  è com-
( pleto.

Da  8-9  a n n i ...........
/ Il consumo del bordo dei cantoni inco-
) mincia verso gli 8  anni e si completa a

1 * j 9; la tavola dei picozzi incomincia a
[ presen tarsi concava.

A  10-11  an n i . . . ,

f La tavo la dei picozzi addiviene quadrata ;
l  la  stella  dentala è molto apparente an-

,  . 1 che nei mediani interni; i denti si rac-
/  corciano e appariscono lontani gli  uni
\ dagli altr i.

A d  11-12  a nn i  .  .  .
1 La stella dentale p resen ta in tu tti la forma
|  quadrata ed una striscia b ianc a;  con-

‘ i tinua l’accorciamento e l’appa ren te al-
(  lontanamento dei denti.

D a l le c o r n a . — Ad ogni anno l’accrescimento delle corna dà
luogo ad una specie di solco carattestico ; quello dei due primi
nnni di età riesce poco sensibile, marcatissimo quello del terzo
e sufficientemente m arcati quelli degli anni successivi,

Dimodoché usasi contare per tr e anni la parte superiore del
corno che sta compresa sopra il primo solco nettam ente visibile
e per un anno in più ciascbedun solco o cerchio interiore vergo
la base.

d) E t à  d e l la  p e c o r a .

A lla nascita e 1<* sett - I picozzi e i primi premolari.

Dagli 8 a i 14 g iorn i i Spuntano i mediani interiori o primi rao-
( diani.

Dai  10  a i  21  g iorn i J Spuntano i mediani esteriori o secoudi
( mediani.

Da 3-4 settim ane  . ( Spuntano i cantoni e sono al posto i 3
( prem olari.

Da 3-5 m e s i .............. -  Spunta il 1 ° molare permanente.
Da 9-12 m e s i ............ -  Spunta il  2° molaro perm anente.
Da 12-18 mesi  .  .  .  . - Cadono i picozzi sostituiti dai permanenti.

Da 1 anno a 2 '/a  •  • t Cadono i primi mediani sostituiti dai pe r-
} manonti.

Da  2 1 lr 3 ' / * .............. ) Cadono i secondi mediani sostituiti dai
( permanenti.

Da 3 %-4 ’/ * ..............
A  0  a nn i ....................
A 7  an n i ...................
A d  8  a n n i ..............
A  9-10  a n n i ..............

- Cadono i cantoni sostituiti dai permanenti,
-  S’uguagliano i  picozzi.
- „ i primi mediani.
- „ i secondi mediani.
-  „ L cantoni.
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e) E tà .  d e l  m a ia le .
A lla n a sc ita ................ -
Da 2-4 settimane  .  -
Da 3-4 settimane  .  .  -
Da 4-6 settimane  .  .  -
Da  mesi  2  ll2-3  .  . . .  -
In torno  a  5  mesi  . .  -

Da 9-10 m e s i ........... j

In torno i 12 mesi .  .  -
In torno i 18-20 mesi -

I cantoni e i canini.
Spuntano i picozzi ed il 2° prem olare.
Spunta il 2 .° premolare.
Spunta il 3° premolare.
Spuntano i mediani.
Spunta il lo molare permanente.
Spunta il secondo molare permanente,

cantoni, i canini permanenti.
Spuotano i picozzi permanenti.
Spunta il 3 o molare permanente.

f ) E t à  d e l  c a n e .

Circa 20-25 g iorn i (
dopo la nascita . .  (

A  28-32  g io rn i  .  . . .  -
A  circa  2  mesi  .  . . .  -
A circa 3 mesi .  .  .  .  -

Spuntano i 3 premolari, i cantoni, i ca -
nini.

Spuntano i mediani e i picozzi.
Incominciano a paregg iarsi i picozzi.

„ „ i mediani.

A circa 4 mesi

A. mesx 5-o /̂2 .

A circa m esi 6

A  mesi  6-7  . .  .

Da anni 1-2 . .

Da anni 2-3 . .

Da a n ni 4-5 . .

S  n  » i  cantoni e
} spuntano i picozzi permanenti.
)  Spunta il 1 ° m olare; son spun tati i me-
I diani ed erompono i cantoni.
j  Spuntano i  canini permanenti  ed il >1° mo*
ì lare perm anente.
- Spunta il 3° molare permanente.
$ Avviene il consumo e 1 * uguagliamento
( dei picozzi permanenti.
$ Avviene il consumo e T uguagliamento
} dei mediani.
S Avviene il consumo e l’ uguagliamento
} dei cantoni.
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4 3 .  —  A lim e n ta z io n e  d e l  b e s t ia m e .
Dal punto-di vista del bisogno 1 dei vari animali in relazione al fino

speciale del loro mantenimento, possono valere i seguenti dati medi:
a) F a t t o r i  d e lle  r a z io n i  t ip ic h e (WolfF).

T a b e l l a LVI. P er 1 0 3  di Pe9° viv0-

Specie e diverse condizioni

di mantenimento
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B o v i n i Kg. K-. Kg. Kg.
I. Bovini in crescimento
di 2-3 mesi : peso vivo med Kg. 75 2 . 2 0 0 0,400 1,380 0 , 2 0 0 1:4,7
,  4-6  ,  .  .  ,  ,1 5 0 2,340 0,320 1,350 0 , 1 0 0 1:5
, 7 -12 ........................................250 2,400 0,250 1,350 0,060 1 : 6

n 13-18 * , „ „ „ 350 2,400 0 , 2 0 0 1,300 0,040 1:7
,14-24 „ „ „ „ „ 425 2,400 0,160 1 , 2 0 0 0,030 1 : 8

11. Buoi al riposo nella s ta lla . . 1,750 0,070 0,800 0,015 1 : 1 2

Buoi sottoposti a moder. lavoro 2,400 0,160 1,130 0,030
0,050

1:7,5
„ * „ energ lavoro 2,600 0,240 1,320 1 : 6

III. Vacche l a t t i f e r e ................... 2,400 0,250 1,250 0,040 1:5,4
IV. Buoi all'ingrasso:
l.°  p e r io d o ...................................... 2,700 0,250 1,500 0,050 1:6,5
2 .o  „ ..................................... 2,600 0,300 1,480 0,070 1:5,5
3.o „ ............................................................. 2,500 0,270 1,480 0,060 1 : 6

E q u i n i
V. Cavalli assog. a lavoro mod. 2,250 0,180 1 , 1 2 0 0,060 1:7

„ * * n energico 2,550 0,280 1,340 0,080 1:7,5
L a n u t i

VI. Ovini in crescimento:
da 5-6 mesi: peso vivo med. Kg. 25 2,800 0 , 2 2 0 1,500 0,080 1:5,5
, 7 - 8 ......................................35,1 2,500 0,270 1,330 0,060 1 :5,5
,  9-H  ,  ,  ,  *  „  37,5 2,300 0 , 2 1 0 1,140 0,050 1 : 6

,12-15 , , „ , *41 ,- 2,250 0,170 1,090 0,040 1:7
,16-20  ,  ,  ,  •  ,  42,5 2 , 2 0 0 0,140 1,040 0,030 1 : 8

VII. L anuti; adu lti grandi razze. 2 , 0 0 0 0 , 1 2 0 1,030 0 , 0 2 0 1:9
,  razze  fine  . . . . 2,250 0,150 1,140 0,025 1 : 8

V ili Pecora all’ingrassam ento:
, periodo 1 .®  . 2,600 0,300 1,520 0,060 1 :5,5

2  o
1*  t!  *  v  •

S u i n i
2,500 0,350 1,440 0,060 1:4,5

IX. Suini in accrescim ento
da 2a3 mesi: peso vivo med. Kg. 25 4,200 0,750 3,000 1 :4
„  4-5  ,  *  „  , n 50 3,400 0,500 2,500 1:5
, 6 - 8  „ * , , , 65 2,700 0,350 2 , 2 0 0 1 : 6

, 9*12 „ , , , „ 125 2 , 1 0 0 0,250 1,650 1:6,50
X.  Suini  airiugrasso :

1 ° p er iod o ....................................... 3,600 0,500 2,750 1:5,8
2 .®  „ ...................................... 3,100 0,400 2,400 1 : 6

3.o  ,  . . . . ............................
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«osa — oToTco io co b- oo

HO OH Ol IO
oo d cdoscd oT diO t — ~T iO CD b— b*

1-h.o i, cq_
©ideoco CO lO

OAijrajnu ojioddBfl
CO CI © h* <M
co t~' idcdcd

COOQ.CO 1 —t->OS
cdci ©odcdidcd

os coca
d d c d

2
pe^ozu uou
* lAI^BJ?Sg

o co aqco_©
T-TiCio'r '̂coco co co co

COh* 05 © b- 00 CO
« f d d d d d c d(M CO COh*

CO 30 OS
cocScS

a>bC
'O BSSUJS BlJ8 JUpj Hf oo t~ b-

1-TcTr^OO
O l̂ »O.O.CO IO no
i-Ht4 cT i-T r-T ̂-T of

CAOm ipioaiuinqty
rH r-̂ COCO CI.

b-~
H^co-^H^^caco
<?T of ed no r>To>

os cqci
i>odcd

o i^ o ;
'BOIQBSj O BZQB̂ SOS

OS OJ —̂b- Ol
b~03 b» 0003t-  r - 1- t -

b- b- OS O CO ■>*
oo co cT os oo cd adb- b- 00 b- b- b- b-

OS ©.©>,
cdododb- b* b-

b j .SJ3o jS b s s b j S *pjpi 05 Ol
ccciofci s<f

»qìO_uo no oo o oo
oi ©f i-T of of cd cd iqcqcs.

©fcdcd

ojn jq oisotonao
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c) Valore commerciale dei foraggi. — Dipende essenzial-
mente dalla loro relativ a ricchezza in m ateriali nutritivi assimi-
milabili con l’avvertenza però che le sostanze proteiche valgono
più delle grasse e queste più delle sostanze non azotate. A ttual-
mente, per l’ Italia (prof. Me n o z z i ed ing. Ap p ia n i) si può ritenere
che il valo r commerciale rispettivo della sostanze di questi tre
gruppi stia come 3 :2 :1 . Nella tabella p recedente (n.° LV1I) nel-
P ultima colonna, abbiamo segnato il numero di unità commer-
ciali  dello stesso valore contenute in ciaschedun foraggio,  o tte-
nute moltiplicando per 3 il  numero di unità di  sostanze album o-
noidi d ig .; per 2  quello delle sostanze grasse; per 1  quello delle
sostanze estrattive digeribili. A ttualm ente il costo commerciale
pe r unità nutritiva,  rido tta di  ugual valore,  oscilla mediamente
da  Ij . 0,09-0,11.

Esempio. — Se il  fieno medio di  p ra to naturale si  paga L.  5,92
al quintale (cioè in ragione di L. 0 , 1 0  per unità commerciale); il
fieno di  trifoglio p ratense di  buona qualità,  si  può pagare L. 6,71;
il  g ranturchino fresco L. 1 , 1 1  ; l’erba medica verde giovane L 2,04,
la paglia di  frumento L. 3,88; i  topinanbur freschi L. 2,32; i  fru tt i
secchi del carrubo L 8,63; i semi di fave L. 11,88; il malto d’orzo
essicato L 9,33; i panelli di lino L. 13,21 ecc.

Un bue in riposo del peso di q 6  consuma giornalmente (vedi
tabella LYI) kg 0,42 di albuminoidi dig.; kg. 0,09 di g rasso ;
kg. 4,80 di materie estrattive non azotate ; complessivamente
0 , 2 2  X 3 + 0,09 X 2 -f- 4.08 = n.° 5,61 di un ità nutritive di pari valore
commerciale che trado tte in denaro dànno L. 0,50-0,60. Quando il
bue è sottoposto a forte lavoro n.° 12,7 unità nutritive di  pa ri
valore e quindi L. 1,14 a L. 1,40.

Una vacca lattifera del peso di q. 4,5 unità commerciali 9,35
e  quindi  L.  0,84  a  L.  1,03.

Un maiale all’ ingrasso del peso vivo di q. 1 Va D. 0,40-0,60.
d) Costituzione normale delle razion i .  — La tabella LYI dà

i fattori delle ra zio n i tip iche  e  il  rapporto nu tritivo a seconda dei
principali animali, della loro età ed attitud ini prodnttive. Il rap -
porto nutritivo è dato dalla quantità di  sostanze non azotate di-
geribili di ugual valo re fisiologico e digeribili che va unita ad
un’un ità di sostanza proteica dig. A ridurre le sostanze grasse allo
stesso valor fisiologico delle estrattive non azo tate si m oltiplicano
per 2,44. D etta a la  quantità  di  sostanze proteiche ; g quella delle
sostanze  g rasse ; e quella delle estrattive non azotate , il rapporto
nutritivo si  ottiene oon l’equazione:

2,44 g -f- e
a  '

Nella tab . LYII rela tiva alla composizione chimico-fisiologica
dei vari foraggi, nella penultima colonna, è già risolta la indicata
equazione e messo quindi in evidenza il loro rapporto nutritivo
medio.
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A costituire delle razioni normali, il rapporto nutritivo dei fo-
raggi ohe si somministrano, deve equivalere quello maggiormente
corrispondente alla specie ed all'uso degli animali indicati dalla
tabella.

e) E sem pi e t ip i d i razio ni norm ali.
1)  P er  i buoi in riposo il  rapporto nutritivo è  di  1:12;  vi

corrispondono le paglie di piselli e di fagioli e presso a poco,
il granturohino verde; se siavesse a disposizione paglia di fru -
mento ed erba medica fresca giovane sipotrebbe ottenere il
voluto rapporto mescolando e tritu rando insieme questi due
m ateriali nel seguente rappo rto:

100 di paglia di frumento contengono 0,80 di sostanza proteiche
36,5 di sostanze non proteiche digeribili ; aggiungerem o x  di  erba
medica giovane (100 di erba medica contengono 3,5 di a ; 8 di so-
stanza non azotata) risolvendo la proporzione:

0,80 -f 0,035 x  : 30,5 + 0,08 x  = 1:12 ; da cui x  = kg. 80 circa,
kg. 100 di paglia di frum. sost. az. kg. 0,80 sos. non az. kg. 36,50
„  80 di  erba  medica  f re-

sca giovane . . . „ „ „ 2,80 w „ 6»40
kg. 180 dim escol.conteng sost. az. kg. 2,6 sost. non az. kg. 42,90

e, presso a poco:
3,60:42,90 = 1:12.

In altro modo mescolando paglia di frumento e buon fieno di
trifoglio:

0,80 -f 0,085 x  : 36,5 -f- 0,42 a? = 1:12; da cui x  = kg. 45.
kg. 103 di paglia di frum. sost. az. kg. 0,80 sost. non az. kg. 36,50

„ 45 di buon fieno di tri-
 fo g lio ..............  „ * » 3,83 „ „ „ 19,03
kg. 145 dimescol. conteng. sost. az. kg. 4,63 sost. non az. kg. 55,33

4,63:55,53 = 1:12.
Altri tipi di razioni per buoi in riposo sarebbero:

Kg. 100 fieno di media qualità di p rato 1 Ne occorrono kg. 2,2
n a t u r a l e ...............................................> per un quintale di pe-

„  80  paglia  di  frum en to ......................... ) so vivo e per giorno.

Kg. 100 di fieno c. s..................................\
* 100 di paglia di frum ento.......................f Kg. 2,2 per quintale e
„ 100 di p a ta te .................................* • V Per £i°rn0 (Wo l f f ).
„ 140 di paglia d 'a v e n a ...........................)

K g. 100 di barbabietole  .......................... \
„ 50 di paglia d 'o rz o ............................ f
„ 6 di buon fieno di trifoglio . . . (
„ 2 di panello di co lza . . r - . . .T;
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Kg. 100 di b a r b a b ie to le ............................ ì Kg. 3 « 0  per qu intale e
„ 05 di  pag lia d avena .  per giorno (Wo l f f ).
„ 15 di buon fieno di trifoglio . . . ) v  n

2) Per buoi sottoposti  a lim ita to lavoro:

Kg. 100 di pag lia di frum ento...................ì Kg. 9,00 per quin tale e
„ 160 d’erba medica fresca giovane . } per giorno.

Kg. 1 0 0  di  pag lia  di  f rum ento .................. )  Kg.  3,50  pe r  quinta le  e
„ 1 1 0  di buon fieno di trifoglio . . . ) per giorno.

Kg. 100 di pag lia di f rum ento .................. } Kg.  3,40 p er quintale e
„ 1 0 0  di buon fieno di lupinella . . . * p er giorno.

Kg. 1 0 0  di fieno di trifoglio
„ 80 di  pag lia di  avena
„ 2 0  di  barbabietole .

Kg. 3,40 pe r quin tale e
pe r giorno.

Kg 1 0 0  di pag lia d’o r z o ............................ ) . , ,
„  120 di  fieno buono di  p rato n atu rale (K g . 3,00 per quin tale e
,, 80 di p a ta te .............................................( per giorno (W o l f f ).
„ 2 0  di semi di veocia infranti . . . /

Kg.  50  di  pag lia  d’a v e n a .......................
„  50 di  fieno di  prato n atu rale .  .  .
„ *8 di  panello ai  co lza .......................

Kg. 1 0 0  di pag lia di s e g a la .......................
„ 90 di buon fieno di trifoglio . . .
„ 2 2 0  di p a ta te ..........................................

Kg. 2,70 per quintale e
per giorno (Wo l f f ).

Kg. 4,10 per qu intale e
per giorno (W o l f f ).

Kg. 1 0 0  di pag lia di f rum ento ................. \
70 di buon fieno di trifoglio . . . (
50 di fieno di p rato n atu ra le . . . ;

250  di  b a r b a b ie to le ..................... ...... )
10 di segale i n f r a n t a .......................j

Kg. 4,80 per quintale e
per giorno (W o l f f ).

3) Per buoi sottoposti  a forte lavoro . — Buon fieno di tr i-
foglio 0  di lupinella kg. 3 circa pe r quintale di peso vivo al
giorno,  oppure:

Kg.
n

V

Kg.

100 di  paglia di  frum ento.  .  .  .  .
10J di buon fieno di trifoglio 0 di

lu p in e lla ..........................................
30 di farina di f a v e .......................

Kg. 3,50 circa pe r quin-
tale e per giorno.

100 di fieno buono di erb a medica . ) Kg. 3,80 ciroa per quin-
80 di  pag lia d’avena . . . . . . j tale e per giorno.

Kg. 100 di barbab ieto le . . . . . . <
„ 72 di buon fieno di trifoglio . . •
„  60  di  pag lia  d’avena . . . . . .
„  12 di  semi di  veccia in fran ta ,  .  .

Kg. 150 di buon fieno di p rato n atu rale .
„ 8 0  di fieno di trifog lio . . . . . .
„  120  di  pag lia  d’a v e n a .......................
„  30 di crusca di frum ento .  .  .  .
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4) Per le vacche la ttifere e per bovini nel 2.° stadio d i in -
grassamento. — È rba fresca d’erbaio di veccia ed avena kg. 18
circa per quintale di peso vivo al giorno ; fieno di veccia e avena,
fieno ottimo di prato naturalo misto, o fieno discreto di trifoglio ;
oppure :
Kg. 100 erba di pra to natura le discreto

o di buona m a r c i t a ...................
* 110 di buon fieno di trifoglio . . .

f Kg. 5,20 circa per quin-
V tale e per giorno.

Kg.  100  di  granturchino  fresco  .  .  •  .
„ 20 di fieno di medica fresco . . .

Kg. 100 di erba fresca di buon prato nat.
„ 50 di fieno di buon prato naturalo
„ 50 di paglia di avena . . . . . .
„  20  di  farina  di  fave  o  veccie  .  .  .

) Kg. 11 circa per quin-
S tale e per giorno.

Kg. 4,3-4,5 per quintale
e per giorno.

Kg.  100 di  granturchino fresco
n 40 di erba medica fresca
„ 10 di paglia di frumento

Kg. 12-13 per quintale
e per giorno.

Kg. 100 di p a ta te ........................
„ 40 di fieno di prato misto
„ 30 di fieno di trifoglio .
„  90 di  paglia  di  frumento.
« 10 di panello di colza . .

Kg. 3,80 circa per quin-
tale e per giorno
(Wo l f f ).

Kg. 100 di trifoglio fresco . .
„  120 di  granturchino fresco
„ 16 di paglia d’orzo . . .

Kg. 12 circa per quin-
tale e per giorno
(W o l f f ).

Kg. 150 di fieno di prato misto
„ 90 di paglia d’orzo . . .
„ 300 di barbabietole .  .  .
„ 25 di panello di colza . .

Kg. 5,80 circa per quin-
tale e per giorno
(Wo l f f ).

(Ra zion i  proposte  dal  prof.  Me n o z z i .)

Fieno di prato misto di Erba di m arcita • . • kg. 95
qualità media . • . kg. 92 Panelli di lino . . 5

Panelli di lino . . •. * 8

Fieno c. s ....................... kg. 75 Fieno  c.  s.................. . kg. 60
Panelli di lino. . . . 10 Panello di arachide 10
Paglia di frumento. . „ 15 Paglia di frumento •  n 30

5) Per vitelli d i latte. — Consumo di la tte per l’allattam ento
(Ma r c o n i ) :

Secondo il peso.
Peso del vitello

da kg. 30-50 .
100-120 ,
120-140 .

Secondo Vela (in media)
Litri di latte 1‘ settimana . . .

2*  „  .  .  -
, litri 4- 5

5-  6
. 6-8 3* „ . . ■ i, 6-8
. 18 Sino a due mesi . •  * 8-10
. 24 Da 2 a 3 ipesi , . ,  n 10-24
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N ell'allagam ento artificiale adoperandosi latte m agro devesi
questo rein tegrare delle sostanze estrattive non azotate digerib ili
e grasse aggiungendovi farina di p a ta te o di  r isina od anehe
qualche sostanza grassa d 'origine animale.

6) P er v ite lli da 3 a 6 mesi : fieno ottimo di p rato n a tu ra le
misto o di lupinella o di trifoglio. O ppure:
Kg. 100 di  erba medica fresca giovane

„ 30 di paglia di  frumento .  .  .
Kg. 100 di granturch in i freschi .  .  .

„  50 di fieno di medica buona .  .
Kg. 100 di fieno di medica buona . .

„  50  di  paglia  di  f rum ento .  .  .  .

)  Kg  12-13  per  qu in tale
{ e pe r giorno.
j  Kg.  10 circa p er quin*
i ta le e pe r giorno.
{ Kg. 5-5,20 per qu intale
S e per giorno.

7) P er vite lli da m esi 6 a 12
o discreto di  trifoglio.  Oppure:

fieno buono di p ra to na tu ra le

Kg. 100 di erba medica fresca
giovane

„ 50 di pag lia di frumento.

Kg. 100 di granturchino fresco.
„ 35 di fieno di medica buono.

Kg. 100 di fieno di medica
buona.

„ 70 di pag lia di frumento.

Kg. 100 di buon fieno di tr i-
foglio.

„ 30 di pag lia di  frum ento.

8) P er cavalli.  — Se assoggettati  a moderato lavoro :  fieno
di p ra to misto di qualità media in ragione di kg. 3 °/0 di peso
vivo al  giorno. O ppure:
Kg. 100 di fieno di m edica o fieno di lupi- \

n e l l a ..........................................r Kg. 2,90-3,00 pe r q u in -
„ 60 di pag lia di f rum ento ...................( ta le e pe r giorno
„  5  di  semi  di  a v e n a ............................ /

Kg. 100 di fieno di trifoglio pra tense di \
media  q u a l i t à ..................................... ( K g .2,60-2,80di quin tale

„  25  di  pag lia  di  a v e n a ....................... i  e per giorno.
„ 5 di semi di a v en a ............................ ;

Se assoggettati a forte lavoro può raddoppiarsi la quan tità di
semi di avena e ridursi a m età quella della paglia.

9) Per  an im ali  su in i :
Latticello . . . . Kg. 100 I L atte scremato . Kg. 100
R is in a........................ „ 25-35 | P a t a t e ...........................  50-60
Latticello . . . . Kg. 100 I L atte soremato . Kg. 100
Ghiande fresche . * 40-60 | Mele e pere di scarto „ 70-10o

N.  B,  — Le quan tità minime di patate , ris ina e ghiande nei
primi mesi dell'accrescim ento: la maggiore negli ultimi (mesi 9-12)
e nell'ultimo periodo dell'ingrassam ento
P a t a t e .......................
Crusca di frum ento .
Acque grasse .  .  .
Panello di lino . . .

Kg. 100
50

200
50 ...

a y G o O g le

B arbabietole . .
Acque grasse .
Ghiande fresche
Panello di lino .

Kg. 100
« 200
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10) Per i vo latili da cortile:

# / farina di mais . . kg. 20
•g’-gf radicchio selvatico „ 10
*r* 2i sale di cucina . . „ 0,020
* £ 3 1  (Impastati oon acqua a
s i i freddo o meglio a calao )

O ppure:
*5 §,) seccherelli di pane kg. 40
'5> / farina di vinacoioli * 20

radicchio selvatico „ 10
§ sale di cucina . . „ 0,030

t (Impastate c. s.)

p a t a t e ...................kg. 30
far.  d ifavaoveccie  „  10

(Cotte e im pastate con siero
di latte.)

Oppure :
farina di vinaccioli kg. 30
far. di fave e ve cci e „ 10
radicchio selvatico „ 10
sale da cucina . . „ 0,035

(Im pastate con acqua a
freddo  o  a  caldo.)

§ / pa tate di scarto . kg. 40
£ 0  farina di vinacoioli „ 20
* k crusca di frumento „ 10
©<•§) farina d’ossa . . . „ 0,300
2 ^ ) sale di cucina . . „ 0,050
s*--/ (Le patate cotte, il  resto

impastato e mescolato anche
§ \ a freddo.)

insala ta di scarto od altro
m ateriale verde tr itato o
p e s t o ...................kg. 30

farina di vinaccioli „ 20
farina  di  mais  .  .  „  10
farina d’ossa . . „ 0,030
sale di cucina . . „ 0,040
(Daimpastarsi anche a freddo)

m 00 j
*§  § j crusca di frumento kg. 10
r»  pata te c o t t e di
s -5 \  s c a r to ........................  30
*5 a \ II.
5 J crusca di frumento kg. 10
§ S \ erba tr ita ta o pe- ,,
2  | i s t a ........................ „ 30
•2 J I  sale di cucina . . „ 0,015

[ (Da im pastarsi a caldo o a
§ s  l  freddo con acqua pura o me-
<3 1 ' glio con acqua grassa.)

III.
farina di vinaccioli kg. 20
erba tr ita ta 0  pesta  „  20
sale di cucina . . „ 0,025

IV.
farina di fave 0

ve cc ie .....................kg. 10
pata te cotte e pe-

ste ........................... „ 40
erba tr ita ta o pesta „ 10
sale di oucina . . „ 0,030

(Im pastate c. s.)

44 .  — D i a lc u n e m a la t t ie
ed  a c c id e n ti  ch e  p o sso n o  c a p i ta r e  a l  b e s t ia m e

a) Timpanite-m eteorismo 0 rigonfiamento del panzone. —
Devesi a fermentazione dei foraggi verdi: si somministri ammo-
niaca gr.  30 in  due litri  d’acqua tepida per  buoi  e  vacche;  gr.  5-10
in Vs litro a 1 litro d’acqua per pecore e capre. In mancanza di
ammoniaca acqua di calce in più riprese. Il metodo più semplice
per queste somministrazioni è quello di adoperare una bottiglia
solida (anche di quelle da vino); aperta a forza la bocca dell’a-
nimale se ne rovescia il contenuto nell’esofago. F ar passeggiare
l’animale e fargli delle frizioni. Insistendo il rigonfiamento non
rimane,  che la  puntura  del panzone. In m ancanza del veterinario può,
in caso disperato, com piersi col T requarti oppure con un coltello
ben tag liante a lama stretta . S’appoggi la punta nel mezzo del
fianco sinistro in quella concavità che si osserva subito innanzi
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]a punta deirauca, si te n g a la lam a un po’ inclinata dall’ innanzi
all’indietro e s’immerga con colpo forte e ben sicuro.

b) F ra ttu ra delle corna. — Nei casi di semplice s id e ra z io n e
senza lesione della cavicchia ossea, si riponga a posto l’astuccio,
si lavi, e fasci strettam en te e solidamente.

Se v’è f ra ttu ra parziale con em orragia ma senza completo
d istacco,  8’arre sti  la  em orragia e si  tolga la  infiammazione con
bagnature di  acqua fredda,  si  lavi  con soluzione borica al  2-3 °/0
o meglio con sublimato 1-1,5 °/03 si fasci stre ttam ente dopo av e r
fatto combaciare le parti. Se dopo qualche tempo la ferita m anda
cattivo odore e l’animale è inquieto, si sfasci e lavi di nuovo, e
rifasci o, meglio, si chiami il veterinario .

Nei  casi  di  fra ttu ra  completa  e  cadu ta  del  corno,  a rre sta re
c. s. l’em orragia, togliere le scheggie, lavare con soluzioni an ti-
settiche, avvolgere il monoone oon fardello di stoppa bagna ta
oon olio fenicato.  Giorno per giorno fino a guarigione, r ipetere
le lavature antisettiche ed il  bendaggio.

c) Contusioni e piaghe. — Se  leggere:  pezze  d’acqua  f redda
e ghiaccio a togliere l’ infiammazione; lavatu re replicate an ti-
settiche con sublimato c. s.

d)  Diarrea . —  P er  vitelli  gr.  60-75  di  cremor  tar ta ro  in  3-4
litri d’acqua tepida in 3-4 volte.

P er un bovino od un equino adulto gr. 100-150. Oppure deco-
zioni di genziana e scorza di salice o di camomilla e assenzio
nella dose di li tr i  4-6 al  giorno ;  per una pecora od una c ap ra
di litri Va- !* Alimentazione moderata, di facile assimilazione con -
centrata.

e) Coliche. — Se i sintomi sono leggieri : beveroni di p ian te
arom atiche o di vino, dieta, passegg iate, frizioni; se accom pagnate
da forti  dolori:  ai  beveroni può aggiungersi  del laudano gr.  2-8
per  una  pecora  od  una  capra  ;  3-6  per  vitelli  ;  g r  10-15  per  buo i,
vacche, cavalli adulti. Se la colica insiste chiamare il veterina rio .

f) Zoppina epizootica. — Lavam enti replicati delle p a r ti
infette con acqua borica e,  negli  arti,  con sublimato ;  beveroni
di p iante arom atiche a stimolare l’ appetito ; grande pulizia e
disinfezioni nella stalla.

g) Cachessia aquosa o pu tredine. — Non in frequente ne lle
pecore che pascolano nei luoghi umidi ; la membrana dell’occhio
diviene pallida e, sotto la gola si sviluppa una specie di gozzo.
Si tolgono le pecore al pascolo nocivo e si somministrino cibi
sanissimi ai  quali,  giorno per giorno, si  aggiungono gr.  1 di  so l-
fato di ferro e gr. 10-15 di sale da cucina. Nell’ acqua da be re
si  può aggiungere un g r.  di  solfato di  ferro per litro.

h)  A ngina . — Non infrequente nei  suini.  C aratteri  :  diffi-
coltà di  deglutizione; bocca ap erta e lingua penden te,  a rro s-
samento e gonfiore al la gola ;  respirazione rumorosa.  Si  app lich i

Digitized  b y C j O O ^ l C



- 195 -

im mediatam ente un cataplasm a di seme di lino o si facciano
delle frizioni esterno a lla gola con trem entina o pom ata canfo-
ra ta . Si dieno in due volte 10-20 gram mi di emetico sciolto in
100 pa rti di acqua ; si mescolino le bevande con aceto. Se la ma-
la ttia non cede si chiami il veterinario .

i ) D ifte rite . — Non infrequente nei polli : tog liere dalla bocca
le placche bianche con una pinzetta e cauterizzare;  insufflare
dei fiori di zolfo, isolare subito gU individui in fetti e d isinfettare
il pollaio. Tali disinfenzioni possono farsi come quelle p er la bi-
gattiera . (Vedi B achi da seta.)

Colera. — Può d istrugg ere in breve tempo un pollaio ;  suo
primo sintomo, soventi,  è la morte.  Abbruciare gli  animali  subito
dopo morti; segregare subito quelli che si m anifestano comple-
tam ente sani .D isinfettare il pollaio e gli attrezzi. Taluni consi-
gliano di som ministrare a quelli r im asti sani un miscuglio di
grano e crusca b agnata con aggiuntiv i del sai comune e del sai
n itro (gr 5-10 per giorno e per capo):  di  po rre nell’ acqua da
bere del solfato di ferro (gr. 1 pe r litro).

45 .  — V iz ii  r e d ib i to r i  a c c e r t a t i  s e co n d o
le c o n s u e tu d in i d e lle v a r ie R e g io n i I ta lia n e .

(E stratto dai dati ufficiali raccolti dal B. Ministero di Agricoltura.)

a) P e r  g li  e q u in i :

Ì Lom bardia: Pav ia 15 giorni; Mantova 30.
Veneto: M arostica 30 giorni.

E m ilia : Parm a e Borgo S. Donnino 28 giorni.
Toscana: Isola d’Elba 40 giorni
Reg.  Med.  M erid .:  Sora 20 giorni.
Reg. M edit. A dria tica:  Isernia 20 giorni.

I Piemonte: Saluzzo, Pinerolo, Aosta, Cuneo,
Ivrea,  Novara,  P allanza 40 giorni.

Lom bardia: C asalm aggiore 10 giorni;  Pav ia
e M antova 15; Milano, G allarate, Voghera,
Cremona, Bergamo 40 giorni.

Ì Veneto: Longarone 40 giorni;  S.  P ietro 20-30;
Este 40; Marostica, Lonigo, Venezia, Dolo
15 giorni.

L ig u ria :  Savona 40 giorni.
E m ilia :  Piacenza 40 giorni; Parm a, Borgo

S. Donnino 14; Bologna, Reggio, Modena,
F e rra ra  8  giorni.

M arche ed Umbria: Ancona, F abriano eco.
8 giorni; P erug ia e Rieti 40 giorni.

Toscana: Isola d’E lba e Grosseto 40 giorni.
Lazio : 40 giorni.
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Capostorno
balordone

o im m obilità

■ P iemonte: Saluzzo e P a llanza 40 giorni.
I Lombardia: Milano,  Bergamo, G allarate,  Cre-
l  mona 40 giorni ;  C asalmaggiore 10; M an-
\  tova 30. . , , __ .
1 Veneto: M arostica 30 giorni e così Venezia,
N Dolo, Lonigo. ___ .  .  .
j E m ilia :  P arm a e Borgo S. Donnino 21 giorni.
/ Toscana: Isola d’Elba 40 giorni,
f L a zio : 40 giorni.  .  ,  _

M erid. Medit.: Napoli 8 giorni; Sora 30.
\ Sicilia:  C altagirone 8 giorni; Palerm o 40.

Morva  e  farc ino
moccio, cim urro ,

m al del verme%
glandola sospetta

Piemonte: Saluzzo,  Pinerolo,  Aosta,  Ivrea,
Novara, Pallanza 40 giorni.

Lom bardia: Milano, V oghera,  Cremona, B er-
gamo, G allarate 40;  P av ia e M antova 15;
Como 8, 15, 40 giorni.

Veneto: M arostica 15 giorni; Feltro 8; Este 40;
Lonigo, Venezia e Dolo 15 per la glandola
sospetta e morva, per il farcino 30 giorni.

L ig uria :  Savona 40 giorni.
E m ilia :  Bologna, Reggio, Modena, F e rra ra

8 giorni; P arm a e Borgo S. Donnino 15.
Toscana: Iso la d’Elba 40 giorni.
M erid. M edit.: Napoli  8 giorni;  Sora 30; S a -

lerno, Potenza, Sala Consilina 8-40. #
Sicilia :  C altagirone 8; Palerm o 10 giorni.

O fta lm ite
periodica ,  ^

flussione luna tica
o  luna

Piemonte: Saluzzo, Pinerolo, Aosta, Iv re a ,
Novara,  Pallanza 40 giorni.

Lom bardia:  Mantova 30; Milano, Pavia, Vo-
ghera,  Cremona,  G allarate,  B ergamo, Co-
mo 40 gio rni. .

Venezia: M arostioa, Lonigo, Venezia, Dolo,
30 giorni; Este 60. ,

L ig u ria :  Savona 40 giorni.  #
E m ilia :  Parm a, Borgo 8. Donnino 28; Bolo-

gna 8;  P iacenza 40; Reggio e Modena 50

M arche ed U mbria: Pe rug ia 40 giorni.
Toscana: Iso la d’E lba 40 giorni.
L azio: 40 giorni.
M erid. Medit.: Sora  40  giorni.
Sicilia :  Palerm o 40 giorni.

/ Piemonte: P al lanza 40 giorni.
Lombardia:  Casalm aggiore 10 giorni; Milano,

Bergamo, G allarate, Cremona 40; Como,
V elusone 8,  15, 40 giorni.
\ Veneto: E ste 15; S. P ietro al N atisone 20-30

Ticchio o tiro  < £ nf j ija: Parm a, Borgo S. Donnino, Bologna
1 8 giorni.
f Marcile ed Umbria:  Ancona, Fabr iano eco.
f 8 giorni; P e ru g ia 3; R ieti 40.
\ Toscanà: Iso la d’E lba 40 giorni.
\ M edit.  M erid.: Sora e Napoli  8 giorni.
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C atera tta
cecità

cavallo orbo

Corneggio, sibilo
rantolo

Doglia vecchia
o  zoppicature

croniche
in te rm itten ti

E p ilessia
m al caduco

E rn ia  ingu ina le
in term itten te

Idrotorace ,
idrope, diabete

M ania  period ica ,
ru stichez za ,
caparbietà,

pertinac ia , restìo

V iz i dyanim o
mordere,

ti ra r calci, ombri

' Piemonte: P allanza 40 giorni.
\  L om bardia:  Milano, Cremona, Pav ia, Galla-
( ra te, Bergamo, 40 giorni.
! M arche ed Umbria: Pe rug ia 3 giorni; R ieti 40.
' M erid. M edit. :  Cotrone 40 giorni.

( Lom bard ia:  G allarate 40 giorni.
) E m ilia :  P arm a, Bologna, B orgo S. Donnino
i 8 giorni.
\ M erid. Medita. Sora 10 giorni.

Ì Piem onte:  Saluzzo, Pinerolo,  Aosta,  Ivrea,
Novara 40 giorni.

Lom bardia:  Pav ia 15;  Voghera,  G allarate
40 giorn i.

L igu ria :  Savona 40 giorni.
E m ilia :  P iacenza 40 gio rn i;  P arm a, Borgo

S. Donnino, Reggio, Modena, F e rra ra , Bo-
logna 8 giorni.

Toscana: Isola d 'E lb a 40 giorni.
M erid . M ed it.:  Sora 10 giorni.
Sicilia :  Palerm o 40 giorni.

/ Veneto: L ongarone 30 giorni;  S.  P ietro 20-30.
\ E m ilia :  Bologna 8 giorni.
< M arche ed Umbria: Ancona 8 giorni; Rieti 40.
/ Toscana: Iso la d 'E lba 40 giorni.
I M erid. M ed it.:  Sora  30  giorni.

M erid . M edit.:  Sora du ra ta convenzionale.

Piemonte: Saluzzo 4 giorni.

Piemonte: Saluzzo, Novara, Cuneo 40 giorni.
L om bard ia:  Pav ia 15 giorni; Casalm aggiore

10: M antova 30.
Veneto: M arostica ed Este 15; Lonigo, Ve-

nezia, Dolo 30 giorni.
L ig u ria :  Savona 40 giorni.
E m ilia :  Parm a, Borgo S. Donnino, Bologna,

Modena 8 giorni.
M arche ed Umbria: Prov incia di Ancona

8 giorni; Pe rug ia 40.
Toscana: Isola d 'E lba 40 giorni.
Sic ilia :  S iracusa 1 giorno.

M arche ed Umbria: Ancona tira r calci 8
giorni.

E m ilia :  F e rra ra cozzare 8 giorni.
Marche ed Umbria: Urbino om bra 8 giorni.
M erid. M edit.:  Sa la Consilina (m ordere e

tira r calci) 8 giorni.
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b) P e r  i  b o v in i :
, , . 7 .. 7 C Piemonte: Saluzzo 40 giorni.
Aborto abituale J Lom bardia:  Voghera 40 giorni

Bolsaggine
affezion i croniche
' al petto

Piemonte: Saluzzo, Cuneo 40 giorni.
Lom bardia: Voghera 40 giorni.
Veneto: S. P ietro 8-15 giorni.
Toscana: Firenze 8-15 giorni.
L iguria:  Genova,  Ohiavari,  Savona 40 giorni.
M erid.  M edit  : Sora 20 giorni.

Colichef diaree
croniche

Crampo, granfio ,
ran fo

Doglia vecchia ,
doglia  m uta

zoppicatura occulta

E m aturia ,
pisciasangue,
orina rossa

\

Em orroidi
prolasso del retto

rosetta

E pilessia ,
m al caduco,
brutto  male

\

Piemonte:  Cuneo 8-15 giorni.
Em ilia : Parm a,  Borgo S.  Donnino 8 giorni.
Marche ed Umbria: Perugia 40 giorni.
M erid . M edit.  : Sora 10 giorni.

Veneto: S. Pietro Natìsono 8-15 giorni.
Em ilia : Parm a, Borgo S. Donnino 8 giorni.
Marche ed Umbria: Perugia 40 giorni.

Piemonte: Saluzzo 40 giorni.
Lom bardia: V oghera 40 giorni.
Veneto: S. P ietro a l Natisone 8-15 giorni
Liguria : Savona 40 giorni.
Em ilia : Piacenza, Parm a, Borgo S. Donnino,

Reggio, Modena, Bologna, Imola, Forlì,
Lugo, Ravenna 8 giorni.

Marche ed Umbria: U rbino. Ancona 8 giorni.
Toscana: Firenze, Rocca S. Casciano 8 giorni

Piemonte: Pallanza 8 giorni.
Lombardia: G allarate 8 giorni.
E m ilia:  Parm a, Borgo S Donnino, Reggio,

Modena, Bologna 8 giorni; Ravenna, Forlì,
Lugo 3 giorni. .

Toscana: Firenze, Rocca S. Casciano eco.
3-8 giorni.

Marche ed Umbria: Asooli Piceno, Urbino,
8 giorni; Perugia, Rieti Ancona, Fabriano
40 giorni.

Veneto: Thiene 8 giorni.
E m ilia: Parm a, Borgo S. Donnino 8 giorni.
M arche ed Umbria: Ancona,  Fabriano,  Pe-

rugia 40 giorni.
Piemonte: Saluzzo 90 giorni.
Lom bardia: Voghera 40 giorni.
Veneto: S  P ietro 8-15 giorni.
E m ilia:  Parm a, Borgo S Donnino, Imola

40 giorni; Reggio, Modena 50; Bologna,
Ravenna, Forlì, Lugo un anno e 3 giorni.

i Marche ed Umbria: Ancona 8 giorni; Fa-
briano, Ascoli Piceno, Perugia 40 giorni.

Toscana: Firenze, Rocca S. Casciano. Mon-
tepulciano, Grosseto, Pisa 30 giorni.

M erid. Medit. : Sora 40 giorni.
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Ì Piemonte: Saluzzo 40 giorni.
L om bard ia: Pav ia 15 giorni.
E m ilia :  Reggio 3 mesi.

Ì-' Piem onte: Saluzzo 40 giorni.
Lombardia:  V oghera 40 giorni.

E m ilia :  Parm a, Borgo S. Donnino, Bologna
, 8 giorni.

Ìf  L om bardia:  Voghera 3 giorni.
Marche ed Umbria: Rieti 5 giorni; Perugia 40.
L iguria :  Savona 40 giorni.

. Veneto: Thieno 8 giorni.

N infom an ia  - L iguria : Genova e Chiavari 40 giorni.

/ Piemonte: Saluzzo 40 giorni.
[ Lom bardia:  Voghera 40 giorni.

Pleopolmonite \  l'oscana:  Isola d’Elba 40 giorni.
essudativa  < M erid. M edit.: Sora 20 giorni.
contagiosa f Sicilia:  Palermo 8 giorni.

f E m ilia :  Reggio 8 giorni; Parm a, Fiorenzola,
\ Borgo S. Donnino 40 giorni .

Prolasso
della vagina
e dell’utero,

mostra la madre

! Piem onte:  Saluzzo, Pinerolo,  Aosta,  Ivrea
40 giorni.

Lombardia:  Pav ia 15; Voghera, elusone,
l Como, G allarate, Bergamo 40 giorni.
1 Veneto: Longarone 8 giorni.
1 L ig uria :  Savona 40 giorni.
< E m ilia :  Ravenna, Forlì,  Lugo 3 giorni;  P ia-
1 cenza, Parm a, Borgo S. Donnino, Imola,
!  Bologna 8 giorni.
! Marche ed Umbria: Urbino mesi 2-6; An-

cona, Fabriano , Perugia, Rieti, Ascoli P i-
! ceno 40 giorni.
\ M erid. M ed it.: Sora 20 giorni.

S te r ili tà \ Piemonte: Saluzzo 40 giorni.
constatata \  M erid.  M edit.  : Sala Consilina, Sora 10 giorni.

Tosse cronica,
tosse da danno

Veneto: Verona giorni 8.
IJg u ria :  Savona 40 giorni.
E m ilia : Ravenna. Forlì,  Lugo 3 giorni;  P ia -

cenza, Borgo S. Donnino, Parm a, Reggio.
Modena, Imola 8 giorni.

M arche ed Umbria: Perug ia 3 g iorni; Ur-
bino, Ancona, Fabriano 8 giorni.

Tubercolosi
t is i polacca

f Marche ed Umbria: P eru g ia 40 giorni.
] Veneto: Venezie, Dolo, M arostica 30 giorni.
( M erid. M edit.:  Sora 20 giorni,
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Piemonte: Saluzzo 40 giorni,
i Lom bardia: elusone 8-15 giorni.
\ Veneto: Yicenza  8  giorni;  8.  P ietro  8-15.

Vertigine, \ L igur ia :  Genova, Chiavari 40 giorni.
capogiro, < E m ilia:  Reggio, Bologna, Imola 8 giorni;

capostorno, pa zz ia  i Parma, Borgo S. Donnino 40.
! Marche ed U mbria: Ancona e  Fabr iano
, 40 giorni.
. Toscana: Firenze S. Casciano 8-15 giorni.

Ì Piemonte: Saluzzo 40 giorni.
Lom bardia: Pavia 15 giorni; Como 40.
E m ilia: Parm a, Borgo S. Donnino, Bologna,

8 giorni.

Vizio d i  popparsi - Em ilia:  Parm a, Borgo 8. Donnino 8 giorni.

Piemonte: Saluzzo g iorni 40.
Lombardia: Pavia 15; G allarate 3; e lusone 8.
E m ilia : Piacenza giorni 8; Fiorenzola, P a r -

ma, Borgo 8. Donnino 40; Reggio, Mo-
dena, Bologna, Imola, Ravenna, Forlì,
Lugo 8 giorni.

Toscana: Firenze, 8. Casciano, P isa ecc.
3 giorni.

Marche ed Umbria: Ancona 8 giorni.
Veneto: Thiene, Verona 8 giorni,

V izi d’animo
cozzare,

scornare, ecc.

c) P er gli ovini :

Bronchite  j Veneto: Marostica 8 giorni; Venezia, Lonigo,
verminosa  | Dolo 30.

Cachessia acquosa
m erciccia,
m arcium e,

verme al fegato

Piemonte: Saluzzo 3 giorni.
Veneto: M arostica 8; Venezia, Dolo, Lonigo

60 giorni.
E m ilia : Bologna 8 giorni.
M erid. M edit.: Sora 3 giorni.

f Piemonte:  Saluzzo 3 giorni; Bergamo, Gal-
y  lara te  3-8.

Roana o scabbia } Venf t0: M arostica, Longarone, Venezia, Lo-
* i nigo 8 giorni. ^

f Marche ed Umbria: R ieti 8 giorni.
V M erid. M edit.: Sora 8 giorni.

!' Piemonte: Saluzzo 3 giorni.
Veneto: 8 giorni.

E m ilia :  Bologna 8 giorni.
Merid. M edit.:  Sora 8 giorni.

x Sicilia: Palerm o 30 giorni.! Piemonte: Saluzzo 3 giorni
Veneto: S.  P ietro  Natisone  8-10.
E m ilia : Piacenza 8 giorni.
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d) P e r  & s u in i  :

Cachessia
idotig inosa ,
pa n ica tura ,

gram igna
cisticerco celluloso

Piemonte: Saluzzo 3 giorni.
Veneto: M arostica, Venezia, Dolo, Lonigo

8 giorni.
M arche ed Umbria: Perug ia, Rieti 40 giorni.
Toscana: Isola d’ Elba 40 gio rni.
M erid. M edit. : Sora 30 giorni,
S ic ilia : Palerm o 10 giorni.

46. — Prezzo d’uso del bestiame.
C onsta dei seguenti elementi:

1.0 In teresse del suo valore ca pitale .  — Può oggi conteggiarsi
nella misura del 5-B Va °/0.  I  buoi da lavoro costan o , se del peso
vivo di q. 6-7 L. 500-550 l’uno; se del peso vivo di q. 5-6 L. 400-450;
se di  q.  4-5 L. 350-400, sempre purché con buona att itud ine a l  la -
voro ; in media L. 75-85 per q. di peso vivo. I buoi da carne, dopo
perd u ta 1’ a ttitud ine al lavoro L. 70-80; le vaoche da la tte pe r-
du ta l’attitud ine al la tte L. 55-65; quelle da lavoro perdu ta la
loro attitud ine e ingrassate L. 60-70; il vitellame da allevam ento,
dopo spuppato,  a seconda della razza e dell’attitud ine L. 100-120
per qu intale di peso vivo.

Un buon cavallo di  oampagna del peso vivo di q.  4-4,5 giovane
e con buona attitudine L. 350-600; di piccola tag lia L . 200-300; un
asino L. 50-150.

U na pecora di  razza n ostran a in p iena produzione L.  7-14;
una buona capra in pieno la tte L. 25-50

Un maiale di Kg. 60-100, circa L. 0,70-1,90 il chilogrammo di
peso vivo.

Una gallina giovane in piena produzione di uova L. 2-3; una
po lla stra giovane o un galletto di  primo canto L. 1,00-1,50; una
an itra m atura 0,80-1,50; un tacchino maturo L. 3-6; un’oca L. 3-5.

2.0 Quota rea le o presun ta d i assicurazione contro la m or-
ta lità e g li in fo r tu n i.  — P er buoi da lavoro e per vitelli e vitelle
spuppate da allevam ento L. 1,50-1,80°/0 del costo; per vacche da
lavoro e riproduzione e per i  cavalli  da lavoro 2,50-3,00 °/0 ;  pe r
vacche la ttifere il  3-3.50 °/0.  P e r pecore e capre il  2-3 °/0;  per  i
volatili, d a cortile in allevam enti industriali, il 3-5 °/0 tenuto oonto
della p robab ilità di epizoozie.

3.° P rezzo d ’uso dei locali d i ricovero . — P er i cavalli, tra
interesse,  m anutenzione, assicurazione eco. del fabbricato rela-
tivo, L. 15-20 per capo ; per i bovini L. 12-16; per gli ovini
L. 1,00-1,50; per i suini adulti L. 2,50-3,50; per 100 galline od an i-
tre , 50 tacchini od oche L. 6-10 ; per i filugelli di un’ onoia di uova
di gr. 30 allevati in apposita b iga ttiera L. 16-20.

4.0 P rezzo d ’uso degli a ttre z zi ed u ten sili.  — P er anim ali
bovini da latte,  da allevamento, da ingrasso, si  riducono alle corde
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e catene con cui sono legati alla mangiatoia, alte secchie e sec-
chioni per la pulizia o la m ungitura; forche, granate , scope, car-
riole ; corbelli od altri recipienti per la somministrazione del fo-
ragg io; trinciaforaggi ecc. ; per gli animali da lavoro, in più, i
linimenti.  P er  una scuderia  di  14 cavalli  d’uso agrario  può il
costo degli attrezzi, finimenti, utensili ascendere a L. 250-350;
al 15-16°/0 compreso interesse,manutenzione, ammortamento, si ha il
prezzo d’uso di L. 45 in media, cioè di L. 3,00-3,50 circa per capo;
per a ltre ttanti buoi da lavoro, escluso il trinciaforaggio, il costo
si r idurrebbe a L. 100-150 che al 12 °/0 darebbe circa L. 15-16, cioè
circa L. 1,00 o poco più per capo. P e rle vacche lattifere, escluso il
trianciaforaggio L.  0,46-0,60 per  anno e  per  capo.  P er  i  tr incia-
foraggi,  vedi: Macchine ed a ttrezzi.

5 0 Costo dei m ang im i e le ttim i consum ati. — Abbiamo so-
p ra offerti i dati per conteggiarne l’ importo analiticam ente ; in
complesso i buoi, i cavalli, lo vacche consumano in un anno tan ti
mangimi e lettimi il cui importo equivale 2/8-s/6 del valore del-
l’anim ale; un po’ di più per le pecore e le capre.

6 0 Mano d*opera p er i l cuslodim ento e governo. — P er le-
vare il letame da una stalla di 20 capi grossi, tre uomini vi im- .
piegano mezz’ora al giorno se il letamaio è lontano 15-20 metri
della stalla o dalla scuderia.

Per la ripulitura e la s trig liatu ra di 20 bovini adulti o di 10
cavalli tre uomini vi impiegano circa 30-40 minuti al giorno; circa
mezz’ora per condurre 20 capi all’abbeveratoio dovendosi trom bar
l’acqua da circa m. 4,00 di profondità

Per mungere 20 vacche un esperto operaio vi impiega da
un’ora e mezza a due ore.

Due uomini tagliano, col trinciaforaggi a raggi coltelli, quin-
tali 12-15 di foraggio in 10 ore di lavoro.

Nelle sta lle lom barde ove i foraggi non si trinciano e le be-
stie si abbeverano senza bisogno di trom bar l’acqua, compresa la
mungitura, necessita un operaio fisso ogni 20-25 vacohe.

Un uomo lava in 10 ore 20 a 25 pecore; ne tosa 20-30; tre
uomini e due donne portano per giorno ai tosatori N.® 400 pe-
core, ne legano e riuniscono i velli. — P er 60 80 pecore al p a -
scolo bas ta un solo pastore coadiuvato da un cane; la sera per
mungere il latte ha però bisogno di un aiuto. Due pastori ba-
stano per sorvegliare al pascolo 150-180 pecore; tre per 250-280;
quattro per 380-400; cinque per 500-600.

Per l’allevamento dei bachi da seta occorrono, compresa la
raccolta delle foglie di gelso, ore 300-350 ad ogni oncia di g ram -
mi 30 di uova.

7.o Spese diverse. — Le spese diverse di veterinario, medi-
cine, illuminazione ecc. per i cavalli da lavoro ascendono media-
mente  da  L.  18-25  per  anno  e  per  capo  compresa  la  ferra tu ra ;
per buoi da lavoro che non si ferrano a L. 4-6, che si ferrano a
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L. 6-10; per vitellame d a allevam ento già spuppato a L. 2-3; per
vacche la tt ife re a L.  6-8 com presa la  eventuali tà  delle  opera-
zioni di parto .

L a quota di direzione  e  d i  am m in istra zione  si  può conteg-
g ia re approssim ativam ente nel rapporto dell’ 1 J/2—3 Va °/0 di tu tte
le spese occorren ti escluso 1’ interesse del cap itale bestiam e e
quello sul costo del locale di  ricovero.

8.# Quota d i amm ortam ento e d i  rim o n ta .  — P er quelli  ani-
mali  che perdendo atti tud ine p rod u ttiva diminuiscono di valore
(vacche la ttifere, cavalli da lavoro, ecc.) devesi conteggiare la
quo ta d’ amm ortamento.  Se un anim ale com prato per L  lire de-
vesi rivendere, dopo d  anni p er lire L x .

L - L ,

I  buoi da lavoro non invecchiati  nella stalla deprezzano poco
o punto purché si  pongano in buona carne prim a di venderli

1 cavalli  perdurano in buono stato di  servizio sino a 10-12 anni,
ma si  riducono alla m età o talora ad un V4 del valor primitivo.
Il  deprezzamento è tanto m aggiore quan to migliore e ra il  ca-
vallo in trodotto e quanto più a lungo e com pletamente si  è sf ru t-
ta ta la sua a ttitud ine presso l’az ienda.

Se si  introducono cavalli  del  costo medio di L. 400 e si  r iven-
dono dopo 8 ann i di servizio in m edia pe r L. 150; qz=zL 25.

Le vacche lattife re riducono il  loro valore a circa la metà
dopo 5-6 ann i di produzione.

In m edia può ritene rsi  che il

cavallo cresca sino ad ann i 5 e conservi il  suo valore mass sino a 7-8
bue  * » «  5 « « n » « 7-8
montone r « *  4 » « T* „ » 6-7
m aiale „ 2 n r> n „ *  2 V 3
coniglio „ » l 1 » „ i» „ « 2-2 %
gallin a „ i» »  1 *» » T» » 2-2 %

9.° P rezzo d’ uso rela tivo d i una bergam ina lombarda d i
70 vacche e due tor i del peso vivo medio complessivo d i q . 340
e del valore venale medio complessivo di L 30,000 (Nic c o l i).

1.0 Interesse sul  valore capitale rappresen tato dal  be-
stiame L 30,000 al 5,5 °/0 ........................................................... L. 1650

2.0 Quota im porto presun to di assicurazione oontro le
eventualità e gli infortuni (L. 30,000 al 3,00 °/0) . . . . „ 900

3.° Prezzo d’uso dei locali di ricovero e loro acces-
sori.  Cap.  L.  24,000 c irca:  in teresse 4,5°/0 manutenzione,
assicurazione 5 °/oo (L. 16-17 per anno e pe r ca p o ) . . . „ 1200

Da riportarsi L. 3750
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R iporto L. 3750
4 o Prezzo degli a ttrezz i ed u tensili (Cap. L. 300)

manutenzione e deperim ento 10 °/0;  interesse 5,5 °/0 .  .  „ 47
5. ° Mangimi e lettim i consumati :
a) Fieno od equivalenti q. 340X 11<»5 (circa

kg. 15 per capo al giorno) q. 3800 a L. 5,20*5,25 L. 19800
b) L ettie ra di  paglia circa q.  750 (q.  10-11

per anno e per c a p o ) ............................................ r 2250
------- ------  „ 22050

6. ® Mano d 'opera per il  custodimento,  governo, m un-
g itu ra (3-4 operai  fissi)  circa ore N. 140,000 a L.  0,11 c irca „ 1540

7. ° Spese d iverse : veterinario, medioine, illum ina-
zione eco L.  7 circa per anno e pe r capo ;  am m inistra-
zione e direzione il 2°/0 circa di queste spese esclusi i
titoli 1 - 3 ......................................................................................... .....  1000

8. °  Annua quota di  r im onta il  6 °/0 circa sul  valore
cap itale delle vacche e, tenuto conto del  guadagno sui
tori, o i r o a .............................................................................. ....  „ 1630

L. 30017

Le spese in mangimi e lettimi rappresen tano circa il 70°/o della
spesa to tale e del  valo re venale degli  animali.

Tenuto conto del letame ottenibile (q.  140-150 per anno e p e r
capo) dei 70 vitelli (diminuiti di */< - Va per con trare even tualità)
residuano oome costo di produzione del la tte circa L. 20,000.

L a sua quan tità equivale ciroa 6 volte il  peso vivo della b e r-
gam ina o oiroa un */? del foraggio,  in fieno, consum ato; quindi
circa q. 200 Tanno ; il suo costo di produzione s 'agg ira in to rno
L. 10 il qu intale posto, come s’ è messo il fieno a L. 5,20-5,25; col
fieno a L. 4,0'J intorno L. 7,50-8,00; col fieno a L. 6.00 in to rno
L. 11-11,50.

47. — Prodotti del bestiame.
a) Letame, D ivers i modi p er conteggiarlo,  — L a qu an tità

e la composizione varia con la specie degli an im ali, con la loro
età, con l’alimentazione, con la lettiera , eco.

L a quantità approssim ativa in peso può determ inarsi  in base
a l peso del foraggio in fieno F e  della le ttie ra £ , con l’una o l’a ltra
delle seguenti  formolo:

P = (F-+ -L)2,30 (form ula di Th à i r )
P = ( F + L ) 2,20 ( *  „  Pàbst )
P  = ( F + L) 2,25 ( n «De Thùnen)
P = ( F + L ) 2,40 (  «  „  Be r t i  P ic h a t ).
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Oppa re,  pressoché con eguale risu ltato,  detto F,  il  peso dei fo-
ragg i  ed L x quello delle let tiere rido tti a secchezza no rm ale :

Pi = (jPi + Zri)  2 (formula di B u r g e r )

P = 1,75 .F, + 2 L v (  „  „  Sc h w e r t z ).

Oppure,  sem pre p ressoché con egual risu ltato,  detto F % il peso
dei fo raggi ed L * quello delle lettie re rido tte a secchezza assolu ta

P =  (Va  P ,  - f L t) 4 (form ula di W o l f f ).

Con maggior esattezza , nelle condizioni nostre più comuni
(Niccol i):

M oltiplioatore
di  P - f L  del  peso vivo

P er un cavallo da lavoro assente dalla
sta lla ore 1000-1500 l’an n o ................... 1,5-1,6 22-23

P er un bue da lavoro c. 8...................... 1,7-1,8 21-22
P er vacche da la tte che si muovono

poco dalla s t a l l a ................................ 2,6-2,7 35-36
P er vacche da la tte guidate nella

buona stagione al  pascolo . . . .  2,2-2,3 28-30
P er anim ali lanu ti condotti al pascolo 2-2,2 18-20
P e r suini adu lti che non si muovono

dal p o r c ile ............................................... 2,5-2,7 20-25
In m edia la quan tità di letam e oscilla dalle 25-30 volte il peso vivo.

Più semplicemente ma con più la rg a approssim azione:

Q uintali di letam e
prodotto mediamente

in un anno
Bue  all’in g r a s s o .........................................  . . 180-200
V acca che non si  muove dalla sta lla  .  .  .  140-150
V acca condotta a l  p a s c o l o ............................ 75-100
P ecora o capra condotta al  pascolo .  .  .  8-12
M aiale che si muova poco dalla s ta lla . . . 18-25

Il peso  u n ita r io  del  letame varia, essenzialmente, con la sua
m atu rità  :

Peso di un m.8
Fresco o pagliaoeo come si toglie da lla s ta lla . . Kg. 180-250
Di m edia m a turità (mesi 3 - 4 ) ..................................... ....... 450-550
Allo sta to di burro nero (mesi 5*8)............................* 650-700
Ridotto allo sta to t e r r o s o .......................................... ....... 700-800

Il letam e fresco si riduce in 4-5 mesi a oirca */b del volume
prim itivo ; diminuisce in peso di Vs-1/*

P er la composizione ch im ica  dei letam i vedi Concimi.
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b)  P roduzione a nn ua complessiva  m edia  del  bestiame in
Ita lia .

La produzione lorda complessiva annua della p astorizia in
Ita lia si v alu ta ascendere a circa m iliardi 1,179 di lire, così ri-
p arti te :

C a r n e ................................................................... L. 569,705,000
O ssa ......................................................................... „ 7,500,000
L a n a ......................................................................  35,000,000
L a t t e ...................................................................... 198,735,000
Pelli da c o n c i a r e ................................................„ 46,800,000
Lavoro, nascite ed aumenti di peso . .  .  „ 321,170,000

Totale L. 1,178,910,000

c)  P roduzione d i  carne.  A um ento  d i  peso degli  anim ali. —
V aria da specie a specie, da razza a razza , da individuo ad in-
dividuo a seconda delle attitudini proprie, d ell'e tà, dell’alim enta-
zione, delle cure di allevam ento, ecc. Come dati medi possono
valere i seguenti:

P er i bovini. - Peso medio di un vitello appena nato Kg. 30*45

Aumento gio rnaliero di peso

ottimo buono scarso

a) p rim i due o tre mesi . . . Kg. 1,20-1,50 Kg. 1,00-1,20 Kg. 0,60-0,80
b) da 2-8 mesi a mesi 16-18 . . „ 0,80-1,20 „ 0,70-1,00 „ 0,50-0,70
c) da mesi 16-18 a mesi 22-26 „ 0,70-0,80 n 0,60-0,70 „ 0,40-0,60

P er i ca va lli. — Peso medio
di  un puledro  appena nato
Kg. 40-60.
a) primi 80-100 g iorn i.............. ...  1,10-1,40
b) da c irca mesi 3 a mesi 6 . n 0,60-0,80
c) da 6 mesi a 3 a n n i ............„ 0,40-0,50

P er i  suini . — Peso medio
di  un porcellino  appena nato
chilogr. 0,80-2,00. — Accresci-
mento medio giornaliero tino
a mesi 12-15.............................. ,, 0,70-0,80

P er gli ov ini. — Peso m e-
dio di un capretto o di un
agnello appena nato chilo-
grammi 3,5-4,5. Accrescim ento
medio mensile fino a 2 anni . „ 5-6
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Queste cifre del Wolff valgono specialmente per animali gio-
vani; per animali adulti il nostro Berti P iohat offre le seguenti
cifre :

T a b e l l a LIX.

Peso

Animali effettivo di ragguaglio
pe r 100

I II III I II III

B uoi  in g ra ssa ti

Peso v i v o ...................
Kg.
810

Kg.
740

Kg.
822

Kg.
100

Kg.
100

Kg.
100

Quattro quarti  .  .  .
S e g o ............................
P e l l e ............................
F ra tta g lie ...................
Sangue e perdite .  .

485,-
87,-
50,-
31,-

157,-

436,-
74,-
51,5
32,-

146,5

476,-
78,-
45,5
32,-

190,5

59,87
10,74
6,17
3,82

19,40

58,91
10,-
6,93
4.33

19,83

57,90
9,48
5,53
3,89

28,20

Vacche grasse

Peso v iv o ................... Kg. 680 Kg. 100

Quattro qu arti . . .
S e g o ............................
P e l l e ............................
Sangue ........................
Testa e cascami . .

. 377,-
* 51,-
„ 28,5
« 50,-
„ 173,5

« 55,4
» 7,5
* 4,2
« J ’S* 25,6

M aiali  grassi
per 100 di peso

Sangue .......................................... da Kg. 3,2 a Kg. 3,4
Stomaco e intestino vuoti  .  . i> 2,2 n 2,4
Loro con tenu to ............................ u 2,- * 2,2
P e r d i ta .......................................... w 3,6 w

11,- -
4,0

Fegato,  cuore,  polmoni,  lingua n 3,3 * 3,2
Sugna.............................................. vt 9,3 i* 9,0
Carne, grasso, o s s a ................... n 76,4 « 75,9

8 9 , * -------- 88,-

100,-----------------100,-
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e) P r o d u z io n e  d i  la t t e .
Q uantità di latte ottenibile dalle vacche,dalle pecore,dalle capre:

Una Tacca-ottim a lattaia, può mungersi per 320 giorni T an no;
* „ buona * » » « 300 „ „
« n mediocre * * „ » 260 „ „
Distinguonsi qua ttro periodi nella produzione del la tte :

lo periodo giorni 40 con quan tità di  latte proporzionale al  N. 5
2 ° * |  n  90  ri 1) » n  «  »  ̂
30 » „ 90 „ n » * « „ 3
4° » » 90 „ » n » » n 2

Raccogliamo alcuni dati di fatto sulla quan tità di latte otte-
nuto e sulla sua ripartizio ne:

T a b e l l a LX.
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al giorno
litri

al giorno
litri

al giorno
litri

al giorno
litri

Primi 90 giorni 12 13 13,5 15
Successivi 90 n 10 H , 11,5 13,6

i»  30  n 8 8,6 1 9,0 9,0
Ultimi 50 „ 1 6 7 7,0 7,0

Totale 320 3000 3285 3406 3739

Media per ciascuno
dei  320  g io rn i.  .  . 9,4 10 10,6 11,6

M e d ia giornaliera
a n n u a ................. , 8,3 9 9,1 10,2

Il prof. Z à n k l l i raccolse a Reggio Emilia i  seguenti  dati  rela-
tivi  al la produzione annua:

Vacca o l a n d e s e ............................ litri di latte 3583
» sc hw itz .................................  „ „ 2747

. „ b a v a r e s e ........................ „ „ 3279
n durham .................................  „ „ 1650
»  r e g g i a n a ............................  * „ 1592

n,ccoli- n,g,i,7,cb,Google 14
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Ma g n e  rico rda  una  vacca  che,  dopo  il  parto,  per  un  mese  e
p iù ,  diede 40 litri di latte in media p er giorno; Gayot vacche
olandesi capaci di 35-40 litri;  non infrequenti  sono le vacche di
Fris ia che danno annualm ente li tri 4000-5000 di latte.

In Lom bardia può mediamente ritenersi  che la quan tità di  latte
prodotto in un anno equivalga sei volte il peso vivo della berg a-
mina (Nic c o l i) e superi di circa Vio 1» metà del peso di fieno o
di fo raggi equivalenti  consum ati:

L  (Latte prodotto in un anno) = 6# (g = peso vivo della
bergam ina).

I (latte prodotto mediamente al giorno) = 0,017q.

P er le pecore la  quantità  di  la tte  varia moltissimo da razza a
ra zza : t ra litri 30 e 140 l’ anno. P e r quelle dell’Agro Romano la
produzione annua equivale il peso vivo dell’ an imale  o lo so r-
passa di poco.

Miglior macchina da la tte è la capraì il  cui rendimento annuo
varia da litri 100 a 600 per capo e oh e, pe r buoni individui di
buona razza può fino ragg iungere dieci volte i l peso vivo del-
l’animale.

f ) P ro d u z io n e  d i  l a n a .

Pecore di grossa tag lia della razza bergam asca e congeneri, lana
sporca l’a n n o ......................................................................Kg. 3 i/2 a 5

Pecore merinos lana sporca l’a n n o ................................. ..... 2-3
n nostrali dell’Italia centr. e merid. buone . . „ 2-2 Va
„ * » « „ mediocri . „ lVa-2
* » * » » cattive . . „ 1-1 Va

Cala in peso con la lavatura del 30-40 °/<>.

g) P ro d u z io n e  d i  u o v a  e  p iu m e .
Una gallina dà:

il 1° anno . ...................uova 15-20
*  2o  w  . ...................» 100-120
*  3o  „  . . . . . .  •) 120-140
«1 °  «  • ...................». 100-120
». 5o 1»  • . . . . .  „ 60-80

Una tacchina in m edia dà .  .  .  .  uova 30-50 l ’anno
Un’ oca „ it » » • • • •  ». 15-25 „
Un’ an itra  „ n » » • • • •  ». 35-50 n
Una colomba „ n n • • • • ». 2 per covata

In penna d’ oca un maschio produce Kg. I 1,25 di penne ordin.
I 0,24 di piumino

. n una femmina

yGoogle

( 0,47 di penne ordin.
” ‘ ( 0,24 di piumino.
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48. — Bachi da seta.
a)  L a prod uzion e annua m edia  i ta l ia n a  in bozzoli si ap -

prossima ai 40 milioni di chilogram mi, raggiungendo l 'im p orto
di 120-140 milioni di lire.

D etta g la qu antità di fog lia d i gelso espressa in quintali di-
sponibile, la quantità m edia di uova g, in grammi, che vi si pos-
sono mantenere è da ta (Nic c o l i)  da :

g  = 0,025 q p er i filugelli di razza nostrana
p = 0,030 q „ ,  * giapponese.

Un gram mo d i uovq di filugello mediamente contiene:

N. 1300-1500 uova se di razza nostran a
„ 1500*1800 „ „ giapponese.

Un chilogrammo d i bozzoli r isulta mediamente composto :

N. 370-480 bozzoli se di razza nostrana
» 650-800 „ * giapponese.

Se ogni uovo si schiudesse ed ogni bacolino giungesse a filare
il suo bozzolo si otterrebbero:

Kg. 3*3,5 di bozzoli da un gram mo di uova nostrani
» 2,2-2,5 „ „ . .  „ giapponesi.

Nella pra tioa può rite ners i:

Kg. di bozzoli per gramm o di uova

razza nostrana razza giapponese
Prodotto o ttim o ................... . 2,2 1,9

„ buono ................... . 1,6 1,4
„ discreto  . . . . . 1,2 1, -
» mediocre . . , . 0,9 0,7

In Ita lia si pongono in incubazione Kg. 40000 a 46000 di uova
la produzione media risu lta quindi di circa un chilogramm o di
bozzoli per grammo di uov a; ma, in quest’ultimi tempi, la quan-
tità di uova tende a diminuire ed a salire, p er contro, la produ-
zione media un itaria.

P er  i loca li  ed  a ttre zz i  vedi B igattiere.

P er la produzione dì fo glia  vedi Gelsi.

Compendiamo nella seguente tabe lla i dati fondamentali re la-
tivi all'allevam ento e governo dei filugelli provenienti da un'oncia
di gr. 90 di uova.

. Digitized by V j O O Q l C
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T a b e l l a L X I ^ Governo dei filu gelli p ro ven ien ti

aSu

!
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.2 |  Stato dei bachi
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o P eso
medio di

100
bacolini

i mm. gram m i

I.a
1 15° 1,4-1,6 3 ; Color castagno 2,5-3,5 0,045-0,058
2

(giorni
3
4 1,8-2,2 6 a | Chiariscono di col. a a

6) 5 Ilmbiano. il capo
6 18o 3,5-4,5 5 | Assopiscono 6,5-7,5 0,70-0,90

7 15® 3,5-4,5 12 Si levano di color 6,5-7,5 0,70-0,90
II.a bigio

(giorni 10 *
5-6 6 a Chiariscono di col. a a

6) 11 Vivo appetito
12 18» 7-9 18 Assopiscono 15-18 4,- a 5,-

13 /' 14® 7-9 35 Si levano di color 15-18 4,- a 5,-
IH.» 14 bianco, ombrato

15 \ di giallo bigio
(giorni 16

17 i a 10-12 6 a Sempre più bian-
chi

a a
7) 18 f Vivo appetito

19 '
___1

. 18® 14-16 60 Assopiscono 25-28 40-50

1
20 / 14o 14-16 120 Si levano a lquan- 25-28 40-50

IY.a

(giorni

21 l
22 \

24 ì
1r 20-22 6 a

to rossicci
Imbiancano sem-

pre più a a
8) 25 f Vivo appetito

26  \ 18® 24-28 160 Assopiscono 40-46 90-110

27 14o 24-28 550 Si levano oolor 40-46 90-110
28 | na nk in

Y.a
29  l 30-34
30  \

(giorni
31 J
32 > a 36-40 6 a Imbiancano a a

9-10) 33 i
45-50

Vivi88. appetito
34 ! Divengono morvi-
35 1 di, pellucidi di
36 ' 18o 55-65 900 col. giallo roseo 75-90 360-420
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da  u n ’  on cia  di  gr.  30  di  u o va .

Faccende

i _

Si dispongono con le foglio-
line su i cannicci e si go-
vernano con foglia tenera,
ben pulita ed in poca quant.

Il 3.o o 4.o giorno si mutano a
mezzo di foglie piociuolate

Si levano le foglie per allon-
tanare i bachi ancor desti, ;

Mano d'opera

Una donna è suf-
ficiente, con a-
vanzo di tempo
a cogliere la fo-
glia e curare
rallevamento.

Trasporto dai letti preced. i

Muta con le foglioline. j
Si  levano  le  foglie.

Trasporto dai letti preced»

Si mutano o con le foglioline
o con cartoni a piocoli fori.

Si levano le foglie.

Una donna è suf-
ficiente c.s. ma
senza avanzo
di tempo; negli
ultimi giorni
ha  bisogno  di
qualche aiuto.

Trasporto dai letti precedenti
con cartoni forati.

Si cambiano con cart. o reti.
Si cambiano di nuovo c. 8.
Si tolgano i bachi svegli a

mezzo  di  cartoni  o  reti.

Una donna è suf-
ficiente c. s.,
purché abbia
qualche aiuto a
cogliere la fo-

§lia ne' giorni
elle mute.

Trasporto dai letti preced.
Si cambiano tutti i giorni con

cartoni o reti, o, per lo me-
no, un giorno sì ea uno no.

Si prepara il materiale per il
bosco.

