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MEMORIE E COMUNICAZIONI DI SOCI 

Dell esaurimento ‘dei fosfati nel suolo 

‘come lo intende la scienza. .. |. . 

cis La pratica “rende sempre: vntiggio alla scienza 
anche quando si crede opporle viltoriosamente il 
suo empirismo così detto razionalea i! UO 

Il sig.:Vianello, che è un distinto agricoltore 
pratico, «ha: testè comunicato un .articolo. col titolo 
Vittorie e Sconfitte (V. Bullettino N. 27), pel quale 
pare molto ingenuamente persuaso di’ aver colta in. 
fallo la ‘scienza, che in questi ultimi témpi ha rigo- 
rosamente dimostrato quali sieno gli alimenti indi. 
spensabili delle piante, edi quali! sostanze è me- 
stieri che un terreno sia. fotnito per essere pro- 
duttivo 0 DE ST 

Il:sig. Vianello se la prerffe colle sedicenti 
teorie dell’ azoto e dei fosfati, ‘e’’ proclamando il le- 
tame l’unico ‘e vero pane delle raccolte ,. s’ imma. 
gina di far vergognare la scienza, che secondo lui 
ha messo colla sue strane teorie lo scisma fra gli 
agronomi.. Ma |’ onorevole pratico s' inganna pren- 
dendo per due ‘contrarie teorie l’azoto e' il fosforo, 
L’azoto e il fosforo. sono due’ figli della scienza 
che vanno perfettamente d’ accordo ; quindi non si 
combattono fra loro, quindi non v' è caso di vitto» 

| rie nè di sconfitte; 6 lo posso assicurare che azoto, 
e fosforo sono si strettamente legati e collegati. nel 
letame. e col letame, che questo ‘non ‘saprebbe far 
nulla di buono senza di ‘essi. ii 

La scienza conosce meglio della pratica il le- 
tame e i di lui rapporti colle piante.  Studiando 
questi rapporti, essa è stata colpita dall’ importanza 
somma dell’ azoto nelle sostanze destinate al nutri- 

lettinò pagando per un ‘anno; ed dll’atto della prenotazione, a. L. 12 in oro a corso abusivo; franco sino ai confini, supplementi gratia. 

mento delle piante e degli animali; poi ha scoperto 
che le sostanze organiche azotate sono sempre ac- 
compagnate da fosfati, e che l' azoto non viene as- 
similato dalle piante senza I° intervento di fosfati 
alcalini 0 terrosi. Azoto e acido fosforico sono ilun- 
que ritenùti dalla scienza ‘come ugualmente. indi. 
spensabili a nutrire le piante; nè può concepirsi 
fertilità nè'.concime completo senza azoto e fosfati: 
Fisiologicamente parlando, VP azoto e’ |’ acido foto: 
rico hanno la medesima importanza che gli alcali e 
le ‘terre alcaline, la medesima. che |' ossigene, il 
‘carbonio e l’.idrogene' costituenti la sostanza orga: 
nica delle piante o | fumus; ma agropomicamente, 
i fosfati hanno una maggiore importare, poichè fra 
tutti: gli. elementi inorganici delle piante, sono i più 

| soggetti a. mancare nel, suolo coltivato,a. motivo 
della loro esportazione sotto forma di grani. Se il 
suolo. potesse, riprendere i fosfati senza il concorso 
dell'uomo con quella facilità e larghezza con cui . 
l'atmosfera riprende |’ azoto, il carbonio, |’ ossige- 
né e l'idrogene; se i fosfati invece «di. diminuire 
per effetto delle raccolte, aumentassero. come l' hu 
muùs, di cui le piante coi loro residui arricchiscono 
il suolo invece d’impoverirnelo; i fosfati non avreb- 
bero sulta bilancia dell’agronomo alcun peso mag- 
giore dei carbonati, dei solfati, e dei silicati, che 
son meno soggetti a mancare, perchè meno scarsi 
in generale nei terreni, e perchè colle paglie ven 
ono loro restituiti in proporzioni maggiori che non 

i fosfati, Gli è per questa. ragione che la scienza, 
dopo aver preconizzato l'azoto come il più impor- 
tante dei fattori della fertilità, ha riconosciuto do. 
versi il più delle volte accordare un’ importanza 
maggiore sai fosfati. Ma l’ importanza dei fosfati non 
esclude l’importanza dell’ azoto; e siccome nelle 
sostanze: vegetali ed animali le combinazioni dell''a- 
zoto non hanno mai luogo senza i fosfati, così io 
credo che alla fine dei conti sarà indifferente mi 
surare il valor dei concimi e degli alimenti dall'a» 
zoto o dall’ acido fosforico, soprattutto quando |’ e- 
sperienza ci avrà meglio chiariti sui loro vicende» 
voli rapporti. > 

Ma sia l'azoto o il fosfora che si voglia met. 
tere innanzi, la scienza non ha mai inteso di sepa- 
rarli dagli altri elementi. Ella non ha mai detta 
che l' azoto e i fosfati siano i soli costituenti la 
fertilità del suolo; anzi. è la scienza che si ride di 
coloro che credono ridersi di essa qualora in tuono 
di vittoria annunziano il mancato effetto d’ una conci. 
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mazione:coi-fosfati» di ta scienza” dn hi senza 
fosfati non è presumibile lo sviluppo delle cn, in 
néssun terreno, essa ha detto ik9@ 
sasse di concimare coi soli sf 
non ne. abbisogni, o nel quala A 
sfati che manchino, costui non imndobie cui ; 
perocchè se un solp | che mapohi adegli elementi in-; 
dispensabili paralizza ‘1’ azione di tutti gli ‘altiî, “l' ec-' 
cesso di un solo resta paralizzato dal difetto di al. 
cun altro, ° 

' Se non ‘olio il sig * Vianello pare” ‘ui ? fiioniento 
non essere’ dida ‘perstiaso della‘ reale “eSfstoniza dei 
fostati-ne “suoto e nelle piante -e“quanto=unaltio © 
momento la ammette: come, uh fatto innegabile, giu: 

alto” il limore ‘che’ ‘possano | ‘mai venir meno 

piante, sia dal suolo, sia ‘dall’ atmosfera, — ” 
i “dubbio. sulla realtà, dei. fosfati è Veramente 

î Tanio, più che: sì reslimne fondato, sopra 

parole di Boussitigault” ‘lie si Veio. suonano 
iujt “altro. Boùssingaùli dice che Lille le cei ‘delle 

i P Uto, esaminate . fino al’ giorno d’ oggi hanno, .s0m- 
ati. Ma perché lo stesso Boussingauli 

“che: ‘cionondimenò questi sali, non ‘furono 

ovali, nelle ‘analisi, per verità” poco nume, 
peroni 
rose, del succo” ‘dellé piante, il sig, Vianello si fa, 

que { = «non potrebbe il ‘fosforo, “essere 
ùn corpo, “0QMP9StO,, | ‘ed’ i suoi  SOmponenti, now po: 

{rebberg, essere di quei “corpi ‘che. 
sietale,” tulte, 16, terre? Non potr 

“della 
nosciute” ‘che fo rendessero atto a "Solidificare. dei 
gas | 0 dei liquidi,” ì quali si, ‘presentassero ‘a noi 
sotto ‘forma. di fisforo?» La; quale, dpotesi,. che Say 
rebbe perdonabilé + a'chi non ha la’ più piccola, tin. 

