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9) ‘Fees il distinto, agronomo fraticese, cl stampò da 
uil. un’ assai lodata. opera sulla Agricultura migliorante; porta nel: 
dd agriculture ‘pratique un, articolo, che viene’ inconferma di quanto . 

‘è stato. più ‘volte. detto; ma che non è mai abbastarida ‘ ripetuto, 

sulla convenienza: di concentrare ‘la concimazione cd, î lavori. e la se- 

‘mindgione dei cereali sopra "pochi campi; destinando: gli adtri a pe 

duzione di letami edi carni. 

“Ei dice, che le, ‘macchine potranno: recare del vantag ggio all a- 
gticolturà economizzando Ja spesa del lavoro e perfezionandolo; ma che 

la ‘quistione principale della riforma: .si riduce da ultimo a questo: 

+ 

ogni raccolto al suo ‘massimo possibile, Wl quanto costa 
pia elementi” ‘del. calcolo : ‘bisogna vedere quello che si ricava pro-. 

Di produrre tal quantità di concime, da poier elevare _ rendita di 
‘uno solo 

alamente atta spesa. 

' Lodoniteni fa la sua, apblicazione. al ipumeto e noi potrenitio: 
farla. meglio” ancora al granturco, e più. che. tùtto al ginquantino, per 
mostrate col calcolo qual maggiore tornaconto “vi sia ‘ad usave il 

principio della Torte concimazione per-alcune terre, lasciando le al-. 

tre a foraggi ed'a pastura in genere. In Francia, ei dice, la rendita 
media. in frumento per ettaro (è ognuno ripeta il calcolo Îra noi 00° 
suoi raccolti) è è di 44-a 12 ettolitri e. dovrebbe essere. di 25,.men- 

tre in fatto in, ‘corti casi è anche di 35 a 40. Ammessi i 25 ettolitri 

come un medio non solo possibile, ma: facile a rag giungersi, ne vie- 
ne di conseguenza, che ‘la stessa, quanitità di. grano che ora: si rica- 

va di una data quahtità di suolo, la si può cavare da una metà soltanto 

di, estensione ; per cui, resterobbe: tutta D'altra metà ad, aumento di 

ni produzione dellé sostanze antinali ed a stabile e progressivo muglio- 

ramento del fondi, 6 e quindi” o) nuovo incremento dei e del ‘prodotti “e 

nggitato fondiari Dr, i 3 

‘ Lecouteux prende, duo ettari di terreno, nell uno ‘dei, quali Ùl 
‘grano: ‘abbia 12, 000 chilogrammi di concimevdi; qualità normale: da . 

. assorbire, nell’ altro” 20,000 chilogrammi. Secondo i. ‘migliori: speri» 

mentatori, nelle terre di media fertilità, ogni, 40. chilogr. di luon 

‘concime dà uni chilogr. di frumento (il 40° per 400 del. peso) ‘sicchè 

. nel primo ettaro si. avrebbero 41200 chilogr.,. nel seconilo 2,000 chi- 

logr, di frumento, o 45 ettolitri i (a 80. chi. l’ Volt) Hel ‘primo, 25, nel 
secondo. i 
n Ciò posto, ee calcolando ad. 8 fi anchi” ‘ogni ‘1000 chilogrammi di 
concime, la prima concimatura ‘viene a costare, 96 franchi ‘e 460 la. 
seconda. Sì domanda se i 64, ‘franchi di più che. si spendono . nel 
secondo caso sorio bene compensati da.10 ettolitri di frumento;. poi 
chè tutto si riduce a questo calcolo, Lecouteux dopo ' ciò. fa 1 suoi 
calcoli per ì due campi, ‘8 tenuto, conto dell’ \eccedento di spese per | 

il secondo campo in tutte le diverse: parti, ‘che. concorrono a -for- 
mare la somma complessiva, stabilisce per il primo il totale; «delle 
speso a 345 franchi, per il ‘secondò a 458; sicchè nell'uno un et- 

i 
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tolitro” di grano costa 2 franchi; nell altr: 18.59, @ dibattento Îa 
‘entrambi fr. 5. 60 perda paglia (valutata.a 180. ‘chilogî. per ettoli» 
«frp di grano ed a 20 franchi | per. migliajo di. chilogrammi) 17.40; 
‘nel primo, 14. 72 nel secondo campo, Se si vende a 48 franchi Let 
tolitro il grano, nell’ ettaro in cui le spese; furono, di 345 fr. la ren. 