Si pongono i fase, orizzontali
» * verticali

Richieggono l’o-
pera esclusiva
di due persone
e nei giorni di
massimo appe-
tito di tre.
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6) Malattie : A tro fia  o pebrina  dovuta ai corpuscoli a lia  q u a le

v 'è rimedio con la selezione; calcino dovuto alla B o try tis B a s -
slana  ohe  si  p ropaga  a  mezzo  di  spore  che  han  faco ltà  di  con-
servarsi vitali anche da un anno all'altro. 1 rimedi preventivi (c u -
rativ i non se ne conoscono) consistono:

1.  °  nell’allontanare prontam ente i  bach i  morti  p rim a che su i
loro cadaveri fioriscano le spore ;

2. ° disinfettare accuratam en te i locali e gli attrezzi a d is tru g-
gere le spore che vi s’annidano. — Im biancatura dei muri con la tte d i
calce, lava tu ra con ranno d’acqua bollente degli attrezzi ed utensili o
con subbiimato corrosivo all’uno per °lx . Chiudere tu tte le a p e rtu re
e b ruciare nel locale zolfo (circa g r 100 per ogni 20 m.3 di locale) o,
meglio ancora, chiuso il locale e in esso gli attrezzi, sviluppare u n a
forte dose di cloro. P e r 100. m.* di locale, in un tegam e od a ltro
recipiente a fondo p iatto , della tenu ta di 8-4 litri, si pongano gr. 750
circa di  sale di  cnoraa,  gr.  300 di  perossido di  m anganese;  g r.  600
di acqua e gr. 600 di acido solforico del commercio.

F lacc idezza: unioi rimedi preventivi  sono: l’aver bachi san i
e robusti, locali ben aerati ed asciutti, foglia di gelso nu trien te
e non acquosa,  ev itare gli  sbalzi  di  tem peratura,  cam biar spesso
i filugelli di letto.

G iallum e: Non ben determ inata la  causa che lo p roduce ;  m al
noti  rimedi di  sicuro effetto;  non è spo radico , di  rado com pro-
m ette l’esito degli allevamenti.

B

. MACCHINE E STRUMENTI

49. Motori animati.
a) Lavoro ottenibile dalVuom o e suo costo. —  Peso  medio

dell’uomo Kg. 70; lavoro medio al  1" lavorando tu tto il  giorno
Kgm. 6-8 = */g — Vi» di cavallo vap.; de tta m  la  m ercede g iorna-
liera,  un cav. vap. sviluppato dall’Uomo costa da 8-12 m ; p e r
m = L. 1,00 il cav. vap. costa L. 8-12; pe r m = L. 1,20 costa
L. 9,60— 14,40; pe r m = l,50 L. 12-18; lo stesso lavoro sviluppato
da una m acchina a vapore (Vedi N.° 48) costa L.  2-5,50.

Velocità media al passo ordinario m. 1,10-1,20 al 1 "; al passo
di m arcia m. 1,25-1,40 ; a l passo celere 1,50-1,70; alla corsa m. 2-7.
Lunghezza media del passo o rd inario m. 0,67 (m. 2 pe r ogni 3 passi).

b) Lavo ro ottenibile da g li eq u in i e suo costo. — Peso medio
di un cavallo 3,5-4,5.  Sforzo medio di trazione al  passo lavorando
tu tto il  giorno Kg. 40-60; velocità al  passo in lavoro m. 1,00 al  1";
quindi lav. meccanico medio Kgm. 40-60 a 1 " = Va-8/* di cav. vap.
Poiché la g io rnata di  un cavallo o rdinario costa m ediam ente da
L. 2,50 a 3,00, un cav. vap. im porta in media L. 4-5.

Un cavallo può tira re su buona strad a orizzontale un carico
di q. 3,5-4,5 (oltre il veicolo) procedendo al tro tto ; q. 8-10 al passo
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anche pe r forti distanze. Su strade di cam pagna il carico va ridotto
a circa */8; per s trade con pendenza del 2>3°/0 a lla m e tà ; dal
5-6 °/0 ad V a i oltre il 7 ° /o ad llv A. dorso, può tra sp ortare , V a ad V s
del proprio peso.

Un cavallo può, senza danno, lavorare 300 giornate di 8 ore
in un anno; im piegato nei lavori  agricoli,  tenuto conto dei ri»
posi volontari  per feste e di  quelli  dovuti  alle cattive stagioni,
a l massimo giornate 240-250. Nelle aziende ru rali ita liane difficil-
m ente si  raggiungono giornate 150. Uno degli  elementi  del costo
p er g iornata è dato, evidentemente, del loro numero annuo.

Conto analitico
relativo al  costo annuo del lavoro prodotto da 14 cavalli  del  peso
vivo medio complessivo di q. 60 e del valore medio complessivo
di L. 6000 in un’azienda irrigua lom barda (Nic c o l i) :

a) F itto reale o p resunto dei locali di ricovero
L. 18 circa per anno e per c à p o ......................................L. 250,—

b) Annua quota di  r im onta e di  assicurazione circa
L. 50 pe r anno e per c a p o .....................................................  700,^

c) Manutenzione e rifacimento finimenti ed attrezzi
(L. 250 al 15 °/o)...................: ..............................................» 35,—

d) Mangimi; lavorando 100 a 150 giornate,  fieno di
buona qualità q.  60 X 11 = q.  660 a L. 5,50................... ......  3630,—

e) Lettim i: circa q. 11 per anno e per capo in
pag lia q. 150 a L. 3 ............................................................. ...... 450,—

f )  Mano d’opera per il custodimento e governo
(esclusa quella per il  conduttore che guida gli  animali
al lavoro) circa ore 2600 a L. 0 ,1 1 ................................. ...... 400,—

g) F erra ture , veterinario, medicine, spese diverse
L. 20 circa pe r anno e per c a p o ............................................ 280,—

h) Amministrazione e direzione circa il 2 Va °/o di
queste spese . ...................................................................... ...... 140,—

*) In teresse del capitale bestiam e: L. 6000 al 6 °/o « 360,—
l) Interesse del capitale finimenti ed attrezzi:

L. 250 al 5,5 ° /o ....................................................................... «  1 4 ,-
Totale spese annue L. 6259.—

Letame fresco: q. 110-120 p er anno e per capo
q. 1600 a L. 0 , 9 0 .................................................................. L. 1440,-

Costo del lavoro annuo  a b i la n c io ............................ ......  4819,—
Ribattono L. 6259,—

Se ogni cavallo lavora 100 giornate l’anno il costo per giornata è
di  L.  3,30-3,40 circa;  per  giornate 120 L.  3,00 circa;  per  g iornate 150
L. 2,40-2,50 tenuto anche approssimativo conto della differenza che
passa in alcuni titoli di spesa (mangimi, consumo dei finimenti, ecc.)
al  variare,  entro questi  limiti,  del  numero di g iornate di  lavoro.

Il  prof.  Bordiga per un cavallo di  g rossa tag lia,  valu ta il  costo
medio di una g iorn ata di lavoro L . 3,13: per un cavallo di media
tag lia L. 2,65; di piccola tag lia L. 2,00; pe r un somaro del peso
vivo di circa q. 2,26 L. 1,50.
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c) Lavoro ottenibile da i bovini e suo costo. — Peso vivo m e-
dio di un bue adulto q.  5-7 ;  sforzo medio di trazione lavorando
tutto il giorno Kg. 50*60; eccezionale per breve tempo pressoché
il doppio cioè molto più di un cavallo. Velocità media in lavoro
m. 0,70 a 0,80 al 1"; lavoro meccanico medio ottenibile circa %  di
cav. vap. Laddove predominano, nelle aziende ru ra li, lavori di
trasporto su buone strade e lavori  del  terreno leggeri  e a sforzo
di trazione non molto disforme, in v ista specialmente della velo-
cità, si ritiene che occorrano 4 buoi a sostituire 3 cavalli.

Difficilmente un bue può, senza danno, lavorare oltre 200 g io r-
nate Tanno ; nella p ratica, nella più pa rte delle nostre aziende,
difficilmente a rriva a compiere 100 giornate. Questo fatto con-
sente di  po ter m antenere in discreto stato di  carne i  buoi da la -
voro e perdere poco o punto nella loro rimonta. 11 costo di una
g iornata a m antenere i  buoi tutto l'anno, e a non guadagnare nè
perdere sul valor capitale, s'avvicina assai a quello di un cavallo:
minori riescono le spese relative a l prezzo d'uso dei locali di r i -
covero, al  prezzo d’uso degli  attrezzi,  alla custodia e governo,
aU'assicurazione sulla vita eco.; minore il costo unitario della r a -
zione, ma per il  maggior peso vivo, maggiore la quan tità di  m angimi
complessivamente consumati. A lleggerendo la s talla di qualche
paio nella stagione m orta o quando ricorrono meno lavori,  o g ua-
dagnando alcun poco sul valore capitale il  prezzo può ridursi  a
circa 4/b di quello di un cavallo.

Il prof. Bor diqa per bovini del peso di q. 7 computa il costo
medio della g io rnata di  lavoro (esclusa quella del conduttore)
L. 2,50 circa; di un bue di razza pugliese del peso di q. 6-6,50
L. 2.35: di un bue di piccola tag lia (q. 4,50) L. 1,70; il primo s a -
rebbe capace di uno sforzo di trazione continuo di Kg. 60 a 1 " ;
il secondo di Kg. 50 ; il terzo di Kg. 40.

d) M aneggi. — Trasform ano il  movimento lento circolare
degli animali in un movimento molto più rapido. Servono pe r il
sollevamento dell’acqua mediante le norie ; per anim are trebb ia-
toi,  tr inciaforagg i,  pressa-fieni eoe.  P e r maneggi con ingranaggi
in legno devesi com putare una perd ita di forza del 50-60 °/0 ; p e r
maneggi costruiti con ingranaggi in ferro la perdita può ridursi
al 25°/0. Il diam etro della pista per buoi d ev 'e sse re di m. 8 a l
minimo; p er cavalli di m. 6 al minimo. Se lo sforzo non è ecces-
sivo, un cavallo anim a l'apparecchio con la velocità iniziale di
m. 0,90-1,10 a 1"; un bue con quella di 0,75-0,80.

Un buon maneggio in ferro per due cavalli o buoi costa
L. 350-400 per un solo animale robusto L. 250-300; come loro
quota complessiva di manutenzione ed ammortamento può com-
putarsi  il  7-8 °|0 ;  un maneggio ad un solo animale in ferro e legno
comunissimi nel Napoletano ed in Sicilia per elevar l'acqua, co-
s ta , compreso rim pian to , L. 180-200; la loro quota di m anuten-
zione ed am m ortante sale all* 8-10 °/0; i maneggi completam ente
in legno app licati a parecchie norie costano intorno le L. 100 ma
la loro quota annua sale al  15-20 °/o.
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50. Motori inanimati.
a) M a o o h in e a v ap o r e * — Gli elementi del prezzo d'uso di

questi motori sono raccolti nella seguente tabella (Nic c o l i):
T a b e l l a  L X I I .

Forza nominale in cavalli . 2 4 6 8 10 12
Forza effettiva in cavalli. . 2V. 5 7 '/ 2 10 12 Vt 15
Costo d'acquisto della mac- L. L. L. L. L. L.

china ea accessori. . . 2400 4000 5500 7000 8500 9500
Consumo medio di carbone Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

per cavallo e pe r ora . 4 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50

Spese  fisse  medie  a n n u a li
a) Interesse del  cap itale al L. L. L. L. L. L.

5 V* per °/0........................
b) Prezzo d'uso del looale

72 220 302 385 467 522

di ricove ro ........................ 20 30 35 40 45 50

Totale 92 250 337 425 512 572

Spese  a nnu e  va riab ili
con  la  quan tità  del  lavoro
Se il motore lavora 800 gio r-

ni : ammortamento, r ip a-
raz ion i, assiouraz. 6 °/0 L. L. L. L. L. L.
del costo............................ 144 240 330 420 510 570

Se il motore lavora intorno
200 g io rn i: quote c. s.
5 >/• % ............................ 132 220 302 385 467 522

Se il  motore lavora intorno
.

100 giorni 5 °/0 • • • • 120 200 275 350 425 475

Se il  m otore lavora 50 giorni
315 427o  meno  4,5  °/0  . . . . 108 180 247 382

Spese annue complessive
L. L L- L. L. L.

Se il motore lavora 300 gior. 236 490 667 845 1022 1142

« » « 200 „ 224 470 639 810 979 1094

1* » D 100 * 212 450 612 775 937 1047

„  .  «  80  „ 200 430 584 J 740 894 999
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Spese  g iornaliere
p e r 10 ore

a) M acchinista e fuochista.
b) Carbone a L. 4,50 al quin-

ta le compreso il  tr a -
sporto .................................

c) Olio, cenci eoe.................
d) Spese d iverse...................

Totale

L.
4,00

3,60
0,60
1,50

9,70

L.
5.00

6,30
1.00
2,50

14,80

L.
6,00

8,75
1,40
3,55

19,60

L.
6,50

10,80
1,60
4,00

22,90

L.
7,00

12,15
1,80
4,50

25,45

L.
7.00

13.50
2.00
5,00

27.50

Spesa totale g iorn aliera
L. L. L. L. L. L.

Lavorando 300 giorni.  .  . 10,50 16,40 21,90 25,70 28,70 31,30

» 200 „ . . . 10,80 17,10 22,80 26,80 30,35 33,00

* 100 „ . . . 11,80 19,30 25,60 30,60 34,80 38,00

n  50  „  .  .  . 13,70 23,40 31,30 37,70 43,30 47.50

Spesa g io rnaliera
p e r cavallo effettivo

L. L. L. L. L. L.
Lavorando 300 giorni.  .  . 4,20 3,30 2,90 2,60 2,30 2,20

« 200 « . . . 4,30 3,40 3,00 2,70 2,40 2,20

« 100 „ . . . 4,70 3,80 3,40 3,10 2.80 2,50

n 50 n • • • 5,50 4,70 4,20 3,80 3,40 3,10

b) M otori  id ra u lic i , trasporto  della  fo rz a  a  d is ta n za .  —
Le ruote idrauliche comuni in legno con pale piane utilizzano
appena 40-50 °/0 della forza disponibile ; le ruote in ferro a p ale tte
curve ben costruite il 70-80 °/0; le turbine migliori 0,75*0,80.

P er piccoli im pianti (cav. eff. 5-10) la sp esa p er eav. eff. u tile
oscilla  m ediam ente ,  con buoni  apparecchi,  da  L.  1400-1800;  per
im pianti maggiori (cav. 10-20) d a L. 1200-1500 tu tto compreso. La
quota annu a di amm ortamento e m anutenzione può ridu rsi al 2-4 °/0
tenuto quindi anche conto dell’interesse, un cav. vap. costerebbe
annualm ente L. 100 150.

Possedere  un a  di  ta li  sorgenti  di  forza  in  un podere  e  non
usufruirla  è  quindi  un gravissimo errore.

M ediante l’ e le ttric ità può la forza tra sp o rtars i fino a chilo-
m etri 1-2 di d istanza avendo ancora disponibile il 50 °/0 di quella
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iniziate della caduta. P er cav. eff. 8-12 il costo delle due mac-
chine dinam oelettriche, tipo Siemens con m. 1000 di fune, ascende
a circa L.  14000-15000; la quota annua di  manutenzione e r ifac i-
mento ascende all’8-10 °/o.

51. — Macchine e strumenti
per la lavorazione del terreno.

a) A ra tri.  — Il loro prezzo d’uso varia notevolmente col ma-
te riale di cui sono costituiti, col tipo oui appar ten gono , con la
profondità del lavoro che debbono compiere,  ecc.

Rispetto al costo d’aCquisto : .
A ra tri completamente in legno col solo vo-

mere in ferro (perticare e simili) . .  .  L. 8-25
A ratri con vomere, coltello e rovesciatore

in ferro m ontati  in legno , senza avan-
treno, con orecchio fisso, per lavori leggieri „ 40-50

Idem per lavori p r o f o n d i ............................ ..... 50-70
A ra tri a orecchio g irante o volta orecchio

pe r lavori leggieri . . . . . . . . . * 55-65
A ratri del tipo Sack (a seconda della p ro-

fondità) ................................................... ....  . , 100-180
A ratri  originali  Sack per forti  lavori  .  .  w 200-300
Avantreno di legno completo 15-25
A ratri ripun tato ri (senza rovesoiatoi) • . . „ 50-65
A ratri  r in c a lz a t o r i...........................   n 50-80
Trivomeri per lavori leg g ie r i.............................  150-250
Trivomeri pe r lavori m e d i ............................ „ 180-300
Trivomeri pe r lavori  pesanti  .  .  .  .  * .  „ 220-350

L a d urata delle singole pa rti dell’ a ra tro varia con la n atu ra
del terreno , con quella del m ateriale da cui sono costituite, con
la d u ra ta del loro impiego.

P e r a ra tri in legno e ferro del costo di L. 60*80 che lavorano
90-60 giorni aU’aniio la quota annua risu lta approssimativamente
oome segue:

a) A ffilatura e rifacimento del vomero . . L. 2,00- 3,00
b) R iparazioni e rinnovamento del coltello .  „ 0,50-1,00
c) Riparazioni alle altre pa r ti dell’a ra tro . „ 1,00- 1,50
d)  Deperimento  in  5  o  6  anni  di  3/4  del  va-

lore  dell’a r a t r o ...............................................* 7,00- 9,50
L. 10,50-15,00

Aggiungendovi gli interessi del cap itale di
costo  al  5,5°/0.  .  ............................ ....  •  . 3,30- 4,40

. T otale prezzo d’uso annuo L. 13,80-19,40

In media il 20°/o circa del costo dell’ara tro.
P er ara tro completamente in ferro il 15-18 °/o.

Digitized b y C j O O ^ l C



— 220 -

b) E rp ic i-estirp atori, ru ll i , eco. — Elenco dei prezzi medi
a ttuali :

E rpici re ttang olari con telaio in legno e
denti in f e r r o ................................................. L. 15-30

Spianucci toscani senza d e n ti................................  4-6
Erpioi parallelogram m i in legno e ferro

ben c o s tru it i .......................................................„ 25-35
Erpic i Howard a catena a uno o due ani-

mali .........................................................................  40-60
Bcarifioatori robusti per p ra ti con telaio

in legno e coltelli acc ia ia ti ........................... * 60-80
Erpioi a zig-zag di due o tre pezzi . .  .  „ 80-110
Z appa c a v a l lo ..........................................................  50-70
Coltivatore Coleman con tre serie di denti

di r i c a m b io ....................................................... „ 250-350
Coltivatore A cm e.....................................................  150-180
E stirpa tore o coltivatore Casalese . . . . * 60-80
Rulli in legno o r d i n a r i ........................................  20-50
Rulli in ferro s e m p l i c i .................................... „ 200-250
Rulli o meglio frangizolle a dischi . . . „ 110-130
Ruspa in legno e f e r r o .................................... „ 30-60

Meno adop era ti,  generalm ente  degli  a ra t r i ,  la  quota  ann ua
media relativa al loro prezzo d’uso oscilla:

per istrum enti com pletamente in ferro o molto so-

ci A ra tu ra a vapore.  — I sistemi attualm ente più usati sono

per istrum enti in ferro e legno

l’ Howard a trazione funicolare in giro al cam po; il Fowler ad
un a o due macchine; T ara tura a trazione dire tta (sistema C erasa-
Costa o simili).

Le  spese  d irette  per  una  giornata  di  lavoro  di  10  ore,  adope-
randosi una locomobile di 12-16 cavalli sono approssim ativam ente
le  seguenti:

a) C o m b u stib ile ...................................................L. 20-25
5) Olio, grasso, ecc............................................... „ 3 -4
c) Un m acch in ista , un fuochista, due o tre

operai all’ a ra tro e alle fu n i, o alle an -
core, ecc.................................................................  „ 12-15

d) Consumo della fune m e ta l l i c a ................... .....  4 -6
e) Un cavallo, un carro ed un uomo p er por-

ta re combustibile ed a c q u a .............................  7 -8
f ) R iparazioni minute, quota di piazzamento,

trasporto, d ire z ion e .......................................... ..... 15-25
L 61-83

Media * 70-75
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Le spese d irette p er una g iorn a ta di 10 ore con una locomotiva
da app licarsi  a ll'a ra tro pe r trazione d iretta sono di poco superiori.

A seoonda della na tura del terreno e della p rofondità delle
a ra tu re ,  si  lavorano in una g io rnata di  10 ore e ttari  3,0-4,5 in
media oon una spesa d iretta di L. 16-25 in media per ettaro.

Posto che r im p ian to dell’ apparecchio Howard completo im-
porti  L.  25000 e che lavorando 100 gio rni l’ anno il  suo prezzo di
uso complessivo sia del 15°/0, cioè L. 37,50 per giorno,

la spesa per ettaro in terreno leggero o
con a ra tu re poco profonde oscilla da . L. 24 a 26

la spesa pe r et taro in terreno forte o oon
ara ture profonde oscilla d a ................... ......  35 a 40

Con l’appareoohio How ard (Bisinotto) ad Adria a in.  0,40 di pro-
fondità (ara tu ra estiva) si  ha una spesa media d iretta di  L. 25
per ettaro ;  a  Porto Tolle a m. 0,25 (in risaia)  L.  29.  L’ing. Ch j z -
z o l i n i oomputa la spesa m edia in L. 32 pe r ettaro.

Con l 'apparecchio Fowler a due macchine (Bordiga) ad Ascoli
Satriano a m. 0,25 di  profondità la spesa complessiva d iretta ed
ind ire tta  sale a L.  39 per ettaro .

Con il sistema a trazione d iretta (la locomotiva con a ra tro co-
sta intorno L. 17000) solo possibile su terren i bène asciutti e con-
sistenti, l’a ra tu ra di un etta ro alla profondità di m. 0,20-0,25 costa
mediamente, in complesso, into rno L. 30.

d) Sem ina trici. — Le migliori sono quelle a dischi con taz-
ze tte periferiche, tubi coipluttori a rticolati e stivalett i o coltri di
ferro alle loro estrem ità, costruite in modo da rego lare a piac i-
mento la profondità del seme e la distanza tr a le file.

Una sem inatrice Mure a 8 co ltri costa L. 700-750
n Mure  a  5 „ n fi 300-320
n i» Sacks  a  9 „ n il 650-750
n n G arret  a  6-8 „ n fi 680-850
n n “ F avorita»  a 8-10 „ n fi 500-600
n n “ Empire „ con  8-11  distribu to ri

costa n 500-600
n n “ F leether „

da 15 a 30 distributori •» n 650-900
« 11-25 „ n n 500-700
» 7-17 » i» i» 400-550
« 5 a 11 „ n » 325-400

n “ M onarch T riuraf„
da 8-10 distributori . n w 520-550

» » am ericana * Superior „

(piccolo m odello) .  . » ff 200-250
n n a mano p er canapa .  . n 180-220
n n “ E okert„ a spaglio od

a lla volata . . . . » » 300-320
n »> inglese a lla vo lata per

piccoli se m i . . . . „ n 140-170
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Una buona seminatrice a file della larghezza u tile di m. 1,75-2,00
deve essere anim ata da due animali robusti; spande il seme sopra
un ettaro , in ore 2 a 2,30; in m edia in 10 ore, sopra 4 ettari. Pu ò
considerarsi  occorrano due op erai  tr a il  guidare gli  animali,  re-
go lare il  lavoro, provvedere il  seme, eco. Seminando a file si  eco*
nomizza  da  Va  a  Va  della  quan tità  di  gruppi  riprodu tto ri  necessa ri
(vedi g rup pi  r ip ro d u tto ri  N.° 55) e s’ottiene,  in confronto alla se-
minagione a mano, una distribuzione più uniforme sia in rigua rdo
alla profondità che alla distanza.

Il prezzo d’uso annuo delle.sem inatrici varia molto co n ia so-
lid ità degli apparecch i, con la n a tu ra del te rreno in cui si ad o-
perano, con il  numero dei giorni che m ediamente funzionano anno
per anno. In media per 10 giorni di  lavoro il  14-18 % del costo
iniziale; per circa 20 giorni il 18-22% .

52. — Macchine per la raccolta
e prima preparazione dei prodotti.

a) F a lc ia trici .  — Costo di  una buòna falciatrice a due ca-
valli  o buoi con séga di ricambio ed accessori  (W ood, Jhonson
Plano o simili) L. 450-500; lunghezza utile della sega m. 1,00-1,10,
effettiva 1,20-1,30; percorso della sega per metro lineare di  avan-
zamento m. 1,50-2,00; superficie falciata in un’ora h a: 0,3-0,4; in
media 160-200 minuti prim i pe r ha.; sforzo medio di trazione nei
prati lom bardi kg .-145-170 (N ic c o l i).

Costo di  una buona falciatrice ad un cavallo L.  380-400 con
sega di ricambio ed accessori; lunghezza utile della soga me-
tr i 0,70-0,75 ; effettiva m. 0,90-1,00; superficie falciata in un’ ora
ha. 0,20-0,25, 240-260 m inuti pe r e tta ro ; sforzo medio di trazione
sui p ra ti  lom bardi kg. 125-160 (Nic c o l i).

Se le condizioni di taglio sono laboriose come nei p ra ti lom-
bardi, dato lo sforzo di trazione necessario, conviene aver an i-
mali di ricam bio pe r com pletare la g io rnata di lavoro ; il cambio
va dato,  al la più lunga,  ogni due ore.  P e r le falc iatrici  a due an i-
m ali  occorrono due operai  e L. 0,40-0,60 al  giorno pe r olio,  pic-
cole riparazion i, ecc.; per fa lciatrici ad un cavallo un operaio e
frazione di g iornata di un secondo p er affilare la falce di ri-
cambio, eoe.; L. 0,30-0,40 al giorno per olio, piccole riparazion i, eco.

Il prezzo d’uso annuo da r ip a rtirs i può am m ettersi sia:
del  13-15 °/0 se la  falciatrice lavora giorni  8-10 per anno

» 16-18% , » . „ * 15-20 , .
„  18-20% » * „ per circa un mese.
b) Sp andifien i e raccattafien i. — Un spandifieno Tauton

o simile,  della lunghezza utile m. 1,60-1,80, costa in torno L. 350-400.
V entila e rovescia l’ erba sopra ha.  4-6 in 10 ore di  lavoro. Oc-
corre un solo operaio ed un solo animale con ricam bio ; l’olio e
le piocole riparazioni im portano L. 0,25-0,30 al  giorno.
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Un buon rastrello meccanico costa L. 200-300, raccoglie il fieno
in andane sopra e tta ri  4-6 in 10 ore di  laYoro; oocorre a l  suo se r-
vizio un solo operaio ed un solo animale con ricam bio; Po lio e
le piccolo riparazioni im portano L. 0,20-0,25.

11 prezzo d’uso annuo d a ripartirsi,  a p ari  giornate di  lavoro,
supe ra di V* e 1 % % quello indicato pe r le falc iatrici .

c) Pressa fieni. — Pre sse a mano ordinarie capaci  di  ridurre
il fieno in balle del peso di kg. 100-150 a m.* L. 600-800; p ressa
“ Edw ards « a mano capace di  ridurre il  fieno a kg.  200 a m.*
L. 1500-1600; pressa a maneggio W ihtm an o simile L. 1800-2500;
presse a vapore W ihtman, Dederick o simili  L.  3000-3500.

Con le presse a mano ordinarie (tipo Ercole) in 10 ore si  fanno
circa 50 balle del  peso complessivo di  q.  40 con le seguenti  spese
d iret te  :

a)  g io rnata  di  3  o p e r a i ................................. L. 4,50- 5,50
b) filo di ferro (gr. 300 per balla) kg. 14-16 * 7,00- 8,00

L. 11,50-13,50

Spesa d iretta g io rna liera L 12,50; spesa d iretta p er q. L. 0,315.
Spesa complessiva im ballando annualm ente q. 500 L. 0,50 al q . ,
imballandone q. 1000 L. 0,41 a l q. ; imballandone 5000 L. 0,35
(Nic c o l i).

Con la W ithnian a vapore in una giornata di  10 ore possono
ottenersi  N. 250-300 balle del peso medio di kg. 60-70 ciascuna
del peso a m.3 di kg. 350-450 con le seguenti spese d irette :

a) m acchinista e fuo ch ista ........................L. 4,50- 5,50
b) N.  4  o p e r a i .............................................. * 5,50- 7,50
c) filo di  ferro pe r circa 260 balle (gr.  300

circa) kg. 80 ............................................... ..... 38,00-40,00
d) fitto reale o p resunto della locomobile „ 7,00-10,00
e) olio, combustibile, ecc............................ ,, 14,00-16,00

L. 69,00-79,00

Spesa media d iretta g io rnalie ra L. 74; spesa media a quintale
L. 0,40-0,42.

Posto che la p ressa comprima annualm ente q. 2000 di fieno, la
spesa complessiva ascende a L. 0,60-0,02 a qu inta le ; se comprime
q. 5000 L. 0,50 a qu intale; se comprime q. 10000 l'anno L. 0,46-0,48
a quintale (N ic c o l i).

d) M ietitr ici-lega trici. — Il costo di una buona m ietitrice-
legatrice (Mac-Cormick,  Yood,  Osborne o simile)  osoilla  at tu al-
m ente da L. 1700 a L. 2200; il  suo prezzo d 'u so annuo è,  presso
a poco,  equivalente a quello delle fa lciatrici :

lavorando intorno 10 giorni il  13-15 % del costo d 'acquisto
. „ 15 n 16-18% , *
» « 20 w 18-20% » »
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In 10 ore si  miete,  accovona e lega il  frumento sopra ett.  4*6;
in media 5. Occorre una coppia di animali per la trazione, con
ricam bio; numero due opera i; L. 0,70-1,00 al giorno pe r olio e
piccole riparazion i; kg. 10-12,5 di filo a L. 2,00 L. 20-25. Doven-
dosi mietere ha. 100 la spesa per ha. si riduce a L. 8-10 com presa
la lega tu ra dei  covoni;  pe r ha.  50 a L- 12-14.

A mietere a mano,  legare ed accovonare occorrono circa g io r-
nate 6-8 d'uomo :  g io rnate 3-5 di donna :  complessivamente u n a
spesa media di L. 20-26.

e) Trebbiatrici.  — A mano costano L. 220-250; con tre ope ra i
danno hi.  20-25 di grano da ven tilarsi  e pulirsi,  ogni 10 ore.  L a
spesa per olio, grasso ecc., si limita a L. 0,25-0,40 il giorno.

A maneggio costano (escluso il  maneggio) L. 300-400; se ani-
mato da due animali e oon il servizio complessivo di 3-4 operai ,
possono dare hi.  35-40 di grano da ventilarsi  e pulirsi  in 10 o re
di lavoro ; la spesa pe r olio, grasso ecc., asoende a L. 0,60-0,80 a l
giorno compreso il maneggio.

Le trebbiatrici  a vapore costano L. 1500-2500 e dànno grano
già pulito e ventilato in ragione di hi. 80-130 ogni 10 ore.

P e r una coppia oon locomobile di 6-8 cavalli ; le spese dirette
giornaliere sono approssim ativam ente le seguen ti:

1) M acchinista, fuochista, due im boccatori. *. . L. 12-14
2) 10-12 operai uomini o d o n n e ............................ „ 15-18
3) Combustibile, olio, spese diverse compreso il

piazzamento della c o p p ia ................................ ......  15-20

Totale . . L. 42-52
Se si  t rebbiassero solo 100 hi.  la  spesa d iret ta  si  riduce a L.  0,45

0,50 in media per hi.; il fitto della coppia costa dal 3 al 3 \/20/0 del
prodotto conseguito al  netto però della spesa del macchinista,
fuochista ed imboccatori.

Quindi spesa d iretta pe r 100 hi. compreso il fitto della ooppia
L. 30-40 più il costo di 3 a 3,5 hi. di frumento = L. 90-100 cioè
L. 0,90-1,00 per hi.

Lavorando con trebb iatoio proprio 2000 hi.  il  suo prezzo d’uso
può conteg giarsi nella m isura del 12-14 °/0 cioè in L. 240 in m edia;
posto che il prezzo d'uso della locomobile importi L. 200, la spesa
da repartirs i ragg iungerà L. 440 o L. 0,20-0,25 per hi.; la diretta
c. s. L. 0,40-0,50 e in complesso L. 0,60-0,75 per hi.

Trebbiando a piede di cavallo la spesa pe r hi.  varia da L. 1,10-
1,30; battendo col correggiato da L.  1,20-1,40; a b raccia da L.  1,40-
1,60 per hi.  com presa la  r ipu litura a mano.

f )  Sgrana toi  p er  mais. — A mano ad una bocca costano
L. 50-70 e, in 10 ore, col servizio di 2 operai, possono dare hi. 23-30
di cariossidi in 10 o re; a due boocbe L. 80-120 e col servizio di
3 operai possono dare hi. 40-50. L 'o lio e le piccole riparazioni
possono conteggiarsi  in L. 0,20-0,30 al  giorno; lavorando una ven-
tina di giorni il prezzo d’uso si lim ita al 12-14 °/0 del costo.
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QueHi à vapore possono insieme scartocciare e sg ra nare co-
stano L. 250-350; con la forza di 4-5 cavalli ed il servizio -di 4-5
operai  possono scartocciare e sg ranare hi.  100 a 200 in 10 ore.
L a spesa giornaliera per olio,  piccole r iparazioni,  eco.,  può con-
tegg iarsi in L 0,60-0,80; il prezzo d’uso, lavorando 15 :a 20 giorni,
nella  m isura del  10-12 °/o-  -  .  .

g) V agli ven tila to ri, — I vagli ventilato ri a mano costano
L. 80-150 e ventilano e puliscono hi. 25-10 di cariossidi di frumento
in 10 ore col servizio di due operai. Suo prezzo d’uso lavorando
un mese circa per anno il 15-16 °/0 del costo. : ■

- h) M acchine p er la canapa, — P er scavezzare gli steli è
comune la scavezzatrice a  maneggio il  cui impianto costa in torno
L.  300  e  può  dare  in  10  ore  q.  20-25  di  fibra,  anim ata  da  u n  paio
di buoi e col servizio di due o tre operai. Prezzo d’uso per giorni
6*10 l’anno il  13-15°/0 del costo; spesa m edia p e r quintale di  fibra
L* 0,65*0,80 ( F e r r e t t i ).

La d icanapulatrice B attistin i dà q. 20 di fibra all’o rà anim ata
da u na locomobile di 5 cavalli e col servizio di 8 uomini; la di-
canapulatrice Corazza q.  35 l’o ra con 46 operai;  la  Zorzi  q.  2-2,5
con 16 operai. '

L a maciulla a maneggio anim ata da due buoi e serv ita da 8
persone dà q.  3 di  tiglio pulito all’ora,  con una spesa m edia com-
plessiva di L. 1,70-2,00 il quintale. ,

i)  M acchine  p er  prepa ra re  i  foraggi,  — I trincia foraggi a
mano a raggi-coltelli  costano L. 65-170 ;  a maneggio o à motore
inanim ato L. 150-300; i trinciarad ici L. 40-60; i leyaradici L. 100*
150; i  frangisem i a mano od a motore L. 30480. Coi tr incia foraggi
a mano col servizio di due uomini si trinciano q. 1-1,5 all’o rà ; con
quelli  a maneggio animato da un cavallo,  q.  1,5-2,5; còn un buon
trinci  aforagg io anim ato da un motore di  cav alli  2-3 q.  4-6 1* ora.

I trinoiarad ici a mano q . 2-4 all’o ra ; i frangisem i a mano
q. 0,5-1,2 l’o ra ; a m aneggio q. 2-4. ’

53. — Macchine e strumenti per l’esercizio :
delle industrie rurali. /

a) M acchine ed a ttre z zi per Vesercizio delV in d u str ia eno*
tecnica, —  Gli am m osta tori semplici  a cilindri, con tram oggia e
cavalletto, costano L. 60 sino a 200. Quelli di piccolo, modello
ammostano q.  8-12 l’ ora anim ati  da un uomo a lla m anovella.6
boi s e rv i lo di a ltri due operai per l’alimentazione e lo scàrico e
tra sp o r to ; quelli di g rande modello q. 15-26 col servizio , di 4
o p era i Loro prezzo d’uso lavorando 10-15 giorni l’anno 12-14°/,,
«pesa d iret ta giornalie ra per olio e piccole riparazioni L.  0,15,-0,30*

N i c c o l i . 15
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P er gli strettoi o torchi a leva multipla (tipo Mabille) p ossono
valere i  dati  seguenti:

Capacità della gabbia Peso complessivo
HI. 1,00* 1,50 Kg. 170- 250

19 1,50- 2,50 » 280- 400
19 2,50- 4,50 n 400- 600
9 4,50- 6,50 n 600- 700
1» 6,5010,00 1» 700-1300
9 10,00-15,00 « 1800-2000

Costo complessivo
L. 120-160
* 160-290
* 230-940
, 340-450
„ 450-650
„ 650-900

Si u tilizza, volta p e r v o lta , circa */* della capacità della
gabbia e pe r ogni operazione si comprimono le vinaooie d i un
volume doppio di quello corrispondente dell1 uva, se p rim a della
ferm entazione,  quàdruplo se dopo. Ogni operazione dura m ed ia-
mente da 20 a 40 m inuti;  la pressione pe r oentimetro quadra to
è di 10-12 kg. pe r gli stretto i meno fo rti; a r riva sino a kg. 25-30
nei fortissimi.

Lavorando per ciroa 15-20 giorni Vanno il  prezzo d 'uso com-
plessivo può ritenersi variab ile dal 12-14 °/0. P e r il servizio di uno
strettoio con gabbia insino a due e tto litri sono sufficienti due o
tre operai; per capaoità di hi. 5-8, tre o q ua ttro ; pe r hi. 8-10
quattro  o p era i

Le pompe travasataci di piccolo modello con corpo in bronzo
costano L. 80-190, m aneggiate da un solo uomo travasano hi.  10-12
l'ora ;  le m aggiori  valgono L. 350-400 e col servizio d i  due uomini
travasano  hi.  50-60  per  o ra.

Gli  accessori  ( tubi di  gomma, rubinetti,  imbuti,  eoo.)  possono
valu tarsi L . 60-100 p er picoole pompe, L. 100-150 per quelle d i
maggior rendimento.  I l  prof.  B ordiga ritiene che il  travaso del
vino con pompe costi ad ogni 100 hi. L. 1-3 tutto compreso.

Gli enotermi piccolo modello (tipo Garpenè o simili) oapaci
di riscaldare hi. 30 al giorno costano L. 160-200 oompreso il for-
nello; di modello più forte (tipo Neukom o simili) capaci di ri-
scaldare hi. 50-55; 80-85; 100-110 al giorno L. 600-800 ; 800-1000;
1000-1200. Un buon filtro capace di 2-3 hi. l 'o r a costa L. 150-200.

Il costo dei tini cilindrici  o a tronoo di cono di legno di ca-
stagno, cerohiati  in ferro,  va ria da L. 5-7 1* hi.  a seconda della
loro solid ità e ten u ta ; a pa ri solidità e bontà di costruzione il
prezzo pe r '  hi.  diminuisce oon V aum entare della cu batura del
tino. I l  costo delle bo tti  in legno di castagno di buona costruzione
osoilla analogam ente da L. 7-9; se in rovere di  Slavonia d 'ottima
costruzione da L. 10-15.

ò) Macchine e strumenti per V esercizio dell* industria
olearia. — Un buon frantoio moderno ad una o due maoine con
movimento a maneggio oompletamente in ferro costa, in fabbrica
da L. 1500 a L. 2000; oompreso l'im pianto L. 1800*2500.

L 'olio migliore bì ottiene facendo fare alle macine 6-7 giri a l
m inuto; ogni carica pe r frantoio ad una m acina è di  kg. 120-160
di u live; e pe r fran toi a due maoine di kg» 200 in media. L a prima
frang itu ra dura 35-45 m inu ti; ciroa 50*70 m inuti la seconda, com*
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prese le  perd ite di  tempo. (Vedi anche: Costruzioni per Veser-
cizio dell1 industria olearia.)

I torchi per comprimere la  pas ta possono essere a stanga od
a leva multipla, o anim ati da u na pompa idraulica. Gli ordinari
a stanga a due colonne,  capaci  di  una pressione di  kg.  25 a SO per
om.* costano L. 450-600: se a tre colonne capaci di kg. 35-40 al
cm.* L. 700-900: se a q uattro oolonne, di m aggior tenu ta e p res -
sione L. 1300-1700. Gli ordinari a leva m ultip la pe r piccola p res-
sione e tenu ta L. 500-650; se di m edia tenu ta e p ressione di
kg. 25-40 L. 700-1000; se di forte pressione a quattro colonne
L. 1400-1800.

Le pompe idrauliche a mano con un solo pistone di 25 mm.
capaci della pressione di 250 atm osfere costano L. 300-400.

Le pompe doppie a mano e con due pistoni di mm. 25 L. 650*750;
le pompe doppie con movimento a trasm issione, 2 pistoni di mm. 25
pressione di 300 atm., L. 1000-1200. Un buon torchio a due colonne
oon pompa id raulica a mano, sem plice, costa complessivamente
L. 800-1100; a tre colonne con pom pa doppia a mano L. 1400-1800;
a qu attro colonne con pom pa doppia e trasm issione L. 2400-3000.

IL  prezzo  d 'uso  complessivo  di  questi  apparecch i  di  regola
molto solidi e resis ten ti può conteggiarsi da l 10 al 12 °/0 escluso
il prezzo d’uso del locale loro di rioovero.

c) Macchine e strumenti per V esercizio dell1 industria ca-
searia. — Scrematrici a forza centrifuga (tipo L avai o simili) ca-
paoi di lavorare 850-400 litri di latte all’o ra L. 1200-1800 compreso
rim pian to ; screm atrici c. s. capaci di lavorare litri 600-650 all’o ra
L. 1600-1800; oapaci di lavorare litri 750-800 all’ora L. 2300-2600. Le
prim e richieggono Va-8/* cav. vap. di forza ; le seconde circa cav.
vap. 1,00; le ultime c irca cav. vap. 1,5.

U na screm atrice a mano dello stesso tipo, capace di spannare
litri 80-100 di latte l’o ra costa L. 600-700.

Le bacinelle di ram e costano in ragione di ciroa L. 3,00 il kg.,
cosi la caldaia in ram e pe r la co ttu ra del formaggio o pe r la
co ttu ra del  siero;  nella  bassa L om bard ia,  pe r  la  lavorazione del
g ra n a ,  due  ca ld a ie ,  una  grande  ed  una  p ioco la ,  e  20  bacinelle
di rame, rappresen tano m ediam ente un cap itale di L. 1300-1700.

Le zangole a botte girevole con cuscinetto a ruote della ca-
p ac ità di litri 80-50 costano L. 40-50; di litri 80-100 L. 70-100; di
litri 150-200 L . 110-130; di litri 250-300 con volante per la trasm is-
sione L. 160-200.
. Le piccole zangole a sorbettiera in m etallo della tenu ta di litri
15-20 L. 20 a 30 ; d a litri 30 a 40 L. 45-55 ; se in legno con caval-

x le tto a rotelle  circa L.  1,00 per lit ro di  capao ità sino al la  tenu ta
di litri 100; o ltre litri 100 L. 0,80.

Le impastatrici per  il  burro  con  diam etro  del  p iatto  di  me-
tr i 0,25-0,50 costano L. 120-140; oon diam etro di m. 1,00 L. 140-180;
di m. 1,20-1,50 L. 250-300.

1 torchi per il form aggio, semplioi oon piatto del diam etro di
m. 0,50-0,60, L. 80-120; ool diàm etro di m. 0,60-0,70 L. 150-180.
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54. — Macchine e strumenti
per i trasporti del terreno, dei concimi,

delle derrate agrarie.
■ Le carriole a mano costano dalle 12 alle 15 lire ; adoperate

nei trasporti di te r ra sono a ritenersi fuori d’uso dopo 800 giorni
di lavoro o dopo aver percorso 4000-4500 km. (He r y é  Mà k o o n ).  Le
carriole che s’adoperano a trasp o rtare il  letame d alla sta lla a lla
concimaia durano 5-6 anni. .
.  1  barrocci,  c a r ri,  eco.,  hanno  varissimo  prezzo  ed  apparten -
gono a  svariatissim i  tipi.  In  Lom bardia  un carro grande a  quattro
m o te costa dalle L. 200-300; a due ruote 100-150; i piccoli c arri
(li8 ini) a  due  ruote  basse  L.  30-50;  il  carro  fiorentino  con  cassa
oompleta in legno a due ruote per due buoi L. 120-180, i carri
•romagnoli elegantissimi a quattro ruote fin oltre L. 400.

Hb r v é  Ma r g o n  ritiene che mediamente la cassa dei carri e
barocci  duri  da  5  ad  8  anni;  le  ruote  da  10  a  15  anni  e  gli  assi
di ferro un tempo che si può ritenere indefinito. Egli conteggia la
manutenzione media il 15 °/0 e il deperimento medio nell’aliquota
del 10°/0 del prezzo di costo. Tenuto conto anche dell’ annuo in-
teresse il loro prezzo d ’uso medio annuo oscilla quindi intorno
•il 30 °/0 del costo.

Le picoole slitte oompletemente in legno (lisiotti) ohe s’ ado-
perano in Lombardia per lo spandimenlo della ter ra o dei terno -
ciati oostano L. 10-15; le ruspe in legno e ferro L. 30-50. •

Ad ogni suo viaggio, la ruspa carica, trasporta e scarica circa
’/io di metro cubo di terra . Per la distanza media di m. 15 ad
ogni viaggio occorrono oiroa due minuti. Per 100 m.9 di te rra tra-
spo rtata a 15 m. in media occorrono quindi dalle ore 30 a 35 di
un paio di buoi e di un bifolco. È il mezzo più economico di tra -
sporto per la te rra scavata dalle fosse di scolo da condursi sul
colmo dei campì, e in genere, per tu tti i traspo rti di te rra a d i-
stanza minore di m. 25-30.
. Due uomini con la barella (necessaria in terreni* a forte pendio)
contenente */,8 a di m.9 di te rra trasportano a jq. 100 di db-
stanza m.9 100 in 60-70 ore non compreso il carico e lo scarico.

.  Nei  trasporti con veicoli il costo C di  trasporto di  un metro
cubo, ad una distanza orizzontale ?, può ottenersi dalla forinola:

nella quale & è il costo giornaliero del. mezzo di trasporto ; t la
durata del lavoro in ore fin media 10 per i traspo rti coh oarriole
a mano, 8-9 per i trasporti a cavalli o buoi) v 11 volume In m.*
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ohe il veicolo può contene re ; u  la velocità m edia de l trasporto
all’ora m isurata i n m etri; z  il tempo necessario pel carico e lo
scarico misurato in frazioni di ora.

Se |1 trasporto operasi  in linea ascendente e p  rappresen ta

la pendenza pe r 1000 della via, si assume Z ̂  1 — oome<^ '

stanza, ed a varia come segue:  .
per p  = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10

„ a = 5 ; 11; 18; 25; 33; 43; 54; 07; 82; 100

Sopra un carro tira to da due cavalli  o buoi si  può caricare :

L su  carro  g rande  a  quattro  ruo te  per  buone
letame ] strade ai p i a n o .............................................. <1* 8-10

( su carro a due ruote e strade non molto buone » 6-7

t su carro a 4 ruote c. 8........................................ 10-12covoni ( su carro a 2 ruote c. s........................................ n 6-3

fieni S su carro a 4 ruote c. s ...................................... 8-10non )  su oarro a 2 ruote c.  s..................... .... 5-6compressi f

erba < su carro a 4 ruote c. s........................................ n 10-17
fre sca ( su carro a 2 ruote o. s...................................  . » -7-8

cariossidi, f  '
concimi \ su  ca rro  a  4  ruote  c.  s..................... ....  .  .  . w12-14
chimici, / su carro a 2 ruo te c. s ............................ •  .  . n 7-9
sabbia  (

A lla d istanza di un chilom etro o m eno, avendosi dei ca rr i di
ricambio, si fanno in 10 ore N.* 10*12 viaggi con i cavalli, 8-10 oon
i buo i;’ a lla d istanza di due chilom etri viaggi 7-9 con i cavalli,
5-6 con i buo i; a lla distanza di tre chilom etri 4-5 con 1 cavalli,
3-3. cori i buoi. ' • ;
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56 .  —  D isp os iz io ne  d ei  g ru p p i  r ip r o d u tto r i
c ioè  a i  v e r t ic i  d i  t r ian g o li

Disposizione in quadro
---------------------------------- ^  y

Disposizione a settonoe

Dato
del  f

quadralo
e distanza
tr a le file

Numero
delle, piante

i o cibi
gruppi

riproduttori
per ha.

Numero
delle piante

o dei
gruppi

riproduttor i
per ha.

Distanza
tra  ‘

fila e fila

L ato  ,
• del

triangolo
equilatero

v m. num. num. ; m.- m.
- 0,10. 1,000,000 , 1,154,700 0,0866 0.10

0,15 i 444,444 i 518,150 0,1299. 0,15
0,20 250;000 288,675 0,1732 0.20
0,25 160,000 184,748 : 0,2165 0,25
0,30 m in i 128,300 0,2598 0,30

0,40 62,500 72,169 0,3464 0,40
0 50 40,600 46,188 0,4320 0,50

' 0,60 * ' 27,777 ' 32,075 0,5196 : 0,60
0,70 20.408 23,565 !0,6062 0,70

: 0,80 15,625 18,040 0,6928 0,80

0,90 12,346 14,256 0,7794 0,90
■ 1,00 . 10.000 11,547 0,8660 1,00

1,10 8,625 9,543 0,9526 * 1,10
1,20 6,944 8,019 1,0392 1,26

\ 1.30 5,917 6,863 1,1258 1,30

1,40 5,102 5,891 1,2124 1,40
1,50 4,444 5,132 1,2990 1.50
1,60 3,906 4.511 1.3856 1,60
1,70 - 3,460 3,996 1,4722 1,70
1,80 3,087 3,564 1,5588 1,80

1,90: 2,770 3,199 ! 1,6454 1,90.
2,00 2,500 2,887 1,7820 2,00
2,20 2,066 2,386 1,9051 2,20
2,40 , 1,736 2,005 2,0784 2,40
2,06 5,479 1,708 2,2516 2,60
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tr  d e lle  p ia n te  in  q u a d ro  ed  a  s e tto n c e
i  e q u i la te r i  u g u a li.

DÌSP08ÌZÌQne in quadro < sione a settonce

L ato
del

quadrato
•e distanza
tr a le file

. Numoro
delle p iante

o dei
gruppi

riproduttori
per ha.

Numero
delle piante

o dei
.  gruppi

ripro du ttori
per ha.

D istanza
tr a  _

fila e fila

Lato
del

triango lo
equilatero

m. num. num. m. m.
2,80 1,276 1,473 ; 2,4248 - 2,80
3,00 1,111 1,283 2,5998 3 , 0 0  :
3,20 977 . 1,128 2,7712;, 3,20
3,40 865 . 999 2,9444 3,40
$.60 772 891 3,1176 3,60. ‘

m . i . 093 800 3,2908 3*80
• 4,00 ‘ 625 722 3,4640 4,00

4,50 493 573 3,8970 4,50
5,00 400 - - 462; • ■ 4,330 * 5,00
5,50 335 381 4,763 .. 5,50

6,00 277 , 327 5,196 6,00
6,50 236 273 r • 5,629 6,50
7,00 204 * 235. . . • 6,082. . 7,00
7,50 177 205. , . J 6,495 _ , 7,50
8,00 156 ; . 180 6,928 1 8,00

8,50 138 150 7,361 8,50 .
0,00 123 140 7.799 9,00
9,50 110 127 8,227 9,50

10,00 100 115 8,660 10.00
10,50 90 104 . • 9,093 10.50

11,00 82 95 9,526 11,00
11,50 75 88 9,959 11,50-
12,00 68 ; ' 81 10,392 '■ 12,00
13,00' 59 68 11,258 > 13,00
14,00 51 58 12,124 14.00
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D.

CONCIMI E CONCIMAZIONI.

5 7.  —  G en e ra li tà .
Gli elem enti  assolatam ente necessari  a  tu t te  le  pian te sono :

il carbonio (C), l’ossigeno (O), l’idrogeno (H), l’azoto (Az) o n itro -
geno (N), il calcio (Ca), il magnesio (Mg), il potassio (K), il sodio
(Na), il ferro (Fe), il fosforo (Ph), lo solfo (S); pressoché tu tte
contengono inoltre del silicio (Si),  del  cloro (Gl),  del  m anganese
(Mn); talune dello zinoo (Zn), del ram e (Cu), dell’iodio (I)...

Molti di questi elementi sono contenuti dal terreno o dall’a r ia
atm osferica o da ambedue,  in tale relativa abbondanza,  da m ai
trovarsi in difetto in relazione ai bisogni delle pian te coltivate.
Quelle che generalm ente scarsegg iano in relazione ai  bisogni
delle pian te sono l’azoto, il fosforo, il potassio, più rara m ente il
calcio.

Gli  ultimi non possono perven ire al le  pian te che dal  terreno
o dai concimi o dalle acque di irrigazione; il primo può in pa rte
provenire dall’ atm osfera lav ata dalle aoque idrometeoriche (si
crede che,  per  l’Italia ,  in ta l  guisa,  ne arriv i  al  terreno pe r c irca
kg. 12 per anno e per ettaro) ;  può essere assorbito direttam ente
sotto forma elem entare a mezzo di alouni microbi ohe vivono in
simbiosi oon le leguminose.

Il bilancio dell’azoto nel terreno può riassum ersi ool seguente
diagram m a :

T erreno
Dare

(per azoto da esso acquistato)
1) ai co n c im i................................
2) alle aoque meteoriche . . .

3) alle acque di irrigazione . .
4) all’a ria atm osferica sotto va-

rie forme com presa la ele-
m entare per opera di  talune
piante oon il  concorso di spe-
ciali m ic rob i............................

Avere
(per azoto da esso sottratto)

1) dalle raooolte;
2) dalle acque meteoriche fil-

tran ti o pioventi che lo d i-
soiolgono e trasportano sotto
form a n itrica;

3) dalle acque di irrigazione o.  s.
4) dall’a ria atm osferica cui può

torna re sotto form a ammo-
niacale o sotto a ltre forme,
compresa la  elem enta re,  in
seguito a scomposizioni chi-
miche ed all’opera di speoiali
microbi.

È accertato ohe per le p ian te legum inose il bilancio dell’azoto
si ohiude oon una differenza attiva tutte le volte che esse lasciano
sul terreno molti residui. Di qui una delle ragioni fertilizzanti
del sovescio di p ian te leguminose. E se tra ttas i di leguminose
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foraggere da consumarsi  nell*azienda,  1’ azoto da esse indotto,
quantunque allontanato in -p a rte ,  con la raccolta,  dall’ appezza-
mento in cui avvenne la sua induzione, r itrovasi  pressoché inte-
gralm ente n el letam e e finisce, ad ogni modo, con Tessere con- .
dotto a l terreno e a d isp iegarv i la sua azione fertilizzante. La
coltu ra di  leguminose e speoie delle leguminose da foraggio ac-
cagiona quindi una forte economia in concimi azotati.  L’azoto da
esse indotto è tan to maggiore quan to è m aggiore i l  loro prodotto.
È quindi buona regola di  concim are fortem ente oon ooncimi fo-
sfatici e potassici le leguminose, e specie le foraggere. L’ azoto
da esse indotto e la po tassa e l’anidride fosforica che esse assi*
m ilano , in p ar te rimane nel terreno con le loro rad ici e con gli
a ltri residui, la pa rte rim anente vi to rna, pressoché integralm ente,
a mezzo del letame

Valgono, in fatto , le seguenti cifre :

del del del
bue cavallo montone

di 100 pa rti in azoto {
contenute dal  forag- ’

nelle feci 33,9 32,4 46,7

gio, si riscon trano (; „ orine 54,8 60,7 42,3

Totale 88,7 93,1 89,0

di 100 p a rti in so* {
stanze m inera li  con- ■

j nelle feci 64,6 79,5 57,9

tenute nel foraggio \f „ orine 34,3 20,0 41,0

Totale 98,9 99̂ 5 98^
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5 8 .  —  P ro p o rz ió n e  m e d ia  de ll’ ac q ua ,  azo to ,
cen e r i,  a n id rid e  fosfo rica,  p o ta s s a ,  ca lc e

contenuti in 1000 kg. di p rodo tti ag ra ri freschi o seccati a l l’a r ia
(W o l f f  ed altri).

T a b e l l a LXV* _________ _____ '  .  .
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I. Cereali da séme.

I  ;  ;  ;

kg.
20,8
4,8

kg.
144
143

kg.
16,8
46,0

kg.
7,9
2,2

kg.
»,2
6,8

kg.
0,5
2,7

q . 10 di cariossidi con la rispet-
tiva pag lia (rapporto medio

.  In  peso  1  :  1 , 8 ) ................... 80,0 400 100,0 11,9 16,6 5,4

S cariossidi . . .Segole .  .  |  pa(. lia  . . . . 17,6
4,0

143
143

17,9
38,2

8,6
2,5

5,8
8,6

0,5
3,1

q. 10 di cariossidi con la rispet-
tiva pag lia (rapporto medio
in peso 1 : 2 ) ....................... 25,6 430 94,0 18,5 28,0 6,7

i  cariossidi  .  .  .
0 rzo  •  •  •  j  p ^ H a  .  . . .

16,0
6,4

145
143

17.0
46.0 1,9

9,8
10,7

0 , 1

3,3

q. 10 di cariossidi con la risp et-
tiva pag lia (rapporto medio
in  peso  1 :1 ,4 )....................... 25,0 345 81,0 8,8 17,8 4,7

.„„„„ )  cariossidi  .  .  .
A m n a  ■ • i pag lia . . . .

19,2
5,6

143
143

26,7
61,6

6,8
2,8

4,8
16,8

1,0
4,3

q. 10 di cariossidi con la rispet-
tiva paglia (rapporto medio
in peso 1 :1,6 ).  .  .  . . . 28,0 372 125,3 11,8 80,9 7,9

» 1 carioss. (risone).0 . . . j pagriia ...................
10,0
7,2

140
152

55,0
156,0

4,6
2,8

8,9
11,6

2,4
3,2

q. 10 di risone con la relativa
pag lia (rapporto medio in
peso 1 : 0 ,8 ) ............................ 15,0 246 164,0 6,6 12,0 4,6

l cariossidi . . .
M a,e •  •  •  {  pag lia . . . .

16,0
4,8

144
150

~ 12,4
45,3

6,7
M

8,7
16,4

0.3
4,9

q. 10 di cariossidi oon la re la -
tiva pag lia (rapporto medio
in  peso  1 :2 ,2 ) ....................... 26,6 474 112,0 14,9 89,8 11,0
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kg. kg. kg. kg. kg. kg.
x*. 7. 4 èariossidi . . .M tffho  . . } p a g l i a . . . . . 20,8 1 4 0 2 0 , 5 6,6 3,2 0 ,2

M 1 4 3 4 7 , 0 2,5 *9,8 3 , 7

q. 1 0 di qariosidi con la rela-
tiva paglia (rapporto medio
in peso 1 : 1 , 8 ) .  . . . . >. 8,2 3 9 7 1 1 4 ,0 11,0 20,8 6 , 7

II. P ia nte da seme diverse.
14,4 1 4 0 1 1 , 8 6,7 2,7 0 , 5saraceno  j  pag ije  . . . . 13,0 1 6 0 5 1 ,7 24,2 9 , 5

q. 1 0 di semi con la rela tiva
paglia ("rapporto medio in
péso 1 : 1 , 5 ) ............................ 24,0 3 8 0 8 8 , 0 14,8 39,0 1 4 , 8

£«**'«>• 4 pa” ù a : : : :
66,6 1 3 0 3 7 , 0 14,2 11,4 2 , 8
M 1 6 0 4 2 , 6 2,5 17,7 9 ,7

q. 1 0 di semi con la relativa
paglia (rapporto medio in
peso 1 : 1 ,2 )  .  .  .  .  .  .  . 67,9 3 2 2 8 8 , 0 17,2 82,6 1 4 , 5

* * * » ’•  4  S S L  : '■ '■ :
36,8 1 4 3 2 3 , 4 8,4 10,1 1 ,1
10,4 1 6 0 4 3 , 1 8,6 9,9 1 5 , 9

q. 1 0 di semi con la relativ a
paglia ;  (rapporto medio in
peso 1 : 1 , 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 48,8 3 3 5 7 5 , 0 12,6 22,0 2 0 , 0

:  :  :  :
40,0 1 4 4 3 2 , 0 11,4 14,2 2 ,2

M . 1 5 0 5 4 , 0 4,0 22,6 1 2 , 0

q. 1 0 di semi con le relative
paglie (rapporto medio in
peso 1 : 1 , 1 )  .  .  .  •  .  .  . 41,76 3 0 9 9 1 , 4 16,9 89,1 1 5 , 4

^ - • • ì p ea“ u9 :  :  :  :  :
44,0 1 4 3 2 6 , 6 9,9 8,0 2 , 2
12,0 1 6 0 4 4 , 1 2,7 6,8 1 5 ,6

q. 10 di semi con la relativa
pag lia (rapporto medio in
peso 1 : 1 , 3 )  . . . . . . . 60,0 3 5 1 8 4 , 0 13,4 16,0 2 2 , 5

:  :  :  :
81,2 1 1 8 3 9 , 2 16,6 9,6 5 , 5
6,6 1 6 0 4 1 , 3 2,5 1 1 , 7

q. 1 0 di semi con la relativa
paglia (rapporto medio in

. pésti 1 :2,5)  .  .  *  .  .  .  . 46,0 5 1 8 1 4 2 , 0 22,8 87,8 2 7 , 2
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kg. kg. kg. kg. kg. kg.

■ • • I S f t *  :  :  :  :
58,4
18,1

100
140

28,3
32,7

10,4
2,7

12,6
5,0

1.5
4.6

q. 10 di semi con la rela tiva
pag lia (rapporto medio in
peso 1 :1 ,6 ) ............................ 74,8 324 80,6 14,7 20,6 24,9

^ • • • 1 pa“ ìi» : : : :
28,0 147 151,5 16,2 7,0 18,2
6,2 160 48,6 1,8 18,4 14,7

q. 10 di semi oon la relativa
paglia  (rapporto  medio  in
peso 1 :1 ,5 ) ............................ 87,8 387 124,4 18,6 84,6 40,0

IH . P iante a ra d ic i e tuberi.

P ata ta  Ì fusti-tuberi. . .P a ta ta .  . j f o g l ie ................... 3,4 750 9,5 M 5,8 6,4
4,9 770 19,7 1,6 M 6,4

q. 10 di fusti-tuberi con foglie
relative (rapporto medio In
peso 1 :1 ) ................................ 8,3 1520 29,2 8,2 10,1 12,8

Topi- ( tu b e r i................... 8,4 800 9,5 1,6 5,8 0,5
na m bur  { foglie e steli . .

q. 10 di tuberi con i rispetti-

5,8 800 14,5 0,7 9,1 5,0

tiv i steli e foglie (rapporto
21,0 8,2medio in peso 1:0,8) . . . 7,6 j 1440 2,2 4,5

Barbabietole i radic i  .  .  . 1,6 815 7,1 0,9 8,8 0,4
da zucchero  (  foglie verd i .

q. 10 di rad ici con lo relative

4,9 897 15,3 0,7 5,0 3,1

foglie (rap porto medio in
peso  1 : 0 , 4 0 ) ....................... 3,4 1174 13,2 1,08 1,6

Barbabietole  (  rad ici  .  .  . " T i r 880 9,1 0,8 4,8 0,3
da foraggio  ) foglie verdi .

q. 10 di rad ici con le rispe t-

8,0 905 14,6 1,0 4,5 1,6

tive foglie (rapporto medio
in peso 1 : 0 , 2 5 ) ................... 2,58 1106 12,7 1,05 5,9 0,7

N a v o n i . . ( fusto ingrossato 1,8 920 0,8 «,9 0,7
Tu rnep  ( foglie verdi .  .

(rapporto medio tra il fusto
e le foglie in peso 1:0,90).

8,0

*,7

898 11,9 0,9 2,8 3,9

1189 10,0 1,1 8,7 1,87
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Carote . . j Foglie Verdi ! !
(rapp. medio in peso 1:0,25).

kg.
2,2

8,5

kg.
850
822

1055

kg.
8,2

23,9
14,2

kg.
1,1
1,0
1,3

kg.
8,0
2,9
3,7

kg.
0,9
7.9
2.9

R utabuffa  J  g g g  rresèhe  !

(rapp. medio in peso 1 : 0}30) .
$
5,1

870
884

1135

7,5
19,6
13,4

1,1
3,0
1,7

8,5
2,8
4,3

0,9
6,5
2,8

C icoria . . | £ $ * fresche !
2,5 800 6,7 0,8 ! 2,6 0,5
8,5 850 16,5 1,0 ! 4,8 3,3

(rapp . medio in peso 1:0,25). M 1012 10,5 1,0 ! 8,7 1,3

IV .P ian te in d u str ia li diverse

(  s e m i ................... 82,8 118 32,6 18,5 10,0 2,6
L ino  .  .  . ] steli e fo g lie . . — 120 81,1 4,2 9,7 6,9

( f i b r e ................... — 100 6,8 0,8 0,7 3,6
C anapa  . s t e l i ................... — 108 31,7 3,1 5,5 16,8
Tabacco .  foglie  . . . . 84,8 180 140,7 6,6 40,0 50,7

Y. P iante legnose .

Foglie  d i  g e l s o ................... 14,° — - 2,4 7,8 9,6
( v i n o ................... 0,20 __ 0,3 1,0 0,2

v i t e . . . .  < fogfjg0’0 ; ; ; 10,0 — — 8,0 5,0 5,0
8,0 — — 1,3 2,8 24,4

\ sarm enti . . . 2,0 — — °,4 8,0 5,2
( frutto fresco . . 2,7 — — 1,3 8,6 _

U livo .  .  .  <  foglie.  . . . . 6,0 — — 2,9 7,4 14,5
(  frasche  . . . . 4,0 — — 1,0 8,5 5,0

YI. F oraggi freschi.

E rba di p rato misto in fiore 4,8 750 17,5 1,2 *,7 2,8
„ giovine di p ra to misto . 6,6 800 18,1 1,4 68 2,5

Segale . . . f ................... 5,8 760 16,3 2,4 6,8 1,2
Avena ..................................... 8,7 810 14,2 1,3 5,6 0,9
Mais da f o r a g g io ................... 1,» 829 10,4 1,0 3,7 1,4
Sorgo in f i o r e ........................
Trifoglio p ratense giovane .

4,0 773 14,0 0,8 8,9 1,3
6,0 860 14,0 1 , 7 6,1 3,8

„ p ratense in fiore . 4,8 800 13.7 1,3 4,4 4,9
„ misto ad erbe .  . 5,8 750 16,4 1,6 7,« 1,7
„ bianco in fiore . . 6,6 805 14,3 1,8 8,1 4,3
* ib r id o ........................ 5,8 820 8,6 0,9 2,4 2,9
.  .  incarnato  . . . .

Medica all’ inizio della fiorit.
4,3 815 11,3 0,8 2,6 3,6
7,* 740 19,2 i o 4,6 8,5

yGoogle



- 240

Prodotti

A
zo

to
A

g% S o

C
en

er
i

A
ni

dr
id

e
Fo

sf
or

ic
a

Pt
O

*
P

ot
as

sa
K%

O

“S é

kg. kg. kg. kg. kg. kg.
Sanofieno  in  fiore  . . . . . 5,1. 800 31,0 M 8,1 4,0
Veccìe v e r d i.................... .  . M 820 12,1 M i 48 $5
Lupini verdi . . . . -. . • 5,0 800 6,2 1 , 1 1-5 1,6
Colza airinizio della fioritura 4,6 870 10,5 i,* 8,6 •M

YII. F oraggi secchi.

Fieno di p rato misto . . . . 15,5 143 59,8 4,8 16,0 9,5
„  di  erba  giovane  c.  8.  . 19,1 160 76,0 6,9 22,8 10,4
„ di prato irriguo (agost ) 28,7 160 80,t 9,8 85,0 9,6
„  di  m a r o i t a ................... 20,0 180 75,0 7,6 21,0 7,0
„  di  ray  g ra s s ................... 16,8 143 58,2 0,2 20,2 •4,3
„ di trif.  giovane. .  .  . 85,5 167 82,3 10,0 29,7 23,5
„ „ in boccio . . . 24,5 165 68,4 6,9 25,8 20,7
„ „ in f i or e. . . . 19,7 160 57,6 5,6 19,6 20,1
„ ; „ ma t u r o . . . . 12,5 150 44,7 M 10,0 15,8
„ „ mesco!, ad erba 17,8 160 54,9 »,8 25,6 5*6
w „ bianco in fio re . 28,2 165 61,1 M 18,1 18,4
* „ .  ibrido . . . . 24,0 160 40,0 4,1 11,1 13,6
„  *  incarnato  .  .  . 19,5 167 60,7 8,6 11,7 16,0
„ l u p o l i n a ........................ 28,8 167 53,7 (,4 16,8 14,9
„ medica all’ inizio della 4

fio ritu ra ....................... 28,0 160 62,0 5,8 •M 25,2
„ sanofieno in fiore . . . 22,1 167 45,8 M 18,0 16,8
„ lupinella „ 22,5 154 54,6 4,2 12,4 22,8
»  sulla  „ 19,8 146 55,3 M 11,5 24,7
„ veccia „ 22,7 167 56,0 19,7 16,3
„ lupino „ 27,4 167 34,2 M . 9,Q 8,8
n spergola „ 19,2 167 56,3 M 19,7 10,8
n saraceno „ 21,4 160 69,1 4,2 21,4 27,9
„ colza all’inizio della fio»

r itu ra  . . . . .  k 29,9 160 68,0 7,6 22,6 lòfi
VI®. P rodotti del bestiame.

L atto di v a c c a ........................ M 875 7,2 2,0 1,7 1,7
L a tto s c rem a to ........................ 5,6 911 7,9 2,2 *,1 1,7
Colostro . ................................. 80,7 730 11,8 8,8 6,9 4,1
Piccolo l a t t e ............................ 0,9 933 5,9 6,9 17 1,0
L a tte di p eco ra ....................... 11,2 816 7,3 1,6 0,2
Form aggio di Gruyèro .  .  . 48,5 358 72,9 14,9 1,8 13,0

Sangué di b u e ........................ 82,0 790 7,9 0,6 0,1
Bue v i v o ................................ 26,6 597 46,6 18,6 1,7 20.8
Vitello,  vivo  . . . . . . : 25,0 662 38,0 18,8 2,4 16,3
Montone vivo............................ 22,4 591 31,7 12,8 1,6 13,2
Maiale v i v o ............................ 20,0 528 21j6 8,8 1,8 9,2
L ana tavat^ . . . . . . . 120 9̂ 8 ’’8 ?,• 2,4
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5 9 .  — C oncim i  co m m erc ia li.

a) Concimi azo ta ti .
N itra to sodico. — Quello del commercio ha la seguente com-

posizione media: 97,7°/0 di n itra to; acqua 2,2°/0; cloruro sodico
0,7 °/0; solfato 0,3 °/0; materie insolubili 0,1 °/o. Contiene, in azoto,
15-16 °/0.

I n itra ti sono direttam ente assimilabili dallo p ian te; facilmente
solubili  si  diffondono rapidam ente nel  terreno ; il  terreno però
manoa di potere assorbente per l’azoto nitrico e quindi le aoque
ohe filtrano o che scorrono lo d isto lg on o e trasportano.

Ne deriva (Me h o z z i): l.o ohe i n itra ti non si debbono sommi-
n istrare in autunno; 2.° ohe non si  debbono somministrare quando
si presume ohe abbiano a seguire pioggie abbondanti  e conti-
nuate ; 3.» che non si debbono mai somm inistrare in forti dosi ma
in dosi limitate in varie rip rese; 4.° ohe debbono somministrarsi
a breve distanza dal tempo in cui possono essere, da lla vegeta-
zione, utilizzati.

Ottimo effetto compiono sui oereali dati in copertu ra a p rima-
vera in più riprese ; non più di un quintale pe r ha.  alla volta,  in
due o tre volte. A facilita re il loro Bpandimento possono mesco-
la rsi con gesso, con sega tura di legno, oon te rra arg illosa ridotta
in polvere fin a. . .  •

N itra to potassico . — Quello del commercio contiene media-
mente il 13°/0 di azoto e 45 °/0 di ossido di potassio (potassa). Può,
pe r esso, ripetersi quanto s’ è detto pe r il n itra to sodico; devesi
però avvertire come questo sale, usato largam ente in altre in-
dustrie, venga offerto ad un prezzo soverohiamente elevato e come,
pe r ora,  convenga som ministrare separatam ente l’ azoto e la po-
tassa, anziché contemporaneamente a mezzo di questo sale in cui
i due prinoipii utili si trovano riuniti.

Solfa to d f  ammoniaca . — Quello del commercio contiene il
95-96°/0 di vero solfato;  la pa rte residua essendo costituita da
umidità, m aterie insolubili, eoo. Contiene in azoto il 20 al 20,5 °/0.
Solubilissimo nell’aoqua si  diffonde nel terreno oon grande faci-
li tà ;  ma il  terreno ha forte potere assorbente pe r esso e le aoque
ohe filtrano o scorrono non lo trascinano. A seconda della n atu ra
del terreno, p iù o meno rapidamente,  nitrifica.  È quindi consiglia-
bile il non som ministrarne nei terren i ove la nitrificazione ò sol-
lecita, in forte dosi. Può darsi parte in autunno, pa rte in p rim a-
vera.  Non si  consiglia di  so rpassare,  in una sol volta,  due quin tali
pe r e ttaro ; opportuno è darlo in due rip rese :

P anelli. — P arte di essi anziché adoperarli come alimento al
bestiame, s’adopera direttamente come concime. Quelli di ootone,
vinacoioli, eoo., contengono il 3 % di azoto; quelji di lino, noce,
canape, il  5°/0;  contengono anidride fosforica (Pf 0^) nel rapporto

Nic c o l i. 16
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dell’ 1  a l 2 °/0;  potassa in quello d a ll 'l  al 2°Iq. R iescono  d 'azio ne
piuttosto len ta e si  consiglia il  lo ro spargim ento in autunno.

L u p in i . — 11 seme del lupino contiene il 5 ° / 0  in m edia di azoto,
il 2°/o di P 2 0 5; 1*1 ° / 0  di  potassa.  S 'adoperano , in Lom bardia,  come
conoime  pe r  le  r isa ie ,  in  T oscana  ed  altrove  p er  il  frumento.  Si
ritiene da molti che pe r le sostanze am are che esso contiene
agisca, oltreché come concime, come insetticida. Ad impedire la
sua germinazione si  to rrefà leggerm ente in forno o si  m acina ;
talun i usano ,  specie in Toscana,  tenerlo per circa una settim ana
immerso nel pozzo nero.

Sangue in polvere. — Nei macelli si suol fa r coagulare l’a l -
bumina del sangue o col r iscaldam ento o tra ttando con solfato
ferrico. Il ooagulo si se pa ra dal liquido, si essica e si polverizza.

* L a m ateria cosi o ttenuta contiene circa il 10 ° / 0 di  azoto  di  p ro n ta
azione e 1 - 2 ° / 0  di  P 2 0 8.

F a rin a  d i  carne. — Contiene il 12-13 ° / 0 di azoto dì p ron ta
azione. ‘

C risa lid i d i bachi da seta. — Asciutte contengono circa il 10°/o
di  azoto,  l ° / 0  di potassa, 1,5 % di P 2 0 6. Ordinariam ente da 6 - 8 ° / 0

in azoto di p ro n ta azione.
Cascami d i lana. — 1 cascami di  lana greggia contengono

ciroa 8 - 1 0 ° / 0  di azoto di len ta azione, 6 - 8  °/# di  potassa.
Cascami d i cuoio, d i unghie, d i corna. — Ricchissimi di azo to

(in media, se ben secchi, 13-14 °/0) m a di azione assai lenta. Op-
portunissim i per le p iantagioni legnose.  A renderne 1* azione p iù
sollecita giova una loro leggera torrefazione; meglio il  loro t r a t -
tam ento a caldo con acido solforico (Ha S04). In quest’ultimo caso
il liquido risultante serve ottimam ente per t ra tta re i fosfati ed
ottenere dei perfosfati azotati (fosfo-guani).

Bagano. — Residuo della p reparazione del tonno. Contiene
3,5-5 ° / 0 di azoto ed altrettan to di P 2 0 8. Se bene asoiutto e m aci-
nato 6-7 ° / 0 di azoto o sino al 10 ° / 0 di P t 0*.

b) G on oim i fo sf a tio i.
L a loro ricchezza si commisura generalm ente in un ità di an i-

dride fosforica (P2  0 8).  Un’ unità di  anidride corrisponde a ciroa
1,378 di acido fosforico normale. Nota quindi la ricchezza di un
concime in acido fosforico, la suà ricchezza in anidride si ha

moltiplicando la prim a per 0,725 = -—J=jr-.  Ad un'unità di  anidridel,o7o
fosforica corrispondono 2,18 di fosfato trioaloico. Nota quindi la
ricchezza di un concime in fosfato tricalcico e sia f ;  la  sua ric-

chezza in anidride fosforica è -— 5 - =0,458.