dura di chimica e “di fisiologia ‘vegetale, è 1 ‘affatio 

imperdotiabile al sig. “Viinello che. a quesie scienze 
non ‘può essere ‘straniero. Egli” ‘ion devè' ighora 1 

x 

che il fosforo è un corpo semplice, ‘che; fa, parte di 

ormano,. iù. ge: 
be 1° ‘organismo 

deriva; la massa, priticipale "delta toria. ‘col- 
‘che: “il composto si è il fosfato, perchè $ sÌ 

cHtinini dell acido fosforico ‘e di' una "base ‘alcalina 
tosa., Ora Se i fosfati si trovato jin ‘lutte le 

centhi delle; <piante, è egli! possibile” che Ta” ‘pianta 
n conte esse” ‘acido. fosforico ‘Vero e reale, 

ui non si stilebbero potuti folimare i fo. 
S ‘''nélle ‘poche . ‘inalisi. ‘del ‘succo ‘nòn. ‘$1 

trovato, gli 3 perchè” ‘on sì cercava. Anche 
dialisi, dell'a acqua, piovana ‘era sénliphe: sfuggito: 
tosto” cliv I’ inalisi fu diretta’ a cercattòo, ‘pss0 vi fu 
trovato. ‘Le parole stésse” ‘del'Boussingatilt, ci ite dal 
sig,, Vianello glicnè | rendono la rigione: le” indle ne 
la ‘ua presenza ‘non è prevelluta , ‘passano, ‘sovente 
inossdtoate' agli” ‘occhi: de” ‘ più abill ‘e de più Sert: 
polbsio vi 

__ Ora mi permetta. il sig. Vianello di sottgporgli 
questo | tigionamento ‘Se è or di ‘dubbio che i 
fosfati ‘esîstorò ‘nelle’ piabte’,: è | printip patmierite ‘nei 

Sehji delle ‘piante; se è fuor'd dubbio” ch'i” fosfati 
sono: 'allinenità indispenstiblli Seno piarite’, di 
peréhè fanno ‘parte’ della loro; “composizione, ma pere 
che “setta fos ati ifessuna' “piagità potrebbe Servire al 

agili ia 

mediante 

pianta. avere ‘agenti 0 forze fi ora sto- <P 

;ccie cotnponenti Th crosta del globo dai cui 

LI gard 

‘nutrimento dell’uomo e degli animali, le cui sole 
ossa. constano di oltre la metà di fosfati; se è ‘fuor 

io # fiffile assorbono l’ acido fosforico 
ig@'égsendo. luttavia probabile, ma 

sal ##ssorbano sotto forme gasose 
le foglie se i fosfali non esistono nelle 

terre; glie inj quaritità, mpltò Hlirnith uf e più limitate 
ancora nell’ atmosfera; se coi frutti ‘delle raccolte 
se ne esporta costantemente... una...quantità,-che--00i 
residui delle medesime,, «op Vieni restituita: "che sin 

“ minima, “parte;. è egli juna Stoltezza:, dl. lemere | e- 
saurimento di ‘questo prezioso. agente. e..l...racgo- 

“’nifandare lè” precauzioni riecessarie affinchè esso nom 
venga; meno ‘alle .-esigenze. dell’‘aglricoltonéì a ssmano@ 

«Ma silsig-Viarello mi tia già vb; std. Elli 
mi ‘dice «che: le' ‘afgomenitaziohi + sUn'“bblle “e” Huone, 
rà chévi fatti» valgono; issai* UE: 6" un.fadlasnen in 
digtan: peso. si è ° chest A nastri. campi: da. «venti; 
fors’ anche da. lio secoli; forniscono delle: \accalte, 
«ba ‘storia; dic'«ogli; «mi assicura ‘che; questa terra 
italiana nutriva due mila anni fa préssé a poco: Tanta 
popolazione quanta in oggi» = «Da tanti secoli si 
esportano -- continuamente azoto e fosfati” dal" mosti 
campi, e l’ uno sî disperde nell’ atmosfera , mentre 
l’altro; 4i: agglomigna, part di Wileri “è net) Mibianze 
dei centri” popolosi: forse i campo coltivato «da più 
che venti secoli non ebbe in riparazione la più pic- 
cola e di fosfati all'infuori di. quanto ne conten- 
gono,;le sparse, delamazioni; e A :sardipanzuaso Gila: tt 
zoto e fosfati abbiano a mancare, da un, enngy all: al- 
tro, mentre vét d the colle letamazioni- copiose e 
frequenti il campo riprende fertilità ? » 

«Finchè sidaranno...6opiosa,.e, frequenti letama- 
zioni non.si ayià gran. motive:di ;lemére che ‘nan- 
chino i fosfati; a, se: le, letamazioni sono: ‘900058: (0 
fatte; con letami: poveri di fosfati.:non. c'è ‘gta ‘fidarsi 
tanto. sull” immaginaria: inesaugibilità dei fosfati: New; 
sun.fatto giustifica questa insensataapinigne. Hl fatuo, 
opposto, dal sig. Vianello. alle. indugzioni: della nscieni 
za, non prova già che. d. fosfati. isieno.«inesavribiii; 

- Ma sollanto:.che non.song, ‘ancora “esauriti mel;seriso 
letterale. della; parola. {Si, provi. che \questi/sampi 
ngn, produssero,, mai. più; di. quanto ;produceno oggi: 
E un fatto, voi dite, che la popolazione d’ sOgginà 
resse.a poco. ug@hle.a quella diidnevimila :andi fa. 
Ma 10 (polegi. rinpendera ‘che la, terraroggi coltivata 

opera, prima che: ‘aratro 
passasse. sopra: tante. terre: consacrate : anticamente 
alla pastorizia, e; su. tante, boscaglie glie perduravas 
no. ANGOLA, nel, media; pevo,.e: di. cùi ‘ei rimangono 
SNGAta; le. tracce. e i nomi conservati dalla tradizio: 

Junque, godesta: terra. italiana. prodarrebbe» oggi 
si che. non prodyeeva:, in altri tempi; e.per con- 
seguenza ella, sarebbe. relativamente. ‘esauvita:i Ma 
come è «lupque. che. codesta. terra: dà..ancora: dello 
“raccolte ?:; Come. si. gombina.; ila; costanza»: delle Po 
duzione:.c ol. preteso esaurimento. dei fosfati ? 
A Gli è che l'e esaurimenta non .-è mai! assolto; 

ricevesse. ‘altuna:. Cosa, dall, atmosfera ì n in quel 
caso non. produrrebbe, , nemmeno -le. male erbe.:: Gli 
è, “he le Piante.. nor possono | iassorbire: che.un tanto 
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ba 2604 — 
‘per ospio, | de mine; 
radici, qu usa, 

iMEnlo,. attivata, dalla,.sostanze; inorganiche 
ite, dssia vE 

trova. il punto, d’. ‘equilibrio... eda quel: momento; 
salve stragrdinatie” vicende,; atmosferiche;;.. la. produ» 
zione sì conserna soglante Lceovi a ghiarir, cio: ue 
che. sSROIRIO x i 

Sia un, | imp ni "ti maig.ti ‘3005; da pen, quan: 
to risale la” tra zione, produce, «da. joltre,; «penio; auni 
costantemente, una, megia,, saccolta, «di; staja. Q0/, di 

I grano,. senz; altra, ‘egliivazione, che un, anno: di..mag» 
gese alter glo con,.uno,, di. frumento. ;. Supponiamo 

clie, queste ‘quantità. di: grano colla relativa., paglia, 
sottragga. di 3, 19, .d’.actdo fusforicoy. con.sm.aliquoto 
0,86 ‘per ‘cento, altesa la;.poga quantità di umo.che 
il suolo. ricava.dalle stoppie;. Questo. eampo; no con- 
tiene, per. conseguenza. che. 259, ckil.:.d’ acido: fosfo- . 
rico assimilabile,;-e questo, capitale, d’.acido. fosforico 
non. verrà ape, pene, finchè:la raccolta nom ne pren- 
derà. più di 0,86 ‘per gento, e; finchè: questi. aliguoto 

ke 

1 possibile; che, anche, ‘molti secoli. «jndielro 
que sto, campo; non, «abbia..mai, prodotto, di. più;.in 
questo. casa, :D0P Avrebbe, mai ;avuto..una fertilità 
maggiore. 

