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E. J. GGMBEL 

Statistisehe Eigensehaften 
einer linear waebsenden Bevolkerung 

Die bisherigen Arbeiten tiber ~formale Bevolkerungstheorie 
behandelten meistens eine Bevolkerung, deren AItersaufbaukon
stant ist, und die bei konstanten Geburten- und Sterbeziffèl'll wie 
eine Exponentialfunktion mit der Zeit wachsL. 1m Folgenden wird 
die Annahme eines konsianten Altersaufbaus autgegeben und ein 
einfacheres Wachstum angenommen. 

Man konstruiere eine fikti ve Bevolkerung d urch folgende 
Annahmen. 

l) Die Zahl der Geborenen ist eine lineare funktion del' 
Zeit. Unter GelJorenen werden hierbei stets nur die Lebendge-
borenen verstanden. ./ 

2) Die Absterbeordnung ist wahrend der betrachteten 
Zei t unverandert. 

:-3) Es findet weder Aus - noch Einwanderung statt. 1m 
Folgenden wird untersucht, wie sich dann die ZabI der BevoI
.kerung und ihre AIters - und GeschIechtsverteilnng im Lanf der 
Zeit verandert und welchen Einfluss die Eigenschaften del' zu
grunde liegenden Sterbetafel haben. 

l) Die Zahl der Gebo}~enen, de}~ Gestorbenen und die Bev6lke
rung als Funktion del' Zeit. 

al 
Die Geburtendichtigkeit Letrage ao - 2 + al t wobei die 

ao und al KOIlstante sind. Dann ist die Zahl del' Geborenen im In-

. (al) tervall t - dt bis t ao - 2 + al t dt und die Zahl der Ge-
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borenen im Intervall tI bis t2 ist (t2 - tI) (ao + ~1 (tI + t2 - 1)) 

Speziell ist die Zah l der Geborenen im Jahre t d. h. von der 
Zeit t· bis zur Zeit t + l gleich. 

N(t) = ao + al t ( l ) 
al ist also del' jahrliche Zuwachs an Geburten und ao die 

Zahl der Geburten im Jahre t == O. 
Die Bevolkerung zur Zeit t im' Alter x bis x + dx ist ge

boren in der Zeit t ~ (x + dx) bis t-x. Bezeichnet man die 
Wahrscheinlichkeit den x ten Geburtstag zu erleben mit l (x) 
so betragt die Bevolkerung zur Zeit t im Alter von.'V bis x· + dx 

(ao - ~1 + al t - al x) l(x) dx. 

Nun ist die Zeit t. gleich dem Anfang des Jahres t. Aiso 
betragt die Tei lbevolkerung am Anfang des Jahres t zwischen 
den Altern XI und x 2' die sogen. gleichzeitig Lebenden 

a p (t) _ = (a __ l + a t) e (o) - a e (1) "(2) 
Xl, X 2 - o 2 l Xl X2 l Xl Xj 

wenn man (3) 

und (4 ) 

a wenn "(a - _1_) e (o) - a e (1) = P (o) 
o 2 Xl Xg l XIXS -XI X 9 

gesetzt ist. SelbstversUindIich diirfen nur solche t betrachtet 
werden, dass dieser Ausdruck P J;~2 positiv ist. Fiir den Spe
zialfall Xl = O und x 2 = GJ, wo Ci) - l das hochste erreichte Alter, 
wird die Gesamtbevolkerung am Anfang des Jahres t, . 

wenn man (3 a) 

und (3 b) 

setzt, zu 
a 

p(t) = (ao - -t-) ero) - al e(1) + al e(O) t == p(O) + al erO) t (5). 

Die BevOJkerung ist" also eine lineare Funktion der Zeit. 
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Flir die Extrapolation ist bei dieser und allen kommenden 
Formeln zu beachten, dass ~s flir al < O und positì ve t und fUr 
al> O und negative t sehr bald ein t gibt, sodass p(t) < O, was 
natlirlich sinnlos ist. 

Daher sind die ganze n Resultate im Wesentlichen uur flir 
wachsende BevOlkerungen und fùr vorwarts gerichtete Extra
polationen brauchbar. Bezeichnet man die SterbJichkeitsintensitat 

d l(x) , d d' des Alters x mit {l(X) = - -d ,so 1St PeX) x le Wahr-
x Z(X) 

scheinlichkeit im Altersintervall x bis x + dx zu sterben. 
Daher ist -die Zahl der im Alter x bis x + dx und in der 

Zeit t bis t + dt Gestorbenen gleich der Bevòlkerung in diesem 
Alter und in dieser Zeit multipliziert mit der Sterbenswahr
scheinlichkei t gleich 

. . al ) 
- (ao - 2 + al t - al x dl(x) dt 

und die ZahI der im Alter Xl bis x 2 und in der Zeit tI bis t
2 

Gestor benen 

_fta fX' (ao - a~ + al t - al x) di,x, dt = 
t l Xl 

= (t. - tI) ! (~o - i )( II - l.) + al (x. l. - XI II - ex~O~.) l + 
t - t'A , ~ 

+ 2 2 l ~ II - l2 i al wenn l(XI> = lel) gesetzt ist. 

Sie entstammen den Geburtsjahren tI - x 2 bis t2 - Xl' 

Im Spezialfall Xl == o; x 2 = GJ; tI = l; t2 = t.+ l wird die 
Gesam tzahl.der im J ahre t Gestorbenen 

M(t)=aO-aIBeo)+al t (6). 
Natlirlich ist dabei' p( t + 1) == p(t) + N(t) - M(t). 

Die absolute Z~hl der Geborenen und Gestorbenen steigt also 
im gleichen Tempo. Die Zahl' der Gestorbenen ist eine lineare 
Funktion der Zei t, der Geburtenliberschuss konstant und gleich 
dem jahrlichen Geburtenzuwachs mal der Lebenserwartung eines 
Geborenen. Dieser Satz ist der linearen Bevolkerungszunahme 
eigenttimlich. 

Die wahrend des Jahres t im Alter x bis x + l Gestor
benen sind 

Ma;, ~t~l = be X) (ao - al x~ + al t) + al (l(a1+1> - BX/~+l) 
wenn man die Zahl der im Alter x bis x + l nach der 
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Sterbetafel Gestorbenen l (X) - l (X+l> = ~(X) setzt. Nimmt man 
an dass l(x) wahrend del' Alterstrecke x bis x + 'I linear 

verlauft, so wird MZ~X+l = (J,x, (ao + a, (t - x - ~)) . 
. Die Zahl der im Jahre t im Alter x bis x + l Gestorbenen ist 

also gleich del' Zahl del' nach der Sterbetafel in diesem Alter 
Sterbenden mal del' Zahl del' Geborenen in dem in der Mitte èines 

l 
Kalendel'jahres beginnenden Jahr t -x--. Andererseits entstam-2 . 
men aber diese Gestorbenen den 2 Jahren t ~ x - l und t-x. 
Hìerin liegt jedoch kein Wiederspruch. 

Denn die in del' Zeit t - x-l bis t - x Geborenen, die im 
Alter x bis x + l sterben, sterbell innerhalb des Intervalles 
t - x-l + x bis t - x + x + J, also in den zwei Jahren t - l 
und t; ehellso sterben die in der Zeit t - x bis t - x + 1 Gebo
renen, die im Alter x bis x + l sterben, innerhalb des Inter
valI es t - x + x bis t - x + l + x + l d. h. in den beiden Jah
ren t und t + 1. Also liegt kein Wiederspruch darin, dasa die 
im Jahre t Geatorbenen aua 2 Jahren entstammen, aber genau 
so viele sinò., wie wenn sie nur einem Jahre entstammen wlirden. 

Dass 
J.l! (t-l) 

x,x+l 

N (t-x-~) 
2 

M (t) 1 X, x+l 
------- = ·~(X) ist, ist die 

N (t - x -~) 
2 

selbstversUindliche Fo]ge aus del' zugrunde liegenden Annahme, 
dass die Absterbeordnnng unveranderlich ist. Man pflegt ja auch 
diese Tafei nicht aus einer Masse gleichzeitig Geborener, sondern 
aus den in einem bestimmtell Intervall Lebenden und Sterbenden 
zu berechnen. 

Das Durchschnittsalter del' wahrend des Jahres t Gestorbenen 
~t ergibt sich aus 

(X, ) 

Sodass 
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Dabei ist X = ~ gleich dem mittleren Alter in del' Sterbe-
e(O) 

tafel. Wie man durchDifferenzieren sieht, nimmt das Durch
schnittsalter del' GestorLenen mit del' Ze.it zu, wenn 2 et}) > e(~). 
Dass dies aber gilt, sieht man leicht. Man betraehte zu diesem 
Zweck die monoton zunehmende Funktion g (x) = l - l (x), 
s'o gilt fUI' ihre Momente da dg = - dl 

'fU' 
X2 dg = 2 eq ). 

o 

Ftihrt man die Konstanten ÀI und A
2 

ein, so muss die Grosse 

f'" (Al + x A.)' dg = A: + 2 Al A. eCO) + 2 A: e(Il ftir alle positiven 
o 

und negativen Wert
2
e von A

À2 
und À2 st~ts2 positiv. sei~, aJ~o muss 

aueh (AI + A2 eCO») + 2 /La ecp >,12 erO)' Damlt dIeS wlederum 
ftir alle Werte von AI und A2 also aueh fUI' Al == - A,2 e(O) gel te, 
muss 

(8) 

sein. 
Demnach nimmt das Durcl~schnittsalter del' Gestorbenen mit 

del' Zeit zu, obwol die AbsterLeordnung konstant ist. Und dies gilt 
unabhagig davon, oh die Bevolkerung zu - oder abnimnt. Das 
Durchsehnittsalter del' Gestorhellen jst in del' linear zunehmeuden 
Bevolkerung kleiner, In del' linear abnehmenden Bevolkerllng 
gl'osseI' aJs in del' stationaren und erreieht in del' linear zuneh
menden Bevolkerung diesen Wert flir t = 00. 

AIs Spezialfallder hier betraehteten Bevolkerung ergibt sich 
oei al = O die sogen. stationare Bevoll~erung. Hie~'fUr ist N(t) == 
= M(t) == ao, die Zahl del' jahrlich Geborenell ist gleieh del' ZahI 
del' jahrlich Gestorbeneu und die Bevolkerung 1st kOJlstant gleich 
del' Zahl del' jahrlich Geborenen bezw. Gestorbenen mal del' Lebens
erwartung eines Geborenen. Wie man aus (2) ersieht, ist der 
Altersaufbau del' stationaren BevoJkerung gleich der Sterbetafel 
also invariant gegenUber del' Zeit. ao e~!x + l bedeutet dann die 
von del' stationaren Bevolke)'ung vom Alter x bis x + l ver
lebte Zei't, gleichzeitig aber aueh die Grosse del' betreffenden 
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Teilbevolkerung. ~ ist das mittlere Lebensalter X in der sta-
" B(o) 

tionaren Bevolkerung. Die Geburten - und Sterbeziffer, n, bezw. m 
definiert als die Zahi der Geborenen bezw. Gestol'benen redu
ziert auf die mittere Bevolkerung, ist gleich dem rezipro-

l 
ken Wert der Lebenserwal'tung eines Geborenen n = m = --o 

B(o) . 

Endlich ist hier die Lebenserwartung eines Geborenen gleich dem 
Durchnittsalter der Gestorbenen. Diese Eigenschaften sind in del' 
Bevolkerungstheorie langst bekannt. 

Wahrend in der stationaren Bevolkerung die Zahl der im 
Alter Xl bis x 2 Sterbenden gleich del' Differenz aus der Zahl der 
das Alter Xl und der das Alter x

2 
Erreichenden ist, gilt dies in 

der linear wachsenden Bevolkerung nicht mehr. Denn die Zahl 
derer, die im Laufe des Jahres t Xl Jahre alt werden ist (ao + 
+ al t - al Xl) lI· 

Daher ist die Differenz zwischen' den im Laufe dea Jahres 
t Xl Jahre alt Werdenden und den im Laufe des Jahres t x

2 
Jahre 

alt Werdenden 

D = (ao + al t) (lI - l2) - al" (XI Il - x 2 l2) 

Andererseits ist M/;)lX9) = (ao + al t) (lI -(2) - al (Xl li - ·)J2 l2 + B~ xJ 
Daher ist M~~xll == D - al B~:X2- was fUr Xl = O ; :v2 = (;) wieder 
Forme I (6) gibt. · 

Das mittlere" Alter del' Lebenden belragt 

X(t) = 
al 
2 + al t) B(o) - al B(}) 

wenn analog den frtiheren Bezeichllungell f'" iv2 l,x) dx = E(2) 

o 

gesetzt wi rd. 

f'" x, l (".,) dx 

Setzt man o = X2 so wird 

f"'l,"'l dx 
o 



r 

a X2 
a _.-1.. +a t-a _ 

o 2 l l iV 

a -
a--I+-at-ax 

o 2 l l 
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(9) 

Nun gilt nach eìnem allgemeinen Satz X2 > eX; roder <iurch 
die Momente der Sterbetafel ausgedl'uckt 

E(2) E(o) > E(1)2 (lO) 

> - <-Daher ist ftir al < 0, Xt > x. 

In del' linear wachsenden (fallenden) Bevolkerung ist das 
mittlere Alter del' Lebellden kleiner (grosser) als in del' statio
naren. FUI' t = 00 wird in del' linear wachsencIen Bevolkerung 
das mittlere Alter der Lebenden gleich dem in del' stationaren. 
Das mittlere Alter del' Lebenden nimmt mit del' Zeit zu, weil ab ... 

dx (.V2 

gesehen von positiven Faktol'en __ t = - X +~. 
dt x 

2) -Gebltrten-, Stei1 bezi(fer und Altersaufbau als Funktion der' Zeit. 

Bezeichnet man die von del' linear wachsenden BevOlkerung 
wahrend eines Jahres t verlebte Zeit die sogen. mittlel'e Bevol
kerung mi t Pftj so ist 

Daher ist die Geburtenziffer 

ao + al t 
n(t) = n (Il) 

. ao + a/ - al iV 

Wie man durch Differentiation sieht, nimmt die Geburten
ziffer im Lanf del' Zeit ab. Die Geburtenziffer in einer Iineàr 
wachsenden (abnehmenden) Bevolkerung ist gl'osseI' (kleiner) als 
die Geburtenziffer in del' stationaren Bevolkerung. Fiir t == 00 

wird die Geburtenziffel' in del' linear wachsenden Bevolkerung 
gleich del' in del' stationaren. 

FUI' die Sterùeziffel' gilt 
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Sie ist also in del' linearwachsenden (abnehmendell) Bevol
kerung kleiner (gl'ossei') als in del' stationaren falls e(O) > X. 
Dass dies filr alle heutigen Sterbetafeln gilt, habe ich an ande
reI' Stelle bewi~sen. (l) Demnach ist in einer linear zunehmenden 
Bevolkerung die Sterbeziffer kleiner als in der stationarell. Es 
hangt nicht von del' Grosse des Zuwachses ab, ob dle Sterbezif
fer gl'osseI' oder kleiner ist als in der stationaren Bevolkerung, 

d 1n(t) 
sonctern nur von clen Eigenschaften der Sterbetafel. Da d t 

weml man von positiven Faktoren absieht gleich ist e(O) - X, 
HO wird die Sterbeziffer mit der Zeit zunehmen. Sie wird in der 
linear zunehmeuden Bevolkerung flir t == 00 den Wert der Ster
heziffer in del' stationaren Bevblkerung erreichen. T1'otz abneh· 
mende1' Geburtenziffer und zunehmender Sterbeziffe}' wil'd die 
Bevòlkerung lineal~ 'wachsen. Denn die Geburtenziffer bleibt bei 
der wachsenden Bevolkerung im endlichen stets gl'osseI' a]s die 
Sterbeziffer und wird sie erst fuI' t = 00 erreichen. Dass diese 
Moglichkeit besteht, wird in der popnlarstatistischen Literatur 
liber den Geburtenrlickgang meist libersehen. 

Der relative Zllwachs wachst oder' fallt im 
ao - al x + al t 

Lauf del' Zeit, je nachctem ao al > a~ X. Dçt die Gros~e von ((o 

und daher aucli seiue Gl'ossenbeziehung zu al aber von dem 
Zeitpunkt abhangt flir dell t = O geset7.t ist, lasst sich dies 
llicht weiter allgemeill untersuchen. Die Beziehungell zwischen 
GeburteIlziffer, Sterbeziffel', und mittlerem Alter del' Sterbenden 

lauten also .. Flir al ~ O ist 

> 
'm(t) 

< 
n(t) < m(t) > 

eCO) 

> < l 
n(t) < m(t) > ---

eCO) i.lJ(X,t) 

Dagegen hangen die Beziehungen zwischen n (t) ulld 
J.lf(x,t) 

von del' Zeit ab. Diese Satze sind zum Teil Spezialfalle, zum 

(l) Uber eine allgemeine Eigenschaft de)' Sterbetafeln, « Zeitschrift fiir 
die gesamte Vel'sicherungswissenschaft», Bd. 24. H. 4, Berlin, 1924. . 
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Teil Erweiterungen von Satzen, die L. v. BORTKIEWlCZ in seiner 

Mittleren Lebensdauer (l) aufgestell t hat. 
Die relative Besetzung eines Alters x bis x + dtc Jr(X,t) dx zur 

Zeit t betragt in der linearell Bevolkerung 

l(x) dm 
dagegen in der stationaren . Sie ist also i Il del' linear 

e(O) 

wachsenden Bevolkerung gl'osseI' (kleiner) als in del' stationaren 

wenn x ;; x und umgekehrt in del' linear fallenden. Demnach ist 

in del' linear wachsendeu Bevolkerullg die Besetzullg Jier mit
tleren Altersklasse gleich del' del' stationarell. Die jiingeren ;\1-
térsklassen sind starker, die aHel'en schwachel' vertretell. N Ull 

haben sowohl die jtingsten wie die ultesten Altersklassen ei Ile 
starke Sterblichkeit. Dìe starkere Besetzung del' jUllg'Sten Altel's
klassen hat aber die Tendellz die Sterbeziffer zu erllbheIl, die 
schwachere Besetzung del' alteren Altersklassen dic umgekehl'te 
Telldenz die St.erbeziffer herabzudrUcken. Da nUll die Sterbeziffer 
in del' linear wachsenden Bevolkerung klei nel' ist als l il del' 
stationaren, siegt die letztere Tendenz. 

In del' linear. almehmenden Bevolkerung Silld dagegen clie 
jtingeren Altersklassell schwacher, die alteren sUirker vel'tretell, 
als in del' stationaren. Das erstere hat die Telldenz dic Sterl)f~
ziffer zu erniedrigen, das zweite sie zu erho11en. Da die Ster
beziffer in del' linear fallendell Bevolkerung gl'osseI' ist als i n 
del' stationaren, siegt wieder d ie letztel'e Tendellz. 

Fiir eine linear wachsenòe Bevolkerung ist del' relative 
Altersaufbau eine monoton almehmende Funktion' des Alters, d. 
h. die jtingeren Altersklassen ~ind stets starker besetzt als 
die alteren. Denn flir al > O ist 

{JJr (x,t) _ (al ) , 
P(t) ----gX- - ((,0 -2 + al t - (tI X l (:1') - al l (X)' 

(l) Iella, Gustav Fischer, 1893. 



236 

Daher ist lhf
ìJ
:,,> < 0, weil der Klammerausdruck stets positiv, 

l' (..<1) aber stets negativ ist. 
Dasselbe gilt auch in der linear abnehmenden Bevolkerung. 

lJll(xt) . 
Denn wenn lJ' = O sem solI, d. h. wenn eine altere Al-x -

tersklasse gleich stark besetzt sein so11 wie eine jtingere, so 
mllsste l(x) eine Funktion von t sein, waH nach unsern An
nahmen ausgeschlossen ist. Der Altersaufbau ist also wie die 
Absterbeordnung eine monoton fallende Funktion des Alters. Denn 

b . O·] (J1C (xt) O .. - ~ .. t . wenn e1 al < Jema s iJx > WUr(le, muss ,e es el11-

mal auch null werden, was unmoglich ist. 
Es interessiert auch, wie sich der Altersaufbau mit der Zeit . 

verscbiebt. In del' stationaren BevOlkerung ist der AltersaiIfbau 
gleich der AbsterlJeordnung invariant gegentiber der Zeit. Dies 
gilt wie bekanllt auch ftir die nach einer Exponentialformel 
wachsellde Bevolkerung. Dagegell nimmt hier del' relative An
tei I einer Altersklasse Xl bis x

2 
au del' Gesamtbevolkerung 

(t 

( a - _l + a t) e(o) - a e<1) 
o 2 l Xl X2 l X 1X2 

lllit del' Zeit zu, bleibt glAich ode}' nimmt ab" je nachdem 

das mittlere Alter del' in 

einer stationaren Bevolkerung illnerhalb del' Alterklassen Xl bis x
2 

Leuenden bedeutet. 
Dies gilt unalJhangig davon, ob die Bevolkerung zu oder 

alJnimmt. Es hangt also weder VOll del' Richtung 110ch von 
der Grosse des Zuwachses ab, sondern nur von den Eigen
schaften der zugrunde liegenden Sterbetafel. Der relative Anteil 
einer Alterklasse bleiht im Laufe del' Zeit erhalten wenn ihr 
mittleres Alter gleich dem del' stationar gedachten Gesamtbevol
kerung. Dèr Anteil der alteren Altersklassen nimmt im Laufe 
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der Zeit zu,der del' Jungeren alJ. Betl'achtet mall eiujahrige Al
tersstufen, so "rird fUr die ~ mittleren Altersklassen angenahel't 

_ 1 
x x, x+1 =x+z. 