F o sfo riti m inerali. — Contengono il 80-40 ° / 0 di anidride fosfo-
rica sotto forma di fosfato tribasico insolubile nell 'acqua, p res-
so c h é insolubile nell’  aoqua carbonica!».  Esplicano la loro azione

Digitized by C j O O ^ I c  ,



- 243 -

oon lentezza. Debbono usarsi macinati in polvere molto fina; di-
rettam ente sono consigliabili in te rren i molto ricchi di humus,
specie se acido.

Polvere d’ossa. — L a polvere d* ossa sgrassate contiene dal
20 al 25 °/0 di P 2 0 5 sotto forma principalmente di fosfato tr ib a -
sico e il 3,5 al 4°/0 di azoto sotto form a di caseina. L a m ateria
organica decomponendosi fa sì ohe l'azoto si riduca con d iscreta
sollecitudine sotto fo rm a assimilabile e che la ste ssa anidride
fosforica venga utilizzata molto più presto di quella delle fosforiti.

La polvere di ossa d ig rassata e d isgelatinata contiene il
26-30°/0 di P2 0 6 c.  s.,  l’l- l,50°/0 di azoto c.  s..  L 'azione è un poco
meno p ron ta della precedente.

Scorie Thomas.  — S'ottengono dalla defosforazione della ghisa,
oonvertita in abeiaio, col metodo Thomas-Gilchrist. Il loro conte-
nuto medio in P a0 8 oscilla da l 16 a l 18 °/0 di cui una p ar te solu-
bile nel citrato di  ammoniaca.  Hanno azione più p ron ta ed ener-
gica delle fosforiti : quasi simile a quella dei perfosfati in terren i
ricchi di humus acido e poveri di calcare.

Perfosfati minerali. — S’ottengono trattando le ap ati ti, fosfo-
riti, coproliti, ecc., con H2 S 04. Si dividono in commercio in per-
fosfati a basso titolo (10-13 °/0 di PaOB solubile nel citrato amino-
nioo, cioè allo sta to di fosfato monooalcioo e bicalcioo), in perfo-
sfati a titolo medio (da 13-16 °/0 di P a Os o. s.) , perfosfati a titolo
alto  (da  16-19  °/0  di  P aO»  o.  s.)

Perfosfati df ossa. — Si  preparano  trattando  con  Ha  S 04  la
polvere d 'ossa digrassata,  o d ig rassata e disgelatinata,  od anche
la cenere d ' ossa. Quelli ottenuti da ossa solamente sg ra ssate
contengono dal 12 al 14 °/0 di Pa Oa solubile nel citrato e 2-2 Va °/o
di azoto. P iù comuni sono quelli otten uti da ossa d isg e la v a te e
questi in media contengono il 15-17 °/o di P a 0 6 solubile nel citrato,
0,6-1,00 0,0 di  azoto.  Si trovano in commercio anche perfosfati  di
ossa molto più ricchi di P 80 8 (di recen te i così detti doppi o
tripli) ottenu ti sostituendo a l trat tam ento con Ha S04 quello con
acido fosforico. Se i perfosfati son molto ricchi, g io v a , a facili-
ta rn e la distribuzione sul terreno, mescolarli con gesso, sabbia,
te rra fina, prim a dello sp an d im e lo .

c) C on o im i  p o ta s s io i .  ‘
Il bisogno di conoimi potassici ò generalm ente, in Italia, meno

sentito che in a ltr i paesi. La po tassa è richiesta p iù speoialmente
(Me n o z z i)  dalle piante a prodo tto zuccherino ed amidaceo, come
la barbab ietola e la  p atata ,  p ian te d a noi  relativam ente non molto
estese. Noi abbiamo la vite quale p ian ta forte esportatrice di po-
tassa,  ma essa esp lora uno strato potente di  terreno e con le vi-
nacoie adoperate come alim ento del bestiame o come concime
rito rna, la più pa rte, al suolo- Molti dei nostri te rren i ne. sono poi,
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p er  le  roocie  da  cui  hanno avuto  origine,  relativam ente  p ro vvisti.
I due sali m aggiormente usa ti p er oonoimo sono il cloruro e d

il solfato e più il primo del seoondo : eccellenti riescono le c en eri
di legna non lisciviate che contengono mediamente dall’ 8-10 °/0 d i
ossido di potassio . Il cloruro potassico del commercio h a il t ito lo
50-55 °/o, il solfato 45-50%.

d) Aoquisto e va lu taz ion e dei oonoimi com m erciali
Devesi prendere in considerazione (Me h o z z i) :  l.°  il  contenuto

in prinoipii fertilizzanti; 2.° lo sta to loro di combinazione; 3.° le
condizioni fisico-meccaniche del m ateriale : la finezza, la polveru-
lenza, la uniformità.

Attualm ente i prezzi unita ri oscillano entro questi lim iti:
Azoto n itric o ..........................................a l Kg. L.

„ am m o n ia ca le ................................... „
Anidride fosforica solubile ne l ci-

trato , nel perf. d’o s s a ................ .........  „
Anidride fosforica solubile nel c i-

tra to , nel perf. m inerale . . . . „ *
Anidride fosforica insolubile nella

polvere d * o s s a ............................. *  „
Anidride fosforica insolubile nelle

fosforiti ....................................................   „
Anidride fosforica in p arte solubile

nelle scorie T h o m a s ..................... .........  „
Ossido di  potassio  nel  cloruro ,  nel

solfato , nella c e n e re ..................... .......... „
Azoto organioo in m aterie facilmente

scomponibili,  come : sangue-crisa-
lidi, poudrette, polvere d’ossa, p er-
fosfato d’ossa, fosfo-guano, lupini „ «

Azoto organioo in m aterie diffioil-
m ente  scom ponibili,  come :  ca-
scami di lana , cuoio, unghie, e o e .. „ „

1,50-1,80
1,40-1,70

0,56-0,60

0,45-0,50

0,38 0,45

0,30-0,35

0,40-0,45

0,48-0,52

1,50-2,00

1,00-1,30
A pari composizione quanto più il m ateriale ò suddiviso in

polvere  fina  ed  asciutto  ed  omogeneo,  tanto  meglio  potrà,  da  solo
o mescolato con a ltri m ateriali inerti, d istribuirsi nel terren o e
tanto più facile sarà la sua diffusione e la sua assimilazione d a
p arte delle rad ic i delle piante.

6 0 .  —  L e ta m e  di  s ta l la .
Migliore quello degli equini in confronto a quello dei rum i-

n a n ti; migliore quello degli anim ali adulti per i quali v’è qu as i
completo bilancio tra gli elem enti fertilizzanti contenuti ne i m an-
gini  e  quelli  che  si  ritrovano nel  letam e;  m igliori  quanto  p iù
ricchi e oonoentrati sono i foraggi e ricche le lettie re,
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Si r iscontrano:

in 100 parti di azoto {
contenuto nei man- -
g i n i ............................ 1

\ nelle feci
nelle orine

del
bue

adulto
33,9
54,8

del
cavallo
adulto

32.4
60,7

del
montone

adulto
46,7
42,3

Totale 88,7 93,1 89,0

in 100 parti di sostanze t
m inerali  c o n t e n u t e  <
nei mangini .  . . .  {

\ nelle  feci
I nelle orine

64,6
34,3

79,5
20,0

57,9
41,0

Totale 98,9 99,5 98,9

Dipende infine la bon tà del letam e dal modo con cui si conserva.
Un buon letamaio evita moltissima p e rd ita; l’uso del fe sso nella
stalla e nel letam aio serve a fissare l’azoto ammoniacale che al*
trim enti andrebbe perduto) nella sta lla si consiglia lo sparg i-
mento di polvere di  gesso nella proporzione di kg. 1,00 per capo
grosso e per giorno.

Meglio agisce il perfosfato spolverizzandone, come per il gesso,
la let tiera nel  rappo rto di  kg.  0,50 p er giorno e per capo.

Allorché il letam e deve rim anere qualche tempo ammucchiato
nel campo giova coprirlo con terra , specie se argillosa.

L a sua composizione norm ale nello sta to di media m aturità può
ritenersi la seguente: azoto 4,5-5,50/OT; anidride fosforica 2,2-2,6°/oo;
po tassa 5-6°/oo.

Il  letam e molto m aturo è opportuno ad am mendare fisicamente
le te rre Boverchiamente scio lte; il paglioso e fresco ad ammen-
da re le te rre com patte;  il  mais,  le fave,  i  fagiuoli  traggono pro -
fitto anche di un letam e non molto m aturo ;  il  frum ento abbisogna
di m ateriali in facile stato di assimilazione.

Con letame di media composizione a b ilanciare la sostanza
utile  esportata da un quintale di  :

frumento (cariossidi) con la re lativa p ag lia ne occorrono q. 4,6-5,0
m ais i. » » » » * 4,9-5,3
risone * * » * » » 5,0-5,5
avena n » « « n . 3,8-4,0
can apa (tiglio) con relative foglie e steli m „ 20-22
lino  n o »  w  » m * 19-21
p a ta te (fusti tuberi) „ * B m w 1,3-L5
barbab iet.  da foraggio „ * * m * 0,9-1,1
fieno di p ra to n a t u r a l e ............................ n » 3,3-3,5

Può economizzarsi in quan tità di letame completandolo con
concimi speciali azotati, potassici e fosfatici a renderne, volta a
vo lta, la composizione meglio consona a quella dei prodotti.
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6 3 .  T e m po  m ed io  o c c o r re n te
p e r  i  la v o r i  d e l  t e rr e n o  co n  i s t r u m e n t i  a  m a n o .

Ta be l l a L X V III.

a) Scassi

Soasso andante o reale (m. 0,90 4- 1,20 di profondità)

N atura  del  terreno
Giornate

di
10 ore  per  e tta ro

m.*
ad ogni giorna ta

ai 10 ore

T erra  forte  a  zappa .  .
T erra  forte  a  vanga .  .
T erra mezzana . . . .
T erra s o io l t a ...................

700 4 1000
600 4 700
500 4 600
400 4 500

10 4 15
15 4 18
15 -7- 20
2 0 - r2 5

Soasso a  fosse aperte  (larghe m 1,40 41 ,50 profondità  preced.)

N atu ra  del  ter reno
G iornate
ad ogni

1000 m etri

Metri lin.
p e r

giornate  di  10 ore

T erra forte a zappa . .
T erra  forte  a  vanga .  .
T erra  mezzana  . . . .
T erra s o io l t a ...................

140 4 250
110 4 140
9 0 — 110
70 4 90

5- 7-7
7- 7-9
9 - t - I I

11 4- 14

Scasso a fosse chiuse (dimensioni precedenti)

N atu ra del terreno
Giornate  -
ad ogni

1000 metri

- M etri lin.
per

gio rnate di 10 ore

T erra forte a zappa . .
T erra forte a vanga . .
T erra mezzana . . . .
T erra  sciolta  . . . . .

110 4 130
90 4 110
70 4 90
50-7-70

7  4 -9
9  -4  11

11 4 14
14 4 20

yGoogle



Scasso a buche (sezione orizz.  1,40 4-1,40 profondità preced.)

N atura del  terreno
Giornate
ad ogni

1000 buche

Buche
per  g io rnata

di 10 ore

T erra forte a zappa .  .
T e rra fo rte a vanga .  .
T erra  mezzana  . . . .
T e rra s c io l ta ...................

330 4- 500
250 4- 300
200 4- 250
160 4- 200

2 4 - 3
3 4 - 4
4  4 - 5
5  4 - 6

b) V a n g a t u r a

A due pun tate (profondità m. 0,50 4-0,60)

N atura del  terreno Giornate
di 10 ore p er ha

Metri  quadrati
per

g iornata di 10 ore

T erra f o r te ........................
T e rra m ezzana . . . .
T e rra s c i o l t a ...................

200 4- 250
150 4-200
100 4- 150

40 4- 50
50 4- 70
70 4- 100

profonda (m. 0,50 4- 85)

T erra f o r t e ........................
T erra  mezzana  . . . .
T erra  s c i o l t a ...................

CO 4- 100
45 4- 60
40 4- 45

100 4- 150
150 4- 220
220 4-250

leggera (m. 0,20 4-0,25)

T erra f o r t e ........................
T erra mezzana . . . .
T erra s c i o l t a ...................

40 4- 50
35 4- 40
30  4-  35

200 4- 250
250 4- 280
280 4- 330

c) S a r c h i a t u r a (zappatura leggera al  granoturco,  fave
e slmili)  giornate di  10 ore pe r ha 16 4- 20; m.* p er giornate
400 4- 500.

d) R i n c a l z a t u r a di  piante a file (granoturco e simili)
giornate di 10 ore per ha 16 4- 25 ; m.* per giornate 400 4* 600.

Digitized b y C j O O ^ I C
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6 4 .  T em po  m ed io  o c c o r re n te
p e r  i  la v o ri  d e l  te r r e n o con is tr u m e n ti  d a t i ro .
T a b e l l a LX IX .

a) A r a t u r a

L eggera - m. 0,10 4- 0,15
di profondità

Giornate
di 8 ore p e r ha.

Ha.  per  g io rnata
di 8 ore

A b u o i .................................
A ca v a ll i ............................

1,5  a  2
1,2 4- 1,5

0,5 a 0,66
0,8  -F  1,2

A m. 0,15 -f- 0,20 oon un
paio di buoi.

A m. 0,20 4- 0,25 con due
paia di buoi.

G iornate
di 8 ore pe r ha.

E tta ri
pe r  g io rnata

T e rra  f o r t e .......................
T e rra mezzana . . . .
T e rra s o i o l t a ...................

3 - 2 - 4
2,5 4-  3
2 4- 2,5

0,25 -T- 0,33
0,33 4- 0,40
0,40 4- 0,50

A  m.  0,30  4-  35  con  tre  o
quattro  paia  di  buoi.

G iornate
di 8 ore per ha.

E tta ri
per

g io rnata  di  8  ore

T erra  f o r t e .......................
T e rra mezzana . . . .
T e rra s o i o l t a ...................

2.5 —  3
2 4- 2,4
1.5  4-  2

S
8

S
o

o
o

•l-H
-

o
o

o

. b) E r p i c a t u r a

T erra tenace
o lavoro forte

Giornate
di 8 ore per ha.

Ha.  pe r  g io rnata
di 8 o re

B u o i.....................................
C a v a lli .......................

0,7 .(• 0,9
0,5  4-  0,7

1,1 4- 1,4
1,4 4 - 2

• Digitized by C j O O ^ I c
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T erra mezzana o lavoro medio

b u o i .....................................
c a v a l li ................................

0,5 -4 0,7
0,3 -4 0,5

1,4 -4 2
2  -4  3

T erra soiolta o lavoro leggero

b u o i .....................................
c a v a l li .................................

0,3 -4 0,5
0,2 -T- 0,3

2 -  4  3
3 -  f  5

' c) E s t i r p a t u r a  _

Con .M iraglio (  b  i

a l  un. p !“ <!  1 oaTaUi  •
Conistrumen- (

to a 7 od 8 ) buoi . .
vomeri ti- i cavalli .
rato  da  4  . \

0,8  - r  2
0,6 — 0,8

0,6 - r 0,8
0,5 -T- 0,6

1 “4 1,3
1.3 -4 1,6 .

1.3 -4 1,6
1,6 -4 2,5

d) C i l i n d r a tu r a

L eggera
fcon rullo a su-\ buoi . .
Vporficie p iana / cavalli .

Pesante
(  con rullo C ro-\  buoi .  .

| Vsckill o simile) cavalli .

0,22 -4 0,28
0,20 -4 0,25

0,40 -4 0,66
0,30 -4 0,50

3.5 4- 4,5
4  -4  5

1.5 -4 2,5
2  ~ 3

a)

6 5 .  S e m in a g io n e  e  p ia n ta m e n ti .
E ttari

(semi a tipo frumento . . . .
semi più minuti (tipo trifoglio,

m edica, co lza) ........................

2.50 - 8,50

3.50 - 4,50

con l’a ratro si  preparano solchi d istan ti
m. 0,50-0,70 in 8 ore su e tta ri . . . .

si dispongono a mano nei solchi semi di fa -
gioli, fave, piselli, mais o simili . . .

si  ricoprono a zappa i  solchi  fatti  d a ll'a ra-
tro,  nei quali  si  è s e m in a to ...................

si  ricoprono coll’  e rp ice .................................
Digitized by C j O O ^ I c  •
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c) a buche eseguite e ricoperte a m ano con la
zappa  . .................................................................

d) s i trap ia n tan o a file col cavicchio cavo li,
colza, barbab ietole e simili in 10 o re su ett.

e) con una buona sem inatrice  con a l servizio
2 uomini ed un cavallo si  spargono semi in
file e ricoprono su e tta ri  . . . . . . . .

E ttar i

0,05 — 0,08

0,05 - 0,08

2,00 - 5,00

6 6 . — L a v o r i c u l tu r a li .

a) V iti m ar ita te a du lte :
1. ° vanga tura e oonoimazione su m.* . . .
2.0  zappatu ra  della  p roda  su  m.8 ...................
5.0  p o tatu ra  secoa,  p iegatu ra,  lega tu ra  pe r

chioppi v i ta t i ......................................... n.°
4.0 racco lta dei sarm enti e loro affascina-

mento p e r ............................................. n.o
5.0 po ta tu ra verde (a seconda che è più o

meno accura ta) ohioppi v itati . . n.°
6.0 p er ogni so lfatu ra pe r chioppi v itati n.o
7.0  pe r  ogni  irro razione  oontro  la  perono-

s p o r a ........................................................n.o
b) V iti basse (vigneti  a lla  latina ):

'  l.o  vanga tu ra  e  concimazione  su  m.8  .  .  .
2.0 zappatura su m.8 ..........................................
3 0 p o ta tura secca (a seoonda dei  sistemi)

pe r v i t i .................................................. n.o
4.0 racco lta dei sarm en ti e loro affascina-

mento pe r v iti.........................................n.°
5.0 ap pa la tu ra,  acoannatura,  lega tu ra (a se-

conda dei sistemi) pe r viti . . . n.o
6.0 p o ta tu ra verde (a seconda ohe è p iù o

meno aco urata) pe r viti . . . . n.°
7  °  pe r  ogni  solfatura  v i t i ........................... n.®
8.° p er ogni irrorazione oontro la perono-

spora v i t i ..............................................n.®
c) O liv i:

1 0 po tatu ra (senza ripu litu ra del tronco) su
p iante di media grossezza . . . n.®

2. ® rim onda tura (togliere i succhioni) . n,®
3. ® occorrendo il  ripulim ento del tronco in

10 ore  in  m edia  p ia n te ....................... n.®
d) Spargim ento d i letame e concim i:

in 10 ore un uomo sp a rg e ............................. q.

in 10 ore un uomo sp a rg e ....................... .......

in 10 o re un uo m o . soarioa dal  carro
sul cam p o .......................................... *

in 10 ore un uomo spande uniformemente
sul c a m p o ..................................... ....  „

nel fondo dei solohi (seminag. a file) . „
a p ian te a file (tipo m ais) di pozzo nero

in 10 ore. ...............................................hi.
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6 7 .  —  M a no  d ’ o p e ra  p e r  il  ca r ic o ,  t r a s p o r to ,
sc a r ic o d e i p r o d o tt i  a g r a r i .

l.o in 10 ore un uomo oarica ed aooomoda sul oarro 400-500
coYoni del peso di chilogrammi 10-12 ciascuno ed a ltre ttan ti ne
scarica e ne abbica.

2.* oarica e accomoda sul carro in fieno e pag lia non lega ti
q.1 20-25 in 10 ore ed a ltre ttan te ne soarioa e traspo rta in fienile.

(Per i traspo rti vedi al N.* 52.)

6 8 .  —  L a v o r i  d i  ra c c o lta .
a)  F alciatura  ed  a ffie n a tu ra :

(falciare con la f r u l l a n a ...................
rom pere le  andane lasciate dai  fru l-

lan ato ri..............................................
S ) ventilare© rovesciare Torba in parte

I  raccogliere il  fieno in andane.  .  .

giorn. di 10
ore pe r ett.
2,50-3,50

0,60 -1 ,0 0

2,50 — 3,00
1,20 -1 ,50

(  occorrendo un solo rovesciamento ed
complessiva- ) una sola raocolta in andane . .

mente ) occorrendo due rovesciamenti  e due
( raccolte in andane . . . . . .

I falciare con una pa rig lia di buoi con
r io a m b io ..........................................

falciare con una parig l ia  di  cavalli
con r i c a m b io ................................

rovesciare con un buon spandifieno
Taunton o simile con un solo ca-
v allo ...................................................

raccogliere il  fieno in andane oon un
buon rastrello meccanico . . .

rompere oon lo spandifieno le an-
dane costituite dal rastrello mec-
canico ..............................................

0,35-0,40

0 ,38-0 ,37

0 ,17-0 ,25

0,20-0,25

0,125-0,17
/ ore effettive di un buon cavallo i>er
l ettaro occorrendo un solo rovescia-

com pless iva-1 mento ed una sola raoc.  in andane
mente ) ore effettive di un buon cavallo j>er

/ ettaro occorrendo due rovesoia-
l  menti  e due racoolti  in andane .

b) M ietitura ed accovonatura :
g / con la falciola mietendo a terra ,
«s ) con la falciola mietendo a co llo .
S i formare e legare i covoni . . .
«8 v abb icare i covoni sul campo . .

6 - 8
8 — 10O _ Q

1,5 -2 ,0 0

complessivamente taglio, aoco- I mietendo a te rra
vena tura,  abbioatura I  .  •  .  a  collo
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i

M eccanica

M ietitrice legatrice
Mack-Cormik

e sìmili

/gio rnate di nn paio
l di buoi (con rie.),
'g io rna te di un paio

(di cavalli (con rie.)
abb icarci covoni sul
c a m p o ...................

giorn.di 10 ett.  ad ogni
ore per ett. g.a di 10 ore

0,25 — 0,05 3,00 - 4,00

0,20 - 0,30 3,33 - 5,00

1 ,5 -2 ,00  0,50  -0 ,70
c) Raccolta  d i  pata te,  topinambur  e si-

mili............................................................
d) Raccolta d i barbabietole, rape  e simili
e)  Cim atura  e  s fo g lia tura  del  m ais  .
f ) Raccolta spadici, s teli d i m ais ese-

gu ita  se p a ra ta m e n te ........................
g)  Raccolta  della  canapa:

1.0 tag liare gli s t e l i ............................
2. ° sveller gli steli dal terreno . .
3. ° sfogliare, affastellare, leg are . .
4.0 immergere nel m aceratoio, estrar-

re i fasci, lavarli, asciugarli .
5.0 scavezzare, maciullare, imbian-

care ...............................................
6.0 raccolta steli  residui  e  lavora-

zione del sem e............................

3 0 - 5 0
20 — 40
2 ,5 -3 ,5

3,5 — 4,5

0,02 - 0,033
0,025 — 0,05
0,28 — 0,40

0 ,22-0 ,28

10 - 15
1 5 - 2 0 '
1 8 -2 2

0 ,07-0,10
0 ,05-0 ,07

0,045 — 0,055

3 0 - 3 5 0,028 - 0,033

35 - 45 0,022-0,028

5 - 8 0,015 - 0,20

T otale raccolto canapa e lavorazione
dei p rodotti  per ha ................... 113 - 145

h) Raccolta dell'uva :
l.o in viti basse in una gio rnata di 10 ore . quint.
2.° in viti alte m a r i ta t e ................................. „

i) Raccolta di foglie di gelso, d'olmo o simili „
l) B a tt itura e racco lta di  noci,  ca stagne.  .  „
m) R accolta di g h ia n d e .....................................  „
n) Trebbiatu ra.....................................................................

2 - 4
1 ,5 - 2
0,8 - 1,5

2 - 3
1,2— 1,50

per ett .  100

a banco
battere,  ven tilare,  riporre  g rano

e paglia di  frum ento . . . .  ore
ba tte re,  ventilare,  riporre grano

e paglia di  avena....................... .......

850-1000

500 - 800

col correg-
giato

per  il  frumento  o  simili  c.  8.  .  .
per  il  mais (compresa la  scartoc-

c ia tu ra ) ..........................................

500 — 800

400 -600

a piede di' cavallo ( di cavallo
per frumento e simili ( d’uomo. .

120-140
350 — 400

con trebbiatoio meccanico capace di lavorare 100 etto litri in
10 ore occorrono : 1 m acchinista, 1 fuochista, 2 imbocoatori,
12-14 operai.

o) Racco lta , affascinam ento, spaccatura d i legname:
si scalvano in 10 ore pali su capitozze del

diametro  di  m.  0,06  a  0 ,1 0 ...................N.
si scalvano c. s. su ceduo a ceppata . . . «
si legano in dieci ore fa sc in e ....................... .......

Nic c o l i . yGoogle

12 0-150
140 — 180
120 — 100

17



- 258 -

Si spaccano ad a cca ta s ta n o alla distanza media di m etri 20
in 10 ore i  seguenti  volumi di legna, compresi  i  vuoti,  (Be r e n g e r ):

S q u a rt i................................  steri
Randelli di r a m a g g io ....................... „

„  di  p e r t i c h e ....................... „
Steloni da lavoro . . . . . .  „
Broccame affaste lla to ......................  *

„ semplicem. a tter rato „
Stirparne (zocche e radici) . . . „

Legna dolce L egna forte
2 ,5 - 3,7
3 .0 -  4,5
3 .0 -  4,5
1,8 - 2,2
5,8— 7,0

10,0-13 ,0
1 .0 - 1,4

1,7— 3,00
2 .5 - 3,70
3 .0 - 4,50
1 .5 - 1,80
5 .6 -  7,00
8 . 0 - 11,5
1 .0 - 1,3

6 9 .  —  M ano  d ’o p e ra  c o m p le ss iv a  p e r  e t ta r o
p e r le p r in c ip a li co ltiv a z io n i.

1 . Cereali a tipo f r u m e n t o ............................ ....  ore
(ore 44-80 di un paio di cavalli o buoi)
(ciroa V4-V5  delle giornate possono es*

ser di donna)

450 - 600

2. Cereali  a tipo granoturco:

! b o t t i n a t o .................................................
(ore 80-100 di cavalli 0  buoi)

non bottinato ..................................... .......
(ore 60-80 di cavalli 0  buoi)

su terreno a r a t o ............................ .......
(ore 70*100 di un paio cav. o buoi)
(V* ad */« delle giornate possono

essere di donna)
3. R iso:
■ risaia di l.° a n n o ..........................................«

risaia di 2 .o anno e dopo il 2 .°.  . . .  .  *
(ore 80-100 di un paio di buoi o cavalli)

(La m ondatura,  fatta da donne,importa dalla
m età a a/a della mano d'opera complessiva)

4. Fave, fag io li, p iselli, veccie da sem e . . .  „
(di cui 80-100 possono esser di donne)

5. C a n a p a .................................................................»
(di cui 800-1000 possono esser di donne)

6 . E r b a i ..................................................................... .......

1300-1500

1100-1300

700 — 900

1200-1400
850 — 1200

550 - 700

1600-1200

20 0 -3 0 0

7. P rati stab ili \
asc iu tti  j

ed  irr ig u i r

ad ogni taglio verde .  .
(compreso il trasporto )

ad ogni taglio di dono .
(compreso il  trasporto)

3 5 - 4 0

100 — 150

8 . Rape, barbabietole e s im ili ............................
9. V igneti  a lla  la tina  (6000-10000 per ettaro

stazione di maturità) . .# .................. *  •
1 0 . Oliveti - stazione di m a tu r i t à .......................
1 1 . A gru m eti  „  „ .......................
1 2 . Gelseti „ * ........................
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F.

CAPITALI DI CIRCOLAZIONE

occorrenti  p er  le  assicurazion i, p er  la  manutenzione  e  conser-
vazione dei cap ita li fissi, p er le spese d i dire zione , sorve-
g lianza,  am m in istrazione.

70. — Tariffe medie
per T assicurazione dei rischi agricoli.

a)  A s s i c u r a z io n e  c o n tr o  g l i  in ce n d i .

T a b e l l a LXX.
o

U 000) OD
S  2
3  bi

«  o
a,

Valori assicurati

Premio
annuo pe r
ogrni 1000
di valore

assicurato

1 Case dì villegg iatu ra o d’abitazione civile -
separa te da stalle, fienili, legnaie almeno

Lire

m. 1 0 .................................................................. 0 ,50-0 ,80
2 Mobili, biancheria ccc. di dette case . . . 1 ,50-2,50
3 Case coloniche separate da sta lle, fienili ccc.

come al N. 1 .................................................... 0,80 — 1,00
4 Case coloniche prossime od unite a stalle fie-

nili, legnaie ecc................................................ 1 ,20-1 ,40
5 Attrezzi rura li, mobili del colono, cariossidi

di cereali, bestiame ecc................................ 2 ,00-3 ,00
6 Fieno, paglie, fascine, ( se al coperto. . . 3,00 - 3,75

steli  di  canapa l  se a ll’aperto .  .  . 7,00 8,00
7 Legnam e greggio da % se al coperto. . . 2 ,00-3 ,00

opera e costruz.  < se all’aperto .  .  . 3,00 - 3,50
8 Vino in cantina, olio in coppaia, vasi vinari,

attrezzi enotecnici ed o lea r i........................ 1,50 — 2,00
9 B i g a t t i e r e ................................. ............................ 1,50 2,50

10 Bachi  d a  s e ta .  .  .  . ...................................... 6,00-8 ,00

N B . -  In caso di sinistro,  sui bachi da seta,  il  danno si  liquida
nella m isura di Vm del valore assicu rato se il sinistro si verifica
innanzi la l.a muta; di dopo la seconda; di s/8 dopo la terza; di
'/a dopo la q uarta; di 4/ft duran te la sa lita al bosco.
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c) A ssicu razione contro l a m orta lità del bestiam e.
Buoi da lavoro e da ingrasso pe r °/o del v a lo re .  L. 1,50 — 2,50
Vitelli da sei mesi a due a n n i ................................. ....... 1,50 — 2,50
Vacche da riproduzione e da l a t t e ........................* 2,00 — 3,00
Cavalli da «ella o da t i r o ........................................... ...... 2,50 — 3,50
Cavalli  da lavoro ag rario od in d u stria le . . . .  „ 3,00 — 4,00
Cavalli da nolo o da p ia z z a ............................................. 3,50 — 4,50
Muli ed asini da lavoro agra rio od industriale . * 2,50 — 3,50

Avvertenza .  -  Ogni e qualunque assicurazione a l b) c) p er la
legge 26 gennaio 1896 è soggetta alla ta ssa governativa di L. 1,00
ad ogni L. 100 di premio.

71. — Quota media di manutenzione
e conservazione dei capitali fissi.

P er i  fabbricati  vedi  35 lettera d\  per il bestiame Ii.° 46;
per le maochine e strum enti N.ì 49 a 55.

72. — Quota media di direzione, sorveglianza,
amministrazione.

P er le colture si  può ritenere che questa quota oscilli  dal
5 a l 7 °/0 delle spese pe r esse occorrenti ; per le industrie ru ra li
esercitate in locali chiusi c irca la metà o poco meno*

P er aziende riunite in un sol corpo in baso alla produzione
lorda possono valere i  dati  della  seguente tabe lla :
T a b e l l a LXXII.

Produzione lorda complessiva

Sistema
di

inferiore a L. 20,000
annue

superiore a L. 20,000
annue

conduzione a carico
del

prop rietar.

a carico
dell’in-

dustriale

a carico
del

prop rietar.

a carico
dell’in -

dustriale

Econ. d iretta 4 - 5 °/o 3 - •4°/o

Col.parziaria 2 7 a - 3 ° / 0 2 l/a - 3 °/o 2 - 2 ’/a°/o 2 Va “ 3 °/0

Affitto:
in generi 2 - 2  V /o 3 - 4 °/o iy ,- 2 ° /o 3 - 3  V /o

in denaro 1  V 2 ° / 0 3 V .- 4 V /0 1 -1  V /o 3 - 4 °/„

P e r l’eserci-
zio d’ indu-
strie ru ra li 1 l/a °/o 2 Va°/o l°/o 2°/0

y G o o g l e
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G.
APPENDICE.

73. — Capitali ricorrenti in tre aziende tipiche
italiane. — Rapporto tra i vari gruppi. —
Rapporto con la produzione lorda.

7. A zien d a irr igu a lom barda .  -  Grande coltura;  allevamento
di vacche lat tifere, esercizio dell’ industria casear ia ; terreno di*
sposto in gran d i quadrati dell’estensione di ha. 2-4 circondati da
piantagioni arboree da legna. Valore venale complessivo L. «300000.
Ampiezza inedia ha. 80 così r ipa rtiti ;

a) strade, canali, ripe alberate, fabbricati,
oortili (V15-V20 della superficie totale) . . ha. 5,—

Ribattono ha.  80,—
77. Podere toscano della Val d’ E lsa in fe rio re . — Piocola

cu ltu ra ;  r innovo a vanga, consociazione delle culture erbacee o
di viti m aritate all’ acero; terreno disposto in rettangoli largh i
m. 20-25 divisi longitudinalmente da fosse di Scolo. Valore venale
complessivo L. 27000. Ampiezza media ha. 12 così r ip artiti:

a) strade, fosse, fabbrica ti, eoe.
circa Vi2 della superficie totale . . . .  ha.  1,—

b) terreno av-
vicendato

c) a m arcita
)

c) prode con circa 1200 aceri vitati coltivate
in parte a fave in pa rte ad erbai  * .  .  „  1,~

Ribattono ha.  12,—
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I I I .  Podere  della  m aremm a grossetana .  — Grande coltura
con maggese ; pascolo perm anente del bestiame ; fida di arm enti
dal di fuori; terreno disposto in campi larghi m. 250-300 separati
da fosse. Valore venale complessivo L. 156,000. Ampiezza media
ha. 312 così ripa rtiti:

a) strade,  fosse,  fabbricati  (circa V2 0 - V 22

della superfìcie t o t a l e ..................................ha. 15,—
l  m a g g e s e  prece- \
l duto da mezzo È

b) terreno av-1 pascolo . . . ha. 77,— l
vicendato ) f r ument o. . . .  » 77,— f

f  a v e n a ................... „ 25 */g 1

\  pascolo di stoppia * 51 Va /
c) prato a fieno falciabile.................................
d) chiusa o se rrato per il pasoolo dei buoi

da lavoro .........................................................

231,-

30,-

36,—
Ribattono ha.  312,—

A)  Capitale  fond iario  in ragione di ettaro complessivo:

I II II I
azienda azienda azienda

L ire Lire Lire
a) riduzione ed assestamento della

superfìcie . . ............................. 900 200 '
b) p iantagioni legnose . . . . 100 275 if 50
c) i r r ig a z io n i ................................. 1000 —
d) costruzioni r u r a l i ................... 850 500 '
Residuano come valore della terra

g reg g ia .......................................... 900 1275 ' 450

Valore venale medio per ettaro di
te r r e n o .......................................... 3750 2250 500

Ad ogni 100 lire di valore venale,
oorrispondono in capitali inve-
stiti nel s u o l o ............................ 75 44 10

Repartizione approssimativa del valore venale complessivo di
L. 300,000 della prim a azienda tr a le colture e le industrie :

a) a  carico del conto scuderia ed annessi  .  L.  5,000 .
b) a oarioo del conto sta lla vacche lattifere

ed an n essi..............................................................  24,000
Da r iporta rsi L. 29,OOQ

Digitized  b y C j O O ^ l C
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Riporto L. 29,000
c) a carico dell’industria oasearia, porcile

ed  a n n e s si .............................................................. 7,400
d )  a carico delle piantagioni legnose.  .  .  „ 14,000
e) a carico dei 63 ettari avvicendati (L. 3200

per h a . ) ............................................................ „ 201,600
f)  a carico dei 12 ettar i a m aroita (L. 4000

per h a .) ............................................................. * 48,000
R ibattono L. 300,000

Repartizione approssim ativa del valore venale complessivo di
L. 27,000 nella seconda azienda tra le co lture ed industrie:

a) a carico del conto sta lla ed a nn es s i. . L. 1,600
5) a carioo del pollaio, porcile ed annessi . „ 300
c)  a  carico  dell’orto  co lo n ico ........................ ..... 100

/ p e r un ha.  di  terreno \
I occupato dagli ace- ]
y ri v ita ti ...................L. 1,900 j

d ) a carico ) per N.1200 aceri vitati f
del conto < portati a fru tto > „ 6,000
viti e vino i (L. 2,75 oiascuno) . „ 3,900 \

* (  pe r costo di costru* 1
zione della tinaia 1
e della can tina . . „ 800 /

è) a  carico dei 10 ha- di  terreno avvicen-
dato (L. 1,900 per h a . ) ................................. .....  19,000

R ibattono L. 27,000

Repartizione approssim ativa del valore venale complessivo di
L. 156,000 della terza azienda a carico delle colture ed in du strie:

a) a carico del conto stalla ed an nes si. . L. 5,000
b) a carico dei 30 ettari a p rato falciabile

(L. 550 per h a . ) ...............................................« 16,500
c) a carico dei 36 ha. a chiusa o serrato

per il pasoolo (L. 500 per ha.) . . . . n 18,000
d) a carico dei 261 ha. avvicendati (circa

L. 450 per ha.) .......................................... ..... 117,500
Ribattono L. 156,000

B) C apita li d i scorta.

I .  Azienda . — Nell’azienda irrigua lom barda occorre una p a -
riglia di  oavalli  da lavoro ogni 12 h a ,  quindi 7 pariglie del peso
vivo di circa q. 60 del valore medio di L. 6000.

La quan tità di mangimi e lettimi ottenibili (q. 1500 circa dalla m ar-
cita,  2400 dal prato a vicenda, 400 dal frum ento e spianata,  eco.)
tradotti in valore di fieno ascende a ciroa q. 6200; detra tta quella
occorrente ai cavalli da lavoro, residuano q. 4200 a disposizione
delle vacche lattifere. La bergam ina po trà avere il peso vivo
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medio di q.  — ̂ — q. 340 ed essere quindi costituita da N- 70

vacche e due tori per il valore medio venale complessivo di
L. 30,000.

Ad usufruire dei cascami dell1 industria casearia si tengono
circa 30 maiali del valore venale medio di L. 3500. Yi sono quindi
L. 39,500 di capitai bestiame, cioè circa L. 500 per ha -

ll1 importo complessivo dei mangimi e lettimi, tenuto conto
dei cascami deirindustria casearia , di un po1 di avena im portata
per i cavalli, ascende a circa L. 30,000 ossia a circa L. 370 per ha.
intorno 8/4 del valore degli animali. All1 inizio dell’annata agra ria
(11 di novembre) può ritenersi occorra un capitale di scorta in
mangimi e lettimi equivalente a circa la metà del valor capitale
del bestiame.

La quan tità di letame prodotto e consumato equivale circa
due volte e mezzo il peso dei mangimi e lettimi ridotto a va-
lore di fieno q. 5200 X 2,5 = q. 13,000; aggiungendovi il costo dei
concimi chimici introdotti si hanno L, 11,000 ciroa (L. 135-140
per ha.) delle quali all’inizio dell’annata ag rar ia (11 di novembre)
occorre, sfceoie per i terricciati, una scorta equivalente a circa
la metà.

11 capitale macchine ed attrezzi, per l1 esercizio dell1 industria
casearia ed a suo carico, importa mediamente L. 2400-2800; per
la scuderia L. 200-300; pe r la stalla 250*350; per i  lavori  del te r-
reno, tra sp orti, ecc., L. (2500-2800. Complessivamente in media
L. 5600 o L. 70 per ha.

Il capitale sementi L. 900-1000 e per ha. complessivo ; L. 10-12;
per e ttaro seminativo L. 30 circa.

I I .  A zienda.  - Nel podere toscano di Val d’E lsa si producono
circa q. 360 di mangimi e lettimi ridotti a valore di fieno. Potremo

mantenervi -2— = q. 30 circa di peso vivo di bestiame che trovasi

repartito in 3-4 vacche chianine da riproduzione e lavoro e 4-6 vi-
telli pe r il valore complessivo di L. 3000 (circa L. 250 per ha.)

Il costo dei mangimi e lettimi può ritenersi di L. 2000 cioè in
circa 2lt il valore degli animali e in L. 166 per ha. All’inizio del-
l1 annata ag ra ria (11 di novembre) occorre averne una scorta di
circa L- 110 per ha., cioè qualche cosa più della metà.

Il letame prodotto e consumato ascende a c irca 25 volte il peso
vivo del bestiame o a q. 30 X 25 = q. 7500 e, tenuto conto del costo
dei m ateriali introdotti, il capitale ooncimi ascende intorno L. 720
(L. 60 per ha ) di cui all’inizio dell’an nata a g ra r ia tra quello in
te rra dato al frumento e quello in letamaio occorre una scorta
equivalente alla  metà e più.

Le macchine e strum enti, compresi i vasi per la fermentazione
del mosto, ascendono intorno L. 1400 (L. 116 oiroa pe r ha.) il ca-
p itale sementi a L. 18 circa pe r ha.
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I I I .  A zienda . — Nel podere del piano di Grosseto non abbiamo
che c irca ha. 200 a coltura per i quali occorre un a ratro ogni 15 ha.
Occorrono N. 13 paia di buoi del valore complessivo di L. 8200
(L. 26 per ha.) che si alimentano la più parte al pascolo e solo
alla sta lla duran te le cattive stagioni. Il p rato falciabile (ha. 30) e
le paglie ci  dànno prodotti  per il  valore approssimativo di L. 3000
o poco più (L. 10 per ha.). Il letame raccolto non supera al certo
L. 1200 (L. 4 per ha.). Il capitale macchine e strum enti oscilla in-
torno L. 3000-3500 e il cap itale sementi intorno L. 2700.

Capitale d i  scorta in ragione d i e ttaro .

I
| azienda

II
azienda

III
azienda

Lire Lire Lire
a) B estiam e ..................................... 500 250 26

b) Macchine e s t r ument i . . . . 70 116 10

c) S e m e n t i ...................................... 12 18 9

Mangimi, lettim i, concimi per
un anno ...................................... 525 226 10

Mangimi,lettimi, concimi di scorta
al  dì  11  n o v e m b r e ................... 250 150 2

Totale capitali di. scorta al dì
11 novem bre ................................. 832 534 47

A L. 100 di capitale fondiario, cor-
rispondono in capitali di scorta 22 21 9-10

C) C apitali d i circolazione.

Nell* azienda irr igua lom barda occorrono repartitam ente ore
1200-1300 di lavoro per ha ;  nel  podere toscano ore 1500-1700; nel
podere di  maremma ore 160-180 ohe, tenuto conto del costo r i-
spettivo delle mercedi, dànno L. 140 - 170 • 23.

Le spese diverse per manutenzione e conservazione dei ca -
p itali fissi, im poste, direzione, am ministrazione, assicurazione
ascendono rispettivam ente a L. 120 per ha. nella prim a azienda ;
a L. 96 nella seconda ; a L. 16 nella terza.

Nel complesso occorrono L. 260 - 266 - 39 pe r ha ; o al dì 11 no-
vembre necessita, a fa r fronte alle spese ricorrenti sino ai rac -
colti un capitale medio di anticipazione di L. 168 circa per la
prima azienda;  di  L.  161 p er la  seconda;  di  L.  20 per la  terza.
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D) Complesso  dei  cap ita li  d i  an ticipazione  occorrenti.

Al dì 11 di novembre ohi si accinge ad esercitare ad economia
d iretta queste tre aziende deve avere un cap itale di  anticipazione
per  e tta ro :

in sco rte vive e m orte . . . .

in capitale di  circolazione ■ .  .

e cioè ad ogni L. 100 di capitale
f o n d i a r i o .................................

I
azienda

II
azienda

III
azienda

L ire Lire L ire
832 534 47

168 166 20

• 1000 700 67

27 31 15

E ) P roduzione lorda per ettaro e sua rip ar tizio n e .

R aggiunge nell’azienda irrigu a lom barda L. 500-520 al  netto
dal lavoro animale prodotto nell’azienda, d al letam e, dalle se-
m enti;  L.  450-470 nel podere di  Val d’ E lsa ;  L. 76 82 nel podere
di m aremma. T ale produzione lo rda può così r ip a rtirs i :

Produzione lo rd a ............................

Benefi-i compenso alla te rra nuda
ciò fon- ]
diario (  „ a i capitali investiti

Beneficio industriale oompreso il
compenso pe r la direzione ed
am m inistrazione........................

C apitale di  circo- (  mano d’op era
lazione <

da reintegrarsi ( spese diverse

Totale

I
azienda

II
azienda

I l i
azienda

L ire L ire Lire
500-520 450-440 76-82

30 57 26

126 55 4

(4,15°/0) 156 (5°/o)112 (6°/o)30

100 84 10

140 170 23

120 96 16

516 462 . 79
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Il relativo compenso e la re lativa quota di ooncorso dei tre
fatto ri fondam entali della produzione: — te rra g regg ia , lavoro,
capitale,  sono rappresen tati :

I II III
azienda azienda azienda

Compenso a l fa ttore te rra greggia Lire L ire L ire
od agente  n a tu ra le ................... 30 57 26

Compenso al fatto re lavoro . . • 140 170 23

Compenso ( investito nel suolo .
al fa tto re ]

126 55 4

cap itale (  industriale . . . . 100 84 10

Complessivo 320 139 14

Le quali cifre dànno i seguenti rapporti centesimali t ra le
quote di concorso di oiascheduno dei tre fa ttori fondam entali
nella produzione:

I
azienda

II
azienda

III
azienda

T e r r a ..................................... ....  . 8 16 41

Lavoro ............................................... 34 46 36

Capitale ..................................... .... 38 38 23

100 100 100

Nella 1.» azienda predom ina il capitale  (sistema di co ltu ra in-
tensivo) ; nella 2.» il lavoro (sistem a di ooltura attivo) ; no lla 3 *
la terra  gregg ia  o le forze natu rali (sistema di co ltura estensivo).

y G o o g l e
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74. — Repartizione della superficie coltivata V
— loro produzione annua media c

T a b e l l a L X X III.
Regione Regione Regione Regione Regione

(Statistiche ministeriali)

..

I. II. III. IV. V.
Piemonte Lombard. Veneto Liguria Emilia

Superfìcie  des tinata  a : Km.1 Km.8 Km.8 Km.8 Km.8  j

F ru m e n to............................ 2,352 2,908 2,901 . 253 4,563
M a is ..................................... 1,678 3,144 4,010 120 2,007
Avena ................................. 139 269 285 4 158
O rz o ..................................... 22 14 36 11 81
S e c a l e ................................. 610 305 114 i l 13
R i s o ..................................... 920 669 223 — 186
Leguminose (la seme . . 192 297 708 81 726
Canapa ................................. 67 32 103 3 650 |
L in o ..................................... 3 275 32 0,87 9,2  !
P a t a t e ................................ 126 142 105 94 72  ■
Viti . . ; ....................... 2462 1798 3889 562 6350 !

O liv i....................... 24 30 560 50
. Bosco ................................ 4,627 3680 2634 1755 2518

n.o n.<> n.° n.®
P ian te  di  a g ru m i. . . . 18,088 1,700 556,400

n.°  |

P roduzione media  in : centinaia
di hi.

centinaia
di hi.

centinaia
di hi.

centinaia
di hi.

centinaa 1
di hi j

Frum ento (cariossidi) . . 29,185 35,105 35,179 2,149 53,626
Mais . . » . . 30,361 63,191 61,225 1,506 33,073
Avena . . » . . 2,526 5,562 5,126 25 2,606
Orzo . . » . . 222 166 402 97 720 1

i Segale . . » . . 7,261 4,060 1,196 84 120 I
1  Riso  ( r i s o n e ) .................. 35,968 25,261 5,630 — 5,163 ì

Baccelline da seme . . . 1,670 1,962 3,040 525 5,593
Vino ..................................... 39,808 17,482 13,881 5,085

1,570
25,707

O l i o ..................................... — 47 66 56
centinaia centinaia centinaia centinaia centinai»
di quintali di quintali di quintali di quintali di quintali

Canape (tiglio e stoppa) 485 206 684 19 4,765
Lino  »  »  » 95 730 ! 95 4 28
Castagne (fru tti freschi) 5,484 1,898 !! 815 10,674 2,383
P ata te (fusti-tuberi) . . 9,135 11,268 5,551 4,654 4,651

centinaia centinaia centinaia centinaia centinaia
I di frutta di frutta di frotta di fratta di frutta

A g ru m i................................ — 46,159 9,545 609,729 —
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per colture nelle 12 Regioni agrarie italiane
complessiva coltura per coltura.

Regione
VI.

Marchecd Umbria

Regione
VII.

Toscana
Regione
Vili.
Lazio

Regione
IX.

Meriti»Adriatica

Regione
X.

Meriti.Mediterr.

Regione
XI.

Sicilia
Regione

XII.
Sardegna

T o t a l e

I t a l i a

Km.2 Km.2 Km.2 Km.3 Km* Km.2 Km.2 Km.2

4,429 3,592 1,379 6,980 7,340 6,080 1,563 44,840
1,977 1,103 592 1,784 2,446 34 23 18,918

106 338 228 1,533 1,220 86 — 4,866
81 79 40 641 570 1,289 514 8,878
28 95 35 38 301 51 — 1,601

— 5,3 — — 0,9 6,1 — 2,010
680 548 161 1008 1281 1283 231 7196
54 32 11 30 192 27 5 1226

20,5 33 20 66 113 99 i 1 1 683
96 137 59 286 350 14 21 1603

2934 3625 1037 2700 2900 2763 610 81,667
(esclusa

la Toscana)
680 1095 438 3174 1934 1145 160 36,252

3054 ? 2492 3014 3468 1021 5980 4,064
n.o n.o n.o n.o n.o n.° n.o n.o

67,670 30,345 30,416 416,818 4,236,331 10,116,038 224,653 16,678,482

centinaia centinaia centinaia centinaia centinaia centinaia centinaia centinaia |
di hi. di hi. di bl. di hi. di lil. di hi. di hi. di hi.
42,235 36,452 14,625 67,390 72,179 6555 1,189 466,626
25,160 18,245 8,711 20,133

21,378
34,429 322 275 296,612

987 3,984 3,368 18,000 1,276 — 64,816 j
836 763 368 8,529 6,482 15,207 4406 38,499
242 1,000 360 363 3,295 407 — 18,896

— 186 — — 36 178 — 72,810
5,188 5,093 1522 8,839 9,726 14,750 1572 61,487

24,909 30,684 19,178 49,093 52,475 77,505 11,793 867,600
1,661 2,554 987 12,078 7,604 6,594 685 38,903

centinaia centinaia centinaia centinaia centinaia centinaia centinaia centinaia 1
di quintali di quintali di quintali di quintali di quintali di quintali di quintali di quintali

283 180 69 149 1,588 102 1,6 8681
62 80 50 195 367 339 28 1987

453 8,608 842 458 6,560 590 280 88,996
5148 8,230 2940 14,327 20,510 900 520 87,889 ;

centinaia centinaia centinaia centinaia centinaia centinaia centinaia centinaia
di frutta di frutta di frutta di frutta di fruita di frutta di frulla di frutta
59,059 20,351 130,784 936,060 8,977,612 26,665,658 310,799 87,706,756'

*  1
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, A. *— 75. — Nozioni economiche-agrarie
T a b e l l a LXXIY.

Pian te
col-

tivate

O
eo

a

JU
«bo

3«

Clima
e

T erreno
Concime

Meno che
nella zona
m ontana
in tu tta
Italia ;

terreno
mezzano

o alquanto
tenace

Letame di stalla
maturo. Meglio
letam are abbon-
dantem ente la
cu ltu ra p rece-
dente. D iretta -
mente conoimi
chimici. In p ri-
m avera del  ni-
tra to sodico in
copertu ra me-
glio se in due
o tre volte.

Richiede
minor som-
ma dioalore

frum ento
T err. idem

Posto
nell1  avv icenda-

mento
e consociazione

Dopo  una  p ian-
ta  sa rch iata  od
una foraggera
leguminosa :  se
questa fu ben
concim ata, spe-
cie con P a0 5 si
può ottenere un
buon prodo tto
senza concima-
zione diretta
T alora vi si con-
socia a primave-
ra  una  legum i-
nosa  da  fo rag-
gio.

idem

L avori

p repa ra to ri

Un lavoro dim e-
dia profondità.
Una o p iù erp i-
cature . Laddovej
il terreno soffre
pe r eccesso di'
um idità il te r -
reno va disposto i
in porche od
aiolo m ediante j
l’asso lcatu ra.  ;

I  -

idem

Clima come
per l’orzo;
preferisce

i  te rren i
mezzani

ma a lligna
anche nei

te rren i
molto sciolti
e sabbiosi

Clima come
il  frum ento;
te rr. come
il frumento
ma alligna

anche in
te rren i

più tenaci

C. 8. c. 8.

Meno esigente
può succedere
anche al  fru-

mento. S’addat-
ta meglio dei

precedenti alla
consociazione

con le legumi-
nose foraggere.

c. s.
soffre meno

dell’umido e si
semina in pari ,  I

o a porche
larghissime
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sulle principali culture erbacee. .

Sem enta e seminagione
Cure

di
coltiva-
zione

R accolta e prodotto

Modo
di

com -
pier la

Quan-
tità

per ha
Epoca

Epoca
della

racco lta

Prodotto
medio
per ha

Uso

litri etto litri

A file
ì A sp a -
! eriio

i
i

150-200

80-120

Ottobre

Utile una
sa rch ia-

tu ra, talo ra
un’ erpica-

tu ra;  neces-
saria ta l-
volta la

scerba tura.

fine di
Giugno
o primi

di Luglio

10 20
Paglie
1.5-2
volte

il peso
delle

carios-
sidi

Dalle ca-
riossidi

pane e pa-
ste; dalle

paglie le t-
tiera e op-

portune-
mente arric -
chite di so-
stanze albu-

minoidi
mangimi.

i

! A file
A spa-
gl io

200-250

150-180

Set.-Ot.

n  n

C. 8.

giorni 10
o 20

prima
del  fru -
mento

15-25
Pag lie
1.3-1,6
volte

il peso
delle

carios-
sidi

c. s.

A file
A spa-
glio

140-180

70-120

Set.-Ot.
C- 8.

giorni 15
| o 25

prim a
del fru-
mento

12-24
Paglie
1,8-2,2
volte

il peso
delle

carios-

c. s.

sidi

i A file
A spa-
glio

[200-250

130-150

Set.-Ot

»  n

C. 8.

quando
il fru -
mento
o poco
prima

20-30
Paglie
1,4-1,8
volte

il peso
delle

carios-
sidi

le cariossidi
oome

alimento
al bestiame

equino ;
le paglie

come
mangime

N i c c o l if Digitized b y1G o o g l e 18  '
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Piante ! Clima
col-  |  e

tivate Terreno
!

Concime
Posto

nell* avvicenda-
mento

e consociazione

L avori

p rep arato ri

In tu tta
Italia

in  p ianura
e bassa
collina;
terreno

mezzano
profondo

fresco;  an-
che  in  te r -

! reno un po’
j sciolto

se irriguo

T rae profitto
anche di una

forte letamazio-
ne d ire tta; op-
portuno com-

pletare illetam e
con concimi fo-
sfatici ed occor-
rendo potassici.
Molto si giova
del pozzo nero

o
o.g
bc «s

W \* \w
o

I  "1  «

Clima
e terreno

( come
i il mais

Clima c . b .;
terr. c. s

con l'avver-
tenza che
allignano
anche in
terreno

compatto
ove il mais

I poco
|  sviluppa

Clima:
tu tta Italia
in  p ianura

! irrigua;
i  terreno
mezzano o
non sovcr-

i chiamante
| sciolto, o
! compatto, a
| sottosuolo
| poco per-
I meabile

c. s. ma piu
rustiche e vo-
raci del mais

Letame, semi
di lupino, bà-
gano; concimi
chimici fosfa-
tici ed azotati

Dopo un cereale
vernino) in ro t-
tu ra dei vecchi
prati  ov’è accu-
m ulata molta
fertilità ed il

frumento a llet-
terebbe

Nelle risaie sta-
bili, segue a sè
stesso; a vicen-
da segue il p ra -
to  e  perdura  2  o

3 anni

y G o o g l e

V angatura;  o i
una o più a ra-
ture di cui la ! «

prima profonda '
specie in clima !

e  terreno  I
asciu tti

!  i
c. s.

con Tavver- i
tenza che il la-i
voro può essere

un po’ meno j
profondo |

c .  8 .
i

Una  o  due  a r a -
tu re  od  una  zap-

pa tu ra poco
profonda, siste- *
inazione del te r-
reno  in  aie  o

piane a potervi
p raticare la  i r -
rigazione per
inondamento
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Sementa e seminagione

Modo
di

com-
pierla

i Dovrei)
'be sem-
pre se-
m inarsi

a file

A  spa -
glio

A file

Dovreb-
i bero
sempre

i semi-
narsi
a file

A sp a-
glio

Quan-
tità

per ha

litri

«e a
a  ,?pa-  a s %
Kiwi

Epoca

Aprile
Maggio

70-90
(a file)
45-60

"•g-Si

18*!
3 U i

15-20

8-12

25-30

15-20

180-220
di

risone
Maggio

Cure
di

coltiva-
zione

Una o due
zappatura

ed una
rincalza-

tu ra

ov’è possi-
bile

irrigazioni

Sarchiature
o, per lo
meno, ri-
m ondature

ov’è possi-
bile

irrigazioni

Come per
il mais

Due mon-
datu re

Irrigazione
per inon-
damento

Raccolta e prodotto

Epoca
della

raccolta

Dalla
metà di

| Agosto
! a tutto
Settemb.
talora in
Ottobre.

Agosto
Sett.

Sett.

Set.-Ot.

y G o o g l e

Prodotto
medio
per  ha

ettolitri
20-40

Stocchi,
steli, fo-
glie sec-
che eco.
1, 8- 2,5
volte

il peso
delle ca-
riossidi

25-35
Paglie
1,7-1,9
volte

il peso
delle ca-
riossidi

30-40
Paglie
1,8-2,5
volte

il peso
delle ca-
riossidi

40-60
di risone

Paglie
0,8-1
volte

il peso
delle ca -
riossidi

Uso

le cariossidi
come ali-
mento per

l’uomo o per
gli animali;
le cime e

foglie verdi,
le  spate co-
me m angi-
me; il rim a-
nente come
let tiera o
combustib.

le cariossidi
come ali-

mento agli
uccelli,

quelle del
miglio an-
che come
alimento

umano; le
paglie per

lettiera

le cariossidi
per mangi-
me: gli steli
a fa r g ra -

nate o pa rte
come mi
girne, pa rte

come
lettiera

le cariossidi
per alimen-
to umano;
le pagli

(molto po-
vere) come

lettiera
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Piante
col-

tivate

I

>a!
Ch

' «o<u
k

pip

o

Clima
e

Terreno
Concime

Posto
nell’ avvicenda-

mento
e consociazione

L avori

p repa ra to ri

Seminate
in autunno nel-
l’Italia centrale
e meridionale;
in prim avera

in tu tta l’Italia
nella zona di
pianura e di

colle ;
terreno mezza-
no o tenace, an-
che fortemente

argilloso

Letame di
stalla; o me-
glio concimi
chimici fo-
sfatici e po-

tassici

Precede i ce-
reali vernini ;
sostituisce il

mais come rin-
nuovo, nelle

te rre forti

Una  v anga tu ra
o una buona
zapp atu ra  o

un’  a r a tu ra  me-
diam ente p ro -

fonda

Clima  c.  s.
ma  assai  più
resistente al

freddo;
terreno c.  s.

e. s- c. s. c- s.

Clima come le
fave;

terreno arg il-
loso calcare

c. s. c. s. c. s.

Clima Italia
centrale o me-

ridionale ;
terreno mezza-

no o sciolto,
ricco di calcare

c. s. C. 6.

C. 8.
bene se il lavoro

è un po’ più
profondo

Clima
tu tta l’Italia
in pianura
o collina;

terreno non
soverchiamente
sciolto o sover-
chiamente com-

patto, fresco
riooo di calcare

c. s.
0. B.

(talora si conso-
ciano col mais)

C. 6.

Digitized b y C j O O ^ I C

)

t

l
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Sem enta e seminagione
Cure

di
coltiva-
zione

|  R accolta e prodotto

M odo
di

com -
p ie r la

Quan-
tità

per  ha
Epoca

Epoca
della

raccolta

Prodotto
medio
per ha

Uso

litri ettolitri

A file
o a bu-

che
o cespi

100-200 Sett. Due sa r-
chiature

Giugno
Luglio

15-20
Pag lie
presso-

ché equi-
valenti
al peso

dei semi

I semi corno
alimento

umano e del
bestiam e ;
le foglie

oome
mangime

c. 8.
ed  a

spaglio
70-150

Sett.  o
prim a-

vera (a
seconda

delle
varietà)

C. 8. C. 8.

12-15
Paglie
1,2-1,5
volte

il peso
dei semi

I sem i e le
foglie come

mangimi

c. s. 70-100
Sett.
o pri-

m avera
C. 8. C. 8.

10-15
Paglie
1,4-1,6
volte

il peso
dei semi

I semi come
alimento
umano *,
le foglie

come
mangime

A spa-
glio

o a file
o a bu-

che

100-200 Febbr.
Marzo

Due o tre
sarchiatu re

Fine
Agosto

15-20
Paglie

poco più
del peso
dei semi

I semi come
alimento
umano o

come con-
cime; le fo-
glie come
mangime

A file
o a bu-

che
50-70 Aprile

Maggio

Una sa r-
chiatura ed

una rin -
calzatu ra

Luglio
Agosto !

!

10-20
Pag lie
1,2-1,5
volte

del peso
dei semi

1 semi come
alimento

umano; le
foglie come

mangime

Digitized b y C j O O ^ I C
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P iante Clima
col- e Concime

tivate Terreno
II

H Clima come per
S
u

le  fave; Letame di
. . . terreno non stalla; o me-

vi soverchiamente glio concimi
< 1 ao sciolto o sover- chimici fo-
Q ch 'amento com- sfatici e po-

s
patto , ricco di
calcare, fresco

tassici

Ke
W Clima c. s.;

« terreno anche C. 8.
A molto compatto

1
l fe8

Clima in tu tta
l’Ita lia  in  p ia-
nu ra e collina;

Letame di
sta lla misto

a cenere

J
VI
ci

Ph terreno mez-
zano, profondo,

fresco
concimi chi-
mici azotati
e potassici

w
> Letam e di
t-rf o sta lla benQ hio Clima in tu tta decomposto

<
H
Z

©
S
£

Italia nei luoghi
freschi

e  irrigui
pozzo nero

concimi chi-
H<
g

mici com-
pleti

« S s
W ® “ c. s. c. s.
H
Z

cS  O
Q

« è g
E

0« »a  ©

i l i .

c. 8. c. s.

P

Posto
nell’ avvicenda-

mento
e consociazione

Può precedere
i cereali vernini

C. 8.
Si costituisco

pianta  da
rinnovo nelle
ter re compatte
precedendo i

cereali vernini

Sostitu isce il
mais come

p ianta da rin -
novo

c .  s .

c. s.

c . s.

L avori

p rep ara to ri

U na  v an g atu ra
o una buona
zap p atu ra  o  1

un’a ra tu ra  me-
diam ente  prò-  '

fonda

c.  s.  !

I

C. S. |

I
I
i

i
C,  8.  1

C. S.

y G o o g l e
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Sementa e seminagione
Cure

di
coltiva-

Raocolta e prodotto

Modo
di Quan-

t ità . Epoca
Epoca
della

Prodotto
medio Usocom-

pierla per  ha 1
zione raccolta per ha

litri In  au -
tunno
nell’It. Una sar-

ettolitri

10-15
Paglie
come  i
fagiuoli

I semi come
A.  file centr.  e chia tura  ed alimento

o a bu- 80-120 merid. una leggera Giugno umano; le
che in pri- rincalza- paglie come

m avera tu ra mangime
in  d im a
piùfres.

c. s. 80-120
Da

Genn.
a

Marzo

Due  sar-  j
chiature

Giugno
Luglio

10-12
Paglie

1-1,5
il peso

dei semi

c. 8.

Kg. 2000 Da Due o tre q. 100-300
ai fusti-
tubesi
paglie

la metà,

I  fusti  tu -
beri come

c. s. 3000 di Febbr. sarchiature Dopo alimento
fusti ad rincalza- Giugno dell’uomo ;

1
tuberi Aprile ture le foglie per

le ttie ra

A file
piantine

50.000
fino  a
100.000

Si  pon-
gono a
dimora

da
Aprile

a

Due o tre
sarchiature

rincalza-
ture  ;  incan-
natu ra  ;  ci-
m atura  dei

Autunno q. 100-200
di frutti

Come ali-
mento di-
retto e più
per la pre-
parazione

della
Maggio ram i

la terali conserva

piante
Si pon-
gono a c. s. meno la Autunno Come20,000 dimora incanna- Inverno

Primav.
C- s. a a fine tu ra e la alimento

25,000 Lugl. o
in Sett.

cim atura

I cocomeri
7-8000 e i poponi

A file
o a bu-

che

cespi
1 con
j 7-8 semi
1 cia-
| senno

Aprile
Maggio

Due sar-
chiature; ci-

mature

,

i
Luglio
Agosto

25.000
50.000
frutti

1
!

come ali-
mento um a-
no ; le zuc-

che per
l’uomo e per
il bestiame

y G o o g l e



- 280

Concime
Posto

nell’ avvicenda-
mento

e consociazione

L avor i

p re p ara to ri

*w  «
CO
tó
u
>

«
< *
H  &
R /  ◄
W\

dicol

S I

Clima Ita lia
centra le

e m eridionale ;
terreno mez-

zano od anche
tenace  purché

profondo

Letam e e
cenere,

pozzo nero
concimazio-
ne tosfatica

‘Fuori rotazione;
dura

una carciofaia
anni 10-15

V an gatura  a
due  p u n ta te :

lavoro profondo
m. 0,60-0,80

Clima in tu tta
Ita lia in collina

e  p ianu ra ;
terreno m ez-
zano, profondo
o tendente a

scioltezza ;
ricco di calcare

c. s.

1 Fuori rotazione
| du ra
unaasp arag ia ia

anni 15-20

Scasso  andante
od a  fosse  pro-

fonde
m. 0,70-0,90

ben fognato
e concimato

Clima in tu tta
Italia ; c.

te rren o  c.  s.

Meglio dopo
una pianta
sarchia ta

; Lavoro raedia-
! mente profondo
j ma te rre no bene

am minutato
repulito  me-
diante solchi

in aiolo

Clima o. s.;
te rren o  c.  s.

od anche sciolto
purché fresco

c . s. C. 8.

Clima in tu tta
Italia in pianura
e collina ; te r-
reno mezzano o
non soverchien-

te compatto,
profondo

Concimaz.
azotata,

escrem enti
umani, p a-
nelli,letam e
decomposto
cono. chim.

Bene in ro ttu ra
di  pra to  o  come
pianta  d a  riu-

nuovo ;
prim a dei ce-
rea li vernini

L avori  di  a ra -
tu ra profondi

e ripe tuti; te rra
bene am minu-

ta ta  |

y G o o g l e

i
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Sementa e seminagione

Modo
di

com-
pierla

A file

Quan-
tità J Epoca

per ha

A spa-
glio

A file

litri

2-4
piante
per ni. 2

2-4
radici  o
piante
per m.2

piantine
distanti0,10x0,15
0,15X0,20

a se-
conda
della

varietà
e dello

svi-
luppo

Si pian-
tano i

bul-
billi in
linea

distanti
0,10X0,11

a 0,15

litri
70-100
40-CO

Qenn.
ad

Aprile

Aprile
Maggio

Sul fi-
nire del
verno

Febbr.
Marzo

Marzo
Aprile

Cure
di

coltiva-
zione

Una o due
sarchiature;
eseguita la
raccolta ta-
glio degli

steli; in au-
tunno ed in-
verno zap-
patura o
vangatura

e coucimaz

Due o più.
sarchiature;

a fine
d’autunno
si copre la
sparagiaia
con letame
paglioso

Ripetute
sarchiature

Raccolta e prodotto

Epoca
della

raccolta

Aprile a
Giugno

Aprile
Giugno

Quando
il fusto

incomin-
cia ad

in-
giallire

Due mon-
dature

Quando
le foglie
incomin-

ciano
ad in-
giallire

Luglio
Settemb*

Prodotto
medio
per ha

ettolitri

300.000
500.000
ricetta-

coli

10,000
11,000
turioni

Kg. 8000
10000

di bulbi

Uso

Come
alimento
umano

Kg. 5000
7000

di bulbi

Filaccia
q. 6-7
semi
q. 2-4
fusti

q. 20-25

Come
alimento e
condimento

X semi dan-
no olio; la
filaccia tes-
suti; i ca-

napuli com-
bustibile

y G o o g l e
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P iante
col-

tivate

\

oc

So
©
Q

W
0)
05
W
>
S
H-t

<
5 ,
h  /

8 \Q

I I
N  O
► «oS  ©
*

«

Clima
e

Terreno
Concime

Posto
nell’avvicenda-

mento
e consociazione

L av ori

p re p ara to r i

T utta Ita lia in
pianu ra  e  col-
lina; te rreno

mezzano o non
soverchiam ente
compatto, pro-
fondo, m a teme
un po' meno la

compattezza

Concimaz.
azota ta,

escrementi
umani, p a-
nelli,letam e
decomposto
conc. chim.

Dopo i pra ti,
prim a dei ce-
reali vernini

L avori  d i  a ra -
tu ra

ripetuti, te r ra
bene a min m u-
ta ta , m a il la -

voro può essere
un po’ meno

profondo

Ita lia merid, e
meglio Sicilia;

terreno sciolto,
fresco,profondo

irrìguo

c. 8. c. s. come p e r la
ca na pa

T utta Ita lia in
p ian ura e col-
lina; terreno

mezzano pro-
| fondo, ricco di
! a lcali

Concimaz.
essenzial-

mente
potassica

Come  p ian ta
di rinnovo

Lavoro come
per il m ais

Ita lia se ttentr.;
terreno mezza-

no o m edia-
mente tenace

i Letame
di  sta lla ,
cenere,

pozzo nero

Precede e segue
un cereale

vernino

Bene
se  un po’  più
profondo che

p er il frum ento

T utta Ita lia in
pianura  o  bassa
collina; te rren o
mezzano p ro -
fondo, fresco

C. 8.
Costituisce
una coltura
di rinnovo

Come ]3er il
m ais

T utta Ita lia in
pianu ra o bassa
collina, meglio
nell’Ita lia m eri-
dionale; terreno
mezzano pro-
fondo, fresco

c. s.
!
! c. s.
i

l

c s.

Digitized b y C j O O ^ I C
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!
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Semina e seminagione
Cure

di
coltiva-

zione

R accolta e prodotto

Modo
di

com-
pierla

Quan-
tità

per  ha
Epoca

Epoca
della

raccolta

Prodotto
medio
per ha

Uso

litri

A spa-
glio

A file
120-140
60-80

Sett.  o
Genn. -
Aprile

Due mon-
dature

Giugno
Luglio

F ilaccia
q. 34
semi
q. 5-7

I semi olio
o farina

medicinale;
la filaccia

tessuti

A file
o bu-

che
43-55 Maggio

Due sa r-
chiature ed
una m onda-

tu ra

Sett.
Ott.

Bamba-
gia Kg.
700-800
semi
q. 3-5

|I semi dàn-
no olio, la
bambagia

tessuti

A file Kg. 4 in
media

Aprile
Maggio

D irada-
mento e due
sarchiature

Autunno

q 200-300
«li radici
e circa

ll2 di fo-
glie

secche

Dalle radici
si es tra a lo
zucchero ;

le foglie ser-
vono come

foraggio

A spa-
glio  o  a

file

Kg-
5-8
3-5

Sett.
Sarchiatura
e monda-

tu ra
Maggio
Giugno

hi. 25-30
di semi
35-50 di
paglie

I  semi  per
olio; gli steli
per imbo-

scare bachi
da se ta

A file litri
50-70 Aprile

D irada-
mento, due-
tre  sa rch ia-

tu re

Agosto
Ott.

q. 6-10
di semi

Dai semi
si  ricava

olio
purgativo

c. s.

I

c.  s c. s. c. s. Sett.
Ott.

q. 7-9
di semi c. s.

y G o o g l e
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P iante Clima

col-  e
tivate Terreno

Concime
Posto

nell’ avvicenda-
mento

e consociazione

«S
N

l

Italia centrale
e m eridionale;
terreno mez-

zano, profondo,
fresco

Letame
di stalla,
cenere,

pozzo nero

Costituisce
una coltura
di rinnovo

T utta P ltalia in
pianura e bassa
collina; terreno
come pe r il mais

Solfato po-
tassico, ni-
trati, perfo-
sfati, to rba

ed altri
m ateriali
organici

c. s.

Concime
c.  s.  fortemente  c.  s.

azotato

! Segue i cereali
j  vernini,  o,  (

meglio,
una sarch iata

Italia m erid.;
terreno c. s.

Di solito si
concima ab-
bondante-

mente
la coltu ra

di  rin -
nuovo alla
quale sue-

cede i

Segue  una  pian-
ta di rinnovo,

perdura in
media, tre anni

y G o o g l e

L avori

p repara to ri

Come p e r il
frumento

Come p e r il
m ais

Lavoro un po’ ,
meno profondo
ma te rreno bene'  M

amm inutato

Come  p e r
il  frum ento



Semina e seminagione
Cure

di
coltiva-

zione

R accolta o prodotto

Modo
di

com-
pierla

Quan-
tità

per  ha

i

Epoca
Epoca
della

| raccolta

Prodotto
medio
per ha

Uso

A file

litr i

14-16 A prile

D irada-
mento, due-
tre sarch ia-
ture- rincal-

zature

Fino
di estate

!
!

q. 250-350
di semi

Dai semi si
ricava olio,
o  s'usano
come con-

dimento

A file
(0,50

X0,60)

P ian-
tine

30-35
mila

c. s.
Due sa r-

chiature e
due rin ca l-

zature

Agosto
Sett.

Foglie
Kg.* 3000

„ 4000

Le foglie
secche per
fumare, o,
polveriz-
zate, per

fiuto

A file
(0,20

X 0,35)

Semi
Kg.50-70
ovvero
radici

1300-
1600

c. 8. Due sa r-
chiature Ottobre

Radici
secche

Kg. 3000
„ 4000
steli

Kg. 800
« 1200

Dalle radioi
si estrae un

bel color
rosso

A file
(0,50

X 0,15)
Semi

q. 9-11 Sett. o. s.
A partire

dal
Luglio

Foglie
verdi

q .100-120

Usansi
nelle tin-

torie

A file
(0,20

X 0,10
- 0,15)

Bulbi
Kg. 800-

1000
Maggio
Agosto

0. 8.
ogni anno

Ottobre
Nov.

Stami
Kg. 8-15

P e r colorire
in giallo il

burro, il
formaggio,
le paste,ecc.
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Piante
col-

tivate

«5.2

!  B
cS

1 -o
! W

W
tf
W
0
0
<

o *
l r£.  o

w \ *&
H
z.
<
E

"am

1

Clima
e

Terreno

T utta l'I talia in
p ianura e col-
lina: terreno
mezzano, p ro-
fondo, fresco

Concime

c .  s .
purché non
fortem ente

combatto in
tu tti i terreni

I ta lia centrale
meridionale

(dove vegeta
l’olivo);

anche nei te r-
ren i fortem ente

compatti ed
asciu tti

Letame di
sta lla alla

sua co stitu-
zione

In seguito
concimi fo-
sfatici e po-

tassici in
copertura

=4=

Posto nell'avvicendam ento

e lavori p repa ra to ri

# Si coltiva spesso fuori ro ta-
zione seminandola sola oconso-
ciata a g ranturchino,  o ad ave-
na su lavoro prof.  m. 0,40-0,60
.ben concimato.

P erd ura anni 6-10.

T alora si  consocia,  seminan-
dola in copertura (a marzo)
sul frumento o sull '  avena ;
in allora perdura anni  2-3 e,  di
sòlito, fa parte della rotazione.

Si coltiva ta lora, fuori ro ta -
zione su lavoro profondo 0,30-
0,40 ben concimato. Pe rd ura
4-5 anni.

Il più spesso si consocia, se-
m inandola in copertura sulPa-
vena o stil  frum ento; p e rdu ra
2-3 anni  e  fa parte della  ro -
tazione.

In alcune plaghe di Toscana
si seminano insieme lupinella
e m ed ica ; oppure lup inella e
trifoglio. Il 1.® tag lio dà sola
lup inella; il 2.° pressoché sola
medica o trifòglio che si fa
assemare.