“fa. “producesse. il doppio ;: suppoviamolo;..éd. anzi sUp: 
poniamog] ,, Una tal, Jigchezza.minerale-,; per..cui sa: 
rebbe. stato‘ suseghlibile,, di produrre «quallro:: svolte, di 

e_jnvece. sdel, “sistema ..a. Maggese. fosse. “Stato 
sottoposto a una. goltivazione. intensiva, Supponiamo: 
gli quindi ‘un doppio, o k.. 540 «di acido fosforieo 
attivo, .e. qualtro volte. tanto in istato di; fosfati, che 
non, aspellassero. che, .il.maggese.. per .disgregarsi,;e 
divenir. attivi, un' po’ per. ui Autti. gli altri.e- 
lementi, del; suolo, Supponiamo:.infine che questa di- 
sgregazione, , Tosse, sufficiente - a meltere...in. libertà 
una soma, d':agido, fosforico. ‘assimilabile, pari a 
quella. ‘somministrata - dall'atmosfera; Ognun.. vede 
che finchè avessero. durato: queste: ‘condizioni pil 
campo avrebbe sempre, dato in. media. .B slaja.idi 
gramo,, e. che questì, non ‘avrebbero. cominciato: sa 
decrescere. sche. dal. Momento io; cui .il. gampo non 
avesse avulo, più fosfati. da, ‘disgregare,. :8 le..raccolte 
avessero incominciato a, scemare, it capitale cattivo 
senza ‘altro risarcimento «che, quello, . dell’ atmosfera, 
Ma per. esaurire .i,. sFosfati disgregabili. :cì. avrebbero 
voluto 914, raccolle, vale a dire 1828. anni, in sulla 
metà dei quali, se: fosso, .sorla, da questione chei-si > 

mancato. il sorriso de» ‘ agita ora, non. avrebbe. 
gli increduli. a.chi,. - AVESSE, «detto, che. quella, rendita 
sì sare bbe, ridotta: in; bel. -giorno;;a (due. ‘staja-e mez: 
zo, e. “lanto. più avrebbero riso.i posteri, «estanto, più 

sarebbe, ,eresciuta, da doro” malta, confidenza nell: è ine» 
sauribile, in quanto che sarebbero passati; ancora più 
di nove secoli prima. che la. profezia cominciasse a 

verificarsi, e un altro secolo .e mezzo; prima. ch’ ella 
* si fosse verificata. ; Suppaneta, .che...dopo ; ridotta. la . 

raccolta a ‘staja . due e. mezza; sia. scorso un. altro 
‘ secolo, ‘anegra, ‘spazio più, che sufficiente a far.cre» 

ligneio, è; a ona” 

allinfao, Gli. è. che quando l'aliqueto 
atto, pon efedo ni la..samma.idei sali cha;sete LI della: scienza; 0 

ini stra” nu ‘almastera;, In fertilità. residua: del: suolò 

Tai coi. asfati. delli almosferagiioii nie so 

«ma, è anche possibile:, .che due; mila..agni 

derètahie” Fosse ida dol irenitbi tit dev: Sedie 
‘$lato sempre così, e cesserà la maraviglia che ‘an- 
cora si discreda e si derida la | possibilità. dell’esaur 
rimento minerale da chi nor s' addentra nei fatti 

o.ili; commenta: a.suo:..moda.t: 
;Che -se;;.per ultimo--esempiu, consumati tatti vi 

fostati di riserva;sì fosse.restituita al! camipozoalme: 
n9;ila; paglia «delle» cinque:'staja di «framento oi una 
letamazione:. equivalente: san componenti: organicisced 
inorganici: dii kH;cT20. di » spaglia poi quali Si Sane» 
‘hero. restituiti k;n4,35/«d’ acido: fosforico ,ceritalindi 
9,57, compresi: quelli; idell’ atmosfenaz:a racgotta.si 
-sarebbe un.-poco. accresciuta -mercà. un: aliquote: mag» 
giore;.che avrebba ..préso la pianta; sollecitatavi. dal: 
l'inno della paglia; o:del-tetame:; (salve. scontranie 
vicende:! climaseriche); ji e ‘supposto che. l’aliquoto; fose 
s6 lA: ;per cénto,'.si.:sarebbero ottenute; ‘stajà 15%; 
e:.sebbene all’, «adequato risarcimento: fossero ancora . 
mancati. 87 centesimi, .cià.;che’, bastava «a; rompere 1 
l'equilibriozi nondimeno; lac.restituzione:. degli: equi. 
valenti .della;‘paglia avrebbe bastato-a}rallentare:ilal= 
mente. V.esaurimento; della :fertilità, \chei la::dimina» 
zione - :dellairendita sarebbe: succeduta . a un! i dipresso 
così ; dad staja -e.4/ta.. SULA d, iv 1444 anni sia 
staja 4/yin 49%; & staja:4: "fa in: :276 ar staja 4% 
in;jg76.;:a; spajai 4, in 1666; a: staja.; CURE 836,0 
ai Staja EI 1336: apni; restando da- quel puntò 
costante, la ;wendita di..5'/,: perchè, colla paglia. im- 
portante. kit. 0,94,...e;.col contingente atmosferico. di 
kil.. 2,22 si sarebbe. ;quind’ dpnanzi, paldato: dl: ae 

; della. raccolta, di. kili. dA: 
dan 

‘Coneludo 1 esaurimento, delle, NASA (alte 
‘ali. come vuol essere inteso , «è; dunque: ben altro 
che. quello ; di ui: ,5ì, fas tanto, scalpore: «da coloro che 
esagerando» le; rigorose. «Induzioni della scienza; le 
attirano “il ridicolo , ‘e; insoraggiano «contro. di essa | 
I igooranza,.già. troppo; sinelinata,; a discuterne dl le- 
gittimo «duminio; 4& GL ; 1 i no, ig: iui? 

La pratica, torno” ‘dirla. donde omaggio ; ‘alla 
i sgienza, sanche; SUA: malgrado,: «quando: raccomarida ed 
Usa: le..maggiori:; -diligenge . «perchè :1 ;letami,g0n pere 
dano alcgne dei..lorî (pringipii,. (e ‘conservino; tutta la 
loro, ;eIicacia, @ quando; 4,.un: lelgme;, risultante da 
magri foraggi.e strami «paludosi,. -preferisca; un leta- 
me risultante: da ‘ottimi. :fienì ed. erbe. leguminase.; 
poichè. Jlas.loro; differenza. «consiste ‘nelle’. diverse dosi i 
de’ fosfati. 6. dell’ azoto. le, quantità. enormi di,Fiso 
che, consuma..l’.Indiano ,;.fanua.istupore all’, Europeo 
che si nutre colla metà in peso di. pane, di; frumen- 
10; ma il: riso, contiene. la metà .d° azplo, e, di. fo. 

sfati che. contiene..il frumento. Anche. v istinto; del- 
l Jodiano rende. dunque omaggio ‘alla scienza, .. . 
‘1» Se la. prevalenza. costante: dei fosfati e dell’ ar 
2000. nelle,.sostanze. più nutritive. per. gli ‘animali e 
per; Te.-piante, e. il.Joro difetto -nei;. ‘cibi, e nei.con 
cimi, meno; Qui a nutrire. sono. illusioni della. scienza, 
che .coi,, mezzi. più. esatti analizza, e: pesa, e; calcola, 
aspetteremo. che, Lempirismo . razionale. sei. dica in 
che consista la ‘realtà, esso che.si, CONIeNIa, di. ana- 

lizzare” col naso, misurare: colle braccia, ‘e pesar sul 
palmo della mano. 