Will man hierbei die Unterschiede der Geschlechter Lei 
del' Absterbeordnung mitbel·Ucksichtigen, so muss man die C(1) 

und C(o) fùr die beiden Geschlechter einzeln berechnen und be
kommt dann bei jedem Geschlecht eine spezielle invariaIlte AI
tersklasse. 

Betrachtet man den AltersauflJau del' linear wachsenden 
Bevolkerung als Funktion del' Zeit, so sieht man, dass seine 
Entwicklung nach clem Altersaufbau der stationaren Bevblkerung 
hinstrelJt. Der Anteil del' jUngeren Altersklassen, die im Vel'
gleich zur stationaren Bevolkerung zu stark vertreten Silld, nimmt 
ab, der del' altere n Altersklassen, die zu schwach vertreten sÌml, 
nimmt zu. 111 der Tat ist 

Jil11 ]l l (.2) 

t=oo (X,t) = -. e (O) 

. Praktisch wird dies jedoch bereits uach eiller endlichen Zeit 
del' Fall sein. Der Grenzwert gilt auch fUl' die linear ablleh
menden Bevolkerung, hat aber hier keine statistische Bedeutung', 

Bezieht man die Geborenen nicht auf die Gesamtbevolkerung 
sondern nur auf die in den reproduktionsfahigen Altersklassen 
Lebenden, so nimmt auch diese «'- FruchtlJarkei tsziffer» gena u 
wie die Geburtenziffer im Laufe del' Zeit ab. Und zwar wird 
sie starlter (schwacher) abnehmen als die Geburtenziffer, wenn der 
Anteil der reproduktiùnsfahigen Altersklassen im Laufe del' Zeit 
steigt (fallt). Dies ist aber dann der Fall,wenn das mi ttlere Alter 
der reprodnktionsfahigen Altersklassen Xl bis x

2 
in der statio

naren BevoJkerung gl'osseI' (kleiner) ist aIs das der Gesamtbe
volkerung. Demnach kann man es einfach aus der Sterbetafel 
bestimmen, ob die Geburten - oder die Frnchtbarkeitsziffer im 
Laufe del' Zeit starker abninmt. 

Aehnliche Ueberlegungen kann man fUr das Verhaltniss be
liebiger Teilbevolkerungen anstellen. Man hetrachte z. B. den 
Anteil der Frauen an del' Gesamtbevolkerung. Es s~i a gleich 
dem Anteil del' weiblichen Geburten an allen Geburten, eine 
Grosse,. die bekanntlich invariant gegenUbel' der Zeit ist. Die aut 
die Frauen bezUglichen Grossen mbgen im folgenden mit dem 
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Illdex f bezeichnet werden. Dann wird der Anteil der Frauen 
an der Gesamtbevolkerullg 

mit der Zeit zunehmen, gleichbleiben oder abnehmen, je nachdem 

x f:; X. Da sowohi e (lf) ::> e (P wie e (of) > e (O) lasst sich 

nicht a priori sagen, welche del' beiden Relationen zu erwar
ten sind. Doch ist in del' oben genannten Arbeit bewiesen, dass 
tatsachlich bei allell heutigen Sterbetafeln x f > x ist. Der Fran
Bllanteil fUI' eine bestimmte Altersklasse XI bis x 2 wachst, blei bt 

gleich ollel' fallt mit del' Zeit, je nachdem x"-x x :::::::... Xx x 
l' l, 2 "" ), 2 

Es gibt also eine bestimmte Altel'skJasse, deren Geschlechtszu-
sammellsetzullg im Lauf del' Zeit illvariant isL Weii x

f
> X, 

ist <.ler Antei l del' Frauen an der Gesamtbevolkerung in del' linear 
wachsendell (abnehmendell) Bevolkerullg klei nel' (gl'osseI') als i Il 
der stationaren, FUI' t = 00 wird del' Frauenanteil in del' linear 

wachsenden Bevolkerung gleich dem in del' stationaren (j e (of) 
e(O) 

Der Frauenanteil an einer starker wachsenden Bevolkerullg ist 
schwacher als bei einer schwachel' wachsenden. Ein starkes 
'Vachstum del' Bevolkerullg 'setzt also den Frauenanteil herab. 

Zusammenfassung, Weull die Geburtenzahl linear wachst und 
die Absterbeordnung konstant bleibt, so wird auch die Zahl del' 
Gestorbenen linear wachsen und zwar im selben Maas, sodass 
del' Geburteniiberschuss kOllstant blei bt. Geburten - und Sterbeziffer 
werden im Laufe del' Zeit abnehmen. Die Geburtenziffer wird 
gl'osseI', die Sterbeziffer kleiner sein als in del' stationaren Be
volkerung, die del' Abstel'beordnung entspricht. Die Bevolkerung 
,vird linear wachsen. . 

Versteht man unter del' Lebenserwartung schlechthin die aua 
der Sterbetafel sich el'gebende Lebenserwal'tung eines Neugebo
renen so gelten fo]gende S&tze fUI' die Sterbetafel: Die Lebens
erwartung ist grosser als das mi ttlere Alter del' Lebenden, aber 
kleiner als des zweifache mittlere Alter der Lebenden. Daa Qua-
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drat des mittleren Alters del' Lebenden ist kleiner als del' Mlt
telwert des Quadrats del' Lebensalter. 

In einer lineai' zunehmenden Bevolkerung ist die Geburtenziffer 
grosser als del' reziproke Wel't dei' Lebenserwartung, d. h. als 
cl ie Geburtenzlffer del' stationaren BevOlkerung, die Sterbeziffer 
kleiner als del' reziproke Wed des Dllrchschllittsalters del' Ge
storbenen, das Durchschlli ttsalter del' Gestorbenen kleiner als die 
Lebenserwartung, die Sterueziffer kleiner als die Sterbeziffer 
des stationaren Bevolkerung. 

Der Anteil del' mittleren Altersklassen del' stationaren Be
volkerung wird erhalten blei bell, del' Anteil del' jUngeren Ilimmt 
ab, del' del' alteren nimmt zu. 

Das Verhaltnis del' Frallell zu del' GesamtbevolkerulIg nimrnt 
mit del' ZeiL zu, da das mittlere Lebellsalter del' Frauen in 
del' Sterbetafel grosser ist als das fii l' beide Geschlechter. Der 
FrauellanLeil au der Gesam tbevo/kerung ist in der 'wachsenclell 
Bevolkerung kleiner als i Il del' stationaren Bevolkerung, i n 
einer stark wachsenden BevOlkerung ist er geringer als in eÌller 
schwach wachsenden. Eiue Bevolkerung mit sUirkerem jahrl i
chem Geburtenzuwachs wird eille gr()ssere Geburtenziffer, eine 
geringere SLerbeziffer, eia gerilJgeres miLtleres Alter beim 'fode, 
ein geringeres mittlet'es Alter del' Lebenden un<1 einen grosse
rem Unterschiecl cles Altersaufbaus gegellliber dem Altersaufbau 
der stational'en BevolkerulIg aufweisell, als eille BevOlkerung mit 
geI'ingerem jahrlichem Gelmrtenzuwachs. Fur Extrapolation sind 
diese ganzen El'gebnisse llatUrli ch mi t Vorsicht anzuwenden, da 
sowohl die lineare Formel wie die Anllahme der KOllstanz der 
Absterbeordnung bald versagt. 



C. "B R E S C I A N I - Tu R R o N I 

l\ledia aritlnetica, Inedia armonica 
e media geometrica 

dei corsi di una mOlleta deprezzat.a 

I. - Siallo: 

hl' h2 • •• • hn 

i corsi di una moneta deprezzata espressi in frazioni dell' unità 
monetaria aurea, e 

l 
-= h h n 

n 

i corsi dell' unità monetaria aurea 
prezzata. 

espressi nella moneta de-

Il reciproco della quantità 

hl + k2 + . . ." :'." hn 

n 

(media aritmetica dei corsi della m~)lleta deprezzata espressi in 
oro) è eguale a 

n 
------------------ Af. l l l - 2 

-+- + ... +-
hl h2 h n 

cioè alla media ar1nonica dei corsi dell' unità monetaria aurea 
espressi nella moneta deprezzata. 

Analogamente, la quantità 

n 
------------------ AfD l l l - U 

-+-+ ... +-
hl k 2 k n 
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è eguale al reciproco di 

171 + h2 + ... + hn = ilI. 
n 4 

Suppolliamo che si deuba convertire in oro una certa som
ma 8 espressa nella moneta deprezzata e che si ri ferisce a un 
certo periodo, per es. a un mese. Se non si sa come quella 
somma si scompone giorno per giorno, in modo da non poter ap
plicare a ciascuna parte il rispettivo corso del giorno, bisognerà 
ricorrere a un procedimento sommario, servendosi di una media 
dei corsi. Si potrà moHi plicare 8 per il valore medio della 
moneta deprezzata espresso in oro, oppure dividere 8 per il 
valore medio dell' unità monetaria aurea espresso nella moneta 
deprezzata. 

Ma i risultati saranno di versi secondo che si pone 

o = 81.111 = 
S 

oppure 

Per es. Tizio e Caio sono stati incaricati di convertire in 
marchi oro una somma 8 di marchi carta. Tizio, che abita a 
New York e ha sotto gli occhi i listini di quella borsa dove 
si usa quotare il rnaJ'co carta in frazioni di rlollaro, crederà 
di seguire il procedimento }'V>Qno arbitrario moltiplicando S per 
la media aritmetica dei cor- del marco carta espressi in oro. 
Invece Caio, che abita a Berlino e_d è abituato agli usi dì 
quella borsa dove è quotato il corso del dollaJ~o in marchi carta, 
troverà naturale dividere 8 per la media aritmetica dei corsi 
del marco oro espréssi in carta. I due calcolatori non riusci
ranno a mettersi d'accordo. 

In un articolo precedente abbiamo mostrato che la diffe
renza tra J.1/2 e M4 è considerevole quando sono forti le va
riazioni giornaliere dei corsi della moneta deprezzata (1). Nello 
stesso articolo abbiamo esposto le ragioni teoriche per le quali 
è preferi bile servirsi dei valori }.;!3 e M4 , anzichè dei valori 
M1 e M 2 , quando si tratta di una moneta che muta rapida
mente d i valore. 

(1) Sui metodi per la mzsura del depre:J:;amento d'l una moneta car
tacea (<< Rivista Bancaria », ottobre 1923). 

Melron - VoI. IV, n. 2 2 
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Evidentemente il contrasto è eliminato se si usa la ntedia 
geometdca dei corsi, cioè la quanti Là 

oppure la quantità 

È infatti 

n 

V-k-l-k-g-.-.-. -k-
n
-= 1lf

5
, 

l 
J1f5 = -f- • 

..ll.16 

Nella presente nota esamineremo empiricamente quale delle 
medie accenllate dà risultati pi ù soddisfacenti, prendendo come 
esempio il calcolo d81 valore medio del marco-carta tedesco. 

La questione ha un' importanza pratica, perchè, per valu
tare le condizioni finanziarie ed economiche della Germauia du
rante l'ultima fase del deprezzamento del marco, bisogna poter 
apprezzare il giusto sig'nificato delle cifre esprimenti dei valori 
in marchi carta, le quali sono contenute nelle pubblicazioni 
statistiche tedesche. 

2. - Nella tabella seguente sono indicate le medie 1nen
sili aritmetiche, armoniche e geometriche dei cOJ'si giornalieri 
del marco -O}'O esp}'qssi in 1naJ'chi caJ'ta (cioè le quantità ~"'1f4' 
Af2 , .:116 ; omettiamo per brevità le quantità 11ft , ..Jf3 , 1115), I 
corsi giornalieri del marco - oro sono stati calcolati in base alle 
quotazioni giornaliere del marco carta a New - York. 

Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

1923 . 

Medie aritmetiche 

4.338 
6.616 
5.066 
5.909 

11.147 
26.244 

100.153 
1.053.843 

26.022. -
7.450. -.-

961.368. -.-
1.065. -. - . -

Medie armoniche 

3.275 
6.209 
5.060 
5.759 

10.641 
24.194 
70,072 

702.113 
12.666. _. 

353.- .-
552.599. - . -

1.051. -, -.-

Medie geometriche 

3.737 
6.403 
5.063 
5.832 

10.891 
25.195 
81.329 

881.681 
19.833. -

1.675. -.-
796.081. - . -

1.057. -. - . -



243 

Come si vede, la media aritmetica, 1'armonica e la geo
metrica differiscono notevolmente tl'a di loro llel mese di gen
naio l 923 (che fu caratterizzato da un IJrusco deprezzamento 
del marco) e poi a partire dal. giugno, quando, terminata con 
un insuccesso l' azione della HeichslJank per il sostegno del marco, 
il corso del dollaro di nuovo aumentò rapidamente, 

Nel dicembre le tre medie differiscono poco 1'una dalP altra, 
gl'azie alla stabilizzazione dei corsi del marco carta, che fu la 
conseguenza della riforma monetaria. 

Noi fermeremo la nostra attenzione sull' o ttobr'e , che è il 
111ese per il quale abbiamo constatato Je più forti divergenze 
fra le tre medie. Secondo la media aritmetica il corso medio 
del marco oro fu 7450 milioni di marchi carta, secolldo la 
media geometrica 1675 mi lioni, secondo la media armonica 
353 milioni! (1). 

3. - Esaminando le statistiche tedesche (2) abbiamo trovato 
dei dati che ci consentono una determillazione approssimata in
clU'etta del valore medio del marco carta IleI mese eli ottoure: 

a) Statistiche delle «Stanze di compensazione» (<< AL
rechlluugsverkehr »). 

Come è 1l0tOJ alle stanze di. com pensaziolle affluisce gi or
nalmellte una massa eli chèques, tratti dai clienti delle varie 
banche su queste ultime. Le somme in marchi carta scritte sugli 
chèques, che in generale sono emessi con lo scopo di eseguire 
Ull pagamento di merci, crescono col crescere dei prezzi, .. cioè 
con la diminuzione del valore della moneta. Nell' ottoure 1923 
il valore nominale complessivo delle -« compensaziolli» effettuate 
mediallte le Stanze ammontò a 3.150.065 IJilioni eli marchi 
carta (un bilione = 1.000.0002). 

(1) La cifra di 333 milioni è indicata dal Bulletin mensuel de sta
tistique pubblicato dalla Società delle Nazioni, llovembre 1023. Più tardi, 
alle nledie armoniche sono state sostituite le medie aritmetiche. Invece l'Uf
ficio centrale di Statistica della Germania indica, COtlle coesi medi, le medie 
aritmetiche dei corsi giOl'nalieri del marco oro secondo le quotazioni della 
Borsa di Berlino. Queste, talora, differivano alquallto dalle quotaziolli di New 
York. La media dei corsi di ottobre è 6017 milioni: vedi vVirtschaft 'Iind 
·StatisUk (organo delI Ufficio di Statistica), 1923, pago 708. 

(2) Le tabelle della presente Nota SOIlO state compilate con elati 
contenuti nella TVirtschaft uncl Statistik e uella pubblicazione ufficiale 
Si~uation économùjue monétaù'e et financiére de l'Allemagne, Bel'lin, 
janvier 1924. 
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Non conosciamo 1'equivalellte in oro di questa somma: ma 
possiamo fare una valutazione approssimata in base ai dati dei 
mesi precedenti. 

Nella tabella che segue indichiamo l'ammontare in marchi 
carta delle trallsazioni delle stanze di compensazione e i valori 
in oro che si ottengono applicando la media aritmetica, la geo
metrica e l'armonica. 

Milial'lli di Milioni eli marchi oro, secondo la 
1923 

marchi carta media geometrica media armonica media 
aritmetica 

Gennaio 3.828 1.024 1.169 882 

Febbraio 7.444 1.162 1.199 1.125 

Marzo 7.257 1.433 1.434 1.432 

Aprile 8.177 1.402 1.419 1.384 

Maggio 13.345 1.225 1.254 1.197 

Giugno 28.375 1.126 1.173 1.081 

Luglio 76.624 942 
I 

1.093 
I 

765 

Si vede da queste cifre che per il primo semestre 1923 i 
risultati della. conversione dei marchi carta in marchi oro non 
sono molto diversi, qualunque sia la media che si sceglie come 
coefficiente di riduzione. Si può dunque ammettere che llel g'iu
gno 1923 le somme « compensate» rappresentassero un valore 
d i 1100 mi !ioni cl i marchi oro. 

Dopo il giugno 1923 il marco carta deprezzò rapidamente. 
Si sa che, durante quell' ultima fase della svalutazione della 
moneta tedesca, nei ceti del commercio e del}' industria si diffuse 
l'abitudine di pagare con divise straniere. Nella seconda metà 
del 1923 i mezzi di pagamento usati in Germania riposavano 
in gran parte sui conti-correnti in di'Vi sa estera aperti in favore 
di ditte tedesche da banche situate fuori della Germania (l). 
Il prof. HIRSCH stima che le divise estere accumulate in Ger
mania, dove esse, oltre che costituire una riserva per le aziende 

(l) HEICHEN, Die deutsche Kapital(lucht, nel « Berliner Tageblatt-p 
del 1 febbraio 1924, N. 54. 
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e per i privati, servivano come mezzo di pagamento, ammon
tassero nell'autunno del 1923 a 3-4 miliardi di marchi oro (1). 

È quindi certo che il valore. computato in oro, delle tran
sazioni delle « Stanze di compensa7,ione» dove erano presentati 
chèques tratti su banche tedesche e portanti somme espresse i n 
marchi carta, dovette diminuire considerevolmente dopo il giu
gno 1923. Forse non andiamo errati ritenendo che il valore in 
oro non superasse 500 milioni di marchi nell' Ottobre 1923. 

Dividendo 3.150.065 bilioni per 500 milioni si ha la cifra 
di 6.300 milioni di marchi carta che rappresenterebbe il va
lore del marco oro nell' ottobre 1923. Questo valore si avvi
cina molto di più alla media aritmetica dei corsi giornalieri 
che alla media geometrica o all' armonica. La tabella seguente 
conferma il nostro ragionamento. 

C01npen,sazioni delle « Ab)'echnungsstellen » 

1923 
Bilioni di il1ilioni di mm'chi oro secondo la 

maJ'chi cal'ta media media media 
geometrica armo1lica aritmetica 

Agosto 817 927 1.164 775 
Settembre 22.628 1.141 1.786 86U 
Ottobre 3.150.065 1.881 8.926 423 
Novembre 764 trilioni 960 1.383 795 
Dicembre 1604 trilioni 1.517 1.526 1.506 

Come si vede, soltanto la conve)'sione eseguita mediante la me
dia a1'itmetica dà dei risultati che sono in w'monia con i fatti 
notoriamente verificatisi in GeJ'mania nella seconda 1netà del 1923. 
Il valore i Il oro delle compensazioni effettuate per mezzo delle 
«Abl'echnungsstellen» presenta un minimo (423 milioni di marchi 
oro) nell' ottobre 1923; e aumenta nei due mesi successivi, 
quando, stabilizzatosi il corso del marco carta, i pagamenti 
effettuati mediante divise straniere divennerD meno frequenti. 

Invece la media geometrica dà dei risultati inverosimili. Il 
valore in oro delle somme compensate sarebbe aumentato pro
prio da agosto a 'ottobre (927 milioni di marchi oro in agosto; 
1881 in ottobre) - quando IleI commercio all' ingrosso il ripudio 

(1) Vedi 1'art. Wù'lschaftsbeJ'et'nigung nella «Vossische Zeitung» del 
9 aprile 1924 n. 170. 
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del marco carta, anche come mezzo di pagamento, divenne quasi 
generale - e avrebbe subito una diminuzione clopo la stabilizza
zione del marco. 

Risultati addirittura assurdi si hanno applicando la media 
armonica. Nell' ottobre 1923 il valore in oro delle compensa
zioni avrebbe raggiunto circa 9 miliardi di marchi oro, cioè 
circa otto volte i.l valore del luglio. 