{dita sarà ‘di 324, ossia di 9 detratte le prime; ‘nell’ altro: 1n ‘cui. “le 
«spese furono di 458 fr. la. rendita sarà. di 540, o di 82 detratte 
le prime. Nell’un caso il capitale impiegato‘ nella coltivazione diede” 
il 2. 85 per 400, ‘nel secondo il 17. .90. Con un maggior ‘capitale’ 
adunque è maggiore d'assai la rendita proporzionale, Mal fanno adunr 
que quelli che disperdono le concimature ed.i davori sòpra un magro 
‘gior numero di campi, invece che concentrarli. sopra pochi. Ritenendo 
‘\le .cifre superiormerite adottate; chi voglia produrre 29 ‘ettolitri 5; 
frumento, non col sistema della forte ‘concimazione è della ‘maggio- i 
re spesa, ma dol sistema della minore concim azione e del risparinio, 

i avrà bisogno di ettarì 1..60, cioè in ragione di, 345. franchi di spe. 
sa all’ettaro, di 522 fr., diocchè davebbé fr. 20. 88° di spesa. per 
ogni ettolitro di grano’ ottenuto... gia 

E queste cifre che cosa diventano, se invece. della: scarsa von 
| cimazione si-ha-la scarsissima, o ‘nessuna’ comé “mon enat Sadr age 
» giunga che i ingrasso produce tanto‘ più quanto” maggiore: è 
di fertilità in_cui il :suolo. è ‘tenuto; per. cui ‘procedendo | SU quésta 

dl grado. 

strada delle forti concimazioni: concentrate i buoni” prodotti: sono co- 
stanti, ‘resistendo. anche meglio le Agire Tinta; all’ umido “che: alla 
sciutto, — 

Medtinò questi fatti. e questi: calcoli. i nostri coltivatori. e si 
pongano nel: caso di speriinentare. e di calcolare anch” essi ‘nelle loro, 
particolari, circostanze. e mettano. a comune profitto le loto ‘sperien=* 
ze. Ripetano le prove in più luoghi, per più prodotti e e-per più an- 
ni, paragonando spazii nguali di' terreno -béne concimati ed altri.ma-.. 
le concimati e vedranno risultare evidente. nella Pratica il ‘suaotene i 
nato” principio. 

Noi meno “di qualunque altro possiamo. proii 
poichè la terra è , 
pubblici, e perchè avremo ben presto a sostenere ‘una forte concor. 

senza delle granaglie ungheresi, danubiane. 8 XNSSO, dove. sì. pensa . 

-a supplire colle macchine alla» SCArSEZZA.. delle. braccia, e dove il i 
Rao delle terre non estenuate compensa il coticime... REERE, 

Qui ssi. presenta la. quistione. dei capitali octorrenti al dolio ci 

e ‘oh’ egli nè possiede, nè può trovare a. buoi «patto. Ma in. 6gnt 

caso. che cosa è da farsi? Si faccia di raccogliere la stessa quantità, 
di. granaglie sopra. uno spazio minore, nelle terre migliori e più vi». 

cine, per-risparmio:-di ‘altre spese inutili, e nellé altre si faccia. rac- 

colta di foraggio, Losi un poco: alla volta si. procederà sulla. Dirona 

strada, Si nutra qualche. animale di più e si.aumenterà il capitale 

impiegato nella propria azienda; cd in' capo. ad: alewni. afvi, lascian= 

«do nel suolo uma parte degli: interessi del. capitale impiegato; se.ne 

savrà un maggior frutto. Non:e' è coltivatore, il quale non sia. al. daso 

d' istituire un ‘confronto’ fra.i suo) campi. prediletti. ed.i - negletti; 

faccia un calcolo delle rendite e delle spese negli uni 6 ‘négli: altri, 

‘esi convincerà ch’ egli ha tutto da guadagnare a a seguire il sistema 

indicato. > da : 

è «quella. che sopporta. la. massima parta dei ee 



“Un altro ‘esempio ci soccorre, tn 
‘ fatta dal principe Schwarzemberg e: è 
nd Forstwirtschifiliche Zeitun 9, di Viénna. Il 

artificiali. «in confronto dei coltivati @ grani. . 