Gu. FRESCHI 



Sulla necessità dei, boschi sn Friuli ‘) 

IL 
L’appropriazione dei boschi alle circostanze ed 

ai bisogni del paese ove vengono collocati, è ‘il pri. 
mo oggetto clie devesi ‘aver di mira; quindi pér ri. 
mettere. un: .bosco «e stabilirlo ab: origine ‘in una data 
località,:-è. necessario. prima di tutto © conoscere la 
qualità ;del' suolo per saper distribuire’ essenza del 
inedesimo, cioè la. qualità delle piante più confacenti, 

. giacchè, a seconda dell’ umido: ‘0 del secco, della 
natura. argillosa, quarzosa, calcare èce.;.-conviensi un 
talb o:tal altro genere di coltivazione’ boschiva. Ol: 
tre di ciò  converrà conoscere i rapporti delle di. 
verse ‘specie di. piante col :clima: e' ‘coll’ altezza in 
cui' si vogliono collocare, essendo .che ‘ognuna ha 

.lo. spaziò circoscritto: nei: singoli paesi, variando 
nelle diverse ‘règioni a tenore del' olima, dell’ umido, 
della posizione ece., e non è tanto l'elevazione del 
suolo, come. il: grado di ‘temperatura ‘ch’ essa deter 
mina, che fa ‘che: un tal vegetale: possa crescere in 
una: località piuttosto che in un’ altra. Così è noto 
che. verso: la cima del Chimborazo nell'America del 
Sud, arovansi alcune specie di genziane e varie altre 
piante ‘quasi analoghe ‘a: quelle. delle più’ alle’ alpi. 
Tale fenomeno, al dire: del'-celebre: Link, è ‘ancora 
più. singolare negli alberi. Così le piante di ‘casta. 
gno che a tanta elevatezza arrivano sull'Etna, come 
ognuno sa, nei paesi nordici non. resistono che ‘in 
pianura, mentre qui in Friuli si fanno più rigogliose 
nella regione sub-montana e nelle vallate a pie’ delle 
alpi. — Così mentre nella Spagna, ‘nel Portogallò 
e da'noi la Betula alba (friul. Bedoi, Len blanc) veste 
le alte montagne, nella'Prussia e nei paesi del-nord 
alligna nelle pianure; ‘così varie specie di’ piante, 
che ‘noi osservammo crescere ‘ sulla sommità degli 
Appennini, a mala pena resistono sulle nostre colline 
e ai piedi dei nostri monti. Di a 

Ad una certa altezza delle montagne, la quale. 
‘ varia secondo la latitudine dei paesi, sì cercherebbe 
invano di'‘piasitarvi dei boschi. ‘Nella Sicilia, nella 
Spagna, ‘nella Sardegna ed in ‘altre regioni meridio» 
nali; la' maggior parte delle ‘ véite montuose ' sorio 
imboschite o lo possono essere; nella Svezia, In- 
ghiltertà; Prussia, Germania, Francia, ed’ in altre 
regioni settentrionali, poche -sono le ‘alte vette im- 
boschite; da noi il limite della vegetazione ‘arborea 
è ‘più ‘elevato «che non. in quei paesi,, e ‘sulle alpi 
friulane vi possono allignare selve sino all’elevatezza 
di ‘2000 ‘metri; dopo di che ‘si -ponnio appena otte 
nere in aleuni ‘luoghi delle. macchie di piccoli arbu- 
sti:e fruttici, Dove le ‘nevi rimangono da 8a 10 
mesi dell’ anno, cessano ‘gli alberi e dànno luogo a 
pasture; tutto «al più ‘in alcuni di questi lueghi pos: 

sono crescere gli alberi resinosi, e' tra i primi il 
larice (laris) il mugo ‘(alazz), ai quali. più sotto nella 
regione subalpina succedono .il pezzo (pezz), l’abele 
(dane), il'‘pirio silvestre (pin), unitamente poi a varie 
specie di ‘salici (giatul), lontano’ (olnar), ‘le betule 

Fan precedente. 

se. ghiajoso," sabbionoso od’ argilloso; 

—m-. 
(bedoi) «ed il citiso ‘avorniello (sblen, gialuzza?); più 
basso nella regione 'moritana‘Qquesti' si mischiano agli 
aceri (ajar, voul) ai-ramni (spin'‘cervin); ‘finalmente 
i frassini (frassin, ‘vuam), i ‘faggi (fajat), i castagni 
(chastinar), il sordo ‘bianco (cisintuei), il ciliegio mon. 

| tano (vuisinar), le quercie' (roul), gli olmi’ (oll, “oli) 
ecc.; ‘lasciando i ‘pioppi .(poùl), i platani ed alcùbi 
salici propriamente: alla pianura: Cosi i ‘nostri anti. 
chi poeti. latini la inteserò pure în quei versi, il 
primo di Virgilio Frazinus in sylvis pulchetima, pi- 
nus' în ‘hortu, l'altro di Otaziò Populus in 'fluviis, 
albies: ini montibus' altis; ni 

‘« Siccome però: la miiggior partè degli alberi a- 
ma’ un terreno. umido: ‘e profondo, ‘anzichè’ arido e 
pietroso,: così una tale circostanza è capice di pro- 
durre: delle deviazioni, facendo’ variare ad eguali ‘e- 
levatezze la ‘natura degli alberi suscettibili ‘di . cre- 
scere in alcune date foreste. 0 Si 

Dovransi quindi distribuire le ‘essenze a’ tenore 
dell’ alteaza, ed in. rapporto alla qualità del terreno, 

104,!Se il suolo è ghiajoso, costituito da' ciottoli 
di: natura silicea, contenga un po’ di terrà ‘vegetale 

‘e sia bastantemente umido, cresceratino -Figogliose 
varie specie di quercie,. alcuni pioppi, salici ecc., 
ma' se)i ciottoli sono strettamente collegati o impa- 
stati da cemento în modo da formare masse di brec- 
cia ed il: suolo resti‘ per tal imbdo compatto ‘ed ‘a. 
rido, in allora se trattasi di regioni alpine, potran- 
nosi costituire ‘ delle pinete ‘(boschi di‘ ‘pint), “le ‘cui 
piante stendono ‘poco le loro radici; e se ‘trattasi 
di luoghi non elevati, ‘non pofransi avere che buone” 
ceppaje di avellane 6'corili (noglars) e qualche ‘at- 
busto per legna da fuoco. i 

— 2. Se il suolo è  sabbionoso, ‘può ‘essere’ égli 
pure 0 umido 0 secco. Se ‘umido, quasi tutti gli‘al- 
beri vi riescono ‘bene, purchè - non vi si “trattenga 
in esso. l atqua durante ‘1° inverno, ‘nel’ qual caso 
sarebbe però‘ confacente'assai per i salci, i pioppi 
e gli ‘ontani. Se le sabbiè sono secche e favorite di 
sufficiente terra ‘vegetale, crescono ‘a ‘meraviglia qui 

. pure le quercie, nonchè i castagni. e molti altri 
alberi; che se tali sabbie trovansi essere’ piut- 

‘ tosto compatte -e dovute a depositi. assai antichi, si 
potranno vantaggiosamente ' in ‘esse coltivare le be- 
tale, alcuni pini e spesso anche ‘i castagni.’ © 

5. Se finalmente le terre sono argillose, avran- 
no ottima riuscita i ‘carpini, gli ontani, gli ‘olmi, i 
frassini, i faggi, 1 nodi;‘i1 ‘pino’ silvestre ed alcune 
quercie, semprechè non sieno bagnate: dalle ‘acque 
nell’ inverno.; la quale ‘cosa ‘potrà convenire ai pioppi 
ed ai salici. Che se l argilla è di natura’ secca in 
ogni stagione, allora la‘-quercia peduncolata o race. 

. mosa sarà la: migliore essenza ‘che Vi si possa’ ap- 
plicare, ‘eccetto ‘il':caso ‘di pochissima ‘profondità, per 
cui non si possa sperare che dall’ avellino. e da 
qualche: arbusto, iii 

Giova inoltre conoscere appunto ‘la profondità 
del terreno'istesso ‘onde vedere sè meglio conviensi 

| metterlo a bosco: ceduo, ‘0 rid alto fusto, giatchè le 
ceppaje: espandono le radici, mentre le fustaje le 
profondano molto’ nel terreno. Per la' ‘quercia, per 



esempio, sarà’ necessaria. una profondità di.oltré due 
piedi, mentre: per la, maggior. -parte delle conifere. 
ne chasteranno «due soli;. e;per.gli arbusti ed.i.cedui | 
anche. meno. ..., si E TR ET 

Se .il.luogo poi che. vuolsi imboschire.-era già 
occupato. ‘da. molti anni da una, qualità di piante, 

| sarà miglior consiglio. cafnbiarne 1 essenza, ad; ec- 
( -cezione degli abeti, che, amano, meglio nascere.,ove 

furonvi altre abetine, e. più ancora fra i: tronchi im- 
putriditi degli, stessi,;. IL ‘cangiamento, dell’ essenze 
però: dovrà essere conveniente al. suolo. cui, si. voglia 
applicare, e ciò. perchè, a seconda delle diverse.spe- 
cie, i vegetali. eliminano: alcune : sostanze piuttosto 