4. b) Accresci'mento del debito fluttuante. 

Le statistiche del debito fluttuante sono importanti ai fini 
della presente nota, perchè indicano l'accrescimento giornaliero 
del debito fluttuante stesso. 

Ecco le cifre riguardanti l'ottobre 1923, che abbiamo con
verti te in dollari secondo il corso del giorno del dollaro alla 
borsa di Berlino: 

Giorno Bilioni di 1narchi ca}'ta Milioni di dollari 

1 3.143 12.9 
2 3.175 9.9 
3 2.325 5.3 
4 2.084 3.8 
5 8.510 14.2 
6 6.726 11.2 
8 4.212 5.0 
9 4.753 3.9 

10 9.280 3.1 
11 17.128 5.6 
12 21.027 5.2 
13 33.605 8.4 
15 28.756 7.6 
16 29.887 7.3 
17 33.565 6.1 
18 56.983 7.0 
19 88.466 7.3 
20 125.500 10.4 
22 157.334 3.9 
23 223.500 4.0 
24 346.889 5.5 
25 602.517 9.2 
26 778.860 11.9 
27 1.384.185 21.3 
29 1.187.538 18.3 
30 1.693.847 26.0 
31 1.502.319 20.7 

8.355.613 255.0 
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Il debito fluttuante cresce a causa dell' aumento delle spese 
del governo tedesco, le quali, a loro volta, SOIlO una funzione 
'del corso del dollaro e del numero indice dei prezzi interni. 

Perciò, dividendo la cifl'a che indica 1'aumento totale du
rante il mese di ottobre per il corrispondente valore Ìn oro 
(1071 marchi oro), si ha una misura approssimata del valore 
medio del marco oro i n ottobre. 

Questo valore medio - 780 l milioni di marchi carta per 
un marco oro - è molto più vicino alla media aritmetica nei 
corsi giornalieri che alla media geometrica o a quella armo
nica. Si noti che questa determinazione indiretta esagera al
quanto il valore medio del marco oro, perchè le spese del 
governo, computate in oro, aumentarono specialmente negli ul
timi giorni del mese quando il valore del marco carta era più 
depresso. 

6. - Ecco ancora qualche esempio di applicazione delle 
tre medie alla conversione j n oro d i somme espresse in marchi 
carta. 

a) Rendi,nento delle imposte. 
Nella tabelJa seguente indichiamo il gettito mensile delle 

imposte in marchi 'carta e in marchi oro. 

Bilioni di 
1923 1nw'chi carta 

Aprile 0,9 
Maggio 1,4 
Giugno 1,3 
Luglio 4,1 
Agosto 86,6 
Settembre 1309,3 
Ottobre 87477,9 
Novembre 33 trilioni 
Dicembre 312 trilioni 

Milioni di ma'rchi oro, secondo la media 
gemnet?'ica ar'monica adtmetica 

150 154 148 
128 132 126 
50 
50 
98 
66 
52 
41 

295 

52 
58 

123 
103 

,248 
60 

297 

48 
41 
82 
50 
12 
34 

293 

Per i primi quattro mesi dell' esercizio finanziario 1923 i 
risultati che si ottengono applicando o 1'una o l' altra delle tre 
medie non differiscono molto tra di loro. Per i mesi successivi 
la media armonica ci dà delle cifre che sono jn contraddizione 
con dei fatti notori. Si sa, infatti, che dal luglio all' ottobre il 
rendimento reale delle imposte, diminuì fortemente. Questo fatto 
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è confermato dall' alldamento delle cifre calcolate mediante la 
media aritmetica, mentre si riflette meno chiaramente nelle cifre 
ottenute mediante la media geometrica. 

b) Entrate ferrovia? 'ie e postali. 

Entrate lm'de delle ferrovie. 

Bilioni di Milioni di mw'chi-o'J'o secondo la media 
1923 7rta1~chi carta igeometdca w'monica aritmetica 

Aprile 0,5 92,8 93,9 91,6 
Maggio 0,7 60,8 62,2 59,4 
Giugno 1,1 43,2 45,0 41,4 
Luglio 3,0 37,2 43,3 30,2 
Agosto 50,5 57,3 71.9 47.9 
Settembre 2512,7 126,7 198,4 96,6 
Ottobre 359.172,1 453,2 1017,7 48,2 

Enb 'ate lorde delle poste, dei teleg1'afi e dei telefoni. 

ivliliw'di di Milioni di mw'chi OJ'O secondo la media 
1923 rnw'chi cal'la geornetJ 'ica armonica aritmetica 

Aprile 67 11,5 11,6 11,3 
Maggio 97 8,9 9,1 8.7 

,.Giugno 170 6,8 7,0 6,5 
Luglio 385 4,7 5,5 3,8 
Agosto 5511 6,3 8,0 5,2 
SeUemure 139 bilioni 7,0 10,9 5,3 
1 otto - 15 nove 6,27 tl'ilioni 628,3 12,2 miliardi 34,2 

La cifra di 453 milioni di marchi, che rappresenterebbe le 
entrate ferroviarie del mese di ottoore, convertita in oro se-' 
condo la media geometrica, è inverosimile. Sì pensi che nel 
primo semestre del 1924" in un regime di tariffe notevolmente 
superiori a quelle dell' ante-guerra, le entrate ferroviarie rag
giunsero appena 300 milioni di marchi oro al mese. E tutti 
sanno che nell' estate e nell' autunno del 1923 le entrate fer
roviarie erano fortemente diminuite, perchè le tariffe non po
tevano adattarsi ,al rapido deprezzamento del marco. 

Analogamente, è addirittura fantastica la cifra di 628 mi
lioni di marchi oro che indicherebbe le entrate postali del mese 
di ottobre. Nei primi mesi del 1924, con tariffe altissime, le 
entrate ammontarono in media a circa 150 milioni di marchi oro. 
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Del tutto assurdi sono i risultati che SI ottengono appli
cando come coefficiente di conversione la media armonica. In
vece la mAdia aritmetica dà, per il mese di ottoLre, delle cifre 
che meglio si accordano con q.uelle dei mesi precedenti e SOIlO 

in armonia col fatto not·orlO del crescente d isa vallZO del lJìlan
cio delle ferrovie e dell'azienda postale durante r ultima fase 
del depI'ezzamento del marco. 

c) Spese del «Reich» per il pe'rsonale del!' amministrazione 
gene]~ale e delle aziende industdal'i. 

1923 
frlilim'di di Milioni di mw'chi 01'0 secondo la media 

ma1"chi carta geometrica m'rnonica al'it'jHe t ica 

Aprile 829 142.1 143.9 140.3 
Maggio 689 63.2 64.7 61.8 
Giugno 1670 66.3 69.0 63.6 
Luglio 13850 166.2 197.6' 138.3 
Agosto 159961 181.4 227.8 151.8 
Settemure 3913 lJilioni 157.3 308.9 150.4 
Ottobre 1,1 tl'ilioni 655.5 3110.9 147.4 

Anche la spesa sopportata dal «Reich» per gli stipendi dei 
propri funzionari è Ull buon indice del deprezzamento della mo
lleta tedesca, perchè, nell' ultima fase dell' inflazione, gli sti
pendi erano aumentati a brevi Intervalli secondo un moltipli
catore dedotto dal numero - indice ciel costo della vita, che 
1'emcio di Statistica calcolava ogni settimana.' 

La media g'eometrica indica, per il mese di ottobre, 653 
miliOll;i di marchi oro; cifra che llon può essere accettata, per
chè implica che il governo tedesco aubia quadruplicato gli sti
pendi -uase di quel mese, i n confronto del settembre! Ancor 
più assurda è la cifra indicata dalla media armollica: 3111 
milioni di marchi oro! Dalla conversione eseguita mediante la 
media aritmetica risultano 147 milioni; cifra che si accorda 
perfettamente con quelle dei mesi precedenti. 

6. - Da quanto precede si può concludere: 

l°) per i periodi di rapida svalutazione del marco nè la 
media armonica dei corsi giornalieri del marco oro espressi in 
marchi carta, né la media geometrica dànno una misura adeguata 
del deprezzamento medio. La media aritmetica è un indice meno 
imperfetto. 
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2°) la media geometrica è caratterizzata da una proprietà 
matematica interessante, ricordata al § l di questa nota (la 
media geometrica cl i UIla serie di termini è eguale al reciproco 
della media geometrica dei reciproci di quei termini), grazie 

alla quale essa è stata spesso raccomandata dagli statistici. Ma 

quella proprietà non è sufficiente a giustificare la scelta della 
media geometrica a preferenza di altre forme di media, come 
mostrano gii esempi' discussi in questa nota. Bisogna verificare 
crnpiJ'icarnente se l'uso di quella media è appropriato o no. 

7. - È facile spiegare perchè nelle applicazioni concrete 
da noi fatte la media armonica e quella geometrica non pote
vano dare dei risultati soddisfacenti. 

Si indichi con al' a2, ... an una serie di somme di mar
chi carta giornalmente spese, o introitate o scamhiate contro 
divise estere o contro merci ecc., e con bI' b2 • •• bn le quan
tità di marchi oro equivalenti, ai corsi giornalieri del marco 
oro Cl' c2 • •• cn • 

Si ha: 

a) 
al + a2 + •.• + Cln 

bI + b2 + ... + bn 

se al = ((2 = . . . a n ; 

b) 

al + a2 + ..• + an 

bI + b2 + •.• + bn 

se bI = b2 = . . . b n ; 

C) 

al + a2 + ... + an 

bI + b2 + ... + bn 

n 
= 

1 1 1 
-+-+ ... +-

Cl C2 Cn 

= 

« se lo scostamento "medio relativo dei valori (( dalla loro 
media aritmetica A è eguale allo scostamento medio relativo 
dei valori b dalla loro media aritmetica B». 



Da ciò si deduce che «secondo che la dispersio[]e relativa 
dei valori è più forte attorno ad A oppure attorno a E, la 
media geometrica è più piccola oppure più grande del l'apporto 
tra le due somme» (1). 

OrLene, in periodi di rapida svalutaziolle di ulla moneta il 
caso al = a2 = ... an deve essere eVIdelltemente escluso; per
ciò la media armonica è illapplicaLile. È ragionevole [lresnmere~ 
inoltre, che in questi periodi la variabilità dei valori b sarà 
minore della variabilità dei valori a. Si osservi)}o in proposito 
le due serie riprodotte nel § 4. In questo caso, il «campo di 
variabili tà » dei valori a si estende da 3, l a 1693,8; mentre 
i limiti della variabilità dei valori b S(HIO 3,1 e 26,0. 

In generale le somme espresse in marchi carta sono molto 
più sensibili alle variaziolli dei corsi che le S01nme espr'esse in 
n~a1'chi O}'o. Certamente, neppure la condizione bl = b2 = ... bn 

è soddisfatta, ma essa è meno lontana dalla realtà - nel caso 
da noi preso in esame - delle altre due condizioni che stanllo 
a base, rispettivamente, della media armonica e dell:t media 
geometrica; e perciò l'impiego della media aritmetica rià dei 
risultati più sodd isfacenti. 

Genova, Università 

(l) Vedi FECHNER, KollekNvmasslehre, Leipzig, ]897, pago 36l. 
Il FECHNER fa osservare che la relazione riferita nel testo - la quale 

è una conseguenza della relazione tra la media aritmetica e la media geo
metrica dimostrata dallo SCHElBNER - non è che approssimatI}, ma che ciò 
non altera praticamente i risultati. 



WOLD. BACKMAN 

Nationalité et aeeroissement de la 
11opulation en Finlande (l) 

(Contribution à l'étude de l'inOuence d ... la nationalité 
SUI" le earaetèI"e démographique de la population 
de .' Ostrohotbnie méridionale, ali polnt de vue 
surtout de la natalité et de la féeondité des tnft
riages). 

La statistique de la Finlande ne permet pas une comparai
son direcLe entre ]es deux llationalités qui halJitent le pays: la 
finnoìse et la suédoise. En effet, la statistique ofticielle est ba
sée sur la commnne comme unité. Cependant, grace au fait que 
la population des commUlles de l' Ostrobothnie méridionale est 
dans la plns grande partie cles cas homogène - suédoise OU 

filllloise - 011 peut tirer de la statistique communale des con
<!lusions applìcables aux deux nationalités. 

Les données primaires ont été fourllies par les bureaux 
des pasteurs des paroisses luthériennes, auxquelR nous avions 
aclressé cles ci rculaires. L'enquète ayant porté seulement sur les 
paroisses I II thériennes, les eh i ffres absolus concernant la popula
tion, les décès et les naissances etc. ne concordent pas exacte
mellt ave c les clliffres officiels, qui embrassellt toutes les parois
ses. Ce fait n'infine cepelldant pas sur le résultat fina!, Jes 
mem hl'es des paroisses non luthériennes représentant un nombre 
extrèmemellt m i nime. 

Plusieurs auteurs ont att:ré l'attention SUl' le phénomène 
rémarquahle que l'accl'oissement de la poplllation a été sensi
blemellt plus taìhle dans les campaglles snédoises que dans les 
campagnes tìnnoises. Le tableau suivant le fait ressortir: 

(1) Cet article représente un resumé d'une etude plus large en snedois, 
ayallt pour tìtl'e: \VOLD BACKMAN, Eu bidrag till kannedomen om natio
naUtetens inve1'kan pa befolkningens i Syd - Ostel'botten demog1'afiska karak
tar, fràmst betraffande nativiteten och den aktenskapliga ('ruktsamheten. 
(<< Arki v fDe Svenska O,sterbotten» Bd I h. 3-4). 
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Population Accroissement 

1880· 1910 1920 1880-1910 1880-1920 

Communes suédoises '103,860 %,002 92,851 (l) 7,6 10,6 (8,2) (1) 

» finnoisl's 167,550 197,673. 20,i ,46t (2) -!-- 17,9 + 22,0 (?-:,1) (2) 

Ainsi, pendallt que la popnlatioll cles communes Slll~doises 

a diminuè de 8,2°/6 pemlalìt la période 1880-1920, elle a aug
menté de 22,1 % dans les COIllUlUlles tJlllloises. 

A notre avis, la dimillution cOllsidél'able de la populatioll 
dans ]' Ostrobotbllie méridiollale suédoise provient des canses 
suivantes : 

a) Émigratioll. Elle a été tl'ès cOJlsidél'alJle POtU Ies ter
ritoires des deux lallgu8s. TOllt porte à croire qu'elle a été 
beaucoup p]us forte pout' Ies snédois que pour les fillllOis. SUl' 
la population inserite aux l'egistres paroissianx la pl'opol'tioll des 
« absents» était ell 1920 de 24,2 % dans les communes SlH)

doises et de 18,3 % dalls Jes finnoises. Si dOlle allcune émigra
tion ne s'était produite, la population actuelle de l' OstrolJothllie 
suécloise serait cl' environ 30,000 pel'so/lnes plus llornhrense qn'ac
tnellement et son ehiffre anrait augmenté, de ] 880 à 1920, 
d'environ 21,000, soit 20,3 %, (D'après le ml'me calcul la po
plllation ftunoise aurait augmellté de 50,3 0/J. La principale 
cause de la climinution de la populatioll est done, 011 le voit, 
l' èmigration. 

b) Déplacements. Ils Ollt causé aux eommnnes suédoises, 
pendallt la seuIe périocìe déeennale 1911-1920, une perLe de 
0,9 % de leur population (801 personnes). 

Nons avons également calculé, à l'aide des rapports offi
ciels, le résultat .du mouvement de déplaeements ponI' la pé
riode décennale 1901-1910. On constate ègalemellt ponI' les 
communes suédoises une perte de 1,444 persollnes. Dans les 
communes fillnoises cette perte était eependanL p]us considèra
bIe: 2,716 personnes pour 1911-1920 et 4, 154 personnes pour 
1901-19 lO. Les déplacements ont donc clonné UJle perte (prin
cipalement par transfert clalls les villes), mais qui est très loin 

(l) Eu ajoutant 1es chiffres des paroisses baptistes, la popu1ation est 
95,274 et la diminution par rapport à 1880, 8,2 %. 

'(2) En ajoutant Ies chitfl'es de la paroisse baptiste de Jurva, la popu
lation en 1920 est 204,603 et 1'augmelltation de 22,1 %, 
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d'avoir l' importance de celle résultant de l'émigration. En effe t 
le chiffre en est beaucoup moins élevé et ]es personnes qui se 
sont déplacées restent en grande partie dalls leur ancienne con
trée, bien qne dans les villes. 

c) Natalité relati vement fai ble. PouI' la période l 9 11-1920 
la nataIité dans l' Ostrobothllie suédoise a été seulement de 26,7 
contre 31,6 pOUI' les commulles fillnoises. Cette fai IJIe natali té 
du còté suédois Il' est pas compensée par une mortalité relative
ment faible, car elle est à peu près la méme dans les com
rnunes suédoises qne dans les filllloises, et rnème légèrement plus 
élevèe (19,9 contre 19,8). L' excédellt des naissances est de 6,8 
dalls les commulles suédoises, et de Il,8 dans les finnoises. 
Dalls les commnnes suédoises la natalité est donc suffisante pour 
con vrir la mortali tè, mais non la perte résultant de 1'émigra
tion (et cles déplacements). Si eÙe avait été aussi èlevée chez 
les suédois que chez les finnois, il yaurait eu pendant la der
nière période décenna]e 29,450 llaissances au lieu de 24,884, 
soit 4,566 de pluR que le chiffl'e 1'èe1. En supposant que la 
me me diffél'ence dans l' excèdent des naissances c1u eòté suédois 
et du còté finnois se soit produi~e pendallt les 3 pèriodes dé
cennales précédentes - et les études de GEORG SCHAUMAN parlent 
en faveur de cette hypothèse - le chiffre des naissances dans 
l'Ostrobothnie suèdoise aurait dù étre supérieur d'environ 18 t OOO. 
A vec cette natali té, Ies campagnes suédoises auraient non seu
lement maintenu, mais encore augmenté sensiblement leur po
pulation, malgré l'èmigration (et les déplacements vers les 
viIles). 

IV. Quelle est la raison de la relativement failJle nataliLè 
suédoise comparée avec les finnois voisins ~ 

Les enquètes mentionnèes plus haut fournissent une rèponse 
concluante. Les raisoIls seraient Ies suivantes: 

a) La natali tè finnoise exprimée par les chiffres cités plus 
haut est évidemment trop élevée. Dalls les communes fillnoises, 
dont nous avons réçu des renseignements SUI' ce point, le nom
bre des naissances à 1'étranger èta i t beaucoup plus élevé que 
dans Ies communes suédoises: 2, l Ofo du total des naissances 
con tre 0,9 % seulement pour les communes suédoises. Ell dédui
sant du total des naissances 1'excédent ainsi obtenu le chiffre 
de la natalité du còté finnois serait diminué de 0,45. Ce fait 
est ainsi d' importance secondaire. 
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b) La nuptialité est moindre chez les suédois II ne chez 
les finnois: 5,5 SUl' 1000 habitants pour les pt'érniers, 6,2 pouI' 
les seconds. Si elle a vai t été allssi élevée chez les sl1édois que 
chez les fillnois: il y aurait eu. vraisemblaulement, pendallt les 
pél'iodes mentionnées, une moyelllle annuelte de 385 uaissances 
en plus, ce qui aUl'ait elevé la llatalité de 0,91 % • 

c) Le nombre des naissances hol's mariage est proportion
nellement moindre dans les communes suédoises que dans les 
fiIllloises: 0,9 ponI' mi Ile pOUI' les premiéres et 1,6 pour les 
secondes. La diffèrence, 0, ì, sera i t clonc la perte de chiffl'e de 
uaLalitè callsée à la population snécloises par ses uonnes moeurs. 

d) Le nomure des mOl'ts -llés (laus les communes suédoi
se s, 2,5 % dll total, est plus èlevé que dans Ies commUlles tin
uoises, 2,0 % seulement. Si le pourcelltage avai t 6té le mòme, 
l'OsLrobothni e' suèdoise aurai t eu chaq ne Glullée 13 enfallts vi \' allts 
de plns, ce qui aurait èlevé ]e chiiJ'l'e de la natalité de 0.13 . 

. e) La fécOlldité des rnariages est 1l10jlldre cllez Ies sné
dois que chez Ies finllois. SUI' 1000 femmes mariées de 15 à 
45 ans le 110m bre cles naissances est de 28ì par an pour Jes 
premiers et de 312 pOll1' les secom!s. Si la f(~condité avai t été 
identique des deux còtés, il serai t flÙ dans l'Ostro buthn i e sué
doise 209 enfallts de plus par all, ce qui aUl'ait 6lev6 la llata
Iitè de 2,24. 