‘Reehiàmo le ultime cifre dell’ esempio portato. dal principe 

- Schwarzembérg. A Wittingau in Boemia nel 1854 in un suo posses- 
‘80 si tennero per conto padronale « «Jugeri “austriaci 

2078 per la coltivazione dei cereali Eesti n 

-2240.a_ prato di ca 

445202, pascolo, |. i META 

‘Nel-perioda' dal 1839 al A8g1, che, serve di” confronto coll'anno 
1854, der ‘quale s'infrodusse un ‘cangiamentò di sistema, si teneva: 

» 

ho invede in medio per conto padronale 
‘27% jugeri a coltivazione aratoria. 
2588 a prato | 

1598 a pascolo; 
v ‘Cioè prima del 4854. l'oste era maggiore di v 2 

mi jugeri per i campi ‘aratorii, do 

i 
det 

478 per i prati e (di i pen di n° ;. n° - 

158 per.i pascoli, > 
“Di tuttà l'estensione della tenuta, si coltivt a Sigla 

4I per 400 odreali nel 1854 11 È 

in medio dal 1859 al 1847 ia 57» >». 
a foraggi e pianto sarchiate nel 1854 il 0%» » 

i prima il 20». » 

“in assoluto maggese vi fu nel 1854 x CEE 

prima il: e I 

“Tu: ‘conseguenza. rel 4854 la coltivazione dei. cereali ‘venne, 

limitata” d' un 46 per 100, mentre quella dei; foraggi fu ‘accresciuta 

dl un 30° per "100. Ciò non pertanto, dedotta la ‘semente, la produ: 

‘zione ‘dei cereali fu nel 1854 di 17,890 172° metzen, mentre la me- 

- dia del periodo dall’ anno 1839 al 4847 non fu che di 16, 866 met. 

zen. Ragguagliati i prodotti delle due epoche ai prezzi del 1854-55 

si avrebbe per la produzione del 4854 un valore complessivo di 

fiorini 75,044 car. 7 in confronto di 69,527 car. 19 nel periodo an- 

tecedente. ‘Quindi la maggiore quantità di grano prodotta nel 1854, 

ragguagliando anche la proporzione diversa del suolo in conto padro-. 

i nale del ‘ ‘periodo. anteriore, ' viene ad avere un valore “in più di fiore | 

ni 7661 car, 30, 

‘Questo però è ben lungi dall’ essere il solo Tanitaggio ottenuto 

dalla ‘diminuzione: del suolo coltivato a grano, per dedicarlo a fo- 

raggio. Ad onta della sopraccitata minore quantità di prato naturale 

‘6 di pascoli tenuti per conto padronale, per il solo incremento dato ai 

| prati ‘artificiali lo stato del bestiame nel 1854 fu il seguente. Si eb- 

‘hero cioè '6 cavalli e 107 grossi bovini' di più e 1262 pecore di me- 

“Do che nel periodo antecedente. Detratta la spesa delle nuove com- 

“pere, il prodotto. della vendita di animali, della lana e dei latticini, 

‘. fu:nel A854 di fior. 21,444 car, 28 maggiore che nella media annuale 

dell* antecelonto periodo. A questo risultato influirono in parte i 

‘, maggiori prezzi «degli animali nel 4854; ma essenzialmente è da at-. 

tribuisi: almigliore nutrimento dato ad essi, È da notarsi, che nel 

‘4854, in ‘confronto. della media’ anuuale del periodo qnioodetitoz:i si 

produsse di più fbraggi : 

16,143 centinaja di fieno, 

Q706. ». paglia 6 Î 

1,387» a oevenlii i: Miti pens 

‘Tutto sommato; iv conseguenza dell’ ineremento di produzione 
cei della: diminuita spesa di compera di fieno edi foraggio che'prima. 
‘ela Necessaria s' ehbe nel 1854, per affetta della riforma prodotta, 

' 

" su 

principe. hota, coine 

ad eccezione delle terré vicinissime alle città, dove si può avere il 
concime. comprandolo, il movente principale d'ogni prosperità agri-. 

scola si è la produzione del concime, ‘abbondando di’ foraggi e di be- 

“stiame per averne nella maggiore copia possibile relativamente ‘alla’ 

propria ‘tenuta. Produrie foraggio nella maggiore quantità è una:re- 

gola, ei dice, che non viene mai smentita-.dalla pratica; ‘e .con ciò { 

da produzione dei cereali non ‘n è punto diminuita, ma invece nccre- 

sciuta. Adunque conviene sempre l' accrescere PASRRROn dei prati. 