Anche fuori ro taz ione; il p iù
spesso si getta il seme so pra
un cereale vernino — d u ra
2-4 anni in buono sta to di p ro -
duzione.
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Semina e seminagione
Cure

di
coltiva-

zione

Raccolta e Prodotto

Modo
di

com-
pierla

Quan-
tità

per ha
Epoca

Epoca
della

raccolta

Prodotto
medio

per ha
Uso

A spa-
glio od
a file

Kg.
18-25

di seme
Marzo
Aprile

Mondatura,
concima-

zioni chimi-
che in

copertura

Da Apr.
a tutto
Ottobre

Dà  3
fino a 9

tagli
(d’estate
in terre-
no fresco
un taglio
ogni 20
giorni)
q. 500
„ 800

dì erba

Dì solito
sì consuma
allo stato

verde

Qualche
taglio

si affiena

c. 8,

Litri
450-600
di semi

col
guscio

Kff-20-25
di seme
pulito
Litri

400-500
di lu-
pinella

Kg.
10-15

di me-
dica  o
trifogl.

Ottobre
nell’Ita-
lia cen-
trale  e
merid.

Nell’Al-
ta Italia
in pri-

mavera

c. s.
Da fine
Maggio
a  Set-  i
tembre

Di rego-
la un

buon ta-
gliomag-

gengo
in segui-
to, uno
o al più
due tagli

meno
ricchi

q. 40-60
ai fieno

Di solito
si affiena

C. 8.

Litri
500-600

di semi
col

guscio

Kg.
25-30

di seme
pulito

Ottobre
dopo la
semina

del
cereale
o Gemi,
Pebbr.

c. s. Maggio
Sett.

Due ta-
gli il l.o
più ricco
q. 45-65
ai fieno

c. s.
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Piante Clima
col-  e

tivate Terreno
Concime

Posto nell’avvicendamento

e lavori p reparato ri

!
! T utta l’Italia in

® piano e collina;
1 t* § j  terreno non
I eccessivamente
j 2 fc I  compatto o
H sciolto

O4c

Xìt*
*  «

PQT3

c . 8.
Qualunque pur-
ché d isc reta-

mente
perm eabile

c. s.;
te rreno mezza-

no discreta-
mente profondo

Letame di
sta lla a lla

sua costitu-
zione

In seguito
concimi fo-
sfatici e po-
tassici in
copertura

Letame di
stalla

e cenere

Di regola seminasi sopra un
cereale vernino ed è seguito
da un cereale vernino; da solo
occupa un anno dell’aw io en-
damento.

!

Di solito fuori rotazione —
su lavoro profondo 0,30-0,35
discretamente concimato —
difficile è il rinetta re bene il
terreno  e  può  quindi  perdura re
diversi  anni senza reimpianto
diretto — È bene che ai to-
pinanbur sussegua una pianta
sa rch ia ta -

Lavoro come per il  mais.  —
Possono occupare il suo posto
neU’avvioendamento.

0i  £ 5

w Ik s
h !

S / ° s
w  * 5

P rim averili :
T utta Italia  in
piano e collina;

terreno mez-
zano tendente

allo sciolto

Concima-
zione fosfa-

tica

con l’avvertenza che il lav oro
j^uò^ essere un po’ meno pro-

Precede il  mais o altra coltu -
ra estiva; sussegue ad un rao -
colto estivo o estivo au tu nnale
od un maggese.

A ratura ed erpicatura.

y G o o g l e
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Semina e seminagione i
Cure

di
coltiva-
zione

Raccolta e prodotto

Modo
: di
{ i com-
j , pierla

Quan-
tità

per ha
Epoca

Epoca
della

raocolta

Prodotto
medio
per ha

Uso

j

1

|

A spa-
glio o a

file
Kg.

15-2J

Ottobre
o

Febbr.
Aprile

1

M ondatura,
concima-

zioni chimi-
che in

copertu ra

Si  fa lc ia1
una vol-

ta  nel  ;
l.o anno

(Sett.)
2 o 3 nel !
secondo j

q. 50 a 70
di fieno

Di solito
si affiena

C. 8
Kg. 1500

„ 2000
di

tuberi

Fine
d’au-

tunno
Due sa r-
chiatu re Luglio

Tuberi
q. 200
• 300

fusti
70-100

Come
mangime

A spa-
g lio  o  a

file

(ra. 0,40
X 0,50)
Kg. 4-6
di semi
infrut-

toscenz.

Aprile
Maggio

Dirada-
mento e due
sarchiature

Autunno

Sino
a 500 q.

di  radici
,'/« di
foglie

Appena
raccolte o

conservate,
come

mangime

0 . s.
(m. 0,30
X 0,20)

Kg. 3-5
di semi

c. s.
ma fino

a
Luglio

C. 8.

c. 8.
e nei
climi
dolci

anche in
inverno

q. 200
„ 300

circa J|*
di foglie

verdi

c. s.

A spa-
g lio  o  a

file

Kg.
20-25

di seme
Sett.

Ottobre Mondature
Aprile

primi di
Maggio

q. 200
„ 250

di m ate-
riale

fresco

Verde
o affienato

1

C. 8.

Kg.
12-16 di
trifogl.

Kg.
80-120 di
avena

c. s. ì
i
i

c. s. c. s.
i

Meglio
verde
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Piante Clima Posto neiravvicendamento
col* e Concime

tivate Terreno e lavori p reparato ri

« T utta Ita lia in
Letame di

stalla o con- Precede il mais o a ltra coltu-
’cSte piano e collina;

terreno anche
cimazione

azo tata,  fo-
ra estiva; sussegue ad un rac-
colto estivo o estivo autunnale

co
o

molto sciolto sfatica e
potassica

od un m aggese.
A ra tu ra ed erpicatu ra.

0) C. 8. C. 8.te Terreno mez- c. 8. ma si raccoglie qualche giorno
.2 zano più tard i.

« 0. 8. Concima-©©
£

Terreno anche
molto compatto

zione fosfa-
tica

c. s.
ma si  raccoglie più tard i  ancora

W

«jj

o E s t iv i: Segue un cereale vernino
e può precedere ancora un
cereale vernino od una cul-

c .5
c-s

C. 8.
Terreno come Letame

di s talla05 per il mais tu ra da farsi nell1 estate se-
5 guente.

0, 1, c. 8.
'te * Terreno come

W>
H

i teS\03 » per la saggina c. s. c. 8.
pQ P da vivai

2 o
.2.1 0. 8.
.5» 5 Terreno come c. 8. c. 8.

w per il mais

A utu nno  vevn  : Segue un cereale vernino
o
e

q
C. 8. C. 8. può precedere una coltu ra e-

Terreno mez- stiva o primaverile.
zano o tendente ,  A ratura ed erp icatu ra .

!
1

al compatto
e8® C►© Italia centrale08 ►

Pm *
«

o m eridionale;
terreno  c.  8

C. 8.
perfosfati

c. c.

P
ap

e
e

av
en

a C. 8.
T erreno mez-

zano
Letam e
di stalla c. 8.

N B .  - Seminati  in Aposto e Settembre nncho i  granturch ini e
Digitized  b y C j Ò O ^ l C



I

Semina e seminagione
Cure

di
coltiva-

zione

Modo
di

com-
pierla

Quan-
tità

per ha
Epoca

A spa-
glio

Kg.
150-200

Sett.
Ottobre Nessuna

c. s. Litri
120-160 C. 8. C. 8.

c .  s . Litri
140-160 C. S. C. 8.

c. s. Litri
150-250

Primi di
Luglio C. 8.

c. s. Litri
100-150 C. C. C. 8.

C. 8. Litri
60-80 C. 8 . e. 8 ,

c. s. Litri
250-350

Agosto
Sett. C 8.

c . s.

Litri
100-150
di fave
altrett.
o poco
più di
avena

C. 8. c . 8.

c.  s .
Kg. 3-4
di rape
100-120

d’avena

c. s. C-  C

Raccolta e prodotto

Epoca
della

raccolta

Prodotto
medio
per ha

Uso

1

Aprile
primi di
Maggio

q. 120
„ 160

mat.
verde

Meglio
verde

Maggio
q. 150
» 200

mat.
verde

Verde
e secco

Maggio
Giugno

q. 200
* 250

mat.
verde

Verde
e secco

Luglio
Agosto

q. 100
« 180

mat.
verde

Verde

c. s.
q. 150
* 200

mat.
verde

c. s.

c. s.
q. 100
» 150

mat
verde

c. s.

Nov.  e
Die.

q. 80
„ 140

mat.
verde

C. 8.

Die.
q. 80
t, 120

mat,
verde

C. 8.

Da Nov.
a Marzo

da 100 q .
200 „

di mat.
fresco

Fresco

le saggineHe possono dare m ateriale verde per l'autunno*
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76. — Degli avvicendamenti più usati in Italia.
Quantunque l ’uso delle concimazioni chimiche abb ia fa tta per-

dere assai d’ im portanza alla p ra tica degli avvicendam enti, tu tta -
via essi  riescono tu tto ra giovevoli:  1.® perchè dan modo, re p a r-
tendo l’azienda in par ti disegualmente coltivate, di conseguire una
produzione meno dipendente dalle eventualità sinistre;  2.° perchè
dan modo di ottenere,  anno per anno, le sostanze foraggere e i
lettimi necessari al bestiam e ; 3.° perchè dan modo, tu rno a turno ,
di fa r succedere, in ogni appezzamento, p iante rinettan ti dalle
male erbe,  che richieggono lavori  profondi e posson valersi  di
letamazioni abbondan ti:  di  alterna re p ian te a rad ici  profonde e
superficiali p er modo da valersi e porre in circolazione gli ele-
menti utili assimilabili dei diversi s tra ti; 4.' di in tercalare dello
leguminose assimilatrici di azoto dall’ atm osfera inducendo cosi
un’economia notevole nelle concimazioni. (Vedi concimazione N.° 57.)

A nno I.  degli  avvicendamenti. — Nella co ltura estensiva la
rotazione ag raria s’ inizia con- maggese lavorato  a  r in etta re  il
terreno dalle oattive erbe e a ren dere più intensa l’opera ferti-
lizzatrioe degli agenti naturali. Nella cu ltu ra inten siva s’ inizia
gen eralm ente con una p ian ta detta d i rinnuovo  rinettan te , a cui
giovano i  lavori  profondi e non nuocciono le abbondanti  le ta-
raazioni ;

Nei terreni  mezzani,  profondi,  freschi:  m ais,  barbabieto le,
canapa,  tabacco,  ricino,  p a ta te ;

Nei terren i piuttosto sciolti ma freschi: pa ta te, fagioli, ta -
bacco, ecc.;

Nei terren i sciolti ma sofferenti per l’asciu tto re: lupini da
seme, talune veccie;

Nei te rren i compatti ed asciutti: fave da seme, ceci, mochi,
talu ne veocie.

A nno  I I .  — Un cereale da pane a tra rre profitto dalle buone
condizioni di fertilità e di coltu ra indotte dal rinnuovo coltivato
o d al maggese ; nelle te rre mezzane o un po’ tend en ti alla com-
pattezza, frum ento ; segale nelle te rre soverchiam ente scio lte;
nell’alta collina o in montagna ove il frum ento male m atura, se -
gale nelle te rre sciolte, orzo nelle mezzane e compatte.

In Ita lia non mancano avvicendamenti che si ferm ano a qu e-
st’unico biennio che può essere in allora completato da un e r-
bario estivo o autunno vernino che segue, nel secondo anno, il
■cereale da pane.  Ma lo estendersi  dell’allevamento del  bestiam e,
l’azione fertilizzante delle leguminose ecc., hanno in molte p a r ti
introdotte,  negli  avvicendam enti,  le leguminose da foraggio.

Le più comuni foraggere leguminose si  seminano in coper- '
tu ra sul cereale di secondo anno, o snll’avena coltivata nel terzo.
In terre fresche, profonde, mezzane : la medica la quale pe rò
figura talora fuori di rotazione il che perm ette di farle, per l’irn-
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pianto, lav ori speciali migliori e che, in conseguenza, il medicaio
abbia più lunga du rata.

In terre mezzane, discretam ente fresche il trifoglio p ra tense ;
In terre p iu ttosto sciolte ma fresche e, possibilmente, irrigue,

il  trifoglio ladino (in Lom bardia nasce spontaneo sul frumento);
In te rre un po’ compatte,  discretam ente fresche, lupinella e

medica consociate ;
In te rre un po’ compatte, m a fresche, lup in ella ;
In ter re eccessivamente compatte o molto sciolte, in clima

secco ma non rigido nell’ inverno, la sulla.
I L  o  I I I .  e d  a n n i  c o n s e c u t iv i. — Il p ra to : se di trifoglio

pratense perd ura un anno oltre quello della seminagione , se di
ladino 2, 3 o 4; se di lupinella 2 o 3; se di m edica 4, 5 o 6 ; se di
sulla  2,  3,  4.

U lt im o an n o. — In ro ttu ra del pra to : frumento, o segale, od
orzo c. s. ; in terren i freschi lino e miglio, o lino e melicotto, o
risa ia da vicenda che perd ura 2, 3, 4 anni.

E s e m p i  d i  a w i o e n d a m e n t i  i t a l ia n i .
A n n u a li  — L u cc h e se : frumento, mais q uarantino, consociato a

fagiuoli e rape.
B ie n n a l i  — V eneto: mais,  frumento e cinquantino.

D e ll ’A l ta  L o m b a r d ia : mais,  frumento.
L i alcune p a rti d e l la  T o s c a n a : màis, frumento ed

erbaio (con medicaio o lupinellaio in appezza-
mento separato).

B o lo g n e se : canapa, frumento.
Di alcune parti a coltu ra poco in tensiva d e lV I ta l ia

C e n tra le  e  M e r id io n a le : maggese, frumento.
T r ie n n a l i  —M a s s a  C a r r a r a : patate o fagiuoli, frumento, frumento

(con però qualche erbaio dopo raccolto il frumento).
B o b b io : Fave o veccie,  frumento ,  saggina.
S. A n g e lo  d e i  L o m b a r d i : mais e patate,  frumento,

frumento.
B a s s a n o  V en eto :  mais,  frumento e trifoglio p ratense,

trifoglio.
Di varie località di tu tta I talia : mais o p ata te o bac-

colline da seme, frum ento, avena.
Di varie località a coltu ra un po’ estensiva : maggese

lavorato,  frumento, avena-
Di varie località  a  co ltu ra estensiva:  m aggese lavo-

ra to, frumento e mezzo pascolo, pascolo.
Q u a d r ie n n a l i — Rotazione classica quadriennale: mais, fru -

mento e trifoglio pra tense, trifoglio, frumento.
Di alcune p a rti d i  T o s c a n a : mais, frum ento e trifo -

glio pratense,  trifoglio,  frumento ed erbaio.
Di alcune par ti d e l V en eto: mais, frum ento e trifoglio

pratense,  trifoglio,  frumento e mais cinquantino.
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In molte parti a coltura estensiva : maggese lavo -
rato,  frumento, avena e mezzo pascolo,  pascolo.

Quinquennale ~ Milano: mais,  frumento e sp ianata di  ladino,
ladino, ladino, lad ino ; ovvero : mais,  frumento e
prato ,  prato ,  prato,  frumento e mais quarantino.

Cremona: mais,  frumento e prato ,  prato,  prato,  lino
e miglio.

Toscana: mais o baccellina da seme, frumento e lu -
pinella o sulla, lupinellaio o sullaio, lup. e sul.,
frumento.

Sessennale — Classica lodigiana: mais,  frumento e spianata,
p rato a vicenda di ladino, prato a vicenda, p ra to
a vicenda, lino seguito in parte da miglio in p a r te
da mais quarantino*

Marchigiana: fave, frum ento e sulla, sulla, su lla ,
mais, frumento.

Veneto: mais, frum ento e medica, medica, medica,
medica, frumento e mais cinquantino.

Settennale — Lombardia: mais,  frumento  e  p rato,  prato ,  p rato ,
p rato , riso, riso ; ovvero : mais, frum ento e p ra to ,
pra to, prato, pra to, lino e miglio, frumento.

77. — Di alcune malattie e cagioni nemiche
delle piante erbacee

e dei mezzi per combatterle.
a) Cereali a tipo frumento:

l.o Vallettamento. Sono suoi rimedi il selezionare il seme
prendendolo dalle migliori spighe scelte sulle piante meglio acce-
stite, sane, di m inor tendenza ad allettare. Seminare rado e, me-
glio, in file; sa rch iare e scerb a re; moderare le concimazioni o r-
ganiche ed azotate, insistendo con le fosfatiche ; m antenere
asciutto  e  sano  il  te r ren o ;

2.* la carie e il carbone prodotte da un fung o; la p rim a
dalla Tilletia caries; il secondo dall’Ustillago carbo; per la carie
o volpe l'infiorescenza rico presi  di  una polvere n era (spore di
Tilletia) con odore caratteris tico di pesce guasto e diviene p res-
soché sto rile; per il carbone gli ovari riem pionsi di una polvere
nera (spore di Ustillago). E ntram be comunissime.

Rimedio preventivo diretto è quello di  uccidere le spore che
si trovano sui semi destinati alla riproduzione. A tal uopo i sem i
subito prim a di affidarli al terreno s’ incalcinano o meglio si
tra tta no con una soluzione di solfato di ram e (vetriolo azzurro).
Nel primo caso si stratificano i semi sopra un pavimento, s 'in u -
midisce leggermente lo stra to e si cosparge di calco viva ; sopra
vi si pone un nuovo strato, si inumidisce leggermente e si spo l-
verizza con caloe eoe. ; poi si mescola ben bene la massa. Oocor-
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rono kg. 2*3 di calce viva per hi. di seme. Nel secondo si fa una
soluzione a l 4-5 °/0 di solfato di ram e se ne cosparge il seme s tra -
tificato e si mescola; oppure il seme Collocato in un canestro si
tiene immerso minuti 8-10 nella soluzione. Occorrono 35-50 gr. di
solfato di rame per hi. di seme ;

3.° la ruggine si manifesta con le sue spore sotto form a di
polvere ro ssastra sulle foglie e sugli steli ; devesi ad un fungo
(Puccinia graminis) che, sotto form a analoga, può vivere e de-
rivare da al tre p iante speoie dal  berbero o crespino delle siepi.
La selezione del seme da p ian te sane e piò resistenti, il soppri-
mere il be rbero o crespino dalle siepi che si trova in vicinanza
ai campi del grano, sono due buoni rimedi preventivi  ;

4.o gli insetti che danneggiano i semi affidati al te rreno o
le pianticelle dapprim a, e più tard i i culmi e le nuove cariossidi
g ià sviluppate sono numerosissimi.  Contro taluno de* primi fu da
taluno esperim entata utile la concimazione iniziale con semi di
lupino,  la  cui  m ateria am ara sem bra allon tanarl i;  utile  sem bra
anche l’uso della fuliggine come concime ;  i  danni riescono sem-
pre maggiori nei luoghi bassi ed umidi, quindi la igiene del te r-
reno è un mezzo di difesa di assai efficacia. Contro lo zabbro
gobbo (zabbrus gibbus) buono è il seguen te metodo di difesa e
distruzione proposto,  di  recente,  da G. Balbiani.  Si  appoggia
l.o sul fatto che gli zabbri verso la m età di settembre em igrano
in m assa dai vecchi appezzam enti a frumento per re cars i nei
nuovi ; 2.* che sono inetti al volo, ad attra ve rsare l’aoqua e a r-
ram picarsi sopra superficie lisce verticali. Ciò prem esso, verso la
m età d i settembre o prim a delle a ra ture , gli appczzamenti da se-
m inarsi  a frum ento si  circondano, da quelle p arti  non difese da
corsi  d’acqua o da larghe zone a prato ,  con liste  di  lat ta  alte
qua ttro o cinque centim etri o con una fila di mattoni messi per
oosta. Ad ogni dieci m etri di ba rrie ra si lasoia un’ap e rtu ra sboc-
can te in una scodella di te rra verniciata con l’orlo rasente te rra
oon sul fondo alcune cariossidi di seme ad invitare gli insetti nel
trab occhetto . Gli stessi m attoni e le stesse lam iere possono ser-
vire per più ann i di  segu ito;  è sufficiente rimangano sul posto
pe r un mese o poco più.

Contro gli insetti dei granai (tignola od alu cita) l’anidride
solforosa sv iluppata abbruciandov i dello zolfo ;  assai  meglio il
solfuro di oarbonio. S’ immerge nel mucchio del cereale, succes-
sivam ente in va ri punti, una specie di tromba metallioa chiusa in
basso m a avente,  lateralm ente dei  forellini  ;  dalla bocca superiore
vi si  versa del  solfuro di  carbonio ;  si  alza e si  abbassa la trom ba
in modo ohe i  vapori  uscenti  dai forellini  si  sperdano in tu tta la
m assa.  Un litro di  solfuro di carbonio (si  r icordi che questa so-
stanza è facilmente infiammabile) b asta pe r oirca 20 hi. di se-
m ente. , .b) JRiso. — T ra i nemici animali il gambero di risaia o ton-
noneo coppetta (Opus cancriformis), lo scorpione d'acqua (Naepa
cinerea) ecc.  contro dei quali  è dato quasi sem pre liberarsi  4an4o
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l’asciutta e privando questi animali del loro elemento di v ita ; tra
le crittogame la Pleòspora orizae  e la P ir icu la ria  oryzae  che,
nelle loro manifestazioni esterne,  prendono nome di brusonc,
carolo, crodatura , rugg ine o della quale non bene conosconsi
ancora nè le cause favorevoli alla sua diffusione, nè i mezzi pe r
combatterla. Certo, anche qui, che una buona selezione della se-
mente può costituire un buon rimedio preventivo dando piante
maggiormente robuste e resisten ti.

c) Cereali a tipo m ais — T ra le crittogame il  carbone (U stil-
lago m aj/dis)  che produce dei rigonfiamenti  esternam ente bian -
castri, neri nell’ interno, nelle infiorescenze e talo ra lungo il fa -
sto.  Danneggia maggiormente nella zona irrigua, o in b assura ;
rimedio preventivo la igiene del terreno , il trattam ento del seme
con solfato di rame. (Vedi cereali a tipo frumento.) Ad impedire,
m anifestatasi  la m alatt ia,  che si  propaghi o a renderne il  danno
minore,  esportare le tuberosità prima che si  rompano e vadano
all’esterno le spore, e bruciarle; meglio anco ra estirpare subito p e r
intero le piante infette e b ruciarle.

d ) Legum inose da seme. — Specie le fave danneggiate ta lo ra
fortemente dagli  afidi;  trattam ento,  con pompa da peronospora,
con emulsione di sapone al 3 °/0. T ra i nemici vegetali le oroban-
che (fiamme o succiameli). Si  propagano per radici  e per seme.
Miglior rimedio è quello di svellerle completamente insieme alla
p ian ta affetta  appena appaiono le prime e innanzi  che m aturino
il seme. Ad impedire l’allegagione del loro seme basta tag lia rle
di mano in mano che spuntano. Spesso i semi si conducono sul
terreno eoi letame di s ta lla; consigliasi quindi di concimare le
fave con concimi chimici.

e) Leguminose da foraggio . — La medica ed il trifoglio ta lo ra
dev as tati d alla cuscu ta .  Spesso tale p ianta pa rassita  seminasi
insieme con la medica ed il trifoglio. Primo rimedio è quindi
curar bene la selezione e preparazione della semente. I semi di
cuscute, se sgusciati, sono più piccoli di quelli della fo ragg era
quindi se il  seme ne è infetto devesi prim a stroppicciarlo fo rte -
mente fra due tele pe r aprire o rompere le capsule, poi cr i-
vellare.

Se,  ad ogni  modo,  la  cuscuta si  p resen ta,  basta procedere a
tagli frequenti e bassi della zona in fetta ad im pedire eh’ essa
alleghi  i  suoi  semi,  per  liberarsene.  Oppure falciata so llecita-
mente rasente te rra l’erba ove presentas i la prim a m acchia e la
zona contermine, versa r sul terreno un a soluzione di solfato di
ferro all’ 1 °/0 o una soluzione di acido solforico al 2-3 °\q. O pe-
ra re sempre sollecitamente e quando le macohie son piccole.

f ) Patate, pomodori ecc.  — Spesso danneggiate dalla perono-
spora. Si cura con trattam enti di poltiglia bordolese (calce 2-3 °/0;
solfato di  rame 2-3 °/0) somministrati  m ediante una pompa oon
polverizzatore come quella per le viti. Si ricordi però che ta le r i -
medio è puram ente preventivo e che deve darsi innanzi che la
m alattia si presenti od al suo inizio.
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g) D i a lcun i an im a li dannosi a molte colture erbacee. — Il
grillo talpa, le formiche, gli alidi, i pidocchi e gorgoglioni, danneg -
giano dal più a l meno, moltissime delle nostre colture. Per il
grillo ta lpa si consiglia: l.° quando le colture lo permettano di
lavorare il te rreno in giugno-luglio in modo da rompere le celle
da uova e d istruggerle; 2.° scavare in autunno avanzato delle
fossette negli appezzam enti infetti e riempirle di letame. Ai primi
freddi smuovere più volte queste masse, nelle quali gli insetti si
rifugiano ed ucciderli; 3.® a f f id a r e nelle zone infette dei vasi
di te rra sepolti sino a ll'o rlo ripieni a metà di acqua n e 'q ua li
gli insetti cadano e affoghino; 4.° (metodo Comes) affondare nel
terreno infetto delle mezze cassette vuote da petrolio , attirarv i
gli insetti con escrementi equini ed ucciderveli.

Ad uccidere  un intero formicaio basta  versarvi  un forte  de-
cotto  di  acqua di  noce;  a  raccoglierne un forte  numero nei  luoghi
infetti e distruggerle : collocarvi dei piccoli vasi da fiori ben fo-
gnati con entro terra mista a zucchero o ad un qualunque siroppo
dolce. Dopo qualche giorno vi si riuniscono a m igliaia le formi-
che. In allora o immergerle nell'acqua bollente o irrigarli abbon-
dantemente con decotto di noce.

Contro gli afidi e pidocchi irrorazioni come per la perono-
spora, ma eseguito con emulsione di sapone al 2 ,/a-3 ° /0. Non
bastando aggiungervi petrolio 1,5-2°/,,.

B.
COLTURE LEGNOSE A PRODOTTO ANNUO

78. - Viti
a) S u p e r fìc ie  v i t a t a  e  p ro d u z io n e  m e d ia  i n  v in o

n e i  v a r i  P a e s i  d e l  m o nd o .
Superficie vitata Produzione

1. I t a l i a .................. migl di ha. 3400-3000 mil. di 111. 30 - 32
2. Francia.................. « n 1800-2000 V * 30 - 32
3. Spagna.................. n .170C-1500 n „ 26 - 28
4. Austria-Unghcria. n 600- 650 if „ 8 - 9
5. Portogallo  .  .  . w „  - 250- 300 „ „ 5  - 6
6 . Russia Europea . „ * 180- 200 M 3,3- 3,5
7. G recia.................. „ 220- 230 „ 2,5 - 2,6
8.  Rumania  . . . . 110- 160 n « 2,3 - 2,5
9. Germania. . . . n 120- 125 n „ 2,2 - 2,4

10. Turchia................. „ „ 100- 110 1,2 - 1,3
11. Svizzera . . . . „ „ 31- 35 1,0 - 1,1.
12. Serb ia.................. n 410- 460 „ „ 0,8 - 0,9
13. C ip r o .................. w „ 6-  7 » » 0,16- 0,17
14. Bosnia ed Erzeg. „ „ 5-  6 T. 0,05- 0,06
Totale per l’E uropa migl. di ha. 8795-9583 mil. di hi. 112,5-121,5
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15. Algeria. . . .
16. Argentina. . .
17. S tati Uniti . .
18. C hili...................
19- Colonia del Capo
20. Australia . . .
21. Tunisia.  .  .  .
22.  Samo  . . . .
23. P a le s tin a .  .  .

Tot. Paesi ex tra-E ur

migl. di ha. 105-115
« „ 30- 32
* „ 120- 130„  „ 100-110
* « 16- 18

•  '  4 - 5
.  . &  1“  2

ligi. d iha . 386- 424

ìil. di hi. 2,3 - 2,5
« * 1,2 - 1,4
« , 0,9 - 1,-
«  „  0,8  -  0,9
„ , 0,14 - 0,16
„ „ 0,08 - 0,09
» n 0,075- 0,085
* „ 0,050- 0,060
„ „ 0,030- 0,040

ìil. di hi. 5,5 - 6,2

Totale approssimativo nel mondo
• migliaia di ha. 9200-10000 mil. di hi. 118 -128

b) P ro d u z io n e  m e d ia  u n i t a r i a  d e lle  v i ti  in  I ta l i a .  —
Nell’{/mòrto, secondo Co r io l à n o  Mo n t i (dati acce ttat i dal p ro -
fessore Lolli di Bari e del prof. Muzzi di Napoli)

Prodotto in uva
di 100 viti

dai 6 ai 15 anni
( terreno fe rt ile ...................

di media fertilità
poco fertile.

dai 16 ai  55 anni
L terreno f e r ti le ...................
\ « d i media fertilità
( „ poco fertile. . .

terreno f e r t ile ...................
» di media fertilità
» poco fertile. . .

terreno f e r ti le ...................
« di media fertilità
» poco fertile. . .

terreno fe r tile ...................
di media fertilità

. poco fertile. . .
In Toscana (secondo Or l à n d in i)

dai 26 ai 35 anni

dai 36 ai  45 anni

dai 46 ai 55 anni
■I

massimo minimo
Kg. 66 Kg. 54
n 48 42

» 36 24
w 172 142
» 126 f f 110
» 94 i» 62

314 256
n 228 n 200
n 172 n 114
n 138 n 112
„ 100 n 88
n 76 n 50
i * 66 54
n 48 n 42
n 36 n 24

I.  — Produzione in terren i d i molta fe rac ità :
Viti  sostenute da

N. 100 viti all’età di 10 anni
pali

prodotto massimo Kg. 57
minimo

nello stato di  media e tà } Pr°dotto massimo
(  n mimmo

Ì prodotto massimo
„ minimo

zed by Google

nello stato di decad.

35
190
180
55
46

loppi
Kg. 105

« 98
n 440
„ 340
« 92
n 75
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li.  — Produzione in  terren i  di  media fer ti li tà  :

N. 100 viti a ll’età di 10 armi J Prodotto massimo .
( „ mimmo

* nello stato di media età j Pr0(^0^ 0 massimo( „ mimmo
\ prodotto massimo
( „ minimonello stato di decad.

b  27 Kg. 72
34 64

144 332
134 308
24 n 61
30 » 48

'aci :
20 Kg.. 92
14 * 75
60 108
51 „ 96
25 » 34
19 n 29

N. 100 viti a ll’età di 10 anni \ Proaouo massimo  Jt „ minimo

„ nello stato di media età { Prodotto
.  nello  stato  di  decad.  j  p r°{0tt°  Z i Z ”

Escludendo le viti che dànno, in eccezionali circostanze, un
prodotto limitatissimo e quelle di produzione prodigiosamente ab-
bondante. Talora un loppo solo con 4-5 viti in Yal di Chiana o
nei dintorni di Firenze, dà sino Kg. 90-100 di uva.

Nel Bolognese,  secondo Ca r l o  Be r t i  P ic h a t
Terreni di fertilità

N. 100 mariti con 4-5 viti
nella stag d’infanzia ) prodotto  massimo Kg.  70

(da  6  a  15  anni) t „ minimo ““
1 prodotto  massimo
} „ minimo
S prodotto  massimo
( w mini

nell’ adolescenza
(da 16 a 25 anni)
nella m aternità

(da  26  a  45  anni)
nella decadenza
(da 46 a 55 anni)
Nel Modenese (Cà n e v a z z i)

N. 100 mariti con 4-5 viti
nella stag. d’infanzia j prodot

\ prodotto  massimo
( „ minimo

(da 6 a 15 anni
nell’ adolescenza <
(da  16  a  25  anni)  (
nella m aternità \

(da 26 a 35 anni) I
In Lom bardia  (Ca n t a l u p i)

„ minimo
prodotto massimo

„ minimo
prodotto  massimo

„ minimo

molta media scarsa
K g . 70 K g . 59 K g . 35

» 50 » 40 • 20
« 175 » 125 » 95
« 140 „ 110 , 50
. 315 » 230 • 170
» 250 * 200 « 115
« 175 , 125 « 95
» HO « n o « 50

T erreni di fertilità
molta media scarsa

K g . 65 K g . 48 K g . 36
« 54 » 42 • 24
* 172 * 126 » 94
» 142 » n o . 62
« 314 „ 228 « 172
„ 256 « 200 *  u t

N. 100 viti in pieno frutto
a ghirlanda

N. 100 viti in pieno frutto
a pioppa

buone
medioori
grame
buone
mediocri
grame

y G o o g l e

T erreni di fe rtilità
m olta media scarsa

Kg. 200 Kg. 150 Kg. 100
100
50

800
600
400

60
30

600
450
300

40
15

400
300
200
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In Lom bard ia UIia n c a r d i)
N. 100 pioppe ottime produrrebbero mediamente:

L’anno 4 .o
5.o

« 6 .o
7 .o

* 8.
„ O.o

lO.o
ll.o

rt 12 .o

Kg. 4
« 22
„ 44

75
w 150

200
r 300
« 350
T) 400

Nella stazione
di m aturità

dall’ anno 13.°
all’anno 84 °

( prodotto massimo Kg. 600
pioppe ottime <; „ medio « 500

(, „ minimo • 400

|[  prodotto massimo « 320
pioppe mediocri < n medio „ 300

.1{ „ minimo * 250

1[ prodotto massimo » 200
pioppe cattive j * medio » 150

1f „ minimo « 100

Il prof.  Bo r d ig à  offre i seguenti dati statistici:
Nell’Alta I talia ove la vite m aritasi ad olmi od aceri in filari

distan ti tra loro m. 20-25 con piante a 5 metri, si hanno, nelle
migliori condizioni, 20*25 quintali d’uva per e tta ro ; 15 a 20 in te r -
reno meno buono;

Nell’ Italia centrale, con un numero un po’ maggiore di aceri
vitati per ettaro, quintali 20-25 nelle condizioni medie e, talo ra,
in buoni terreni, sino a quintali 40-50 per ettaro ;

Nei dintorni di  Napoli,  nella pianura che continua la T e rra di
Lavoro in cui la vite è di solito m aritata ai pioppi (in 10000 m -
se ne contano talora 300 e più) la produzione discende m edia-
mente a q. 12-15 d’uva per ettaro ; nei vigneti specializzati delle
Puglie, sale per contro, a q. 60-75 e nei dintorni di B a rletta a
q. 80-100.

c) Di  a lcu ne  m a la ttie  de lla  v ite  :
O'idium: crittogama. — Devesi all* E rysiphe Tuckeri -  a p -

pa rsa nel 1845. - Si manifesta con efflorescenza g rig iastra sopra
tu tt i  gli  organi verdi e specialm ente sulle bacche dell’ uva; ca -
ratterizzata dall’odore particolare di  muffa.  Le bacche appassi-
scono e cadono quando son giovani; la loro bucoia indurisce e
si  screpola quando sono discretam ente sviluppate;  le foglie più
non funzionano regolarmente.

Si com batte colla zo lfatu ra; un primo trattam ento quando i
nuovi tralci son lunghi m. 0,14-0,16; un 2 ® alla fioritura ; un 3.® e
ta lora un 4.° sulle bacche già formate. Lo zolfo deve esser fino
e distribuito quando l’a ria è calma e secca; sparita la rug iada
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ma prima dei grandi calori  del mezzogiorno. Quantità,  per un
vigneto specializzato adoperando un buon soffietto, Kg. 14-16 per
ha. pe r il l.° trattam ento ; Kg. 45-55 per il 2.<>; Kg. 55-65 p er gli
altri. La ste ssa quan tità vale per 700 800 aceri vitati nella sta-
zione di m aturità.

P lasmopora  o Peronospora viticola (Mildew). — C rittogam a,
se non comparsa,  stud iata nel 1878. -  Yivo sugli  o rgan i verdi e
sopratutto sulle foglie ove apparisce con delle efflorescenze b ian-
che sulla loro pagina inferiore.  In corrispondenza, su lla pag ina
superiore, si p resen tano delle macchie giallo-brune; la foglia si
dissecca e cade.

Curasi con la poltiglia bordolese o calcio-cuprica somm inistrata
mediante una pompa con polverizzatore.

Kg. 2-3 di solfato di ram e; Kg. 2-3 di calce g rassa pe r hi. di
acqua. Di regola il  primo trattam ento va fatto allorquando le
viti hanno dei nuovi getti lunghi m. 0,10-0,15 (qualche giorno
innanzi la p rim a solforazione);  il  secondo un paio di giorni in-
nanzi la seconda (v. s.); un terzo a fioritura completa. Se la s ta -
gione corro caldo-umida può rendersi  necessario un 4.° e talora
un 5.° trattam ento . Un trattam ento tardivo (agosto-settem bre) può
assicurare la  buona formazione e m aturazione dei  tralci  a  fru tto
pe r Tanno susseguente.

P e r un vigneto a lla latina,  adoperando una buona pompa, oc-
corrono p er il primo trattam ento h i 6 8 di liquido; per il secondo
hi. 10-12; pe r i successivi intorno 15 hi. A ltrettanto per 600-700
aceri vita ti nella stazione di m aturità.

L a poltiglia bordolese difficilmente si attacca sulla buccia delle
bacche e sui fiori; quindi, di regola, i tra ttam enti liquidi dati
sulle foglie e sui tralc i debbono essere accompagnati da rimedi
polverulenti dati sui fiori e sui grappoli. A ta l uopo alla solfora-
tu ra o rd inaria si sostituisce quella con zolfo-ramato per i primi
trattam enti coll’ 1-1 Va di solfato di rame °/0; in seguito col 3 °/c.

B la c k  rot. — Scoperto in F ranc ia nel 1885. -  Si producono
sulle foglie delle macchie rosso-scuro circolari le quali si coprono
di pustole nere;  le foglie,  anche se g ravem ente infette,  non ca-
dono come avviene p er la peronospora.  Dopo le foglie,  sono invasi
gli acini che avvizziscono, divengono violacei, si coprono delle
solite  pun teggiature nere a granelli  di  polvere.  La m alat tia  pro-
viene da un fungo e precisam ente dal G uignard ia  B idw elii. La
po ltig lia ca lcio-cuprica sem bra costituisca un rimedio efficace
purché somm inistrata assai per tempo (allorché i germogli nuovi
m isurano pochi centimetri) ed accuratam ente.

W ite ro t o M arcium e bianco. — Segnalato nel 1878 in Ita lia
d a Spegazzini, nel 1885 in F ra ncia da Yiala e Ravaz. - Si m ani-
fe sta col disseccamento di una parte del raspo, disseccam ento
che progredisce rap idam ente dull’alto al basso. Le bacche p ren-
dono all'inizio,  una tin ta rosso-bruna, poi liv ida; si  raggrinzano
e coprono di pustole color salmone; in alcuni casi  il  grappolo
intero si stacca c cade. L'affezione può colpire anche i tra lci
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specie  in  prossim ità  o  a ttorno i  nodi.  È  dovuta  anch’  essa  ad  u n
fungo a l Cossiothyrium clip iodella . I sali di ram e si m anifestano ,
anche in questo caso, discre tam ente efficaci.

Im b ru n im e lo .  — È una m ala ttia che, specialmente, colpisce
le viti americane. Comincia, di solito, in luglio, quasi sem pre
sulle foglie, in qualche caso sui viticci e sui tralci. Si m an ifesta
con macohie regolari bruno chiare a contorni ben definiti,  su lla
pagina  superiore  delle  foglie,  ragg ru ppa te  tra  le  nervature .  In -
grandendo form ano delle grandi placche brune e la foglia fin isce
col conservare il suo color verde intorno al margine e presso le
n erva ture ;  di  lontano le  viti  appaiono cosperse  di  ru ggine .  È do-
vuta  ad  un fungo: Plasmodisphora viti8 . — Non si conoscono
rimedi.

Gommosi  bacillare  - ill a i nero - M al del Varo. — Comincia
all’estrem ità dei germ ogli ed ai picciuoli delle foglie; le p a r ti
infette disseccano, appiattiscono, divengono dapprim a n ero -ro ssa -
s tre ; poi nero-cupe. Il male si propaga scendendo verso la b as e
dei tralci, i cui in ternodi rimangono brevi e talvolta, longitudi-
nalm ente, escoriati e>fessi; allorché giungono a cicatrizzarsi,  si
ricoprono di uno stra to sugheroso. Il prof. Baccarini che h a p o -
sto nome al microbo che lo produce B acillus v it ivo rus ,  consi-
glia, quale rimedio preventivo, la lava tu ra delle fe rite o dei tag li
prodotti  con la  potagione,  con una soluzione co ncentrata  di  so l-
fato di ferro . In F ran cia usano applicazioni ripetute di un a m i-
scela di 50*parti di zolfo e 50 di calce.

A ntra cn osi - Carbone. — Si m anifesta con pustole cancrenose
sui tralci, di color nero, i quali divengono fragilissim i, si torcono,
disseccano. Devesi ad un fungo: Sphacetoma a m peliru m . Si  co n-
sigliano lavatu re con una soluzione l.° di Kg. 50 di 'solfato di
ferro e Kg. uno di acido solforico a 53° in 100 di acq ua; 2.* con
una soluzione semplice di acido solforico a 53° al 10 °/o.

Tignola  delVuva .  — Con questo nome si comprendono due
insetti di costumi affini ugualm ente dannosi: Cochylis  am biguella ,
E ndem is  batrona. Hanno due generazioni, la prim a vive allo
sta to di la rv a e danneggia il  fiore ove s’incrisalida tr a un a re te
di fili  serici ;  la seconda p en etra e vuota le bacche già sviluppate
prossime a lla m aturanza.

Si può d ar la caccia alle farfa lle, o schiacciare con u na p in-
ze tta le larve di prim a generazione. Prim a della fioritura si pos-
sono distruggere  moltissime uova e  piccole  larve,  tagliando dalle
viti le vecchie lega ture di salice ove trovansi riunite ed ab b ru-
ciandole. Giova moltissimo indirizzare sui fiori infe tti un getto di
acqua di  sapone al  3  °/0  con una pompa da  p eronospora;  od  anche,
se fo rte e un po’ continuato, un getto di sola acqua. Molti consi-
gliano di aggiungere a ll’ acqua saponata della polvere di p ire-
tro 1 '/a °/©. 11 prof. Caruso ebbe i migliori risu ltati con la se -
guente em ulsione:?Petrolio Kg. 1,5; sapone molle Kg. 3; alcool
Kg. 0,5 in 100 di acqua.
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F illossera va s ta tr ix .  — Quando l’infezione è recente non ma-
nifesta nessun carattere esterno.  P e r r icercare se una vite ne è
infetta si soalza con precauzione la te rra al piede, a m ettere
a nudo le radici del primo palco ; mediante un temperino si di-
staccano le radioi giovani estreme e si osservano. L’insetto è vi-
sibile ad occhio nudo, o meglio con una lente ; visibilissimi sono
i rigonfiamenti caratteris tici che esso produce con le sue punture.
Dopo due, tre o più anni, la vite addim ostrasi sofferente, povera
di tra lci e di foglie sicché si dissecoa e muore. In tutte le zone
in cui r infezione è r is tre tta a pochi ceppi o zone isolate giova
l’applioazione del sistema distruttivo ;  è prudente distruggere anche
i ceppi contermini agli infetti ; eseguire nel terreno forti iniezioni
di solfuro di carbonio ;  per quattro o cinque anni non procedersi
al reim pianto di nuove viti.

Le iniezioni di solfuro di carbonio nella dose di Eg. 200-250
per ha. possono giovare anche come rimedio curativo ad impe-
dire cioè, in un vigneto infetto, il soverchio moltiplicarsi della
fillossera. Nelle zone assai infette e non più difendibili, miglior
sistema è quello della ricostituzione dei vigneti con soggetti ame-
ricani, meglio de’ nostri, resis tenti all’azione dell’insetto. Dette viti
americane, cosi dette resistenti, non sono consigliabili come p ro -
du ttrici dirette, ma quali porta-innes ti per le viti nostrane. Deb-
bono esse p roscegliersi in modo: 1* che sieno adatte a i terren i
ove debbano essere impiantate ; 2.® che siano effettivamente poco
o punto danneggiate dall’  insetto devastatore ;  3.° ohe bene si
prestino oome porta-innesto non solo per il facile immediato at-
tecchimento, ma per la durata.

c) V iti am erioane resisten ti a l la fillo ssera con sig lia -
bile nei  v a r i  terreni (Fo k x ).

1.0 In te rre di alluvione, umide: Cinerea, Solonis;
2.0 In terre di alluvione, profonde, ricche, fresche: Jacquez,

Solonis;
3.° In te rre profonde un po’ forti ma di facile scolo : Jacquez,

Herbemont, Solonis, R ipa r ia  a foglie tomentose;
4.0 in terre profonde, mezzane, di faoile scolo ma che non

soffrono di  soverchio per l’asciuttare durante l’estate: Jacquez,
Solonis, R ip a r ia , Vi  all  a,  T a y lo r ;

5.0 In terre leggere, ciottolose ma sufficientemente fresche in
es tate : Jacquez, Vialla, Tag lor, R ipa ria , R upestr is:

6.0 T erre leggiere ciottolose secche ed aride m a non ecces-
sivamente ca lcari: R ip aria , R u p es tr is ;

7.0 T erre sabbiose a sotto suolo ghiaioso: Solon is, B er-
lan d ier i ;

8.0 T erre sabbiose, silicee, leggere perm eabili: Jacquez,
R u pestr is  ;

9.0 T erre ciottoloso o tufacee ricche di calca re; B erland ieri
(i migliori tipi) e qualcheduno dei suoi ibridi.
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79. — Olivi.
a )  P roduzione m edia u n itar ia — Co r io l a n o  Mo n t i

(Perugia) ne divide la vita in quattro periodi:
1.0 — da 1 a 12 anni . . .  — dura ta anni 12
2.° — da 13 a 30 „ . . . — „ * 18
3.0 — da 31 a 50 * . . . — „ „ 20
4.0 — da 51 a 2 o 3 secoli . — „ „ 150-200

Il  primo periodo è improduttivo, agli  altr i  assegna i  seguen ti
prodotti a seconda dei g rad i di fertilità dell’oli veto.

Prodotto in olio di 100 piante:
T a b e l l a LXXV .

Grado
di fertilità
dell’oliveto

2.° periodo 3.® periodo 4.® periodo

prodotto
i mediominimo massimo minimo massimo

kg. kg. kg. kg. kg.
1 17,— 3 4,- 3 4 ,- 6 8 ,- 6 8 ,-
2 20,30 40,60 40,70 84,75 84,75
3 23,75 47,50 47,76 101,70 101,70
4 27,10 51,20 54,60 118,65 118,65
5 30,50 61,— 61,50 135,60 135,60
6 , 34»“ 6 8 ,- 68,70 152,55 152,55
7 37,30 74,60 75,50 169,50 169,50
8 40,70 81,40 82,40 186,45 186,45
9 4 4 ,- 8 8 ,- 89,15 203,40 | 203,40

P er la Toscana I’Or l a n d in i espone i seguenti dati di fa tto :
T a b e l l a LX X Y I. ________

Misura di una pianta d’olivo
Litri

Circonferenza
del fusto

Diametro
della chioma

Altezza
della chioma

di olivo

m etri metri m etri litri
1,31 6,40 3,50 110,—
0,93 j 4,38 2,90 36,50
0,76 .  4 , - 2,63 18,30
0,56 3,65 2,04 6,10
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Cuppari  ad un ettaro di  oliveto con circa piante 450 assegna;
Periodo D urata Litri d’ olio in i

per anno
1.0  — da 1 a 10 anni 10 0,00
2.o — * 11 * 16 „ 5 300,00
3.o  — « 17 » 21 . 5 350,00
4.o _ * 22 * 26 „ 5 425,00
5.o  - » 27 „ 31 „ 5 500,00
6,o  — „ 32 in avanti (?) 650,00

P er  i M onti  P isan i il  prof.  Ca r u s o  cita i seguenti raccolti;
Bagni di S. Giuliano
Calci.............................
B u t i .............................
Monteibsculi. . . .

kg. 548-580 d’olio per ha.
„ 720-756-830 * „ „
* 830-840 „ „ „

A cento piante R id o l f i assegna in media kg. 118 di olio all’anno;
P i e t r in i, 107; To l o m e i, 100; come grande media, per la regione
Toscana^ si può conteggiare detto n  il numero delle piante in
stazione di m aturità:

Kg. (chilog. d’olio) = l a 1,20 « per le medie raccolte ;1,30-1,60 «
per le buone raccolte o per le olivete altam ente produttive.

In Sicilia  (Ca r u s o ) si ottengono per ettaro di oliveto nella
stazione di m aturità: .

a) con un raccolto buono kg. 850 di olio per ettaro
b) «  n  medio  „  730  *  „  „
c)  » „ gramo „ 640 „ „ „

Nelle Puglie (Mu z i i) N.° 100 piante darebbero, ogni 2 anni:
a) al prinoipio della stazione di gioventù litri 1400 di olive
b). „ „ „ d’incremento n 5100 „
,c) nel periodo di stazione (sempre ogni 2 anni) „ 8500 „

P er i l  territorio di  G allipo li (Mu z i i) d a  100  pian te:
T a b e l l a L X X V II.______________________________

|
A

nn
i

]
L

eg
na

e
fa

sc
in

e

L itri
di

olive
Olio Sanse A

nn
i

L
eg

na e
fa

sc
in

e L itri
di

olive
Olio Sanse

lire litri Kg. Kg. lire litri Kg. Kg.
3 1,70 — 29 8,06 5300 916,3 1431
5 1,70 — — .  — 31 8,97 5800 1003,1 1516
7 2,04 — — — 33 9,88 6200 1072,0 1674
9 2,04 — — — 35 10,79 6600 1141,2 1782

11 2,38 — — — 37 1 2 : 4 0 7000 1210,4 1890
! 13 2,38 2100 363,2 567 39 12,85 7400 1279,5 1998

15 2,72 2500 432,3 675 41 14,30 7900 1365,0 2133
17 3,06 2900 501,5 283 43 15,45 8300 1435,2 2241
19 3,40 3300 570,6 891 45 17,20 8700 1504,3 2349
21 3,74 8700 639,8 999 47 18,65 9100 1573,5 2457
23 4,25 4100 7t)8,9 1107 49 20,10 9500 1642,7 2565
25 6,30 4500 778,1 1115 51 22,25 10000 1729,1 2700
27 7,15 4900 847,3 1323 1 1

N i c c o l i . n  \ 20
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b) D ati su lle olive . — Un ettolitro di olive, appena racco lte ,
pesa kg-. 65-70 ed è capace di dare kg. 12-15 di olio.

Un'o liva da olio pesa mediamente gr.  1,50 a 3,00; un’oliva d a
indolcire gr. 4-7. Il peso o la ricchezza in olio varia notev ol-
mente a seconda della varietà come dimostrano i dati seguen ti
(Pa s s e r in i):

T a b e l l a L X X V III.

1

V arietà dell’ olivo

Olio
nella

A
olive

Olio
in

f i ilw S

Peso
di

:  una
1 oliva

Vo-
lume

di una
oliva

Peso
spe

cifico
delle
olive

Correggiole a fru tti neri
gr.

27,140
gr.  |
8,772

gr.
3,094

cent. c.
3,00 1,031

Correggiole a frutti verdi 53,772 17,805 3,020 2,92 1,034

Morinello........................ .... 30,000 10,571 2,838i 2,80 1,014

F ran to ian o ......................... 42,094 18,542 2,270 2,02 1,024

L e c c in o ............................. 13,362 9,003 1,484 1,42 1,045

Piangente  . . . . . . 18,190 8,291 7,194 2,04 1,076

Da in d o l c i r e .................... 51,782 7,785 6,652 6,54
I

1,017
i  .

c) (li alcune m alattie dell'olivo e m ezzi p er combatterle  —
Contro la mosca olearia (Dacus oleae) si consiglia:

l.o di  affrettar  la  racco lta delle  olive,  frangerle subito ad
uccidere le larve e le crisalidi che vi sono racchiuse;

2  o  di  lavorare  il  terreno  d 'inverno.
Contro la fum aggine , fungo epifito (A ntenn aria oleophila), che

attacca ram i e foglie producendovi delle macchie nere, occorre
la igiene del terreno ; combattere le cocciniglie che ne favoriscono
lo sviluppo. A tal uopo togliere e b ruciare sollecitamente i ram i
infetti; spennellare le pa rti residue con calce viva (R id o l f i) me-
glio con emulsione saponosa o di petrolio.

Contro la carie o lupa  rimedi preventivi:  curare la  igiene dei
terreno, mondatura e potatu ra frequen te ad evitare i  grossi  tag li  ;
eseguire i  tagli  puliti  e netti  per modo che le acque non vi rista -
gnino o vi rimanga del secco; rimedio curativo, ad evitare che il
male si difonda, esp ortare la parte del tronco o dei ram i in fe tta
sino a trovare il legno duro e sano.
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t o . - Gelsi.

a) L o ro  p r o d u z io n e  m e d ia  u n i t a r i a  n e i  v a r i  t e r -
r e n i  e  n e lle  v a r i e  zo ne .

Secondo Ga s pa r in  una p ian ta di  gelai  somministra annual-
mente in foglia:

a  6  anni  .

„  9  „  .

„  14  *  .

kg. 25,7

„ 48,3

« 77,0

a 18 anni. . kg. 94,3

. 2 2 . . . „ 100,-

. 42-64 anni. „ 77,-

Secondo Ca n t a l u pi , in L om bard ia  :

a) a llevati ad alto fusto ed a capitozza :

in terreni
-— ------—- ------------------ —

buoni mediocri infimi
se  del  diam etro  di  m»  7-10 kg.  6 kg. 4 kg. 3

« „ « 10-15 « 9 « 7 « 5

„  n  - 15-20 « 13 „ 10 „ 7

„  „  * 20-25 „ 26 » 20 « 14

„  „  „ 25-32 . 35 „ 28 „ 21

„ , ., 32-40 ' « 40 * 32 » 24

„  „  „ 40-50 * 45 * 37 « 27

„  .  „ 50-60 i « 50 « 42 1 * 34

b) se allev ati a cep pata

ceppate g r o s s e ........................ kg. 4 '/2 kg.  3  || kg. 1 ’/3

„ m e d i e ........................ » 3 n 1V2 , r-u

„ p ic co le ........................ « IV . » *U ì n ’u

Gelsi  adulti  ad alto fusto,  ad im palcatu re bend ispo ste,  specie
se isolati, possono dare o ltre uu quintale di foglia l’anno.
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P er lÀ lta Italia ci sembrano assai completi i seguenti d a t i
del  P e o o r e t t i :

T a b e l l a LX X IX .

Terreno

Pe
ri

od
i Anni

del
periodo

Durata
dei

periodi

Diam.
dei gelsi

al
principio

del
periodo

Pro-
dotto

annuo
in

foglia

deoim. kg.
1 1  a 3 3 _ —

| 2 4  „ 8 5 1,0 5
Pianura.  Terreno di

buona qualità,  ar -
gilloso calcare; cli-
ma tem perato.

l i
5

I?

9 ft
‘>9-- fi
34 ,
54 .

13
21
23
53
83

58
12
20
30

1.5
5.0
2.5
3.0
3.5

1 6

32
50
70
80

1 8 84  „ 113 30 4,0 50
9 114 1 4,5

1 1  a 3 3
i 2 4  , 8 5 1,0 4

Terreno in piano al- \\ 3 4  , 17 9 1,5 13
quanto argilloso, ma .
ai  discreta qualità  e

*  4
) 5

18 ,
30 „

29
47

12
18

2,0
2,5

25
40

ben lavorato.  1 6 48 „ 68 21 8,0 50
I 7 66 . 93 15 3,5 50'  8
11_

94 1 4.0

1 1  a 5 5
2 6 » 12 7 1,0 4

Terreno di piano ten- '\ 3 13 „ 21 9 1,5 13
dente al siliceo, ma { 4 °2 31 10 2,0 25
di discre ta qualità , i1 & 3 2 ; 44 13 2,5 40

6 45 „61 17 3,0 50V7 62 1 3,5 50

Terreno di pianura ’
ghiaioso, ma di di-  1
screta qualità. i

V 6
i

1  a
6 „

14 „
24 *
35 «

50

5
13
23
34
49i

5
8

10
11
15
1

1,0
1.5
2,0
2.5
3,0

3
8

15
10
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*3o Anni D urata |

1
Diam.

dei gelsi;

1
P ro -
dotto

Terreno T© del dei 1 ftl
principio '  annuo

in
foglia

pui periodo
1

periodi del
periodo

decim. kg ..
1 1 a 5 5 0,5

Terreno tenace di  pia- L Ì
6 * 13

14 „ 27
8

14
1,0
1,5

4
10no  ma  lavorato  p ro-

fondamente e non u
28 * 45
46  „  71

18
26

2,0
2,5

20
10umido. 6 72 w 91 20 3,0 5

7 92 1 3,5 —

1  a  5 5J 0,6 !
_

12 6 * 11 6 1,0 4
Terren i in collina di ® 12 . 19 8 1,5 13

buona qualità. 4
J  5

20 n 33
34 „ 53

14
20

2,0
2,5

25
40

'  6 54 „ 93 40 3,0 35
7 94 1 3,5

j
!
( 1 1  a  5 5 0,5

Terr. in collina piut- 1\ 2 6 „ 15 10 1,0 4
tosto argilloso, ma ) ‘à 16 jf 27 12 1,5 12
ben lavorato ed e- ) 4 28 „ 41 14 2,0 24
sposto. |1 5 42 ,, 56 15 2,5 20

l 6 57 1 3,0 ! --

1  a  5 5 0,5
T erreno in a lta colli- 1i  2 6 w 13 8 1,0 3

na, sabbioso o q uar- )  3 14 „ 25 12 1,5 10
zoso, ma di discreta 1 26 „ 39 14 2,0 20
qualità .  | 1 40 „ 49 10 2,5 15

'  6 50 1
!

3,0
I

;  1 l a  7 7 0,5
! 2T erreni in a lta colli- 1 23

8 ,, 17 10 1,0
na ghiaiosi, ma di 18 „ 29 12 1,0 1  5
d iscreta qualità. ) 4 30 * 34 5 2,0 5

5
| _

35 1
i

2,5
1  ~

T erreni di collina a r-
1
1  1 1  a  7 7 0,5 | _

gillosi, lavorati p ro- \ 2 8 n 17 1° 1,0 ,  3
fondamente. ma non 3 18 * 34 ! 17 1,5 1  8
esposti  a  perfetto 4 34 „ 49 15 2,0 10
mezzogiorno. ;  5 j 50

1 l  1
2,5 l
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b) Di  a l c u n e  m a l a t t i e  e  c a g io n i  n e m io h e  d e l  g e ls o  e
m e to d i  p e r  c o m b a t te r l e .

Contro il marcium e delle rad ic i o fa lchetto  prodotto da un fu n g o
(Agaricus m elleus) rimedi preventivi sono la igiene del te r re n o
e le buone concimazioni. Consigliasi, per a rre starla , di p ra tic a re
intorno il pedale infetto una fossa in g iro e di rinnovarvi la t e r r a ,
mescolando, a lla nuova te rra sana, cenere e calce.

•Contro la cocciniglia (D iaspis  pentagono) spen nellature su i
ram i in fe tti:

a)  con emulsione di  petro lio  greggio:  petrolio  nero  kg.  9 ;
olio di pesce kg. 2; carbonato di soda anidro (Soda Solvay) kg. 1
in  100 di  acqua  (N.  6 .  S battere  bene  la  miscela  e  m esco larla
ogni volta che vi si in tinge il pennello);

r
b) con em ulsione di olio pesante di ca tram e: olio p e san te

kg. 9; carbonato di soda anidro (Soda Solvay) kg. 4.5 in 100 d i
acqua  (N.  B.  P rep ara re  l'emulsione  giorno per  g iorno;  rim estare
e ag itare ogni volta che vi si intinge il pennello).

Contro la carie  del fusto, rimedio preventivo, la buona p o ta tu ra
e la igiene del te rreno ; curativo, ad evita re che il male si diffonda,
la esportazione della p arte infetta fino a trovare il  legno d u ro
o sano.

Contro la f e r z o  delle foglie pro dotta da un fungo (Septoglo-
cum m ori) le irrorazioni con poltiglia bordolese come p er la
peronospora eseguita in estate e in autunno sulle foglie e sui ram i.

80. — Agrumi.

a) P r o d u z io n e  m e d ia  u n i t a r i a .  —  P er  il  Sorrentino (Sa -
v a s t a n o ) un limoneto contiene N.° 530 piante per ha . e , all*ira*
pianto  2040 piantine  da  innestarsi  e  vendersi  durante  la  stazione
di incremento.

Prim i due anni prodotto

3.o e 4.o „ 100 frutti
5.° e O.o „ 350
7.o o 8.o „ 500
9.o c IO.0 « 550 „

ll.o e 12.o „ 620
13.o o 14.° * 650 n

100 frutti in media p er anno e p er p ian ta
e N.o 100 piante innesta te

\ con tinua la vend ita
- delle p iantine
I innestate

Dopo di che fru tta 700-800 in m edia p er anno e per p ianta .
Un araccto contiene 530 piante e 484 piantine da vendersi dopo
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10-12 anni,  circa 30 per anno. L a produzione media in fru tti  è la
seguente :

2.° hanno kg. 2  per  anno  e  pe r  p ian ta

3.o „ „ 5 „ a
4.o 10 a „

5.o a „ 16 tt a

6.o „ „ 23 „ a

7.o a a 30 TI .  a

8.o * a 40 „

9.o a « 46 a

10.0 a » 52 a a

ll.o a a 56 a a

12.» » ■ 60 a a

che kg. 75-80 per anno e per p ianta (un
sponde a 7-8 frutti.)

P e r la Sicilia ritiensi  una produzione ottima quella che dà
800 aranci  e  900 limoni in m edia;  buona con 600 aranci  e  700 li-
m oni; mediocre con 200 e 275; sca rsa con 100 e 150; infima con
50 e 75 sempre in media per p ianta.

Nelle migliori zone irrigue si possono ottenere (De Nittis,
Cu ppari) fin o ltre 1000 fru tti in media per p ian ta ed in annate
buone fino a 2000.

b) Di  a lc u n e  m a la t t ie  d eg li  a g r u m i  e  d e i  m ezz i  p e r
c o m b a t te r le .

Contro la gomma sono rimedi preventivi la igiene del terreno
le buone concimazioni,  la propagazione degli  agrumi per seme
anziché pe r talea e m argotto ;  innesto sopra te r ra ;  rimedio curativo
la esportazione sollecita delle parti infette fino a trovare il legno
duro e sano.

Contro il marcium e delle rad ic i rimedi preventivi  c.  s.;  rimedi
cu rativi la rinnovazione del terren o, con te rra sana arricch ita di
cenere e calce; con tro le cocciniglie  emulsione di sapone al 2-3%.
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81. — Piante legnose :
a) Notizie p r in c ip a li t

Clima T erreno
1

Propagazione ed im pian to j
i

Ama il clima
dell’olivo, ma
in buoneespo-
sizioni resiste

anche più
al nord

Mezzano
o tendente
allo sciolto,

asciutto

1
P er seme - le piantine g ià in n e - i

state si tolgono dal vivaio e si p o n -
gono a dimora il 3 ° - 6 ° anno;  si  d i -
spongono a quiconce a d is tan z a
di m. 5-7; o in filari (cu ltu ra p r o -
miscua) lontani m. 15-25 con p ia n te
distanti, nel filare m. 4-6. s c a s s o
profondo m. 0,80*1,20; se a fosse, la r - I
ghezza loro m. 1,20-1,30; se a bu ch e
loro sezione orizzontale 1,20-140 X
1,20-1,40. 1

NB. Per  il  m imerò delle  p ia n te l
p er  ha^  vedi  N.  55  a  p ag . 230. |

1

.Tutta T Italia! nei luoghi
\ freschi
1 ripara ti

dai venti

Mezzano
o  un  po’  ten -

dente al
tenace,

profondo,
fresco

i
Per  seme  -  le  piantine  si  p o n g o -

no a dimora all’anno 4°-5°. D istanza
m. 12-14; se in filari m. 10-12 su l fi-
lare; scasso come sopra; bene se le
fosse raggiungono m. 1,50 di l a r -
ghezza e le buche la sezione d i
m. 1,50-1,60 in quadrato .

i

\ C. 8.

I

c. s.
P er po llonitolti  alle vecchie cep-

paie o per seme - Polloni 2000-2500
per ha. a filari o cespi, su scasso a
fosse o buche profonde m. 0,70-0,80.

1
(

(Tutta l’ Italia: nei luoghi
i elevati

Non eccessi-
vamente
sciolto

nè compatto
meglio se

calcare

P er seme - si pongono a d im ora
intorno l’anno 5°, su scasso a b u -
che di m. 1.20 X 1,50 p rofondo
m. 0,80 1,00. D istanza t ra le p ian te
m. 8-12.

i
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Cure R accolta  e  prodotto  - J
Mano D urata

media
della

p ian ta
di

coltivazione Epoca Q uantità media
per  ha.

d’opera j
per  ha.  ;

Po ta tura
e m ondatura

Due sarchiature
Concimazione

Sovescio
nei  te rren i

molto asciutti

Quando
la buccia
del frutto
si distacca

Nella staziono
di m aturità
anno 20°-60°

litr i 1000-1500
di mandorle
sgusciate ;

la produzione
s1 inizia

all’ anno 10n-12°

G iornate
200-250

d’ uomo
e donna

Anni

75-85

M ondatura
Due sarchia ture

Di rado usasi
la concimazione
ma non sarebbe

t al certo
dannosa

c. s.

Nella stazione
di m atu rità
anno 30°-8G°

q. 20-25
di noci fresche;

la produzione
s’ inizia intorno
l’anno 12°-15°

Giornate j
40-50 |
c. s. !

-

90-100

M ondatura
sarchia tu ra

concimazione;
ta lo ra

irrigazione

Fine
deir estate

autunno

Nella stazione
di m aturità
anno 16-?
q. 40-60

di nocciole;*
la produzione

8’ inizia intorno
il 10° anno

!

G iornate
200-250

c. 8.
V

M ondatura

i

i
|

Quando
il riocio
si apro

Nella stazione
di m aturità

anno 40<> a 400?
. q. 30-50

di fru tti freschi
pari  a  q.  8-15

di seochi.
La produzione

s'in iz ia
! a l l ’anno 13M5

G iornate
40-60
c. s.

150  a  ?
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Uh
Clima Terreno Propagazione ed im pian to

^Specialmente
nell’Italia
centrale

,  e
meridionale

Mezzano o
con tendenza

a tenace,
profondo, di-
scretamente
fresco, ma
non umido

Si  propaga,  di  solito  pe r  po llon i,  !
piantasi  su scasso a buche com e '
il mandorlo. j

•§ \  Caldo - Italia
£ < meridionale
£ / c Sicilia
^ !

Qualunque
purché

perm eabile

P er seme - le piante si trap ia n - i
tano intorno il 5° anno, scasso co- \
me per il mandorlo; d istanzam - 7-8.

o [ T u tta Italia
nei luoghi

.£ ’» ' non eccessi-
vamente^  f umidi

Non eccessi-
vamente
compatto

nè sciolto,
protondo,

fresco, ma
non umido

P er seme - le piante si  pongono
a dimora intorno il 5° ann o ; se a I
pieno vento per i susini la m ede-
sima distanza che per il  m andorlo ;
per i ciliegi alcun poco m aggiore.

3 % \ C. 8.
^ .2 ma a sotto-
&*§ /suolo asciutto

C. 8.
ma con minor

freschezza

P er seme - le piante si  pongono
a dimora 1’ anno 4°-5°,  su scasso
c.  s.  a  distanza  di  m.  4-5.

(P ian te 400-600 p er ha.)

I

T utta Ita lia
in pianura
e collina

Non eccessi-
vamente
sciolto

e tenace,
profondo,

fresco

\

P er seme - le piante si  pongono !
a  d im oreranno  3°-4o  a  quinconce
o a filari su scasso reale o d a n -
dante o su scasso a fosse od a |
buche profondo 0,90 m. 1,00. L a i
distanza var ia con la fo rm a e lo |
sviluppo. A pieno vento m. 6-8. a j
mezzo vento m. 4-5; a basso fusto
m. 3-3,50. 1

NB. P er il numero delle p ia n te
p e r ha ., note  le  d is tanze , ved i la
tabella N. 55 a pa g . 230.
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Cure R accolta e prodotto Mano
d’opera
per ha.

D urata
inedia
della

pianta
di

coltivazione Epoca Q uantità media
per ha.

M ondatura
S arch iatu ra

Concimazione

In prim a-
vera i

fìorsemi,
le altre
infrutti-
scenze

in estate
autunno

Nella stazione
di m aturità
anno 20°-70°

q. 60-80
di fichi secchi !

equivalenti a circa
Vs-'/s dei frutti ì

freschi ;
la produzione ;

s’inizia
a ll’anno 7°-8o

Giornate
200-300
d’uomo

e donna

Anni

80-90

C. 8. Settembre
Ottobre

Nella stazione
di m aturità
anno 25°-70° :

q. 60-100 di fru tti;
la produzione ,

s’ inizia inforno
Panno 12°

Giornate
200-250

c. s.
80-100

Po ta tu ra
M ondatura
Sarch ia tu ra

Concimazione

Da Maggio
a Settembre
a seconda
del clima

e della
varie tà

Nella stazione
di m aturità j
anno 20°-40° !

q. 80 100 di fru tti; i
la produzione

s’ inizia intorno i
Panno 10c

Giornate
250-300

c. 8.
25-35

P o ta tu ra
l e d e r à ;

M ondatura
Sarchia tura

Concimazione

Da Giugno
ad Ottobre

| a seconda
;  del  clima

e della
1 vurietà
1

Nella stazione 1
1 di m aturità

anno 10°*16°
q. 50-70 di pesche;

la produzione
s’ inizia intorno

l’anno 7°

Giornate
250-350

c. s.
18-25

Potatura
Mondatura
Sarchiatura

Concimazione

I

| Da Luglio
a Novemb.

c. s.

N ella stazione
di m aturità
anno 15°-60°

per  le  piante
in pieno vento

q. 80-100
di mele in m edia;

la produzione
s’inizia intorno

all’anno 7°-8°. Con
gli altr i sistemi si
guadagna in pre -
cocità ma si perde

in  du ra ta

Giornate
250-350

c. s.

Se a pie-
no vento

anni
100-120

Se a mez-
zo vento
0 a basso

fusto
dalla V*

a2'3  "
1
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b) V a r ie t à  d i  p i a n t e  d i  f r u t to  m a g g io r m e n te  r a c c o -
m a n d a b i li . — Il prof. Molon raccom anda come di primo in e r i to

.per l’a lta Italia le varietà seguen ti:

A lb io o o ch e .  —  La R om ana, la Reale, il Jaches e  l’a lb ic o c ca
di N ancy, di cui la p rima m atura in luglio, l’ ultim a in a g o s to ;
seguono t ra le precoci VA lessandrina g ia lla precoce, la L ia b a u d ,
VAlbicocca d i O landa;  tra le tardive VEsperen  e V A lb icocca
d i Tours.

C iliege.  — T ra lo duracine  la Ju bau lay , che  m a tu ra  t r a
maggio e giugno; la Napoleone, che m atura in lug lio ; t ra le te~
iterine la Tenerina  precoce  porpora ,  la E lton , la Tenerina  n e r a
lucente, di cui la prim a m atura in maggio, le due ultime in giugno*
T ra le ciliege dette visciolone la Inglese precoce, la R egina  O r -
tensia , la M ontmorency, la B ella d i  Chatenay ; la  p rim a  m a tu r a
a m età giugno, l’ultima più tard iva a fine luglio. T ra le a g rio tte
ì'Agrio tta del Portogallo , Ì’A grio tta  del  N ord;  la  prim a  m a tu ra
in luglio ; la seconda tra luglio e agosto.

M ele. — A raa turanza estivo-autunnale le va rie tà B o ro v itsky ,
C e lim i  e G rasenste in ;  t ra  le  varietà a m aturanza invernale la
P erm ain dorata d ’inverno, la R osm arina  b ianca, la m ela C a rla ,
D rappo dorato, Belfiore, G ialla, R enetta dei C armelitani, C a lv illa
bianca e rossa d’ inverno, la R enetta  A nanas, la C arpend ola
rea le , là R enetta  del  Canada , la Rossa d i S te ttin o ,  la R e -
netta d ’Orléans, la R enetta grande d i Cassel.

P e r e .  — T ra le  estive: B u tir ra  G iffard ,  D a m a,  B u t ir r a
dell’A ssu n ta ,  W illiam ,  B u tir ra  d’A m anlis ,  B u tirra  so p ra ffin a .
T ra le  autunnali : B u tirr a bianca d i autunno , B e lla d i  F ia n d ra ,
B uona  L u ig ia  d ’ Avranches,  B u ti r ra  H ard y , B u tir ra Copiau-
mont,  Signore d* E speren, Duchessa d ’A ngoulém e, Thompson ;
M aria L u ig ia , B u tir ra d ’A prem on t, B u tirra Napoleone, T rio n fo
d i Jodaigne, B u tir ra Clairgeau. T ra le invernali: B u tir ra D iel,
B u tir ra d ’Hardem pont,  Passa-Colmar, Nu ova F ulvia,  Z e ffirin a
G régoire,  G iusepp ina  d i  M alines,  Decana  d ’inverno , Decana
d ’ Alengon, Passa C rasanna , Oliviero d i S e r re s ,  B erga m otta
Esperen.

P e sc h e .  — Asdem , che m atura in g iugno; M ignona  gran de
ord inaria , W illerm o z , M addalena Rossa, che m aturano en tro
l’agosto; D i M alta, che m atura tr a agosto-settembre; B ella B ausse ,
Bonouvrier, R eg ina dei f ru t te t i,  V ittoria ,  che m aturano iu
settembre.

S u s in e .  — F avorita precoce d i R ivers  che m atura i primi di
luglio; Regina C laudia grande, K irke,  D i M ontfort, che m atu -
rano entro l’agosto; D ’Agen, Jefferson ,.R eg ina C laudia violetta
che m aturano tra agosto e se ttem bre; R egina  Claud ia  d i  Bavay,
che m atura tra settem bre ed ottobre.
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U v e  d a  t a v o la .  —  T ra  le molto precoci bianche la M ad-
dalena Angevine, la L uglienga bianca, la Chasselas rosa e do-
ra ta , il Cioutat, la Champion dorata ; tr a le molto precoci rosse
la Chassellas violetta.

T ra le precoci bianche: L tston b ianca , Chasselas moscata ,
Bicone, Garganega; tra le precoci rosse  il Moscato vio letto; tra
le precoci nere  ii Moscato nero , il F ra nken tha l, il B ellino. T ra
le tardive bianche : Moscato bianco, C laretto bianca, Verdea
Piemontese, Moscato  d 'A lessandria ;  tra le tardive rosse; la Cla-
re tto rossa ,  la B erm estia rossa;  tra  lo tard ive nere, il Moscato
H am brug, YUva nera, il Besgano nero.

82. — Riassunto dei metodi per combattere i bruchi
gli afidi, le cocciniglie viventi sulle parti aeree
delle piante.
Per la tignola del melo e del susino (llpponom ento malinellus

e H . Padellus): emulsione al 2°/0 di sapone molle, lanciato con
una pompa ordinaria da peronospora; per ii  geom etra del pero
del melo e del ciliegio (Cheimatobia): emulsione di sapone al 2
e 3 1lo°l0. Il rimedio deve in en tram bi i casi darsi prima che la
larva s'incrisalidi affinchè sia efficace.

Tale emulsione è pure giovevole per quasi tu tti gli afidi, ad
esem pio, contro l’afide del pesco (A p his persicce); dei limoni
( Toxoptera  a u ra n tii) ;  dei poponi, zucche, cocomeri (A phis st/m-
p h iti) ; delle fave, delle rose, ecc.

Contro la Sch izo tieura  lanigera  (ragna) del melo od a ltri in-
setti simili, l ' insetticida Neslor : tabacco bollito gr. 60 in un litro
d’acqua; alcool etilico g r. 200; alcool amilico gr. 60.

Contro insetti nudi in genere (pidocchi, larve di lep idotteri
e di im enotteri litofagi), d’effetto sicuro riescono : le emulsioni sa-
ponose di petrolio o benzina, sapone molle 3°/0; benzina o pe-
trolii 1,5-2 °/0. 1

Contro Diaspis pentagono  del gelso od altri insetti, ben difesi
da scudetti od altro : spennellature con un emulsione di olio pesante
di catram e 9°/0; carbonato di soda anidro (soda Solvay) 4 1/2°/0.
(forinola Francoschini).
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c .