Eu addi tionnant les excèdellts de natali tè énumérés dallS Ies 
5 pal'agl'aphes prècèdellts 011 obtient un total de 4,43, tl'ès rap
proché de la différence r6e11e entre les nataIités suédoise et fill
lloise, 4,9. Le chiffre de 0,91 i lidi què au paragraphe b) est 
très vra isem bla blemen t un . peu trop bas, car la f(-;cond i té dans 
le nombre supposé des mariages supplémentaires aurait cel'taÌ
nement été plus grande que la moyenne pour tons les mariès 
de 15 à 45 ans, ètant donnè que les èpoux, mariés seulement 
9 - l ans, devl'aient ètre plns jeunes et par cOllséquent relati
vement plus fèconds. 

V. Quelles sont les raisons de la moillClre nuptialité du 
còté suèdois? On ne peut pas donner une répollse exacte et 
complète SUl' la base cles matériaux cl ont on cl ispose actuel
lement. Cependallt il ressort deux faits qui ne sont pas sans 
importance à ce point de vue: 

l) De tous Ics cèli bataires hommes dalls Ies paroisses 
suédoises ètaient «a1)sents» 31.4 % ; dans les paroisses finnoises 
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le chiffre correspondant était 20,0 %, Ce fait doit natnrelle·
ment infiner d'une façon tres effective sur la l1uptialité. 

2) Bien que des données complètes manquent sur ce point, 
tout indique que clu còté suédois OlI se mari e pl~lS tardo Le 
nombre annue I cles mariages dt)it par suite etre moindre que 
clwz les nllllois. 

VI. Quant aux raisons de la moindre féconditè des rna
rìages dans les contrées suédoises, i l faut remarq uer : 

l) qu'elle résulte principalemellt- et peut-etre exclusive
ment- de l'àge plus élevé des époux du còté suédois. On peut 
tirer cette conséquence clu fai t que, en 1910 du moins, le llom
bre des femmes mariées de ) 5 à 30 alls est clairement do
minallt dalls les communes finnoises (37 °/0 du total de tous Jes 
époux agés de 15 à 45 ans, contre 32 %). 

2) Que le nombre des céli bataires hommes absents est 
de 19,9 % dans les communes suédoises, et de 17,4 % dans les 
fiIlnoises. Pour les femmes mariées les chiffres correspondants 
sont 13,9 et 12,3. Il Y a donc dalls les comrnunes suédoises 
un plus grand Jlombre de cas où l' hornme seuI est absent, ce 
qui infine naturellement 8ur la fécondité des mariages. 

3) qu' on ne peut signaler aucune influence de raisolls 
d' ordre sociai ou économique. 



c. GIN I e L. LI VI 

Alcuni aspetti delle perdite 
del)' Esercito Italiano illustrati ill base 

ai dati degli «Uflici Notizie» 

SOMMARIO 

1. Sr:opo dell' indagine. Come fu organizzata e condotta 

t. Scopo dell' indagine. - 2. Difficoltà che si dovettero superare. - 3. Il 
funzionamento degli Uffici Notizie. - 4. Gli Uffici Notizie considerati in questa 
ricerca. - 5. Il personale usufl!uito. - 6. Le istruzioni impartite e il metodo 
seguito nella raccolla e nello spoglio dei dati. 

II. Rapporti b'a feriti e ferite, t'}~a malati e malattie, 
e tra invalida ti e in1,alidità 

1. Il numero dei fe'riti e dei malati in ciascun mese seconrlo il numero d'or
tline della ferita o della malattia contratt<l. - 2. ]l numero dei feriti o dei ma
lati fino al principio di ciascun mese secondo il numero d'ordine della ferita o 
della malattia contratta. - 3. I coefficienti di correzione per passare dal numero 
delle ferite, delle malattie) o, in generale, delle invalidità, al numero ùei feriti. dei 
malati o in generale degli invalidati - 4. I coefficif'nti di ripetizione ùelle ferite 
delle malattie e delle invalidità, e il loro aumento col tempo nell' f>sercito ita
liano. - 5. Dei valori presumìhili dei coefficienti di ripetizione negli eserciti 
stranieri. - 6. La rappresentazione grafica dell' andamento dei coefficienti di ri
petiz~one e il progressivo esaurimento fisico dei combattenti. 

III. Distribuzione degli inoalidati secondo il numero, 
la qualità e l'esito delle inoalidità cont'ratte 

1. Frequenza dei milit~ri che furono feriti e malati e loro aumento colla 
durata della guerra. - 2. Fn'quenza dei morti sul totale delle perdite e sue va
naZioni nel tempo. - 3. La pereentuale dei militari che non furono mai invalidati. 
- 4. La composizione dei militari alla fine delle ostilità secondo la loro storia 
sanitaria. - o. Distrihuzione dei feriti e dei malati a diverse date della guerra 
secondo il numero delle ferite e delle malattie contratte. - 6. Qualche dato su 
eserci ti stranieri. 

Jlfetròn - VoI. IV, n. 2 3 
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IV. Rapporti tra 1n01'ti per feJ'ita e nW1,ti pel' malattia 
e t1'a ferite e 'malattie 

1. Il ra'pporto tra morti per malattia e morti per ferita nell' esercito italiano 
e negli altri eserciti. - 2. Il numero delle malattie e delle ferite nell' esercito 
italiano e il rapporto delle seconde alle prime. 

V. Mortalità pe,' fe'i.;ile e m,O}'talità per malattie 
1. - I rapporti tm morti e feriti nelle guerre del passato. - 2. Le pre

visioni sui rapporti tra morti e feriti nelle guerre future, che si facevano prima 
della guerm mondiale, e l'accresciuta micidialità degli strumenti bellici. - 3. I 
rapporti tra morti e feriti nell' ultima guerra per l'esercito italiano e per l'esercito 
francese. Influenza del carattere della guerra e del progresso dell' organizzazione 
sanitaria. ~lit: La mortalità per ferite secondo i dati complessivi sulle perdite e 
secondo i da i degli UfticiNo.tizie. - 5. Le variazioni della mortalità pel' 'ferite 
nei successivI anni e nersuccessivi mesi della guerra. - 6. La mortalità per ma
lattie secondo i dati degli Uffici Notizie e le sue variazioni nei successivi anni 
clelia guerra. - 7. Sue variazioni nei successivi mesi della guerra. - 8. Il rap
porto tra la mortalità immediata e la mortalità consecutiva nella guerra ultima 
e nelle passate. 

VI. La 11wl'talità per ferite e per malattie secondo il nume1'O 
delle fedte o delle malattie precedentemente cont1'atte 

1. La mortalità per malattie cresce col numero delle malattie pl'ecetienti e la 
mortalità per ferite non cresce col numero delle precedenti ferite. - 2. L'influenza 
selettiva delle ferite e delle malattie. 

/' 
VII. La frequenza dei 'Inilital'i già feriti, o già malati, 

tra i feJ'iti, o rispettivamente tra i uialati, di ciascun mese 
1. La fr~quenza dei pluries-malati e dei plu1'ies-(e1'iti tra i malati o i feriti e 

tm gli esposti alle ma.lattie o alle ferite. - 2. V::triazioni mensili nelle frequenze 
d~i plu1'ics-malati e dei plu1'ies-(c1'iti. - 3. Variazioni mensili nella frequenza 
dei plu1'ics-{e1'iti nell' arma di fanteria e nelle classi maggiormente esposte alle 
offese nemiche. 

VIII. L'andamento del nwnero delle fe1'ite 
e delle 'malattie nei mesi successivi 

1. Dati considerati - 2. Concomitanza nelle oscillazioni mensili e contrasto 
nelle tenclenze evolutive del numero mensile delle ferite e delle malattie. - 3. 
L'influenza delle azioni belliche intense sopra la frequenza delle ferite e sopra la 
morbilità. - 4. La stazionarietà della morbilità e la crescente efficacia della pro
filassi. - 5. La diminuzione della fl'l~quenza delle ferite e la crescente economia 
delle vite dei combattenti. - 6. Il rapporto tra ferite e malattie come indice del-
1'esaurimento dei combattenti e le sue variazioni nel tempo e dall'uno all' altro 
esercito. - 7. Le variazioni nel tempo del rapporto tra morti per ferita e morti 
per malattia. 

IX. Delle differenze che i vari distretti presentano nelle frequenze 
delle ferite e delle malattie ripetute 

1. Differente frequenza dei pluries-(cl'iti e dei pluries-rnalati nE'i diversi di
stretti e concordanza tra le differenze che nelle due frequenze si verificano da di
stretto a distretto. - 2. Il differente sforzo a cui furono sottoposti i militari dei 
diversi distretti. 
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1. Scopo dell' indagine. Gome fu ol"ganizzata e condotta. 

I. - Lo scopo primo di questa indagine statistica sulle per
dite dell' esercito dUr'ante la guerra fu quello di integrare i 
dati raccolti dalla autorità militare sul numero complessivo degli 
invalidati o dei morti, sì da avere una visione più precisa delle 
perdite effettivamente sùbìte dall' esercito. 

La eccezionale durata della guerra testè combattuta rende ne
cessaria questa integrazione; ed i n fatti le statistiche complessive 
dei feriti o dei malati, soccombenti oppur no alla invalidità con
tratta, non forniscono punto il numero effettivo dei feriti e dei 
malati, giacchè molti furono quelli che, durante la lunga permanenza 
sotto le armi, incorsero in più di una invaliòità. Queste statistiche, 
come pure quelle di tutti gli altri Stati belligeranti finora pubhli
cate, debbono considerarsi come statistiche delle invalidità e non 
anche come statistiche dei militari lesionati o ammalati. 

L'uno e l'altro tipo di statistiche avrebbero condotto a risultati 
pressochè eguali nelle guer're più brevi combatt,ute nel diciannove
simo secolo, giacchè al militare invalidato durante il periodo delle 
ostilità incombeva una ben piccola probabilità di esser nuovamente 
ferito o di cadere ancora infermo. 

Ben altrimenti è successo in quest' ultima lunga guerra. Il 
numero degli invalidati si discosta sensibilmente da quello delle 
illvalidità, e se ne rende perciò necessaria la determinazione. E 
diciamo necessaria perchè, se da un punto di vista militare inte
ressa principalmente conoscere il numero complessivo delle lesioni 
o dei casi di malattia, giacchè questo costituisce il miglior indizio 
sulla gravità immediata dell~ offese nemiche o sulle condizioni sa
nitarie dell' esercito, il numero degli invalidati interessa principal
mente dal punto di vista demografico ed integra poi 1'esatta co-, 
noscenza delle perdite personali effettivamente subìte dall' esercito. 

La presente indagine si prefigge appunto di fOÌ'nire il mezzo 
per determinare il numero di questi individui, numero che deve 
risultare notevolmente inferiore a quello raccolto in base alle co
municazioni periodiche fatte, ,dnrante la guerl'a, dai corpi mobilitati 
e dai luoghi di cura. 

Questa differenza in meno, lungi dal rendere meno appari
scente lo sforzo sostenuto dall' esercito, apporta invece Ull elemento 
numerico importantissimo per giudicare del sacrifizio personale 
compiuto dai combattenti. Quest.o sacrifizio dovrà intendersi tanto 
più grande, quanto più grande risulterà i l numero delle invalidità 
rispetto .a quello clegli ilwalidati o, in altre parole, quanto più pic-
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invalidati 
colo risulterà il rapporto invalidità' 

È evidente infatti che la probabilità che ciascun militare a
veva di essere ferito o ammalato più volte o di essere ferito e 
ammalato si accresceva, non solo in ragione del prolungarsi delle 
ostilità e della violenza di queste, ma anche in ragione della 
ognora decrescente disponibilità di personale non ancora provato 
dalla guerra, il che importava la necessità di utilizzare individui 
meno robusti, di ridurre i periodi di convalescenza, di rinviare al 
più presto al fronte individui in precedenza feriti o ammalati. 

A prescindere dalla durata della guerra, è evidente che il rapporto 
tra il numero delle ferite e quello dei feriti, tra il numero delle ma
lattie e quello dei malati e in genere tra il numero delle invalidi tà 
di qualunque specie e quello degli invalidati, risulterà tanto più 
forte in quei paesi che poterono fare uno scarso assegnamento 
sulle fresche riserve di personale non ancora chiamato alle armi. 

Questa indagine dunque, oltre a fornire il mezzo per precisare 
le perdi te del nostro esercito, ill ustra 1'intensità dello sforzo da 
esso compiuto, giacchè segue passo passo, pei quarantadue mesi 
della nostra guerra, il progressivo rimpiccolirsi del suaccennato 
rapporto, determina mese per mese lo sta to degli invalidati, di
stinguendoli secondo il numero delle ferite o delle infermità COll

tratte, e determina pure la sempre crescente freq uenza dei milital'i 
che durante la loro permanenza alle armi furono feriti e caddero 
anche ammalati. 

Altre notizie complementari si troveranno nelle pagine che 
r seguono, come ad esempio ,il variare della mortalità per ferite o 

malattie nei diversi periodi di tempo e le differenze nel sacrifizio 
persollale sostenuto dai militari ascritti a classi o ad armi più 
provate in confronto degli altri. 

2. - Le difficoltà superate per condurre a termine queste 
ricerche non furono lievi. Anzitutto la mancanza di uno schedario 
unico relativo a tutti gli invalida ti dell' esercito impediva in modo 
assoluto una rilevazione completa, concernente cioè la totalità delle 
perdite. Si è quindi dovuto ricorrere a schedari parziali disseminati 
nel territorio. Non si è potuto fare assegnamento su un personale 
unico, il che ha reso necessaria la più accurata sorveglianza per 
ottenere una rigorosa uniformità nel metodo seguito. 

Questi schedari poi, per rispondere allo scopo, doyevano, per 
così dire, raccogliere integralmente tutta la storia sanitaria dei 
singoli invalidati. Non erano quindi u tili ~zabili quelli isti tuiti tar-
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divamente o quelli tenuti da enti che si occupavano solo tempo
raneamente degli invalidati. 

Schedari che potevano egregiamente servire allo scopo erano 
quelli esistenti presso taluni « Uffici per le notizie alle famiglie dei 
militari» nei quali si andavano raccogliendo, in schede tenute in 
rigoroso ordine alfabetico, tutte le notizie relative a quegli inva
lidati, già dimoranti nella zona in cui 1'Ufficio Notizie esercitava 
la sue opera pietosa. 

La disinteressata e volonterosa collaborazione del personale di 
q uesti Uffici rese possibile la raccol ta di una copiosa massa di os
servazioni. D'altra parte, la compet.enza in materia di questo per
sonale assicurò la più esatta interpretazione delle notizie e quella 
rigorosa unicità di metodo, condizione indispensabile di ogni rile
vazione statistica. 

La forzata incompletezza del!' indagine non danneggia gl'an che 
il risultato di questo studio. Essa abbraccia, come vedremo, oltre 
mezzo milione di invalidità e circa quattrocentomlla invalidati, ap
partenenti a differenti regioni del Regno. Non abbiamo d'altronde 
tralasciato di confrontare, ogni qual volta ci è stato possibile, i ri
sultati da noi ottenuti· con quelli provenienti da altra fonte, in 
modo da verificare se, e fino a che punto, potevano ritenersi 
rappresentativi delle condizioni generali di tutti gli invalidati del
l'esercito. 

3. - Ma, prima di iniziare l'esposizione dei risultati, è neces
sario dire qualcosa sul funzionamento degli «Uffici Notizie» spe
cialmente per ciò che riguarda la raccolta delle informazioni. 

Gli Uffici Notizie, sodi per iniziativa privata subito dopo la 
dichiarazione della nostra guerra~ avevano lo scopo di fornire alle. 
famiglie dei militari mobilitati, o comunque sotto le armi, infor
mazioni sulla sorte dei loro congiunti. 

Perchè questo scopo potesse essere utilmente conseguito fu 
pl'ovveduto alla creazione di un gran num~ro di uffici, oltre 5009, 
in tutto il Regno, collegati tra loro in una gerarchia ben salda, 
ma altrettanto semplice. 

Fu isti tui to così: 

a) Un Ufficio centrale a Bologna, la sede più adatta per la 
pronta raccolta delle notizie provenienti dal fronte; 

b) 16 Uffici di sezione nelle città sedi di comando di corpo 
. d'armata tenitoriale (l) allo scopo di aiutare l'Ufficio centrale 
nella organizzazione e direzione degli uffici locali. 
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c) 133 Uffici di sottosezione in tutte le altre sedi di distretto 
militare e nelle città dove risiedevano Depositi di reggimento o 
grossi centri ospitalieri. Essi avevano il duplice incarico di accen
trare, ordinare e diffondere le notizie relative ai militari apparte
nenti al distretto del luogo e di raccogliere e trasmettere agli altri 
uffici le notizie sui militari ricoverati nel territorio stesso; 

d) circa 4900 Uffici o Gruppi corrispondenti (affidati talora 
per rappresentanza a Comitati, Istituti o a persone volonterose) 
disseminati anche nei più piccoli centri abitati, allo scopo di prov
vedere ad una più minuta diffusione delle notizie avute o ad, una 
più sollecita raccolta delle richieste di informazioni. 

La fonte più importante di notizie era costituita dai cappellani 
militari di tutti i reparti mobilitati e dei luoghi di cura, i quali 
trasmettevano giornalmente all' Ufficio centrale di Bologna i nomi 
dei militari entrati o defunti nelle sezioni di sanità, nelle ambu
lanze, negli ospedali o ospedaletti da campo, nonchè dei feriti, dei 
dispersi e dei morti sul teatro delle operazioni. L'opera dei cap
pellani militari, affidata in principio alla loro carità ed al loro 
zelo, disciplinata in seguito da obbligatorie disposizioni del Mini
stero della guerra, era già tale da garantire una completa rac
colta delle notizie concernenti le invalidità di tutti i militari. Ma 
questa veniva ad ogni modo integrata da comunicazioni fatte da 
tutti i centri territoriali di mobilitazione, dalle ricerche degli stessi 
Uffici Notizie e dall' opera delle dame visitatrici durante le loro 
pietose visite ai luoghi di cura. 

Cosicchè, quando gli schedari degli Uffici di sottosezione erano te
nuti in rigoroso ordine alfabetico e non venivano alleggeriti delle noti
zie ormai vecchie e quindi di nessuna immediata utilità, si aveva in 
essi la registrazione di tutte le morti, ferite e malattie verificatesi 
tra i militari già risiedenti nella zona di competenza -dell' Ufficio. 

Diveniva inoltre possibile seguire 1'invalidato in tutti i suoi 
passaggi pei diversi luoghi di cura, dal momento in cui era ca
duto ferito o malato fino al suo ultimo ricovero nel centro ospita
liero territoriale; chè le inevitabili lacune o inesattezze di questa 
o quelIa notizia, agli effetti della presente indagine, potevano subito 
completarsi o correggersi con le altre informazioni pervenute via via 
che il militare transitava, a mo' d'esempio, dalla sezione di sanità al
l'ospedaletto da campo e di qua agli altri luoghi di cura territoriale. 

(l) E per speciali ragioni anche a Cagliari, Catanzaro, Udine e Venezia. 
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La continuità dell' opera prestata dagli Uffici ~otizie ha inoltre 
assicurato la raccolta di tutte le invalidità eventualmente riportate 
dai singoli militari, e si può ben dire che in tal uni di questi sche
dari fosse registrata la più completa documentazione della storia 
sanitaria di ciascun invalidato; 

4. - Nella mancanza di uno schedario generale formato 
dall'autorità militare si sarebbe potuto eseguire egualmente una 
rilevazione completa da uno spoglIo dello schedario dell' Ufficio 
centrale di Bologna o degli schedari degli 88 Uffici di sottosezione 
istituiti nelle sedi di distretto. 

Ma tanto quello di Bologna come gran parte di quelli distret
tuali furono dovuti sgombrare, per necessità pratiche, dalle notizie 
già raccolte e che, col passare del tempo, non avevano più alcun 
interesse immediato. 

Si poterono tuttavia utilizzare undici schedari distrettuali e 
precisamente quelli degli Uffici Notizie di: Ivrea, Novara, Varese, 
Vicenza, Parma, Forlì, Modena, Lucca, Perugia, Spoleto e Trapani, 
il che permise di osservare 537.656 invalidi tà, di cui 197.276 feri te 
o morti per ferita, e 340.276 malattie o morti per malattia. 

Eccone la dis tribuzione per Distretto. 