I i nù, {idtomento dei. prati ; artificial rese possi. 
bile. di ridurre il maggese ‘dal 23. al.9 per cento di tutta' l'esten- 
sione, di tramutare molti campi di ‘minore produttività di cereali in 
prato che, daranno erba per molti-anni e sì riposeranno perla col- 
tura dei cereali,, che troveranno nel frattempo atcumulato a loro pro 
molto terriccio, e 158 jugeri di pascoli, che prima ‘nulla 0 quasì 
‘nulla producevano; vennero portati a Polla ed: affittati separatà. 
mente. . da 

i Quindi colla sola maggiore estinzione data alla coltivazione dei 
cereali e sensa notevoli antecipazioni si. potè accrescere il ‘capitale 

(È fondiario del suolo. In conseguenta del migliore nutrimento crebbe q0- 
tabilmente anche il valore del bestiame; e la produzione del ‘concime, 
senza far conto della qualità che migliora col migliorare del nutri- 

| mento del bestiame, crebbe anch'essa del 25 per 100. Nella ‘stessa 
proporzione s° innalzò la potenza del suolo colla maggiore quantità di . 
concime non consumuto ch’ esso contiene e coll'averno diminuito l’esau-” 
“rimento, i Mrs: 

Ora non c' è tolti il «quale non “sappia far calcolo della 
differenza che ci corre fra nu Lerreno in buono stato, ed uno in 
cattivo stato; il quale attivo ad essere ‘messo in piena produzione 
domanda autecipazioni per qualche anno, clie mangiano tutto il frat- 
to, sele più favorevoli circostanze non asseconilano le prime galli. 
vazioni. ; 

' 

- Si deve- iggiungere, che colla enipa: grande. estensione di suo- 
lisi deve mantenere in maggiore quantità animali da, solo. lavoro, 
+i quali sonò uu capitale decrescente, massime se male. nutriti; men- 

tre. allevati, o tenuti agli altri usi e bene. mantenuti. gli. animali Mio 
‘ventano un capitale produttivo; indipendentemente dalla produzione - 
del. concime, che accresce il prodotto del suolo. Di più, chi può” cal- | 

‘colare le ‘enormi Der che si fanno, (massimamente nei paesi no» -- 

stiî, dovè i livori ‘per l'allevamento dei bachi si. accumulano” con 
tatti quelli domandati dal granturco, dal frumento e. da altri pro- 
dotti, per non poter fare le cose a tempo e colla voluta diligenza ? 

Chi non sa quale differenza vi corre dal raccogliere: il frumento al vero 
‘ punto, 0 solo un giorno prima o dopo, dal zappare e rincalzale al vero. 

momento, o nò il grantureo? E chi raccoglie la stessaquantità di cereali 
sopra un doppiò spazio di suolo ‘dun altro, come può fare i Javori 
a puntino? Come può farli in modo, che. dieno tutta la - produ- 

‘suscettibile, senza spingere ad alto . zione. di cui un dato sudlo è 
punto, la concimazione; se' nel casg contrario il'lavorare profondo 

sarebbe un disperdere la: poca concimazione sopra una maggior 

massa di suolo e renderne inutile ‘una parte? E senza lavori pro- 

fondi e ben fatti e senza le corrispondenti concimazioni quante vol. 

te il nostro suolo non perde la massima parte del prodotto, sia. per 

la siccità, sia per soverchio umido? E poi quante malattie, e qui... 

ili perdite di forza e lavoro, non si producono tra i contadini col- 

 l'affollarsi. di troppi lavori in' una sola stagione? Quanto minore svi- 

luppo non avrà fra nòi |’ allevamento dei bachi e tutta l'industria, 

della seta, se non sì rende maggiormente’ libera la mano d ‘opera 

in quella stagione?, i 

Del resto il vantaggio di accrescere il prato artificiale è cono- 

‘sciuto anche nel Friuli; dove diffatti hegli ultimi due decenmi si fe- 

cero ‘grandi progressi în questo, pet cui si potevano ‘anche mante- 

nere in maggior copia i bestiami._ Bisognerebbe però, che. ogni pos 

sidente, per convincersi ‘della misura entro la quale può farlo e per” 

— mostrare col fatto ai coloni propiii quale profitto essi medesimi ne 

‘ possono ritrarre, stabilisse una possessione a mano, o come dicono» 

tenuta in casa, per un esperienza ‘concludente in questo. Siamo con- 

vinti, che dopo alcuni anni di prova si verrebbe operando una vera 

rivoluzione nella nostra agricoltura. Ciò sarebbè con tanto, nostro 

maggiore vantaggio, che, in Friuli abbiamo. pochi terreni di quella 

fertilità naturale relativamente grande ‘di cui godono altre provincie; 

e che molto presso a noi ‘abbiamo paesi, i quali consumerebbero i 

. nostri bestiami con nostro ‘utile. Trieste p. e, è una città, che 

chiede ‘ogni ‘anno più il .suo ‘ approvvigionamento di bestiami al 

Friuli: e quest: anno Îo fece in tale misura, che produsse qui un 
‘ 

: 