PIANTE ARBOREE DA LEGNA

83. — Generalità sulle essenze forestali e sulla
nomenclatura.

a )  R e g io n i f o re s ta li . - L’Ita lia si può dividere in t r e
R e g io n i  f o r e s ta l i (Si e mo n i  :

I.* Regione del fa g g io e dell'ab ete che si eleva da 1000 a 1500 m .
sul livello del m are: vi predom inano l’abete bianco ed il ro s so ,
l’acero montano, la betula alba, il  carpino, il  faggio, il  la ric e ,
Tolmo, il pino silvestre ed il cimbro, il pioppo tremulo, il sa lic e
caprea , il sorbo selvatico, il tasso, il tiglio selvatico ;

li.* Regione del c a s ta g n o e della q u e r c ia , da m. 400 a 800 a
1000: vi predom inano l’acero cam p es tre, il  bosso, il  cas tagn o, il
cipresso, il corniolo, l’ippocastano, il cedro del libano, il frassin o ,
l’ontano, il  gattice, la quercia cerro , la querc ia rovere , la q u e rc ia
farnia, la robinia;

III.* R egione del lec c io , del su g h e r o , del p i n o , dalla  sp ia g g ia
del m are a m. 400 c irca : vi predominano il leccio, il pino m a r it -
timo, il pino d’A leppo, il pino da pinoli, il  pino di C orsica, il
p la tan o, la quercia sughero.

b) N o m e n o la tu r a  f o r e s ta le .  — In  riguardo a lla  consistenza
e  lavorab ilità  del  legnam e le  p iante  arboree  da  legna possono
esser di e s s e n z a  d olce o  a le gn o do lc e (pioppo, castagno, sa lice...)
o di e s s e n z a  f o r t e o  a leg no  f o r te (quercia, olmo, noce, ecc.).

In riguardo al modo di allevamento, si dividono in ce d u e e  a d
a lto fu s to

Le p ia n te  c edu e sono quelle  che  si  assoggettano a  tagli  p e -
riodici e diconsi a  c e p p a ta se il taglio periodico operasi r asen te
il  suòlo  o  sul  ceppo; a  c a p i to z z a se il taglio operasi sul fusto ,
ad una certa altezza dal suolo ; c a p i to z z a  a l t a se  ta le  a ltezza
è  di  m.  3  o  p iù ; m e d ia  od  o r d in a r ia se  da  m.  2  a  3; b a s s a se
sotto i m. 2,00.

Le piante di a lto  fu s to diconsi a  p iu m a a n tic a se lasc ia te
crescere  co n ia  loro  pium a na tu ra le ; con  p iu m a  a n tic a  d a  s c a lv o
se spogliate dai rami la te ra li ; c iu c c a te o c im a te se scalva te la -
teralm ente e prive insieme della c im a o p i u m a ; a l la  loro  es t re -
m ità superiore, intorno il taglio, rimane solo una corona di ram i.

In Lom bardia, a seconda dei diam etri del fusto, le capitozze
prendono poi nome di p ia n to n i,  g a b b e tt in e ,  g a b b e t te ,  g a b b e  o r -
d in a r ie ,  g ro ss e  e  m a tr o n a l i  : le piante di alto fusto di s tr o p p a  o d
a ll ie v o ,  m a n e g g ia , p a lo , p a lo n e , c a n ti lo , c a n a lo n e , so m e ro , t e r -
z e ro , (Y.!  C o n s e g n e ,  R ic o n s e g n e ,  B i la n c i .  P a rte  VII  §  105
lette ra 61).
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F usta ia  è un bosco di piante di alto fusto alle quali non ta -
gliasi  alcun ramo vivo; ceduo un bosco a taglio periodico e può
essere a ceppata  o  a capitozza ;  fu s ta ia sopra ceduo un bosco a
ceppata con un certo numero di  pian te d’alto fusto lasciate c re -
scere liberam ente. M atricin i diconsi quelle p iante di alto fusto
da seme che si lasciano, di tra tto in tratto , nel taglio dei boschi,
affinchè provvedano alla loro riproduzione naturale-

84. — Incremento legnoso.
È una funzione dell’indole dell'essenza, del clim a, del terreno ,

del governo, dell’età della  p ianta.  Maggiore per le  essenze dolci
che non per le forti, in buon terreno, in clima favorevole, nella
stazione di incremento.

Con la rg a approssimazione si ritiene che, in condizioni medie
la quantità di legname di una p ian ta arborea, sia, in successivi anni,
proporzionale al  quadrato del loro numero, cioè che i  successivi
increm enti annui legnosi procedano secondo l’ordine dei numeri
dispari. L’incremento di legname in un anno generico n sarebbe,
secondo questa comoda legge, ra ppresen ta to da :

i  = n 2 — {n — 1)*

Il  Carniani esperim entando in T oscana avrebbe trovato,  a
partirò dal 4.° anno, un incremento medio alcun poco minore;
pe r contro, specie per le essenze dolci in buon clima e terreno, la
quan tità complessiva del legnam e può proporzionarsi al cubo
anziché al  quadrato del numero degli  anni.

Inorem ento m edio legn oso.
T a b e l l a  L X X X L

.Secondo la legge Secondo ° © *£ a g ~ « Quercioli in
•2 |  dei  quadrati il  C arniani Uìì

O  “

—  o  ©
3 .2  © ©-2 t'fcr ©o s*-■ a —* »

te rra m agra
, alto

^ 1 volume incre- volume incre- iappennino
com-

plessivo
mento
annuo

com-
plessivo

mento
annuo

«  © p . ©
o Q  g

© o © .
*  sQ  o

Q ? j z  — ?-
i (Del Noce)
voi.success.

T T 1 1 1 1 1 1
2  4 3 4 3 3  4 4 3-4
3  9 5 9 5 9 9-10 8-9
4 16 7 15 6 19 17-18 15
5 25 9 22 7 30-31 22-23 22

6 36 11 30 8 43-44 31-32 30
7 49 13 40 10 54-55 41-42 ìi 40
8 64 15 54 14 67-68 56-57 1! 52-54
9 81 17 70 16 83-84 68-70 : 70

10 100
1

19 92 22 99-100 93-94 i 90
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P er le ceppate che durano fino al  40.° anno si  avrebbe :
incremento complessivo

secondo la legge secondo
dei quadrati il Ca r n ia n i

dall1 11.® anno al 20.° . . . .  400  368
dal 21.o B al 30.o . . . . 900 828
dal 31.o „ al 40.° . . . . 1600 1472

P er le fusta ie  fino  all’80.°  anno :
dal 4 1.o anno al 5 0.o . . . . 2500 2116
dal 51.o w al 60.® . . . . 3600 3306
dal 61.o al 70.» . . . . 4900 4508
dal 71.o „ ali’ 80.° . . . . 6400 5888

S u cc ess ive  quantitèi  di  legn am e esistenti  in  c on c reto
sop ra un ha. di bosco denso in terreno medioore (Go t t a ).
T a b e l l a L X X X II.

Anni Abete Pino Larice Quercia Faggio O ntano

m.3 r m.« m.8 m.3 in.8
20 36 64 73 32 26 46
30 73 105 121 53 47 78
40 112 151 171 77 73 117
50 158 199 220 103 100 158
60 210 247 268 131 129 202

80 324 236 356 193 19i 278
100 428 416 434 261 257 —
120 523 ! 485 500 329 320 —

140 605 I 538 552 390 378 —

150 640
i

558 572 418 405 —

Inoremento an nu o mediò percentua le di a lcu n e p ia n te
in bosco (Be r g n o e r ).  .

T a b e l l a L X X X III.

Anni Quercia j Faggio Ontano Pino Abete

per °/0 j per  % per °/0 pe r °/0 per °/0
20 6,6-7,0 7,5-8,2 '4,5-5,1 6,3-6,7 6,3-9,1
30 4,3-4,7 5,2-5,5 2,8-3,4 4,2-4,4 4,2-5,4
40 3,2-3,6 , 3,6-3,7 2,0-2,6 3,2-3,3 2,6-4,0
50 2,5-2,9 ! 2,4-2,9 1,5-2,1 2,0-2,6 2,5-3,2
60 2,2-2,4 ! 2,0-2,4 1,2-1,7 1,5-2,5 2,0-2,4

80 1,5-2,0 1,7-2,0 ___ 0,9-1,5 1,1-1,8
100 1,3-1,5 1,3-2,0 — 0,6-1,2 0,3-1,2
120 1,0-1,5 0,0-1,7 — 0,4-1,0 0,0-1,0
160 0,5-1,2 — _— 0,0-0,8 —

200 0,0-0,1 — — — —
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Grossezza ed altezza media a cui giungono le essenze forti
in rotazione  di 10 a 40 anni :

anno 10.° diam etro m. 0,05-0,07 altezza m.
* 15.° * „ 0.06-0,08 „ „
* 20.» w „ 0,09-0,11 * *
„ 25.» , , 0,11-0,13 „ „
w 30.* n * 0,14-0,16 . .
* 35.* w „ 0,17-0,19 * „
* 40." „ „ 0,20-0,22 w ,

8.20- 3,40
4,80- 5,20
6.20- 6,40
8.40- 8,60

10.20- 10.40
11.40- 11,60
13.20- 13,40

P er gli increm enti naturali medi in Lombardia vedi § 105
lettere g,  h t  i,  l.

85. Durata delle rotazioni.
La dura ta delle ro tazion i nei cedui a capitozza  non può essere

che limitata poiché altrim enti, con i tagli troppo ampi, si compro-
m etterebbe l’esistenza del tronco sul quale si compiono; pe r le
essenze dolci lo scalvo si compie ogni 3-4 anni; pe r le essenze
forti ogni 5-6.

Nelle ceppate v’ ò m aggior libertà nella determinazione della
durata del torno. Teoricamente, finché l’incremento legnoso segue
la legge dei quadrati dei num eri naturali od a ltra consimile o di
più alto rapporto ,  v’ è convenienza ad allungare la durata del
torno ;  ma devesi,  nella p ratica,  tener presente l’età e la robu-
stezza della ceppata e insiem e, l’uso cui si vuol destinare il
legnam e: (Vedi anche, Ricerca délV età del tornaconto N.° 17
pag. 86-88.)

La dura ta può, generalmente, spingersi senza danno per le
ceppate :

a 30-40 anni per la quercia, l’olmo, il tiglio, il faggio
a 20-25 „ p er la betulla, l’acero, il frassino, il carpino
a 10-20 „ p er il  castagno e la rubinia
a 6-12 „ per il salice ed il pioppo.

Queste rotazioni giovano specialmente al monte e permettono,
senza danno, il pascolo dopo 6 a 8 anni; nel p iano si adattano
generalm ente rotazioni più brevi inquantochè l’incremento è più
rapido e occorre piuttosto legname da coltivazione, fasciname, ecc.

In Lombardia la rotazione, per lo scalvo delle ceppate, varia,
sui  colli  da 10 a 15 an n i;  in p ianura da 6 a 10.

86. Produzioni e. dati
intorno le piante arboree da legna.

a) P ro d u z io n e  d e i  o ed u i  a  c e p p a ta .
I cedui dolci a ceppata , se di densità mediocre, dànno com-

plessivamente, in media, con turno decennale m.* 12 a 28 di le-
gname ; se di densità media m.8 29 a 44 ; se di densità distinta

N i c c o l i . r n n n iP 21
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to.3  45-60  ;  se  di  densità  massima  m.8  61-76;  con  turno  v en ten n a le
rispettivam ente m.3 84 a 66 ; 67 a 98 ; 99 a 180 ; 131 a 163 (Bb r e m g e r )«

I cedui fo r ti  a ceppata con tu rno decennale se di  densità m e-
diocre m.3 7-17 complessivamente, di legname ; se di densità m e d ia
ra.s 18-28; se di den sità dis tin ta m.4 29-39; se di densità m assim a
m.3 40-50; con torno ventennale rispettivam ente m.8 17-38; 39 a 60 ;
61 a 82; 83-104 ; con torno di 30 anni m.8 31 a 63; 64 a 97 ; 98 a 131 :
132 a 165. Con torno di 40 anni : m.8 40-83; 84 128 ; 129-173 ; 174-218
(Be r e n g e r ).

Nella Provincia d i N apoli (Bo r d ig a ),  con  turno  dod icenn ale ,
un ceduo castanile a m. 800 sul livello del m are,  ha dato :
prodotto finale pali 2500 a 3000 . . . a L. 0,17 l ’uno sul luo g o
b follo al 6.* anno pale tti 900 . . . .  „ 0,05 „

„ dell’anno 9.® paletti 900 a 1200 . * 0,10 *
per ha, di superficie.

In Toscana, in m edia per ha., i boschi oedui di leocio con
torno di 25 anni dànno:
bosco buono legna g rossa q. 2175 fasciname q. 460 to tale q. 2633

„ mediocre ,, * 1485 „ „ 340 w * 1825
„ cattivo „ „ 799 „ „ 327 „ „ 1256
Nell 'I t a lia Superiore :
Ceduo castanile in monte, nel Saluzzese con torno di 15 an n i,

sem pre  per  ha .:
P ali . . . . . . . 2625 a L. 0,20 . . , . . L. 525,00
Fasci di grossi ram i 1050 a „ 0 ,1 0 .................... * 105,00
F a s c i n e ...................... 2100 a „ 0 ,0 5 .................... „ 105,00

T ota le I k 735,—

Ceduo di queroe in p ianura in quel di  A lba,  torno di 9 a nn i,
sem pre p er h a .:

P ali . . . . . . 1575 a L. 0 ,1 5 ....................L. 236,25
Carri  di  r a mi . . .  26 a * 8,— .................... 208,—
Fasoine  . . . . .  1575 a „ 0,05. . . .  . „ 78,85

T otale L.

Ceduo di  castagn i (circondario di  Mondovì) in terreno sabbioso
e fresco, p er ha., ogni 4 an n i:

P a l i .................... 1575 a L. 0,15 . . . . . L. 204,75
C arri  di  r a m i .  .  15  3/4  a  w  6 , 5 0 .................... * 102,38
Fascine  . . . .  1300 a „ 0,05 . . . . .  „ 65,00

T otale L. 37243

Ceduo di robinie in collina (Alba) torno di 5 anni, pe r h a.:
P ali da vite . . . .  5500 a L. 0,12 . . . « L. 660,00
P a l i n e ........................  1300 a „ 0,05 . . . .  „ 65,00
Fascine  . . . . . .  1050 a „ 0,05 . . . .  „ 52,50

Totale L. 777,50
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Nel Bolognese un bosco palino, di castagno {Ne g r i) in monte
a solatio, oon torno settennale, darebbe in media: '

Pali grossi . .* . Nr0 2000 a L. 0,15 . - . . . L.-300,—
jf mezzani . . „ 1500 a „ 0,10 , 150, -
„ minuti . . . „ 2500 a „ 0,05* . . . . „* 125,—

F a s c in a m e ..................................... ........................ ....  „ 45. —
.  Totale  L.  620 ,-

In quel di Viterbo , Monte  Cim in i (Ch ir ic o z z i) con turno di
18 anni si possono mèdiamente conseguire^ da un bosco di ca-
stagni, al netto dalle Spese di taglio: a l 6.* anno, prima ripulitura,
L. 10; al 12.° seconda ripulitura L. 50,00; al 18.° taglio L. 800 per
ha; con circa L. 16 di spese annue costanti.

P er i salici da v im in i, che si tagliano ogni anno, la produzione,
dòpo il 3.° anno dall'impianto, può raggiungere kg. 325 fino a 604;
pe r ha ; in media kg. 1,60, oon la corteccia, per ceppata.
b) P ro d u z io n e  m e d ia  d i  u n  h a .  d i  C ed uo  s o t to  f u s t a i a  (MuzQ).
T a b e l l a LX X X IV .

E tà del ceduo in anni

10 15 20 25. 30 35 40

m.8 m.8 m.8 m.8 m.8 m.8 m.8

82 128 183 238 293 348 402;

163

|

96 137 178 219 260 321

155' 88 123 164 205 246 288

L

!*■
|

68 104 140 175 208 238

ì 19
33 55 76 96 102 128

i 19
33 49 69

.  i
76

l  ;
90

1
104

Classi

1.  Cl a s s e .
Piano fecondo, te rra ada tta

pe r prato di 1.* qualità.
Essenza dominante: olmo,
frassino, rovere. :

i l .  Cl a s s e .  !
Piano fertile, te rra adatta ad

essere a rata . Essenze do-
m inan ti:  ro vere ,  faggio ,
pioppo.!

III. Cl a s s e .
Piano  medioore,  te r ra  ada tta

alla coltura ordinaria,  un |
po' fredda. Essenze domi-
nan ti  :  carpino, pioppo, on-
tano .  .

IV.  Cl a s s e .
Buona terra in costiera a nord.

Essenze dominanti: faggio,
carpino, rovere.

v .  Cl a s s e .
T erra mediocre e secca in co-

stierà a diverse esposizioni.
Essenze dominanti : rovere,
carpino,  acero.

VI.  Cl a s s e .  #
Terreno in montagna pietroso

è secco. Essenze dominanti: 1
rovere, carpino, oorniolo. 1
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c) P ia n te  di  a lto  fu sto  »
M assa  legn osa  in m .8 per h a . n elle fo s ta le  (Be b e n q e r ).

T a b e l l a LXXXY.

Densità nì.8  di  massa  legnosa  con  p ian te
Essenze del di altezza m edia di :

bosco m. 6 m. 9 m. 12 m. 15 m. 18 m.21 m . 24

m,8 m .8 B
!

m.8 m.8 ra.* m .8
Faggio bassa 38* 62 88 117 145 182 218
quercia media 67 111 157 207 266 327 388

castagno forte 97 157
i

230 303 888 472 557

| bassa 29 48 69 92 117 145 157Ontano ! media 52 93 121 170 206 254 290e pioppo f forte 75 121 182 242 303 363 412

iì bassa _ 19 58 1  _
B etula media — 35 — 102 — — |  —

!i forte 81 — 158 — ”  j —

i bassa 40 67 97 133 170 206 242irino media 70 120 170 230 291 351 423
0  lan ce  1̂ forte 102 170 254 339 424 521 606

k bassa 48 81 117 157 194 242 291
a  Dece media 87 145 206 279 351 436 521e pezzo j1 fo rte 121 206 303 400 509 618 751

In bosco di densità bassa,  gli  abeti  raggiungono la loro m a-
tu r ità econom ica in 80-100 anni; i pini in 60-70; i larici in 50; le
quercie in 100-120; i faggi in 90-100; gli on tan i e i pioppi in 18 22.
In bosco di densità m ed ia  gli  abeti  in 100-110; i  pini  in 65-75;
i larici in circa 60; le quercie in 120-140; i fagg i in 100*120; g li
ontani e i pioppi in 20-25. In bosco di fò r te densità  gli abe ti in
100-120 anni; i pini in 70-80; i larici in 60-70; le querele in 140-1701;
i fag gi in 120-180; gli ontoni in 50-60 (Ph e s s l e r ).

d) c u b a tu ra dei fu sti.
Devesi in primo luogo trova re la legge o il rap porto di de-

cremento dei diam etri (numero formale) per sapere a che solido
il fusto può assomigliarsi.
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Detto D il d iam etro a lla base (m isurato di solito a m. 1,50 dal
suolo) d quello a ll’ altezza h;  H l’ altezza to ta le del fusto; se
D= d il fusto compreso t ra le due sezioni è cilindrico e

V =  - j - d* H
4

se  la  sezione  è  c irco lare ;

F - —
se la sezione è ellittica coi d iam etri norm ali dxe D etta S la
superficie della base m edia:

r = s h . .
Cilindrici sono generalm ente i fusti degli a lberi cresc iuti li-

ber i  e  con m olte  ram osità,  e,  spesso,  quelli  delle  p iante ciuccate.
Se:

d  H -h
D ” H— 1,50

il fusto può considerarsi come conico. In ta l caso

V — ^ - n c P H o & à ^ r n d t d t H

se la sezione è ellittica. P iù sem plicemente de tta S  la superficie
d ella base :

F = 0 ,3 3 S £ T .
Conici genera lm ente  sono i  fusti scodati che si rastrem ano

velocem ente oome quelli delle conifere cresc iute in rad u ra , spesso
dei pioppi con pium a an tica da scalvo.

Se:
- h
1,50

il fusto può

Se:

considerarsi  un paraboloide cubico ed in allora :
F = 0 ,6 0 SH.

_d_ _  . / H -h
D - V H - 1,50

il fusto può considerarsi come un paraboloide appollonico
ed in  a llora  :

F = 0,50 SH.
Se :

d^
D Vi

H - h
H—1,50

il fusto può considerarsi oome un neiloide ed a llo ra V=0 ,25 SH.
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'  Non sem pre il rap po rto - j y  co rrisponderà esattam ente ad u n o

degli indicati. In ta l caso operasi co m e a ll’esempio se gu en te ;
Sia (Bo r d ig a ) H = m. 10; h = m. 6; D = 0,45; d =  0,36;

quindi ~ = 0,80. ,

Ora y
1 0 - 4

10 -1 ,50 — 0,8903;

1 0 - 4
10 - 1,50 0,7050;

o - 0* *

~ Le due forme cui più. si avv icin a il fusto sono la seconda in
più e là terza in m eno; il coefficiente m oltiplicatore di S f f  s a rà ,
minore di 0,50 corrispondente al  parabolo ide appollonico .

f  : 0,50 = 0,80 :0,8427 da cui / = 0^0 - - ^ r - = 0,4762

V  = 0,4762 S B  = 0,4762 X 3,1415 X Ò^25* X 10 = m.* 0,805.

Determ inati pe r un bosco i nu m e ri  fo r m u l i  degli alberi tip io i
o modelli,  essi valgono, p er confronto, a riferirv i tu tte le a l tr e
pian te del bosco.

e) P r o p o r z io n i  m e d ie  t r a  l à  c u b a t u r a  d e l  f u s t o  e
q u e l l a  d e i  r a m i  t

P r o p o r z io n i  m e d ie  d e i  r a m i  a l  f u s tb  (P r b s Bl k x }.

T a b e l l a L X X X Y I.

P ian te
_ìi____________

Essenze soleg-
giate
poco
r a -

mose

poco
ra -

mose
nei

boschi
folti

ordì-
, na rie

r a -
mose

in
boschi

rad i

rà-
raose
nelle

radure

iso late,
ram o-

sissim e

Betrile, larici,
salici e pioppi.

°/o °/o ;i 0/
lo °/o °/o °/o

10 17 25 ’ 33 4Ó 60
Pini, abeti, pez-
zi, ontani. 15 25 83 40 50 80

Aceri, frassini,
o lm i,  fa g g i ,
querce. 25 33 "40 48 60 100
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f ) P r o d u z io n e  d e lle  ò a p i to  zzo  :

P ro d u z io n e  d i  c a p ito z z e  b e l lis s im e  in  l e g n a m e  v e r d e
(BlÀNCA’tDl).

T a b e l l a L X X X V IL

oflua
H

Diametro
del

fusto

Peso
approssi-

mativo
del fasto

Legname
di scalvo

verde

R apporto
tra il peso
del fasto
e quello

del legname
di scalvo

dm. kfiT- kg.
0,50 5,89 3,69 1,60

| 1,00 23,56 22,90 1,02
E . 1,50 53,01 78,83 0,68

J  , 1,90 85,06 114,00 0,76
' 2,00 94,25 124,00 0,76
! 2,50 147,26 165,00 0,89

3,30 256,59 212,00 1,21

l 0,90 19,12 11,00 1,74
1,00 23,55 15,00 1,57

�3 \ 1,10 28,56 18,75 1,52

E ’I 1,35 42,95 14,00 3,07
.2 ; i,60 60,42 ! 22,30 2,71

1  J
1,85 80,71 56,75 1,42

&  1 2,20 114,22 80,36 1,42
2,40 135,93 65,76 2,06

; 2,60 147,26 1
i
1 58,00
1

2,48

Nel basso Veneto (Ni c o o l iH salici da pertiche in filari d istanti
oltre m. 3,00: — il primo taglio oompresi al 9 / anno e poi di 3 in 3
vanno fino al 39.° in cui» di solito, la p ian ta si abba tte e sosti*
tuisce. 1 tag li dal 18." al 30." anno di 100 pian te danno, media-
mente, 500 paloni del diam etro di m. 0,12; 1000 pali di m. 0,08;
1500 manegge del diam etro di m. 0,04; frasche e fascinam e per
L 50 circa. Complessivamente q. 100 circa di legname stagionato
p er circa L.  400.
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In Lombardia le capitozze allevate in filari a pian te m oltd
ravvicinate t ra loro darebbero mediamente (Ca n t a l u pi ):

T a b e l l a LX X X V III.

Qualità
e grossezza
delle piante

Hella zona irrigua
kg. di legno stagionato

per  ogni  pianta  di
vegetazione:

Nella zona asc iu tta
kg. di legno stag ionato

per  ogni  pianta  di
! vegetazione :

pro-
spera

me-  |
diocre ]

limi-
ta ta

pro-
spera

me-
diocre

lim i-
t a ta

©e- grosse
•g]o 'o rdinarie
*  o /gabbette
® 'gabbettine

22,-
15,
11,—
7,50

18,50
13,-
9,20
5,50

15,-
11,-
7,50
4,50

T -

13

11,^
7J

t -

9,—
6 ,-
4 ,-
2 , -

© /grosse
g ’-g ) ordinarie

0 8 ,0  igab bette
® (gabbettine

26,-
18,-
14,-
1 4 ,-

22,-
16,-
11,5
6,7

18 ,- 15,-
11,—

1 7 , -
4,5

13,-
9,-
5,7
3,5

11,6
7,—
4,5
2£

P er altre nozioni sulla gabberia  lombarda  vedi  §  105.

g) s t a g io n a tu r a o so lid ità , d e l le c a t a s t e d i l e g n a m e . —
Il legname forte da fuoco, a stagionatu ra commerciale di 8-9 mesi»
in randelli dritti o di spacco, se ben collocato in catasta» pe s a
q. 3,50-3,70 a m.8; soli q. 3-3,10 se  la  ca tas ta  è  form ata  nel  modo
ordinario  che s’ usa in  commercio.  U na catas ta  di  legno dolce o.  s.
se ben costituita q. 2,25-2,50. Una catasta di fascine di legno fo rte
a stagionatu ra commerciale q. 1,15-1,20 a in.8 (Ca n t a l u pi ).

S o l id i tà  m e d ia  d i  u n a  c a t a s t a  d i  m .8  IO (Mu z i i).
T a b e l l a LX X X IX .

Numero (
Essenze approssim a-.

tivo dei pezzi 1
Solidità Interstizii

i
Grossi pezzi di tronchil spaccati

R o v e re ........................ 500-600 1 m.s 5,86 m.8 4,14
F a g g io ......................... 450-500 « 6,54 „ 3,46
Carpino........................ 450-500 * 6,04 * 3,96
F r a s s in o ................... 450-500 ! « 6.78 » 3,22
Olmo............................. 450-500 i * 9,31 « 3,69

Grossi  pezzi  di  rami  spaccati
R o re r e ........................ 650-950 m.3 4,68 m.8 5,32
F a g g io ........................ 650-950 i . * 4,91 n 5,09
Carpino........................ 750-1000 ì „ 4,68 • 5,32

Grossi  randelli
1500-2000 m.3 4,44 m.8 5,56

D iverse......................... 1000-1500 * 4.91 « 5,09
750-1000 v 5,14 'a 4,86
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D im inuzione di peso del  leg n am e
dovu to  a l la  sta g io n a tu ra (Bi a n c a r d i ).

T a b e l l a XC-
Un quin tale di legna verde tagliato
il 6 dio. si riduce successivamente

ai pesi seguenti

Peso
specifico

P iante o
‘3 ùx

o
e *E

.2*5> o &OD S« g t i©
p®6c
05 co

03
s
lO

P<«8 OS
s
8

J?
IO

S)«8
co

"©00
8

co
*3

©1
"3

kg- kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg.
Pioppi da cima
di  9  a n n i .  •  . 94 89 83 75 68 59 53 50 0,93

|
0,49

Roveri da cima
di  14 anni  .  . 94 89 84 79 75 70 68 67 1,06 0,75

Olmi da cima
di 16 anni . . 94 90 84 78 74 70 69 67 1,10 0,79

Noci da cima
di  10  anni  .  . 94 90 85 78 72 66 63 61 : 1,04 0,64

Capitozze di sa
lice di IOanni 94 91 83 74 66 58 57

i
1

55 - 0,86 0,50

Capitozze di ro-
vere dì 16 anni 95 91 86 81 76 72 70

j
69 j 1,06 0,77

h) P rodotti secon d ar i dei boschi.

1) Rendimento della carbonizzazione•
Per ogni lOO di legna in peso si possono ottenere le seguenti

quantità di carbone (Bo r d ig a ).
Massimo Medio Minimo

kg. kg. kg.
Quercia od altre specie di legna forte 10 16 20
Faggio .......................................  19 23 25
Pino silvestre e p inastro . . . . 15 20 30
Abete e P e z z o ............................ 12 26 30
Legni b ia n c h i................................. 20 23 27

Coi metodi di carbonizzazione usati d* ordinario in Italia il
rendim ento difficilmente su pera il 17-19°/0 in peso; il 30 36 °/0 in
volume.

Da m.8  10  di  ca tasta (Ca n e v a z z i) si ottengono q. 3-3,50 di c a r-
bone se la oa tasta è di legna di oppio; q. 5-5,50 se di legna grossa
spaccata.
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Un  m.8  di  carbone  di  salice  o  sim ile  pesa  Kg.  100-150;  d i  c a r -
bone di abeto,  pino, ontano Kg. 130-160; di  legna forte Kg. 180-220.

L’Hà r t i g  offre i seguenti dati per le foreste del ducato di
N asseau.
T a b e l l a XCI. ________

Q ualità della legna
Peso di
un m.8

Carbone per °/0
in peso

1 (a seconda
1 dell’ abilità

dell’operaio)

hi.  di  carbone
p er  m.8 di  m assa

(a seconda
dell’ ab ilità

dell’operaio)
kg. i

! Faggio di 100-120
1 anni, di spacco . 452 ì

1
| 19,50-21 4,41-4,90

Faggio di 80-90 anni,
randelli di scalvo 497 i 20-23 . 3,06-4,20 |

Rovere , ran delli di
18-20 anni .  .  . 528 i1 14,50-16 , 3,30.4,65.

Pino da spacco, di
ann i 70-80 . . 426

1
14,65-16

ì
i 5.07-5,55

Pino,  r a n d e l l i  di
sca lvo .  . . . .  . 355 15,50-17 | 3,88-4,20

2) Gorteccie. — P o r concia, la p iù p reg ia ta è quella di r o -
vere di  pian te dell’e tà di  18 a 30 ann i;  segue quella di  castagn o ,
di betula, di la rice; pe r la concia di talune pelli fine p reg ia ta è
quella di salice.

Possono ottenersi  q.  20-30 di co rteccia per ha.  di  bosco; 100 m .8
di  cata sta ,  se  di  60  o  più  anni,  dàn no ‘k -1/»  in  volume  di  co rtecc ia ;
se di  tondelli  di  più;  rim ondata e seccata la  corteccia si  riduoe
a l 30-60 °/0 in peso. Peso di un m.8 di scorza Kg. 60-65.

La scorza d i sughero  si ottiene principalmente d a lla que rcia
sughero ;  la-  p rim a racco lta si  h a verso i  20 anni ed in seguito
ogni 8-10. Da buone p ian te a du lte si  ottengono Kg. 50 e p iù di
sughero ohe si  vendono L. 70*100 il  qu in tale se di  spessore di
cm. 2 V* col peso specifico di 0,256. Un qu in tale dà 10,000 tu rac -
cioli (Be r t i  P ic h à t ).

8) F ru tti.  — In ghiande,  dalle  querele delle va rie specie,
hL 10 a 20 per ha.;  incomincia la p roduzione intorno 20-25 an n i;
il -faggio incomincia a dare le faggiole o ltre il 40o anno. Nei q u e r-
ce ti e faggeti adu lti si possono com odam ente ingrassare 2-3 m aiali
p e r  anno  per  ettaro .

Un etto litro di ghiande pesa Kg. 70-80 e oontiene 18,000-20,000
frutti.
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I castagneti da frutto darebbero in media pe r p ian ta (Gh i r i -
c o z z i) Kg. 12 di castagne fresche dall’anno 13° al  30°; Kg. 30 dal
SI» al SO»; Kg. 80 dal 51® al 160»; Kg. 50 dal 161o al 220»; Kg. 30
nella vecchiaia.

II pino d a pinoli (pinus pince) incomincia a da r frutto intorno
il  20° anno ;  un ha.,  con 200 piante,  dà in media 2000-3000 ooni ;
hi. 6-8 di pinoli col guscio corrisponden ti a hi. 1,7-2,00 di pinoli
mondi. ;

4) Materie resinose, — Le resine liquide naturali, senza
manipolazioni, si chiamano trementine. Le principali del com-
mercio sono quelle dei Vosgi e di Strasburgo ottenu te dall’abete
comune e dal rosso ; quella così detta di Bordeaux ottenu ta dal
pino marittimo; quella di Venezia ottenu ta dal larice .

L a trem entina di  abpte,  larice o simile,  consolidata all’aria,
dioesi pece naturale; quella di pino ragia di pino. E ntram be fil-
tra te ,  diluite,  fatte fondere nell’aoqua, dànno la pece di Borgogna.
Con la distillazione con l’acqua, s’ottiene Vessenza di trementina
ed un residuo solido (pece greca).

Un larioe di 40 ann i può^ d a re Kg. 20-90 di trem en tina liquida
per anno..

r
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INDUSTRIE RURALI.
A

INDUSTRIA CASEARIA
(Vedi anche costruzioni, macchine ed attrezzi pe r l1 in d u s tr ia

casearia.)

87. — Il latte sua composizione, sua analisi.
a) Com posizione ohim ioa c entesim ale m e d ia del la t te

dei v a r i an im a li (dal Be s a nà ).
T a b e l l a XCII.

Animali

A
cq

ua

G
ra

ss
o

C
as

ei
na

A
lb

um
in

a

L
at

ti
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||

C
en
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||

1
T

ot
al

e
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at
er

.f
ìs

se
II

P
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o

m
ed

.a
15

°
o.

|

A sina  . . . . 89,63 1,50 0,60 1,55 6,40 0,32 10,37 —

Bufala.  .  .  . 81,67 9,02 8,99 4,50 0,77 18,33 1,032

Cagna.  .  .  . 77,20 8,79 11,69 1,53 0,78 22,79 1,041

Caramella . . 87,00 2,90 3,70 5,80 0,60 13,00 -

C a p ra . . . . 85,50 4,80 Sfio\11,20 4,00 0,70 14,50 1,033

C avalla . . . 90,06 1,09 1,89 6,65 031 9,94 1,035

Donna. .  .  . 88,91 2,67 3,92 4£6 0,14 11,09 1,0826

Elefantessa. . 66,70 22,07 8,21 739 0,63 33,30 -

P ecora . . . 75,40 11,60 6,50 1,70 8,80 1,00 24,60 1,037

Sorofa. . . . 81,76 5,38 6,18 5,33 0,89 -

V acca. . . . 87,25 3,50 3,50 0,40 4,60 0,75 12,75 1,0815»
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D e te r m in a z io n e  d e l la  r ic c h e z z a  d e l  la t t e .
b) L a t t i - d e n s im e tr o .  — A determ inare speditam ente e a p -

prossim atam ente la  q uan tità  di  m aterie fisse contenute nel  la t te  o
la sua ricchezza complessiva si adopera il la tti-densim etro  che
serve a m isurare il suo peso specifico. Il più nsitatò è il  la tti-
densimetro di Quevenne il  quale  è  g raduato  in  modo  da  ind ica re
pe r  le ttu ra  d iretta  la  seconda  e  te rza  decim ale  e  per  in te rp o la -
zione la  qu arta.  Se,  ad esempio,  l ’istrumento affiora al  g rado 31 e 32
a m età, deve leggersi 1,0315; se al g rado 28 deve leggersi 1,028;
se al 29 e 1,0293 eoo. -

L’istrum ento è g raduato in base a lla tem peratu ra di 15* c.
quindi insieme ad esso si deve imm ergere nel la tte un termomo-
tro  e  se  la  tem p era tu ra  è  m aggiore  o  minore  p rocede re  ad  u n a
correzione. Il la tte intero norm ale di vacca deve, a 15*, avere la
densità da 1,029 a 1,033; m entre il latte screm ato norm ale d a
1,033 a 1,037.

I l  latti-densim etro Quevenne costa L. 2,50; unito a l  termome-
tro L. 4,50-5,00.

c) C re m o m e tr i .  — Misurano la quan tità  di  crem a con tenu ta
dal latte.  Constano di un cilindro di vetro g ra d ua te in 100 p a r ti
corrisponden te ognuna alla capac ità di  un era.8;  la graduazione
superiore corrisponde allo zero,  la in feriore a l  100. 11 la tte reso
om ogeneo, agitandolo fortem ente, si versa fino all'altezza della g ra -
duazione zero (se ne adoperano quindi 100 pm.8):  si  lasc ia tranqu illo
per 24 ore a 12-15 grad i  cent,  di  tem peratu ra.  Si  legge l'a ltezza
e insieme il per °/0 di crema affiorata alla superficie. A facilitare
la Iattu ra si può agg iungere a l latte , al momento in cui si v e rsa
nel cremometro,  un poco di azzurro di anilina,  o di  carm inio d 'in -
daco il  quale mentre oolora la  p a rte sottoposta,  lascia inco lora
la crem a.

Da noi la qu an tità di crem a oscilla generalm ente dal 9 a l 12 °/»
Gradi 15 segnati  dal crem om etro corrispondono a circa i l  5°/0 di
burro ;  g rad i  13  al  4°/o;  g rad i  10  ài  3°/0;  g rad i  7  al  2 % ;  g rad i  5
ad 1,666% _

Il cremometro di  G awalowski costa L. 6,00 ;  quello di C hevai-
lie r  L. 2,50.

d) L a t t i b u t i r r o m e t r o  M a r o h a n d .  —  Il  crem om etro  h a
Hnoonveniente di  far conoscere il  r isu ltato soltan to dopo 24 o re ;
il lat tibu tirrom etro fa conoscere la q uan tità di g rasso co n tenu ta
nel latte in poch i m inati.

Consta di  un cilindro di vetro diviso in tre p a rti  eguali.  L un -
gh esso scorre un cilindretto d'ottone g raduato .  L a graduazione
iucominoia col 12 e, dal 15 in pei, ogni divisione si deve legge re
per due ;  la le ttura fa tta cosi  esprim e il  contenuto,  in g rasso, pe r °IM.

S'introduce, a riem piere il terzo superio re del cilindro, il la tte
da saggiarsi  al  quale si  aggiungono due o tre goccio di po tassa
caustica, si mescola ben bene; si riem pie il secondo terzo del tubo
con etere solforico agitando e mescolando ben bene i  due liqu idi
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Ottenuta una mescolanza omogenea, s ’empie l’ultimo terzo dèi
tubo con alcool e di nuovo si ag ita e si mesoola per qualche mi-
nuto. A fac ilitare la separazione della crema si porta, a bagno
m aria, il liquido a 40 gradi, dopodiché si lascia raffreddare e si
fa la  lettu ra sulla scala g raduata.

11 lattibutirrom etro M archand modificato da Salleron costa
L. 2,50; lo stesso con astuccio L. 3,00-3,50; lo stesso modificato
da Dietzsh L. 13 compresovi il bagno maria.

88. — Burro.
A pari ricchezza di latte la quan tità di burro varia col tipo

di formaggio che si prepara. ,
Fabbricando formaggi molto m agri  o non preparando for-

maggio le screm atrici meccaniche possono ridurre il la tte a 0,25
e meno°/0 di g rasso , offrendo un rendimento medio annuo in
burro  del  3°/0.

Una buona screm atrice (ad es. un separatore Lavai) animato
da Va-8/* di cavallo vapore di  forza (Be s a n a ):

Giri del tamburo a minuto
7000 . . . .
6500  . . . .
6000  . . . .
5500  . . . .
5000 . . * .

Kg. di la tte rido tti a 0,25 °/o
di grasso in un’ora

........................ 315

........................ 270
. . . .  225

.................... 180
................................135

Nella produzione del grana  maggengo (da maggio a settembre)
il rendimento medio è il seguente: da 100 litri di latte si otten-
gono kg. 6-7 di crema capace di gr. 250*300 di burro per kg.;
il rendimento del latte in burro è dell’ 1,6-1,8 per%*

Nella produzione del grana  di sorte terzuo la  (da ottobre ad
aprile) 100 litri di latte danno kg. 8-9 di crem a, capace di gr. 250-300
di burro per kg.;  il  rendim ento del latte in burro sale mediamente
al 2,40-2,60 per %.

In media, nella fabbricazione del grana%il rendimento annuo
in burro osoilla da 2,25-2,35% del latte complessivamente lavorato.

89. — Formaggi.
a) C la s sif icaz io n e . — Quelli ottenuti con latte intero o non

soremato si dicono grassi;  quelli  che si  ottengono oon una mi-
sce la di la tte intero e screm ato si dicono semi-grassi ; m agri
quelli otten uti con la tte soremato.

Commercialmente si  hanno due classi  principali: a pasta  o
consistenza  mollet  a  pasta  d ura .  I  primi  si  mangiano  freschi  o
dopo una breve stagionatura ; i secondi contengono minor oopia
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di sostanza g rassa ed in causa della oottura e della p ressione
cui furono sottoposti,  o dell’una cosa e dell’a ltra ,  hanno consi-
stenza più o meno solida, riescono più sapidi, nu tritivi, serbevolU

I formaggi di  pasta molle si  possono dividere in quelli f r e s c h i
ohe si consum ano appena fatti ed in quelli che subiscono u n a
ce rta stag iona tura .

b) D a t i  p r i n c i p a l i  s u i  f o r m a g g i  m o lli .  —  T ra  i  m olli
freschi abbiam o:

le robiole delle nostre valli  prealp ino ottenute da la tte d i
pecora e di  capra,  più di  rado da quello di  vacca ;

le provole  o prova ture  ohe si  ottengono dal la tte di  bu fa la
nell’ Italia centrale e m eridionale;

i m ascharponi, formaggini di  sola panna notissimi n e lla
bassa Lom bardia;

i boudons e suisses ottenuti  in Franc ia im pastando con
crem a il ooagulo di latte intero, consumati in g ran num ero a
P arig i col nome di boudons de R ouen, molaicoffs, ancienes im -
p é r ia u x , from ages à la crème, fromages suisses, ecc.

Meglio si  prestano e maggiore im portanza hanno pe r il  com -
mercio i formaggi molli stagionati:

lo stracchino d i M ilano : forma di pane, a base q u a d ra ta ;
20 a 25 cent, di lato, cent. 5*8 di altezza - peso di una fo rm a
kg. 2-3,5. Rendimento del latte in stracchino fresco (Be s a n a )
13-16 °/0; nella s tag iona tura lo stracchino oala in peso il 20-25 °/0.

10 stracchino Gongorzola: forma di pane cilindrico; diam etro
cent. 22 a 28 : altezza cent. 16-20 ; peso kg. 7-8. Rendim ento del
latte (Be s a n a ) 13-15°/0 in stracchino fresco ; con la s tag iona tu ra
perde dal 20-30°/0 in peso;

11 form aggio B rie  ricorda la crescenza  lom barda; dim en-
sioni più comuni cent. 30-40 di diam etro pe r cent. 3-4 di  a ltezza;
peso kg- 2,5 in media.  In questa categoria rien tra il Coulommiers
in piccoli cilindri di 12-14 cent, alto 2,5-5 del peso di kg. 0,4-0,6.
L itri 100 di latte dànno kg. 13-15 di formaggio fresco B rie  ohe
si  riducono di circa 1IB con  la  stag ionatu ra;

il Vacheviti, specialità del Cantone di F riburgo : ogni form a
pesa, in media, kg. 9-10: rendimento del latte 13-14 °/o.
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Notizie intorno la fabbrioazione del gr an a
in Lom bardia.

Il  latte  appena munto e m isurato si  passa dalla stalla  al
casone e precisam ente alla casirola  o  cam era del  latte  ove si  di-
stende nelle pia tte  o bacinelle. Si riunisce generalm ente il latte
di due m ungiture ad avere il m ateriale necessario per una forma

Il tempo in cui il la tte rim ane in riposo nelle bacinelle varia,
fa tta la media delle due m ungiture, da 20 a 24 ore durante la
fabbricazione della sorte te rzuola  cioè da ottob re ad apr ile ; r i-
ducasi presso a poco alla metà duran te la fabbricazione della
sorte m aggenga cioè da maggio a settembre.

Tolta la  crema con la pannarola,  grossa m estola di legno, il
la tte  screm ato si  versa in una g ran caldaia di  ram e; si  riscalda
gradatam ente il liquido fino a portarlo, in 45-60 minuti, a 32.o-35.°
nell’ inverno ; in m inuti 30-45 a 38.°-40.w nell'estate. Si p ratica
quindi l ’aggiunta del caglio (d’ordinario caglio animale) che il  ca-
saro, di solito, m isura ad occhio formandone una palla (gr. 10-15
ad hi.  di  latte in inverno; gr.  15-20 nell'estate).  La coagulazione
avviene in inverno in un’ora o poco più, talo ra fino a 2 o re ; in
estate tra i 20 e i 40 minuti.

Coagulato il latte , si rompe ed ag ita la cag liata (vi si im piega
da lU d’o ra  a 1I2 d ’ora) ;  poi si  procede alla co ttu ra elevando la
tem pera tu ra a 58.*-60.° per circa 12-16 minuti in inverno, 8*12 mi-
nuti  d’estate.  L’ estrazione della pasta dalla  caldaia si  fa  dopo
averla rinvolta in un panno robusto (patta)  ; la pasta si comprime
a mano nella fassera , grosso cerchio o form a di legno ohe si
dispone sopra una tavola inclinata (spersora o spersola) affinohè
ne sgrondi il  siero.

Da 500 litri di latte intero s’ottiene una forma di g rana che
dopo 4 giorni, pesa mediamente kg. 33 (rendimento 6,6 °/0) e che
una volta salata nella sa larola  e  passa ta  a l m agazzino  subisce
i cali seguenti:

Calo pe r °/0 Calo per forma Peso di una foi
Dopo 4 giorni — — kg. 33,00

n 20  n 3,00 kg. 1,00 » 32,00
n 40  * 6,25 « 2,00 * 30,00
„ 7 mesi 1,70 4 0,50 « 29,50

12  * 6,00 « 1,77 « 27,73
n 24 * 2,30 « 0,63 « 27,10
n 29  * 1,00 * 0,27 » 26,83.

totale 20,25 °/0 kg. 6,17

Il  rendimento medio del la tte intero in formaggio di g rana
venduto a 4-5 mesi osoilla mediam ente dal 5,25 al 5,75 °/0.

Ni c c o l i . n  . 22
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*  B ‘

INDUSTRIA ENOTECNICA.
(Vedi anche costruzione per l’esercizio dell’in dustria enotecnica.)

91. — Statistica relativa alla produzione del
vino nei vari paesi del mondo. (Vedi pag. 297.)

92. — Analisi dei mosti e dei vini, zucche-
raggio, ecc.

a) q u a n t i t à  d ’a lc o o l  o tt e n ib i le  —  z u c c h e ra g g io .  —
La densità del mosto dipende essenzialmente d alla q u antità di
zucchero (glucosio) che esso contiene. D alla quantità di zucchero
dipende la ricchezza alooolica del vino. *

A determ inare  la  densità  del  mosto  si  prendono tre  o  quattro
grappoli  d’uva che  rappresentino mediamente  la  p ar ti ta  che  più
tardi  si  dovrà  am m ostare,  o  ad dirittura,  una  pa rte  del  mosto  g ià
ottenuto. Nel primo caso si spremono a m an o; in un caso o nel-

l’a ltro si filtra il liquido a ttraverso un panno-
lino. Nel filtrato accontentandosi di un risul-
tato  largam ente  approssim ativo s’ imm erge
l'areometro d i Baum é  (pesarìiosto) il quale, di
solito, ha due scale un a che dà nozione della
donsità, l’a ltra d irettam ente della quan tità di
«lcool approssim atam ente o ttenibile. Un mosto
che segni 10.» di densità dà circa 10.® di alcool
di vino. Volendosi o ttenere un vino di tale
ricchezza alcoolica si potrebbe, con metodo
grossolano, preso un litro di mosto di campione
o di saggio, se la sua densità è minore di 10.o
determ inar m aterialm ente la q uantità di zuc-
chero cristallizzato che si deve aggiungere
perchè l’areom etro segni la densità 10.» ; se
la sua densità fosse m aggiore determ inare la
quant ità  d’acqua,  che  vi  si  deve  aggiungerò
perchè la densità discenda a 10.® N ota la cor-
rezione da ap po rtars i ad un litro si eseguisce
proporziona tam ente sulla p arti ta .

Il pesa-m osto può d are un’idea sufficiente
dell’epoca  più  opportu na p er  la  vendemm ia.
Va r ita rd a ta finché successivi saggi sul mosto
di  grappoli  m ediam ente  m aturi  avvertono non

esservi p iù sensibile aumento di densità.
Digitized by ' .o o q  e
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R isultati più rigorosi, quanto alla densità, si hanno adoperando

il mostimetro  o densimetro  di Ga y  Lu s s a c . p a  densità  dell 'acqua
distillata a 15.° corrisponde a l 1000 della scala. Insieme al d e n si-
metro s'im mergo nel mosto un termometro centesimale; fa tte le
due letture la densità si riporta a quella che il liquido avrebbe
a 15.° mediante i dati alla tabella XCVII. Se la densità è 1080
a 25.° a 15.° è 1080 + 2 = 1082; se è 1080 a 10.° 1080 - 0 ,6 = 1079,4.

Ma poiché la densità del mosto dipende essenzialmente, m a
non completamente, dalla sua ricchezza zuccherina, ne d e riva
ohe volendosi risu lta ti di pieno rigore, deve abbandonarsi il co-
modo sistem a della densità e ricorrere al saggio col liquido
titolato di Fehling o ad altre rioerche ohimiche. — Nella p ra tica
ordinaria valgono i sistemi indicati che si completano con i da ti
della seguente tab ella:

Densità.  — ricchezza zu cch erin a dei  m osti  — r ic ch ez za
a lcoo lica ottenibile nei v in i ohe ne derivano — corre-
zioni  ad ottenere v in i  con 10.°  di  alcool.

T a b e l l a XCVII 1.
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°fo
di

al
co

ol

¥ 3 ° i iSfa ,̂5 ®2 s « ► «
•S*

z z i * * .
3 & Ì 3 2 .

1050 6,9 103 6°/o kg. 6,80 _
1055 7,5 116 6,8 „ „ 5.40 —
1060 8,1 a 130 7,6 „ « 4,10 —
1065 8,8 „ 143 8,4 „ « 2,70 -

1070 9,4 „ 156 9,2  * * 1,30 —
1075 10,- n 170 io,-  * _ —

1080 10,7 183 10,8 „ — litri 6
1085 11,3 1

n 196 11,5 * .  — * 13
1090 11,9 * 210 12,3 „ — * 20
1095 12,5 n 223 13,1 „ — n 26
1100 13,1 n 236 13,9 „ — * 33
1105 18,7 „ 250 14,6 * — „ 40
1110 14,3 „ 262 15,4 „ — „ 46
1115 14,8 „ 276 — — * 53
1120 15,4 „ 290 - — „ 60
1125 16,- n 308 — — * 60
1130 16,0 v 316 — — « 73
1135 17,2 330 — — * 80
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b) D o s a m e n to  d e l i’  a c id i t à  n e i  m o s ti  e  n a i  v in i .  -  Si
prendono con una pipe tta 1 0  cm .8 di mosto filtrato o si pongono
in un bicchiere. Da una pipe tta gradu ata vi si lascia, goccia a
goccia, cadere dell’acqua sa tu ra di caloe fino a saturazione degli
ac idi il che si rivela perchè il liquido non colora più in rosso la
ca rta di tornasole che b agn ata con esso rim a rrà azzurra. Ogni
cm .8 di acqua satu ra di calce adoperato per la sa turazione, cor-
risponde a  0,0034 di  acido  tartarico  a  15°.

Se, ad esempio, fossero occorsi per i 10 cm . 8 di mosto, cm . 3

di acqua sa tura di calce 14,5 l’acidità per mille, rido tta in acido
tartarico ,  sarebbe  da ta  da  4,93  =  14,5 X 0,0034 X 1 0 0 .

Nel modo medesimo si procede col vino; con l’avvertenza che
se tra tta s i di vino bianco sarà opportuno colorarlo in rosso con
qualche goccia di tin tura di tornasole ; m eglio adop erare qualche
goccia di acido rosolico allungato, il quale colora la soluzione
in giallo intenso, colore che diviene violetto una volta sa tu ra ti
g li acidi liberi.

L’apparecchio  completo,  tubo graduato  con pinzetta,  bu re t ta
g radu ata , bicchiere, costa L. 10-15.

c) D e te rm in a z io n e  v o l u m e t r i c a  d e ll’a l c o o l.  -  Il  me-
todo di Ga y -Lus r a c consiste nel d istillare il vino e im m ergere
l’alcoometro nell’alcool così ottenuto . 1 1  d istillatore più comune-
m ente adopera to è l’alambicco di Sa l l e r o n (L.  15-20 l’in tero  ap-
parecchio con re la tiv i annessi). *

T ra gli annessi vi è un cilindro di vetro diviso in tre p arti
uguali a mezzo di rigatu re segnate sulla su a superficie esterna.
Si empie di vino fino al segno superiore, (se ne hanno quindi
tre p arti ug uali;; detto vino si v ersa ne lla p iccola caldaia del
distillatore, si accende la lam pada; sotto il refrigerante, nel cui
serpentino l’alcool distillato ritorn a allo sta to liquido, si pone
il solito cilindro di vetro. P er vini deboli b asta d istilla re sino a
tanto che il liquido raccolto nel cilindro a rriv a a lla pr im a divi-
sione inferiore (V3 del volume primitivo): p er vini molto alcoolici
sino alla seconda (“78 del volume primitivo). Si riempie qu indi il
cilindro con acqua distillata o con acqua piovana sino a rio ttenere
il volume primitivo o da raggiungere la divisione superiore e vi
8 ’ immergono Palcoometro e il term ometro. Fa tte le due letture si
ricerca  la  ricchezza  alcoolica  corre tta  nella  seguente  tabe lla :

yGoogle
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Correzione della ricchezza '
T a b e l l a XCIX- !

INDICAZIONI

1 2 3 4 5  1i!  6 7 8 9 10

10 1,4 2,4 3,4 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,6

11 1,3 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4 10,5

12 1,2 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 9,3 10,4

13 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2 10,3

14 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10,2

15 1,- 2,- i l- 4,- 5- 6,- 7,- 8,- o,- ho.-

16 0,9 1,9 2,9 3,9 4,91 5,9 6,9 7,9 8,9 9,9

17 0,8 1,8 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 9,8

18 0,7 1,7 2,7 3,7 4,7 5,7 6,7 7,7 8,7 9,7

19 0,6 1,6 2,6 3,6 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

1 20 0,5 1,5 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4 7,3 8,3 9,3

21 0,4 1,4 2,3 3,3 4,3 5,2 6,2 7,1 8,1 9,1

22 0,3 1,3 2,2 3,2 4,1 5,1 6,1 7 - 7,9 8,9

23 0,1 1,1 2,1 3,1 4,0 4,9 5,9 6,8 7,8 8,7

24 0,0 1,0 1,9 2,9 3,8 4,8 5,8 6,7 7,6 8,5

25 0,0 0.8 1,7 2,7 3,6 [ 4,6 5,5 6,5 7,4 8,3

26 0,0 0,7 1,6 2,6 3,5 4,4 5,4 6,3 7,2 8,1

27 0,0 0,5 1,5 2,4 3,3 4,3 5,2 6,1 7,- 7,9

28 0,0 0,3 1,3 2,2 3,1 4,1 5 - 5,9 6,8 7,7

29 0,0 0,1 1,1 2,0 2,9 3,9 4,8 5,7 6,6 7,5

30
1

0,0 0 0 0,9 1,9 2,8 [ 3,7 4,6 5,5 6,4 7,3
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alcoolica dei vini

D E L L ’ ALCOOMETRO

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 I 2 5

1 1 , 7 1 2 , 7 1 3 , 8 1 4 , 9 1 6 , - 1 7 , - 1 8 , 1 1 9 , 2 2 0 , 2 2 1 , 3 2 2 , 4 2 3 , 5  2 4 , 6 2 5 , 8 Ì  2 6 , 9
1 1 , 6 1 2 , 6 1 3 , 8 1 4 , 7 1 5 , 8 1 6 , 8 1 7 , 9 1 9 , - 2 0 , - 2 1 , - 2 2 , 1 2 3 , 2  2 4 , 3 2 5 , 4 2 6 , 5
1 1 , 5 1 2 , 5 1 3 , 5 1 4 , 6 1 5 , 6 1 6 . 6 1 7 , 6 1 8 , 7 1 9 , 7 2 0 , 7 2 1 , 8 2 2 , 9 2 4 , - 2 5 , 1 2 6 , 1
1 1 , 4 1 2 , 4 1 2 , 4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 6 , 4 1 7 , 4 1 8 , 5 1 9 , 5 2 0 , 5 2 1 , 5 2 2 , 6 2 3 , 7 j 2 4 , 7 2 5 , 7
1 1 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 0 , 2 2 1 , 2 2 2 , 3 2 3 , 3 2 4 , 3 2 5 , 3
1 1 , - ■ V 1 8 , - l * r 1 5 , - 1 6 , - . . . . 1 9 , - 2 0 , - 2 1 , - 2 2 , - 2 8 , - 2 4 . - 2 5 , -

1 0 , 9 1 1 , 9 1 2 , 9 1 3 , 9 1 4 . 9 1 5 . 9 1 6 , 9 1 7 , 8 1 8 , 7 1 9 , 7 2 0 , 7 j  2 1 , 7 2 2 , 7 |  2 3 , 7 2 4 , 7
1 0 , 8 1 1 , 7 1 2 , 7 1 3 , 7 1 4 , 7

j
1 5 , 6 1 6 , 6 1 7 , 5

j
I 1 8 , 4 1 9 , 4 2 0 , 4 2 1 , 4 2 2 , 4  2 3 , 4 2 4 , 4

1 0 , 7 1 1 , 6 1  1 2 , 5 1 3 , 5 1 4 , 5
i

1 5 , 4 1 6 , 3 ; 17,3 1 3 , 2 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 2 , - 2 3 , - 2 4 , -
1 0 , 5 1 1 , 4 1 2 , 4 1 3 , 3 1 4 , 3 1 5 , 2 1 6 , 1 1 7 , - 1 7 , 9 1 8 , 8 1 9 , 8 2 0 , 8 2 1 , 7  2 2 , 7 2 3 , 6
1 0 , 3 1 1 , 2 1 2 , 2 1 3 , 1 1 14 -

1 ’
1 4 , 9 1 5 , 8 1 6 , 7

i

1 7 , 6 1 8 , 5 1 9 , 5 2 0 , 5 2 1 , 4  2 2 , 4
1 1

2 3 , 3

1 0 , 1 1 1 , - 1 2 , 8 1 3 , 7 1 4 , 6 1 5 , 5 1 6 , 4 1 7 , 3 ! 1 8 , 2 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 2 , 9
9 , 9 1 0 , 8

,w
1 2 , 6 1 3 , 5 1 4 , 4 1 5 , 3 1 6 , 2 1 7 , - 1 7 , 9 1 8 , 8 1 9 , 8 2 0 , 7  2 1 , 6 2 2 , 5

9 , 7 1 0 , 6 1 1 , 5 1 2 , 4 1 3 , 3 1 4 , 1 1 5 , - 1 5 , 9 1 6 , 7 1 7 , 6 1 8 , 5 1 9 , 4 2 0 , 3  2 1 3 2 2 , 2
9 , 5 1 0 , 4 1 1 , 3 1 2 , 2 1 3 , 1 1 3 , 9 1 4 , 8 1 5 , 7 1 6 , 5 1 7 , 4 1 8 , 2 1 9 , 1 2 0 , - 2 1 , - 2 1 , 8
9 , 3 1 0 , 2 1 1 . 1 1 2 , - 1 2 , 8 1 3 , 6

!

1 4 , 5 1 5 , 4 1 6 , 2 1 7 , 1 1 7 , 9 1 8 , 8 1 9 , 7  2 0 , 6
1

2 1 , 5

9 , - 9 , 9 1 0 , 8  ! 1 1 , 7 1 2 , 6 1 3 , 4 !1 4 , 2 1 5 , 1 1 5 , 9 1 6 , 7 1 7 , 6 1 8 , 5J 1 9 , 4 2 0 , 3 2 1 , 2
8 , 8 9 , 7 1 0 , 6  1 1 , 5

]
1 2 , 3 1 3 , 1 1 3 , 9 1 4 , 8 1 5 , 6 1 6 , 4 1 7 , 3 1 8 , 2 1 9 , 1 2 0 , - 2 0 , 8

8 , 6 9 , 5 1 0 , 3 1 1 , 2 1 2 , - 1 2 , 8 1 3 , 6 1 4 , 4 1 5 , 2 1 6 , - 1 6 , 9 1 7 , 9 1 8 , 8 1 9 , 6 2 0 , 5
8 , 4 9 , 2 1 0 , 1 1 1 , - 1 1 , 7 1 2 , 5 1 3 , 3 1 4 , 1 1 4 , 9 1 5 , 7 1 6 , 6 1 7 , 5

1
1 8 , 4 1 9 , 3 2 0 , 2

8 , 1 9 , - 1 0 , 7 1 1 , 7 1 1 , 5 1 2 , 3  j 1 3 - 1 3 , 8 1 4 , 6 1 5 , 4 1 6 , 3 1 7 , 2 1 8 , 1 1 9 , - 1 9 , 8
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d ) d e te r m in a z io n e  d e ll ’e s t r a t t o  seo co .  — A mezzo del-
Yenobarometro d ì H ondart se ne ha, con sufficiente approssim azione,
Timporto. Occorre la determinazione dclPalcool corre tta (vedi p a -
ragrafo b) e la nozione della densità del vino letta sull'enobaro-
metro e la tem peratura  del vino medesimo al momento in cui se
ne determ ina la densità.

Se la  tem pera tu ra è inferiore a 15.°,  si  corregge la den-
sità con la tab ella di sottrazione (C), se superiore a 15.° con
la tabella (CI)  di  aumento.  O perata la  correzione si  ado pra
la tabella (Òli) nella quale l’ incrocio t ra le colonne ind ican ti
la ricchezza alcoolica del vino, e le file indicanti il grado enoba-
rometrico corretto, dà la quantità in gram mi per litro delPe-
stratto secco.

Esempio. — Ricchezza alcoolica 10.°; indicazione enobarom e-
trica 8,8;  tem peratu ra 13.°.  La tabella (C) di  sottrazione indica
la correzione 0,3; la densità co rre tta è quindi 8,5.  L a tabe lla
(CII) indica gr. 17,7 di estratto secce» pe r litro. Se la tem pe-
ra tu ra del vino fosse s ta ta di 20.° la tabella (CI) di au m en to
indica la correzione 0,8 ; la densità corretta diviene 9,9, Testratto
secoo è 19,8 più circa ’/5 della differenza tra 20,8 estratto secco
rispondente alla densità 10 e 19,80 rispondente alla densità 9,5

1 00
cioè — = 0,20 cioè complessivamente 20 gr. per litro .

T abe lla  di s o t t r a z i o n e  a correggere la densità del v ino
quando la su a tem p eratu ra è inferiore a 15°

T a b e l l a  C.

Grado alcoolico <lei vino

1r.n  |
J

6° Toj 8°  j 9°
I

10°; 11°
!

12°, 13° 14° 15° 16° 17° 18°

i 5° 0,7 0,8 0.S1
i

0,9 0,9
1

1,1 1,2
"ì

,1.3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3
j 6° 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

7° 0,7 0,8 0,8! 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1.8
l 8° 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5
I 9 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 1.2 1,3 1,4 1,4
|10°
<

0,7 0,7
0,7 !

0,7
1
0,7

!
^ 0,8 .0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1

' i l i 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 Oj! 0,7 0,7 0,8 ! 0 , 8 0,9 0,9
1 12° 0,4 0,4 o a \ 0,4 0,4 0.5 0,6 0,6. 0,6 0,6 0,6 0 , 6 0,6!0 , 6

f 13° °,3 0,3 0 ,3 , 0,3 0,3 ! 0,3 0,4 i 0,4 0,4 0,4 0,4 0 , 4 0,4, 0 , 5

! 14° o,i ! 0,1 0,110,1 0,1 0,2 1 0,2 1 0,2, 0,2 1 0,2 1 0,2 0 , 2 0,2 0 , 2

15° 0,0
1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 , 0

1
0,0 1°,° ,0,0

i
0 , 0 0,0 0 0
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Tabella di aumento a correggere la densità, del vino
quando la  su a tem p eratura é  superiore a  15°

T a b e l l a  CT.

Grado alcoolico del vino

5° 6 ° 7»! 8 ° 9° 1 0 ° no, 1 2 ° 13° 14" 1 r.o !
_.l

1 l
1 G°

l _
1 7 0 18°

15° 0 , 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 , 0 0 . 0 0 , 0 0,0
16" 0 , 1 0 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 !0 , 1 0 , 1 0 , 2

17° 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
18° 0,4 ! 0,4! 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0 , 6 1 0 , 6 0 , 6

19° 0 , 6 1 0 , 6 0 , 6 0 , 6 0 , 6 0 , 6 0 , 6 0,7 0,7 0,7 0,7 0 , 8 ! 0,9 0,9
2 0 ° 0 , 8 l 0 , 8

!  i
0 , 8

1 .
0 , 8 0 , 8 0 , 8 0 , 8 0,9 0,9

1

0,9 1 ,- 1 , 1 1,3 1 , 2

2 1 ° 0,9 1,1! m | 1 , 1 1 , 1 1 , 1

1

i  M 1 , 1

1

1 , 2 1 , 2 1 1,3 1,4 ! 1 , 5 1,4
22° 1,2 1,2 1,2! 1,2| 1,3 1,3 1,3 1,8 1,3 1,4 1,5 1,6 1 , 6 1,7
23" 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1.6 1 , 6  ; 1,6 1,6 1,7 1,9 1 , 9 2,-
24° 1,5 1,5 ! 1 , 6 1,6 1,7 1 1,8 1,8 1 3 1,8 1,8 1,9 2,1 2 , 1 2 1
25° 1,8 1,8 1,9

!
1.9 1,9 j 2,- 2,-

1i 2’1
2,1 2,1 j 2,2 2,4

1
1 2 , 5 2’, 3

è) C o m p o s iz io n e  m e d ia  d e i  v in i  i t a l i a n i  —  I  vini  o r-
dinari da pasto contengono dal 7 al 10 per °/0 di alcool; i vini
cosi detti da arrosto dal 10 al 13°/0; i vini molto alcoolici natu rali
dal 13 al  15 °/0 I  vini  rossi  da pasto contengono gr.  18 a l  22 di
estra tto secco p er li tro ;  i  bianchi gr.  16 a 20. 1 vini giovani ne
sono ricchi più dei vecch i; l’estra tto secco è massimo nei vini
da taglio (gr. 25 e 35). Nei vini rossi n a tu ra li il peso deH’nlcool
corrisponde a 4-4,5 volte il peso dell’estratto dedotto lo zucchero,
nei  bianchi  6  a  6,5.

La quan tità di estra tto secco ed il suo rapporto con l’alcool
può quindi indicare,  entro certi  limiti,  se un vino fu adacquato
o alcoolizzato o gessato.
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T ab e lla eno barom etrioa ind ioante i l p é so per1

T a b e l l a  CIL____________________________________________

Ricchezza alcoolica

6° 6°,5 7° 7°,5 8° 8°,5 9° 9 \5

1 1  -1,50
2,—

— — - — '  - - — -

2,50
3, -

3,50
4 , -

- - - - - - - -

4,50
5,—

— — — — — — — —

5,50

_ _ _ 10,4 11,6
6,50 — — — - — — 11,3 12,6
7  — — — — — — 11,2 12,4 13,6
7,50 — — — — 10.8 12,2 13,4 14,6

! 8>- "  1
— — 11,9 13,2 14,4 15,7

(  8,50
1

12,8 14,2 15,4 16,7
— 10,2 11,5 12,6 13,8 15,2 16,5 17,7

9,50 — 11,2 12,4 13,6 14,8 16,3 17,5 18,7
10,— 10,9 12,2 13,4 14,6 15,9 17,3 18,5 19,8
10,50 11,9 13,3 14,4 15,7 16,9 18,3 19,6

1
20,8

11,— 12,9 14,3 15,4 16,7 17,9 19,4 20,6 21,8
11,50 13,- 15,3 16,5 17,7 19, - 20,4 21,6 22,9
12 ,- 14,— 16,4 17,5 18,7 2 0 ,- 21,4 22,7 23,9
12,50 15,— 17,4 18,5 19,8 21,— 22,5 23,7 24,9
1 3 ,- 1 6 - 18,4 19,6 20,8 2 2 ,- 23,5 24,7 2 6 ,-

13,50 17,1 19,5 20,6 21,8 23,1 24.5 25,7 27 ,-
W ,- 18,1 20,5 21,6 22,9 24,1 25,5 26,8 28 ,-
14,50 19,1 21,5 22,7 23,9 25,1 26,6 27,8 29 ,-
15,— 20,1 22,5 23,7 24,9 26,2 27,6 28,8 30,1
15,50 21,2 23,3 24,7 2 6 ,- 27,2 28,6 29,9 81,1
1 6 ,- 22,3 24,6 25,7 2 7 ,- 28,2 29,7 30,9 32,1
16,50 23,4 25,7 26,9 28,1 29,4 30,7 31.9 33,2
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litro in gram m i di estra tto seooo nei vini.

corretta dei vini

!

10° 10°,5 11° 11°,5 12° 12°,5 13° 13°,5 14°
1

15°

_ 9,3 10,5
1

11,5 13,6
— — — — — — 10,3 11,5 12.6 14,6
— — — — — — 11,3 12,6 13,6 15,7
— — — — — — 12,4 13,6 14,6 16,7
— — — 11,1 12,4

1
13,4 14,6 15,7 17,7

_ _ 12,2 13,4 14,4 15,7 16,7 18,7
— — 10,9 12,2 13,2 14,4 15,5 16,7 17,7 19,8
— — 11,9 13,2 14,2 15,4 16,5 17,7 18,7 20,8

10,5 11,7 1 3 ,- 14£ 15,2 16,5 17,5 18,7 19,8 21,8
11,5 12,8 1 4 ,- 15,2 16,3 17,5 18,5 19,8 20,8 22,9

12,6 13,8 15,— 16,3 17,3 18,5 19,6 20,8 21,8 23,9
13,6 14,8 16,1 17,3 18,3 19,6 20,6 21,8 22,9 24,9
14,6 15,9 17,1 18,3 19,4 20,6 21,6 22,9 23,9 2 6 ,-
15,7 16,9 18,1 19,4 20,4 21,6 22,7 23,9 24,9 2 7 ,-
16,7 17,9 19,1 20,4 21,4 22,7 23,7 24,9 2 5 ,- 2 8 ,-

17,7 19, - 20,2 21,4 22,5 23,7 24,7
l

2 6 ,- 2 7 ,- 2 9 ,-
18,7 2 0 ,- 212 22,5 23,5 24,7 25,7 27 ,- 28,- 30,1
19,8 2 1 ,- 22,2 23,5 24,5 25,7 26,8 28,- 2 9 ,- 31,1
20.8 2 2 ,- 23,3 24,5 25,5 26,8 27,8 2 9 ,- 30,1 32,1
21.8 23,1 24,3 25,5 26,6 27,8 28,8 30,1 31,1 33,2

22,9 24,1 25,3 26,6 27,6 28,8 29,9 31,1 32,1 34,2
23,9 25,1 26,4 27,6 28,6 29,9 30,9 32,1 33,2 35,2
24,9 26,2 27,4 28,6 29,7 30,9 31,9 33,2 34,2 36,3
2 6 ,- 27,2 ! 28,4 29,7 30,7 31,9 33, - 34,2 35,2 37,3
2 7 ,- 28,2 29,5

I

30,7 31,7 3 3 ,- 3 4 ,- 35,2 36,3 38,3

28 ,- 29,3 ! 30,5 31,7 32,8 3 4 ,- 3 5 ,- 36,3 37,3 39,3
2 9 ,- 30,3 ! 31,5 32,8 33,8 3 5 ,- 36,— 37,3 38,3 40,4
30,1 31,3 32,5 33,8 1 34,8 3 6 ,- 37,1 38,3 39,3 41,4
31,1 32,3 33,6 34,8 35,8 37,1 38,1 39,3 40,4 42,4
32,1 33,4 34,7 35,8 , 36,9 88,1 39,1 40;4 41,4 43,5
33,2 34,4 ; 35,7 36,9 37,9 39,1 40,2 41,4 42,4 44,5
34,2 35,4 1 36,7

i

37,9 38,9 40,2 41,2 42,4 43,5 45,5
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V II.

ESTIMO RURALE

93. — Circostanze intrinseche che hanno in -
fluenza sul valore dei fondi rustici

a)  G e n e r a l i tà . — Il valore di un fondo rustico d ipend e
principalm ente :

1.  °  dal la  sua uti lità  che è direttam ente proporzionale a l la
quantità,  qualità e prezzo dei  suoi prodotti,  inversam ente p r o -
porzionale alle spese necessarie per il loro conseguimento ;

2. ® dai comodi che esso può offrire all’uomo civile.
U tilità e comodi dipendono poi dalle condizioni intrinseche ed

estrinseche del fondo medesimo.
Alle prim e si riferiscono la f e r t i l i t à ,  p r o f o n d i tà ,  g i a c i t u r a

del terreno, i  f a b b r i c a t i ,  le  acq ue ,  V a m p ie z z a .  la  d is p o s iz io n e ,
l 'a t t i v i t à  d e l la  c o ltu ra e  i l  s i s te m a d i  c o n du zio n e .

Alle seconde la  v ic in a n z a a  fiu m i,  to r r e n t i ,  s t r a d e o r d in a r i e
e  f e r r a t e e, in genere , le  c o n d iz io n i  econ om iche  d e l la  r e g io n e in
cui il fondo si trova.

b) F e r t i l i t à  d e l  te r r e n o  —  p r o f o n d i t à  —  g ia c i t u r a .  —
L a  fertilità  è  re ttitud ine  maggiore  o  minore  ,del  te rreno  a s o s te -
n e re ed a lim e n ta r e le piante (Ca r r a d o r i ).  È collegata alle  sue
pro prietà fisico-meccaniche ed alla sua composizione ohiraica; a
parità di altre condizioni è una funzione delle condizioni clima-
tologiche della loca lità .

Le p ro prietà fisico-meccaniche del terreno dipendono princi-
palmente dalla grossezza relativa delle particelle ohe lo costi-
tuiscono e dalla na tu ra loro.
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Sotto questo aspetto ricordiam o la seguente classificazione del
Cu ppa r i  :

Terren i argilliform i.

(Sono quelli in cui p red o -
minano le particelle fini e sot-
tili simili a quelle dell’a rgil la )

1.0 Sono, generalm ente, as-
sai coerenti e te na ci;

2. ° Sono, generalm ente, po-
coperm eabili a ll’a ria, a ll’acqua,
alle rad ic i delle piante ;

3. ° Assorbono m olt’acqua,
fanno pas ta con essa, la con-
servano p er lungo tempo ;

4.0 Inzuppati aum entano as-
sai di volume, d isseccati si con-
traggo no e  screpolano;

5. ° Sono facilm ente corrosi
e trasp orta ti dalle acque co r-
renti ;

6. ° A deriscono, se umidi,
fortemente agli strum enti;

7.  °  P osseggo no,  re la tiv a-
mente,  un  forte  potere  assor-
bente e dispiegano quindi poca
potenza.

I Terreni sabbiformi.

I (Sono quelli in cui' p redo -
| minano le particelle grossolane
1 o sabbiose.)

l.° Sono incoerenti e sciolti;

2.0 Sono facilmente per-
meabili all’aria, all'acqua, allo
radici delle piante;

3.° Assorbono poca acqua,
non fanno p as ta con essa, p er-
dono sollecitam ente l’acqua as-
sorbita ;

4.0 Inumidendosi ©prosciu-
gandosi variano poco di volume ;

5.0 Sono, con difficoltà assai
m aggiore degli argilliform i, cor-
rosi e trasp o rta ti dalle acquo
co rrenti ;

6.°  Poco aderiscono agli
strum enti ;

7.0 Posseggono re lativa-
mente, poco potere assorbente
e dispiegano quindi fo rte po-
tenza.

P er q u esti  m otiv i:

8.o  R iescono,  se  um idi,
di difficile lavorazione; se a -
sciutti di lavorazione assa i la -
boriosa;

9. ° Conservano lungo tempo
i concimi per cui conviene con-
cim arli lautam ente e di rado ;

10. ® Richieggono g en era l-
mente assa i cure e spese per
il buon governo e lo sm alti-
mento delle acque.