Numero delle invalidità osservate in base allo spoglio degli 
schedari di 11 U tfìci Notizie 

Ferite Malattie In Distretto o morti per o morti per complesso ferita malattia 

Ivrea 8.093 10.662 18.755 
Novara. 23.041 35.906 58.947 
Varese. 19.363 29.073 48.436 
Vicenza (l) 26,733 38.891 65.624 
Parma. 17.033 28.662 45.695 
Forlì 21.268 46.985 68.253 
Modena 16.491 ;)6.917 5R408 
Lucca 17.380 33.270 50.650 
Perugia 17.662 24.878 42.540 
Spoleto. 13.414 27.865 41.279 
Trapani (2) 16.798 27.271 44.069 

Totale 197.276' 340.380 l 5:n.656 

(l) La rileva~ione si arresta al l° Giugno 1918. 
(2) La rilevazione si arresta al l° Settembre 1918. 
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6. - Le operazioni di spoglio degli schedari vennero affidate, 
come si è detto, al personale degli uffici stessi, condizione questa 
molto vantaggiosa per un' esatta rilevazione, in quanto che la in
terpretazione delle notizie raccolte nelle schede, interpretazione 
non seevra di difficoltà, veniva fatta dalle persone stesse che le 
avevano compilate. Queste espletarono l'impegno volontariamente 
assunto con la più grande diligenza ed esattezza, nonostante la 
difficoltà del lavoro. 

Si pensi che per ogni invalidato doveva tenersi conto del nu
mero delle ferite e malattie e della data di queste; oceorreva 
notare se 1'invalidità aveva oppure 110 determinato la morte ed 
infine occorreva distinguere i militari che furono solamente feriti 
o solamente malati da quelli che furono feriti e malati, tenendo 
conto della data in cui queste due sfavorevoli condizioni venivano 
a cumularsi. 

6. - Il lavoro venne eseguito sulla guida dì istrllzioni che 
giova riportare qui in riassunto: 

Per lo spoglio degli schedari vennero usati dei prospetti simili 
al seguente, divisi in tanti specchietti parziali per quanti erano i 
mesi trascorsi dall' inizio delle ostilità. Ciascuno di q uesLi spec
chietti era a sua volta suddiviso in sei caselle trasversali ed in 
due colonne longitudinali. 

Nella prima casella trasversale, dovevano essere segnati i mi
litari che, nel corso del mese, erano ,paduti ammalati o erano stati 
feriti per la prima volta; nella 2\ 3a, 4!!. e 5&, quelli ammalati o 
feriti rispettivamente per la 2\ 3"-, 4a e 51\ volta (l). 

Nella sesta casella, doveva nuovamente tenersi nota di quei 
militari che, nel corso del mese, risultavano invalidati per la prima 
volta. Non vi si dovevano segnare perciò i rnilitari che, pure es
sendo stati feriti per la prima volta, erano stati in pl'ecedenza 
ammalati, non quelli che, ammalati per la prima volta, erano stati 
in precedenza feriti. 

Inoltre, secondo che l' in validi tà riportata dal militare fosse 
stata oppur no causa della morte, l'invalidità stessa doveva essere 
registrata, a seconda dei casi, nella parte di ciascuna casella de
limitata dalla seconda o prima colonna. 

(l) La quinta casella fu costruita un po' più' ampia delle altre per 
p~rmettere una eventuale separazione dei militari feriti o malati per più 
di 5 volte. Ma questo caso non si dette mai. 
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Pel' la registrazione vennero usati i seguenti segni convenzionali 

(. - Un punto per la malattia. 

/ ) - Una lineetta per le ferite. 

o ) - Un piccolo cerchio per i militari morti per malattia 
ma in precedenza feriti. 

( + ) - Una crocetta per i militari morti per ferita, ma in 
precedenza ammalati. 

Per le altre morti, un puntino o una lineetta secondo che 
erano state causate da una malattia o ferita. 

A maggior chiarimento ecco qualche esempio di registrazione 
dei casi più complessi che si potevano presentare : 

Se la seheda o le schede relative al militare M. N. indicavano 
che egli fu ferito nel Luglio 1915, che fu ferito una seconda volta 
nel Gennaio del 1916 ed infine che riportò una terza ferita nel
l'Agosto del 1917, in seguito alla quale cessò di vivere, i segni 
convenzionali dovevano distribuirsi così: 

LUGLIO 1915 GENNAIO 1916 AGOSTO 1917 

Sopra v- Morti viventi 
Soprav- Morti viventi 

Sopra v- I 
viventi Morti 

/ 

/ 

/ 

I 

/ 

Suppongasi ancora che il militare O. P. fosse caduto amma
lato nel Novembre del 15, fosse stato ferito nel Maggio del 17 e 
(osse morto per una seconda ferita riportata nel Dicembre del 17: 
i segni dovevano essere collocati nel modo seguente: 
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NOVEMBRE '1915 MAGGIO 1917 I DICEMBRE 1917 

Soprav-
Morti viventi 

Sopra\'- Morti viventi 
Soprav- Morti viventi 

• / 

+ 

• 

Invece per un altro militare ammalatosi, poniamo il caso, nel 
Gennaio del 16, ferito nell' Agosto dello stesso ~nno e morto per 
malattia nell' Ottobre del 18 si dovevano fare le seguenti regi
strazioni: 

GENNAIO 1916 AGOSTO 1916 OTTOBHE 1 ~)18 

Soprav-
Morti viventi 

Soprav- Morti 
viventi 

Sopmv-
Morti viventi 

• / 

o 

• 

. Come è facile intendere, i segni fatti nell' ultima casella, chiave 
per la determinazione del numero dei feriti e malati, erano una 
ripetizione di quelli fatti nella prima casella purchè non si trat
tasse dì militari ammalati per la prima volta, ma in precedenza 
feriti, o di feriti per la prima volta, ma in precedenza ammalati. 

Il metodo seguito consentiva 1'uso di un solo prospetto per 
qualunque invalidità e qualunque fosse stata la storia sanitaria 
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degli invalidati e semplificava di molto la operazione di spoglio. 
Fu così possibile di raccogliere, pur con personale e mezzi limita~ 

tissimi, una vasta massa dì osservazioni. 
I prospetti di spoglio man mano che venivano riempiti erano 

a noi inviati e sottoposti ad una prima verifica per la correzione di 
quegli errori materiali di rilevazione facilmente avvertibili. Si proce
deva quindi nel modo che ora si dirà alla compilazione di prospetti 
definitivi. Sia per la verifica dei dati e la correzione degli errori, sia 
per la compilazione dei prospetti definì tivi, ci fu di valido aiuto il 
personale dell' Ufficio Storiografico della Mobilitazione (Sezione Sta-
tistico- Economica). . 

Non si dimelltichi che, secondo lo scopo principale di questa 
indagine, occorreva determinare al principio di ciascun mese e per 
tutta la durata della guerra: 

a) il l'apporto dei feriti o dei malati al numero complessivo 
delle ferite e delle malattie, 

b) il rapport.o degli invalidati (feriti o malati che fossero) 
al totale delle invalidità, 

c) il numero dei militari che furono solamente feriti o sola
mente ammalati o che furono fel'Ìti e caddero ammalati. 

Per tutte queste notizie occorreva poi distinguere tra soprav
viventi e morti. 

Dai prospetti di sp()gIio furono ricavati anzitutto due primi 
prospetti (1 e II), uno per i feriti, 1'altro per i malati, in cui erano 
registrati gli invalidati di ciascun mese secondo il numero delle ferite 
o malattie contratte, nonchè le unità raccolte nella sest.a casella dei 

Prospetti I (F eri tl) e II (AI alati) 

Militari feriti (o malati) per la Militari feriti 

l" volta 2" volta 3" volta 4" volta 5" volta 
(o malati) 

per la prima 
MESE 

> ç;,:; > ~ > ~ > ::.-1 > r.:l 
volta in 

> ....:< ;;. < ;;-
~ > ..:l ;;. ..:l precedenza 

cè -< <Il cè ...., cè ~ (\j ..., ~ non malati ... ... E-< ... ... E-< ... ... E-< ... .... E-< .... .... E-< o. o o o.. o o o.. o o o.. o o o.. o O (o feriti) o 
~ E-< o 

~ E-< o 
~ E-< o ;21 E-< o 

~ E-< rJ) rJ) 1Z! 1Z! 1Z! - - - - - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Maggio 15 
Giugno 
Luglio dati ricavati dai prospetti di spoglio 
Agosto 
...... l R casella 2& casella 3" casella 4" case Ha 5" casella 6' casella , 
...... 
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prospetti di spoglio (malati per la prima volta in precedenza non 
feriti, feriti per la prima volta in precedenza non malati). 

Altri due prospetti- III (feriti) e IV (malati) - del tutto simili 
ai precedenti, ma ottenuti procedendo per somme successive dei 
dati delle singole colonne - fornivano il numero complessivo delle 
avvenute invalidità al principio di ciascun mese: 

Prospetto III (lerite) e IV (malattie) 

Ferite (o malattie) che invalidarono i militari per la Militari feriti 

la volta 2" volta 3" volta 4a volta 5& volta (o malati) 
per la prima 

DATA ...; ~ ...; Q) 
>:il ;..: 2 ...; 2 >:il ...; ~ >:il 

volta in 
>:il t: >:il o.. r-.. ...:l o.. ...:l ç::.. r-.. 

...:l 
ç::.. r-.. ...:l o.. .... ...:l precedenza o o o o 

~ o o o o o o 
~ 00 El ~ rfJ El fil El < 00 El < w 8 non malati E-< E-< E-< E-< E-< 

~ ~ o ~ ~ o ~ ~ O ~ ~ O ~ ~ O (o feriti) o o E-< o o E-< o o E-< o o E-< o o E-< t) t) t) t) t) t) t) t) t) <:.l - - - - - - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

l° Giug.15 

,. Luglio 

,. Agosto 

........ 

I I I ......... I I J I 
Appare evidente 

a) che la eolorma 3 di questi due ultimi prospetti indica 
quanti erano al principio di ciascun mese i militari feri ti o malai i 
in tutto il precedente periodo delle invalidità: 

b) che mese per mese la somma delle colonne 3, (), H, 12 
e 15 fornisce il nllmero totale delle ferite o malattie riportate dal 
corrispondente numero d' invalidati. 

c) che, sommando mese per mese i dati delle colonne 16 dei due 
prospetU, si ottiene il numero degli invalidati, mentre il numero delle 
invalidità è costituito dalla somma delle malattie e delle ferite. 

Fu cosÌ costruito il seguente prospetto V, il quale risponde ai 
quesiti a e b precedentemente espressi. 

Prospetto V. 

Feriti Malati Feri ti o Malati 

DATA 

1 8 9 

~ Il :8 ~o:§ ~ :-§ ~ ~:"S 
~ ~ ~ ~ ~ 

1 _______ / __ 2 __ 1 ~ ~.S 1-2 --3 -4 -5 -6 --7 I 
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Le registrazioni eseguite nella Ba casella dei prospetti di spo
~.dio, che è quanto dire le cifre delle colonne 16 dei prospetti III e 
IV, permettono di determinare al principio di ciascun mese il nu
mero dei militari che risllltarono feriti e malati. 

Infatti queste due colonne indicano il numero dei militari per 
i quali la prima o 1'unica invalidità contratta fu una ferita (nu
mero che indicheremo con f) o pei quali la prima o l'unica inva
lidità fu una malattia (numero che indicheremo con fn). Ne con
segue che, se F indica il numero totale dei feriti al principio di 
ciascun mese, M quello analogo dei malati (cifre note), F - f + M - rJl 

darà il numero dei militari che furono feriti e malati. 
Per differenza è poi facile risalire al numero degli invalidati 

che furono solamente feriti, o che caddero solamente ammalati. 
Il diverso segno usato per la registrazione dei militari morti 

per ferite, ma in precedenza malati (+), o di quelli morti per ma
lattie, ma in precedenza feriti (o), ha assicurato per ogni ~afegoria 
di invalidati (solamente feriti, solamente malati, malati e feriti) la 
distinzione tra sopravviventi e morti. 

Si è così costruito il seguente VI prospetto che completa le 
notizie formanti 1'oggetto di questa indagine: 

Prospetto VI. 

Solamente Solamente Feriti e malati Totale degli invalidati feriti malati 

DATA 
morti morti 

;;.: til ;;.: til ;;.: ;;.: f;i1 
~ ~ ~ ~ ~ til ~ ~ 
~ < ~ .... < <Il ~ .~ til ~ ~ .~ .~ \il < 
~ -' E-< l'< 

..., 
E-< l'< < 2- E-< o.- 1'-0 o.- ~ o.- ~ E-< ~ ~:: ~ o o o o o o o ;:; ~-' < O o ~ 

o 
00 ~ E-< w. ~ E-< w. ..... <l) <Il 

E-< W. (l) <Il 
E-< E-< 0.--;; E-< 0.--

~ O 1'-0 <Il o 
(l) S E-< 

<l) S E-< o.. o.-- - - - - - - - - - - - - - -

Il sistema seguito, che a prima vista può sembrare piuttosto 
intricato, risultò in pratica semplicissimo. Esso ha reso forse più 
difficoltosa la formazione delle tabelle definitive, ma ogni altro 
procedimento avrebbe reso molto lenta la raccolta delle unità, in-

\ gombranti i prospetti di spoglio e per conseguenza molto pjù fre
quenti gli irreparabili errori di registrazione. 
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D'altra parte la stessa lettura delle notizie trascritte sulle 
schedine era cosa tutt' altro che priva di difficoltà ed altre detta
gliate istruzioni pI'ovvedevano ad evitare equivoci ed errori di in
terpretazione. Eccole in riassunto: 

1. - Gli Uffici Notizie dIstrettuali tenevano di solito conto 
sullo schedario delle informazioni relative a mili tari ricoverati in 
Dspedali del luogo o a quelli provenienti dai depositi vicini. Ne 
conseguiva che per detti militari, e precisamente per tutti quelli 
che non avevano il loro domicilio civile nel Distretto, mancavano 
tutte le notizie antecedenti e susseguenti al loro passaggio per gli 
ospedali o per i Depositi del luogo. Fu quindi disposto che doves
sero rileval'si soltanto le invalidità contratte dai militari apparte
nenti al locale Distretto. 

Dovevano del pari trascurarsi quelle notizie relative a militari 
di cui mancava 1'indicazione del Distretto, a meno che non fosse 
risultato per altra via che la famiglia risiedeva neIIa zona del
l'Ufficio Notizie. 

Queste esclusioni erano piuttosto frequenti, cosicchè la presente 
rilevazione non deve ritenersi completa neppure per g-li Il Distretti 
considerati; il numero complessivo dei feriti, malati e morti tra la 
popolazione In ili tare di questi centri di reclutamento è da l'i tenersi 
per un buon terzo superiore a quello che figura in questa indagine. 

2. - Le congelazioni, cOlltusioni o distorsioni e gli annegamenti 
dovevano essere registrati come ferite, poichè come tali venivano 
eonsiderati nelle statistiche delle perdite fatte, dalla Direzione Ge
nerale di Sanità Militare presso il Ministero della guerra. 

3. - Nella lettura delle notizie relative ad ogni singolo mili
tare, si doveva avere l'avvertenza di non interpretare i successivi 
passaggi deli' invalidato da ospedale ad ospedale come altrettante 
invalidità. La data e la natura dell' invalidità stessa, quasi sempre 
ripetuta in occasione di tutti i trasferimenti, costituivano in generale 
indici sufficienti per decidere se si trattava, oppur no, di infermità 
nuova. 

4. - Tuttavia i postumi di ferite o di congelazioni, ecc., come 
pure le ricadute in malattie precedenti, dovevano considerarsi co
me nuove infermità. 

5. - Se per l'incompletezza della notizia non si poteva pre
cisare se 1'invalidità riportata dal militare fosse stata ulla ferita 
o una malattia, non doveva farsi registrazione, non solo per quella 
illvalidità, ma anche per tutte le altre invalidità che il militare 
avesse eventualmente riportato. 
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Tuttavia, poichè una eccessiva esclusione di notizie di questo 
genere poteva danneggiare la rappresentatività della rilevazione 
(data che la probabilità dell' esclusione era maggiore per militari 
che avevano una storia sanita1'ia più lunga) si consigliava il per
sonale a valersi della denominazione del reparto o dell' ospedale 
ove il militare era stato ricoverato, a considerare che i morti de
nunziati dal cappellano del reggimento mobilitato erano di solito 
morti per ferite, che i militari affetti da infermità croniche erano 
più volte ricoverati per la stessa causa. 

Con questa guida, e anche per la pratica ed il continuo con
tatto del personale degli uffici con le famIglie degli invalidati, si 
potè eliminare una delle più gravi cause di perturbazione. 

6. - Un altro grave inceppo era costituito dai numerosi di
spersi. Si pensò quindi di far registrare questi militari con un segno 
speciale, da collocarsi nei prospetti di spoglio, come se si fosse 
trattato di morte per ferita, e ciò nell' intento di integrare a guerra 
finita, o quando fosse stata nota ]a sorte di questi militari, i dati 
relativi alle morti. Questa integrazione venne eseguita nei limiii 
del possibile dagli uffici stessi, i quali, cessate ]e ostilità, continua
rono ad aggiornare gli spogli secondo le notizie che continuavano 
a pervenire. 

II. Rapporti tra feriti e ferite, t'ra malati e malattie, tra invalidali 
ed invalidità. 

I. - Passiamo adesso ad un esame dei risultati e comincia
mo dallo scopo principale di questa indagine, cioè dalla costruzione 
di un coefficiente di riduzione che permetta di determinare, in base 
al numero delle ferite, delle malattie o delle invalidità, il numero 
dei militari feriti, malati, o comunque invalidati. 

Il prospetto I riporta il numero delle ferite verificatesi in ciascun 
mese, distinguendole secondoché si fosse trattato della prima, se
conda, terza, quarta, o quinta lesione riportata dal militare. 

Nessun combattente cadde ferito più di cinque volte. 
Non parrà strano che fino dal mese di giugno del 1915 si siano 

cominciati ad avere i primi militari lesionati per la seconda volta~ 
La presente indagine riguarda per certo tutti i feriti, anche quelli 
curati per lesioni di piccola entità presso gli enti di sgombero o 
di cura più vicini alle linee, e tosto rinviati al loro posto di combat
timento. D'altra parte non màncavano gli animosi che, pur feriti e 



273 

curati nei posti di medicazione, non volevano allontanarsi dal luogo 
del pericolo. 

Così militari feriti per la terza volta cominciano a fare la ln!'o 
comparsa nell' ottobre del HH5, e quelli (eriti per la quarta e 
quinta volta rispettivamente nel maggio e ottobre del 1916. 

Anche relat.ivamente ai militari malati non si è dato il caso 
di individui ricoverati Ilei luoghi di cura per più di cinque volte 
(vedi prospetto II). 

Risulta evidente da queste cifre l'effetto dell' epidemia influen
zale scoppiata negli ultimi mesi del 1918. Dal settembre di quel-
1'anno le ci fre dei malati subiscono un repentino aumento, e più 
anCOl'a aumenta la mortalità; ma di questo parleremo meglio in 
seguito. 

Le colonne nQ 16 dei prospetti I .e II riportano, come si è 
detto, il numero dei feriti (o malati) per la prima volta che nOIl 
erano stati in precedenza malati (o feriti). Questi dati costituiscono 
la chiave per determinar'e il numero dei militari che incorsero 
nell' una e l'altra invalidi tà, nonchè il numero' degli invalidati i n 
genere. 

2. - I prospetti III e IV, 1'uno relativo ai feriti, l'altro relativo 
ai malati, sono stati ottenuti dai due precedenti per mezzo di som
me successive e danno, al principio di ciascun mese, il numero di 
ferite o di malattie verificatesi nel periodo immediatamente pre
cede n te (l). 

Per il momento interes~a contrapporre il numero delle invali
dità a quello degli invalidati; ora, mentre quest'ultimo è dato 
mese per mese dalla colonna 3, il primo è facilmente ricavabile 
sommando, mese per mese, i dati delle colonne 3, 6, 9, 12, 15. 

Il numero degli invalidati, feriti o malati che fossero, si deter
minerà facilmente sommando mese per mese i risultati delle co
lonne 16 dei due prospetti, mentre il numero complessivo delle 
invalidità verificatesi dall' inizio della guerra alle diverse date sarà 
fornito dalla somma delle situazioni mensili delle ferite e delle 
malattie. 

(l) Si badi che questi prospetti non indicano già il numero dei mili
tari feriti o malati, IlIIR, due, tre volte ecc., bensÌ quello dei militari che 
caddero fel'iti o malati almeno una volta, almeno due volte ecc. 

Similmente le colonne dei sopravviventi e morti non indicano quanti 
dei militari fel'iti o malati almeno una, due, tre volte ecc. soccombettero 
o sopravvissero, ma indicano quanti dei detti militari feriti o malati mo
rir'ollo o sopravvisséro al momento della prima, seconda. terza invalidità ecc. 

Metron - VoI. IV, n. 2 4 



274 
~ 275 

PROSPETTO I . 
Militari ff!riti in ciascun 'inese secorldo ! il numero delle ferite già 'riportate 

M i I i I a l'i f e l' i t i per l a 
Militari . 

t'el'ili per la 
Mese 

. 
F volta 2a volta I i I 

5a volta 1 a volta in 3a volta 4a volt.a I precedenza ---I ~ 
~ l' llon 

Sopravv. Morti Totale Sopravv. Morti Totale I 
Morti Totale Sopravv. Morti Totale I Sopravv. Morti Totale malati 

! 