‘ 

ni 



x 

è 

n 

1 ù ’ ‘ 

‘sacsessivo, incarimento della came, 6, feco. scompatire. una. sgrande | 

«quantità. dî hovi-da macello. E. Trieste. Venezia ne, consumerango 
poi molti. di- più, quando la strada, forata, non lasci nessuna . inter- 

ruzione. Gli animali ingrassati, a farli camminare, perdono “molto. 

del loro" peso e si deteriorano nella qualità. Questa perdita, aggiun-: 

ta a quella dei concimi fatta per le strade, ed alle spese del man- 

tenimento durante’ un lango viaggio incontrate non permettono di con- 

durre gli animali ingrassati con tornaconto a grandi distanze. Le 

strade ferrate tolsero questo inconveniente ed allargarono per i gran 

‘centri-di consumo la zona di approvvigionamento ed accrebbero Îa 

convenienza dell’ irigrassare per paesi relativamente lontani, Se.adun- 

«que nel Friuli s'ingrassano già molti bovini per.il consumo di ‘Trie- 

° ste e'di Venezia e di altre città del Veneto, quest'industria potrà es- 

sere favorita maggiormente. dalle strade ferrate, tedendo, conto di. 

altre circostanze. Una di queste circostanze si è di avete vicine nel-. 

la Carinzia e nella Carniola due. vaste provincie montane, dove il 

Lornaconto ‘relativo dell’ allevamento dei bestiimi fino ai tre 

gionare Trieste e Venezia, che sempre meno traggono d'altronde il 

loro cibo. Per. procedere a questo ingrassamento, anche senza voler 

qui far calcolo sulle imprese d' irrigazione che lo favorirebbero gran- 

demente, è d’ ùuopo accrescere ancora in grande estensione il prato | 

artificiale. Abbiamo una grande vastità di suolo dove l’ erba medica 

cd il trifoglio riescono’ assai bene. In molta parte «del. Friuli, dove 

‘i suol dire che non riescono, ‘bene questi foraggi, abbiamo esempii, 

i quali comprovano che “riescono se si ha qualche attenzione nel 

“modo di seminarli ‘e-coltivarli. Poi questi due’ non sono i soli’ fo- 

raggi; chè la natura ha provvidamente disposto per tutti i terreni, 

di qualsiasi: qualità,’ perchè producano erbe appetibili dal’ bestiame 

e nitritive. Bisogna sperimentare per convincersi. Il basso Friuli, 

che rimane più addietro di: tutto il restante in. quest industria, man- | 

tenendo .una doppia quantità di bestiame: raddoppierebbe, le ‘sue ren- 

dite ‘ed ‘innalzerebbe d'un grado le condizioni di. agiatezza, di salu- 

“tee di forza de’ suoi. contadini, che. sono i più poveri, i più. mal 

nutriti di più inetti, ma non per loro colpa. Menomati anche del 

prodotto | del vino essi immiseriscono sempre. più: Un po' di lattici. 

‘ni è di altri prodotti animali saranno per questi villici malissimo | 

nutriti d'un grande vantaggio, che ricadrà a favore dei loro pa- 

droni. x 

Un'altra circostanza che, può favorire l'ingrassamento dei be. 
‘coltivazione  stiami, sempreché ci sia un notabile incrementò nella. 

dei forag gi, sì è l’esistenza nel ‘basso Friuli di molini perfezionati, 

che -macinano per l'esportazione delle farine. Quest’ industria ebbe, 

! per motivo delle vicende ‘oriéntali, assieme a qualche. Jampo di fa-. 

vore, delle avversità: ma-essa non tarderà a rilevarsi, dacchè ‘venne 

colla pace ‘ristabilito Jo stato normale dei rapporfi commerciali. 

Yuei molini ‘macinavano specialmente grani ;duri, provenienti. dal 

“Mar Nero è dall'Azoll,i come i più appropriati per dare farine atte, 

‘alla.esportazione in paesi loytani, fra i quali il Brasile è da contarsi per 

‘primo. Quei inolini, ed altri che sì costruiscono sulle acque «el 

basso Friuli, torneranno a macinare grani del Mar Nero, che negli 

anni venturi, con loro. profitto, sebbene a danno dei nostri produt- 

‘tori di granaglie, essi avranno in copia ancora maggiore ed a buon 

. mercato. D'altronde recenti fatti favoriscono l'esportazione delle fa 

- rine. Una gliminuzione notevole sui dazi. dello zucchero, del calle e. 

dl altri prodotti coloniali; avrà per effetto di accrescerne il consumo 

‘sul territorio della Monarchia austriaca, e quindi l’ importazione per: 

“la via di Trieste, tanto più‘che questi dazli sone ora maggiori nella. 