8. ° Riescono, sia asciutti
che umidi, di facile lavora-
zione;

9. ° Consumano presto i con-
cimi per cui giova am m inistrarli
spesso ed in poca copia;

lO.o Richieggono pochissi-
me cure per il governo e lo
smaltimento delle acque; utilis-
sima e, talora, necessaria, vi
riesce l’irrigazione.
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I rispettiv i caratteri riescono più spiccati: a) quanto p iù le
particelle sono, nei te rren i argilliformi, fini e sottili e nei sabb i-
formi quanto più son grossolane ;  6) quanto più forte è la s p ro -
porzione tr a la quan tità delle une e delle a ltre ; c) quanto  m ag-
giore è nei terreni argilliformi la quan tità di arg illa e m inore
quella di calcare sotto form a di polvere fina (creta dei fran cesi)
e poche le particelle di m ateria o rgan ica o di terriccio ; d )  quan to
maggiore è nei  terr.eni  sabbiformi la sabbia quarzifera,  in con-
fronto della fe ldspatica o della calcare.

L’abbondanza re lat iva del terricc io vale a m oderare i c a ra t -
teri tanto dei terren i argilliformi che dei sabbiformi; se in q u an-
ti tà  forte può dare al  terreno caratteri  propri ;  si  riconosce p e r
il color bruno e pe r la leggerezza e p orosità ohe dà alle te rre
delle quali  è notevolmente meno pesante.  L a p resenza del c a l-
care o in genere di carbonati, sia nei te rren i argiliformi che
nei sabbiformi, si riconosce facilmente poiché essi dànno efferve-
scenza con gli acidi (anche con l’aceto comune).

Ind irettam ente la costituzione meccanica e la composizione
chimica del terreno agrario può riconoscersi studiando la su a
origine e la n a tu ra delle rocoie da cui proviene.

A pari costituzione e composizione, la fertilità è, sino ad u n
certo punto,  proporzionale alla  profond ità  del  terreno  ;  i  te r ren i
profondi meno soffrono per eccesso di umidità o pe r soverch ia
secchezza; consentono alle radici di m aggiormente d is tende rsi
e app rofo nd arsi; a pa ri ricchezza un itaria offrono, in confronto
dei meno profondi, copia m aggiore di m ateriali utili.

Thaire, per la Germania, ammette ohe, a pa rità di altre con-
dizioni, il valore di un terreno a p ar tire da m. 0,16 di p rofond ità
aumenti del 3°/0 ad ogni centimetro in più fino a m. 0,27 e che,
per converso diminuisca del 3 °/0 ad ogni centimetro in meno. G a-
sparin, per la Francia, in condizioni alle nostre più simili, che
aumenti  il  valore del 3°/0 da m. 0,16 a m. 0,27; del 2% da m. 0,27
a m. 0,50; diminuisca del 3°/0 da m. 0,16 a m. 0,12; daU’8°/0 d a
m. 0,12 a m. 0,10.

La na tu ra del sottosuolo può modificare quella del suolo; in
fatto un terreno argilliforme a sottosuolo compatto,  o un te rren o
sabbiforrae a sottosuolo di ghiaja trova rincrudite le sue p ro prietà.
P er converso un suolo argilliforme a sottosuolo ghiajoso o in a ltro
modo perm eabile, trovasi come naturalm ente fognato, eoo.

Modificazioni può apportare la giac itura  (posizione altim e-
trioa del terreno in relazione ai contermini) che può essere bassa,
media , a lta .  Il  terreno  può giacere  in  piano  o in pend io dolce
(fino a 5*); in pendio forte  (da 5° a 10°); in pendio fortissimo (da
IO® a 20°); rip ido  (da 20» a 30®); erto (da 30° a 40®); dirupa to  (ol-
tre 40*). P e r la riduzione del pendìo in grad i alla pendenza pe r °/0
(vedi  T abella  XXXIV  a  pag.  42).'

Le condizioni fisico-meccaniche possono poi essere no tevo l-
mente influenzate, tan to in piano che in pendio, dalla più o m eno
buona sistemazione o riduzione della superficie. (Vedi § 19 a 26.)
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La fertilità del terreno rilevasi, in complesso, dallo s tato più
o meno florido della vegetazione e, in concreto, dalla quan tità
e qualità dei prodotti che essa offre. Molti dati intorno la costi-
tuzione e n atu ra chimica del terreno possono rilevarsi dairesam e
delle  p ia n te  spontaneamente  predom inan ti.

Se le cotiche erbose contengono in copia dac tylis glomerata,
poa tr iv ia is , festu ca , fleum, alopecurus pra te ns i8 ; se  sui  m ar-
gini e confini dei campi o della possessione abbonda il sambucus
ebulus, Yachillea m ille fo liu m , il cardo lanceolato, la sapona-
ria , ecc.,  il  terreno può giudicarsi  ferace.

Se nelle cotiche erbose predominano il na rd us  s tr id è , Yagro-
stis vu lg aris , Varenaria,  Yeriophorum, Y euphrasia , il ru m ex
acetosa, W juncus, eco., e Bui limiti o confini il brugo, la ginestra*
il cnico delle paludi eco., il terreno può g iudicarsi poco feraoe.

C aratterizzano poi i  terren i  a r g i l lo s i  le seguenti  piante : p ia n-
tago m ajor ;  sambucus ebulus; hedysran ium coronarium  (sulla) ;
bartsia  tr ixa go  (trisagg ine); cichorium in th yrbu s  (cicoria); sa-
po naria  o fficina lis (saponaria); a grò stis vu lg a r is; lactuga sa li-
gna; tr ifo liu m spum osus , eoe.

I  te rren i s ilio e i le seguen ti: convolvulus soldanella; ra n u n -
cu lus ficaria ; poncra tium m aritim um ; viola tricolor; d ig ita rla
sanguina lis  ;  pa n icum repens  ;  tym us  serp yllum ;  artem isia  cam -
pestris  e va ria b ili«; am m ophila arundinacea , ecc.

I te rren i c a l c a r i le seguenti: capperis spinosa  e ru p estr is ;
convulvulus  can tabrica  ;  linu n  a u gu stifo liu m  e tenu ifo lium  e
s tr id u m ;  g a lium verum  e chya; andropogon h irtu m ;iso tis tin c to -
nia ;  stachys recta  e sa lviaefo lia , ecc. ecc.

c) F a b b r i c a t i . —* Hanno influenza per la loro posizione, di-
sposizione, ampiezza, stato di conservazione. (Vedi § 27 a 36).

Se insufficienti  può determ inarsi  la m isura del danno annuo
medio da essi  prodotto e detrarlo dalla produzione annua lo rda
del fondo; oppure p rogettare la costruzione deficiente o m an-
cante e detra rne la  spesa p reven tivata dal  valore del  fondo.  Que-
sto secondo metodo va adottato allorché il  fabbricato deficiente
o m ancante è assolutam ente necessario e tu tte le volte che la
sp esa occorrente a tale costruzione è inferiore al  danno annuo
medio capitalizzato.

P e r la m ancanza di oantine (Cà n t à l u p i) si computa il danno
in L. 0,33 per etto litro di vino; p er la m ancanza dei vasi vinari
e di torchio L. 0,27; complessivamente mancando vasi vinari, ti-
na ie e can tina L.  0,60;  per  la  m ancanza di  g ranaio L.  0,24 ad et-
to li tro di  frumento. •

Se i fabbricati sono superflui in relazione ai bisogni del fondo
possono costituire un sopravalore.  Se suscettivi  di  affitto si  valu-
tan o in base a l  canone annuo medio di affitto al  netto dalle spèse
d i m anutenzione, conservazione, ammortamento, esazione, ammi-
n istrazione, imposte,  quota eventuale di  spigionamenti.  Se non
suscett ivi  di  nessuna u ti lità possono costitu ire un sopravalore
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tutte le volte che supposti demoliti, il valore dei materiali giti
d’opera sommato al valore dell’area riscattata a coltura, supera
l’importo delle spese di demolizione.

d) Acque. — Rispetto alle acque deve, il perito, osservare se
ve ne sieno di stagnanti e di scolo difficile, se vi sieno lame o
filtrazioni nocive e se è dato o meno porvi economicamente ri-
paro. Posto vi sia irrigazione conviene indagare se l’acqua è di
proprietà del fondo o di affitto, la sua qualità e quantità, se è
provvisoria, incerta, o perenne, o a quale turno ed orario è dispo-
nibile. (Tedi § 26.)

e) Disposizione. — Se il fondo è regolare od irregolare nell©
sue coerenze o linee di confine; se è in un sol corpo o in più.
corpi. L’irregolarità e la divisione è causa: 1.® di perdita di ter-
reno e di spazio ; 2.° di sorveglianza più. difficile e costosa* Secondo
Ca n e v a z z i , determinato il valor commerciale del fondo come se
fosse in un sol corpo, si sottrae la quota corrispondente al danno
dello smembramento, moltiplicando il valore dei singoli corpi per
un determinato rapporto proporzionale alla distanza che separa
ciaschedun d’essi dal principale, intendendosi per principale
quello in cui sorgono i fabbricati rurali. Se gli n  corpi costi-
tuenti il fondo hanno rispettivamente i valori F,; V2; Fs; . . . V n
e se (> è il rapporto che corrisponde al danno per una distanza
d unitaria:

D = e (Fi + F , + Fa + ........VH)

posto che tutti i corpi distino d metri dal principale.
In pratica le distanze saranno disuguali {ma per semplicità di

conteggio potremo assumere d  tale ohe sia un comune loro sot-
tomultiplo); indagato allora il rapporto corrispondenti all’au-

P
mento della distanza d unitaria:

Distanze
d

Valori
ri

Danni
? r .

*d r 9 (,> + -P-) r ,
V

ad r ,

HÌ r 4
•

( e + f )  r .

I valori di <>  e  p  variano evidentemente da un’azienda all’al-
tra; Canevazzi ha riscontrato ohe per assai aziende dell’Emilia,
per d  = m. 100 i rapporti ? = 0,01 e p  = 10 corrispondono con
sufficiente approssimazione.
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/ ) A m p ie z z a . — Dicesi grande azienda  quella, nella quale
qualunque sia la sua superficie, l’ufficio assegnato all’intelligenza
direttiva è di tanto rilievo da rendere necessario l’impiego di
tutte le facoltà di una persona; media  quella  in  cui  la  persona
dirigente non è completamente assorbita in tutte le sue facoltà
intellettuali, tanto che può applicarsi ad alcuni lavori manuali
nell’azienda medesima o ad una qualche occupazione fuori di
essa; piccola  quella nella quale l’industriale sopperisce egli
stesso»  con  i  componenti  la  sua  famiglia,  a lla  direzione  ed  al
lavoro manuale occorrenti.

Nella azienda grande, si ha economia di spazio, facilità mag-
giore di intraprendere migliorie ag rarie, economia di lavoro e
di forze motrici, risparmio negli acquisti e nelle vendite, ecc.

Nella piccola generalmente m aggiore attività di coltura, pro-
duzione lorda un itaria più a lta , dovuta ad un conoorso minore
della te r ra e del capitale sostitu iti da una m aggior quota di con-
corso del lavoro umano ecc. ,

Ne deriva che dividendo un’ azienda in più aziende difficil-
mente il suo valore equivale la somma di quelli delle diverse-
singole aziende che ne derivano, come per centro riunéndo più
aziende in una.

A seconda delle condizioni del m ercato e delle condizioni spe-
ciali dell’agricoltura delle singole zone, possono, a p arità di altre
condizioni, essere maggiormente richieste e apprezzate le grandi,
le medie, le piccole aziende.

g) A t t iv i t à  d e l l a  o o l tu r a  e  s is t e m a  d i  c o n d u z io n e .  —
Uno stesso fondo a seconda dell’intelligenza e dei mezzi di cui
dispone il coltivatore, a seconda che vi si eserc ita una coltura più
o meno in te  siva  o estensiva, a seconda che è condotto od am-
m inistrato per economia dire tta ,  o  per a ffitto ,  o  per colonia
p a r  z ia r ia , è  suscettivo  di  una u ti li tà  maggiore o minore. — Su
quale di queste moltissime utilità dovrà basarsi il perito? —
Dovendo egli determ inare il valore venale, corrente o di cambio

. che più si avvicina alle condizioni ordinarie a ttuali del mercato
locale, prenderà a base la utilità di cui il fondo è suscettivo,
fa tto valere da un coltivatore di forza, intelligenza e mezzi, per
la località, ordinari, am ministrato e condotto ool metodo mag-
giorm ente in uso e con i pa tti con tra ttuali più comuni nella
località .  •  •

94. — Circostanze estrinseche.
a) D is ta n z e d a s t r a d e , c e n t r i p o p o lo s i , eoo. — La vici-

n a n z a a buone vie di comunicazione ed a cen tri popolosi dimi-
nu isce le spese di trasporto dei prodotti che si esportano e quelle
d e i mezzi di produzione che nell’azienda si importano. P iù sicura
e p ro n ta è la vendita anche di quelle derra te ohe mal si traspo r-
ta n o o che difficilmente si conservano, ecc.
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Lit vicinanza a centri abitati agisce d irettam ente sull’im po rto
della u tilità m ateriale dei fondi; a pa ri utilità agisce poi sul v a -
lore perchè m aggiore è la loro rich iesta ;  i  fondi offrono, in ta le
posizione, modo di godere insieme i comodi della c ittà ed i p ia -
ceri della cam pagna, eco. — Nello stesso modo agiscono sui co-
modi la sa lubrità dell’ a ria , l’am enità della posizione, la bellezza
dell’orizzonte visibile ecc.

b) D i s ta n z e d a fiu m e e to r r e n t i .  — Questi  possono riu -
scire dannosi ai seminati o a i racco lti con le inondazioni, le co rro -
sioni,  eco.,  o rich iedere opere e spese di  difesa;  possono r iu sc ir
giovevoli ad attingervi m ateriali di colm ata, aoque di ir r ig a -
zione,  a  valersene per i  trasporti ,  eoo.

c) C o n d iz io n i d e l m e r o a to . — Sono le condizioni del m er-
cato ohe determ inano, luogo pe r luogo e tempo per tempo, i p re zzi
dei vari prodotti, delle mercedi, ecc. per modo da com m isurare
in denaro l’importo del beneficio  fo nd ia rio ; che  determ inano  l a
fru ttuosità dei capitali (vedi § 12) e quindi anche il rap p o rto
che passa tra una determ inata quan tità  di  u t ili tà  annua m edia
ne tta dei fondi (beneficio  fo n d ia rio ) ed il  oapitale fondiario co r-
rispondente.

95. — Metodi di stima.
Esaminate e studiate le condizioni intrinseche ed estrinseche

di  un fondo rustico,  l ’operato re possiede in astra tto,  il  concetto
della sua u tilità e dei suoi oomodi; a determ inare il valore in
concreto può procedere ind irettam ente  o direttam ente  ed in
quest’ultimo caso con metodo empirico  o sintetico  o  con  m etodo
analitico .

96. — Stima indiretta, comparativa
o per confronto.

Basasi  sopra la proporzione seguente:

Fondo tipo Fondo da valu tarsi
2  C :  F  2 C , : a r

nella quale il term ine 2 C indica le condizioni intrinseche ed
estrinseche d i un fondo di valore V  assunto come tipo o rife ri-
mento; 2 Ci ^ condizioni del fondo da valutarsi di cui si oe rca
il va lore x.

Se le condizioni 2 0  fossero identiche tu tte a 2 0i la p ro p o r-
zione addiverrebbe un’ iden tità e il  prooesso riuscirebbe rigoroso
tutte le volte che rigoroso fosse il valore del fondo tipo.
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La proporzione riusc irà tan to meno congetturale o induttiva
quanto più le circostanze 2 C si  avvicineranno a quelle J C, o
la differenza cadrà sopra qualcuna di quelle facilmente assog-
gettab ili  a conteggio rigoroso (differenza,  purché non molto forte,
de lla superficie, fabbricati sufficienti o meno o superflui, più o
meno ben conservati, ecc.).

Vedesi da questo:

1.0 Che è opportuno scegliere il fondo tipo nella medesima
zona ove è quello da stim arsi per modo che abb ia comune con
esso la più p arte delle condizioni in trinseche ed estrinseche di
quelle il cui effetto può analiticam ente p iù difficilmente con-
teggiarsi  ;

2. * Che è condizione essenziale la nozione rigorosa e sicura
del valore venale del fondo tipo.

Nel caso che il valore del fondo tipo dovesse controllarsi o
ridursi aira ttu a lità , che tra il fondo tipo e quello da valu tarsi
corressero assai differenze, meglio è rinunziare a questo m etodo
ovvero adoperarlo solo a segnare degli estremi di massimo e di
minimo entro i  quali  determ inare,  per a ltra via,  l’equo valore.

T rattandosi di stime m olteplici quali occorrono a vaste espro-
priazioni, ai censimenti catas tali ecc. la stima ind iretta può com-
piersi come segue: .

1.0 Si dividono i terren i da stim arsi in tan te categorie avendò
presenti le loro qualità di co ltu ra; pe r ogni qualità (arato rio
nudo,  aratorio arborato ,  ara to rio arborato-vitato,  p rato stabile,
vigneto, oliveto, ecc.) si procede ad una classificazione economico-
ag ra ria . In qu esta classificazione si p rende in esame la fertilità,
la g iacitu ra, la esposizione. . . . le condizioni estrinseche dj vici-
nanza a s trade, mercati, eoe». . . per modo che, combinando tra
di loro i vari caratte ri, possa ogni singolo appezzamento della
zona raggrupparsi  in determ inata classe di  determ inata quali tà;

2.0 Si assumono come appezzaraenti-tipi uno, due o più ap-
pezzamenti di ciascheduna classe e qualità che meglio rapp re -
sentino e compensino tutte le condizioni medie della classe e
qu alità cui appartengono e di questi si determ ina per via anali-
tica e con la m aggiore possibile approssim azione il valore
venale;

3.  °  Si valu tano gli  altr i  per confronto avuto riguardo alla
loro estensione superficiale.
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97. — Stima diretta sintetica o empirica.
Con questo sistema non si  fa un confronto diretto t ra il  fondo

da valu tarsi ed un altro assunto come tipo, m a la va lu tazione
si compie per sintesi riflessa, avendo presen ti le condizioni in*
trinsiche ed estrinsiche ed i valori venali di molti fondi d e lla
regione. Non può essere applicato, con buon risultato , che d a
persona molto espe rta della  località  od al  corrente dei  co n tra t ti
di  compra e vendita precedenti  e contemporanei.

Suo pregio è la velocità e il d ar poco sentore dell'operaz ione
la qual oosa può, pe r giusti motivi, imporsi talvo lta al perito. Se
questi è poco cognito del m ercato e delle condizioni economico*
agra rie locali,  può applicare questo metodo, sempre però con
larga approssimazione, acquistando in prima tale nozione. P uò
in primo luogo ricorrere ad informazioni dimandando q uan to
costano aziende di determ inata ampiezza; entro quali limiti oscil-
lano i prezzi medi per ettaro o per u nità di m isura locale, ecc.
Può a tale scopo esam inare i con tratti di compra-vendita avve -
nuti  negli  ultipii  anni (specie quelli  avvenuti  per asta pubblica)
e ricercare in pari  tempo il  rapporto medio tra il reddito  im po-
nibile catastale o tra il tr ibu to d iretto  ed il valo r oapitale dei
fondi; può esam inare infine i contratti precedenti cui ha dato
luogo il fondo in esame, ecc., ecc.

V isitato quindi il fondo da valu tarsi, considerato se trovasi
o meno in condizioni medie o migliori o peggiori degli altri de i
quali  8*è preso nozione, tenuto presente se è m igliorato o m eno
dall'epoca degli ultimi con tratti cui ha dato luogo, tenute pre -
senti le condizioni attuali del m ercato, se ne determ ina il valore
con quella maggiore approssimazione che tale metodo consente.

98. — Stima diretta analitica o razionale.
a) G e n e r a l i tà . — Anziché passare dal concetto a stra tto

della utilità, quale risulta dall'esam e delle condizioni in trinseche ed
estrinsiche del fondo, sinteticam ente al concetto in concreto del
valore venale, procede direttam ente all'an alisi ed a lla traduzione
in denaro della u tilità netta m ateriale dei fondi o, determ inato
cosi il beneficio fond ia rio ,  r isale da questo,  tenendo conto dei
comodi o della utilità non m ateriale, alla rice rca del valore.
(V ed i:  Capitalizzazione dei red d iti ru ra li  § 16.)

La determ inazione del beneficio  fo ndiario  medio  annuo  po-
sticipato in aziende od appezzamenti, a produzione e spese annue
pressoché costanti, compiesi disugualmente a seconda del sistem a
di amministrazione o conduzione.

b) S i s te m a d i a ff itto . — Devesi in primo luogo indagare
se il sistem a usato corrisponde o meno ai pa tti con trattua li mag-
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giormente in uso; se l’importo degli oneri corrispondenti ni no-
leggio del capitalo fondiario sono equ i; se la vendita rescinde
o meno il contratto in corso e, in caso negativo, qual’ò la sua
durata.  Se il  contratto è equo e rispondente alle consuetudini,
si traducono in denaro tutti gli obblighi che fanno carico all’affit-
tuario ;  si  detraggono tu tte le spese che in ragione annua media
fan carico al proprietario. Qualora il proprietario avesse, insieme
al capitai fondiario, noleggiato parte del capitale di sco rta va
so ttratto inoltre il benefìcio industriale ad esso com petente.

Se il  contratto non risponde alle consuetudini» bisogna ricer -
care quale sarebbe la somma complessiva che, data la na tura
del fondo e gli  U9i locali,  risulterebbe al  netto a vantaggio del
p roprietario e sia B f; se la vendita non rescinde il con tratto di
affitto  il  quale  perdura  ancora m anni dando invece, al netto, il
beneficio annuo B fx eccezionale:

B f x  Bf ,  B f x ( B f  B f
v (1 + r)  ^ a + r,* Cl-f- r r ^ ì (1 + r)«* 1 - 1 ̂ (1 + r) «  -

4*
____ Bf_
(i  + *')m

_ J = B f *'JL -1 B f
°°1 T r a + r)»’

Se il  canone è in pa rte costituito da prestazioni d’opere,  noto
il loro numero annuo, si traduce in denaro avuto riguardo al
prezzo medio locate delle m ercedi; se in parte o totalmente in
natu ra in base a lla media dei prezzi medi annui del mercato più
prossimo tenuto conto, se è il caso, delle spese di trasporto e
vendita e di quelle di conservazione. Opportuno è sem pre ree*
cogliere i  dati  dei  prezzi medi annui del dodicennio precedente
la valutazione. Di più si consiglia di escludere il massimo ed il
minimo assoluto come quelli che per la loro eccezionalità saranno
più difficilmente per ripetersi. S e tra i primi e gli ultimi non v’ò
forte divario o se procedono, in più o in meno, saltuariam ente si
fa la inedia dei dieci residui; se tra i primi e gli ultimi v’è forte
divario e sp iccata tendenza a crescere o diminuire, ò prudente
ferm arsi e far la media di quelli dell’ultimo quinquennio oome
quelli che meglio corrispondono alle condizioni attuali del mercato.

Quanto alle detrazioni, a seconda dei patti contrattuali, pos-
sono consistere:

1.0 nella m anutenzione ed ammortamento dei fab bricati (Vedi
§ 35,  lettera bt);

2.0 nelle quote di assicurazione dei fabbricati medesimi (Vedi
§ 70.);

3.o nelle imposte, ecc., eco.
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In ogni caso:

4.0 nelle spese di direzione ed amministrazione. (V. § 72.)
Sul modo di procedere alla capitalizzazione del beneficio f o n -

diario e sulle eventuali  aggiunte e detrazioni al  valor cap ita le
così ottenuto,  diremo in appresso.

c) S is te m a  d i  c o lo n ia  p a r z i a l e  e  d i  e o o n o m ia  d i r e t t a .
— Il contratto di colonia pa rzia ria ha durata indefinita m a pu ò ,
d'anno in anno, disdirsi,  quindi è che non occorre ferm arsi,  com e
nell'affitto, a determ inare, se eccezionalmente applica ta, la s u a d u -
ra ta residua e il beneficio fondiario eccezionale che le corrisponde.

Ciò posto tan to pe r la colonia pa rz iaria come per l'econom ia
d iretta, il procedimento passa per i seguenti s tad i:

1.0 D eterminazione  della  produzione  lorda  annua  m ed ia
conguagliata . Se il fondo è in condizioni ordinarie e dai lib r i
di am ministrazione o da attendibili informazioni loca li è no ta p e r
le varie oolture ed industrie — la produzione effettiva domenicale
o padronale nel caso della colonia p a rz ia r ia , complessiva in
quello dell'economia d iretta — dei dodici  anni precedenti  la v alu-
tazione, s'esclude la massima asso luta e la minima asso luta com e
quelle che p e r la loro eccezionalità saranno più difficilmente
p e r ripetersi e si fa la media delle dieci residue. Questa è da r i-
tenersi già al netto della quota di sinistre eventualità.

In caso diverso dovrà il  perito determ inare la produzione m ed ia
ord inaria  lo rda  susce ttiva ;,a  ta l  uopo  si  rivo lgerà  separa tam ente
pe r informazioni ed in con tradditorio dal p roprietario,  dal colono
o dai giornalieri dell'azienda in esame e da altri di aziende con-
term ini o in analoghe condizioni; attingerà notizie sulla q uan-
tità asso luta dei prodotti  e su quella per un ità di  superficie,
sulla quan tità di grupp i riprodu tto ri adoperati, sulla superficie
mediam ente destina ta alle varie colture; stud ierà atten tam ente
la na tu ra e qualità  del  terreno ;  per  m aggior riscontro esam inerà
il pagliaio , il fienile, le stalle, le cantine, rilevan do nuove prove
su lla quan tità dei prodo tti, dalla quan tità di paglia, di fieno, di
bestiam e, dalla tenu ta dei vasi vinari, eco-, ecc.

S’inform erà dei prodotti  massimo e minimo del dodicennio
ohe, per la eccezionalità loro, saranno più degli a ltri facilm ente
ricordati.  Stando a G asparin il  prodotto medio equ ivarrebbe m e-
diam ente 0,66 del massimo e 1,5 del minimo. Se i due p rodotti
medi così ottenuti non sono lontani tra loro il metodo è a r ite -
nersi come discre tam ente attend ib ile; in caso diverso la m edia
dei due medi p o trà porgere un nuovo dato approssim ativo da
confron tarsi e rettificarsi con gli a ltri in altro modo ottenuti.

In ogni modo dal prodotto lordo così ottenuto,  pe r induzione,
devesi  d etra rre la  quota m edia di  eventualità  sinistre.

La nozione relativa ai  danni concreti  può aversi  storicam ente
da registri di contabilità ben tenu ti, o in altro modo, pe r un lungo
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periodo di tempo; oppure si  può soltanto acquisire da informa-
zioni locali.

Nel primo caso sieno 1 1; «a; *3; i danni in concreto ve-
rificatisi in un periodo n sì lungo che vi si possano ritenere com-
pene trate tutte le con trarie eventualità o rdinarie e prevedibili
e che si sieno verificate rispettivam ente nei tempi

L’accumulazione finale di ta li danni sarà:

A  =  t x( \ - \ - r ) n  tl + *2 (14*r ) H <f + * 3 (1 + r ) ” ** + • • • • + f’«
e  la  quota  annua:

. r
* ~"A ( 1  + r)_!Ll ’

Nel secondo, se noto, ad esempio, che per il frumento ogni
10 anni una grand inata porta via */a del prodotto P ;  ogni 4 me-
diam ente Vk;  che le pioggie au tunnali  prolungate ogni 8  anni di-
minuiscano il raccolto di Vio

i  =  'l*P U + r)!Ll + V .P (l + r)i_l + V1 0 -P (1 + »•}*_1

A commisurare i  danni della grandine possono anco valere i
premi reali o supposti pagati alle società di assicurazione. (Y. § 70
lett. b,)

Con approssimazione assai la rga possono valere i dati della
seguente tabella :
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Quote medie d'infortuni su lle produzioni ag rico le .

T a b e l l a CHI.

a
a c$t~i

Monti

Frumento ed altri cereali in buon

noo5
» _ !

ccS
s C

ol
li a

nord
a

sud

clima,  e  buon  terreno .  .  .  .
Frumento ed altri cereali in buon

clima, e in terreno mediocre o

v.* V,3 VIO  ;

I

V io Vo

c a t tiv o ..........................................
Frumento  ed  altri  cereali  in  oli-

Va V.O Vo J Va Vh

ma in c o s ta n te ............................
Frumento ed altri cereali in eli-

Ve 1!'i v . !
I

V h Vv

ma rigido, con neve abbondante
Granoturco e legumi in buon ter-

V7 Vs V; 11. V 6

reno a s c i u t t o ............................
G ranoturco e legumi in buon ter-

Vio 1/l2 Vio  !1 Vio - !
reno ir rig u o ................................

Granoturco e legumi in terreno
V12 Vii V' 12 V.s

1
ingrato ed a sc iu tto ...................

Granoturco e legumi in terreno
Va

ì
V,0 Va Vo _i

j

ingrato ed i r r i g u o ...................
Canapa, lino, colza, ravizzone, ec*-.

1 'I* Va

ifI 7

Vs Vs
I

e piante ti n to r ie .......................
Uva, foglia di gelso, o frutti di-

versi,  calcolando in parte le
m ala ttie cui vanno soggetti e

t '.8 Ve i
“ i

j  j
le offese dei parassiti . . . . Va Vi Vs Vi

Olivi,  aranci,  piante da giardino . — Vo Vo Vo  1
Castagni, ghiande............................ '  — — Vo V.0 I  Vio  1
Ortaglie, semenzai d’a lb e r i. . . j Vio ! v,« V,0 V.0 | Vio
P atate, carote, barbabietole, ecc.  ̂ V« V,o Vio V.0 | Vio
R i s o ................................................... V,o V,2 — — 1  —
Fieno dei p rati natu rali . . . . V,a Vu 1 Via V.0 V,.

„ „ artificiali. . . . V.4 v« V.0 Vo 1
Taglio d’inverno delle m arcite. . Vs Ve — —

1

Strame di valle................................. V, 2 V,0 — - —  (
Piantag. legnose prod. dellefoglie 1U-i ! Vt2 V.. V,f V».

„ „ delle fascine * /18 v,« Vi8 V .8 V.8
„ novelle e vivai. . . V.o Ve Vs Vt Vt

Boscaglie di ceduo, legno forte . — — Vao Vao V»
„ „ legno dolce. Vis Vis V,5 Vie V. 5
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Dalla produzione annua media conguagliata, laddove ado-
pransi sementi prodotte sul fondo, può senza più detrarsi la loro
quantità media complessiva nel caso dell1 economia d iretta, e,
dalla parte domenicale conguag liata della produzione, la p arte
domenicale delle sementi nel caso della colonia parziaria.

2.o. Traduzione in denaro della produzione m edia annua
conguagliata in n a tu ra .  Vedi le  norme esposte alla  let tera b)
parlando dell’affitto.

3.  * D etrazione delle spese medie annue. Constano : a) dello
spese di manutenzione e conservazione del capitale fondiario
(Vedi § 18 à 36.) ò) di quelle di manutenzione e conservazione del
capitale di scorta (Vedi § 46 per gli anim ali; § 49 a 56 pe r le mac-
chine e strumenti.) c) delle spese ordinarie annue medie di  pro-
duzione complessive nel caso dell’economia diretta, di pa rte p a -
dronale nella colonia parziaria. Tali spese si riferiscono e alla
mano d’opera (§ 62 a 70V, alle im poste; alla direzione ed ammi-
nistrazione (§ 70 le t te ) ; agli acquisti eventuali di m aterie prime
(concimi, solfo, solfato di ram e ecc.) fuori del fondo. Non si consi-
derano nella categoria dei prodotti e parallelam ente nella catego-
ria delle spese, quelle cose utili che, otten ute nel fondo, si co-
stituiscono in esso quale mezzo di nuova produzione. Quindi non
le paglie, i fieni, od altre sostanze p rodotte e consumate dal be-
stiame dell’azienda, non il letame ed il lavoro animale ottenuto
ed impiegato nell'azienda , ecc.

4.  ®D etrazione  del  beneficio  industr ia le, La differenza P — S
(Vedi § 16 pag. 83.) dà il compenso rela tivo a tu tti i capitali im-
piegati e quindi al fondiario ed all’ industria le. Ne deriva che:

B f — P  — (£>’ + B i )

detto B i  il beneficio industriale.

Nella p ratica si determina V importo approssimativo del bene-
ficio industriale proprio del capitale circolante,  applicando al-
l’importo delle spese annue an ticipate (di  cui al  N.° 3) un’ aliquota
m edia tenuto conto del tempo medio pe r cui dette spese furono
anticipate.  Se,  dette prese furono anticipate con una certa unifor-
m ità nei vari mesi dell’anno, si applica loro (e con sufficientissima

r
approssimazione) — come ragione media.  Riguardo al  beneficio in-

dustriale relativo al capitale agrario di scorta, devesi determ inare
l’importo medio di ta le capitale complessivamente impietrato nel-
l’az ienda nel caso dell’economia diretta, di parte domenicale nella
colonia p arz iaria e tale im porto medio si m oltiplica per la conve-
n ien te ragione r  annua media. (Vedi osservazioni in proposito al
§ 16 pag. 81-83,)
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5.  ° C apita lizzaz ione del beneficio fo n d iario annuo p o e t i-
cipato costante. (§ 16 pag. 81-83.)  Se la valutazione com piesi
all’inizio dell'annata a g ra ria basta dividere B t  per  la  rag ion e .
A determ inare la ragione  media corre la tiva alle condizioni p ro -
prie del mercato locale,  il  perito avrà a guida il  proprio cri te -
rio, il giudizio comune, i fatti di transazione recenti, onde p o ssa
em ergere a quale saggio ordinariam ente ed attualm ente in q u e lla
determ inata zona si dispone la m ag gioranza degli acqu iren ti ad
investire in fondi i p ropri oapitali e la m aggioranza dei v end ito ri
a perm utare in denaro i  fondi rustioi.  T ale ragione media re g io -
nale si  modificherà opportunem ente tenendo conto dei comodi e
delle condizioni speciali del fondo in esame.

6.  ° A ggiu n te  e  detrazion i  da  fa rs i  a l  va lor  cap ita le .  L a
determinazione del beneficio fo ndiario  compiesi nella ipotesi che
il fondo sia in condizioni ordinarie e nelle varie sue p a rt i in su f-
ficiente ed ord inario stato di  manutenzione e conservazione.
Quindi è che se occorrono lavo ri immediati di sistem azione d e lla
superficie, o di viabilità, o di restauro ai fabbrica ti eoo. la re la -
tiva spesa occorren te va d etrat ta dal  valore fondo. Cosi  p u re
occorrendo (Tedi § 83 le tte ra c.) la spesa di costruzione dei fab-
bricati deficienti o m ancanti.

Invece,  d i  regola,  le  spese  con tra ttua li  d i  vendita,  non  d eb-
bono costituire oggetto d i detrazione da p a rte dello stim atore .

Qualora per contro vi fosse un fabbricato superfluo (V edi
§ 83 lettera c.) potrebbe esso costituire un’aggiunta,  come even-
tualm ente se vi  fossero delle p ian te arboree da legna m ature p e r
il  tag lio non conteggiate nella produzione annua, l’ importo d i
quelle scorte od al tri  valori  che il  proprietario intende cedere e
valutare insieme col fondo.

d) S is te m a d i  e n f i te u s i .  — L’enfiteusi  genera lm ente  è
così costituita:

1 / All’atto del con tratto che dicesi di investitu ra  il fitta io lo
o livella rio  o enfìteuta  o u tilis ta  paga,  a titolo di  buon ing resso
al p rop rietario  o domino  o dire ttario, una quota detta adea le
(soventi un multiplo del canone annuo).

2 .0 L’enfìteuta deve pagare annualm ente un livello o canone
in denaro  o in  na tu ra  o m isto con p restazione d ’opera.

3.0 Ogni determ inato numero di anni (di solito 29) deve l’en -
fi te ut a riconoscere il d iritto del dominio diretto, rinnovando  il
con tratto (le spese di rogito sono generalm ente a suo carico) e
pagando una determ inata quota che dicesi di ricognizione.

4.° L’enfìteuta può, di  regola,  cedere liberam ente ad a ltr i  il
suo dominio u tile  se  pure  il  p roprietario  non  voglia  e  possa  r i -
ten erlo per sè in base a l d iritto di prelazione . Essendovi tra passo
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di dom inio u tile  l’enfiteuta deve p agare al dominio d iretto  una
determ inata quota d etta laudem io.

5.® L’ enfiteusi può essere perpetua o temporanea.
Se è p e r p e t u a , il dominio diretto gode ogni anno a perp e-

tu ità il canone annuo c trado tto opportunem ente in denaro, meno
una quota s di spese m aggiore o minore a seconda dei pa tti spe-
ciali del con tratto ; ogni 29 anni percepisce la quota $ di rico-
gnizione; e ad ogni trapasso (mediamente si  com puta avvenga
ogni 15 anni) percepisce il laudemio X. Il valore capitale del do-
minio diretto,  posto ohe la p rim a quota di  r icognizione debba
riscuotersi  tra m anni è dato d a :

V<m . = - (1 - f #•)«* _ ,_______ *
(1 + r ) 29— 1 ( l + r ) ,5- l

E il  valor capitale del domin io u tile  posto che sia Bf il bene-
ficio fondiario del fondo considerato come libero e q x l’importo
delle spese di rogito :

Va.,
B f

1 = iL + ^ + e.)
( l + r ) w  ,

(1 + r) (1  4 - r) 16—  l 1

Se l’enfiteusi è t e m p o r a n e a ed al momento della valutazione
mancano d  anni a l suo term ine:

Va.a• = (c — s)
(1 + *•)* -  1
r  (1 4- r)d

d
+  2

a (1 +
X

(1 + » • )* -!

esprimendo il secondo term ine l’accumulazione iniziale, od al-
l’ epoca della valutazione, delle quote di ricognizione che rim an-
gono a riscuotersi dall’epoca attuale al term ine d  del contratto ,
ed il terzo termine l’accumulazione iniziale delle quote di laudemio :

Vd.u. = B f (1  - 1
r ( l  4 - r )d

(c — s) u +»■) " - 1 , £
r ( l  +  r)<*  _ r S ■? + ?' - + Z — ------

U +»•)* « ( 1 + > )'•

99. — Relazione di stima.
a) G e n e r a l i t à . — Il lavoro dello stim atore si divide netta*

mente in due parti,  dapprim a determina tu tte le condizioni in-
trinseche ed estrinseche del fondo da valu tars i a fissarne i ca-
ra tte ri e form arsi un’ idea a stra tta della sua u tilità e dei suoi
comodi;  in appresso,  da questa idea astrat ta,  o risale d iretta-
m e l e alla  dèterminazione del  valore venale (stima d iret ta  em-
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pirica o indiretta o comparativa) o traduce questa idea a s t ra t ta
della utilità in concreto e da questa risale al valore del fondo
(stima analitica o razionale).

La Relazione d i stim a  con la quale il perito rende conto d e l
suo operato si divide analogamente in due par ti: Identificazione
e descrizione del fondo; Conteggio di stima.

h) Id e n ti f ic a z io n e  e  d e s c r iz io n e  d e l  fo n do .  -  P er  id en-
tificare e descrivere un fondo a scopo di stima può seguirsi l’o rd ine
seguente :

1.0 denominazione  speciale p ropria del fondo,nome del suo
attuale p roprietario e possibilmente, atto e data delPacquisto ;

2.° ubicazione  o luogo in cui il fondo, si trova: provincia, co-
mune,  frazione;  — generalità  sulla  posizione e sulla giacitura,  ecc ;

3.0 accesso o s trada da cui si accede al fondo; a chi a p p a r-
tiene, come è m antenuta, donde pa rte ; distanza dal piò prossim o
centro abitato;

4.0 fo rm a e configurazione se regolare o irrego lare;  se in
uno o più corpi;

5.0 coerenze o linee d i confine; è opportuno incominciare
la loro descrizione dal punto in cui la s trada di accesso tag lia
il confine e girare inverso destra sino a rito rna re al punto d i
partenza. D’ogni linea di confine deve indicarsi esattam ente la
consistenza, esponendo se tra tta si di muro, fosso o siepe o s trad a,
a ohi appartengono e a chi fa carico la loro manutenzione; l’an-
damento, ecc. N inna m inu tezza in argomento è soverchia;

6.° sistem a d i conduzione od am m in istrazione  del  fondo;

7.0 consistenza del fondo. Superficie catastale e, in m olti
casi trattan dosi di stima analitica, superficie effettiva; sua re p a r-
tizione ord inaria per qualità di colture e per bontà di te rren o ;
metodo di sistemazione del terreno, viabilità, fe racità del terreno,
stato delle piantagioni legnose,  eoe.,  ecc.

8.0 fabbricati. S’ind ica la loro posizione, disposizione, a c -
cesso, la loro am piezza, stato di conservazione. Occorrendovi
immediati ris tau ri si rimanda a speciali alleg ati nei quali si de-
term ina la spesa correlativa; così pure se fossero deficienti in
qualche parte loro o m ancanti, ecc.

9.0 scarico rappresen tato da lla piazza commerciale o di
smercio ordinario dell’azienda;

10.0 inventario delle arborature.

S’indicano infine, quando vi sono, le servitù attive e passive .
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D etrazioni.
I  — Spese  an ticipa te  annue  medie  da  re in tegrarsi  :

a) P e r manutenzione e conservazione del ca-
pitale fondiario

1. ° manutenzione e conservazione dei fab-
bricati capitale L............al °/oo..........................L. . . . . .

2. ° loro assicurazione contro gli incendi ca-
pitale L ............ al  ° / o o ............................................ ... ..............

3. ° rinnovazione dei filari di vite . . . . * .......
4. ° mano d'opera a ricavar fossi principali di

scolo,  m antenere le  strade ecc.gior.  N.°...  aL .„.  „ ...........

b) P e r manutenzione e conservazione dei
capitali di scorta

1. ° assicurazione sul bestiame cap. L. . . .
quota padronale i\  .  .  .  °l0 0 ................................. * ..............

2. ° manutenzione e conservazione macchine
e attrezzi cap. L. . . . al . . . °/0 quo ta padr. „ ............

c) P e r spese ordinarie annue di pa rte pa-
dronale

l.° acquisto di solfo e solfato di ram e eoe. « ............
2.0 acquisto di concim e..................................... ..............
3.  °  im poste .................................................... ... ..............
4.0 ferrature veterinario,  ecc.  (quota padr.) ..............
5.0 quota domenicale di direzione ed am -

ministrazione ............................ .... ........................... . . . . . .

II.  — Benefìcio in du str ia le :
a) In teresse sull'im porto di tali spese in

L. . . . che ritenendosi mediante an ticipate per
mesi . . . si conteggiano al . . . °/0 ...................

b) Il capitale di scorta mediante antici-
pate dal proprietario è costituito

l.o da bestiame N.*. . . oapi, del peso vivo
di q. . . , p e r ............................................................ ... ..............

2. ° da macchine ed attrezzi p e r..............* ..............
3. ° da mangimi, lettimi, conoimi, sem enti,

di sua p a r t e ............................................................ ... .............

Totale capitale di par te domenicale L..............

Al qual capitale si  dà il  fru tto annuo del
. . . °/0 e quindi d i ...................................

Totale delle detrazioni L
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Benefìcio fondiario  L.  .  .  .  —  L.  .  .  .  =  L.  .  ,  .

Date le condizioni del mercato locale e quelle speciali del-
l’azienda in esame si ritiene opportuna la capitalizzazione al
.  .  .  #/0;  il  valore del fondo, a cancello aperto,  considerato al-
rin ìz io dell’an nata agraria , risu lta quindi di L. . . .

Al qual valore riteniam o dover fare le seguenti  aggiunte . . .
e le seguenti  detrazioni .  .  .

P er i l conteggio d i s tim a relativo alle aziende od ag li ap-
pezzam enti  a prodotti  e spese annue variate, vedi § 16 lettera  e

100. — Stima delle servitù di usufrutto
e di altri diritti prediali.

Previa osservanza degli articoli 476 a 521 del Codice Civile,
l’usufruttuario usa dei Beni soggetti  a tal  servitù come di cosa
propria e ne gode, di  regola,  interamente i  rispettivi  benefìci
fondiari. Il valore di tali Beni dev’ esser quindi diminuito di un
capitale corrispondente all’accumulazione iniziale dei benefici
fondiari  o di  quella lor par te che gode annualmente l’usufrut-
tuario durante la servitù. La quale può avere durata definita
(ad esempio sino all’età maggiore di uno od altro erede) o in-
definita (ad esempio pe r la vita di una o più persone). In que-
st’ultimo caso se ne determina la durata probabile in base alla
vita media dell'uomo tenuto conto dell’età attuale di chi gode
l’usufrutto.  (Vedi Tabella CIV a pag. 370.)

Stabilita la durata d poato che il  diritto di  usufrutto faccia
godere annualm ente il  beneficio fondiario B f  equivalente a quello
del fondo considerato come libero

V =  B f  -  B fr
(1  +  r ) * -  1_
r ( l + r)* *

Il  cui  secondo termine rappresen terebbe il  valore attuale
dell’usufrutto,  posto che si  voglia e possa riscattare una tal
servitù.

Se il godimento non fosse totale e solo una parte di B f , che
diventa B fìt fosse goduta dall’usufru ttuario

r B f ,
( l + r ) * - l

r  (1 d- r)d ’
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T a b e l l a  C IY . V ita probabile.

Età
presente

(anni)

0
1
2
3
4
5_

‘ 6
7
a
9

10
11
12
13
14
15
Iti
17
18
19

_ 20_
21
22
S
24
25
20
27
23
29
30
31
32
33
34
35_
36
37
38
39

_40_
41
42
43
44
45
46
47
48

Vita futura probab. Età Vita  fu tu ra  p ro b ab .
(aunì) presente (anni)

Sussmilch R am eri (anni) Sussmilch R am eri

2 9 ,- 49 18, - 18,98
42 .- 31,85 . 50 17,— 18,28
4 « ,- 40,27 1 51 1 7 ,- 17,69
47,- 44,78 ' 52 16 ,- 17,06
4 8 ,- 46,44 i 53 16 ,- 16,41
47,— 47,25 54 15,— 15,77
47 ,- 46,95 55 15,— 15,12
47,— 46,56 56 14,— 14,94
4 6 ,- 40,09 1 57 14 .- 13,84
46 ,- 45,53 58 13,— 13,35
4 5 ,- 44.88 l( 59 1 2 ,- 12,76
44 ,- 44,15 60 12, 12,17
4 4 ,- 43,41 61 11,— 11,65
4 3 ,- 43,67 62 I L - 11,13
42 ,- 41,93 63 IO,- 10,61
42,— 41,18 64 10, - 10,10
4 L - 40,48 65 9,— 9,60
40, - 39,77 66 9,— 9,11
39 ,- 39,06 67 8, — 8,64
38,— 38,34 68 8 , - 8,17
3 8 ,- 37,63 69 8,— 7,73
37,— 37,02 70 7,33
36 — 36,41 71 7,—■ 6.90
35,— 35,81 72 7,— b,o3
3 5 ,- 35,20 73 . 7,— 5,98
34, 34,59 74 6 , - 5,87

" 33 ,- 38,9G 1 75 6,— '6,60
82 ,- 33,33 , 76 6,— 5,28
32 ,- 32,70 i 77 5 , - 4,97
31,— 32,06 78 5,— 4,69
3 0 .- 31,43 79 5 , - 4,43
29,5 30,77 " 80 5 , - 4,21
29.- 30.09 81 5 , - 3,95
28,5 29,42 82 5, — 3,72
27, - 29,76 83 5,— 3,53
27,-
26,—

28,08
27,44

84
85

4,-
4 ,-

3,41
3,40

25,— 26,77 86 4,  - 3,24
2 5 ,- 26,15 87 4 , - 3,11
24,— 25,51 88 4t— 3,01
24 ,- 24,86 89 3 , - 2,93
23 ,- 24,20 99 3 , - 2,83
22,— 23,55 91 3, - 2 63
22 ,- 22,90 92 3 , - 2,44
2 1 ,- 22 24 93 2,— 2,26
20,-  , 2L58 94 2 , - 2,02
19,5 I 20,93 95 ],— 1,691 9 ,-  , 20,28 96 0 , - 1,38
18,5 1 19,63
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In modo analogo si procede alla valutazione di fondi soggetti
alla servitù di pascolo . di vangativo , eco., ecc., con l’avvertenza
che se perpetue e producenti un danno annuo netto b:

101. — Stima dei danni della grandine.
G enerali tà * . — Il perito chiamato a valutare il danno ca-

gionato dalla grandine, visita i campi con la scorta della po-
lizza  ove sono indicate le situazioni dei medesimi, la superficie
loro e la quan tità e il valore dei prodotti assicurati. Accertatosi
bene delle identità della ubicazione, indaga in primo luogo se il
prodotto indicato nella polizza come ottenibile dal fondo dan-
neggiato equivale o meno a quello che mediamente si può con-
seguire nella località;  esamina in secondo luogo, prendendo a
confronto i  campi contermini non danneggiati  dalla grandine,  se
per brine, pioggie prolungate, inclemenza di stagioni, parass iti
vegetali  o animali...  debbasi o meno compiersi  una prim a de tra-
zione dal raccolto medio probabile ; si fa in terzo luogo un con-
cetto della entità dell’intortunio prendendo in considerazione il
danno subito dalle colture non assicurate esistenti nella zona
colp ita; determ ina infine la percentuale del prodotto so ttratto
dall’infortunio o rimborsabile dalla compagnia di assicurazione.
P e r tale ultima ricerca possono, per i cereali, porgere aiuto le
norme seguenti:

Di rado subiscono forte danno colpiti in erba, specie prima
dell’accestim ento; colpiti  in spica il  più danneggiato è l’avena
che perde più facilmente le cariossidi, segue l’orzo mutico e
quindi l’aristato ; il frumento mutico e l’aristato ; la segale. A de-
term inare il danno dovuto alla caduta dei semi possono eseguirsi
vari saggi contando i rimasti sopra determinate superfici. Si ri-
corda che un litro di avena contiene 16000 a 22000 cariossidi ; che
un litro d’orzo contiene 13-18000; un litro di frumento 14000-25000;
di segale 18-40000 a seconda delle varietà . Una volta stabilita la
produzione probabile media per ettaro,  si  ha quella per m .2  o
per d m e,  in base ai  dati  p recedenti,  no ta fa varietà,  il  numero
dei semi che dovrebbero trov arsi  sull’unità di  superficie da porsi
in rapporto con quello ohe mediam ente in fatto vi si è trovato .

P e r il riso possono valere» a seconda delle varietà, i dati se-
guen ti: numero dei g rani per ogni pannoccchia di Giapponese
aristato nero 300-340; per il  Peruviano 180-220; per il  Giavanese
nero 180-200; per il Paraguayano 140-170; per l’Ostigliese 180-220;
per il Novarese 140 160.; per il Francese 120-150; per il Giap-
ponese comune 170-190; per il Bertone 130-150. In un chilogramma
di riso ne entrano 31*32 mila cariossidi di Ostigliese e di F ran-
cese ; 32-33 mila di B ertone; 34-36 mila di Giapponese comune.
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102. — Stima delie miniere cave e torbiere.
C anevazzi.

V =
( l - f r ) H - i

+  Ì T + A - S

[l + r)n

nella quale a è il  provento netto annuo medio retra ib ile p er la
durata di n  anni ohe si  presuppone durare la m iniera o la cava ;
& la spesa ohe, dopo l’esau rim ento, si deve sostenere p er ricav are
dal terreno il  reddito netto annuo costante posticipato b;  A  il
cap itale retraib ile  dal  m acchinario,  legname e q uan t’al tro p uò
probabilmente ricava rsi, al ne tto , dai fab br ica ti, m acch ine )
utensili, m ateriale, ecc., ecc.

103. — Stima per espropriazioni forzate.
G en era lità* . — Criteri generali sono i seguenti (Legge

25 giugno 1865):
1.  °  trattandosi di  espropriazione totale  perpe tua ,  l’ind en -

n ità cui ha diritto il proprietario , deve corrispondere al g iusto
prezzo che avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione
di  com pra  v en d ita ;

2.  °  nel caso di espropriazione perpetua  pa rz ia le ,  l’inden-
n ità sarà com misurata da lla differenza t ra il giusto prezzo del-
l’immobile innanzi la espropriazione ed il  giusto prezzo della su a
parto  residua;

3.  °  se la espropriazione è tem poranea,  l’indennità deve
corrispondere  a lla  somma totale  dei  redd iti  perdu ti  duran te  l a
occupazione, ripo rtati tu tti all’attua lità ; oltre qualu nque d an no
relativ o alle perdite avvenire ugualm ente r iporta to all’a ttu a l ità ;

4. ° il compenso relativ o ad un qualsiasi deterio ram ento ,
deve eq uivalere il cap itale attualm ente rispondente a lla d im inu-
zione dei red diti avvenire e se è possibile, la somma a ttua le p re -
vedibile occorrente a ricondurre il fondo nel suo primitivo s ta to
di produttiv ità.

Devesi poi ten er presente, in capitalizzare il benificio fond iario
so ttratto  o  la  misura,  annua  dei  danni,  d’usare  d’una rag ion  d ’i n -
teresse alcun poco inferiore a quella pro pria al  libero comm ercio,
tenuto presente il vincolo alla liber tà personale del p rop rie ta rio ,
tenuto presente che in cambio di un capitale imm ediatam ente p ro -
duttivo e ohe ha tendenza ad aum entar di  valore,  ne r iceve un o
immediatamente non produttivo e ohe, nelle condizioni attuali, h a
tendenza a dim inuire di  valore,  eoe.,  eco.

Specie nelle espropriaz ioni parziali tem poranee o pe rpe tue s i
cade spesso in un grave e rro re nello stabilire, in molti casi, il
compenso pe r le p ian tag ioni legnose.

D’ordinario p er le p ian te da legna giunte a m atur ità s’ u sa
consegnarle estirpate al proprietario senz’ altro indennizzo, e così
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facendo si compensa del valore del soprasuolo reso netto dalle
spese di taglio non della forza  v irtua le  del  terreno o della sua
capacità a da r nuove piante.

Nel caso dell1 espropriazione perp etua se ad ogni n anni  è
dato ottenere un reddito T  col montante finale di spese S  l'equo
compenso, detta s la  spesa  di  taglio  è  :

C - T - S
( l  + r)"__l + ( r - « )

e non soltanto ( T — s).
Nel caso dell'espropriazione temporanea,  se r ita rdas i  di m

anni il  reim pianto in causa dell'occupazione del te rreno :

C  =  ( r - « )  +
T — S

(1 + r ) n _ l
T - S

(i  4 “r )tn M + r )w— 1|
P er le piante novelle suscettive di trap ianto, s 'u sa dare, come

unico indennizzo, le piante medesime e la spesa di trap iantam ento,
tenendo conto a un digrosso di quelle che non attecchiscono.

Anche qui se la pianta novella,  o in qualsiasi  sua età,  è su-
scettiva di un'accumulazione finale di reddito netto Fa nei d  anni
residui della sua vita, e A n in un suo intero ciclo » :

Nel caso della espropriazione pe rpetua il giusto compenso è :

C = j f t f+ (1 + r)„ _ , j u + ,.)d •

Nel caso della espropriazione tem poranea se essa accagiona
nel reirapianto un ritardo di m  anni:

r \ F  . ____ 4 - ____ _____________________ 4 » __________
I (i + > ) " _ l I (!+»•)<* (l + r)“ |(l + r ) " _ l |

equivalente c. s. alla differenza tra ciò che si percepirebbe non
avvenendo la espropriazione e ciò che in fatto è dato invece di
percepire.

Nel caso della espropriazione temporanea detto D ii danno annuo
duran te i d anni che perdura la espropriazione, detta S  la  spesa
da doversi sostenere al termine a porre di nuovo in condizioni di
produttività il  terreno ; posto che per dx ann i si percepisca un be-
neficio fondiario B f x anziché l'iniziale e l’avvenire B f

Cr=,D fi  + r )d _ 1
+  ■ -  +  W - S / Ì )

(1 -f- _1
+ ^ (1 +  r *  r ( H - r ^  +  rf‘

(Vedi in argomento la Pa rte IX - Legislazione Agraria.)

104. — Catasto.
a)  S t a t o  p r e s e n te  d e i  o a t a s t i  in  I ta l ia .  —  Conta  l 'I ta l ia

9 Com partimenti ca tastali con 2*2 sistemi censuari diversi per
l'età, gli intendimenti, il metodo con cui furono condotti.
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b)  Parte  estim ativa  della  Legge l p  m arzo 1886 sul  r io rd i-
namento dell1 imposta fo n d ia ria . — Sarà provveduto a cura dello
Stato, in tu tto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico,
partice llare ,  u n iform e , fondato sulla m isura e sulla stima, allo
scopo:  1.® di  accerta re  le  proprietà  immobili  e  tenerne  in  ev i-
denza le variazioni; 2.o di p erequare la imposta fond iaria (art.l.°) .

Tale articolo racchiude il concetto fondam entale della Legge.
Geometrico sta a significare che il ca tasto deve comprendere la
rappresentazione grafica [mappa) dei fondi nella sua estensione
e posizione ed in coerenza e continuità con gli a l tri beni immo-
bili costituenti il territorio dello Stato. P artice llare  indica  come
tale rappresentazione debba discendere a lla parcella o partice lla
ca tasta le intendendosi per essa una porzione con tinua d i  ter-
reno  o  d i  fa bbricato  s i tu a ta  in  u n  medesimo  com une,  a ppa rte-
nente  ad un medesimo p roprie tar io  e  ehe  abbia  la  medesima
q ua lità  e  classe  o  la  stessa  destinaz io ne .  L a q ua lità  si  riferisce
a lla coltura ed all’ uso (ara torio , vigneto, o live to ,eco.); la classe
a lla  feraoità  del  terreno  (1.%  2.*,  3 / . . . . )

Si hanno tre categorie di enti o p arce lle: l.° parce lle produt-
trici in genere ove la stima si fa in base a lla ren dita ;  2.° co-
struzioni ru ra li ; 3.° aree sottra tte in altro modo a lla coltivazione.
— Le prime diconsi di coltura, le ultime di destinazione. Discen-
dendo il catasto alle particelle di proprie tà e di coltura, la parte
estimativa può compiersi per classi e tariffe studiate in parcelle-
tipo ed applica te alle a ltre con metodo comparativo o di confronto.

P rim a di operare il  rilevam ento si procederà a lla delim ita-
zione e, ove sia necessario, a lla terminazione delle pro prie tà co-
munali, da farsi dalle Commissioni censuarie comunali in con-
corso con quelle dei comuni limitrofi o loro delegati e delle pro-
prie tà com prese nei singoli comuni da farsi sotto la direzione
di un delegato della rispettiva Commissione comunale e sotto la
vigilanza della Commissione stessa , in contradditorio coi rispe t-
tivi possessori (art. 4-6). I beni saranno in testati ai rispe ttiv i
possessori quali risulteranno a ll’ atto del rilevam ento ; quelli in
contestazione saranno intestati,  con riserva, al possessore di
fatto , e quelli dei quali non si potessero conoscere i possessori
saranno p rovvisoriam ente in testa ti al demanio dello Stato (art. 7).

La stim a dei terreni stabilisce la rend ita im p onibile  la  cui
base è il benefìcio  fo n d ia rio  escluso cioè qualunque redd ito di
ordine in d u s tr ia le . Nel com pilare, comune per comune, la tariffa
di estimo per ogni qualità e classe si considereranno i fondi in
sta to di ordinaria e d u ra tu ra coltivazione, secondo gli usi e le
consuetudini locali. La determinazione del prodotto lordo sa rà
fa tta sulla media del dodicennio 1874-1885 ovvero di un periodo
più lungo per le colture speciali che così richiedessero , senza
tener conto di una straord inaria diligenza o negligenza. Tale
produzione, se così determ inata, dovrà già ritenersi a l netto da lla
quota di eventu alità sinistre. La valutazione dei prodotti sa rà
fa tta su lla media dei tre minimi prezzi medi annui del Comune,
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verificatisi nel dodicennio 1874-1885 tenu to conto del d isag g io
medio della carta.  Con gli  stessi  criteri  saranno detrat te  :  1 ° le
spese di produzione, conservazione, tra sp o rto ; 2.® le spese e i
contributi per opere perm anenti di difesa, scolo e bonifica; 3 ° le
spese di manutenzione delle colture ; 4.° le spese di am m in istra-
zione e,  dove occorra,  una quota per infortuni.  Nel procedere a l  r i -
lievo delle parcelle ed al  classam ento e quindi  nell1 assegnare,  p e r
confronto, la rendita imponibile, non si te rrà conto di quei m ig lio ra -
menti  che il  possessore dim ostrerà di  aver fat ti  posterio rm ente a l
1° gennaio 1886 nè a deterioram enti  intenzionali  a frode del ca ta sto
0 dipendenti da circostanze eccezionali. (Per la dim ostrazione d e i
miglioram enti introdo tti dopo tale epoca — vedi lettera seguen te.)

1 fabbricati ru ra li (per la loro consistenza vedi § 35 le tte ra e)
sono esenti  da imposta.  Saranno escluse dalla im posta fo n d iaria
le miniere, le cave, le salino, le tonnare.

T utti gli atti occorrenti per la formazione del catasto s a ra n n o
esenti dalla imposta di reg istro e bollo ed i co n tra tti di p e r -
muta e vendita immobiliare, stipu lati per rettificare o m ig lio rare
1 confini e la configurazione dei beni, qua lo ra il valore di o ia -
schedun immobile non superi  L. 500, non saranno soggetti,  r i -
spetto al trasferim ento, ohe a lla tassa fìssa di L. 1,00 e p o tran n o
essere stesi su ca r ta da L. 0,50; inoltre le tasse di arch ivio e d i
voltura saranno ridotte al la  m età (art.  41).

Se alcuna Prov incia chiederà per mezzo del suo Consiglio ohe
i lavori c atastali sieno in essa anticipati, e si obbligherà d i a n t i-
cipare la m età delle spese occorrenti, la domanda po trà e sse re
accolta ; compiuta, nella Provincia, la catastazione, s’ im p o rrà
T aliquota del 7 °/0 sopra il reddito imponibile.

c)  D enunzia  dei  m ig lioram enti  posteriori  a l  l .°  gemi.  18 86 »
— A tenore dell’art, 12 della Legge non si ha riguardo a quei m i-
glioram enti  che i  possessori  addim ostrano avere introdo tti  dopo
il l.° gennaio 1886. P er tale dimostrazione dei m iglioramenti in -
trodotti  o di  quelli  che si  intende introdurre,  il  possessore deve
presentare , su appositi moduli, in doppio originale, alla r ispe ttiva
Commissione censuaria del suo comune, una dichiarazione com -
provante lo stato primitivo del terreno ed il  miglioram ento in tro -
dotto o da in trodursi,  controfirmato da tre possessori  dei te rre n i
conterm ini.  L a Commissione comunale esamina la dichiarazione
e,*nei cas i dubbi, ha diritto di reca rsi sopra luogo e verificare la
verità dell’esposto. Controfirma le due dichiarazioni restitu en -
done una copia al  possessore,  il  quale se ne v a rrà come tito lo
dimostrativo di fronte l’operato re catastale.

d) E stra tto del Regolamento 2 agosto 1887 risg u a rd a n te
le  operazioni  d i  s tim a  catastale  ed  is tru zio n i  posterio ri  a l
15 aprile 1889 e 30 lug lio 1891, — L a  q u a l i f ìo a z io n e  consiste
nel distinguere i te rren i d’ ogni comune secondo le specie es-
senzialmente diverse tan to per la diversa coltivazione a cu i
vengono sottoposte quanto per il diverso loro prodotto sp on-

Digitized by C j O O ^ I c  •



-  377  -

taneo ed anche per altro condizioni e circostanze naturali e
perm anenti  (Reg. a rt.  76).

P e r  indicare  i  terren i  di  una  stessa  qualità  devono  usarsi
uguali denominazioni in tutti i comuni del Regno, denominazioni
così stabilite (Istruz.® 15 aprile 1889): l.° Semina tivo  (S.); 2.® Sem i-
nativo irr igu o  (Si.); 3.° Sem inativo m isto a colture arboree (Sa.);
4.® Sem inativo c.  s.  m a irr ig uo  (Sai.); 5.® P rato  (P.); 6.® Prato
irriguo  (Pri.); 7.° Pra to a colture arboree (Pra.); 8.® P rato  i r r i -
guo a colture arboree (Prai.); 9,° Prato a m arcita  (M.J; 10.® R i-
saia stabile  (R.); 11.° Pascolo (P .); 12.® Pascolo arborato  (Pa );
13.® Pascolo cespugliato  (Pc.); 14.® G iardino  (GL); 15.® Orto (O );
16.® Orto  irr iguo  (Oi.); 17.® A grum eto  (Ag.); 18.® Vigneto  (V.);
19.® F rutteto  (F.); 20.® Uliveto (U.); .21.® Gelseto (Ge.); 22.® Col-
tu re speciali  ad alcune p a rt i  d’Ita lia  : ad esempio, Soma-
cheto (So.); 23.® Castagneto da fru tto  (C.); 24.® Canneto  (Ca.);
25.® Bosco d’alto fu s to  (Ba ); 26.® Bosco ceduo (Bc ); 27.® Bosco
m isto  (Bac.); 28.° Lago o stagno da pesca (Lep. 8p.); 29.® Incolto
produ ttivo  (I ); 30.® Ferrovia  o  tram via  con  sede  p ro pr ia  (Fr.Tr.);
31.* Incolto s terile  (St ); 32.* Fabbricato urbano  (Fu.); 33.® F ab-
bricato rura le  iFr.); 34.® Fabbricato p er i l  culto (Fc.); 35.® For-
tificazion i (Ff.); 36.® Cimitero (Cm.V, 37.® M iniere, cave, torbiere,
sa line, tonnare (Mi., Ca., To., Sa , Tu.); 38.° Stagno  (Sg.); 39.® Cor-
tile  , aia  (Cr., A.). È in facoltà delle diverse Giunte Tecniche di
aum entare, in caso di necessità, il numero delle qualità.

La c la s s if ic a z io n e consisto nel dividere ciascheduna qualità
in tan te classi  quanti  sono i  g radi notevolmente d iversi della  r i-
spettiva produttività, tenuto conto di tu tte le condizioni fisiche
ed economiche influenti sulla determ inazione della relativa ren-
d ita netta, precisando le caratteris tiohe e gli elementi che val-
gono a distinguere una classe dall’altra , e fissando nel tempo
stesso, un certo numero di particelle che rappresen tino il merito
medio di ciascheduna classe, da servire come tipi per il succes-
sivo classam ento (Reg. a rt. 78).

Debbonsi pren dere, dalle Giunte Tecniche, in considerazione
i seguenti elementi (Istr. 15 aprile 1889): a) la natu ra e costitu-
zione del terreno; 6) la profondità dello strato coltivabile; c) la
qualità del sottosuolo; d) la situazione dei terren i; e) la disposi-
zione del suolo; f )  le condizioni climatologiche; g) l’attitud ine del
terreno a produrre,  sia acquisita naturalm ente,  sia addivenuta
stabile e perm anente per impiego di mezzi artificiali : h) la  quan-
tità delle p ian te f ru ttifere che determ inano la classe delle qua-
lità semplici  a colture arboree fruttifere,  o il  grado del sopras-
suolo delle qualità miste, e la superficie so ttratta dalle piantagioni
legnose alla coltivazione erbacea per ogni grado delle qualità
m iste; i) la specie, quan tità e bontà dei p rodotti; /) per i terreni
irrigui si tien conto infine della qualità più o meno fertilizzante
delle acque, della loro bontà relativa, del sistema di irrigazione.

A maggior delucidazione delle norme stabilite alla le tte ra h
aggiungiam o: che la divisione in classi delle qualità a semplice
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produzione del sìioIo o a semplice produzione di soprassuo lo  o
miste, ma con fortissimo predominio dell’una sull’altra, si fa u n i -
camente in base alla rispettiva produttività p revalente. In v e ce
nelle qualità  miste,  a  produzione d iret ta  erbacea ed arbo rea e n -
trambe notevoli  per modo che ciascheduna d’esse costitu isca u n
fattore non trascurabile del reddito, si considera sep a ra tam en te
la produttività del suolo per formare classi diverse, e s e p a ra ta -
mente la produttività del soprassuolo  per form are analoghe d i-
stinzioni che, per maggior chiarezza, si chiamano gra d i .  P e r  c o n -
seguenza si app lica in questi casi una classe competente a l la
produzione del suolo, ed un grado a  quella del soprassuolo.

P e r la c o m p ila z io n e d e lle ta r i f fe il  prodotto to tale dei
terreni di ciascuna qualità e classe, che deve servire di base a l la
determinazione della rispettiva ren dita imponibile, è costitu ito
dal complesso dei prodotti  natu rali  e p ropri  del fondo, non te -
nendo conto di qualsiasi vantaggio che il possessore può p ro cu -
rarsi oonvertendo, con operazioni industriali, i fru tti n a tu ra li in
prodotti di m aggior prezzo (Eeg. art. 100).

La quantità di prodotto, di regola, deve esprim ersi in q u in ta li
(Ist. 30 luglio 1891); ogni Comune deve avere un elenco d is tin to
dei prezzi.  P e r i  p rodotti  di  bontà uniforme, o quasi,  ve rrà fissato
un prezzo unico; per i  prodotti  di  bontà considerevolm ente d i-
verse,  si  stabiliranno due od anche, occorrendo, tre prezzi.  Così,
ad esempio, si adotteranno prezzi diversi per le uve di d iv e rsa
bontà, pe r i fieni di p rati sortumosi e pe r quelli degli a l t r i
prati ecc. I prezzi si desumono, di regola, dalle m ercuriali de i
meroati del Comune, in m ancanza di m ercuriali, dai re g istri d i
amministrazione degli Enti morali e da quelli dei principali p o s -
sessori del luogo.

Le deduzioni da farsi a l prodotto lordo per o ttenere l’im poni-
bile fondiario sono: l.° le spese di produzione compreso V in te -
resse del capitale forn ito dal proprietario per scorte v ive e
morte; 2.o le spese di irrigazione; 3.# i fitti o canoni d’ a c q u a ;
4.° le spese per opere permanenti di difesa, scolo e bonifica, com -
preso il contributo per le opere idrauliche di seconda ca teg oria ;
:>.# le spese per le manutenzioni dei fondi; 6.» le spese p e r la
reintegrazione delle co lture;  7.° le spese per la m anutenzione
dei fabbricati ru rali; 8.° una quota per gli infortuni; 9.° u n a
quota per le spese di amministrazione. Nel sistema di co lo n ia
parziaria tali spese sono rappresen tate dalla o rdinaria q u o ta
parte di ciaschedun prodotto accordata al colono e dall’in tere sse
del capitale di scorte fornito dal possessore. In questa d e te r-
minazione si terranno presenti i patti con trattuali e le consuetu-
dini locali i quali concorrono spesso, o con il fitto dei locali di
abitazione, o le regalie, o le prestazioni d’opera, o il contribu to
nel pagamento delle imposte, ad accrescere la quota domenicale.
D’altra parte di quegli oneri (somministrazione di concimi, sem enti
od altro, concorso in determ inati lavori eco.) che valessero a dimi-
nuirla. Nel sistema di affitto o di economia diretta devesi p rocedere
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per analisi. T uttav ia se vi saranno contermini fondi a colonia par*
ziaria si po trà basare, in loro confronto, il conteggio delle spese.
P e r i terren i soggetti a servitù militare o al vincolo forestale
non si fa, per tali motivi, alcuna deduzione distinta nella com-
pilazione della m inuta di stima, ma si tien conto degli effetti di
queste servitù e del detto vincolo o nella qualificazione o nella
classificazione o nel classamento. Nelle operazioni di stima non
si ha riguardo alcuho alle decime, ai cauoni livellari, ai diritti di
pascolo e di leguatico, ai debiti e pesi ipotecari, eco.

Il o la s s a m e n to , ossia l'attribuzione di qualità e classe, con-
siste nel riscontrare sopra luogo la qualità di ogni particella
catastale e nel collocarla in quella tra le olassi prestab ilite nei
prospetti, fatti gli opportuni confronti con le particelle tipo (Reg.
a r t. 84). Contemporaneamente alle operazioni di classam ento si
rettificano, in quanto occorra, la m appa, le intestazioni ed altro
dato catastale, e si introducono le variazioni avvenute dopo il
rilevamento (Reg. a rt. 99).

e) P ubblicazioni del catasto e reclami: — (Reg. art. 148-191.)
Compiuti i lavori di qualificazione, classificazione e tariffa dei
Comuni di una Provincia, la G iunta Superiore del catasto comu-
nica i prospetti relativi alla commissione provinciale e quelli dei
rispettivi comuni vengono notificati alle commissioni censuarie co-
munali.  (Si pubblicano poi per intero nel foglio della P re fettura.)

Le commissioni comunali, appena avutane notizia, pubblicano
un manifesto col quale notificano trovars i detti prospetti ostensi-
bili al pubblico nell’ufficio comunale per 30 giorni.

Contro le risultanze di tali prospetti i p rivati possono rec la -
m are alla commissione comunale, e questa a lla provinciale. Que-
sta se li trova giusti, in tutto od in parte, richiam a su di essi il
giudizio della Giunta Tecnica. I reclami delle Commissioni pro -
vinciali contro le tariffe debbono essere p resentati entro 60 giorni
dalla notificazione alla Commissione censuaria centrale.

I dati catastali r isultan ti dal classam ento si pubblicano nei
rispettiv i uffici comunali sotto la sorveglianza della commissione
comunale e tale pubblicazione dura 60 giorni, eccezionalmente 120.
Deve comprendere: a) la tavola censuaria , cioè un registro con-
tenen te i  numeri di  mappa in ordine progressivo con la corri-
spondente superficie e i corrispondenti dati catasta li; b) gli
e stratti p a rtita ri della tav ola suddetta nei quali sono riassunti i
numeri di  m appa intestati  a ciaschedun possessore,  coi relativi
da ti; c) l’ indice alfabetico di tu tti i possessori del comune con
l’indicazione dei ^numeri di  m appa intestati  a ciascheduno; d) la
tariffa di estimo.

Tutti i possessori direttamente, o a mezzo di procu ratori, pos-
sono presen tare osservazioni e reclam i alla commissione censua-
ria comunale, sui dati pubblicati relativ i ai loro beni, indicando
il numero di mappa sul quale cade contestazione. Chiusa la pub-
blicazione, gli a tti si trasm etto no ai rispettiv i uffici ca tastali, i
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quali procedono all’esame dei reclami ed alle opportune v er ifi-
cazioni sopra luogo. A tali verificazioni deve assistere la com m is-
sione censuaria comunale o un suo delegato ; del sopra luogo è
avvertito il reclam ante a domicilio e m ediante avviso affisso t r e
giorni prima nell’ albo comunale.

Compiute le verifiche la commissione comunale trasm ette, e n -
tro 30 giorni,  a mezzo del perito delegato dall’Am ministrazione
catastale, che lo accompagna con la sua osservazione, il p ro p rio
votò alla commissione provinciale, la quale decide e trasm ette le
sue decisioni alla Giunta Superiore del catasto.

105. — Dati fondamentali per le consegne,
riconsegne, bilanci all’uso lombardo.

a) G e n e ra li tà ,  s u l l a  R e la z io n e .  —  Consta  di  una  p rem essa
0 cappello ove s’espongono: 1.® la denominazione del fondo, il
suo accesso, la sua ubicazione; 2.° il nome del proprietario , quello
dell’affituario, la data dell’investitura, l’ epoca in cui deve ave r
principio la nuova locazione e la sua scadenza; 3.® i  giorni im-
piegati nel rilievo, il nome delle persone che vi hanno assis tito ;
4.° le avvertenze p relim inari  intorno i  sistemi o metodi im pie-
gati: — come si è proceduto nella numerazione delle piante fo r t i
e dolci, accennando se nelle prime furono o meno con tegg iati g li
ontani,  in qual gruppo furono collocati  i  ciliegi selvatici,  le noci,
1 gelsi,  i  p la tan i e cc .. . .  ;  se le piante che hanno un sol  ceppo,
ma che sorgono divise con diversi fusti (gemellate d i piede) v en -
nero num erate dal ceppo o dalle suddivisioni;  qual’ è l’altezza
delle capitozze considerate come ord inarie  o come basse ed
alte ; a quale distanza da te rra vengono scalvate le p ian te
denominate con cima da scalvo; di quanti ceppi son ritenu te
composte le viti a foppa  : buone, mediocri e gram e; se i peschi
figurano o meno (vista la loro breve dura ta ed il poco valore del
legname) nella numerazione ecc. ecc.; 5 ° segue la consistenza
del fondo: — sua forma, configurazione, divisione, coerenze; di
ciaschedun appezzamento si espongono la denominazione p r o -
pria, il num ero o i numeri di mappa, la superficie, la rend ita o
l’estimo censuario, lo stato attuale della coltu ra (a stopp ia d i
frum ento ,  a pra to  da  vicenda ,  a lino , con fu s to d i melgone,  a
risa ia  di 1.®, 2.®, 3.® anno ecc.), la configurazione e stato della
superficie, la produttività del terreno , l’enum erazione delle p iante
legnose che vi si tro van o . . . . ; origine, natu ra, condotta, distri-
buzione delle acque irrigue, descrizione e stato delle relative co-
struzioni ed edifici, con la maggiore minutezza e rigore esplicate
le ragion i d’acqua ad evitare, più tard i, contestazioni e litigi;
descrizione e stato dei fabbrica ti; quan tità e nome degli operai
fissi dai quali vien coltivato il te rreno ; consistenza delle scorte
in fieni, paglie, animali, concim i. . . . ; servitù attive e passive ;
6.® la Relazione (la quale, in massima parte somiglia a quelle
di stima) si chiude con uno o più prospetti riassuntivi oompren-
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denti: a) il numero progressivo degli appezzam enti; b) la loro
denominazione e stato di  coltivazione; c) i num eri loro di m appa;
d) la superfìcie; e) il loro stato di c o l tu r a ; / ) il loro estim o cen-
suario : g) l’ inventario dell’a rbo ra tu ra.

b) N o m e n o la t u r a  lo m b a r d a  p e r  le  p i a n t a g i o n i  le -
g n o se . — Da una Provincia all’a ltra della Lombardia, cambia,
più che altro,  la term inologia adoperata a d istinguere i  vari  dia-
metri  delle p iantagioni legnose,  con l’avvertenza però che la mi-
lanese tende a p rendere il  sopravvento.