‘che altre, motivo per cui si. cerca. di formare .bo- 
schi ‘di ‘essenze miste, ma sempre di specie che pos- 
sano :donvénire fra doro, senza. che. una. all’ altra 
porti necumento; e non sia di quelle che fanno po- 
tire ogni pianta. di altra .natura, che trovasi loro - 
vicina, sp dra, i reti 

Bisogna: di poi, osservare se. nel. terreno da 
imboschirsi. esistane. dei tronchi inestirpati;. e qua: 
lora non :sieno tronchi alti lasciati espressamente per 
trattenere. le valanghe;:.i sassi ecc., ad impedire gli 
scoscendimenti, ma tagliati a fior di terra, o sepolti sot- 

- to, allora.bisogna assicurarsi dello stato.in cui si tro- 
vano, giacchè qualora sieno putrefatti per sola. umi- 
dità, siccome ‘possono essere di giovamento al terreno, 
sarà opportuno risparmiare l’estivpamento;. ma qualora 
sì volesse eseguire’ l'estirpamento per guadagno di ter- 
reno; sarà..bene ridurre i tronchi a: minuti. pezzi. e 
spargerli: sal ‘suolo stesso ‘in balia delle intemperie 
che li ridurranno in terriccio vegetale; che. se sono 

guasti dai tarli. o da: qualche insetto rodilegno, sarà 
indispensabile. il levarli e -trasportarli. tosto: altrove 
per abbruciarli, onde. gl’insetti.non abbiano a pro- 
pagarsì nel: luogo, e recar: nocumento. alle. piante 
che ‘dovranno  crescere:.in seguito; >... .. 

Se il luogo è vérginé e occupato da. roveti (ba- 
razz «di. moris) da sferpîi, da equiseti (code. .mussine), 
da mirtilli (cernicule), e specialmente. da. felci, (felett), 
da ginestre (cosulute), da -eriche (grion) ecc., si do- 
vrà ‘procedere all’. estirpamento. d@@più invecchiati, 
restando così smosso ‘anche . il lerreno. e ‘adatto 
maggiormente. .alla -seminagione,. avendo cura di la- 
sciare in' posto ‘le tenere: pianticelle: di questi generi,. 
le: quali; crescendo ‘a poco a poco, dovranno servire 
di protezione: alle. piante seminate ‘contro gli ardori 
del'‘sole:‘e contro-i venti. 0/0... È 

: In-varii. paesi della:Francia; della Germania, e 
specialmente: nella. Stiria, Carinzia e Carniola, si usa 
dar fuoco :agli -sterpi. ed. alle. stoppie per preparare 
il suolo:..al bosco, giacchè contenendo le ceneri delle 
felci,;;«delle. :ginestre ecc. molti principii. alcalini, ren- 

. dono il medesimo atto imaggiormente allo scopo. In 
varir luoghi ‘si fanno anche. precedere delle apposite 
seminagioni: di: cereali; dopo. il raccolto . dei. quali, 
abbruciate- le: paglie, procedesi alla .seminagione delle 
selve, ciò che ssi pratica massime. allorchè. trattasi 
di luogo «piano: I luoghi dove gra noi troviamo più 
necessario imboschire:- essendo specialmente sui. de- 
clivi dei:monti o nel fondo delle. valli salpine dove 
non reggono i cereali per la qualità del clima e 

per la lontananza degli. abitati, non crediamo. con- 
‘veniente. tale seminagione per chi. volesse praticare 
il metodo, d’incendiamento, lanto più che se il suolo 
fosse confacente ai cereali, i proprietarii non vor- 

| rebbero adoperarlo diversamente, giacchè appunto i 
boschi occupano e devono occupare i terreni poco 
atti ai cereali. Per l’ incendio dei roveti.e. degli 
sterpi è. però necessaria molta precauzione. onde il 
fuoco non oltrepassi il limite assegnato, massime se 

«it luogo è in vicinanza di un bosco; quindi dev es. * 
sere diretto. da persone intelligenti. . Si ottiene ' i- 
ssolamento levando le foglie, .l' erbe e gli sterpi 
stessi per una cintura assai larga fra il Lerreno che 
si vuole, incendiare e quello che sì vuole preservare. 
Non abbiamo mai ‘veduto praticare questo metodo 
ne’ nostri paesi. Chi scrive però queste righe, a- 
‘vendo. avuto. occasione di ‘percorrere. molte ' volte la 
Stiria, ebbe ' campo di assicurarsi dei vantaggi che 
si, possuno ritrarre da una simile pratica... — 

ui } x ‘ G. G. 

. 

Uno schiaffo morale del sig. Vianello; 
| noi lavoriamo in perdita; | avvicen» 
dare non costa; rotazione quadrien= 

‘male.; trifoglio ‘ladino. ed .ibrido; la 
. nostra agricoltura è in mano del cone 

‘’ tadino; le teorie; i libri. | > ©» 

._® (Leltera al mio faltore) * di | 

Voi avete letto nel Bullettino n. 30 la memo. 
‘ria del sig. A. Vianello Ancora. una. volta vittorie 
e..sconfitte;. una specie di schiaffo morale ame, alla 
rotazione quadriennale, ai libri di agricoltura in ge- 
nere, ed alla teoria. Per me poco monta; certo ‘a- 
vrei ‘gradito se il sig. Vianello, invece che ributtare 
bruscamente una: proposizione, che può sembrare 
azzardata, avesse detto qualche cosa per convincer- 

‘.mi.del mio torto: Io ho bisogno d’ imparare ;. le 
lettere ‘che. vi mando ognì settimana, il di cui con- 
tenuto quasi tutte le volte. è sttinto, come vi. dissi 
a bel principio, dai migliori libri, sono fatte, voi lo 
sapete, per ricevere una materiale esecuzione.;. e 
chiunque mi mettesse in avvertenza che con questo 
9 quel suggerimento io batto una falsa strada, oltre 
che offrirmi un mezzo di apprendere, mi procaccie- 
rebbe un vantaggio nella mia economia, perchè p ur 
troppo gli sbagli nella pratica si pagano in buona 
moneta. ‘.- ti + 9) gr 

Ma ispirare sfiducia contro i libri e contro le 
teorie in. genere, con tanto bisogno di leggere, con. 
tanto. poca disposizione a credere ai vantaggi d'una 
agricoltura perfezionata dalle: scoperte, della scienza 
e dalla pratica degli agricoltori piu illuminati di tutti 
i paesi, questo è in buoni termini farsi apostoli del- 
I’ oscurantismo, 0.0. 

Io vi dissi più volte che l' adottare una buona 
rotazione agraria non costa niente. Il sig. Vianello 
trovò questa sentenza propriamente giù del seminato, 



| fipelete, le nie {fanale Si" aggiunse” 
, ;che. io non’ sò diver usato. .I 

:gUccessionie ‘ ragion evole” di ‘raccolti do, piuttosto. eli 601 
èzzi, 'céllo  Flesso “coficito!" dollo 

o ta gigia animentò. di‘eposi, 0 ‘# ro: in qualsiasi colndifione ‘di suolo” è di’ eltaia, 
Trascuriamo le ‘eccezioni, che già ‘in’ agticoluità 
‘non vi è niente ‘di assoluto; ma ‘per. toi che' colti. 
Viamo più det 75per 100 delle “hosire qré 
tive a, sorgoturco, ché ' è Collura esigente’ in ‘conti. 
n ‘“Massinia regge, "niella “pluralità 

di'riccolti d uh 
ivare” etéthamente tò 

per 100 delle ‘“hosiré ‘ferite “ara 

BE CIGAA 3 

me e in° lavor, la ‘massitta" regge, fell plur ‘dei cds ito poso ché in iiessun paéso- meglio ‘cho 
“qui, farehbie “ facile * ed utile‘ 1° adottare “ina buona 
‘rotazione, 16° Vorrei che persone esperte, sull'esame 
‘di fatti smentissero” quello ‘che Î60-st0 per' dirvi. Tre 
quarti‘ dellé terre “arabili del Friuli si ‘coltivatioa 