lega doganale tedesca ‘che in Austria. Altra conseguenza della accere-, 
seiuta importazione de’ coloniali di grande consumo come. sono lo’ 

zucchero ed il caffè, sarà che un maggior numero di bastimenti 
che ne. tornano. carichi dal Brasile e dal Rio della. Plata avranno. 
“bisogno d'un-caricò d' andata, che sopporti Ja sua parte delle spese 

del noleggio, Perciò anche un: piccolo. guadagno sarà tenuto, per. 
» quindi gl’ impor-. mancanza d’ altro, quale. un, sufficiente “compenso; e 

# . i 

anni è’ 

maggiore che presso di noi; avendovi iù copia terreni di poco valo-- 

re, che non possono ‘essere, utilizzati che. a, pascolo. Traendo questi, 

animali da di fà, noi potremo ingrassarli e raffinarli per approvvi-' 

datori di: generi colotiali, postino, ‘seco. più, facilmente Li di fa> 
ine. Ì negozianti; ed atmatori: triestini, i quali. traggono ggio. 
anche dalla importazione. dei grani dalla - Russia, ‘tanto. ‘per questo 
traffico in sè +81e880, quanto” per le corrispondenti esportazioni l'al- 
tri generi che promuove, vorranno di conseguenza: approfittare mag- 
giormente delle acque copiose del basso Friuli per macinare i grani _ 
del Mar Nero, Di ciò. noi non possiamo. dolercene, perchè sarà sem» 

‘pre un’industra destinata a lasciare qualche guadagno nel paese. 
Esso lascierà poi inoltre le crusche edi cruschelli, da dare .ai he- 

*stiami le ‘prime, da migliorare il pane di granturco dei contadini: 
secondi. i 

Bisogna che dolo i nostri coltivatori si -avvezzino a collegno 
i loro sistemi d’agricoltura col commercio ‘generale. del mondo, è 
cogli avvenimenti che lo modificano: poichè dal momgnto it ‘cui:s* 
‘abbreviarono le distanze e si accrebbe il:traffico interno'e marittimo 
di tutti i paesi, per l'igevolezza che n' ebbero gli scambi, nulla, è indit- 
ferente alla nostra locale e privata economia, di quanto accade-an- 
che in lontani paesi. Fino, il taglio dell’ istmo di Suez, che si’ farà, 
Può avere un'influenza a vantaggio del sistema d’agricoltura che 
propugniamo e rendere utile 1’ incremento «della coltivazione dei fa-. 
raggi e dell'allevamento dei. bestiami. Che quel taglio difatti. prodù- 
ca un qualunque siasi anmento di .navigazione a Trieste e Venezia 
(e Jo produrrà di certo) e saranno tosto. cresciuti i bisogni dell’ ape 
‘prevvigionamento dei due predetti porti, i quali ci faranno maggiore. 
domanda di animali da macello. Se si pensa inoltre che ia. parte 
orientale dell'Europa sempre meno può mandare i suoi bestiamifiro 
a noi, che le ‘popolazioni crescono da per tutto e che Ja convenienza 
di usare qualche cibo ;animale viene generalmente conosciuta, per. . 
cui anche i consumi interni s'accresceranno, si avrà ogni maggiore 
motivo di. mettersi su questa via del’accrescere l'estensione dei 
campi coltivati a foraggio, in confronto di. quelli dedicati a grana- 
glie. Da perdere con tale sistema non v'è , perché il prodotto. dei 
grani non viene per questo a‘ diminuirsi, “e perchè ‘in’ ogui caso, se. 
venisse una seriè di buone annate per l'esito delle granaglie, in 
cui convenisse estendere la coltivazione di queste, la inigliore mia: 
niera di approfittarne sarebbe di aver capitalizzato nel | suolo. nina 
quantità di terriccio. lasciatovi dalle piante. da foraggio, e di mettérlo. 
a fruttò nel momento più oppartuno.. Chi non conduce la, ‘coltiva= 
zione de’ suoi campi cogli avvedimenti che sanno usare i fabbricato ‘ 

«rice commercianti, i qugli producono e conducono a luogo eda: 
tempo le cose delle quali c'è, o presumono ci debbà essere ricerca 
maggiore, avrì sempre uu ‘agricoltura povera. 