Sopravv. 
~ 

I 

~ 1 2 3 4 5 6 i 7 8 9 10 11 13 14 15 16 I 

ii 

- I 
Maggio 1915, 62 18 80 - - - :' - - - - - - - - 80 I Giugno » 594 163 757 3 - 3 

I - -- - - - - I 
- - - 727 Luglio » 3049 408 3457 3 1 4 - - - - - - - - - 3230 Agosto » 3102 469 3571 7 4 11 : 

- - --- - - - 3473 ' I - - -Settembre» 2581 330 2911 11 4 15 - - - - - I - - - - 2827 'I Ottobre lO 4425 866 5291 20 10 30 1 - 1 - - - - -- - 5038 NOYembre :. 7753 1236 8989 

I 

79 24 103 - - - - - - - - - 8434 13 83 ~ Dicl'mbre » 5554 729 6283 70 
;1 2 - 2 - - - - - - 6081 Gennaio 1916, 2436 313 2749 96 18 114 3 - 3 I - - - - - - 2602 Febbraio » 1475 214 1689 111 19 130 2 - 2 -- - - - -"- - 1556 Marzo » 1856 535 2391 143 22 165 
~ 4 2 6 - - - - - - 2137 Aprile » 2143 323 2466 183 22 205 7 4 11 - - I - - - - 2267 I Milggio » 4555 783 5338 

I 
265 3C 295 11 1 12 2 1 3 -- - - 4t)27 Giugno » 7474 I 1387 8861 412 58 470 15 2 17 - - - I 

- - - 8160 Luglio » 7693 1238 8931 429 73 502 15 1 16 2 - 2 - - - 8245 7934 1255 9189 476 105 581 35 11 

I 
46, 1 1 1 1 2 8324 

Agosto » .. ' --Settpmbre » 6180 889 7069 407 66 473 43 5 48 3 -- 3 3 -- 3 6426 Ottobl'e » 5467 840 6307 424 82 506 40 9 49 3 1 4 - - - 5757 Novembre» 5363 789 -6152 432 71 
I 

503 38 $) 47 2 - 2 - - - 5494 Dicembre 3213 446 3659 I 346 44 390 37 4 41 2 2 3 3 3274 
» 

I Il 
- ; -Gennaio 1917. 2265 246 2511 284 16 300 38 7 45 5 - 5 

I 
1 - 1 2183 Ft-'bhraio lO 2184 221 2405 315 22 337 i·- 26 3 29 3 2 5 1 - 1 2119 2632 318 22 340 I Marzo lO 2378 254 I 31 7 38 5 1 6 2 - 2 2348 Apri p » 2180 240 2420 308 23 331 

r: 

42 $) 51 3 1 4 1 1 2 2124 Maggio li> 8525 1220 9745 948 133 1081 131 22 153 9 2 11 I 5 - 5 8568 Giugno 1> 8229 962 9191 801 108 909 129 10 139 13 4 17 i 3 -- 3 7794 3589 459 4048 437 51 488 i 

65 14 6 6 3500 
Luglio » 

I,; 9 74 13 1 -7748 1437 9185 781 127 908 130 13 143 5 3 8 : 2 2 4 7993 
Agl1sto » 
Sf'ttembre » 7506 957 8463 840 107 947 119 15 134 10 5 15 11 - 11 7341 3552 506 4058 475 53 - 528 63 14 77 15 2 17 1 2 3 3573 
Ottohre » 

3442 490 3932 477 49 526 Novembre» 78 11 89 $) - 9 4 I - 4 3366 Dicembre» 4146 625 4771 438 46 484 93 7 100 14 1 15 2 - 2 4235 Gennaio 1918. 2805 332 3137 320 35 355 52 10 62 8 - 8 2 - 2 2737 Febbl'aio 1836 174 2010 292 17 309 47 6 53 'ci 2 6 ~ - 1 1567 
» 

1264 144 1408 232 21 253 
! 1185 

Marzo » 
200 49 4 53 6 - 6 1 - 1 Aprilt> ,. 988 85 1073 186 14 36 4 40 2 1 3 -

I 

- - 934 1116 126 1242 205 17 222 37 6 43 8 2 10 2 - 2 1027 
Maggio » 
Giugno(l) :. 3496 665 4161 506 78 584 90 14 1n4 30 1 31 6 -- 6 3152 2279 392 2671 374 46 420 79 13 92 19 2 21 3 - 3 2271 
Luglio :. 

194 1072 197 1269 176 18 I 30 2 32 10 10 2 2 1032 Agosto » 
168 I·, - -St-'ttt-'m_ (~) 1> 803 137 940 143 25 27 5 32 4 2 6 - - - 659 1184 279 1463 195 44 239 l 30 10 40 4 1 5 2 

I 
2 1226 Ottobre :. 

181 
I 

-Novembre» 1151 220 1371 149 32 23 7 30 6 - 6 1 - 1 1132 I 

(1) Dal giugno incluso, in poi, mancano i dati per il Distretto di Vicenza. - (2) Dal settembre incluso in poi' mancano i dati per il Distretto di Trapani. 

~ 

-
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PROSPETTO I I 

Militari ammalatisi in ciascun f1zese secondr) 

M i l i t a li 
-:. 

I 

Mese la volta 2a voltà I 
I 

I 

I 
Sopravv. Morti Totale Sopravv. Morti Totalf' I 

i 
I 

1 2 3 4 5 6 'I 

Maggio 1915 . 49 - 49 - - -
Giugno lo) 670 5 675 1 - 1 
Luglio » 2506 20 2526 3 2 5 
Agosto » 3121 91 3212 8 2 lO I 

I 

Settembre» 3992 85 4077 32 2 34 
Ottobre lo) 5175 94 5269 79 3 82 
Novembre» 4947 174 5121 115 6 121 
Dicembre » 6473 235 6708 148 lO 158 
Gennaio 1 916 . 5521 138 5659 208 11 219 
Febbraio » 4813 81 4894 272 16 288 
Marzo » 6640 61 6701 494 4 498 ) 
Aprile lo) 5914 56 . 5970 551 7 558 
MHggio » 7454 48 7502 711 21 732 
Giugno lo) 7716 79 7795 683 6 689 
Luglio » 9093 88 9181 918 14 932 
Agosto » 11.017 118 11.135 995 21 1016 
Settembre» 11.484 95 11.579 1100 20 1120 
Ottohre » 10.919 94 11.013 1139 18 1157 
Novembre» 9350 105 9455 1051 17 1068 ' ! 

Dicpmbre » 8666 107 8773 1059 20 1079 I 

Gennaio 1917. 8922 116 ,9038 1313 17 1330 I 
Febbraio » 8480 103 8583 1360 33 1393 
Marzo ~ 9183 125 9308 1597 29 1626 
Aprile li) 8156 86 8242 1530 16 1546 I 

Maggio lo) 8545 95 8640 1712 37 1749 
I 

Giugno » 7574 80 7654 1364 23 1387 
Luglio » 9101 74 9175 1607 25 1632 ! 
Agosto li) 9781 96 9877 1713 32 1745 : 

Settembre» 8695 135 8830 - 1536 34 ... 1570 
I 

Ot.tobre » 8620 102 8722 1604 33 1637 

Novembre» 5956 95 6051 1100 30 1130 

Dicembre li) 5180 99 5279 1003 22 1025 

Gennaio 1918. 4844 97 4941 1077 24 1101 

Febhmio li) 
4541 77 4618 988 

I 
18 1006 

Marzo li) 
4627 77 4704 1128 29 1157 

Aprile li) 
3941 41 3982 940 26 966 

Maggio li) 
5219 55 5274 1262 15 1277 

Giugno (") li) 
6088 108 6196 1576 23 1599 

Luglio » 4360 66 4426 1092 14 1106 

Agosto » 4598 89 4687 1191 13 1204 

Srttem. ('2) » 4845 266 5111 1287 47 1334 

Ottobre » 8796 1032 9828 2019 207 2226 

Novembre li) 
5652 852 I 6504 1110 165 1275 

(1) Dal giugno incluso in poi mancano i dati per il Distretto di Vicenza. - (2) Dal settembre incluso 
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il nzanero delle malattie già contratte 

Militari 

=-_========n==========:::::n===========llammalatisi 

I

l per la 

ammalatisi per la 

3a volta 4a volta ~ 51\ volta la volta in 
1, ___ -.,-----,----11----;-------;- 1-----:------:-----11 precedenza 

non fedti 
Sùpravv. Morti Totale Sopravv. Morti Totale Sopravv. Morti Totale 

,--~~------I------I 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 -1 
112 
3 3 
8 8 
8 2 lO 3 

10 lO 
22 3 25 1 
27 2 29 2 1 
58 3 61 2 
73 1 74 7 

104 8 112 7 
131 6 137 8 
156 3 159 19 
199 2 201 19 
166 2 168 17 2 
184 6 190 16 1 
240 240 22 1 
226 5 231 43 
374 9 383 46 1 
307 9 316 48 1 
328 28 356 65 5 
308 9 317 45 4 
350 1 351 66 
382 6 388 71 
368 4 372 78 3 
389 4 393 72 
280 1 281 52 
245 3 248 52 2 
289 6 295 67 
287 9 296 77 
299 6 305 77 1 
294 6 300 73 
334 9 343 101 3 
492 8 500 133 5 
358 5 363 104 5 
364 5 369 142 
317 11 328 126 3 

I 
644 61 705 156 21 
398 50 448 104 7 

~ In poi mancano i dati per il Distretto, di Trapani. 

l 

3 

1 
3 
2 
7 
7 
8 

19 
19 
19 
17 
23 
43 
47 
49 
70 
49 
66 
71 
81 
72 
52 
54 
67 
77 
78 
73 

104 
138 
109 
142 
129 
177 
111 

1 
2 
2 
2 
4 
3 
4 
4 
4 
8 

12 
13 
18 
27 
19 
18 
16 
14 
15 
14 
14 
15 
12 
25 
36 
33 
32 
35 
29 
22 

2 

1 

2 

2 

1 
1 

2 

2 
4 
1 

1 
4 
2 
2 
4 
3 
4 
5 
4 

lO 
12 
15 
18 
27 
19 
18 
16 
14 
15 
14 
14 
15 
13 
26 
36 
35 
32 
37 
33 
23 

49 
671 

2422 
3166 
3997 
5134 
4990 
6494 
5387 
4698 
6465 
5690 
7179 
7443 
8831 

10.617 
11.036 
10.436 

9067 
8355 
8541 
8022 
8739 
7737 
8238 
7144 
8661 
9374 
8281 
8100 
5641 
4993 
4512 
4253 
4390 
3817 
4929 
5724 
4067 
4121 
4663 
8625 
5882 
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PROSPETTO III 

Nwne'l'o delle fedte 1,el'ificatesi dal principiu delle ostilità all' inizio di ciascun mese 

" 

m i I i t a r i la Ferite c li t~ 
{~ 

invalidarono i per Militari 
- feriti pt:'r 

Data 1 a volta 2a volta I ~ 3a volta 4a volta 5a volta 
la la volta 

I in 
I precet!('nza -I 

I Totale con con Totale con con Totale 
I i~ con con Totale 

con con con con Totale 
non malati 

sopravv. morte sopravv. morte 
I 

sopravv. morte sopravv. morte 

I 12 

sopravv. morte 
i 

1 2 3 4 5 6 I ~~ 7 8 \) 10 11 13 14 15 16 
I 
I ~ I l u Giugno 1915 . 62 18 80 i 1 - _. - - - - 80 

- - - ! 
- - -

I » Luglio J> 656 181 837 3 - 3 - - - - - - - - -- 807 
1 

» Agosto }) 3705 589 4294 6 1 7 ~ - - - - - - - - - 4037 

» Settembre }) 6807 1058 7865 13 5 18 ~ - - - - - - - - - 7510 

» Ottobre » 9388 1388 10.776 24 9 33 - - - - - - - - - 10.337 
)} Novembre » 13.813 2254 16.067 44 19 63 :: 1 1 - - - - - - 15.375 

1: 
-

:. Dieembre » 21.566 3490 25.056 123 43 166 1 - 1 - - - - - - 23809 

» Gennaio 1916 . 27.120 4219 31.339 193 56 249 ~ 3 - 3 - - I - - - -- 29.890 
}) Febbraio » 29.556 4532 34.088 289 74 363 6 -- 6 - - - - - - 32.492 

» Marzo » 31.031 4746 36.777 400 93 

I 
493 ~ 8 - 8 - - - - - - 34.048 

» Aprile » 32887 5281 38.168 543 115 658 \ 12 2 14 - - - - -- - 36.185 

}) Maggio » 35.030 5604 40.634 726 137 863 ~ 19 6 25 - - - - - - 38.452 

» Giugno ,. 39.585 6387 45.972 991 167 1158 ~ 30 7 37 2 1 3 - - - 43.279 

» l,uglio }) 47.059 7774 54.833 1403 225 1628 
:! 

45 9 54 2 1 3 - - - 51.439 

}) Agosto » 54,752 9012 63.764 1832 298 2130 60 10 70 4 1 5 - - - 59.684 

» Settembre » 62.686 10.267 72.953 2308 403 2711 , 95 21 116 5 1 6 1 1 2 68.008 

» Ottobre » 68.866 11.156 80.022 2715 469 3184 138 26 164 8 1 9 4 1 5 74434 

» Novembre » 74.333 11.996 86.329 3139 551 3690 178 35 213 11 2 I 13 4 1 5 80.191 

» Dicembre » 79.696 12.785 92.481 3571 622 4193 216 44 260 13 2 15 4 1 5 85.685 

7> Gennaio 1917 82.909 13231 96.140 3917 666 4583 253 48 301 15 2 17 7 1 8 88.959 

~ Febbraio :. 85.174 13.477 98.651 4201 682 4833 291 55 346 20 2 22 8 1 9 91.142 

» Marzo » 87.358 13.698 101.056 4516 704 5220 317 58 375 23 4 27 9 1 10 
I 

93.261 

» Aprile » 89.736 13.952 

I 

103688 4834 726 5560 348 65 413 28 5 33 11 1 12 I 
95.609 

» Maggio » 91.916 14.192 106.108 5142 749 5891 ! 390 74 464 31 6 37 12 2 14 97.733 

» Giugno ,. 100.441 15.412 115.853 6090 882 6972 I 521 96 617 40 8 48 17 2 19 106.301 

» Luglio » . 108.670 16.374 125.044 6891 990 7881 650 106 756 53 12 65 
I 

20 2 22 114095 

}) Agosto » 112.259 16.833 129.092 7328 1041 8369 715 115 830 66 13 79 26 2 28 117.595 

» Settembt'e » 120.007 18.270 138.277 8109 1168 9277 845 128 973 71 16 87 28 4 32 125.588 

» Ottobre » 127.513 19.227 146.740 8949 1275 10.224 964 143 1107 81 21 102 39 4 43 132.929 

» Novembre » 131.065 19.733 150.798 9424 1328 10.752 1027 157 1184 96 23 119 40 6 46 136.502 

» Dicemhre » 134.507 20.223 154.730 9901 1377 11.278 1105 168 1273 105 23 128 44 6 50 139868 

» Gt>nnaio 1918 138.653 20.848 159.501 10.339 1423 11.762 1198 175 1373 119 24 143 46 6 52 144.103 

» Febhmio » 141.458 21.180 162.638 10.659 1458 12.117 1250 185 1435 127 24 152 48 () 54 146.840 

'\) Marzo » 143.294 21.354 164.648 10.951 1475 12.426 1297 191 1488 131 26 157 49 6 55 148.407 

» Aprile » 144.558 21.498 166056 11.184 1496 12.679 1346 195 1541 
Il 

137 26 163 50 6 56 149.592 

» Ma~gio » 145.546 21.583 167.129 11.369 1510 12.879 1382 199 1581 139 27 166 50 6 56 150.526 

» Giugno » 146.662 21.709 168.371 11.574 1527 13.101 1419 205 1624 147 29 176 52 6 58 151.553 

» Luglio (1) » 128.324 18.846 147.170 10.988 1414 12.402 1394 207 1601 170 27 197 52 5 57 130.738 

» Agosto (I) » 130.603 19.238 149.841 11.362 1460 12.822 1473 220 1693 190 29 219 55 5 60 133.013 

» Sf'ttemb. (1) » 131.675 19.435 151.110 11.538 1478 13.016 1503 222 1725 200 29 229 57 5 62 134.045 

» Ottohre (2) » 119.855 17.751 137.606 9874 1386 11.260 1180 206 1386 169 31 200 34 4 38 122.813 

» Novemb. (2) » 121.039
1 

18.030 139.069 10.069 1430 11.499 1210 216 1426 173 32 205 36 4 40 124.006 

» Dicemb. ('2) » 122.190 18.250 140.440 10.218 1462 11.680 12~3 223 1456 ~179 32 211 37 4 41 125,138 

(1) Escluso il Distretto di Vicenza - (2) Esclusi i Distretti di Vicenza e Trapani. 

.. 
. ~ 
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PROSPETTO IV 

Numero dei casi di 'ìnalattia veJ'ificatesi dal pJ~incipio delle ostilità all' inizio di ciascun rnese 

C a si di malattia che si verificarono n e i militari per l a Mi,itari I 
ammalatisi 

I 

Data 1 a volta 2R volta 
I 

~ Ba volla 4. a volta 50. volta 
per la ,t a 

volta in 

1 

~ precedenza 

con con con con I con con con con con con non feriti 
Totale Totale Totale Totale Totale 

sopravv. morte sopra vv. morte i , Bopravv. morte sopravv. morte sopl'avv. morte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 li) 16 

10 Giugno i 915 . 49 - 49 - - - - - - - - - - - - 49 
}) l,uglio » 719 5 724 1 - 1 , - - - - - - - - -

I 
720 

» Agosto » 3225 25 3250 4 2 6 - - - - - - - - - 3142 
» Settembre » 6346 116 6462 12 4 16 - - - - - - - -

I 
- 6308 

» Ottobre » 10.338 201 10.539 44 6 50 1 - 1 - - -- - - - 10.305 
» Novembre » 15.513 295 15.808 123 9 132 2 1 3 - - - - - I - 15.439 
» Dicembre » 20.460 469 20.929 238 15 253 5 1 6 - - - - - - 20.429 
» Gennaio '1916 • 26.933 704 27.637 086 25 411 13 1 14 - - - - - - 26.923 
» Febbraio » 32.454 842 33.296 594 36 630 21 3 24 3 - 3 - - - 32310 
» Marzo 7> 37.267 923 38.190 866 52 918 31 3 34 3 - 3 - - - 37.008 
» Aprile » 43.907 984 44.891 1360 56 1416 53 6 59 4 - 4 - - - 43,473 
» Maggio » 49.821 1040 50.861 1911 63 1974 80 8 88 6 1 7 - - - 49.163 
» Giugno :t . 57.275 1088 58.363 2622 84 I 2706 138 11 149 8 1 9 - - - 56342 
» Luglio » 64.991 1167 66.158 3305 90 3395 

! 
211 12 223 15 1 16 1 - 1 63.785 

,. Agosto » 74.084 1255 75.339 4223 104 4327 ~ 315 20 
I 

335 22 1 23 3 2 5 72.616 
:. Settembre » 85.101 1373 86.474 5218 125 5343 I 446 26 472 30 1 31 5 2 7 83.233 
» Ottobre » 96.585 1468 98.053 6318 145 6463 602 29 631 49 1 50 7 2 9 94.269 
» Novembre » 107.504 1562 109.066 7457 163 7620 801 31 832 68 1 69 11 2 13 104.705 
» Dicembre » 116.854 1667 118.521 8508 180 8688 967 33 1000 85 3 88 14 2 16 113.772 
» Uennaio 1917 . 125.520 1774 127.294 9567 200 9767 1151 39 1190 101 4 105 18 2 20 122.127 
» Febbraio l) 134.442 1890 136.332 10.880 217 11.097 1391 39 1430 123 5 128 22 3 25 130.668 
» Marzo » 142.922 1993 144.9151112.240 250 12.490 1617 44 1661 1613 5 171 26 3 29 138.690 
» Aprile » 152.105 2118 154.223 13.837 279 14.116 1991 53 2044 212 6 218 34 5 39 147.429 
» Maggio » 160.261 2204 162.465 15.367 295 15.662 2298 62 2360 260 7 267 46 5 51 155.166 
» Giugno » 168.806 2299 1171.105'117.079 332 17.411 2626 90 2716 325 12 337 59 

I 

7 66 163,404 
» Luglio » 176.380 2379 178.759 I 18.443 355 18.798 2934 99 3033 370 16 386 77 7 84 170548 

.» Agosto » 185.481 2453 187.934 20.050 380 20.430 3284 100 3384 436 16 452 104 7 111 179.209 
» Settembre » 195.262 2549 197.811 21.763 412 22.175 3666 106 3772 507 16 523 123 7 130 188.583 
» Ottobre » 203.957 2684 206.641 23.299 446 23.745 4034 110 4144 585 19 604 141 7 148 196.864 
» Novemhre " 212.577 2786 215.363 24.930 479 25.382 4423 114 4537 657 19 676 157 7 164 204.964 
» Dicembre » 218.533 2881 221.414 26.003 509 26.512 4703 115 4818 709 19 728 171 7 178 210.605 
» Gennaio 1918 . 223.713 2980 226.693 27.006 531 27.537 4948 118 5066 761 21 782 186 7 193 215.598 
» Febhraio » 228.557 3077 231.634 28.083 555 28.638 5237 124 5361 828 21 849 200 7 207 220.110 
» Marzo » 233.098 3154 236.252 29.071 573 29.644 5524 133 5657 I, 905 21 

I 
926 

\ 
214 7 221 224.363 

~ Aprile » 237.725 3231 240.956 30.199 602 30.801 5823 139 5962 li 982 22 1004 
I 

229 7 236 228.753 
» Maggio » 241.666 3272 244.938 31.139 628 31.767 6117 145 6262 i 1055 22 1077 241 8 249 232.570 

I 
» Giugno » 246.885 3327 250.212 32.401 643 33.044 

~ 
6451 154 6605 1156 I 25 1181 266 9 275 237.499 

» Luglio (1) » 217.615 2998 220.613 31.358 574 31.932 6519 144 6663 1209 30 1239 287 7 294 208.752 
li Agosto (1) 1> 221.975 3064 225.039 32.450 592 33.042 6877 149 7026 1313 35 1348 320 9 329 212.819 
:t Seti emb. ('1) » 226.573 3153 229.726 33.641 607 34.248 7241 154 7395 1455 35 1490 352 9 361 216.940 
li Ottobre (2) » 210.583 3137 213.720 

1
30

.
305 613 30.918 6378 125 6503 1370 32 1402 I 

336 9 345 201.762 
li Novernh. (2) » 219.379 4169 223.548 32.324 820 33.144 7022 186 7208 1526 53 1579 

I 

365 13 378 210.387 
» D cemb. (2) li 225.031 5021 230.052 33.434 985 34.419 742,0 236 7656 Il 1630 60 1690 387 14 401 216.461 

I I 

(1) Escluso il Distretto di Vicenza - (2) Esclusi i Distretti di Vicenza e di Trapani. 