‘ sorgoturco }‘“il'pròdotto “medio negli anni bidhi è | 
tuttò al più di cinque staja, e questo protlotto non 
paga le spese di lavoro, di concime, e di affitto del . : 
campo; ciò è uanto dire che tre quarti dei nostri 

a 91M 8h; lavorano in perdita, Non::gua “amo, sol: o 
tanto; Je, Leprò, (ha fertili e. meglio coltivate ; da MERONE a a PI Aia SN die sig E 
quot, A TT TT 
Provino E prada ta Sa nel ‘Gederate? "la" CURA sta 
‘così: E-Pivitoglit ché id'tn'intadbi;*perchè;:sero il 
fatto; no» alimenteressimo il: vermie: ghe cis rode: Ma 
il concime lo si chazia casaili lavoro lo. fa sil: con- 
tadino, e 'hon lo mette in conto; bel ragionare! ma 
se collo stesso concime e .collo stesso lavoro posso 
avere un maggior prodotto chiimando mamma ra- 
gione a dar di braccio alla’ cadente nonna abitudine, 

“non sarebbe questo‘ ùn guadagno? «0 "0. 
‘°° Troverete” scritto. negli autori frandesi, ché ‘il 

‘passare ‘dal’solito avvicendamerto ‘a ‘una’ rotazione 
“quadriennale esige capitali. Ma ‘sapete qual è,0 dirò 
‘meglio, qual era ‘il solito avvicendamento in Frati. 
cia? Due: anni” cereali ed ‘uno jachére, maggese, ri- 
‘poso; la terta stava ‘ozjosa per: un'iitero anno, dit- 
‘rante il quale la”°si arava' ripetutamente; ‘]l‘maggese, 
per quauto ho ‘potuto rilevare “dai vecchioni del |’ 
«coritado, ‘tion ebbe ‘posto ‘nelle’ nostie ‘pratiche ‘agita. 
‘riè’a' mémoria ‘della’ vivente ‘generazione. E ben per 
“noì; contuttochè lavoriamo in'perdita, noi lavoriamo 

. ‘però tufti i nostri ‘terrenî, e ‘facilniente” potremo 
convertire in guadagno il nostro lavoro. “Ma ‘che’ la 
“gente istruita rion*dia ‘il ‘Îmal‘esempio, “che i padro- 
‘ni, i Corali si studino di ridurre ‘a '‘coltara esemplare 
‘i’ fondi’ "che ‘tavorano ‘iti’ economia. - Avrarino delle 
‘sconfitté, ma l'esperienza ie ta: ‘teoria 'insegneranno 
loro a riportare delle’ vittorie; e una sola*pràtica 
‘bet riuscita ‘compenserà’ più ‘sconfitte 3" perchè, dicasi 
‘quello «the si vuole, i. conladitiù credono! poco’ ‘0 
niente’ alle” parole; ima ’accolgono-facilmente ‘ina pra. 

‘tica vantaggiosa ‘di‘cui abbiano' potuto :conviticersi ve 
‘dendo coi ‘propri occhi e palpando-colle-proprie mani. 

© *Troveréte”anthe' scritto, ‘che per întrodurte *un 
avvicendamehto con buon successo, si ricliiéde ‘una 
‘massa di concime di molto superiore ‘alla’ quantità 
ordinaria ‘applicata dai nostri contadini; e quindi-ana 
spesa” Ma distinguete ciò. clie si ‘esige - pet miglio. 

‘on Vantig. | 

zione” agiieola; 

‘famento’ da 

‘po? di curafdel’Concime,'un-ipo’ 
‘doltara ‘di'ripiagò ‘vi’ darà ‘modo: 
‘st’‘uno ‘iftiattro volte det solito; 

iù) clio 4 siga per avvicoridate: La:frasa 
nsata “dal°siv Vianello votazione Wipliorinte, sem. 
bra” ‘Scelta per inidurte' l'iden' dii davero di ‘con. 
cime, e quindi di spesa. Ma rotazione-*fiot! miglio. 
inte’ non potiebbé che corrisporidérera ròtàziorie sha 
gliàta; oSsiàthal' adattata: a “utia ‘determinata’ condi. 

L'uvvicendare !$prodotti di varia 
‘hilutà; fra? cui ‘abbia “posto” un faccoltà iche:-lasci 
‘alla iter il riposo, chie fe: abbisogoa, èrin ‘miglio. 

per sè; «inidipendentemerte»’dagli altri 
‘migliofamignti' è dagli de “di concime: che: può 
convenire; atizi'‘conviente’ d’ introdurre. «D'altronde, . 
‘dov’ ‘È possibite la! ‘rotazionie  quadrierimate;: cui “lo 
‘ficcentato, letamando una volta‘ per ‘quattro: ‘anni: si 
‘risparmia’ in''molti*vasi della stessa quantità di con. 
cite ‘idoperata comunemente dait'contadini in quat 
‘trò ‘atidi! Questo; ‘oi lo Sapete, :lo-possiamo: dimo. 
strare‘‘coitofiti’ alla! mano. Maj: direte. voi, questo 
concime -bisogna anticiparlo; ed io non mi perderò 
a sofisticate: ‘intominetite da:cun iSolo.canipo, un 

f risparmio; ‘una 
di' concimare. que- 
‘second’ arino! n'e 

avrete ‘facilmente “due; (et il terzo: quattro! in rota. 
‘zione. :To parlo per le ‘condizioni incui-inoi ci: tro-. 
“Viano; “6. non virdo a ‘supporre lo» stato! die naturi v 
«il dissodamento dette ;lande.-La:snostra vagricoliata 
‘procede’ già ‘con’ unt capitale abbastanza: rilevante di 
locali, boveriè è attrezzi; col sclo: miglior-uso dei 
mezzi ‘che’ ‘alibiamo, sarò anclieilluso, maho ferma 
fedaséhe'si possatib' raggiungere vantaggi: ibbportanti 
‘nella “Mostià ‘agricoltur@ ito ne coscemintit toa 

‘Voi non potete crederé qual setiso! di'disgusto 
m’ abbià ‘prodotto vil ‘sentire a ‘porte! quasi insdisbre- 
‘dito ta ‘rotazione! quadriennale: ‘dar un':vomo:<di nie- . 
rito, : com’ è-il'‘signor Vianello ;_ perch’ .iò:risguardo 
la rotazione quadriénnale come: una: delle: modifica. 
Zioni ‘più desiderabili: nel'invstro* sistema: agricolo. 
Questa ‘rotazione non è l’ effetto di una-teoria; ma 
è un’ ‘ritrovato dél buon senso .pratico-della:: nazione, 
che ‘nei ‘miglioramenti agrari precedette tutte le: con- 
trade >d’ Euroffi Questo: avvicendamento, * a' quanto 
dice ‘il signor Dombaste ne’ suoi:annali; in -Belgio 
‘si perde nell'antichità, dal Belgio! passò ‘in Iughil- 
serra, e probabilmente in: Italia,-!e «il ‘sig. Lullin: de 
Chateauvieux, ‘nel principio del ‘secolo, - ammirava 
nelle: pianuie del Po questa'successione: di raccolti, 
che diceva «potersi considérare fra le più produttive, 
» perché ‘ mantiene la' fertilità del suolo ;: prova ne sia 
sche malgrado la ‘ripetizione dei cereali:si può’ conti. 
»nuare ‘all'infinito E parlando della tenuta della: Man 

-“dria, tetuta di 2600: jugeri; dice che-il conte: Lodi, 
‘abilissimo direttore:dell'azienda, mon-aveva.trovato di 
cambitive ciò. che :si -prattenva in Piemonte ;: aveva 
diviso; 'il “vasto podere ;in ‘tante ‘colonie,. ‘e: lo! aveva 
sottomesso invariabilmente allà. rotazione colà “usata 
«di° mais, frumento; ‘trifoglio, è; frumento; Così men- 
tre ‘i nostri fratelli: d’ oltr' alpe; ;non poco ‘gelosi del 
primato ‘in ‘ogni civile -progtesso, conservavano ln 
rotazione triennale col '‘niaggese, i piani del Po erano 
‘per essî soggetto d' attmirazione  pell’‘avvicenda- 
‘mento quadriennale, — is: ‘ce: ne AI 



| von. «rélusgi 

i sul suolo; scarsi. 
dal” vba di .infe 

i coi trifogli rigogliosi; «he solfotaho 1 
. ombra. — Qggrio: i 
i Mente 0. in un lepreno. po pell’ 
jo nell’ altra, Sara 
il primo taglio, $ 