; , 4 4 

(40) 
signor Dillmont direttore d’ una scuola ‘agraria’ della bassa An- 
stria : ‘apparisce; che mentre le palate tontimate con sdrigue diedero 
tre sane sopra quattro, quelle con farina d'ossa ne diedero, quatipo 
sopra cinque, quelle con letame” da stalla. otto sopra nove, quelle 
con cenere di legna erano quasi twtte, e quelle con gesso erano tutte 
sane. = lu corrispondenza a questo fatto il Direttore dell'orto della 
Società agraria fr tulana, a cui narrammo l’esperienza, ci foce, avver= 
titi. che dopo la erba medica, che suolsi ingessare, poche sono le 
patate ammalate. In quelle regioni della. Carnia, che hanno il Gesso. 
davicino sapranno. sperimentare la concimazione . del ‘gesso per. le. 
patate; la quale potrebbe farsi forse anche all’ abb della. sovchiatu- 
‘ra. Vorremmo, che si facesse wn' esperienza, ‘comparativi, con altri 
concimi e variando. anehe la quantità del gesso usato, Se si avesse» 
ro: fatti costanti in conferma della citafa esperienza, io sarehbe 
piccolo il vantaggio per la: tiostra montagna, ‘che più pati da tale 
Visgrazia. Preghiamo gli sperimentatori ‘a tendere conto: delle’ Toro 
eine: alla Società agraria. * 

E 
so 

(40) Sul sorgo succarifero reca nuovi farti îl sig. Henzò. pro- 
fessore della scuola di Grignon. Riassumendo le sperienze fatte in 
Francia nella coltivazione di questa pianta.Ei dice, -ch'essa.si. col. 
tiva presso a poco come il granoturco ; che per... averne un” succo: 

molto’ zuccherino. «don ‘bisogna. abissare “delle irfigazioni; né farle 

Dalle esperienze comparative di. varii concimi fatte “Aa n 



Anrili; che 7a Piroolla. degli sali at dolo” pula «quando 4 pian "ino 
‘natur), polché allora vba in essì maggiore: quantità di materia gno» 
‘cherina; che ‘volendo distillare il succo per ‘trarne ‘alcool, sifi atile 
‘spremere gli steli ed eseguire subito la distillazione, che in metlio. | * 

‘sì può caleolare sopra un prodotto di 60,000 ‘chilogr. di steli per 
“ettato, danti 50,000 chilog. di succo e 1,500 litri di buon alcool; che 

gli avanzi della spremitura’ sono buoni per alimento dei ‘besijami; che” 
in un ettaro si hanno dai 40 ai 50 ettolitri di grani; che dalla pulla 
dei grani il'sig. Sicurd di Marsiglia trasse un buon colore bleu vio- 

laceo per le tinture di cotone. e «di lino. Il fatto .più impottante,” È. 
4 pollame, i che potrebbe consigliare la coltivazione anche ngi nostri paesi sa- 

rebbe poi questo: che la pianta del sorgo saccar ifero: co’ suoi alti e° 
‘hei steli può essere riguardata come una delle migliori piante da fo= 
raggio, Nel mezzodi della Francia, tagliata in luglio dà un abbon-- 
dante foraggio verde € ripullula tosto, a segno : da dare in ottobre | 
un eccelletne secondo taglio. Noi ‘che «abbiamo grande : bisogno. di 
abbondare di piante da foraggio di varie qualità, non dobbiamo.tra-* 

adurafe adunque il 801g0 sacnavifaro, 
è 

(42). Dal Gardener's Glironiole il Repertorio sign 

prende quel che ‘segue; | Soa 

| Prendete, egli dice, una quantità di buon letame di stalla, pro- 

porzionata all’ estnsione ‘del terrenò ‘che destinate alla piantagione 

dei pomi da terra! 8 mescolatevi una dose di sal marino di rifiuto, 

in quantità sufficiente per agire sulla vegetazione delle piante, non 

tavta. però da riescire nociva, Spargete quest’ingrasso nei solchi; poi 

‘. «a-misura che vi deporrete i tuberi, gettate sopra di‘essi una pitcola f 

palata di ceneri, dopo di che li coprirete di terra, rovesciando la- 

‘porca; Conviene prendere per semente tuberi di mediocre ‘grossezza 
e-piantacli. intieri, Avrete in tal giusa tutta la probabilità di fare 

una ricolta sana ed abbondante, Ne patlo dietro la mia propria e- 

sperienza, perché ho sempre riescito con questo metodo, e coloro, : 

“ai quali lo, comunicai, e DE lo adottarono, hanno ottenuto;lo stesso 

risultato, i 

Ecco la spiogazione che ne dò, Il pomo da terra contiene del 

bloro, che si riscontra .in : quantità assai. ragg uardevole coll’analisi 

chimica; esso contiene pure della potassag , ed anche in dose più 

‘ considerevole, Questi ‘due elementi che non trova in tutti i terreni 

din quantità sufticiente, gli vengono. in copia forniti, l'uno dal sale, 

“Valtro dalla cenere, Questo però non è il solo benefizio ché il po- 

mo da terra ne ricava; quei ingredienti hanno ancora il Vantaggio 

di allontanare gli insetti che, attaccherebbero le radici, come i bru- 
chi sotterranei, i vermi bianchi ed. altre larve; 

contribuisce notevolmente a mantenere ‘la porosità della terra, con- 

* dizione essenzialissima nella coltivazione di questa pianta, ° 

(43) Crodiamo d'importanza riforive dal Giornale dei Ceor- 
gofili quel che segue. circa agli e/fetti venefici della salamoja. 