1 

~ 
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PROSPETTO V 

lnvalidati ed invalidità dal pdncipio delle ostilità all' inizio di ciascun mese 

Feriti Malati Feriti o malati 

Data 
lnvali- 1 nvali- Jnvali-

Invali- Invali- dati su Invali- Invali- dati su Invali- Invali- dati su 
dati dità 100 in- dati dilà 100 in- dati dilà 100 in-

validità validità validità 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

\" Giugno 1})15 80 80 100.- 49 49 100.- 129 129 100.-
J) Luglio :I) 837 840 99.64 724 725 99.86 1527 1565 97.51 
)} Agosto » 4294 4301 99.86 3250 3256 99.81 7179 1556 95.01 
» Settembre » 7865 7883 99.78 6462 6478 99.75 13.818 14.360 96.28 
» Ottobre » 10.775 10.809 99.70 10539 10.590 99.51 20.642 21.398 96.46 
)} Novembre » 16.067 16.131 99.60 15.808 15.943 99.15 30.814 32.074 96,07 
» Dicembre » 25.056 25.223 99.34 20.929 21.188 98.77 44.238 46.409 95.32 
» Gennaio 1916 31.339 31.591 99.20 27.637 28.062 98.48 56.813 59.653 95.23 
» Febbra.io » 34.088 34.457 98.93 33.296 33.953 98.06 64.802 68.409 94.72 
» Marzo » 35.777 36.278 98.61 38.190 39.145 97 .. 56 71.056 75.420 94.21 
» Aprile » 38.168 38.840 98.27 44.891 46.370 96.81 79.658 85.206 93.48 
» Maggio ,. 40.634 41.522 97.87 50.861 52.930 96.09 87.615 94.448 92.76 
)} Giugno » 45.972 47.170 97.46 58.363 61.227 95.32 99.621 108.393 91.90 
» Luglio )} 54.833 56.518 97.03 66.158 69.793 94.79 115.224 126.304 91.22 
» Agosto )} 63.764 65.969 96.66 75.339 80.029 94.13 132.390 145.995 90.68 
)} Settembre » 72.953 75.788 !J6.25 86.474 92.327 !J3.66 151.241 168.115 89.96 
» Ottobre 'II 80.022 83.384 95.96 98.053 105.206 93.20 164.703 188.590 89.45 
» Novembre » 86.329 90.250 95.65 109.066 117.600 92.74 184.896 207.839 88.96 
» Dicembre )} 92.481 96.954 95.38 118.521 128.313 92.36 199.457 225.256 88.54 
» Gennaio 1917 96.140 101.049 95.14 127.294 138.376 I 91.99 211.086 239.425 88.16 
» Febbraio » 98.651 103.911 94.93 136.332 149.012 1 91.49 221.810 252.923 87.69 
)} Marzo » 101.056 106.688 94.72 144.915 159.266 90.98 231.951 265.954 8721 
)} Aprile ,. 103.688 109.706 94.51 154.223 170.640 90.37 243.038 280.346 86.69 
» Maggio » 106.108 112.514 94 . .'10 162.465 180.805 89.85 252.899 293.319 86.21 
» GiugI)o » 115.853 123.509 93.80 171.105 191.635 89.28 269.705 315.144 85.58 
» Luglio » 125.044 133.768 98.47 178.759 201.060 88.90 284.643 334.828 85.01 
» Agosto » 129.092 138.398 98.27 187.934 212.311 88.51 296.804 350.709 84.62 
» Settembre )} 138.277 148.646 9802 197.811 224.411 88.14 314.171 373.057 84.21 
» Ottobre » 146.740 158.216 92.74 206.641 235.282 87.82 329.793 393.498 83.81 
» Novembl'f' » 150.798 162.899 92.57 215.363 246.122 87.50 341.466 409.021 83.49 
» Dcembt'e » 154.730 167.459 92.39 221.414 253.650 87.29 1350.473 421.109 83.24 
» Gennaio 1918 159.501 172.831 92.28 226.693 260.271 87.09 1359.701 433.102 83.06 
» Febhraio » 162.638 176.395 92.20 231.634 266.689 86.85 366.950 443.084 82.8.'1 
» Marzo » 164.648 178.774 92.09 236.252 272.700 86.63 372.770 451.474 82.58 
» Aprile » 166.056 180.495 92.00 240.956 278.959 86.37 378.345 459.454 82.36 
» Maggio » 167.129 181.811 91.92 244.938 284.293 86.15 383.096 466.042 82.22 
» Uiugno » 168.371 183.330 91.84 250.212 291.317 85.88 389.052 474.647 81.99 
» Lugl io (I) » 147.170 161.427 91.17 220.613 260.741 84.61 339.490 422.168 80.42 

" Agosto (1) » 149.841 164.635 91.01 225.039 266.784 84.35 345.832 431.419 80.16 
» Settemb. (1) » 151.110 166.142 90.95 229.726 273.220 84.08 350.985 439.362 79.89 
» Ottobt'e (1) » 137.606 150.490 91.44 213.720 252.888 84.51 324.575 403.378 80.46 

" Novemb. (1) » 139.069 152.239 9135 223.548 265.857 84.09 334.393 418.096 79.98 
» Dieemb. (1) » 140.440 153.828 91.30 230.052 274.218 83.89 341.599 428.046 79.80 

(1) Vedi note dei precedenti prospetti. 
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3. - Abbiamo così costruito il definitivo prospetto V, in cui le 
colonne 3, 6 e 9 forniscono quei coefficienti di conezione (che per 
chiarezza sono stati espressi sotto forma di percentuale) pei quali 
dovranno moltiplicarsi le cifre complessive date dalle statistiche 
ufficiali per le ferite, le malattie e le invalidità in genere, per ottenere 
il numero effettivo dei feriti, dei malati e degli invalidati. 

Nonostante la continua chiamala alle armi di cittadini, i rap
porti in questione vanno sempre facendosi più piccoli man mano 
che la guerra si prolunga. Dopo il primo anno di guerra, sopra 100 
fed te il numero dei feriti era di circa 97,5, dopo i l secondo di 93,8, 
dopo il terzo di 91,8 ed alla fine delle ostili tà di 91,3. 

Più rapida è la dimilllJzione dei rapporti relativi ai militari 
malati. SII cento casi di malattia il numero dei malati era di 95,3, 
dopo il primo anllo di guerra, di 89,3 dopo il secondo, di 85,9 dopo 
il terzo e di 83,9 al 1. Dicembre 1918. 

Naturalmente la diminuzione è ancor più forte nei riguardi degli 
invalidati in genere (malati o feriti che fossero)' ed infatti alla proba
bilità che ciascun militare aveva di essere ferito più volte, o di 
cadere più volte ammalato, si aggiungeva quella di essere, durante 
la sua più. o meno lunga permanenza alle armi, ferito e malato. Si 
vedrà in seguito come non piccola e sempre el'escellte sia la 
schiera dei militari che furono vittime di tutti e due questi rischi. 

AI cessare della guerra, su ] 00 invalidi Là il numero degli in
validati era appena di 79,8. 

4. - I complementi dei rapporti contenuti nelle eolonne 3, 6 
e 9 indicano quale frequenza avessero al principio di ciascun mese 
le ferite, le malattie, e le illvalidità che avevano colpito militari 
già feriti, malati o invalidati (vedi tauella a pago 286) li possiamo 
chiamare coefficienti di ripetizione. Il 101'0 graduale ingrossamento 
dà perciò un indizio del progressivo logoramento fisico della massa 
dei combattenti. 

Si pensi infatti che, di' tutti i casi ,di ferit.e verificatisi nel pri
mo annodi guerra, il 2,54 % si eran ripetuti su individui già pro
vati dal fuoco nemico; e la proporzione sale al 6,20 % al termine 
del 2° anno, all' 8,16 % al termi Ile del terzo e raggiunge quasi il 
9 % alla fine delle ostilità. 

L'aumento è assai più rapido pel' le malattie; la proporzione 
delle malattie ripetute sale alla fine della guerra al 16,11 Ofo. Essa
s'innalza al 2(5,20 %, se si prendono in considerazione le invalidità 
senza distinguerle in ferite o malattie. 
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Si avverta però che i dati per i sei ultimi mesi non sono ri
gorosamente paragonabili ai precedenti, in quanto, per i penul timi 
tre mesi (luglio, agosto e settembre), mancano i dati pel' il distretto 
di Vicenza e per gli ultimi tre (ottobre, novembre e dicembre) 
anche quelli per il distretto di Trapani. Ora non è detto che i 
rapporti fossero per questi distretti uguali a quelli pei complesso 
degli altri distretti e che .. pertanto tale lacuna resti senza influenza. 

L'esame dell' andamento dei rapporti fa anzi compréndere che 
una certa influenza ci deve essere; per esempio 1'esclusione del 
distretto di Vicenza ha per effetto di abbassare i rapporti det feriti 
alle .• Jerite, dei malati alle malattie, degli invalidati alle invalidità. 

Si può tuttavia ovviare a tale inconveniente, mediante cOflffi
cienti di correzione che misurino 1'influenza che, nel giugno 1918, 
avrebbe avuto l'esclusione del distretto di Vicenza e che, nel feb
braio 1918, avrebbe avuto l'esclusione del distretto di Trapani. 

Per esempio, se dai numeri dei feriti e delle ferite degli un
dici distretti, dati per il giugno 1918 in 168.371 e 183.330 (cfr. 
colonne l e 2 del prospetto V), si tolgono i feriti e le ferite che 
spettano al distretto di Vicenza, i numeri si riducono a 143.065 o 
156.597, dai quali si ricava il rapporto di 91,35 feriti per 100 ferite, 
al posto del rapporto 91,84 dato dalla colonna 3. 

91,84 
Il rapporto - 91 35 = 1,0054 rappresenta il coefficiente di cor-, 

rezione per cui si devono moltiplicare i tre rapporti seguenti della 
colonna 3 (91,17; 91,01; 90,95) per eliminare la presumibile in
fluenza dell' omissione del distretto di Vicenza. In luogo del rap
porto 91,17, si ottiene, per esempio, il valore del rapporto corretto 
91,17 x 1,0054 = 91,66 e quindi, in luogo del suo valore comple
mentare a 1(:0 (= 8,83), si ottiene il valore corretto 8{34. Questa cor
rezione .si basa sull' ipotesi che l'omissione di Vicenza abbia, sui 
rapporti dei. mesi di luglio, agosto e settembre, la stessa influenza 
che è stata accertata avere sul rapporto del mese di giugno. 

Analogamente, se dai numeri dei feriti e delle ferite dei lO 
distretti dati nella tavola V, col. l e 2, per il settembre 1918 in 
151,110 e rispettivamente in 166,142, si tolgono i feriti e le ferite 
che spettano al distretto di Trapani, i numeri si riducono a 136,666 
e rispettivamente a 149,344, con un rapporto di 91,51 feriti per 100 
feri te, al posto del rapporto 90,95 dato alla colonna 3. Il coefficiente 
di correzione per l'omissione del distretto di Trapani sarà quindi 

- ~~'~~ == 0,9939. Moltiplicando per esso e per il coefficiente di , 
correzione == 1,0054 i tre ultimi rapport.i della colonna 3, si eli-
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mina l'influenza dell' omissione dei distretti di Trapani e Vicenza. Per 
esempio 91,44x I,0054xO,9939=91,37 rappresenterà il valore cor
retto del rapporto per }' ottobre e 8,63 il valore corretto del suo 
complemento. Questa correzione si basa sull' ipotesi che l'omissione 
di Vicenza abbia sui rapporti dei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre la stessa influenza che ha avuto per il rapporto di giugno 
e l'omissione di Trapani abbia su tali rapporti, la stessa influenza 
che ha avuto sul rapporto del settembre. In modo analogo si pro
cede per correggere i sei ultimi rapporti dei malati alle malattie 
(col. 6) e degli invalidi alla invalidità (col. 9) del prospetto V. 

Nella tavola seguente sono esposti i complementi dei l'apporti 
dei quali si é già detto il significato. Per gli ultimi sei mesi, le 
cifre in corsivo indicano i complementi corretti; quelle in carattere 
ordinario, poste tra parentesi, i complementi non eorretti. Le dif
ferenze non sono notevoli, ma nei complementi corretti restano eli
minate le irregolarità che si Ilotavano nei complementi non corretti. 

Si può concludere che, per ottenere, dalle cifre delle ferite ve
rificatesi nell' esercito italiano, da quelle delle' malattie, e dal to
tale delle invalidità, le cifre effettiye dei feriti, dei malati o degli 
invalidati, bisogna detrarre rispettivamente il 9.%, il 16 °/0 e il 20 %. 

6. - Questi l'isultati valgono per l'esercito italiano e non potreb
bero est.endersi agli eserciti stranieri. Si comprende che, per gli eser
citi delle nazioni che SOIlO entrate in campagna nel luglio del 1914, 
i coefficienti di ripetizione dovranno con tutta probabilità risultare pii) 
elevati, in quanto essi aumentano col tempo. Ora si avverta come, 
nell' ultimo anno di guerra, essi abbiallo seguito pel' 1'esercito ita· 
liano un andamento che si avvicina di molto alla progressione arit
metica, per modo che non pare azzardato eseguire la extl'apolazione 
di una retta ai fini di avere un' idea dell' altezza che avrebbero toccato 
i coeftlcienti di ripetizione, se la guerra fosse durata in Italia altri 
lO mesi, raggiungendo la lunghezza che ha raggiunto per gli im
peri centrali, per la Francia e per l'Inghilterra. Si perverrebhe al
lora a coefficienti di ripetizione di quasi lO per le fel'ite, di quasi 
19 per le malattie e di quasi 23 per il complesso delle invalidità (1). 

Non è detto però che questi coefficienti valgano per la Francia 
e per 1'Inghilterra. Per l' eserci t.o francese in particolare, per il 
quale la guerra assunse, tra gli alleati, il massimo accanimento, il 
coefficiente di ripetizione è verosi milmente stato, almeno tra i feriti, 

(1) Precisaménte 9.82; 18.80; 22.83. 
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Fe 1'it e, malattie, invalidità verificatesi. 'in individui già {e,-ili, 

malati o in gene1'ale invalidati 

(Cifre proporzionali a 100 ferite, malattie, invalidità) 

0). 
.g 

O) 
.~ 
.-

.~ .. ..... '"O 

Data ~ 
~ Data ~ ~ ~ .~ 

<.'tl 
:; :... Cd ;;. 

Cl) c Cl) c 
~ ;:E ,..... ~ ~ .-

10 Giugno 1915 0,00 0.00 0.00 lOGiugno 1917 6.20 10.72 14.42 

» Luglio » 0.36 0.14 2.49 » Luglio » 6.53 11.10 14.99 

» Agosto » 0.14 0.19 4.99 » Agosto » 6.73 11.49 15.38 

:. Settrm. » 0.22 0.25 3.72 » Sette Hl. » 6.98 11.86 15.79 

» Ottobre » 0.30 0.49 3.54 » Ottobre » 7.26 12.18 16.19 

» Novem. » 0.40 0.85 3.93 » Novem· » 7.43 12.50 16.51 

» Dicem. » 0.66 1.23 4.68 » Dicem. » 7.61 12.71 16.76 

» Gellllaio ]6 0.80 1.52 4.77 » Gennaio 18 7.72 ]2.91 16.94 

» Febbr. » 1.07 ].94 5.28 » Febb. » 7.80 13.15 17.17 

» Mal'zo » 1.39 2.44 5.79 » Marzo » 7.91 13.37 17.42 

» Aprile » 1.73 3.19 6.52 » Aprile » 8.00 13.63 17.64 

» Maggio » 2.13 3.91 7.2'1 » Maggio » 8.08 13.85 17.78 

1> Giugno » 2.5'1 4.68 8.10 J) GillgllO ,. 8.16 14.12 18.01 

» Luglio » 2.97 5.21 8.78 » Luglio » (8.83) (15.39) (19.58) 

» Agosto 3.34 5.87 9.32 
8.84 14.52 18.27 

» 

375 6.34 10.04 
» Agosto » (8.99) (15.65) (19,84) 

» Setta » 8.50 14.78 18.63 
» Ottobre » 4.04 6.80 10.5?') 

'il Settem. » (9.05) (15.92) (20.11) 
«Novem. » 4.35 7.26 11.04 8.56 15.05 18.91 

» Dicem .. » 4.62 7.64 11.46 » Ottobre » (8.56) (15.49) (19.54) 
8.63 15.35 19.20 

» Genllaio 17 4.86 8.01 11.84 
» Novem. » (8.65) (15.91) (20.02) 

» Febbr. » 5.07 8.51 12.31 8.7.2 15.78 19.68 

» Marzo » 5.28 9.02 12.79 » Dicem . » (8.70) (16.11) (20.20) 

)) Apl'ile 5.49 9.63 13.31 1 

8.77 15.98 19.86 
~ 

» Maggio » 5.70 10.15 l3.70 
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più alto di quello del 10%' che, a pari durata, si sarebbe prevedu to 
per l'esercito italiano. Tuttavia è cel'to eccessivo il coefficiente 
del 33°/0 che si desumerebbe da una pubblicazione ufficiale fran
cese, secondo la quale ogni ferito francese lo sarebbe stato una 
volta e mezzo! (1). 

Tale risultato è ottenuto ragguagliando il numero delle perso
ne ferite, òato in 2,800,000, al numero dei feriti entrati Ilelle for
mazioni sanitarie, dato in 4,200,000, Senonchè questa seconda cifra 
è eecessiva, in quanto evidentemente non ne sono stati eliminati i 
duplicati. Il Generale TOUBERT valuta a 3,675,000 i feriti soprav
vissuti e mort.i (esclusi i dispersi) (2). Il coefficiente di ripetizione 
si riò I1ce così al 24 (ljo, ma è ancora da avvertire che, nel dare le 
cifr'e di 2,800,000 feri ti, la stessa fOllte dichiara che si è fatta astra
zione dai feri ti leggeri, che SOIlO rientrati al corpo dopo qualche 
giorno. Il 24 % non può essere quindi che un limite superiore 
per -il coefficiente di ripetizione relativo ai feriti dell' esercit.o fran
cese, mentre il 10% é verosimilmente un limite illferiore. 

Vi è qualche indizio, come vedremo (pag. 305,) per ritenere cllA 
anche nell'esercito inglese il coefficiente di ripetizione delle ferite 
fosse, a pari durata della guel'ra, alquanto più elevato che nell' ita
liano; ma la differenza fu probabilmente minore che per il francese. 