! trifoglio non. 
centesimi, ‘mentre, p. e. nell’ alto: Friuli superò questa 
! nrisuta: anche mel infatisto «anno chie 6brve: Domba® 
| sle nota. però .come;;anche..in-. alcuni. cantoni; della 
! Francia .la mala” riuscita ‘abbia fatto ostacolo “all a- 
‘ dozione del Irifoglio, o, perchè seminato, su cereale 
' che teneva dietto ad'altro” ‘cereale, 0 perchè le col- 

tivazioni .che. «dovevano preparare il fondo non, epano 
! siate. “eseguite. a “dpvere,; e. sapete. cosa de de?, 
Che - anne: 

se sostitujteti un’ 

zione .non,jè .una. Aeoria,, vale; a, dire 
culazione della, quente;;non. è nemmaneo. un ritrovato. di vit + 

recente. invenzigno, bensì una,vecchia. pratica nei” Rici 
di.. buona. coltura,;coufefmata, poi ed.accetlala . «gal la” || 
scienza moderna, Non..bisogna;;però . prenderla come, 

eve, lo, .tipeto, ogni, proprietario prima “di adottare 
| nelle proprie terre ‘una rotazione, deve osservare la - 
natura e la profondita del terreno, i prodotti che 

| meglio riescono. nel.suompasse..uindi esperimentare | 
/ in dimensioni limitate una successione ragionevole ;, 
per ciò non occorrono, meno qualche eccezione, nè 

I lunghi studi, nè esaigit; ui dpi E un peccato, in 
tivati dal sig. Vianello il 

altezza di 20 
verità, che nei terreni 

raggiunga in agosto. |’ 

ast. pas. tout de. ire une chose 
3; il. faut encore la bien faire, si Don. 

vesie.. parole, siano ben ‘infeso per, 
voi, non, già. pel. SÌg, "Vidnello forse. Ta lerta "da, Toi 
seminata; non, ‘amava. il. trifoglio. comune,; . + 
per, incidenza, che,’ è il. tri foglio , ladino 0 ‘bianco. 
( trifolium repens ), di cui il Jacini per propria esper 
rienza dice il ben di Dio nel suo libro La proprietà 
fondiaria: +e “il: trifoglio. «ibrido..vecentementa : «gtro- 
dottò, ‘e chie :quest’ anno venne:con:successo::espari» 

| mentotosamche-iù Friuli: «da-un mio; amico; varietà; 
che forse: ‘petrébliero? essére sostituite al pratense,. 

| e ché puossipresuniere pontina sultterrenp.le-stesse; 
| propriétà! miglioranti. ‘dl.:trifoglio “comune; ..T'anele: 
i bene a mebtel .seltuna::cosa- non.ivi, riesce ripetuta; 
j mente, non dovete adirarvi col libro che ve 
. insegnata ; bisogiia  esamiliiare” prima ‘di ‘Wtto'Be-ftvete 
i mancato ‘di shper fare," e ‘ove‘vi siate’ assicurato! dii 
i Non aver émmesso ‘cura aléunà, BA in nen, 

ita; aa vt 

l’ha 

ta a, 

i éomé 31 ‘sble ‘che- sè il trifoglio 
: riesce nale; riustirà.‘maleanthé! il frumento chie vî 

terrà dietro; perchè un trifoglio miserabile tascigrà- 
rinei il fertilizzanti, e. permetterà 
ENTO 95 ‘il che ii: avdiene 

erba” colla ‘loro 
o yi accadeà: ciò, e vi accadià” “sicura 

altro, 0 in un’ annata 
eglio ‘rompére il trifoglio dopò 

dare” alla, segra notre” dratuie. ‘In 
al caso, se non avele” concime, ajutatevi” + Iupiti 

stare, Ù ‘lerr'en 

DO 0 'offrana. pel £rupgato, ch ppneimazione di, ripiego 
“tassi 

—Nonsvi lasciate, spaveniare. “dalla” pirola tgoria; 
lo Soprattutto non bestemmiate mai quello che non 
| capite; i ‘chimici-che-molte--volte,se discendono -nel .. 

) canipa:della; pratiga, «sfigurano, coi loro, 
confronto del rozzo contadino, nel fondo del. loro 

risultati in 

i «iui e; 

‘.gopyingervi, o questa , rota 
on..è una spe. 

vi ‘noto, 

‘dino fa al sorgoturcò. 

‘ "laboratorio, hanno pure suggerito ll'gricolur molti. 
syssidii,, di cui valenti, pratici” liduno: saputo‘ ‘giovarsi, 
e “spiegando la tagione, delle” cose” harino*in“parte: 

Jertà arte affrettata Ta via "a ‘migliora lenti ime. 
portantissimi, Ti ‘secolo che: ‘edrre ‘Ha Îl'vantò d'aver 

i I elevato. l ‘agricoltura a scienza, ‘raccogliendo’ e'otdi. 
una legge... sinalterabile - @ggenerale;. ved. ho idelto de 

Tgr 

ndo ‘quanto’ la praficà. d'ogni paese, e le: abperlo 
ella” chimica, della” inecednica” e delle scienzazna- 

tarali potevano ‘ ‘offrile ‘in soccorsò i ed''è “ben” più 
sto il posto in, cui hanno, collocato, quest’ arté ho. 

#24 4ì a 
bilissitna ; per. erigere utià' ‘fabbrita bisognava - *pure 

ctii s 

of uilare un ‘diseglio, un” tipo” ‘id'éale.’ ‘Mi ‘tal è: la 
distanza dall’ ideale dell''agritoluura’ ‘alla ‘nostra’ roz- 
za, pratico, ‘che ‘Voletdo* eseguire ‘il ‘disegnò di botto; 
dare alla teoria ‘vita’ “materiale ‘esecuzione,’ incoti» 
ana” difficoltà d''ogaii ‘genere, ‘Noi non bisogna the” 
pass ino ‘dalla deojia alla” praticò, ‘ma dalla’ Pratica: 
comune ‘conviene ‘ché ur ‘po’ ‘alla’ volta ci ‘ “avvicil 
ntamo cai buoni sistemi, : e’ fa mestieri” che isvanzio: 
no i pari passo con hoi i nostri ‘istrimenti 'rutà 14}! 

le, «Mostre razze, ‘d’ anintili,' | e Soprattuttò Agli éectis. 
tori materiali ‘che’ sono, 1 nostri” ‘eolitadinizii i sist 

; Abbiate” sempre ‘indanzi” ‘digli dechi Hdi nostre! 
condizioni di fatto, € non spadibtite ‘nel reptio der 
gl” impossibili. sea SGANCIO “RD 

In' Pranéia ‘gi TaVérano iti ‘“#tonohita! ‘éslesissimi: 
podeeti, ‘l'agricoltura è ‘in’mané’ del direltoré ‘o fit- 
tajuolo, i ‘contadini, o meglio gli operai “agricoli; sono; 
streménti 

Show Ti 

Î ‘tiell’’azienda ‘e. nifenile! più:" Basta: che il 
direttore” ‘sta ‘un tomo ‘intelligente, «facile 41° ihtro- 
dute ogni ‘generò. di’ ‘tnigliorie è ‘di’ MGVItÀ,* eappli» 
care nuovi concimi 6 ‘sistemi perfezionati. La nostra 
agricoltura invece è in mano del contédino; il’ con- 
tadino è ‘il direttore dell’ azienda, e l’ esecutore dei 
lavori; il padrone, o per lui il fattore, non si. occu- 
pa d’ altro che di riscuotere tanto quanto la terra 
produce oltre il mantenimento del cu e della 
sua famigliasIL; podone, prende, ingrtenza, negl im. 
pianti nuovi di a e di gelsi, ma OA tura pro- 
priamente detta , il lavoro del terreno é tutto în 
mandò del ‘ ‘contadino, è -‘ofdinariamente .il. padrone 
rion Se ne impiécia ‘“Affatto,e: quando»-ha: da” semi» 

nire ‘la stia braida di’ casa dipende dall'opinione del: 
contadinò: Hl'bello si è clie ‘talvolta «il padrone leggè' 
ùna pagina” d’agricoltura; è ‘vuole‘0 ‘dare:dei;suggeri 
menti, ‘òd eseguire quanto in ‘essa è: prescrilto, senza 
aver. Tgito ‘la pagina' antecedente ‘dove-stanno svilup= 
pate le ‘ragioni del fare. Gosa:suecede? che fra. lis 
gnoranza del pidione”è il dispetto: del'tontadino «di 
fare una cosa nuova, 0 la cosa non si fa):ò la:si fa 
in modo che riesce'a ‘male. Si gotta il'libro,-:e si 

È malèdicé ‘la ‘teoria; ‘il contadirio trionfa e’ sogghigna, 
6 resta‘ nuovamente ‘arbitro del campo. - 

.. Sia detto fra di noi, scommetterei che:su cento 
proprietari né ‘trovate ‘trenta ‘che non sanno dirvi 

una dopo |’ altrà tutte le operazioni, che. il conta» 

‘ Ma dove attingere i lumi'per dtloro ctarila 
ignoranza? dalla ‘proitica” stazionaria dei ‘contadini, 0 
dalla scienza? 