Nel m i la n e se e c o m a sc o pe r le piante d’alto fusto :
Stroppa  indica p ian ta il cui fusto m isura un diam etro (misurato

a circa m. 1,00-1,50 dal suolo) di un centimetro circa ;
M a n e g g ia .........................c. s.
Palo . . . . . . . .  „
Palone.......................... *
Cantilo . . .  . . .  ,,
C a n t i lo n e ...............   „
Tersero ..............................  «
S o m e r o ..................... „

cent. 2- 5 \ 0 . .. .
5-10 J distinguono in

” 10-15 I dolci ©f o r t i ; e ,p e r
” 15-20 \ 1* f° rm a> i© piante
” 20-25 k C0n.v in m a a n t ic a” 25 - 32 ^  e  P i * ” * ® co n  c im a
” 32-40  ̂ ^^ a scalvo.

Degli alberi di maggior grossezza (pian te grosse) indicasi il
diam etro effettivo.

P er le capitozze :
P ian ton i  (se dolci) od A llievi
Gabbettine . . . . . .
G abbette .............................
Gabbe  o rd in a r ie .  .  .  .
Gabbe  g r o s s e ....................
Gabbe  m atrona li .  .  .

c.  s.  di  cent.  1- 5 \  Si  distinguono in
, „ 5-10 f dolci e fo r t i; si in-
n n 10-15 ( dica il num. delle
„ * 15-25 < foglie o degli  anni
„ „ 25-35 1 decorsi dall’ultimo
H » 35 1 taglio.

Nel  lo  d i  g i  a n o :
Le p ian te da cima si  denominano: allievo , diametro fino a 0,013;

palo m. 0,018-0,075; palone  m. 0,075-0,15; cantero m. 0,15-0,23; ter -
zero  m. 0,23-0,38; trave m. 0,38-0,49; somero m. 0,49-0,005; some-
rone sopra  m.  0,005  di  diametro.

E le capitozze: p ia n te ré lla  o p ia n tin a  m« 0,028-0,073 di diame-
tro; palone m. 0,075-0,13; cantero  m. 0,15-0,23; terzero  m. 0,23-0,38;
gabba grossa a l disopra di m. 0,38 di diametro.

Nel  c r e m o n e s e ;
Le pian te .da cim a  prendono nome: stanga  diam. m. 0,06-0,12;

cantero  m. 0,12-0,24; p ian a  m. 0,24-0,36; trave  m. 0,36-0,48.
Le capitozze diconsi; p ia n to n i  (se dolci) all ievi  (se forti) se

hanno  il  diametro  di  m.  0,02-0,03  e  l’ altezza  di  circa  m.  2; gab-
bette o cestoni da stanghe  se hanno il diam etro di m. 0,05-0,12
(once  1  V4  a  3); gabbe o cestoni da cantero se superano m. 0,12
(once 5).

Nel  p a v e s e  :
Le pian te da cima : allievo  se di diametro di m. 0,025; palo  se
m. 0,05-0,10; palone se di m. 0,10-0,15; cantilo  se di m. 0,15-0,25;
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eantilone se di ni. 0,25-0,35; spa lla  se di m. 0,35-0,50; bracciata  s e
di in. 0,50-0,60; matronale oltre m. 0,60 di diametro.

Le capitozze :  gabbettine se di m. 0,05-0,10; gobbette se  d i
in. 0,10-0,15; mezzane se di m. 0,15-0,25; grosse se di m. 0,25-0,40;
m atrona li se oltre m. 0,40 di diametro.

Nel  b r e s c ia n o  :
Da stroppa  tu tte le pian te d’ alto fusto fino al diam etro d i

m. 0,015; da frasca  da m. 0,015 a m. 0,030; da palo da m. 0,03-0,06;
da stanga  da m. 0,06-0,12; da cantero  da m. 0,12-0,24; da p ia n a
m. 0,24-0,36; da trave da m. 0,36-0,48; m atrona li  sopra m. 0,48 di diam .

c) I m p o r t a n z a  e  sc o p o  d e i  B ilan c i .  —  Bilancio  è  il  con -
fronto tra l’inventario iniziale o d i consegna , ed il finale o d i
riconsegna. T rova ragione d’essere:

1.® perchè a beneficio del  proprie tario va 1* increm ento n a -
turale d i tu tte le pia n ta g io n i legnose ; è quindi necessario il
confronto fra il loro valore iniziale e finale avuto riguardo a l -
l’incremento naturale medio di tali piantagioni in quel d eterm inato
luogo, ed a lla diminuzione probabile apportatavi dalla m o rta lità ;

2.o perchè i prodotti dei cedui e degli scalvi eseguiti ad epo-
che determ inate compete all’affittuario, ma con l’obbligo di rico n-
segnare al  termine della locazione un valore di  ceduo in foglie
uguale a quello ricevuto alla consegna; .

3.  (> perchè il  locatore è,  fino ad un certo punto,  libero nel-
l’app licare queU’avvicendamento che egli ritien e il più conveniente,
ma è a r icercarsi  se la  eventuale nuova ripartizione per cu ltu re
esistente al la riconsegna richiegga o meno lavori  o spese a r i-
condurla nel primitivo stato ed in uguali condizioni di attitud ine
o capacità p ro du ttiva;

4.  ® perchè, soventi,  s’impone per patto con trattuale,  l’obbligo
di determ inati miglioramenti e devesi constatare se furono o
meno eseguiti  e in caso negativo determinare la spesa necessaria
al loro compimento od alla loro esecuzione to tale.

d) V a lu ta z io n e  d e i  c e d u i.  — I l ceduo va lu ta si p e r fog lie
e p raticam ente si  ritiene (cosa affatto con traria alla  sana teoria)
che il numero delle foglie possa sommarsi aritm eticam ente a t -
tr ibuendo al  totale un ugual valore unitario.  In a ltre pa role il
valore del  ceduo di  tre anni di  una p ian ta si  ri tiene equ ivalen te

3
a quello di tre pian te ad una foglia, a di quello di una p ian ta
con ceduo di due foglie.

L’ ing. C antalupi,  considerando come il  ceduo non possa t r a -
dursi  in denaro che alla fine del turno, sostiene giustam ente che
il ceduo immaturo dovrebbe valutarsi non in base al valore rea le
del legname proprio di  ciascheduna foglia,  (chè sarebbe assurdo
il  tag liare e trad urre in denaro),  ma bensì scontando a m erito
doppio,  il  valore reale del ceduo maturo,  riportandolo cioè a l
giorno della sua valutazione.

Su tale principio ha compilata la seguente tabella :
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V a l o r e  d e l  c e d u o  d e l l e  c a p i t o z z e  ( C à n t à l t j p i ) .
T a b e l l a CVJ.

Valori delle foglie
nei te rren i j| nei terren i

irrigu i I asciu tti
mass. min.  1mass. min.

Gabbe dolci Lire Lire j Lire Lire
Grosse : foglie zero <app. s«;alvj 0.51 0,34 * 0,31 0,21

„ u n a .................... 0,54 0,36 0,33 0,22
«  d u e .................... 0,57 0,38 0,35 0,24
«  t r e ................... 0,00 0,40 0,36 0,25

O rdinarie : foglie ze ro .................... 0,34~ 0^5  1 0,21 0,14
„  u n a .................... 0,30 0,27 0,22 0,15
„ d u e .................... 0,38 0,29 , 0,24 0,16
r,  t r e ................... 0,40 0,30 , 0,25 0,17

Gabbette : foglie  z e ro ................... 0,25~ 0,17 0,14 0,094
„  u n a ................... 0,27 0,18 0,15 0,10
*  d u e ................... 0,29 0,19 0,16 0,10
„  t r e .................... 0,30 0,20 0,17 0,110

Gabbettine: foglie  z e r o ................... 0,17 0,10 |1 0,094 0,051
„ u n a .................... 0.18 0,11 1 0,100 0,054
„  d u e .................... 0,19 0,11 || 0,100 0,057
„ t r e .................... 0,20 0,12 ! 0,110 0,060

Gabbe fo r t i i1

Grosse : foglie z e r o .................... 0,66 0,46 ì1 0,38 0,28
„  u n a .................... 0,69 0,48 ;1 0,40 0,29
n  d u e ................... 0,73 0,51 1 0,42 0,31
„ tre . . . . 0,76 0,54 t1 0,44 0,32
„  quattro.  .  .  - 0,80 0,56 1 0.46 0,34

O rdinarie  : foglie z e ro .................... w 0,36 ; 0,28~ 0,18
„  u n a ................... 0,48 0,38 ! 0,29 0,19
„  due  .  .  .  .  . 0,51 0,40 !1 0,31 0,20
, t r e .................... 0,54 0,42 | 0,33 0,21
„ quattro . . . . 0,56 0,44 1 0,34 0,22

Gabbette: foglie z e r o .................... 1),36 ~ 0,2311 0,18 0,115
„  u n a ................... 0,38 0,2411; 0,19 0,120
„  d u e .................... 0,40 0,255 0,20 0,127
„  t r 6 .................... 0,42 0,266 1 0,21 0,133
„  quattro .  .  .  . 0,44 0,280, 0,22 0,140

Gabbettine: foglie z e r o .................... 0,231 0,1241 0,115 0,066
„  u n a ................... 0,241 0.12911 0,120 0,069
„ d u e .................... 0,255 0,136 i 0,127 0,072
„  t r e .................... 0,266 0,142 0,133 0,076
„ quattro . . . . 0,280 0,150 | 0,140 0,080

Nella p ratica gli ingeg neri ad ottano ordinariam ente le cifre
sotto -segnate di questa tab ella indicanti il costo del taglio m aturo
e sogliono dividerle,  a seconda dei casi,  per 3 o pe r 4 a de ter-
m in are il  costo di  ciascheduna f o g l ia r l e
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e) V a l u t a z i o n e  d e lle  c a p i to z z e .  —  Peso  del  tronco  ve rd e
o subito dopo estirpato delle diverse capitozze d’altezza m ed ia
in terreno di  media qu alità  '

T a b e l l a CVII.
Peso del fusto in quintali

Capitozze

d i: 5 ®a > nt
on

i
sc

al
vo

>e
tti

ne
ni

.
0,

10
) co

®cT

Is e
or

dì
-

ir
ie m
.

0
,2

2)
!

o> ©
00 co
o o

• s iP*
oC®.

*3 « ifec.S
3

•Sst<sS  i
3  |

■ s « l
cS «C
fen Jg

| b

t i
S a lic i............... 0,007 0,030 0,12

1
0,30 ! 0,75

P io p p i ............ 0,006 0,027 0,10 0,25 | 0,64 1,54
Frassini  . . . . 0,012 0,015 0,17 0,45 ; 1,12 2,76
O n ta n i............ 0 ,0 1 2 0,050 0,19 0,51 1,26 3,11
R o v er i............ 0,010 0,040 0,24 0,60 j 1,44 3,60
Olmi e P iop p i. 0,012

i
0,045

i
0,18 0,45 ì 1 ,2 0 2,62

4,62
5,17
6,—
4,50

L a legna dolce verde da fuoco diminuisce,  dalla  prim avera
all’autunno di circa , /3;  la legna forte d i  V4; posto che le spese
di atterram ento,  trasporto,  fenditu ra raggiungano L. 0,50 al  qu in -
tale e che la legna dolce vendasi a L. 3,oo nette, la forte a
L. 3,50 si ha :

C osto d e i f u s t i de ll9 c a p ito z z e v a l u t a t o co m e le g n a m e
d a  fu o o o  (Ca n t à l u p i).

T a b e l l a CVIII.

Valori delle capitozze
Stazione ------- ---- _ — —

delle piante salici
e

pioppi
ontani roveri

olmi
e

pioppi

Pianton i novelli.................... 0,010
Piantoni da l.°  scalvo .  .  .  ; 0,050 — _
G ab b e ttin e ............................ 0,105 0,317 0,540 0,420
G abbette................................. 0,170 0,850 1,350 1,020
O rd in a rie ...............................1 1,170 2,100 3,240 2,700
G ro sse ..................................... 2,570 5,200 8,100 5,910
M atrona li............................... —  i 8,620 13,500

i
10,200
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ff) T a riffa dèi prezzi delle piante d 'a lto fus to d o lc i, eh'
nei b ila n c i d i co n s i

T a b e l l a CX.

Dimensioni

delle p iante Pi
op

pi
à

pi
um

a
an

ti
ca

Pi
op

pi
1c

on
ci

m
a

da
sc

al
vo

Pi
op

pi
da

sc
al

vo
ci

m
at

i

Pi
op

pi
co

l
fio

oc
o

0
pi

um
a

an
ti

ca
|

ci
m

at
i

j da L. a L. d a L . a L da I j . a L. da h . a L. d a  Li.  a  I
Diam.m , 0,70-0,80 31, -35,50 26,5 -31. 22, -26,5 22, -24,75 17.7 -22,

*  * 0.63-0,70 26,5 -31, 22, -26,5 19,5 -22, 17,7-19,5 '16, -17,7
„  * 0,50-0,60 22, -26,5 19,5 -22, 14, -19,5 16, -17,7 14, -16,
„  „ 0,40-0,50 j19,5 -22, 14, 19,5 10,6 -16, 12,4-16, 10,6 - 1 1 ,

Somero . '  .  .  .  ■14, -19,5010,6 -16, 6,2 - 8,9 8, -10,6 8,9 -10,6
T erze ro . .  .  .  i 10,60-16, 1 6,2 - 8,90 5,3 - 7, 6,2 - 8, 6,2 - 8,9
Cantilone . . . 1 6,20- 9,6 4,5 - 6,20 3,5 - 5,3 4,5 - 6,2 4,4  -  5,o
Cantilo . . . . | 4,50- 6,20 1,8 - 3,6 | 1,8 - 3,7 2,7 - 3,6 1,8 - 2,7
Palone . . . . | 0,35- 0,45! 0,35- 0,45' 0,25- 0,35 0,25- 0,35' 0 ,25-  0,3
Palo .  .  .  .  . 0,18- 0,22 0,18- 0,22, 0,15- 0,181 0.15- 0,18| 0,22- 0,2(
M aneggia . .  .  {

1
0,10- 0,15! 0,10- 0,51'

1  i
0,10- 0,15j 0,10- 0,15!

!
0 ,10-  0,1

h) T a riffa dei  prezzi  delle p ian te d’a lto fu sto f o r t e ,  eh
nei b ila n c i d i coi

T a b e l l a CXI.

Dimensioni

delle p iante R
ov

er
i

ed
ol

m
i

#
a

pi
um

a
an

tic
a

R
ov

er
i

ie
d

ol
m

i
co

n
i

ci
m

a
j

da
sc

al
vo

R
ov

er
ie

d
ol

m
i

co
n

fr
on

da
0

pi
um

aa
nt

ic
a

m
a

ci
m

at
i

da L. a L. da L. a L. d a L , a L .
Diametro m. 0,90-1,00 . . — —V 1

„ „ 0,80-0,90. . 66, -75, 62, -71,
65, -62,

53, -66,
„ „ 0,70-0,80. . 57, -66, 49, -58,
„ * 0,60-0,70. . 49, -57, i 44, -53, 40, -49.
„ „ 0,50-0,60. . 40, -49, 1 35, -44, 31, -40,
* ,, 0,40-0,50. . 27, -40, 22, -35, 20, -37.

S o m e r o ............................ " 18,”-27; , 16, -22, 16, -20,
T e r z e r o ............................ 12, -18, 1 11, -16, 11, -14,
C a n t i lo n e ....................... 8, -12, 7, -11, 7 , - 9 ,
C a n t i lo ............................ 4,  -7 , : 4, - 7, 3,5 - 6,2
P a l o n e ............................ 0,9 - 1,5 0,9  -  1,5 0,8 - 0,9
P a l o .................................
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,  s i  ado ttan o per v a lu ta r e gli  a lberi  m anca n ti  o  crescen ti
^  segn a  e  ricon segn a

R
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er
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m
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ci
m

at
i

C
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gn

i
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n
ci

m
a &g

5 .g C
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a
de

lle
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a
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a
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fu
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o)

C
im

a
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lle
pi
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te

da
sc
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vo

(c
om

e
le

gn
a

da
fo

co
»

da L. a L. da  L.  a  L. da  L.  a  L. da L. a L, da L. a L,
— 58, -62, — _ _

53, -62, 49, -58, — — __
44, -53, 40, -49, — 2,7 - 3,1 2,2 - 2,7
35, -44, 27, -40, — 2,2 - 2,7 1,8 - 2,2
28, -35, 18, -27, 12,5 -18, 1,8 - 2, 1,6  -  1,8
19, -28, 12,5 -18, 8, -12,50 1,6 - 1,8 1,4 - 1,6
14, -19, 8. -12,5 6,5 - 8. 1,4 - 1,6 1,1 - 1,40
9, -14, 4,5 - 8, 3,6 - 4,5 1 , 1 0 - 1,4 0,9 - 1,10
5,50- 9, 3,5 - 4,5 2,7 - 3,5 0,8 - 1,0 0,7 - 0,9
2,7 -55, 2,7 - 3,5 1,8 - 2,7 0,45- 0,55 0,45- 0,55
0,8 - 0,9 0,6 - 0,9 0,35 0,45 0,20- 0,25 0,20- 0,25
0,25- 0,30 0,45- 0,05 0,25* 0,35 0,10- 0,15 1,10- 0,15
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s i a dottan o per v a lu ta r e gli alberi m an can ti o cresoenti
g n a  e  ricon segn a
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um
a

an
ti

ca
(c

om
e

le
gn

a
da

fu
oc

o)

d a  L.  a  L.

19,5 -22,
16, -19,5
12,4 -16,

da L. a L.

17,7-22,
(16, -17,7
10,6 -14,

da  L.  a  L.
1  -
17,7 -19,5
14, -16,
10,6 -12,4

da L. a L.

16, -17,7
10,6 -14,
8,8 -10,6

da L. a L.

14, -16,
10,6 -12,4

daL.  a l .

0,9 - 1,10
0,8 - 0,9 1
0,7 - 0,8 !

da L. a L.

1,20- 1,40
0,9 - 1,2
0,8 - 0,9

10,6 12.4
6,2 - 8,
4,4 - 5,3
2,7 - 3,6

8,8 -10,6
5,3  -  7,
3,5 - 5,3
1,8 - 2,7

8,8 -10,6
5,3 - 7,
2.7 - 4,4
1.8 - 2,7

5,3 - 7,
3.5 - 5,3
2.6 - 3,50
1,80- 2,2

6,2 - 8,
4,4 - 5,3
2,7  -  3,5
1,3  -  2,2

0,45- 0,55 0,6 - 0,7
0,35- 0,45 0,5 - 0,6
0,35- 0,45 0,35- 0,45
0,25- 0,35 0,22- 0,26

0.25- 0,35
0,15- 0,18
0,06- 0,09

0,25- 0,35
0,15- 0,18
0,06- 0,09

0,20- 0,30
0,15- 0,18
0,06- 0,09

0,20- 0,30
0,i2- 0,16
0,05- 0,08

0,25- 0,35
0,15- 0,18
0,06- 0,09

0,18- 0,22 —
0,09-0.11
0,06- 0,09j —

1



i) T ar iffa dei prezzi d elle p ia n te fru ttifere a d u lte j o n o v e lle
nei b ila n ci j ì ì  co n se

T a b e l l a CXII.
Tariffa per le piante arboree fruttifere

Dimensioni

delle piante N
oc

i
fr

ut
ti

fe
re

' i

i l
f i *©

f

C
ili

eg
i

1
e

si
m

ili

!
Po

m
i,

ge
ls

i
pr

ug
ni

(v
al

ut
at

i
co

m
e

le
gn

a
da

fu
oc

o)

d a L. a L. da L. a L. da L. a L. d a L . a L.ji
D iam etro m. 0,90-1,00 . .

„ w 0,80-0,90 . .
* . 0,70-0,80 . .
• » 0,60-0,70 . .
« * 0,50-0,60 . .
» « 0,40-0,50. .

75, t 80,
67, -75,
58, -67,
49, -58,
40, -49,
27, r40,

12, -14,
9, -11,

l t , -13,
9, -10,

_  !

7.  ~ 9 ,
6,5 - 7,5 |

S o m e r o ..............................
T e r z e r o .............................
G a n t i lo n o .........................
C a n t i l o ..............................
P a l o n e .............................
P a l o ..................................
M a n e g g ia ........................

18, -27,
12,5 -18.
8, *12,5
4,5 - 8,
0,70-; 0,90
0,85- 0,45
0,20- 0,25

1

7, - 9,
5, - 6,
4,  - 5 .
1,8 - 2,7
0,45- 0,55
0,30- 0,40
0,15- 0,20

7.5 - 8,5
4.5 - 5,5
3.6 - 4,5
1,8 - 2,2
p,45-, 0,55
0,25- 035
0,15- 0,20

1
4,9 - 5.8 !
3,1 - 4, |
1,8 - 2,2 ,
0,70- 0,901

..03&- 0,45'
0,20- 0,25'
0 ,05-0 ,10

T a b e l l a  C X I I I .
T a r if fa  p e r  le  p ia n te  n o velle  f ru ì

Dimensioni

delle piante

'o
«8

o 2 S

s

S<So  ©
.2 ’p "Sat*>  ©  i
»  2 S

©
Oh ■

da L. a L. da  L.  a  L. d a I/. a L.

P alone .................................. 0,70- 0,90 - 0,70- 0,80

P a l o .................................. 0,40- 0,50 0,90- 1,50 0,35-0 ,40

M aneggia............................. 0,20- 0,25 0,80- 1,00 0f15- 0,20j
M aneggiola......................... 0,10- 0,15 —  ■ - |
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■ o lle s i adòttono per v a lu ta r e g li a lb eri m an oan ti o 1 crescen ti
cs  g n a e  riconsegna.

$  m a n c a n ti :  v iti  m ancanti  o  crescenti.

1
!| Viti m ancan ti o crescenti

j'
Stato a

gh irlanda
a

pergola
a

foppa

i- da L. a L. da L. a L . da L. a L.

P ian te a f ru t to ..................................... 0,20- 0,25 0,25- 0,35 -

Novelle d’anni d iv e rs i ........................ 0,15- 0,20 0,15- 0,20 -

•• In decadenza.......................................... — 0,12- 0,15 —

4 Buone j ............................
Medioori > a f r u t t o .............................

1,50- 2,0
■ il — — 1,00- 1,50
• il Grosse ) ............................ — — 0,30- 0,60
■i. Novelle  sopra  T a n n o ....................... — — 0,80- 1,00
.41 Di un a n n o .......................................... — — .0,70- 0,80
• 4! In vivaio al 100..................................... — —1 3,00- 3,50

> ff ti fe rà crescenti alla consegna .

Gelsi

i*
d’ alto
fusto

innestati

d’ alto
fusto

selvatici
innestati

grossi
selvatici

grossi
da siepe
selvatici

d’ alto
fusto

in vivaio
selvatici

«I da L. a L. da L. a L. da L. a L. da L. a L. da L. a L. da ti, a L.

9? — - - — - —

3,  -3,50 2,5 - 3,0 0,90- 0,35 0,25- 0,30 0,25- 0,30 -

$ 2, - 2,50 1,75- 2,25

Oi01?ìo

0,15- 0,20 0,20- 0,25 0,70- 0,80

1,25- 1,50 1,25- 1,50 0,10- 0,20

Digitized by

0,10- 0,20

Google
0,15- 0,20 0,50- 0,60
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I)  Prospetto  d im ostrante  l ’inorem ento  n a tu ra le  at tr ib u ito
a lle  p ian te  d a cima dolci

T a b e l l a CXIY.
N

i *
Stazione Incremento  na tu rale  a ttrib uito

T3
prim itiva d* oncia someri terzere cantiioni cantili paloni

3
P a lo n i.  .

.  Pa li  .  .  .

V ’/e

‘M a

C a ntili. . w .

6 (  P a lo n i.  .

( P a li . . . W e i  resid ui

Cantiioni v v *

9
C a n til i. .

!  P a lo n i.  .

V*-1/.

V V *

, P ali . . . V /4 i  residui
|

/ Terzere .

Cantiioni V 1/*

12 <C an tili .  . •  w . i residui

P a lo n i.  . ’/^Ve i residui 1i
1

\k  P a li  .  .  . Vs-V.0 V 1/, i  residui

Someri.  . i / —i /lo /«

i T er te ri  .

!

|  Cantiioni

tC an tili. .

V * / .

v v . i residui

1P a lo n i.  . W 4 i residui

\ Pali . . . v v , R/f l- S/4 i  residui
n
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Stazione
primitiva

18

Someri.  .

I T erzeri .

' Cantiioni

ì C a n tili.  .

f P a lo n i. .

d’oncia

Incremento n atu ra le attribuito

someri terzere cantiioni cantili

tuttiV /,

V 7. i  re s id u i

tntti3/4a/8 '  i  re s id u i

\  P a l i  .  .  . 7*-74 1 idem

S o m e ri.  . 75-77
1 T e r z e r i  . 74- 7*

\ C a n tiio n i 7e -7s i  res id u i
2 1 :

i  C a n t i l i .  . 7r 7. i  re s id u i

r  P a lo n i .  . 7*-7.o ide m

V  P a l i  .  .  . 7e“ 78 i re s id u i

S o m e ri.  . 'U-'k
1 T e rz e r i  . 74- 7*

1 C a n t iio n i 74- 7. i  re s id u i
24 1 C a n t i l i .  . 7. - 7* i  re s id u i

1

f  P a lo n i .  . 7e -7a id e m
1

P a l i  .  .  . 7a -7io ide m

S o m e ri.  . 'L-'U
[  T e rz e r i  . V ..-V * 74- 7*

?  C a n ti io n i 7*-7. ' i  re s id u i !
27 v 1 • .  i

J  C a n t i l i .  . tUttP/4*/3 i  re s id u i i

f  P a lo n i .  . 74- Va idem

\  P a l i  .  .  . 7s- 7t ide m

paloni
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m) Prospetto d im ostrante l ’ increm ento n a tu r a le
attribuito a l la gabberia dolce

T a b e l l a CXV.

Stazione
primitiva

' Qabbette. .

3 < Gabbettine

\ P ian to n i. .

. Gabbette. .

6 \ Gabbettine

l P ian to n i. .

Ordinarie .

^ Gabbette. .

ì Gabbettine V e-W s

\  P ian to n i.  . V e - 1/?  V e

Deduzioni
per pianto

morte o
invecchiato

Increm ento natu rale attribu ito

Grosso

V o - '/ e

Ve  W h

Ve-Vì-V.

12

Ordinarie .

\ Gabbette. .

|  Gabbettine

l P ia n to n i. .

15

j' Ordinarie .

V Gabbette. .

/ Gabbettine

1  P ian to n i.  .

Vs-VrVs
V V 9

W s

Ve-1/? -1/,

V 1/.

Ve-Vs

V»-Ve-1/?

Ordinarie

‘/©‘/siOnul.

Va-V8-V 4

' I r ' l u r 'l n

Va“Va

Ve

1/4-,/8-V<

Vi0o niente

VrV*/*

Digitized by Google

V 8/4

Va'Va-1'*

Va-Ve-V?

le riman.

W / s

Gabbette [ Gabbettine

V8-Vfl-V?

le rimati.

VV--V.

le rim an

Va

le riman,

idem

le rimàn.

i  residui

Va-Va-V.

i  residui

i  residui

Ve-VV, s
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Stazione
primitiva

/ Ordinarie .

\  Gabbette. .

j G abbettine

\ P ian to n i. .

Ordinarie .

\  Gabbette. .
21

j  Gabbettine

l  P ian to n i.  .

O rdinarie  .

\ Gabbette .
24  i

g Gabbettine

\ P iantoni . .

^Ordinarie .

Gabbette. .

i Gabbettine

\ P ian to n i. .

- 393 -

Deduzioni
per piante

Incremento natu rale attribu ito

morte o
invecchiate Grosse Ordinarie Gabbette ^Gabbettine

!

Vg-’/g-1/.

V /7 -V s le riman.

v i i W 4/g le riman.

V ’U ’/iHV/g i residui W / i *

V s-V /g

W V s V I 7 le riman.

'h -% V.o-Vu V 4/g le riman.

% -% i residui W g Va'Vs

W g

Ve-Vg v i i le riman.

V 1/, W . 0 3/ r 6/g le riman.

W s Vig-V» i residui v i i Vg-Vg

v i i

V V g V V 5 le riman.

Vv1/» Vg-'/g idem Va-1/»

VVg Vg-Vg i residui Ve-Vs v ’/s
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n )  Prosp etto d im ostra nte l ’increm en to n a tu ra le
delle p ian te c o n  c i m a  f o r t i

T a b e l l a  C X V f.

Stazione
primitiva

Inorem ento natu rale attribuito

d* oncia

Pali.  .  .

( P a lo n i.

(  Pali.  .  .

/ C an tili.

9 < P a lo n i.

\ Pali. . .

Cantiioni

12
^ C antili.

P a lo n i.

Pali.  .  .

' Terzeri

^ Cantiioni

15 Cantili.

I  P a lo n i.

Pali.  .  .

I Someri.

I Terzeri

j Cantiioni

) Cantili,

f P a lo n i.

\  Pali.  .  .

V V 4

terzeri cantiioni

i V.-V8

i '/<T%

I  W o

tutti*/4»/a

Vì -Vt

V.-V10

‘/a-1/»

'U-'U i residui

W a

i residui

V 1/*

W s

i residui

V2-V4

Var-V.

cantili paloni

Ve-Vs

'/a -1/*

tutu3/ ,2/,

1U~ÌU

’V / s

i residui

i  residui

V ’/.

i residui

idem

i residui

i  residu i

i  residui
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Stazione
primitiva

Someri.  .

I Terzeri .

Cantiioni
21

1 C antili.

f P a lo n i.  .

v P ali.

Incremento natu rale attribuito

d’oncia

V l/9

V 1/*

V s - V io i  residui

V3 -V5

cantiioni

i residui

V 1/,

W ,

/ Someri. .

1 Terzeri .

1 Cantiioni
24 /

) C an tili.  .

f P a lo n i. .

\ P ali-------

V I »

V 1/,

'U-'Ib i residui

V i a

i residui

idem

W 7

Someri.  . */« -Vi
1 Terzeri . ♦ W l. W .
] Cantiioni V I » i residui

2 7  :
1 C an tili.  . V 1/. i residui

f P a lo n i. . V ’/c idem

l  Pali.  .  .  . V V 4 1
!

cantili

i  residui

idem

i residui

paloni

yGoogle
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o) Prospetto d im ostrante 1’ increm ento n atu r a le
della ffabberia forte

T a b e l l a CXVII.

Stazione
prim itiva

3 Allievi . . .

6
( Gabbettine
[ Allievi . . .
1 Gabbette. .
■ Gabbettine
( Allievi . . .

12
f Gabbette. .
\ Gabbettine
( Allievi . . .

15
/ Gabbette. .
) Gabbettine
( Allievi . . .

18

/ O rdinarie .
\ G abbette. .
) Gabbettine
( Allievi . . .

21

/  Ordinarie .
\ Gabbette. .
) Gabbettine
( Allievi . . .

24

Ordinarie .
\ Gabbette. .
1 Gabbettine
'  Allievi  . .  .

27

/  O rd in a r ie .
\ Gabbette. .
ì Gabbettine
. Allievi . . .

Deduzioni ,
.  | Incremento natu ra le attribu ito

per piante
morte  o  |

invecchiate j Grosse Ordinarie Gabbette Gabbettine

1 W *

i
V ’/e

W 4
Va-Vm

V 1/.
VrVi

Ve-Va
V*-1/*

W a
V2 -V4

V7 -V9 v / «
V»-1/, v /4 tu tti

*/,-■/»
v i i
’/a-1/. V / a

V9-V7 «/4-Vs tu tti

V /7

V IO” 1 / 8 1Is-'U tu tte
V9-V7 V / a tu tti

V3 -V5

4U-*U
1/io“1/s 'tr 'U tu tte
1limlll V 1/, V 1/. tu tti

~  v v r
Ve-1 A tu tte

'U-'l* “/a*1/. tu tte
V9-V7 W a V 1/* tu tti

Digitized by Vj OOQ



V i l i .

LEGISLAZIONE — TASSE
TARIFFE D’INGEGNERIA

106. — Come trapassa la proprietà fondiaria.

а) G enera lità .  — L a prop rietà fondiaria trap assa pe r vendita
o pe r donazione o per successione. P er l’art. 1314 del Codice ci-
vile per re sis tenza 'della vend ita d’ immobili rìchiedeSi l’A tto' pub-
blico o la scrittu ra p riva ta e ciò sotto pena di nu llità . L'Atto
pubblico è indispensabile tu tte le volte che una delle p a rti  con-
traen ti e analfabe ta e nell’ impossibilità di sottoscrivere. Nella
sc rittu ra p rivata devono le firme dei contraenti essere au ten ti-
cate da Notaro per gli effetti della trascrizione al competente
tTfficio delle Ipoteche (Art. 1 $35 Cod. civile) — Estrem i sostanziali
di ogni contratto dì trasferim ento immobiliare sono : cosa , prèzzo
e consenso.  ’

б) Tasse d i bollo. — L’ originale dell’Atto di  compra e ven-
d ita immobiliare,  tanto se pubblico che privato,  dev’essere disteso
in ca rta da bollo da L. 1,20; la Copia per l’Ufficio del Registro
in ca rta da bollo da L. 0,60 se l’Atto è pubblico e di L. 0,30 se
l’A tto è privato.

c) Tasse d i registro. — P er la vendita che ha pe r oggetto
Beni immobili la tassa proporzionale è di L. 4,80 per ogni L. 100
del valore d ichiarato ; se il trasferim en to avviene en tro due anni
da altro trasferim ento , a titolo oneroso, è dovuta invece la tassa
proporzionale di  L. 3,00 per ogni cento lire.

L’ Atto deve essere reg istra to entro 20 giorni dalla sua data.

d) T a riffa no tarile . — Se il con tratto è pe r A tto pubblico
questo deve co nservarsi nell’ Archivio del Notaro; se per scrit-
tu ra p riva ta au ten ticata dal Notaro, viene restituito alle P arti
dopoché, a cura del N otaro , ne è s ta ta eseguita la registrazione.

Digitized  b y C j Ó O ^ l C
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L’onorario notarile è proporzionale e non può essere m ai in -
feriore a L. 5 se l’Atto è pubblico e a L. 2 se è privato . #

é) Trascriz ioni e volture  — tasse catastali. — L’A tto s e si
vuol rendere certo ed efficace deve esser trascrit to all’ Ufficio
delle Ipoteche del luogo in cui sono situati gli Immobili o g g e tto
della vendita; debbono però farsi le volture a favore dell’a cq u i-
rente, al competente Ufficio del Catasto, entro 80 giorni da lla d a t a
dell’Atto.

P e r le volture diritto fisso L. 1,00; pe r ognuno dei prim i v en ti
numeri di m appa da voltarsi L. 0,20; por ognuno dei su ccess iv i
tren ta L. 0,20; per ognuno dei successivi tren ta L. 0,10; p e r o g n i
numero u lteriore L. 0,05.

P e r copie, certifica ti ed estra tti catastali', diritto fisso L . 1,00;
per ogni numero o per ogni fondo da trascriversi negli atti L . 0,05;
per  ogni  provenienza  o  passaggio  di  cui  si  fa  fede  L.  0,20.

P er copia di t ip i  o mappe catastali:  diritto fisso L. 1,00; p e r
ogni numero della pa rtita estra tta , per ogni numero confinan te
richiesto e rilevato per in tero L 0,10; per ogni numero confi-
nante semplicemente accennato L. 0,01. — È però permesso, se nz a
pagam ento di diritto, di p ren der semplice visione delle m appe
e degli atti ca tastali. ,

P er ogni domanda di voltura occorre una m arca da bo llo d i
L. 0,60 e due marche catastali: d aL . 1,20 l’una, di L . 0,80 l’a l t r a .

f) Trapasso p e r successione. — La successione si apre su l
luogo dell’ultimo domicilio del defunto o dove possedeva eg li la
maggior pa rte dei  suoi  Immobili  e  deve esser  p resen tata al  com -
petente Ufficio del Registro, di regola, entro 4 mesi dalla m orte
dell’Autore. La tassa di successione è rego lata da lla p re sen te
Tariffa: in linea d iretta L. 1,00 per 100; tra coniugi L. 4,50; a d
Istituti di C arità e Beneficenza L. 5; tra fratelli L. 7,00; tr a zìi
e nipoti, tr a zii e nipoti tra loro L. 8,50; tra cugini germani ossia
figli di fratelli e sorelle L. 12,00; t ra a ltr i pa renti e co llate ra li
fino al 10.° grado inclusivo L. 13,00; t ra altri parenti o ltre il
10.o grado ed estranei L. 15 per 100.

Le suddette tasse no% sono soggette all’aumento dei decimi.
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107. — Ipoteche e tasse ipotecarie.
P er le modalità per Piscrizione (Tedi Art. 1981-1987 del Codioe

Civile); per le modalità delle radiazioni (Vedi A r t 2033 e 2036 Co-
dice Civile).

P er quanto rig ua rda le tasse dovute vedi T abella seguente:
T a r i f f a  d e lle  T a s s e  I p o te c a r ie

T a b e l l a  C X V III.

Tasse dovute
o
o Indicazione Propor-
•£ delle . G zionali »

-< formalità CO

£  i
per

1 ogni 100
-c
ci

l1 lire 6

Norme speciali
per

la liquidazione
delle Tasse

1 Iscrizioni 0,80 La tassa si commi-
sura sulla somma iscrit-
ta per capitale ed ac-
cessori a norma del di-
sposto dell’Alt. 5 della
Legge 13 Settembre
1874 N.* 2079 (Serie 2).

Rinnovazioni 0,40 La tassa è dovuta
sulla somma per cui
era stata presa l’iscri-
zione rinnovata (Art 2
N.° 2 Legge suddetta).

3 Trascrizioni di
atti e contratti
portanti trasfe-
rimento di pro-
prietà d’immo-
bili e di diritti
capaci d’ Ipo-
teca:

«) Fino al va-
lore di L. 1,200

&) Per un valo-
re superiore alle
I,. 1,200:
Sulle prime

L. 1.200. . , .
Per ogni mag-

gior somma . .

o

2

0,30

Quando gli atti o le
sentenze di cui si opera
la trascrizione conten-
gano più contratti o
più disposizioni riguar-
danti persone diverse
o non aventi interesse
comune o solidale, sono
dovute tante tasse di-
stintamente liquidate
cfuante sono le persone
che hanno interesse
separato e distinto.
(Art. 4, secondo com-
ma Legge suddetta.)

La tassa colpisce il
valore su cui si ap-
plica la tassa di Re-
gistro.
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Indicazione
delle

form alità

T asse dovute

©
P ropor-
zionali

pe r
ogni 100

lire

et
9

Norme  spec ia li
p e r

la  liqu idaz ione
delle  T asse

4 Trascrizioni di a tti
e contra tti che non
trasferiscono  la  p ro -
pr ie tà di beni immo-
bili o di d iritto capaci
d’ipoteca........................2

5 Annoiamenti per ces-
sioni di  credito,  subin-
gresso e surrogazione:

a) Se il credito o la
somma per la  quale si
opera la cessione non
supera in capitale ed
accessori le L. 5,000

ì>) Da oltre
L. 5,000 a L. 10,000
, 10,000 „ 20,000
* 20,000 „ 50,000

Da L. 50,000 in su,
o ltre le L. 5, un’altra
lira pèr ogni 50,000 lire
in più o frazione non
inferiore a L, 10,000.

L a ta ssa si a p -
p lica  collé  n o r -
me  del  p re c e -
dente Art. 3.

2

3
4
5

6 Iscrizioni soggette a
tassa fissa pel disposto
della Legge 13 Set-
tem bre 1874 N.® 2Q79,
ed annotam enti  per
cancellazioni, rlduzio-
ni o restituzioni di
ipoteche, pe r .poster-
gazioni o cessioni di

:  p rio rità  o  d’ordine  ipo-1
tecario; per cam bia-:
mento di domicilio e 1
qualunque altro anno-
iam ento non contem-
p iato nel  presente Ar-1
ticolo 5 ........................
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Allorché il totale delle tasse presenta una frazione minore di
una lira,  questa frazione sa rà com putata per una lira in tera
quando raggiunga o superi  i  centesimi 50,  e sa rà abbandonata se
inferiore a centesimi 50. Rimane così abolito l’Art. 6 della Legge
13 Settem bre 1874 N.° 2079. •

L a ta ssa per ogni form alità non po trà mai essere inferiore a
lire 2. — Quando per lo stesso credito ed in appoggio allo stesso
titolo dovesse eseguirsi in diversi uffici una medesima form alità
d* iscrizione, rinnovazione, od annotam ento, soggetta a tassa p ro -
porzionale o graduale,  una sola di  tali  operazioni andrà soggetta
alla  detta  tassa proporzionale o graduale;  per  ciascuna delle
al tre sa rà p agata la  tassa fissa di  lire  2,  osservate le  norme degli
Art. 9 e 10 della legge sopraoitata. Questa regola sa rà pure ap-
p licata alle trascrizioni contem plate dall’Art. 3 della tariffa che
per uno stesso atto o contratto dovessero eseguirsi in più uffici.

108. — Vincoli alla proprietà fondiaria.
a) D ista nza delle p ian ta g ion i e delle costruzion i dalle linee

d i confine, m ur i divisori, fosse e siepi tra due fondi. Servitù d i
luce e prospetto. — Le piante legnose non possono p iantarsi
presso il confine del vicino (salvo partico lari regolamenti locali)
se non alla distanza di m. 3 per quelle di alto fusto (noci, ca-
stagni, olmi, pioppi, robinie, gelsi della China, quercie, pini, ecc.):
di m. 1.50 per quelle di fusto medio (peri, meli, ciliegi, gelsi, ru -
binie ad arbusto, ecc.); di m. 0,50 per le viti, per gli arbusti, le
siepi vive,  i  gelsi  e le piante da frutto nane ed a spalliera la cui
altezza non superi m. 2,50; di m. 1 pe r le siepi di ontano, ca-
stagno, ecc. che si recidono periodicamente vicino al ceppo ; m. 2
per le siepi di rubinie (Cod. Civ. Art. 579). Il vicino può esigere
l’atterram en to delle piante poste a distanze minori delle suddette
(Art. 581). I ram i e le radici che si protendono sul fondo vicino
possono essere tag liati dal proprietario di questo, salvo i rego-
lam enti e gli usi locali riguardo agli olivi (Art. 582'.

Quanto alle costruzioni si prem ette che ogni muro divisorio
tr a edifizi fino alla sommità, e in caso di altezze diverse fino al
punto in cui uno di essi  comincia ad essere più alto,  ed altresi
ogni muro divisorio fra cortili, giardini o recinti nei campi, si
prosume comune se non vi è titolo o segno in contrario. In caso
dubbio la posizione del piovente p revale su tu tti gli indizi (Co-
dice Civ. Art. 546-547). — Il com proprietario può alzare a sue
spese il muro comune, rimanendo a suo carico quelle pel m ante-
nimento della pa rte a lzata e le opere necessarie a m antener
solido il muro sottostante (Art. 554). — Qualora questo non fosse
atto a sostenere l’ innalzamento, chi vuole alzare deve costruire
di nuovo il muro a sue spese occupando il proprio suolo pel
maggiore spessore. 11 vicino può divenire com proprietario del
nuovo muro, pagando la m età del suolo occupato in più e la
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metà del muro stesso (Art. 554-555). — Ognuno può obbligare il
vicino a costruire e rip ara re a speso comuni i m uri d iv iso r i
(Art. 559). — Se i due fondi non sono allo stesso livello, il p r o -
prietario del superio re deve sopportare pe r intero le spe se d i
costruzione e riparazione sino all’ altezza del proprio suolo ; l a
p ar te superiore è costrutta e r ip a ra ta a spese comuni (Art. 560).

Il fosso tra due fondi si presum e a ppartenere a quel p r o p r ie -
tario sulle cui te rre si trova il getto della te rra e lo spurgo a m -
mucchiatovi da tre anni,  o quando il  fosso serve solo ag li  s c o li
del fondo stesso (Art. 566-567). — In m ancanza di questi ind izi s i
presume comune (Art. 565). — Le siepi fra due fondi am b id u e
chiusi,  si  presumono comuni,  come pure gli  alberi  da essa so r -
gen ti; ognuno dei due com proprietari può chiedere l’ab ba ttim en to
di questi (Art. 568-569). ^ #

Ogni com proprietario può appoggiare le sue costruzioni a l
muro comune, ed immettervi travi, balzoni, chiavi, cap och iav i,
lasciando m. 0,05 di spessore dalla parte opposta;  questo sp e s-
sore però deve essere portato a lla m età della grossezza del m u ro
nel caso che il vicino debba, nello stesso luogo, im m ettere t ra v i
od aprirvi  incavature (Art.  551-552).  — Chi vuol  fabbricare u n a
casa od un muro di  cinta su l  confine della sua p rop rietà,  p u ò
farlo salvo il diritto che ha il vicino di rende re il muro com une
(Art. 570) pagando la m età del valore del muro stesso e del suo lo
su cui è costruito (A rt. 550). — Quand’anohe non si fabbrichi su l
confine, se non si lascia la distanza almeno, di m. 1,50 il v icino
può chiedere la comunione del muro e fabbricare fin con tro il
medesimo pagando, oltre quan to sopra,  il  valore del suolo occu -
pato,  salvo però che il  proprietario preferisca estendere il  p rop rio
fabbricato sino al confine. Non volendo il vicino appro fittare d i
questa sua facoltà deve fabbricare a m. 1,50 o più dal  suo co n-
fine, per modo da avere, in complesso, la distanza minima di m. 3
tra le due costruzioni (Art. 571).

Chi vuole aprire un pozzo d’ acqua,  una cisterna,  un pozzo
nero, eco. presso un muro altru i o comune, devo conservare la
distanza minima di m. 2 fra il confine della p roprie tà a ltru i ed
il punto p iù vicino del perim etro interno del pozzo, cis terna, b o t-
tino,  ecc.  — I tubi di  latr ina,  di  acquaio,  d’ acqua cadente d a i
tetti, o condotte qualsiasi, debbono essere d istan ti alm eno m. 1
dal confine; se ciò non ostante ne risu ltasse danno al  vicino, si
debbono stabilire distanze m aggiori  e rip a rare i  danni oocagionati
(Art. 573). — Se tra tta si di fabbricare camini, fucine, stalle, sa la re
od a ltre opere che possono danneggiare il muro comune, le d i-
stanze debbono essere stabilite dai regolam enti loca li e, in lo ro
m ancanza dall’au torità giudiziaria (Art. 574). — Il p roprietario di
un fondo non ha diritto di  fare nel muro comune ape rtu re o fi-
nestre neppure con invetriate fisse ;  lo ha se il  muro gli  ap p a r -
tiene per intero, purché le finestre sieno munite di telaio ad inve-
tria ta fissa e di  g ra ta in ferro con maglie di  ap er tu ra non m agg iore
di m. 0,10. 11 vicino può acqu istare la comunione del m uro e

Digitized b y C j O O ^ I C



- 403 -

chiuderò le finestre se deve appoggiarvi il  suo odifìzio (Art.  583,
584). — La distanza di queste luci e finestre dal pavim ento del
luogo che si vuole illum inare è di m, 2,50 per il p ian terreno; di
m. 2 per gli altri piani (Art. 585). - Chi ha innalzato il muro co-
mune non può aprire luci o finestre nella maggiore altezza a cui
il vicino non ha voluto contribuire (Art. 586). — Non si possono
aprire vedute dirette,  finestre a prospetto e balconi sul fondo,
chiuso o no, del vicino, se tra il muro e il fondo non v’è la di-
stanza  di  m.  1,50.  Cessa  il  divieto  se  le  due  p roprietà  sono  sepa-
ra te da una pubblica v ia (Art.  587).  — Le vedute late rali  non si
possono aprire che alla distanza di m. 0,50 dal fondo del vicino.
Cessa il divieto se la veduta laterale sul fondo del vicino forma
nello stesso tempo, vedu ta diretta sopra una pubblica via (arti-
colo 588). — Se si è acquistato il diritto di aver vedute dirette
sul fondo del vicino, il pro prietario di questo deve fabbricare a
distanza non minore di m. 3 (Art* 590). — Ogni proprietario deve
costruire i tetti in modo che le acque piovane scolino sul suo
terreno, o nella pubblica via, non sul fondo del vicino (Art. 591).

b) D istanza delle p ian tag io n i e delle costruzioni dalle
strade. —  P e r  le strade  naziona li  e  prov incia li  : misurando dal
ciglio della strada, le fornaci, fucine e fonderie debbono essere
distanti, a l minimo, m. 50; le case civili e ru rali e i muri di cinta
m. 3. I canali, i fossi ed altre consimili escavazioni ad una di-
stanza almeno uguale alla loro profondità,  partendo dal ciglio
esterno del fosso stradale, se esiste, o dal piede della scarpa se
la s trada è in rilevato ; tale distanza non deve poi essere mai
minore di m. 3 (Legge sui Lav. pubblici, 20 marzo 1865, Art. 66,68).
Gli alberi d’alto fusto m. 3 dal ciglio della s trad a; le siepi, alte
non più di m. 1,50, m. 0,50 dal ciglio esterno del fosso o della
scarpa. I piantam enti di boschi m. 1 dal ciglio della strada (Ar-
ticoli 69, 71). — P er le strade di montagna, la distanza dei fab-
bricati basta sia tale da impedire che lo stillicidio cada sul piano
stradale o sulla scarpa del rilevato ; i muri di cinta, i canali, i
piantam enti d’alberi, le siepi, ì boschi sono to llerati sino a m. 0,50
dal confine della proprietà s tradale (Art. 72).

Per le strade  comunali: i fab brica ti ed i m uri di cinta pos-
sono essere stabiliti sul limite della strada, salvo ad osservare
la deb ita distanza per lo stillicidio, quando lo scolo delle acque
piovane non venga diretto fuori  da l suolo stradale (Art.  82).  —
I nuovi piantamenti si formano a distanza di m. 1 dal ciglio
della s trada oppure dal ciglio esterno del fosso quando questo •
esiste (Art. 81).

P e r le strade fe r ra te :  fab bricati o pian tagion i alla distanza
minima di m. 6 dalla più vicina ro taia; mai meno di m. 2 dal
ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Tali distanze possono
essere diminuite di m. 1 per le siepi, muri di cinta, stecconate
alte meno di m. 1,50 (Art. 235). — Le capanne di legno o di pag lia
ed i cumuli di qualsivoglia m ateriale combustibile devono esser
posti almeno a m. 20 di distanza dalla più vicina ro taia (Art. 237)
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c)  Scoli  e  passagg i  d i  acque  p er  fo nd i  a lt ru i .  —  I  fo n d i
inferiori  sono soggetti  a r icevere le acque che scolano n a tu ra l -
mente dai fondi superiori (Codice Civ. Art. 536). — Ogni p ro p r ie -
tario deve d ar passaggio pei suoi fondi alle acque di q ua lu nq u e
specie che vogliono condursi da chi ha d iritto di serv irsene p e r
uso agrario, industriale o della v ita.

Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, le aie. L ’a v en te
d iritto deve giustificare che il  passaggio richiesto è il  meno p o s -
sibile dannoso al fondo servente (Art. 598, 602). — Deve q u in d i
pagare il  valore di  stim a del  te rreno da occupare,  senza d e tr a -
zione delle imposte ed a ltri carichi, col soprapp iù del qu in to ,
oltre a l risarcim ento dei danni (Art. 603). Se la du rata del p a s -
saggio delle acque è minore di 9 anni,  le suddette somme si  p a -
gano per m età,  rimettendo quindi le cose allo stato p rim itivo
(Art.  604).  -  Chi domanda il  passaggio ap re il  necessario c an a le ,
non avendo d iritto di servirsi dei canali già esistenti per il co rso
di a ltre acque. Se il p roprie tario del fondo lo è anche di un c a -
nale in esso esistente,  può opporsi  a che un canale nuovo s ia

.  aperto nel  suo fondo, facendo p assare le acque nel  canale m e-
desimo, se non ne viene danno a chi domanda il  passaggio.  11
proprietario del canale ha diritto ad un’ indennità in r ig u a rd o
all’  acqua introdotta,  al  valore del  canale,  alle  spese n ecessa rie
pel nuovo transito ed alle m aggiori  spese di manutenzione (A rti-
colo 599). — Si deve perm ettere il passaggio dell’acqua, nel m odo
più conveniente,  attraverso canali  ed acquedotti  purché non s ia
rita rdato , impedito, accelerato od altera to il corso od il vo lum e
delle acque (Art.  600).  — Chi possiede un canale nel fondo a ltr u i
non può im mettervi maggior quan tità d’acqua della s tab ilita , s e
non è provato che il canale ne sia capace, e ohe non ne p o ssa
venir danno al  fondo servente (Art.  605).  — Il  prop rieta rio d e l
fondo serven te può far determ inare stabilm ente il  fondo del c a -
nale con l’apposizione di capisald i o soglie da riportarsi a p u n ti
fissi.  Se di  tale facoltà non ha fatto uso nella prim a concessione
dell’  acquedotto,  deve sopportare la metà delle spese occo rren ti
(Art. 607). — Se un corso d’ acqua impedisce l’ accesso a i fond i
contigui, la oontinuazione dell’irrigazione e lo scolo dello acq u e ,
coloro che si  servono di quel corso d’ acqua sono obb ligati,  in
proporzione del benefizio ohe ne ritraggono, a costruire e m an -
tenere ponti, b otti so tte rranee, pon ti canali, ecc. ( A rt 608).

Il  p roprietario ohe vuol bonificare le sue terre,  previo p a g a -
mento di un’indennità e col minor danno possibile,  può co n d urre

'  le  acque pe r fossi  di  scolo at traverso i  fondi  ohe separano le
sue  ter re  dal  corso  d ’acqua  (Art.  609).  --  I  p roprie tari  dei  fond i
a ttrav ersa ti dai fossi suddetti possono, alla lor volta, se rv irsen e
per r isanare le loro te rre purché non ne derivi  danno a q u e i
già risanati,  purché eseguiscano a loro spese le modificazioni
occorrenti  o paghino una p ar te proporzionale delle spese g ià
fa tte e per il mantenim ento delle opere divenute comuni (A r-
ticolo 61Q).
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d) Vincolo foresta le. (Legge fo restale del 20 giugno 1877;
rego lamento 10 febbraio 1878.) — Sono sottoposti  a vincolo fore-
sta le i boschi e le terre spogliate da p iante legnose poste sulle
cime e pendici  dei monti  fino al  limite superio re della zona del
castagno ;  e quelli  che diboscati  e dissodati  potrebbero provocare
frane e valanghe,  disord inare il  corso delle acque,  danneggiare
le condizioni igieniche (Alt. 1). — Nei luoghi ove non vegeta il
castagno, pe r determ inare il  limite superiore della sua zona, si
te rrà conto della Qalluna od E rica vu lg aris , del Saro tham nus
scoparius, del P teris aqu ilin a ,  eco.,  piante che,  ordinariam ente,
si trovano consociate al castagno; ovvero di quelle, come il F agus
se lva tic a , eco. che inoominciano a vegetare ove il castagno finisce
(Reg. Art. 1). — Nei terreni suddetti è proibito ogni diboscam ento
e dissodam ento (A rt 4). — I terren i ridotti a ripian i o coltivati
a viti, olivi, e c c , sono esenti dal vincolo forestale (Art. 8).

I Comuni e le provinole possono chiedere il vinoolo dei boschi
pe r ragione di  igiene (Art.  2).  — La domanda corredata dalla
descrizione sommaria dello stato di vegetazione del bosco con
le specie che vi predominano e da uno schizzo geometrico del
medesimo si dirige al Prefetto che la trasm ette al Comitato fo-
restale (Reg. Art. 21).

Si accorda di rid urre a coltura ag ra r ia terren i vincolati
purché il  proprietario provvegga ad impedire i  danni con oppor-
tune opere riconosciute valide dal Comitato fo restale (Art. 4).

Se pe r opere conservative, od a ltra rag ione, cessano le cause
per le quali un te rreno era sottoposto al vincolo forestale , il Co-
mitato forestale , pe r iniziativa p ropria o degli in teressati, deli-
bera sulla cessazione del vincolo (Art. 9).

Le domande, corredate dal tipo del fondo, e dalle ragioni per cui
si domanda lo svincolo, vanno presen tate al Sindaco del Comune
che le trasm ette al Com itato forestale (Reg. Art. 28). — Questo
delibera entro sei mesi e contro la sua decisione si può appellare
a l Consiglio di Stato entro 90 giorni dalla data della notifica-
zione (Reg. Art. 26).

II Ministero di agrico ltura, le provincie, i Comuni, per gua-
ren tire la consistenza de) suolo e regolare il corso delle acque,
possono prom uovere il rimboschimento dei terren i vincolati* L a
direzione del lavoro è affidata a l Comitato forestale (Art. 11). —
Lo Stato, le provincie, i Comuni possono espro priare i terren i
suddetti per oause di pubblica u tilità . Quei p roprietari sui quali
cade la espropriazione, possono invece ridurre a ooltura e siste-
m are i loro terren i p er modo che soddisfino agli scopi della
legge; a ta l uopo devono farne domanda prima dell*inizio dei lavori
di rimboschimento, intraprenderli entro sei mesi e compierli nel
tempo prefisso dal Comitato fo restale (Art. 12). — I proprieta ri
dei te rren i vincolati possono riunirs i in consorzio pe r rimboschire
i terreni stessi. I p roprietari dissidenti possono, anziché imbo-
schire, cedere al consorzio, i loro terren i a prezzo di stima (Ar-
ticolo 13).
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Chiunque dissoderà o diboscherà (io sradicam ento delle cop-
paie è considerato come diboscamento, Reg. Art. 41) od av en d o
diboscato non eseguirà le opere di cui all'A rt. 4, in correrà n e l la
multa estensibile fino a L. 250 pe r ha» ed av rà 1* obbligo di r e n -
dere saldo e boscoso il  te rreno entro 18 mesi dalla da ta d e l la
sentenza (A rt 16). — O ltrepassato questo termine, il P re fe tto o r -
dinerà all’ ag ente fo restale la perizia dei lavori occorrenti ed il
contravventore sa rà tenuto a depositare,  entro un mese,  a l la s e -
g re ter ia della p refe ttu ra, l’ am montare occorrente. I l C om ita to
forestale fa rà eseguire direttamente i  lavori  (Art.  17).

I p roprietari di boschi vincolati che contravvenissero alle p r e -
scrizioni del Comitato forestale (riguardo 1a co ltu ra  s ilvana  e d
il taglio dei boschi allo scopo di assicurare la consistenza d e l
suolo e la riproduzione del bosoo) saranno puniti con la p e n a de l
doppio al  quadruplo del valore delle piante tagliate o del dan n o
commesso  (Art.  4,  18).

109. — Espropriazioni
per causa di pubblica utilità.

(Legge 26 giugno 1865.)

a) D ichiarazione della pubblica u til ità  — Norme  g en era li.
— L a dichiarazione di pubblica util ità è fa tta per legge nel oaso
di grandi lavori di interesse generale (ferrovie, canali, ecc.), o
quando l’esecuzione dell’opera importi  un contributo dei p ro -
prietari dei fondi contigui. P er le opere provinciali, è fa tta d a l
Ministro dei lavori pubblici, quando i progetti devono esse re d a
lui approvati; negli altri casi è fa tta dal P refetto .

Le domande per ottenere la dichiaraziqne di pubblica u t i l i tà
devono essere accom pagnate da una relazione sommaria e d a u n
piano di massima. Questi  documenti  r imangono depositati  p e r 15
giorni almeno nell’ ufficio Comunale o nell’ufficio di P re fe t tu r a
del circondario pe r le eventuali  osservazioni ed opposizioni
(Art.  3-4).  Emanato l’atto che dichiara un’opera di  pubblica u t i -
lità, se ne deve fare il progetto dettag liato da approvarsi d all’a u -
to rità  competente  e  da  depositarsi  come  so pra ;  a  meno  che  n o n
sia già presentato il progetto dettagliato insieme alla d o m an d a
(Art. 16, 17, 21).

Al progetto dettagliato si deve unire l’elenco dei b en i d a
espropriare e il  prezzo che si  offre per essi.  I  p roprie tari  c h e
accettano il prezzo offerto devono farlo p e r is c r itto ; a ltrim enti il
Sindaco procura di  accordare amichevolmente fra le  p a rt i  l’ am -
montare dell’indennità (Art.  38-22).  Quanto ai  p ro p rie ta ri  c o i
quali non si sia potuto convenire, il Prefetto ne trasm ette l’ e -
lenco al  presidente del T ribunale del circondario,  ohe nom ina
entro tre giorni uno o tre periti per proced ere alla stim a, (A rti-
coli 31, 32).
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L’indennità dovuta all*espropriato, nel caso di occupazione
totale, consiste nel giusto prezzo che avrebbe l’ immobile in una
libera vendita, e, nel caso di espropriazione parziale, nella diffe-
renza fra il prezzo dell’ immobile avan ti l’ occupazione e quello
della parte residua dopo l ’occupazione (Art. 39, 40). A ltre norme
sono indicate nei successivi Art. 41-46 secondo i diversi oasi.

In base alla relazione dei Periti, il Prefetto ord ina il deposito
delle somme risultanti dalla perizia e quindi pronuncia l’ espro-
priazione (Art. 43). L’ opposizione degli espropriati alla stima dei
periti e alla liquidazione delle spese deve farsi entro 30 giorni
dalla notiiicazione del decreto prefettizio (Art. 51).

tPe r la p arte estimativa vedi § 103.)

b) Occupazioni temporanee. — Gli intraprend itori  di  un’o-
pera dich iarata di pubblica utilità possono occupare tem poranea-
mente i  beni  p rivati  per  e stra rre pietre,  ter ra o zolle,  e co ,  per
farvi depositi di m ateriali, per stabilire magazzini, per aprire ca-
nali di diversione delle acque e pe r altri usi necessari all’ esecu-
zione dell’opera stessa.  A tal  fine essi  devono presentare oppor-
tuna domanda al Prefetto della provincia, in cui trovansi i beni
da occupare, coll’indicazione della dura ta che essi intendono si
debba assegnare all’ occupazione e dell’ indennità da loro offerta.
Il Prefetto comunica la domanda agli interessati con invito di
fare nel term ine di 10 giorni le loro osservazioni e di dichia-
rare espressam ente se accettano 1* indennità offerta.  In difetto di
tale dichiarazione, il Prefetto, se crede fondata la domanda dagli
in traprenditori,  nomina un perito per fissare l’ indennità in con-
corso del proprietario,  ordina il  pagamento o il  deposito della
somma ed autorizza l’occupazione (Art. 64-69).

c) Occupazione nei casi di fo r z a m aggiore .  —  Nei  casi  di
ro ttura d’argini, di rovesciamento di ponti per impeto delle acque
e negli altri casi di forza maggiore e di assoluta urgenza, i p re -
fetti e sottoprefetti, p revia la compilazione dello stato di consi-
stenza dei fondi occorrenti all’ esecuzione delle opere, possono
ordinarne l’occupazione tem poranea.  Se l ' urgenza fosse tale da
non consentire nemmeno l’ indugio richiesto per fare avvertito il
Prefetto o il sottoprefetto ed attenderne il provvedimento, il Sin-
daco può autorizzare l’occupazione temporanea dei beni indispen-
sabili per l’esecuzione dei lavori, con obbligo però di partecipare
immediatamente al Prefetto o sottoprefetto la concessa autoriz-
zazione. Il Prefetto stabilisce P indennità da corrispondersi ai
p roprietari, salvo reclamo dei medesimi al Tribunale (Art. 81, 72).
— Le occupazioni temporanee non possono in alcun caso essere
p ro tra tte oltre il termine di due anni, decorrenti dal giorno in
cui ebbero luogo. Occorrendo di renderle definite,  si  procederà
secondo le norme surriferite (Art. 73).
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110. — Derivazione d’acque pubbliche.
i(Legge 10 agosto 1874 — Reg. 9 novembre 1885.)

Nessuno può derivare acque pubbliche nè stab ilirv i op ifici,
senza ottenerne concessione (Legge, Art. 1). Le concessioni d 'a cq u a
a perp etuità non si fanno che per leggo. Le concess. di deriv . d a
laghi, tronchi, fluviali di confine, corsi navigabili, e le cui a r g i -
natu re e 8pondo sono iscritte fra le opere idraul. di 2.a c a teg o r ia
sono fatte per decreto reale (Art. 2); per tu tti gli a ltr i casi sono
fatte dal Prefetto della Provincia in cui cade la bocca di der iv .
o,  in caso di opposizione proveniente da altre provinoie,  d a l Mi-
nistro delle finanze (Art. 3). — Le variazioni nell'u so d e ll 'a o q u a
devono essere notificate al P refe tto ; ma se importano au m ento
d’acqua o di forza motrice, oppure una variazione nelle o p e re
autorizzate, devonsi far le pratiche come per una concessione
nuova (Art.  6,  7,9).  — Il  concessionario d 'acqua a uso d’irrigazione
può, previa notifica al  Prefetto,  servirsene anche per forza mo-
trice ; m a l’ acqua concessa per forza motrice non può serv ire p e r
irrigazione senza una speciale concessione (Art. 19).

Canone annuo: L. 50 per modulo (100 litri al 1") p e r acq ue
potabili  o d’irrigazione senza restituzione di resìdui;  L. 25 se con
obbligo di restituzio ne; L. 0,50 al l’ ettaro irrigato , so la bocca d i
derivazione non può essere m odellata;  L.  3 per cavallo nel  caso
di acqua motrice, in base alla caduta effettivam ente u tilizza ta
sul motore (Art. 14). Iu caso d’uso promiscuo pe r irrigazione e
forza motrice, si pagherà il maggiore dei due canoni (Art. 19). P e r
uso promiscuo d’ irrigazione e bonificazione L. 25 a l modulo; p e r
sola bonificazione L. 10, (Art. 16). P e r acque solamente iem ali,
m età del canone per l’uso annuo (Art. 17). Concessione g r a tu ita
ai Comuni e Opere pie per distribuzione g ra tu ita d’acq ua p o ta -
bile (Art. 15).

Le domande di concessione si p resentano al P refetto o a l Mi-
nistro  delle  finanze  per  suo  mezzo.  Se  si  tra tta  di  grandi  d e r iv a -
zione (cioè per canali navigabili per forze eccedenti 200 cav., p e r
acque potabili o d’ irrigazione eccedenti 30 moduli, pe r acqu e
estratte a bocca libera sia ad uso d’irrigazione di più di  3000 e t-
ta r i sia a uso potabile per più di 30000 abitanti) la dom anda
deve essere accom pagnata da un progetto di massima, con tenen te
(Alleg. A a l Regolam.):

1* una relazione sulla natura e lo scopo della derivazione e
sull’ innocuità rispetto ai terzi e al regime del corso d 'a c q u a ;
colla descrizione delle opere, la quantità d’ acqua, il modo di de-
rivazione, di condotta,- d’ utilizzazione, di smaltimento, eco.;

2.o un piano generale,  in scala non minore di Vbooo»
3.° i profili longitudinali in scala non minoro di Vsooo p e r le

lunghezze e di V&oo pe r le altezze; i profili tra sversali in s ca la
non minore di V2000 e di ’/moì
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4.0 i disegni delle opere d’a rte, scala ’ ôo -f* V5 0 0 »
5.0 il calcolo sommario della spesa.

P e r le derivazioni m inorisi  rich iede: un piano generale,  scala
non < i/sooo» i  profili,  scale non < 1/wo; una relazione come sopra.

P e r derivazione di piccola entità,  il  Pre fetto può d ispensare
dal p resen tare alcuni documenti. In questo caso gli atti possono
anche esser firmati da un architetto , perito o geom etra; mentre
nei casi  preceden ti  si  richiede la firma d’un ingegnere.

Le domande contem plate dall’Art. 2 della Legge sono t ra -
smesse al M inistero; per l’am missibilità, 0  meno, delle altre de-
cide il Prefetto, udito il Genio civile. Se il P refetto respinge la
domanda, si  può reclam are al  M inistero dei lavori  pubblici.

Ove la domanda sia ammessa, il Prefe tto ne dà comunicazione
alle Deputazioni provinciali  e ne fa pubblicazione nei Comuni
av en ti interesse; invitando gli in te ressati a trasm ettere le loro
osservazioni c in terven ire alla visita della loca lità da farsi almeno
8 giorni dopo il term ine della pubblicazione e non meno di un
mese dopo la comunicazione alla Deputazione provinciale.

In detta visita l’ ingegnere governativo riconosce la località ,
sente le opposizioni e red ige processo verbale, che accompagna
al Prefe tto con una relazione contenente il suo avviso sulla de-
rivazione p rogettata e, nell’affermativa, le modificazioni ed il ca-
none da imporre.  Yi unisce anche la propo sta dell’atto discipli-
nare,  che determ ina la  quan tità  di  acqua,  le  norme per l’es tra-
zione, la condotta, l’ uso, l’eventuale restituzione, la d u ra ta della
concessione e il term ine in cui deve essere utilizzata sotto pena
di decadenza. A ltre condizioni generali dell’atto disciplinare sono:
l’ obbligo nel concessionario di  eseguire le opere in un tempo
determ inato; di  fare tu tte le variazioni che in seguito si  rendano
necessarie;  di  paga re il  canone, quand’anche non usufruisse della
concessione.  Può però rinunciare al la concessione,  pagando il  ca-
none allo sp irar dell’  anno in cui ha fatto rinuncia.  Non adem -
piendosi alle condizioni p rescritte, o non pagandosi il canone pe r
due anni, può darsi luogo alla revoca della concessione. In caso
di revoca, rinunzia o termine della concessione, il concessionario
è obbligato a fare a sue spese quelle demolizioni e quei lavori
che l’au torità competente repu te rà necessari pe r ristabilire l’alveo
in condizioni normali.

I l Prefetto trasm ette gli atti al Governo ; il q uale , sen titi i d i-
ca steri  competenti  e i l  Consiglio superiore dei lavori  pubblici,
incarica il Pre fetto di stipu lare col richiedente l’ atto pubblico
d’obbligazione. Verificata la rego larità di questo, il Ministero
delle finanze, sentito il Consiglio di S tato, promuove od em ette il
deoreto di concessione. — Nel caso, però che si tra tt i di conces-
sioni contem plate dall’ Art. 3 della Legge, la concessione è de-

1 c re ta ta dal Prefetto. .
fc) Em anato il  decreto,  il  concessionario,  se tra tta si  di  grandi de-
f  r ivazioni dovrà far  approvare dal  Prefetto i  p rogett i  esecutivi
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delle opere, coi disegni dettag liati, la stima ed eventualm en te i
capitolati d’appalto (Alleg. B al Regolare.); dopo di che si possono
cominciare i lavori, prevenendone il Genio civile. Compiuti i la -
vori, il concessionario ne dà parim ente avviso, onde l’ingeg nere
governativo possa procedere al  collaudo :  emesso il  quale il  co n-
cessionario è abilitato a far uso delle acque.

In caso di variazione nell’ uso dell' acqua, richiedente, p e r g li
Art.  7,  9,  19 della Legge, una nuova concessione, la dom anda e
l’istrutto ria si fanno come per una concessione nuova. In cas i
d’urgenza, però, il Prefetto può, sentito il Genio civile, p erm e t-
tere l’esecuzione delle opere necessarie, previa obhligazione del
concessionario di sottoporsi alle ulteriori prescrizioni del Go-
verno.

111. — Bonificazione delle paludi
e terreni paludosi.

(Legge 25 giugno 1882.)

Le opere (  prosciugamenti  e colmate naturali  ed artif iciali  )
che provveggono principalmente ad un g rande m iglioram ento
igienico, oppure ad un grande miglioramento agricolo associato
ad un rilevante vantaggio igienico, sono di prima categoria e si
eseguiscono dallo S ta to , che sostiene la metà delle spese, col
concorso delle provincie e comuni interessati, che contribuiscono
ciascuno l’ottavo delle spese, e dei pro prie ta ri , che sostengono
un quarto delle medesime. Questi ultimi mantengono le opere
eseguite (.Yrt. 4, 5, 9). — Le opere che non presentano alouno dei
cara tter i speciali citati sono di seconda categoria e si eseguiscono
dai proprietari isolatam ente o riuniti in consorzio (A rt 4, 5). —
I progetti delle bonificazioni di prim a categoria devono compren-
dere anche le opere occorrenti per la costruzione delle stra de
e suggerire i  mezzi per provvedere d’acqua potabile il  suolo bo-
nificato (Art.  8).  — 11 maggior valore (determinato da tre perit i,
nominati dal Ministero dei lavori pubblici, dalla Corte d’ap pello
e dai proprietari) che i terren i bonificati della prima categoria
hanno acquistato , è rimborsato allo Stato ed agli altri contribuenti
dai proprietari in ragione delle rispettive loro qnote di co ntri-
buto, non mai però oltre la spesa occorsa, e fatta deduzione dei
8 / , 0  per le successive spese di manutenzione. Il pagamento avviene
per ra te an n ua li, in numero non minore di 10, senza carico di
interessi  (Art.  11).  — Chi intende fare studi per una bonificazione
di seconda categoria, ne fa domanda al P refetto della provincia,
indicando il tempo entro il quale si propone di incominciarli e
compirli (Art. 13). — Lo bonificazioni di seconda categoria si
eseguiscono e si mantengono per mezzo di oonsorzi volontari od
obbligato ci (Art. 14). — Le spese ohe i consorzi obbligatoci de-
vono incontrare per l’esecuzione dell’opera,  quando l’iniziativa

Digitized b y C j O O ^ l C



- 411 —

proviene dalla G iunta municipale,  dalla Deputazione provinciale
e dallo Stato per mezzo dei P re fe tt i ,  è sostenuta per ]/io dallo
S ta to ,  pe r 1fì0 dalle  provinole in teressate,  pe r  Vio dai  Comuni in-
teressati e per 7/,0 dai p roprie tari; se l’ iniziativa proviene dai
soli p roprietari, la spesa è a loro carico (Art. 22). — I p rop rietari
inclusi  nel perim etro della bonificazione che non hanno aderito
a l consorzio possono, nel termine di due mesi dalla costituzione
di e s so ,  dichiarare alla P re fe ttura che non intendono cedere i
loro fondi al consorzio. A llora l'acquisto di questi fondi diviene
obbligatorio pel consorzio stesso,  e l’ indennità può essere pagata
a i p roprieta ri a rate annuali cogli in teressi leg ali scalari in un
tempo non maggiore di  20 anni (Art.  24).  — L a deputazione del
consorzio fa compilare il progetto di massima tecnico-economico
della bonificazione, indicando il tempo e l’ordine col quale i la-
vori  devono eseguirsi  e compiersi.  Il  progetto può essere diviso
in sezioni ed i p rogetti di esecuzione com pilati a m isura che i
lavori si eseguiscono (Art. 26). — Il Prefetto, udito il pa rere del
Genio civile, trasm ette i r p rogetto di massima al Ministero dei
lavori pubblici che delibera, udito il Consiglio superiore (Art. 27).
— I p roprietari dei fondi inclusi nel perim etro della bonificazione,
debbono fare nei loro fondi le opere minori di scolo in tempo
stabilito,  spirato il  quale il  consorzio provvede d’ufficio (Art.  29).
— P er le occupazioni te m p ora nee, il consorzio paga ai proprie-
ta ri un’ indennità; per le perm anenti, acquista i terren i occupati
e può pagarli nel modo stabilito all’art. 24 (Art. 30). — Le terre
da bonificarsi pe r colmata sono occupate per la du ra ta del lavori ;
i  loro prop rie tari  hanno diritto ad una indennità basa ta sulla
media dei raccolti dell’ultimo decennio. In ta l caso il consorzio
diviene usufruttuario delle terre in colmata fino alla riconsegna
di esse ai p roprietar i. Questi possono rinunziare all’indennità ,
rim anere in possesso dei terren i e goderne gli  u tili ,  purché ciò
non osti al p rogresso d ella colm ata (A rt.-31). — L’ aumento del
reddito dei fondi bonificati va esente dall’ imposta fondiaria per
20 anni (Art. 57).