In questi ultimi tempi gli effetti venefici della. salimoja hanno atti. 

0 salò. l’attenzione dei veterinarj specialmente in Germania. La cosa è 

tanto più importante ib quanto che parecchi’ ‘amministrano la: sala» 

moja, siccome rimedio di molte malaltie. 

La salamoja è riuscita venefica pèi migali, pei cani, pei cavalli |}. 

ce. Un fiasco circa di salamoja ammazza un cavallo, In generale 

gli effetti sono.tanto più forti quanto. più vecchia è la salamoja: 

acquista la sua qualità velenosa tre o quattro mesi dopo ch'è stata. 

preparata. Le esperienze fatle dal Sbrolensor Reynal danno le seguen- 

di conclusioni. 

4.9 La salamoja in'dose di un ventesimo di litro cal litro corri- È, Ù D' 'Eiigonio di Biaggi Redaitore. 

sponde ad una: mezzeta, un quartuccio e mezzo), costituisce un, 

ue vomitivo pei cani; 

.* In dose di 20 0 JU centesimi di litro 

inoltre la cenere . 

inducé fenomeni di 

v , 
' 

novoleriamento;. scnad ados la morte: quaridé: l'animale: può i 
vomitare, ma questa: quantità ammazza Il cano fn brevissimo tempo 
86 gli s'impedisce di vomitare per un mezzo qualunque; 

3.9 Alla dase di un litro procura nel cavallo l’irritazione della 

muccosa, intestinale; 

40 Alla dose di due o tre Vtri avvelena il cavallo tra 24 ovve: | 

“ro 48 ore; , 

«5.8 Alla dose dia mezzo, litro avvelena il majale; ; 
6° Alla dose di fre 0 quattro; centesimi di litro avvelena il. 

Mescolando in ‘varié proporzioni la salamoja agli alimenti, il 

Reéynal ha trovato cher 

11,9 Nel cane da salamoja alla dose ai, un decimo di. litro ‘ non 

produce effetti nocevoli ;- i SEA 
2.° A dosi più grandi la nausea ed il vomito tengono dietro 

quasi subito alla introduzione della salamoja nello stomaco; Ca 

03.0 0Alla dose. di quattro decimi di litro. Ja morte ha luogo non 

ostante che l'animatè abbia vomitato: i 

4,6 Due o tre decimi ‘di litro di salamoja, mescolata. a sufficien- 

te copia di alimenti, bastano ‘ad | “avvelenare il.cane, 86 dopo Non 

vomita, . den 

Se la salamoja è' mescolata agli alimenti in proporzioni ‘ed io 

modo che l'animale sé ne cibi da sè i fenomeni morbosi, cd anche, 

la morte non tardano ad aver luogo, 

Circa al modo di agire della salamoja, può dirsi. ché. induco 
irritazioni sul canale digestivo, perturbamenti nervosi (come tremi- 

to, convulsioni, paralisi), sudori ed abbondante. secrezione di orina. 

Quanto al principio venefico della. salamoja non si sa. ‘nulla di 

certo. Parrebbe che non si dovesse altribuire al sale che contiene, 
poichè questa. sostanza amministrata sola a dosi più forti che.non 

siasi fatto colla salamoja, ha riprodotto irritazioni: intestinali, ma 

non fenomeni nervosi. La salamoja stessa quando è fresca non,pro- 

duce che i medesimi fenomeni morbosi "indotti. dal: sale puro; sic» 

chè le propr ietà venefiche speciali, di cui si é parlato, le acquista 

solamente dopo il contatto di parecchi mesi colle sostanze animali ” 

ch'& destinata a preservare dalla corruzione. i 

Ma quel che vi ha di singolare nelle sperienze del sig. Reynal, 

‘ si è che la salamoja trovala nei barili di carne salata provenien= 

te d'America nun ha prodotto alcun fenomeno tossico, benchè am i 

ministrata alla dose di otto.o dieci litri... 1 : 

L'autore spera di potere rendere ragione di questa. “aitlorenza 

per mezzo di esperienze che ba tra mano. % ; i 
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