Dice il” sig.. Vianello — non è tult'oro fino 

‘quello che sta scritto in tanti libri — Tatti sanno 
ch cedas rit 
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che, « è scarso. il numerò ‘ dei buoni libri. Ma perchè. 
non accennare ; ai buoni, piuttosto che. spargere il 
diserédito sui libri in generale, sécondando una fa. 
tale indolenza e una ripugnanza per la. lettura troppo 
comuni fra. gli agricoltori? 

Ho trovato necessario di dirvi tutto ciò per di: 
struggere la sfiducia che 1’ articolo del sig. Vianello 
potesse, avervi ispirato contro .i libri e contro le 
teorie, 

Pochi libri buoni, poche teorie ben comprese; 
e un assiduo studio sul campo in tulle le- ‘stagioni, 
vi. faranno. un: buon ‘agricoltore. I libri poi bisogna 
saperli leggere, bisogna riportarsi alle condizioni di 
clima _e di progresso agricolo per cuì sono scritti, 
e.saper discernere, ed adottare ciò che è possibile 
nelle nostre, condizioni. Molte opere agrarie, come 
il corso d’ agricoltura del co. di Gasparin, suppon- 
gono in chi ‘le legge una coltura nelle scienze na- 
turali-ed: esatte, che le renda inintelligibili. al mag- 
gior! numero ;. ma altri lavori, come p. e. il calen- 
dario di Dombasle, le. lezioni di Ridolfi e dell’ Ot- 
tavi, il Don. Rebo sono libri per tutti, e trattano le | 
questioni. d'agricoltura le più comuni e le più vitali » 
in modo da insindare qualcosa di buono anche nella 

‘ mente d’ un agricoltore. che non abbia altra istru- 
zione, che. di. saper: leggere, edi saper lavorare. il 
proprio. campo... , 

Sono. sudato . per le lunghe, ma pure non vi 
ho che accennato questioni, che, valerebbero la pena 
di essere meglio e più, diffusamente sviluppate: La- 
scio.a voi di riflettervi più lungamente, 

Stato Sano, sf 
Un socio ) 

* 

Un suggerimento di opportunità, 

Sino alla metà del passato luglio. le nostre campagne 
erano ‘floridissime e. promettevano. un massimo raccolto tano. 
0.in sorgolurco, quanto in: sorgorosso, avena, ‘fagiuoli seo, 
Ma oggi pur troppo abbiamo il rovescio della medaglia e 
que’ campi che. noi .tutti un mese. fa guardavamo con. 06- 
chio di. ,Compiacenza, .trovansi, ora. dalla siccità. desolati ; 

specialmente nel basso: e medio. Friuli si lamentano le 
maggiori rovine e davvero che sembra di vivere nel 1802, 
afno: memorabile, in cui un’ estrema aridezza” distrusse to- 
talmente tutte le raccolte. 

L'infortunio che ora ci tocca, in mezzo | a guaj di ‘ogni 
| sorta, può stimolarci però a uno studio del terreno, senza 
ricorrere alla chimica, scienza ardua. che non è alla por- È 

Jata d'ogni agricoltore... 
‘Percorrendo in questi momenti di desolazione le no-. 

© stre campagne, e osservando la diversità di vegetazione 
nello stesso campo. lavorato tutto alla maniera stessa, la 

differenza fra ‘un campo hen coltivato e ben lavorato 

ed il vicino fondo mal coltivato e lavorato, la crosta e il . 

2,467), 8. 00. due 9 È x 

terreno sottoposto, si potranno acquistare delle: ‘eogtiizioni 
importantissime, | sia: per ben apprezzare la fertilità del 

‘© campo, come per ben ‘apprendere a coltivarlo.: 
Non si ommetta dunque di fare: ‘in questa occasione 

una ‘perlustrazione. ‘in campagna. 

una circostanza più. Sua per questo esame. i 

ANTONIO d' ANGELI 

| COMMERCIO 

Prezzi medii di granaglie è d’ altri generi 
. sulle principali piazze di' mercato ‘della Provincia. 

" Prima quindicina d'aggsto 1861. 

Udine — Frumento (stajo = - ettolitri, 0, 1516); è v. a, 
. Fior. 6. 09 — Granoturco, 3. 89— Riso, 7. 0— Segale, 
3.37 — Orzo pillato, 5. 53 — Spelta, 5. 72 — Saraceno, 
5, 06 — Sorgorosso, 1. 86 — Lupini, 1. 65 — Miglio, 6. 07 — 
Fagivoli, 3. 83 — Avena, (stajo. = ettolitri 0,932) 2.62 
— Vino (conzo, = ettolitri 0,793), 19. 25.— ‘Fieno (cento 
libbre = kilogram. 0,477), 1. 04 — Paglia'di' Frumenito, 
0. 62 — Legna forte pato” = M32 An: 9 80 - —_ — Legna 
dolce, 5. 00... ni 

Palma _ es (itajo = ; ettolitri 0 746); » n 
Fior. 5. 95.5 — Granoturco, 3. 85 — Orzo pillato, 5.65 — 

‘ Orzo da pillare, 2. 82.5 + Sorgo 4. 92. 5 — Fagiuoli, 5. 60 
-— Avena (stajo == ettolitri 0932) 2. 62. ‘5 — Fieno (cento 
libbre = kilog.: 0,477), 0..90.— Paglia di Frumento, 0.57. 
5'— Vino, (conzo = ettolitri 0,793), 22. 00 — Legna forte 

(passo = M32 ;400),8 8.40 — Legna dolce, 4.50, .; 

. S. Daniele - _ Frumento vecchio (stajo. = eitolivi 
0,766), v. a. F. 6. 54 —- Segale, 3. 46 — Granoturco, 4. 45 

— Fagiuoli, 3. 62 — Saraceno, 3.413 — Avena, 2. 64 — 

Saraceno, 3, 13 — . Miglio 5. 47 —Fieno (cento libb.), 0, 80 
— Paglia, 0. 70 — Vino (conzo di 4 secchie ossia. “Boccali 56 

16. 90 per tutto ii 1864. _ Legna dolce (enne "M' 

Cividale — ansie ria = i. ‘0,759). Va 
Fiorini:6. 60 — Granoturco, 5. 00 — Segale, 4, 20 — 
Avena, 2. 50 — Orzo pillato, 7. 70 — Farro, 8. 40 — 

Fava 3. 75 — Fagiuoli, 9. 85 — Lenti, 4. 30 -—- Sara 

ceno, 4. 10 — Sorgorosso 2. 65 — Fieno (cento de 
0. 70, — Paglia di frumento, 0, 60 — Legna forte (al passo) 
10, 00 — Legna dolo 8. 00. — Altre 6. 70. 

i ‘Pordenone ‘ — Frumento (stajo = = ettolitri 0,979) 
v. a. Fior. 8. 18 — Granoturco, 4, 89 — Segale 4. 68 
— Sorgorosso 2. 23 — Fagidoli, 5.23, — Sans 5,24. 
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