112. — Contratti Agrari.
(Codice civile )

a) Affitto. — Le locazioni di immobili non si stipulano per
oltre 30 ann i; chi non può fare che atto di semplice am ministra-
zione non o ltre 9 anni ;  fino a 100 ann i se tra tta si  di  terreni in-
colti dati col patto di dissodarli e ridurli a coltura.

Se nel con tratto di affitto si dà ai fondi estensione maggiore
o minore di quella che hanno realm ente, non si fa luogo ad au-
mento o diminuzione del canone (Art. 1614) salvo che la differenza
ecceda la ventesima parto (Art. 1475). — Se l’ affittuario impiega
il fondo locato ad uso diverso di quello pe r cui fu destinato, non
lo fornisce del bestiame e degli istrum enti necessari alla sua
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coltura,  ne abbandona la coltivazione o non lo coltiva da b u o n
padre di famiglia, non eseguisce i patti dell’affitto con danno d e l
loca to re, questi ha diritto al risaroiraento dei danni e può sc io -
gliere il contratto (A rt 1615).

Se durante l’affitto di più anni, tu tta od almeno la m e tà d e l la
raccolta di un anno perisce per causa fortuita, l’affittuario, se n o n
è compensato da precedenti raccolte, può avere una r iduz ione
di fitto al termine del medesimo, facendo un conguaglio coi f ru tt i
raccolti in tutti gli anni. L’autorità giudiziaria può frattan to d i-
spensare l’affittuario dal pagam ento di una p arte di  fìtto p ro p o r -
zionale al danno sofferto (Art. 1617). — Se l’affitto è di un so lo
anno, ed è avvenuta la perdita di tu tto o almeno della m età de i
frutti,  l’affittuario viene esonerato da una parte proporzionale del
oanone (Art. 1618).

Cessando il con tra tto , i miglioramenti fondiari introdo tti d a l -
l’affittuario rimangono a completo beneficio del p roprietario .

b)  Colonia  p a r ita r ia .  — L a colonia non cessa mai di d ir it to ;
il locatore e il colono debbono disdire il con tratto , e lo possono
d’anno in anno, nell’epoca assegnata dalle consuetudini. Può p erò ,
ricorrendo giusti m otiv i, richiedersene in ogni tempo lo sc iogli-
mento (Art. 1651, 1652). — P er la morte del colono la colonia si
risolve al termine del prossimo agrario, ma se la m orte avvenne
negli ultimi quattro mesi dell’annata agraria , compete, di p rose -
guirla per un nuovo anno, ai figli ed agli altri eredi del defun to
che  con  lui  coab itavano ,  od  alla  vedova  del  defun to ,  se  i  su d -
detti mancano o non vogliono o non possono usa re di tale faco ltà
(Art. 1653). — La colonia senza determinazione di tempo si rep u ta
fa tta per un anno , che incomincia e term ina col dì 11 novem-
b re ; la disdetta va data in m arzo, senza di ohe il co n tratto
intendesi rinnovato (Art.  1004).-

11 mezzadro non può sublocare nè cedere ad a ltri la m asse-
rizia,  se ciò gli  fu v ietato nel contratto ;  accadendo c iò ,  il  loca -
tore può rip rendere il  godimento della cosa d ata a m ezzadria,  e
il mezzadro essere condannato al risarcimento dei danni (Art. 1049).
— La perd ita per caso fortuito di tutti o di pa rte dei f ru tt i , è
sopporta ta in comune dal locatore e dal mezzadro (Art. 1648). —
Il mezzadro non può vendere fieno, paglia o concim e, nè fa re
careggiature per altri,  senza il  consenso del  locatore (Art.  1650).
— In mancanza di consuetudini locali o di convenzioni sc ri tte ,
valgono le regole seguenti : il colono fornisce il bestiame in p ro -
porzione dei mezzi che il fondo somministra per a lim entarlo ; il
capitale dell’ invernata ; gli strum enti di coltivazione. Sono a suo
carico le spese di cu ltu ra e di raccolto ; in comune col loca tore
quelle delle sementi (Art. 1654-1657). — I l mezzadro fa le p ia n ta-
gioni da sostituire alle p ian te m orte , fortuitam ente a tte rra te o
divenute infruttuose.  Il  locatore fornisce p ian te ,  v im ini,  pali
(Art.  1658).  — Il  mezzadro eseguisce lo spurgo dei fossi  in terni
ed adiacenti alle strade pubbliche ; i lavori ordinati dal Comune
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p er la  conservazione delle s tra d e;  le  carreggiature per le  ripa-
razioni del fondo e della casa colonica e per il trasporto dei ge-
neri alla casa del locatore ; il colono non pnò raccogliere, battere
i g ran i e vendemmiare senza avvertirne il locatore (Art. 1659-
1660). — T utti i frutti m aturati ed industriali del fondo si divi-
dono , nella mezzadria, a perfetta metà tra locatore e colono. È
a carico di quest’ultimo il taglio dei boschi cedui per la quantità
di legname necessario per gli usi del fondo e per far pali da
v ite; il soprappiù del legname appartiene a l locato re , restando
però a suo carico le spese di taglio ;  come pure i  tronchi di  al-
beri morti o atterrati. Le spese pe r po ta tu re , taglio dei rami
degli alberi morti od a tte rra ti sono a carico del mezzadro, il
quale può disporre, del legname ritraib ile, per la quantità neces-
sa ria al fondo ed al suo proprio uso ; il soprapiù spetta a l loca-
tore (Art. 1661).

Consuetudini  d o m in an ti  n e lla  T o so a n a  cen trale.

Il proprietario tiene d irettam ente, od indirettamente a mezzo
di un fattore che lo rappresenta,  la  direzione generale;  pone in
opera il cap itale fond iario; anticipa, nella maggior parte dei
oasi, il capitale bestiame (talora il bestiame è a metà), le piante,
i man gimi, i lettim i, i concim i, i pali e canne di sostegno alle
viti; aloune macchine ed attrezzi (carri, botti da pozzo nero, tr in -
ciaforaggi  ,  pompe da irrorazion e,  vasi  ed attrezzi  per  la  prima
confezione, in comune, del vino). A suo carico è nel più dei casi
Vimposta fondiaria (talvolta a m età); sempre la spesa occorrente
per la conservazione e manutenzione dei fabbricati e in genere
del capitai  fondiario ;  il  colono ha però l'obbligo di fare g ratu i-
tamente i necessari c arregg i, e di esegu ire, anno per anno, una
determ inata quan tità di scassi, sufficienti, di regola, alla reinte-
grazione delle colture legnose.

Il  colono pone la mano d'opera,  la direzione immediata gior-
naliera, alcuni attrezzi ru ra li (vanghe, zappe, badili, attrezzi pe r
po tatu ra, falci, faloiuole, e, quasi sempre, a ra tri, erpici, pianucci
ed a ltri strumenti da tiro. Le spese occorrenti alla conservazione
e manutenzione delle soorte di parte padronale vanno divise a
perfe tta m e tà , e così pure quelle occorrenti per acquisto di se-
menti,  zolfo,  solfato di  ra m e , concim i,  panelli  e farine per le
bestie, eco. I prodotti del suolo e degli an im ali, e tu tto quanto
il  guadagno o la perdita sul bestiame si  dividono a perfe tta
metà.

Allorché il colono en tra a podere riceve regolare consegna
delle scorte vive e morte affidategli, e fino a un certo punto anche
della fertilità della terra . Questa consegna della fertilità si fa in
base ad una un ità em pirica de tta caloria. Terreno in caloria è
quello che per lavori,  per conoimi,  pe r opportune precedenti  col-
ture, è atto ad essere immediatam ente coltivato a frumento o che,
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altrimenti, rappresenta un'accumulazione di fertilità. Sono q u in d i
in caloria  i terren i assoggetta ti a colture di rinnovo ed i p r a t i.

Dei valori affidati al colono si tiene nota in uno speciale conto -
stim a colonico intestato al capo della famiglia o capoccia;  a n a lo g a
nota si  trascrive sul libretto colonico che si consegna al capo cc ia
medesimo e che fa fede in giudizio. Oltre a questo con to-stim a
s’apre un conto corrente colonico ad annotarvi le pa r tite di d a r e
o di avere che passano tra il proprietario ed il colono in d ipen -
dentemente dal primo conto.

Ogni anno si procede al saldo colonico che consiste nella c h iu -
su ra dei due rico rdati conti. La metà dell' aumento o della d im i-
nuzione del primo, si porta in credito o in debito del colono n e l
secondo conto, e , da ta le ttu ra delle varie p a r ti te , si d e te rm in a
o concorda il credito o debito residuo del colono, che si tra sc r iv e
sul libretto  insieme all'inventario dei nuovi valori che gli r im a n -
gono affidati.

Di regola, l'aumento o la diminuzione del conto-stima si v a lu ta
solamente d'anno in anno, in base allo variazioni messe in ev i-
denza dalle scritture e non in base ad un a nuova valu tazione d i
fa tto ;  un vero e proprio inventario delle scorte e delle ca lo rie
si  fa,  di  regola,  soltanto allorquando il  fondo m uta padrone o i l
colono cam bia podere.

Il  colono è obbligato a com piere,  generalm ente > a b rac cia i
lavori  di  r innovo; non paga generalm ente affitto alcuno p e r i
locali  di  ricovero ;  può coltivare e condurre per proprio con to
un piccolo orticello , tenere uno o due suini ed un de term inato
numero di volatili da co rtile; ha, per contro, l'obbligo di a lcun i
appendizi (galline, galletti, capponi, uova, o rtagg i, prosciutti...)
e quello di portare la quota domenicale dei prodotti alla casa
padronale.

Niuno dei componenti la fam iglia colonica, può, senza perm esso,
far giornate fuor del podere ;  così  pure sono proibiti  i  ca rreg g i ;
di regola ogni settimana il capoccia è  obbligato a passare dallo
scrittoio  del  p roprietario o da chi  lo rappresenta,  a render conto
del suo operato ed attingere istruzioni sul da farsi.

c) Soccida. — La soccida semplice è  un contratto cel  qnale
si  dà ad al tri  il  bestiame per custodirlo,  nutrirlo ed averne cu ra .
Il  conduttore guadagna metà dell'accrescim ento,  ohe consiste
negli  allievi,  e nel maggior valore acquistato dal bestiame a lla
fine del contratto (Art. 1669). — 11 conduttore non è obbligato pe i
casi  fortuiti,  purché non possa im putarglisi  colpa p reced en te,
senza la quale non sarebbe avvenuto il  danno; esso è tenu to a
render conto delle pelli delle bestie e degli altri residu i (A rti-
colo 1672-1674).  — Se il  bestiame è perito od h a scemato di valore
senza oolpa del conduttore, la perdita è a carioo del locatore
(Art. 1675).

11 solo conduttore profitta del latte , del concime e del lavoro :
la lana e l ' accrescimento si dividono per m età (Art. 1676. — È
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vietato che il conduttore sopporti più della metà d ella p erd ita
. del bestiame avvenuta p er caso fortu ito e senza sua colpa ; e che

il locatore prelevi in line della locazione qualche cosa oltre il
bestiame dato a soccida. Tanto il  locatore che il  conduttore non
possono disporre di alcuna bestia della m andria e degli allievi
senza il consenso d eira ltro ..

Il conduttore non può to sare le bestie senza avvertirne il lo-
catore (Art. 1677, 1678, 1680). — Se la soccida è con l’ affittuario
o col colono a ltrui, deve essere no tifica ta al pro prie tario del fondo
(Art. 1675). — La d u ra ta della soccida è di tre anni se non fu
stabilito altrim enti (Art. 1681) ma il locatore può domandarne
prim a lo scioglimento qu alo ra il conduttore non adem pia i suoi
obblighi (Art. 1682).

L a soccida con V a ffi ttu a r io  è  un  contratto  per  il  quale  si
cede un fondo in affitto unitam ente a l bestiam e col pa tto che, al
sue termine, l’ affittuario lasci degli anim ali di ugual valore di
quello dei ricevuti (Art. 1687).

In ta l caso durante l’affitto, ammenoché non siasi stabilito a l-
trim enti, tu tti i guadagni sono dell’affittuario (Art. 1689) : i concimi
appartengono al  fondo locato  e  debbonsi  in tegralm ente  adope-
ra re p er la sua co ltura (Art. 1690) ; la p erd ita , anche totale, del
bestiam e p er causa fo rtuita , se non fu stab ilito altrim enti è a
carico completo dell’affittuario (Art. 1691). — Al term ine della soc-
cida l’ in più o l’ in meno del valore in confronto a lla consegna
è a  vantaggio  o  svantaggio  dell’affittuario  (Art.  1692).

113. — Estratto del Regolamento per l’uso
delle caldaie a vapore.

(Legge di Pubb lica sicurezza 23 ottobre 1888 ,
Regolamento 3 aprile 1890.)

Agli effetti  degli articoli 27 e 28 della legge 23 dioembre 1888,
n. 5888 sono considerate caldaie a vapore tu tti  i  recipienti che
servono a  trasfo rm are  i  liquidi  in  vapore  ad  una pressione  più
e levata di quella dell’atm osfera (Art. 1 del Regolamento).

È considerato come nuova la caldaia fissa che, sebbene pro -
v ata anteriorm ente, forma oggetto di un nuovo impianto, e così
pure,  qualunque caldaia  fissa,  semifissa  o  locomobile,  rim essa  in
servizio dopo un periodo di inattiv ità di o ltre due anni (Art. 2).

S’ intende per restauro, agli effetti di legge, qualsiasi r ip a ra -
zione di una p a rte essenziale o principale della ca ld aia (Art. 3).

P erchè una caldaia a vapore possa essere d ichiara ta sicura,
occorre, oltre a lla prova, ohe risponda alle condizioni seguenti:
— Non è ammesso l’ impiego della ghisa e delle lam iere d’ottone
per le pare ti esposte a l fuoco, fa tta eccezione pei tubi d’ ottone
di diam etro inferiore a 10 centimetri. — È tollera to l’uso della
ghisa p er le cupole di presa del vapore, le teste dei bollitori, i
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coperchi di  passo d'uomo e degli  orifìzi  d i  spurgo, i  colletto ri  d i
fango, gli economizzatori, ed altre pa rt i di apparecch i co nsìm ili,
quando però non siano circondati  dalla m uratura nè toccati  d a l
fuoco, e il loro diam etro non superi i 70 centim etri (Art. 9).

Ogni caldaia a vapore deve essere munita di almeno due v a l -
vole di sicurezza aventi diametro ed a lza ta sufficienti p e r p o te re ,
alla pressione norm ale di lavoro, dar sfogo, ciascuna pe r p ro p rio
conto,  a tu tto il  vapore che può essere prodotto (Art.  10).  ’

Nelle caldaie a vapore fìsse e semifisse, le valvole devono
essere caricate con un peso applicato o d irettam ente od all’e s tre -
mità di una leva. Il peso e le lunghezze dei braoci di leva, d e -
term inati  all’atto della provo, non potranno, pe r nessun (motivo,
venire aum entati da ll'u ten te o dal personale da lui d ipenden te
(Art. 11).

Nelle caldaie locomobili può farsi il caricam ento delle va lvo le
con molle agenti direttam ente o oon b ilancie a molla ap p lica te
alla estrem ità di  leve.  In tal  caso però le molle dovranno av e re
tale sensibilità da perm ettere, ciascuna pe r p roprio conto, lo
sfogo di tu tto il  vapore prodotto,  quando la pressione o rd in a ria
aum enti di V»* L a corsa della bilancia a molla, de term in ata a l-
l’atto della prova, sarà resa invariabile m ediante apposito con-
gegno (Art. 12).

Ogni oaldaia a vapore deve essere munita di  un buon m ano-
metro,  graduato in chilogrammi, sul  quale sa rà indicata,  con segno
facilmente visibile, la pressione massima effettiva che il vapore
non deve oltrepassare (Art. 13).

Ogni caldaia deve pure essere m unita di  apposita appendice
per l’ applicazione di un manometro campione. Tale appendice
sa rà term inata da un disco anu lare di 40 mm. di diam etro e d a
5 mm. di spessore (Art. 14).

Ogni caldaia a vapore deve essere provveduta di  un ap pa-
recchio d'alimentazione capace di fornire abbondantem ente l'acqua
necessaria, ed essere munita di una valvola autom atica di r ite -
nu ta colloca ta al punto d’attacco del tubo d 'alim en tazione sulla
caldaia (Art. 15).

P e r parecchie caldaie comunicanti  potranno basta re alm eno
due apparecchi d'alim entazione,  purché siano fra loro indipen-
denti (Art. 16).

Ogni oaldaia a vapore deve avere non meno di due apparecch i
indica tori del livello dell'a cqua , dei quali uno a tubo di vetro,
posti ciascuno in comunicazione d ire tta con l'interno della caldaia
e indipendenti  l’un dall’altro.  — L’ indicatore a tubo di vetro deve
essere collocato in guisa che ne siano facili la pu litura e il r i -
cambio (Art. 17).

Gli apparecchi di livello devono porta re un segno ben visibile
indicante il  livello minimo che l’ acqua può avere nella caldaia
(Art. 18).

P e r le oaldaie fìsse questo livello minimo deve sta re 8 centi-
metri piìi alto della linea superiore dei condotti del fumo. — P e r
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le caldaie locomobili, nella determinazione del livello minimo si
deve tener conto delle eventuali oscillazioni, e badare ohe i con-
dotti  del  fumo non abbiano mai a rim anere scoperti  dall’ acqua
(Art. 19).

Le disposizioni dell’ articolo p receden te non sono applicabili
a quei condotti  pei  quali  non è da tem ere l’arroventam ento della
p a rte in contatto col vapore (Art.  20).

I periti, incaricati delle visite e prove a term ine di legge, s a -
ran no scelti dai P refe tti o So tto-prefetti fra le persone repu tate
idonee a quest’ufficio,  che abbiano o ttenu ta la lau rea d’ingegnere
o il diploma di m acchinista in una delle scuole del regno a ciò
autorizzate (Art. 4). .

Le prove delle caldaie nuove o re stau ra te sono ordinate dal
Prefetto o dal Sotto-prefetto,  in seguito a domanda del p roprie-
tario della caldaia (Art. 5).

La domanda deve contenere:  l.o la designazione del luogo
dove deve seguire la p ro va; 2.° l’ indicazione del genere d’ in-
dustria e dell’ uso al quale la caldaia è destin a ta ; 3.® l’indica-
zione della massima pressione di lavoro ; ed essere accom pagnato
da un deposito in denaro equivalente alla retribuzione dovuta
al perito (Art. 6).

La p rova a freddo ha luogo prim a che la  caldaia sia messa
in opera o chiusa da m uratu ra o altrim enti rivestita, e consiste
nel sottoporre la caldaia stessa a pressione id rau lica, p rev ia chiu-
su ra di tutte le ape rtu re. P er le locomobili la prova è consentita
col rivestim ento (Art. 21).

La prova idrau lica si eseguisce al doppio della pressione ef-
fettiva di  lavoro per le caldaie nello quali  detta pressione è in-
feriore a 5 atm osfere; per le caldaie lavoranti a pressione mag-
giore la prova id raulica si  fa ad una pressione che superi  di  5
atmosfere quella normale. — L a pressione deve m antenersi per
tu tto il tempo necessario all’esame della caldaia in ogni sua pa rte.
— L a pressione di un’ atm osfera si  calcola in rag ione di un chi-
logram ma per centimetro quadrato (Art. 22).

Quando la caldaia ha subita felicemente la prova, senza p re-
sentare cioè deformazioni perm anenti o fughe, vi si applica un
bollo indicante, in atmosfere, la pressione effettiva che il vapore
non deve oltrep assare. Questo bollo deve essere collocato in guisa
da rim anere sempre visibile allorché la caldaia è messa a posto.
(Art. 23, 24).

Dopo la prova, se ne rilascia il  certificato su un libretto,  che
dovrà conservarsi sempre visibile nel locale delle caldaia ed e s-
sere dato in oonsegna a chi ha la responsabilità della oondotta
della  caldaia  stessa  (Art.  25,  26,  27).

Le visite periodiche sono esterne od interne. — L a visita
esterna consiste nello esame accurato del modo di funzionare
della cald aia e dei suoi accessori. — Dna prima v isita esterna
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si deve fare per ogni caldaia nuova dopo la prova idraulica. —
Le visite successive saranno fatte ad intervalli non maggiori di
due anni ed ordinate, con o senza preavviso, dal Prefetto o Sot-
toprefetto  (Art.  28).

La visita interna ha per iscopo di verificare lo stato delle
pareti della caldaia e della chiodatura, la presenza e natura dei
depositi, lo stato dei condotti del fumo e delle tubature, e degli
altri accessori che non si possono visitare durante il funziona-
mento  della  caldaia.  —  La  prima  visita  interna  avrà  luogo  entro
quattro anni dalla prima prova a freddo; le successive saranno
fatte ad intervalli non maggiori di quattro anni ed ordinate, con
preavviso  all’utente,  dal  Prefetto  o  Sotto-prefetto  (Art.  29).

In occasione della visita interna potrà essere, su dichiarazione
espressa del perito, riconosciuta necessaria ed eseguita una nuova
prova idraulica. — Si procederà in ogni caso ad una riprova
quando non la si sia eseguita nella precedente visita interna
(Art. 30).

Il risultato di ciascheduna visita sia interna, sia esterna, e
delle riprove sarà registrato sul libretto di cqi all1 Art. 25 (Art. 31).

Le retribuzioni dovute al perito per le prove e visite sono
(Art. 32):

Per la prova di una caldaia nuova o restaurata . L. 30
Per ogni visita esterna.............................................„ 5
Per ogni visita interna, con o senza prova idraulica n 25

Per  le  caldaie  aventi  meno  di  3  mq.  di  superficie  di  riscalda-
mento, le retribuzioni per la prova e la visita interna saranno
diminuite di 5 lire, e per le caldaie aventi più di 50 mq. di super-
ficie saranno accresciuto di L. 10.

Quando il perito abbia da recarsi per le prove e visite fuori
di residenza, gli competeranno inoltre le spese effettive di viaggio
(biglietto di prima classe pel percorso su ferrovie, e indennità
chilometrica di 35 centesimi a chilometro pel percorso su strade
ordinarie; 'Art. 84).

La mano d’opera, la pompa e quant’altro possa oocorrere per
la prova o la visita, saranno forniti dal proprietario della caldaia.
Al perito spetta provvedersi del manometro campione, da verifi-
carsi almeno una volta all’anno. Quando trattisi di visita interna
il proprietario dovrà, d’accordo col perito, far trovare pel giorno
fissato la caldaia fredda e pulita dalle incrostazioni e dalla fu-
liggine (Art. 35).

Nessuna caldaia a vapore può essere posta e mantenuta in
azione senza la continua assistenza di persona ohe presenti i se-
guenti requisiti: 1«° avere l’ età minima di 18 anni compiuti;
2.° essere di riconosciuta moralità; 3.° possedere un certificato
di capacità alle funzioni di conduttore di caldaie a vapore (Ar-
ticolo 38).

Il certificato di oapacità può essere rilasciato : l.° dalle souole
industriali o d’ arti e mestieri a ciò autorizzate; 2.» dalle souole
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di macchinisti e fuochisti della Regia marina e delle strade fer-
rate; 3.# dalle associazioni fra proprietari,di caldaie a vapore di
cui all’Art. 36 ; 4.° in seguito ad esami che si daranno nelle epoche
e nei luoghi che saranno stabiliti dal Ministero di industria e
commercio (Art. 39).

Sarà considerato come certificato di capacità agli effetti del-
TArticolo 38 quello che dimostri avere l’ aspirante servito come
macchinista o, per non meno di sei mesi, come fuochista nella
Regia marina, nella Marina mercantile nazionale o nelle ferrovie,
o, per non meno di due anni, come macchinista o fuochista nelle
compagnie speciali del Genio militare o nelle officine degli sta-
bilimenti militari (Art. 40).

Spetta ai periti, in occasione delle visite di che egli Art. 28 e
20, di accertarsi che il personale addetto al servizio delle caldaio
a vapore possegga i requisiti voluti dall’Articolo 38. Del risultato
di tale accertamento sarà fatta menzione così nel libretto ma-
tricolato, come nel rapporto alla Prefettura o Sotto-prefettura
(Art. 41).

Le Prefetture e Sotto-prefetture terranno un elenco alfabetico
di tutti gli utenti di caldaie a vapore esistenti nel rispettivo cir-
condario, col numero delle caldaie possedute. A tal uopo in prin-
cipio d’anno ogni utente farà la dichiarazione alla Prefettura o
Sotto-prefettura del numero delle sue caldaie (Art. 42, 43).

114 — Periti e perizie giudiziali.

a )  I s c r i z io n e  n e l l’a lb o  d e i  ‘p e r i t i .  — A poter essere nomi-
nati periti giudiciali, occorre la inscrizione nell’albo. Ad ottenerla
devesi avanzare domanda, in carta da bollo, al primo presidente
della Corte d’ appello, allegando: a )  il diploma professionale;
b )  la fede di nascita; c )  il certificato di non subito fallimento e
di non interdizione; d j  il certificato di buona condotta. Conse-
guito deliberato favorevole si presenta all’ Intendenza di Finanza
che lo trasmette al Ricevitore giudiziario per il pagamento della
tassa d’ inscrizione (L. 60 compreso il doppio decimo). Sono di-
spensati da questa tassa gli insegnanti e chi, per la leggo 26 lu-
glio 1868, è già sottoposto per l’ iscrizione della professione ad
altra tassa speciale.

Il cancelliere della Corte inscrive nell’eòo della Corte stessa
e restituisce, firmato in margine, il deliberato ohe, a presenta-
zione , fa conseguire d’ essere inscritto presso i Tribunali e le
Preture.

b)  I n c o m p a tib i li tà  a  c o p r ir e  V u ff ic io  d i  p e r i to  in  d e te r m i -
n a te  ca u se . (Art.  254  del  codice  di  proo.  civ.)  —  Non  possono  es-
sere d’ufficio nominati periti coloro che non possono essere chia-
mati come testimoni, oioè i parenti e gli affini in linea retta di
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una delle due parti, o il coniuge ancorché separato. — Possono
essere ricusati solamente i periti nominati d’ ufficio ; eccetto che
i motivi di ricusazione sieno sopravvenuti dopo la nomina fatta
dalle parti. — I motivi di ricusazione dei periti sono gli stessi
che i motivi di ricusazione dei giudici (V. Art. 116 del Codice di
proc. civ.).

c)  D e l  g iu r a m e n to . (Art. 259 dei Cod. di proo. civ.) — Dopo
la nomina dei periti, il giudice delegato, sull’ istanza di una delle
due parti, premessa la citazione dell’altra e dei periti, riceve il
giuramento di questi, stabilisce il luogo, il giorno e l’ora in cui
essi cominciano le loro operazioni e, quando ne facciano domanda,
determina la somma da depositarsi nella cancelleria anticipata-
mente, per le spese.

La forma del giuramento è così stabilita (Legge 30 giugno 1876,
verbale di giuramento) : w Fatto entrare il perito, e prima di prc-
“ stare il giuramento, il Consigliere lo ha ammonito, rammentan-
u dogli l’ importanza morale dell’ atto, il vincolo religioso che i
“ credenti contraggono per esso innanzi a Dio, e l’obbligo di di-
u chiarare la verità, e gli ha ricordate le pene stabilite per la
“ falsa perizia in materia civile : Invitato a giurare ha detto : —
“ G iu r o  d i  p r o c e d e r e  fe d e lm e n t e  a l le  o p e r a z io n i  a  m e  c o m m e s s e
“ n e l  so lo  scopo  d i  f a r  c o n o sc e re  a i  g iu d ic i  la  v e r ità .  „

Il perito che, dopo aver prestato giuramento, non comparisca
nel giorno e nell’ora indicati per la esecuzione della perizia, può
essere condannato alle spese ed al risarcimento dei danni
(Art.  260).  '

u La copia dell’ ordinanza o della sentenza, nella parte che
“ determina l’oggetto della perizia, e i documenti necessari, sono
tt consegnati al perito non più tardi di giorni cinque da quello
“ del giuramento „ (Art. 261).

d )  D e i  v e r b a l i  d ’accesso .  — I verbali d’accesso sono redatti
in carta bollata da L. 3,60 per cause trattate dinanzi il Tribu-
nale e le Corti d’appello, da L. 2,40 dinanzi le Preture. Alle ope-
razioni han diritto di accedere le parti e di far segnare a verbale
le loro osservazioni. I verbali possono essere compilati sul se-
guente modulo:

I l  (giorno, mese ed anno) a lle o r e.. . .  n e l lu o g o . .. (indicazione
esatta della località).

I l s o t to s c r it to p e r i t o , in s e g u ito a d in c a r ic o r ic e v u to d a . . . .
(Tribunale, Corte, Pretura) con  s e n te n z a  o  o r d in a n z a  d e l  d ì . . . .
r e g i s t r a ta  i l .  ..  a l  n .0... .  e m essa  in  c a u sa  t r a .. . .  (parti contendenti)
p r e s ta to  d e b ita m e n te  g iu r a m e n to  il  d ì . .., s i  è  r e c a to  n e l la  p r e -
d e tta  lo c a li tà  p e r  d a r e  e se c u z io n e  a i  la v o r i  d e lla  p e r i z i a .

Son o  in te r v e n u t i  i  S ig  .... (nome dello parti presenti) i  q u a l i
h a n n o  e s p o s t i  i  s e g u e n ti  r i l i e v i  : .....................................................
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T e r m in a to  i l  la v o r o  in  q u e s to  lu o g o , h a c h iu s o i l  p r e s e n te
v e rb a le  a l le  o r e ,. . .  s o t to s c r iv e n d o lo  e  fa c e n d o lo  s o t to s c r iv e re  d a ll e
p a r t i  p r e s e n ti .

(Ovvero.) N o n a v e n d o  p o tu to  d a r  te rm in e  o g g i  a i  la v o r i  d e l la
p e r i z i a , n e  h a  r im a n d a ta  la  p r o s e c u z io n e  a l  g io r n o ... .  o r e .  . . ,
in t e n d e n d o s i  le  p a r t i  in v i ta t e  a d  in te r v e n ir v i ,  s e n za  b iso g n o  d i
i s t r u z io n i  o  n o ti f ic a z io n i .  R e s ta  q u e s to  v e r b a le  ch iu so  a l le  o re  ...

(Seguono le firme del perito e delle parti.)

e) R e la z io n e  e d  o n o r a r i .  — La Relazione va scritta in carta
da  bollo  come  i  verbali  di  accesso  (vedi  lettera d ).  I piani, i tipi
e i disegni occorrenti son presentati, prima della firma, al Rice-
vitore per il bollo straordinario (L. 0,50 sino a dm2. 14; L. 1 sino
a dm2. 20; L .2 sino a dm2. 30;  L.  4 per qualunque altra dimensione
maggiore; aggiunti sempre i due decimi).

La Relazione consta di un cappello contenente: a )  copia della
parte della sentenza disponente la perizia; b) indicazione della
sentenza o deirordinanza che stabilisce il giorno del giuramento
e il giorno e l’ora per 1* inizio delle operazioni ; c) breve estratto
dei verbali di accesso indicanti i giorni in cui furono eseguite le
operazioni, le ore impiegate, le persone intervenute che vi hanno
assistito. Segue la relazione vera e propria; s'allegano i verbali
d’accesso e la specifica.

La Relazione va firmata in calce dinanzi il Cancelliere all’atto
del deposito e controfirmata in margine della prima pagina di
ogni foglio.

La specifica comprende : a) la vacazione per il giuramento o
quella per il deposito della Relazione ed allegati relativi; b) le
vacazioni occorse per le operazioni sopra luogo; quelle occorse
per i lavori di tavolino; quelle occorse per compilare la Rela-
zione; le indennità di trasferta; i diritti di pernottazione; la carta
da bollo occorsa; i diritti di scritturazione da pagarsi alla can-
celleria per la mezza firma che il cancelliere appone anch’ e89o
ad ogni foglio della Relazione.

L 'o n o r a r io  a i  p e r i t i  (Art. 378 della tariffa annessa al decreto
23 dicembre 1865) per le operazioni a cui procedono per commis-
sione delle autorità giudiziarie è regolato, per ogni vacazione
(due ore) nel modo seguente:

a) Agli ingegneri idraulici e civili, ai professori di chimica
e dottori nelle varie scienze e notai, L. 5 ;

h) Ai liquidatori ed arbitri, periti, geometri, stimatori giu-
rati, calligrafi, farmacisti, droghieri, veterinari, saggiatori di oro
ed  argento,  L.  4;

c) Agli altri periti, L. 2.
Nelle cause personali e mobiliari di competenza dei Pretori

il cui valore non eccede L. 500, l’onorario ai periti di categoria
a  e  b  v a  ridotto  di  ,/4.
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La in d e n n i tà  d i  t r a s f e r t a  (Art. B79) decorre se la località ove
compionsi le operazioni è distante più di km. 2.50 dal luogo di
residenza del perito e comprese le spese vive di trasporto e vitto
si computa per ciaschedun chilometro percorso sia in andare che
in tornare: L. 0,60 per i periti di categ. a ; L. 0,60 per quelli di
cat. b ;  L. 0,50 per quelli di cat. c. Se la distanza è percorribile
in ferrovia i periti di cat a  hanno diritto al rimborso di un bi-
glietto di 1* classe ; quelli di Cat. b e e al rimborso del biglietto
di 2a classe.

Quando siasi oltrepassata la distanza di 5 km. (Art. 380) Y  in-
dennità per trasferta ed altre spese non potrà essere rispettiva-
mente minore di L. 9; 7 ; 5.

Per distanze maggiori di km. 5 ( Art. 381 ) la indennità non
potrà mai superare il doppio di quella sopra stabilita tutte le
volte che l’ operazione siasi compiuta nella circoscrizione della
Pretura in cui è residente il perito o in quelle confinanti.

Le indennità di a llo g g io  o  p e r n o tta z io n e  decorrono allorquando
le operazioni si esplicano fuori del Comune residenza del perito
(Art. 382', e si commisurano rispettivamente, in L. 6; L. 4,50; L. 3 ;
non tenendo però conto (Art. 383) del giorno in cui le operazioni
si sono iniziate e di quello in cui sono finite, amenochè, in que-
st’ultimo caso, n on s ia  s ta to  p o ss ib i l e  e  c o n s t i  c h e  non  e r a  p o s -
s ib il e ,  s e n z a  g r a v e  d is a g io ,  i l  f a r  r i to r n o  a l l a  p r o p r ia  d im o r a .

115. — Tariffa pei lavori d’ingegneria.
(Secondo la proposta del Collegio degli Ingegneri di Milano, 1882.'

fa C a te g o r ia  (rilievi, misurazioni, descrizione e ogni altra
operazione preparatoria di giudizi, rapporti, o progetti).

Diete o vacazioni di 2 ore a L. 6 cadauna. — Una semplice
visita, anche di durata < 2 ore, 3 diete. — Per assenze > 6 ore,
L. 8 per indennizzo vitto, oltre le diete; in caso di pernottazione
L. 12 (questi compensi non son dovuti se il committente fornisce
vitto  e  alloggio).  —  Il  tempo  impiegato  per  andata  e  ritorno,  c
quello perduto senza colpa dell’ ingegnere, si comprendo nel com-
puto  della  diete.  —  Non  più  di  5  diete  per  giorno  di  12  oro;  per
le ore in più, diete addizionali.

Aiutanti e collaboratori, diete a L. 3 ; vitto e alloggio come
sopra.

Spese di trasferta secondo la nota esposta dall’ ingegnere
(posti di l.a classe); egualmente per le spese di canneggiatori,
manovali, ecc.

Nei lavori di lunga durata sono ammesse le interruzioni, con
diritto al rimborso delle spese di andata e ritorno alla residenza
dell’ ingegnere.

2 .» C a te g o r ia  (progetti edilizi, idraulici, stradali e indu-
striali ; direziono dei lavori e loro collaudo e liquidazione ; stime
di stabili e macchine ^ inventari, consegne e bilanci).
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a)  Architettura. — Pel progetto di massima (relazione, pre-
ventivo sommario, disegni generali) 2°/0 della somma imposta
come limite dal committente o, in sua mancanza, della somma
preventivata. — Per calcolazione delle opere, trattative cogli in-
traprenditori, stesa di capitolati c altre operazioni preliminari
airesccuzione, 1 °/0 della somma definitivamente preventivata. —
Per i dettagli di costruzione, direzione lavori e loro liquidazione,
2 °/0 sul consuntivo. — Competenze separate per rilievi e opera-
zioni accessorie, da calcolarsi come per la l.a categoria.

I suddetti onorari possono ridursi a quando si tratti
di fabbricati rurali, o di case usuali, o di fabbriche di importo
> l - f - 2 milioni. — Possono invece elevarsi sino a 3 -j-4 volte
tanto, per opere di importo < L. 15000, ma di grande importanza
artistica.

Per semplici liquidazioni di lavori, 2 °/0 sino a L. 3000, l°/0 sul
dippiù sino a L. 30000, 0,5 °/0 sul dippiù per somme maggiori.

b) Ingegneria civile, — Consegne : pei lavori da tavolo L. 6
all’ ettaro sino a 20 ett., L. 5 per fondi da 20 a 80 ett., L. 4 da
80  a  150  ett.,  L.  3  per  più  di  150  ett.,  oltre  le  competenze  per  ri-
lievi come alla 1.* categoria. — Bilanci: L. 2 all’ettaro per pro-
spetti riassuntivi, più 3 °/0 sul cumulo debiti e crediti sino a L. 5000,
e  1  °/0  sul  dippiù  per  somme  maggiori,  oltre  le  competenze  corno
sopra. — Stime: 1,20°/0 sul valore sino a L. 3000,0,0°/0 sul dippiù
sino  a  L. 30000, 0,30 °/0 sul dippiù per somme maggiori, quando
la stima è basata sugli affitti; il doppio quando è basata sul-
l’analisi del possibile ricavo; oltre le competenze come sopra.

Questi onorari possono ridursi sino a V2 per valori di più di
1 milione, od elevarsi sino al doppio in caso di divisioni, espro-
priazioni, ecc.

Progetti ferroviari e idraulici da valutarsi secondo la loro im-
portanza.

c) Ingegneria industriale. — Invenzioni e applicazioni nuove,
o progetti di creazione dell’ ingegnere, da valutarsi discrezional-
mente secondo i casi. — Per gli impianti industriali ordinari:
4 °/0 della spesa d’ impianto sino a L. 10000, 3°/0 sul dippiù sino
a L. 25000, 2 °/0 sul dippiù sino a L. 50000, l,50°/0 sul dippiù per
somme maggiori, pel progetto di massima; la metà dei precedenti
onorari per la perizia dettagliata, i contratti e tutte le operazioni
preliminari dell’esecuzione; gli stessi onorari del progetto di mas-
sima per i disegni di, dettaglio, la direzione lavori e la liquida-
zione. — Competenze per rilievi, trasferte, ecc., come alla l.a ca-
tegoria.

Stime  :  3/«  a lU degli onorari assegnati ai progetti di massima,
oltre le competenze. — Inventari, consegne, come per gl’ inge-
gneri civili.

3,a C a te g o r ia  (consultazioni orali e scritte, sedute, giudizi
arbitrali, trattative, stesa di contratti, eoe.)
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Sedute non > 2 ore, L. 8 in casa, L. 10 fuori di casa, salvo
casi speciali. — Arbitramene, consultazioni, contratti, eco., se-
condo i casi*

S p es e  p e r  d is e g n i  e  s c r i t t u r a z io n i .  — Scritturazioni semplici,
L. 0,50 per foglio da 1000 lettere; tabelle, prospetti, eco. L . 0.75
per foglio. —� Metà di più, oltre a un diritto fisso di L. 10, per
copie autenticate dall’ ingegnere. — Disegni, L. 0,80-f-1,20 per
ora impiegata.

116. — Riassunto delie tasse , di Bollo
e di Registro.

(Leggi 13 settembre 1874, 23 maggio 1876, 14 gennaio 1880,
29 giugno 1882, 14 luglio 1887.)

a )  T a ss e  d i bollo (soggette all’ aumento di 8/10 di guerra. —
Copie  d’ atti  privati  per  l’Ufficio  di  Registro,  bollo  da  L.  0,25.  —
Copie di atti pubblici per l’ Ufficio di Registro, L. 0,50. — Private
scritture per istromenti, affitti, contratti d’ogni specie ; descrizioni
e inventari atti a far prova fra le parti; copie di atti depositati
in pubblici archivi, L. 1,00. — Atti che sotto qualsiasi denomina-
zione si presentano innanzi alle Preture e si fanno per mezzo dei
loro cancellieri ed uscieri, L. 2,00. — Atti che sotto qualsiasi de-
nominazione si presentano innanzi a Tribunali civili, correzionali,
di commercio, Corti d’ appello e di Cassazione, o si fanno dei
loro cancellieri ed uscieri, L. 3.

Atti pei quali è permesso il bollo straordinario o la marca
da bollo.

Quietanze,  L.  0,10  per  somme  >  L.  100,  L.  0,05  per  somme  mi-
nori. — Avvisi L. 0,05. — Libri di contabilità da far prova di
giudizio (giornali, inventari, ecc.) L. 0,10. — Avvisi d’ asta, do-
mande alle autorità, a uffici governativi e a pubbliche Ammini-
strazioni, L. 0,50. — Domande ai Ministeri, Corte dei Conti, Con-
siglio di Stato L. 1,00. — Prospetti, liquidazioni, consegne, rela-
zioni tecniche da presentarsi a Uffici governativi e pubbliche Am-
ministrazioni (eccettuato il caso delle Preture e dei Tribunali
come sopra), disegni e tipi a corredo; si apporrà il bollo pro-
porzionale di L. 0,50 per fogli che misurino aperti fino a 14 dee.
quadr.; L. 1,00 per fogli da 14 a 20 dmq.; L. 2;00, da 20 a 30 dmq.
L. 4,00 per dimensioni maggiori. ,

b) T a sse  d i registro (soggette all’ aumento dei 2/10 di guerra).
— Vendite di immobili 4°/o, di mobili 2 °/0 del prezzo. — Conces-
sioni di diritti d’ acqua a tempo indeterminato 4 °/0 sul canone
cumulato per 20 anni. — Vendite di prodotti agrari, bestiame,
taglio dei boschi, vendite di merci fra commercianti 0,50 °/0. —
Appalti per lavori o somministrazioni, sia fra privati che per pub-
bliche Amministrazioni l°/0. Atti e contratti contenenti obbligo
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di somme e valori senza liberalità e senza ohe l’obbligo sia il cor-
rispettivo d’ una trasmissione non registrata, di mobili od immo-
bili, 0,75 °/«. — Affitti e locazioni di stabili o mobili, contratti di
colonia, mezzadrie, concessioni d’ acqua a tempo determinato,
0,25 °/0 dei cumulo dei corrispettivi pattuiti. — Costiiuzioni dì so-
cietà, tassa graduale di L. 5 sino a L. 1000 di capitale, e L. 1 per
ogni L. 1000 in più (oltre la tassa proporzionale per eventuale
trasmissione di mobili od immobili). — Aumenti di capitale L. 2
sino  a h . 1000, L. 1 per ogni L. 1000 in più. Divisioni di immobili
fra soci o comproprietari, L. 2 e L. 1 oome sopra; divisioni di
mobili e valori L. 1 e L. 0,50. — Compromessi non contenenti ob-
bligo di valori; nomine stragiudiziali di periti e arbitri; mandati
e procure senza corrispettivo; inventari e descrizioni di cose lo-
cate, tassa fissa L. 3,00. — Atti in genere da presentarsi alle pub-
bliche Amministrazioni, tassa fissa L. 1,00 (per gli atti da produrre
in giudizio o da inserire negli atti delle Cancellerie giudiziarie,
la tassa è già compenetrata nel bollo di cui sopra).
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IND ICE A LFABETICO .
(I numeri si riferiscono alle pagine del testo.)

Abbeveratoi a rampa, 135.
« a vaschetta, 134.

Acceleramento del catasto, 376.
Accrescimento in peso degli ani-

mali, 206.
Acidità dei mosti e dei vini, 343.
Acqua di irrig. - sua misura, 99.

„ „ - suo costo, 102.
„ „ • sua quant., 100.
n „ - d’ uso disconti-

nuo ridotta a misura d’ acqua
d’uso continuo, luO.

Acqua necessaria per l’ alimen-
tazione e la pulizia dell’uomo
e degli animali, 135.

Acque - loro influenza sul valore
dei fondi, 354.

„ che attraversano i fondi
altrui, 404.

„ pubbliche - loro deriva-
zione, 408.

Acidi - loro determinazione nei
mosti e nei vini, 343.

Aggiunte al valor capitale, 364.
Albicocchi - varietà raccoman-

dabili, 316.
Albicocco - nozioni economico-

agrarie, 314.
Alcoometria, 343.
Affienatura, 256.
Affittamento (parte cstimat.), 358.
Affitto (legislazione), 411.
Afidi delle piante - mezzi per

combatterli, 317.
Agli - nozioni economico-agra-

rie, 280.
Agrumi-loro spese di imp., 121.

« - loro produz. media, 310.
Alimentazione del bestiame, 181.
Allettamento dei cereali, 294.
Amministrazione e direzione dei

fondi (spese correlai.), 203-261.

Ammostatori, 225.
Ampiezza delle aziende rur., 355.

„ dei fabbricati rur., 130.
Analisi chimico-fisiologica delle

principali sostanze fo-
raggere, 182.

„ chimica dei principali
prodotti agrari, 236.

„ chimica dei principali
materiali fertilizz., 246.

„ del latte, 332.
n del vino, 341.

Angina nei polli, 194.
Anice - nozioni economico-agra-

rie, 284.
Animali domestici - loro formola

dentaria, 175.
„ „ - dati princi-

pali sulla loro
vita, 174.

„ „ - loro età, 176.
„ „ - loro peso vi-

vo, 172.
„ * - loro malat-

tie, 193.
w „ - loro vizi re-

dibitori, 195.
„ - loro produ-

zione, 204.
Anitre  -  loro  locali  di  ricove-

ro, 134.
Annualità costanti anticip., 68.

„ * posticip., 69.
* crescenti e decres., 69.

Arabia - antiche unità di mi-
sura, 46.

Arachide - nozioni economico-
agrarie, 282.

Aranceti - spese d’impianto. 122.
„ - produz. media, 311.

Aratri - loro prezzo d’uso, 219.
Arature a trazione animale, 253.

„  a  vapore,  220.
Archi, 152.
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Asino, 174.
Asparago ■ nozioni economico-

agrarie, 280.
Assicurazione dei fabbricati ru-

rali, 164, 297. |
* contro la gran- ,

«line, 260, [
„ contro gli incen- 1

di, 297. 1
„ contro la mortali-

tà c gli infortuni
del b est.,201-261.

Attività della coltura, 355.
Austria-Ungheria - misure epe-

si, 30.
„ „ - unità di mo-

nete, 38.
Avena da seme, 272.

„ da foraggio, 288.
Avvicendamenti, 292
Azoto - suo bilancio nel terre-

no, 234.
„ - concimi azotati, 241.

3 3 .
Bachi da seta - loro produz.,211.

„ „ - uova contenutein
un grammo, 211.

„ „ - loro allcv., 212.
* „ - loro malattie, 214.

Bacinelle per il latte, 227.
Bagano - come concime, 242.
Barbabietole da zucchero, 282.

,, da foraggio, 288.
Barelle per i trasp. di terra, 228.
Battclmatt (formaggio', 339.
Belgio - misuro e pesi, 30.

„ - unità di monete, 30.
Benefìcio fondiario ed indu-

striale, 68.
Bestiame, 166.
bigattiere, 134.
Bilanci all’uso lombardo, 382.
Black rot, 301.
Hocea magistrale, 99.
Bonificazione delle paludi (legi-

slazione), 410.
Boschi, 317.
Botti - loro forma e misura, 138.

* - loro costo, 226.
Bottini, 137.
Boudon e Suisses (formaggi), 336.
Bovini - aecrescim. di peso, 206

„ -alimentazione, 181.
„ - dati principali sulla loro

vita, 174.
„ - età, 178.

Bovini-formola dentaria, 174.
* - malattie, 193.
* - misure del corpo, 173.
„ - peso vivo medio, 172.
„ - proporzione tra le varie

parti del corpo, 207.
„ - prezzo d’uso, 2 0 1 .
„ - razioni normali, 189.
„ - produzione di latte, 209
„ - produzione di lavoro.216.
., - produzione di letame,2 0 1 .

Bozzoli, 2 1 1 .
Braccia quadro toscane in m.-

(tavola di ragguaglio', 52.
Brasile - misure e pesi, 30.

* - unità di monete, 38.
Brie (formaggio di....\ 336.
Brusone del riso, 296.
Burro, 335.

C.
Cachessia acquosa, 194.
Cacoiocavallo, 339.
Calce, 147.
Calcestruzzo, 147.
Caldaie a vapore (regolamento

per il loro uso', 415.
Camere di alutaz. rurale, 131.
Camera del latte o lattaia, 144.
Canali di irrigazione, 1 0 2 .
Canapa, 280.
Cane - formola dentaria, 175.

„ - età, 180.
„ - dati principali sulla sua

vita, 207.
Canneti, 123.
Cantine, 140.
Capacità dei tini e delle botti, 137.
Capitali rurali - classificazione ,

53.
„ w - fruttuosità, 54.

Capitale bosco, 84.
Capitali ricorrenti in tre aziende

tipiche italiane, 262.
Capitalizz. dei redditi rurali, 80.
Capitozze - loro produzione,327.
Capra, 1 1 1
Carbonizzaz. del legname, 329.
Carciofi, 280.
Carico, trasposto e scarico dei

prodotti, 256.
Carie o carbone dei cereali, 294.

„ o lupa dell’olivo, 306.
„ del gelso, 310.

Carne (produzione della), 206.
Carriole a mano, 228.
Carri, 228.
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Carrubo, 314.
Case di abitazione rurale. 131.
Casera  o  magazzino  del  for-

maggio, 148.
Casirola o salatolo, 145.
Catasto, 373.
Cataste di legname - loro soli-

dità, 328.
Castagno e castagneto, 312-331.
Cavallo - acoresc. di peso, 206

„ - alimentazione, 181.
„ - dati principali sulla sua

vita, 174.
* - età, 176.
„ - formola dentaria, 175.
* - malattie, 193.
„ - peso vivo medio, 172.
„ - prezzo d’uso, 201.
„ - produz. di lavoro, 214.
„ - produz* di letame, 204.
w - vapore, 3.

Cavoli, 278.
Cave (loro stima), 372.
Ceci, 278.
Cedui a ceppata - loro produ-

zione, 321.
Cedui a capitozza - loro produ-

zione, 327.
Cedui sotto fustaia - loro pro-

duzione. 323.
Chester (formaggio), 338.
Chiaritoi per l’olio, 142.
Chili - misure e pesi, 30.

„ • unità di monete, 38.
China - misure pesi, 30

„ • unità di monete, 38.
Cemento, 147. #
Centro ai attività dell’ azien-

da, 124.
Centri di gravità, 124.
Cilindratura o rullatura, 254.
Ciliegio - notizie economico-agra-

rie, 314.
Ciliegi - varietà raccomanda-

bili, 316.
Cipolle, 280.
Circostanze estrinseche che han-

no influenza sul va-
lore dei fondi ru-
stici, 355.

„ intrinseche che han-
no influenza sul va-
lore dei fondi ru-
stici, 350.

„ che hanno influenza
sulla posizione del
fabbr. rurale, 127.

Cisterne, 135.
Classamento catastale dei ter-

reni, 379.
Classificazione catastale dei ter-

reni, 377
„ dei capitali ru-

rali, 53.
„ dei terreni, 351.

Cloruro potassico, 244*
Cocomeri, 278.
Coerenze e confini, 366, 402.
Colera nei polli, 145.
Coliche degli animali, 194.
Colmate di monte, 92.

„ di piano, 90.
Colonne di ghisa vuote, 149.
Colonia parziaria, 360.

„ parziaria (parte estima-
tiva), 360, 367.

Colombai, 134.
Coltivatori, 220.
Colonia parziaria flegislaz.), 412.
Colza, 282.
Compra-vendita (legislaz.), 397.
Composizione chimica dei prin-

cipali materiali fertilizzanti,
246.

Composizione chimica dei prin-
cipali prodotti
agricoli, 236*

„ chimico-fisiologica
dei principali
foraggi, 172.

Concimi e concimazioni, 234
„ azotati, 241.
„ fosfatici, 242. :
* potassici, 243.

Concimaie, 137.
Condizioni del mercato (loro in-

fluenza sul valore dei fondi
rustici), 356.

Consegne e riconsegne, 380.
Consistenza dei fabbr. rur., 195.

„ delle murature, 147.
Conteggio di stima, 367.
Conti fatti per le mercedi degli

operai, 249.
Contratti agrari (legislaz.), 411.
Contusioni e piaghe degli ani-

mali, 194.
Coperture, 152.
Coppaie, 143.
Cremometri. 334.
Crisalidi del baco da seta come

concime, 242.
Correzione della ricchezza al-

ooolioa dei vini, 344.
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Correzione dei mosti, 341.
Corteccie concianti, 330.
Costo unitario dei concimi, 244.

„ del bestiame, 201.
„ dell’acqua di irriga/., 102.
„ complessivo dei fabbri-

cati rurali, 15G.
„ dei materiali da costru-

zione, 150.
„ del lavoro meccanico svi-

luppato dall’uomo, 215.
m del lavoro animale, 215.
„ del lavoro meccanico svi-

luppato dal vapore, 217.
„ unitario dei trasporti, 228.
„ di produz. del latte, 203.

Costruzioni (distanza delle) dalle
strade, 111.

Costruzione in confine di pro-
prietà, 402.

Costruzioni per l’industria ca-
searia, 144.

„ per l’industria eno-
tecnica, 137.

„ per l’industria olea-
ria, 142.

Cotone, 282.
Cubatura delle botti e dei tini,138.
Cubatura dei fusti delle piante

legnose, 324.
Cubature dei fusti in rapporto a

quello dei rami, 326.
Cucina o casone per il caseifi-

cio, 145.
Cucine per le abitazioni ru-

rali, 131.
Cuoiaccioli per concime, 242.
Cuscuta, 296.

D .
Danimarca - misure e pesi, 30.

„ - unità di misure. 38.
Denunzie di miglioramenti, 1376.
Derivazione di acque pubbli-

che, 408.
Descrizione di un fondo rustico

a scopo di stima, 366.
Detrazione da farsi alla produ-

zione lorda nelle stime anali-
tiche, 363, 368.

Diarrea negli animali, 194.
Diaspis pentagona, 310.
Dicanapulatrici, 225.
Difterite nei polli, 195.
Dimensioni metriche dello prin-

cipali misure di capacità, 2,
Dinamodo, 3.

Direzione ed amministrazione
(spese relative), 203-261.

Diritti prediali (loro stima),369.
Disposiziono dei fabbricati ru-

rali, 127.
Disposizione dei fondi rustici -

sua influenza sul valore ve-
nale, 354.

Distanza da strade, centri popo-
losi ecc. - sua in-
fluenza sul valore ve-
nale dei fondi, 355.

„ da fiumi e torrenti - sua
influenza sul valore
dei  fondi,  356.

„ delle piantagioni dai
confini, 401.

„ dei fabbricati dai con-
fini, 402.

„ delle piantagioni dalle
strade, 403.

Drenaggio, 96.
E .

Ebrei - ant. unità di misuro, 45.
,, - antiche monete, 48.

Economia diretta, 360.
Edam (formaggio), 338.
Egitto - misuro e pesi, 30.

* - unità di monete, 39.
Egiziani - antiche unità di mi-

sura, 44.
„ - antiche monete, 48.

Emilia - vecchie unità di mi-
sura, 18.

Emmenthal, 339.
Enfiteusi, 364.
Enotermi, 226.
Enobarometro  di  Houdart,  346
Espropriazioni per pubblica uti-

lità,  406.  #
Equivalenti in fieno delle prin-

cipali sostanze foraggere, 169.
Erba  medica,  286.
Erbai primaverili! 288.

„ estivi, 290.
„ autunno-invernali, 290.

Erpicatura, 253.
Erpici, 220.
Estirpatura, 254.
Estratti catastali. 111.
Estratto secco nei vini, 346.
Estimo rurale, 350.
Età del tornaconto per le piante

a prodotto annuo varia-
to, 85.

del  cavallo,  176.
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Età  del  bue,  178.
* della pecora, 179.
* del maiale, 180.
w del cane, 180.

ir.
Fabbr. rur. (generalità), 124.

,, „ loro posizione, 124.
„ „ loro disposizione,127.
„ „ forma e confi£., 129.
* „ ampiezza, 130.
„ „ costo compless., 156.
„ „ spese di conservaz. e

manutenz., 163.
„ « (parte estimat.), 353.

Fagioli, 276.
Falciatrici, 222.
Falciatura, 256.
Farina di carne (come conci-

me), 242.
Fattori delle razioni tipiche, 181.
Fave da seme, 276.

n ed avena da foraggio, 290.
Ferri  ad  I  o  doppio  T,  148.
Fertilità del terreno, 350.
Fico, 314.
Fienili, 136.
Fillossera, 302.
Filtri  da  vino,  426,
Fien greco, 290.
Finimenti ed attrezzi del bestia-

me, 201.
Fognatura, 95.
Fondazioni, 149.
Fontina (formaggio), 339.
Formaggi - generalità, 335.

„ a pasta molle, 336.
n a pasta dura, 338.

Forma e configurazione dei fab-
bricati rurali, 129.

Formoladent. degli animali, 175.
Formolo degli int. semplici, 58.

,, degli int. composti, 58.
« delle annualità, 68.
„ di capitalizzazione dei

redditi rurali, 80.
Formiche, 297.
Forza virtuale del terreno o ca-

pitale  terra,  84.
Fosforiti naturali, 242.
Fossi in confine di proprietà, 240.
Francia - misure e pesi, 30

„ - unità di monete, 39.
Frantoi, 226.
Frattura delle corna, 194.
Frullini, 143.
Frumento, 272.

Frutti - varietà raccomand.,316.
Fruttuosità dei capitali rur. 54.
Fustaie - m.3 di legname per

ettaro, 324.
Fusti delle piante legnose - loro

cubatura, 331.
Gr.

Gelsi - spese di impianto, 120.
„ • produzione media, 307.
, - malattie principali, 310.

Germania - misure e pesi, 32.
„ • unità di monete, 39.

Gestazione - sua durata, 174.
Giacitura del terreno, 352.
Giappone - misure e pesi, 32.

w - unità di monete, 39.
Gommosi bacillare, 302.
Governo delle acque in pianu-

ra, 105.
Governo delle acque in colli-

na, 107.
Grana lodigiano, 338.

w reggiano, 339.
Granai, 136.
Grandine (stima dei danni), 371.
Granoturco da seme, 274.
Granturchino da foraggio, 290.
Grecia - antiche unità di mi-

sure, 55.
* - antiche monete, 48.

Grillo-talpe, 297.
Gruyère (formaggio), 339.
Gruppi riproduttori - loro quan-

tità media per ettaro, 230.
Guado, 284.

H .
Haiti - misure e pesi, 32.

„ - unità di monete, 39.
I.

Imbrunimento delle foglie di
vite, 302.

Impastatrici per il burro, 227.
Incavallature, 154.
Inclinazione dei tetti, 155.
Increm. legnoso (generalità), 319.
Incremento delle piante da cima

dolci, 390.
„ della gabberia dol-

ce, 392.
n delle piante da cima

forti, 394-
„ della gabberia for-

te, 396.
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Industria casearia - costruzioni
relative, 144.

„ „ * macchine ed
attrezzi, 227.

* * - prodotti,332.
„ enotecnica - costru-

zioni rela-
tive, 137.

w n - macchine
ed attrez-
zi, 225.

„ „ - prodotti,
341.

„ olearia - costruzioni
relative, 142.

,, „ - macchine ed
attrezzi, 22G.

Inghilterra - misure e pesi, 32.
„ - unità di monete, 39.

Infortuni celesti - loro quote
medie, 362.

Inventari di consegna e ricon-
segna, 380.

Ipoteche (tasse ipotecarie), 399.
Irrigazione - generalità, 98.

„ per fossatelli oriz-
zontali, 103.

* ad ali e per sommer-
sione, 104.

Interesse dei capitali per un
anno, 54.

„ dei capitali per fra-
zione d’anno, 55.

„ dei capitali per n  an-
ni, 58.

X,.
Lana prodotta dalle pecore, 210.
Latte - quantità prodotta dalle

vacche, dalle pecore, dalle
capre, 209.

n - sua composizione me-
dia, 332.

„ necessario per l’ allatta-
mento dei vitelli, 191.

Latti butirrometri, 334.
Latti-densimetro Quevenne, 333.
Laterizii, 146.
Lavoro ottenibile dall’ uomo e

suo costo, 211.
„ dagli equini e suo co-

sto, 214.
„ dai bovini e suo costo, 216.
, dalle macchine a vapore

e suo costo, 217.
Lavori colturali - tempo neces-

sario a compierli, oc,,:

Lavori di raccolta - tempo neces-
sario  a  compierli,  256.

Lazio - antiche unità di mi-
sura, 26.

,, - vecchie monete, 43.
Legge lo marzo 1886 sulla pere-

quazione fondiaria, 375.
Legname impiegato nelle costru-

zioni rurali, 148.
Lenticchie, 276. •
Letame - diversi metodi per con-

teggiarlo, 204.
„ - sua composizione, 245.

Letamai, 137.
Lettiera - quant. necessaria, 170.
Liguria - antiche unità di mi-

sura, 18.
* - antiche monete, 43.

Limoneti - spese d’impianto, 121.
„ - produzione, 310.

Lino, 282.
Lire toscane in lire italiane (ta-

vola di ragguaglio), 52.
Lombardia - antiche unità di

misura, 10.
,, - vecchie monete, 43.

Lupini da seme, 276.
„ come concime, 242.

Lupinella, 286.
Lussazioni, 194.

M
Macchine e strumenti (meccan.

agr.), 214
„ - loro locali di rico-

vero, 135.
„  per la lavorazione del

terreno, 219.
„ per la prima manipo-

laz. dei prodotti, 222.
„ per i trasporti, 228.
* per il caseifìcio, 227.
* per la enotecnica, 225.
„ per l’oleificio, 226.
* a vapore, 217.

Macelli per lavorare lo sanse, 147.
Macine da olio, 142.
Maciulle per la canapa, 225.
Magazzino del formaggio, 146.
Maiale,  174,  180.
Mais, 274.
Malattie del bestiame, 193.

„ delle piante erbacee, 294.
„ degli agrumi, 311.
n del gelso, 310.
„ dell’olivo, 306.

della vite, 300.
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Malta, 147.
Mandorlo, 312.
Maneggi, 216.
Mano d’opera necessaria per le

„ costruzioni rurali, 157.
„ per il cu8todimento del

bestiame, 202.
„ per i lavori colturali, 255.

per i lavori di raccol-
ta, 256.

„ complessive per ettaro
„ per le principali col-

ture, 258. #
Mano d’opera - conti fatti per il

pagamento delle mercedi, 249.
Manutenzione dei fabbricati ru-

rali, 163.
Marcite, 181.
Marche - antiche unità di mi-

sura, 22.
w  -  vecchie  monete,  43.

Mascarponi, 336.
Materiali da costruzione, 146.

„ da colmata, 91.
Mazzuolatura del terreno, 90.
Melo, 314-316.
Mercedi degli operai, 249.
Meridionale adriatica - antiche

unità di misura, 26.
„ vecchie monete, 43
„ mediterranea - vec-

chie monete, 43
„ antiche unità di mi-

sura, 26.
Mietitura, 256.
Mietitrici-legatrici, 223.
Miglio da seme, 274.

„ e panico da foraggio, 230.
Miglioramenti fondiari, 87.
Misure  del  sistema  metrico,  1.

„ antiche italiane, 7.
„ dei principali Stati del

mondo, 30.
„ del mondo antico, 48.
„ delle acque di irriga-

zione, 99.
Monete antiche italiane, 43.

„ dei principali Stati del
mondo. 30.

„ del mondo antico, 44.
Mosto - sua analisi, 341.
Mostimetro di Gay Lussac, 342.
Mosca olearia, 306.
Motori idraulici, 218.

,, a vapore, 217.
Murature, 147.
Muri di sostegno, 150.

Muri ordinari, 151.
„ divisori (legislazione>, 401.

1ST.
Nitrato potassico, 241.

„ sodico, 241.
Noce, 312.
Nocciolo, 123-312.
Nomenclatura forestale, 318.

„ lombarda per le
piante legnose, 381.

Norie o bindoli, 100.
Norvegia  -  misure  e  pesi,  34.

* - unità di monete, 40.
Numeri formali, 324.

O.
Oche, 134-210.
Oidium, 300.
Olivi - Spese d’ impianto, 119.

„ - produzione media, 304.
„ malattie, 307.

Olive - conservazione, 142.
„ - peso medio, medio ren-

dimento, ecc., 306.
Olanda  -  misuro  e  pesi,  34.

„  -  unità  di  monete,  40.
Onorari per le perizie giudizia-

rie, 421.
„ per i lavori di inge-

gneria, 422.
Orciai, 143.
Orobanche, 296.
Orzo da seme, 272.

„ da foraggio, 290.
Ossa come concime, 243.
Ovili, 133.
Ovini - accrescimento, 206.

„ - alimentazione, 181.
„ - dati sulla vita, 174.
,, formola dentaria, 175.
* età, 179.
„ malattie, 193.
„ peso vivo, 172.

Olivi produzione, 210.
„ vizi redibitori, 200.

r».
Pagliai, 136.
Panelli, 241.
Panico, 274.
Patate, 238.
Pascoli, 171.
Pecorino romano, 339.
Perequazione fondiaria, 375.
Perfosfati, 243
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Periodicità anticipate, 70.
„ posticipate, 71.

Perizie giudiziarie, 419.
Periti (loro onorari), 421.
Pero, 314-1316.
Peronospora 'viticola, 301.

„  delle  patate,  dei
pomodori, ecc , 296.

Persia - misure e pesi, 34.
*  -  unità  di  monete,  40.

Perù - misure e pesi, 34.
„ - unità di monete.

Pesco, 314-316.
Peso di un m.8 di diverse so-

stanze  e  prodotti  agri-
coli, 5.

„ vivo medio degli animali
che si possono mante-
nere in un'azienda ru-
rale, 170.

„ vivo medio degli animali
domestici, 172.

„ vivo derivato dalle mi-
sure del corpo, 173.

„ vivo e morto degli ani-
mali, 208.

„ re la t iv o delle diverse
parti del corpo degli
animali domestici. 209.

Piante in confine di proprietà,111.
* disposte in quadro e a

setto noe, 232.
„ erbacee(coltivazione),272.
„ legnose - spese di im-

pianto, 109.
* legnose, nozioni di econo-

mia agraria, 297.
* caratterizzanti i vari ter-

reni, 353.
Piantamenti (tempo necess.), 254.
Piemonte - antiche unità di mi-

sura, 8.
*  vecchie  monete,  43.

Piselli, 278.
Piuma, 210.
Pollai, 134.
Pomidori, 278.
Pompe travasatrici, 226.

„ idrauliche, 227.
Porcili, 133.
Portogallo - misure e pesi, 34.

* - unità di monete, 41.
Popone, 278.
Pozzi neri, 137.
Presse idrauliche, 227.
Pressa-fieno, 223.
Prezzi medi delle mercedi, 159.

; Prezzi medi dei materiali da co-
struzione, 139.

j Prezzo d’uso dei fabbricati, 155.
! „ „ del bestiame, 201.
: Profondità del terreno - sua in-

fluenza sul valore venale, 350.
Produzione media foraggera, 168.

I „ complessiva annua
del bestiame in Ita-
lia, 206.

n media annua delle
12 Regioni agrarie
ital., 270.

„ del vino nel mondo,297.
Prodotti del caseificio in Ita-

; lia, 340.
„ del bestiame, 205.

| „ second. dei boschi, 329.
i Proprietà fondiaria ( come tra-
I passa), 397.

Prosciugamenti, 94.
, Provoloni, 339.

re.
Raccolta fieno, 222.

I „ dei prod. erbacei, 257.
! „ dell’uva, 257.

„ del legname, 257.
I Ragguaglio degli scudi censuari
! milanesi in lire ita-

liane, 50.
„ delle misure cen-

suarie toscane col
sistema metrico, 52.

„ degli scudi fiorentini
in lire Ital., 51.

„ - tra la portata d’ac-
qua dfirrigazione a
minuto secondo e
la portata in tempi

diversi maggiori, 99,
Rape, 288.

e avena da foraggio, 290.
Ravizzone, 282.
Razione di mantenimento e di

produzione, 170.
Razioni normali (loro fattori), 181,

w normali ( come si costi
tuiscono), 188.

n per  buoi  in  riposo,  188.
„ p. buoi che lavorano, 191
„ per vacche lattifere, 192
„ per vitelli, 192.
„ per cavalli, 192.
„ por ovini e suini, 192.

per volat. da cortile, 193.
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Regioni agrarie in Italia, 7.
„ forestali, 318.

Relazione di stima, 365.
Ripartizione della superficie nel-

le 12 Regioni agrarie ital., 270.
Resine, 331.
Rincalzatura, 252.
Ripiani o terrazze, 93.
Riso, 274.
Robbia, 281.
ltobiole, 336.
Roma - antiche unitàdi misura,46

n - antiche monete, 48.
Itoquefort  (formaggio),  338.
Rotazioni agrarie, 292

* forestali, 111.
Ruggine dei cereali, 295.
Rulli, 220. #
Rumania  -  misure  e  pesi,  34.

,,  -  unità  di  monete,  41.
Ruota di irrigazione, 100.
Ruote idrauliche, 218.
Ruspa, 220-228.
Russia misure e pesi, 34.

„ unità  di  monete,  41.
S .

Saggina  da  seme,  274.
Sagginella da foraggio, 290.
Salici da pertiche, 327,

„ da vimini, 323.
Salatolo o casirola, 145.
Sangue in polvere (come conci-

me, 242.
Sarchiature, 252.
Sardegna - antiche unità di mi-

' sura, 28.
„ - vecchie monete, 43.

Sbrinz (formaggio), 339.
Scale termometriche, 4,
Scarificatori, 220.
Scavezzatrici della canapa, 225.
Scassi, 251.
Scrematrici, 227.
Scoli e passaggio di acque at-

traverso fondi altrui, 404.
Scorio Thomas, 243.
Scuderie, 131.
Scudi fiorentini in lire italiane, 5.
Scudi censuari milanesi in lire

italiane, 50.
Segale da seme, 272.
Segale  da  foraggio,  290.
Seme necessario per ettaro, 230.
Seminagione, 254.
Seminatrici, 222,
Servitù di luce e prospetto, 402.

Servitù dei fondi rustici (legi-
slazione), 401.

Sgranatoi per il mais, 224.
Sicilia - antiche unita di mi-

sura, 28.
„ - vecchie monete, 43.

Sistemazione dei terreni in pia-
nura, 106.

w dei terreni in col-
lina. 107.

Sistemi di conduz. dei fond», 355.
Soccida ^legislazione), 414.
Solfato d’ammoniaca, 241.

„ potassico, 244.
Solai, 152.
Sommacheti, 122.
Sommarione lombardo, 385.
Soprassuolo - suo valore, 84.
Sottosuolo, 352.
Spandifìeni, 222.
Spagna - misure e  pesi, 34.

„ - unità di monete, 41.
Stracchino di Milano, 336.

* di Gorgonzola, 336.
Strettoi da vinacoie, 226.
Stalle, 132.
Stagionatura del legname, 329.
Statistica del bestiame in Ita-

lia, 166.
„ del be8t.in Europa,167.
„ della produzione vi-

naria, 297.
n della produzione agra-

ria in Italia, 270.
Stati Uniti - misure e pesi, 36.

„ - unità di monete, 41.
Stima dei fondi - generalità, 356.

„ indiretta o oomparat., 356.
„ diretta empirica, 358.
„ diretta razionale, 358.
„ dei fondi in affìtto, 358.
�„ dei fondi a colonia par-

ziaria, 360.
Stima dei fondi in economia di-

retta, 360.
» dei fondi in enfiteusi, 364
w delle cavo e miniere, 372.
„ dei danni della grand., 371.
„ per espropriazioni tempo-

raneo, 372.
„ per ospropriaz. stabili, 373.
„  delle  servitù,  369.

Sughero, 330.
Sulla, 286.
Susino, 314.
Svezia  •  misure  e  pesi,  86.

„  •  unità  di  monete,  42.
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Tabacco, 284.
Tacchini, 134.
Tariffe  di  estimo,  378.
Tariffe d’ingegneria, 421-424.
Tasse di bollo, 397-424.

„ di registro, 397-424.
Termometria, 4.
Terreni • classificazione, 351.
Tetti, 154.
Tignola od alucita del frumen-

to, 295.
Tignola  dell’uva,  302.
Timpanite o meteorismo, 193.
Tini - loro forma e misura, 139.

* - loro costo, 226.
Tinaie, 140.
Topinanbur, 288.
Torchi da olio, 227.

„ da formaggio, 227.
Torni o rotazioni forestali, 321.
Torbiere (loro stima), 372.
Toscana - antiche unità di mi-

sure, 24.
„ vecchie unità di mo-

nete, 43.
Trascrizioni e volture, 399.
Trasporto della forza a distan-

za, 218.
Trebbiatrici, 224.
Trincia-foraggi, 225.
Trifoglio pratense, 386.

„ incarnato, 288.
Trita radici, 225.
Tunisi - misure e pesi, 36.

„ - unità di monete, 42.
Turchia  -  misure  e  pesi,  36.

„ * unità di monete, 42.
TJ.

Umbria - antiche unità di mi-
sura, 22.

„ - vecchie monete, 43.
Uova - loro produzione, 210.
Uraguay - misure e pesi, 36.

„ - unità di monote, 42.
Ustillago  maydis,  296
Usufrutto (stima dell’ ), 369.
Uve da tavola maggiormente

raccomandabili, 317.

A".
Vacherin (formaggio), 336.
Vagli ventilatori, 225.
Valore del ceduo delle capitoz-

ze, 383.
„ delle capitozze, 384.
„ delle piante 4’ alto fu-

sto, 386.
« delle piante fruttif., 388.

Valutazione dei concimi, 244.
„ dei foraggi, 188.

Vangatura, 252.
Veccie  da  seme,  276.

* da foraggio, 290.
Veneto - vecchie unità di mi-

sure, 14.
„ - vecchie monete, 43.

Venezuela - unità di monete, 42.
Vincolo forestale, 405.
Vincoli alla proprietà fondia-

ria, 401.
Vino * produzione media nei vari

paesi del mondo, 297.
Vigneti - spese di impianto, 114.
Viti - loro produz. media, 298.

„ a sistema Vogherese, 118.
„ maritate a sosteg. vivo, 110.
„ a sistema Casalese, 117.
„ americane resistenti alla fil-

lossera, 303.
Vizi redibitori per gli equini, 196.

„ „ per i bovini, 198.
„ „ per gii ovini, 200.
« „ per i suini, 201.

Vòlte, 151.
Voltini, 151.
Volture catastali, 399.

W .
Wite rot o marciume bianco, 301.
Wùrtemberg - misure e pesi, 36.

Z .
Zabbro gobbo, 295.
Zafferano, 284.
Zangole, 227.
Zappature, 255.
Zoppina epizootica, 194.
Zucche, 278.
Zuccheraggio dei mosti, 341.
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101
102
149
155
188
197
224
229
267
316
316
317

ERRATA-CORRIGE.

riga 5a C r = C + C r

oa —?—.
" 600
„ 42a adequati
„ 37a aratura

dopo la tab. 32 fondaz., ecc.
„ » 33 Prezzo, ecc.

riga 25a 0,22X3+0,09X2+4,08
„ 7a corruggio
„  l l a h i. 20-25
» 5a per 1000
„ 20a Lire 450
„ 6a di Tours
„ 36a Asdera
* 25a (ragna)

si corregga C y = C  + C r
r

30Ó"
adaquaraenti
aratorio
34 fondaz., ecc.
35 Prezzo, ecc.

0,22X3+0,09X2+-4,80
corneggio
h i.  15-20
per 100
Lire 450-460
di Jouy
Amsden

(pidocchio sanguigno).
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