6. - Nel diagramma seguente sono raffigurati: 
a) t'andamento dei coefficienti di ripetizione dal giugno Un5 

al dicembre 1918. Per la rappresentazione, ci si è basati sopra i 
coefficiellti corretti. Tale andamento permette di abbracciare a 
colpo <1'occhio il progressivo esauriment.o fisico della massa dei 
com battenti. Si nota no delle oscillazioni nei primi mesi, da attri
buirsi allo scarso numero delle osservazioni. 

b) la retta extrapolata, fondandosi sui dati del 1918. L'inizio del 
periodo che è servi Lo di uase alla extrapolazione è con trassegnato 
sulle linee del diagramma da un primo piccolo cerchio o: cerchi 
analoghi contrassegnano la fine del periodo delle ostilità e il termine 

(1) CHAMBRE DES DÉPUTÉS, XII LEGISLATURE, SESSION DE 1920, Annexe 
au procès verbal de la séance du 29--111-1920. Proposition de résolutz'on 
tendant à charger la Commission de l'armée d'établir et de faù'e connaitre 
le bilan des pertes en morts et en blessés faites au cours de la guerre par 
les nations bPlligérantes, présentée par M. LOUIS MARIN D(fputé. Paris, Im
primerie de la Chambre des députés. 7 Rue Saint BelloÌt 192, pages 74 -75. 

(2) M. TOUBERT. Etude statistique des pel'tes subies par les français 
pendant la g)'ande guelTe, «Archives de Médecille et de Pharmacie Mili
taire"', Année 1H2'O, 'l'ome LXXIII, N. l à 12. 
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della retta extrapolata, che rappresenta i valori che i coefficienti 
di ripetizione avrebbero raggiunto se le ostilità fosse l'O continuate 
per altri dieci mesi. Il diagramma permette di vedere come, durante 
l'ultimo periodo delle ostilita, che ha servito di base all' extrapola
zione, l'andamento dei coefficienti avvenisse secondo una retta. 

Il gI'aduale esaurimento fisico della massa dei combattenti si 
osserverà meglio costruendo i coefficienti di ripetizione non già sul 
totale delle ferite e malattie verificatesi dal principio della guerra 
al principio di ciascun. mese dAlla guerra, bensì sulle invalidità 
registrate in ciascun mese della guerca. Ma, di questo e di altri 
argomenti connessi, si parla diffusamente nei capitoli VII e VIII. 

III. Distribuzione degli invalidati secondo il numel'O, la qualità e 
l'esito delle inval'~ità cont1'atte. 

I. - I dati dei prospetti VI-VIII che prendono in considerazione 
mese per mese esciusivamente gli invalidati, completano il quadro 
delle conseguenze della guerra nella popolazione militare e per
mettono di ricavare interessanti conclusioni sulle condizioni di co
loro che sopravvissero al termine delle ostilità. Ciò che principal
mente interessa da un punt.o di vista sanitario ed eugenico è appunto la 
precedente storia sanitaria di questi sopravviventi per la parte no
tevole che ad essi spetta nella formazione della futura generazione. 

Ma procediamo con ordine. Il prospetto VI, che fu costruito 
secondo le norme già esposte ileI primo capitolo, riproduce in 
parte dati che già figurano nei prospetti precedenti: la novità che 
in esso si cont.iene è la distillzione dei militari che durante la loro 
permanenza alle armi furoijo feriti ed anche malati, da quelli che 
furono soltanto feriti o soltanto malati. 

Le cifre relative contenute nei prospetti VII ed VIII facilitano 
la lettura dei dati assoluti. Si not~rà in queste il ben comprensi
oile incremento della eategoria dei militari che furono feriti e 
malati. Essi erano dopo il primo anno òi guerra il 47,8 %0 di tutti 
gli invalidati, ma salgono al 64,0%0 dopo il 2°, al 75,9°/00 dopo il 
30 ed infine all' 84,6 %0 al P Dicembre del 1918. 

2. ~ La frequenza dei morti sul totale delle perdite sembra 
invece sia andata lievemente declinando fin verso il luglio del 1918 
per subir poi un lieve aumento imputabile anch' esso all' epidemia 
influenzale. L'aumento si nota naturalmente in misura più sensibile 
tra i militari che morirono per malattia, ~entre manca affatto 
nella categoria dei morti per feri ta (vedi prospetto VIII, col 13 e 14). 

Metron - VoI. IV, n. 2 5 
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PROSPETTO V I 

Dis tribuzione degli invalida ti dall' inizio della gUe1'1'a al 'Pt~incipio di ciascun mese secondo la qualità e r esito dell' invalidità cont1'atta 

I I 
Solamente feriti Solamente malati I Fel'iti e malati Totale degli invalidati 

I 
Data I 

I 

sO~l'aJ I 
t 

morti morti morti morti Totale Totale 
Sopravv. Morti Totale Sopravv., Morti Totale I Sopravv. ppr per morti Totale pPl' pelo 

morti Totale 
ferita malattia fer'ita malattia 

I 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
! 7 
I 

lO Giugno 1915 . 62 18 80 49 49 ! 111 - 18 18 129 - - - - - - -
» Luglio » 623 180 803 685 5 690 ! 33 1 - 1 34 1341 181 5 186 1527 
» Agosto • . 3442 587 4029 2958 27 ~~~g l 262 3 - 3 265 6562 590 27 617 7179 
}> Settl:'mbre » 6298 1058 7356 5853 120 504 5 - 5 509 12.635 1063 120 1183 13.818 
» Ottoure » 8713 1390 10.103 

'I 
9659 207 9866 i 665 7 1 8 673 19.037 1397 208 1605 20.642 

» Novembre » 12.750 2256 15.006 14.444 303 14.747 : 1042 17 2 19 1061 28236 2273 305 2578 30.814 
» Dicembre » 19.809 3500 23.309 18.705 477 19.182 i 1706 33 8 41 1747 40.220 3533 485 4018 44.238 
» Gennaio t 916 . 25.054 4122 29.176 24.757 717 25.474 2097 53 13 66 2163 51.908 4175 730 4905 56.813 
» Feubraio » 26.967 4539 31.506 29.846 868 30.714 2502 67 13 80 2582 59.315 4606 881 5487 64.802 
-» Mal'zo » .- 28.105 4761 32.866 34.317 962 35.279 , 2817 78 16 94 2911 65.239 4839 978 5817 71.056 
» Aprile » 29.466 5301 34.767 40.463 1027 41.490 3285 97 19 116 3401 73.214 5398 1046 6444 79.658 
» Maggio » 31.130 5624 36.754 45.893 1088 46.981 3733 123 24 147 3880 80.756 5747 1112 6859 87.615 
)ì Giu~no » 34.848 6410 41.258 52.495 1154 53.649 4532 152 30 182 4714 91.875 6562 1184 7746 99.621 
» Luglio » 41.214 7792 49.006 ! 59.156 1235 60.391 5515 217 35 252 5767 105.945 8009 1270 9279 115.224 
» Agosto )ì 47.931 9030 56.961 i 67.198 1338 . 68.536 6468 291 44 335 6803 121.597 9321 1382 10.70S 132.300 
» Settembre )ì 54.456 10.311 64.767 Il 76.813 1475 78.288 7752 382 52 434 8186 139.021 10.693 1527 12.220 151.241 
» Ottohre » 59.430 11.220 70.650 87.095 1586 88.681 ~ 8880 433 59 492 9372 155.405 11.653 1645 13.298 168.703 
» Novembre » 63.746 12.084 75.830 96.873 1694 98.567 1 9933 501 65 566 10.499 170.652 12.585 1759 14.344 184.996 
» Dicembre » 68.040 12.896 80.936 105.163 1813 106.976 , 10.~15 558 72 630 11.545 184.118 13.454 1885 15.339 199.457 
>, Gennaio 1917 70.449 13.343 

I 
83.792 113.007 1939 114.946 11.663 605 ' 80 685 12.348 195.119 13.948 2019 15.967 .211.086 

» Febbraio » . - 71.898 13.580 85.478 121.092 2067 123.159 l 12.449 637 87 724 13.173 205.439 14.217 2154 16371 221.810 
)) Marzo » 73.238 13.803 87.036 128.696 I 2199 I 130.895 , 

13.262 662 96 I 758 14.020 215.191 14.465 2295 16.760 231.951 
» Aprile » 74.770 14.045 88.815 136.993 2357 

I 
139.350 

~. 14.065 704 104 

•• 

808 14.873 225.828 14.749 2461 17.210 243,038 
» l\1gg-io » 76.146 14.288 90.434 I 144.326 2465 

! 
146.791 14.831 735 108 843 15.674 235.303 15.023 2573 17.596 252.899 

» Giugno » 83.062 15.538 98.600 151.231 2621 153.852 
", 16.272 862 119 981 17.253 250.565 16.400 2740 19.140 269.705 

» Lug-lio » 89.383 16.501 105.884 156.870 2729 159.599 18.050 983 127 1110 19.160 264.303 17.484 2856 20.3,40 284.643 
» Agosto ») 91.917 16.953 108.870 164.893 2819 167.712 19.034 1051 137 1188 20.220 275.844 18.004 2956 20.960' 296.804 
» St->ttembre )} 97.967 18.393 116.360 172.949 2945 175.894 20.579 1193 145 1338 21.917 291.495 19.586 3090 22.676 314.171 
» Ot~obre )) 103.799 19.353 123.152 179.948 3105 183.053 22.110 1317 161 1478 23.588 1305.857 20670 3266 23.936 329.793 
» Novl:'mhre » 106.250 19.853 126.103 187.441 3227 190.668 .. 23.123 1394 178 1572 24.695 316.814 21.247 3405 24.652 341.466 
» Dicembre » 108.716 20.343 129.059 192.397 3346 195.743 24.032 1454 185 1639 25.671 li 325.145 21.797 3531 25.328 350.473 
» Gpnnaio 1918 . 112.042 20.966 133.008 196.734 3466 200.200 24.792 1510 191 1701 26.493 11333.568 22.476 3657 26,133 359.701 
» Fphhruio » 114.015 21.301 135.316 200.731 3581 204.312 25.567 1552 203 1755 27.322 340.313 22.853 3784 26.637 366.950 
:!> Marzo » 115.036 21.482 136.518 204:448 3674 208.122 l 26.346 1570 214 1784 28.130 '1345.830 23.052 3888 26.940 372.770 
» Aprile » 115.769 21.620 137.389 208.511 3778 212.289 26.843 1601 223 1824 28.667 1 351.123 23.221 4001 27.222 378.345 
» Maggio » 116.451 21.707 138.158 212.122 3845 215.967 27.123 1618 230 1848 28.971 ,355.696 23.325 4075 27.400 383.096 

117.005 21.835 138.840 216.759 3922 220.681 t 

27.654 236 1877 29.531 ii 361.418 23.476 4158 27.634 389.052 » Giugno » 1641 
» Luglio (t) » 99.972 18.905 118.877 188.784 3536 192.320 26.482 1594 217 1811 28.293 \ 315.238 20.499 3753 24.252 339.490 
» AgoslO(l) » 101.496 19.297 120.793 192.364 3627 196.991 , 

27.171 1655 222 1877 29.048 1321.031 20.952 3849, 24801 345.832 
» St->I.tpmh. (1) » 101.774 19.485 121.259 196.148 3727 199.875 27.936 1684 231 1915 2D.851 \325.858 21.169 3958 25.127 350.985 
» OUohrp (l) » 92.988 17.867 110.855 183.266 3703 186.969 25.027 1511 213 1724 26.751 301.281 19.378 3916 23.294 324.575 
» Novf'mh. (1) )} 92.688 18.157 110.845 190.352 4972 195.324 26.400 1555 269 1824 28.224 309 440 19 712 5241 24.953 334.393 
» DieplI\h. (l) » 93.169 18.378 I 111.547 195.159' 6000 201.159 26.984 1593 316 1909 28.893 11315.312 : 19.971 I 6316 26.287 341.599 , I 

(1) Vedi note del prospetto III. e IV. 
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PROSPETTO VII J 

Distribuzione degli invalidati dall' inizio della gue1"1'a al p1'incipio di 
ciascun tnese secondo la qualità e l'esito delle invalidità contratte 

(cifre proporzionali ' 
a 1000 invalidati) 

Solamente feriti Solamente malati. 
i 1 

Feriti e malali 
Totale degli invalidati 

Data 
I mOI·ti morti Totale 

morti morti Totale 
l', SJpl·avv. per per Totale 

I 
Sopravv. pelO per morti Totale morti 

Sopravv. Morti 1'otale Sopravv. Morti Totale ferita malattia fedta malattia 

I 
12 13 14 15 16 

7 8 9' 10 11 

1 2 3 4 5 6 

~ - - - - - 860.5 139.5 - 139.5 1000 

1° Giugno 1915 . 480.6 139.5 620.1 379.8 - 379.8 21.6 0.6 - 0.6 22.3 878.2 118.5 3.3 121.8 1000 

:. Luglio » 408.0 117.9 525.9 448.6 3.3 451.9 36.5 0.4 0.4 36.9 915.2 81.1 3.7 84.8 1000 

Agosto 
-

» » 472.9 80,6 553.5 406.4 3.7 410.1 36.5 0.4 0.4 36.8 914.4 76.9 8.7 85.6 1000 
-

» Settembl'e » 455.8 76.6 532.3 422.1 8.7 430.8 32.2 0.0 0.0 0.0 32.2 922.2 67.7 10.1 77.7 1000 

» Ottobre » 422.1 67.3 489.4 4679 10.0 477.9 33.8 0.5 0.1 0.6 34.4 916.3 73.8 9.9 83.7 1000 

» Novembre • 413.8 732 487.0 468.7 9.8 478.6 38.6 0.7 0.2 0.9 39.5 909.2 79.9 11.0 908 1000 

» Dicembl'e » 447.8 79.1 526.9 422.8 10.8 433.6 36.9 0.9 0.2 1.1 38.7 913.7 73.5 12.8 86.3 1000 

» Gennaio 1916 . 441.0 72.5 513.5 435.8 12.6 448.4 38.6 1.0 0.2 1.2 39.8 915.3 71.1 13.6 84.7 1000 

» Febbraio » 4161 70.0 486.2 460,6 13.4 474.0 396 1.1 0.2 1.3 41.0 918.1 68.1 13.8 81.9 1000 

}> Marzo » 395.5 67.0 462.5 483.0 13.5 496.5 41.2 1.2 0.2 1.4 42.7 919.1 67.8 13.1 80.9 1000 

» Aprile » 369.9 66.5 436.4 508.0 12.9 520.8 42.6 1.4 0.3 1.7 44.3 921.8 65.5 12.7 7.8.2 1000 

» Maggio » 355.4 64.1 419.5 523.8 12.4 '536.2 45.5 1.5 0.3 1.8 47.3 922.2 65.9 i1.9 77.8 1000 

» Giugno » 3498 64.3 414.1 526.9 11.6 538.5 47.9 1.9 0.4 2.3 50.2 919.2 69.6 11.2 80.8 1000 

» Luglio » 357.8 67.7 425.5 5135 10.8 524.3 48,9 2.2 0.3 2.5 51.4 919.1 70.5 10.4 80.$) 1000 

» Agosto » 362.3 68,3 430.6 507.9 10.1 518.0 51.2 2.5 0.3 2.8 54,0 919.2 70.7 10.1' 80.8 1000 

:/) Settembl'e » 3603 68.2 428.3 507.9 9.8 517.7 :j 52.6 2.6 0.3 2.9 55.5 921.2 69.1 9.7 78.8 1000 

» Ottobre » 3523 66.5 418.8 516.3 9.4 525.7 '~ 
53.7 2.7 0.4 3.1 56.8 922.3 68.1 9.6 77.7 1000 

» Novembre » 344.7 65.4 410.1 523,9 9.2 533.1 54.7 2.7 0.4 3.1 57.8 923.0 67.4 9.6 77.0 1000 

» Dicembre » 344,1 64.7 405.8 527.2 9.2 536.4 55.4 2.8 0.4 3.2 58.6 924.5 66.0 9.5 75.5 1000 

» Gennaio HH7. 333.8 63.2 397.0 5353 9.1 544.4 I 
:, 

56.1 2.9 0.4 3.3 59.4 926.2 64.1 9.7 73,8 1000 

» Febbraio » 324.1 61.2 3853 546.0 9.3 555.3 
I 

57.2 2.9 0.4 3.3 605 927,8 62.4 9.8 72.2 1000 

» - Marzo » 315.7 59.5 375.2 554.9 9.4 564.3 57.9 2.9 0.4 3.3 61.2 929.2 60.7 10.1 70.8 1000 

», Aprile » 3076 57.8 365.4 563,7 9.7 573.4 i 58.7 2.9 0.4 3.3 62.0 930.5 59.4 10'1 69.5 1000 
r 

» Mllgg o » 301.1 565 357.6 570.7 9.7 580.4 60.3 3.2 0.4 3.6 64.0 929.0. 60.8 10.2 71.0 1000 

~ Giugno » 308.0 57.6 365.6 560.7 9.8 570.5 63.4 3.5 0.7 3.9 67.3 928.6 61.4 10.0 71.4 1000 

» I.uglia » 314.1 57.9 372.0 I 551.1 9.6 560,7 64.1 3.5 0.5 4.0 68.1 929.4 60.6 10.0 7D.6 1000 

» Agosto » 309.8 57.1 366.9 555,5 9.5 565.0 65.5 3.8 0.4 4.2 69.7 927.7 62.6 9.7 72.3 1000 

:. Settr.mbl·e » 311.8 58.8 370.6 550.4 9.3 559.7 67.0 4.0 0.5 4.5 71.5 927.4 62.7 9.9 72.6 1000 

• Ottobre » 314.7 58.7 3734 545.7 9.4 555.1 I 67.6 4.1 07 4.8 72.4 927.6 62.2 10.2 72.4 1000 

» Novembre » 311.1 58.1 369.2 548.9 9.5 558.4 68.6 4.2 0,5 4.7 73.3 927.8 62.2 10.0 72.2 1000 

» Dicembre » 310.2 58.0 368.2 549.0 9.5 558.5 I 68.9 4.2 0.5 4.7 73.6 927.3 62.5 10.2 72.'1 1000 

» Gennaio 1918 • 311.5 583 369,8 5469 9.7 556.6 69.7 4.2 0.6 4.8 74.5 927.4 62.2 10.4 72.6 1000 

» Febbraio » 310.7 58.0 368,7 547.0 9.8 556.8 70.7 4.2 0.6 4.8 75.5 927.7 61.8 10.5 72.3 1000 

» Marzo 308.6 57.6 366.2 548.4 9.9' 558.3 , 70.9 4.2 
.' 

0.6 4.8 75.7 928.0 61.4 10.6 72.0 1000 
» 

» Aprile :. 306.0 57.2 3632 551.1 10.0 561.1 I 70.8 4.2 0.6 4.8 75.6 928.5 00.9 10.6 71.5 1000 

» Maggio » 304.0 56.7 360.7 553.7 10.0 563.7 ~ . 71.1 4.2 0.6 4.8 75.9 929.0 60.3 10.7 71.0 1000 

» Giugno » 300.8 56.1 356.9 557.1 10.1 567.2 78.0 4.7 0.6 5.3 83.3 928.6 60.4 11.0 71,4 1000 

» I,uglo :I> 294.5 55.7 350.2 556.1 10.4 566.5 78.0 4.9 0.6 5.5 83.9 928.2 60.7 11.1 71.8 1000 

» Agosto » 293.5 55.8 3493 556.3 10.5 566.8 79.6 4.8 0.7 5.5 85.1 928.4 00.3 11.3' 71.6 1000 

:. S,'ttt'mbre » 290.0 50.5 345.5 558,8 10.6 569 . .t 77.1 4.6 0.7 5.3 82.4 928.2 59.7 12.1 71.8 1000 

» Ottolm~ » 286.5 55.1 341.6 564.6 11.4 576.0 78.9 4.7 0.8 5.5 84.4 925.3 59.0 15.7 74.7 1000 

» Novembl'e » 277.2 54.3 331.5 569.2 14.9 584.1 79.0 4.7 0.9 5.6 84.6 923.0 58.5 18.5 77.0 1000 

» Dicembre » 272.7 53.8 326.5 571.3 17.6 588.9 

I I 
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PROSPETTO VIII 

Frequenza dei sopravviventi e dei morti t'l'a i solamente (ef'iti, i 
; 

solarnente rnalati, i fe1~iti e 1halati, e gli invalidati in complesso 

Solamente fel'iti Solamente malati Feriti e malati Totale degli invalidati 

Data 

MOlti Morti Totale Morti Morti Totale , 
Sopra.\'v. Morti Totale SopI'avv. Morti Totale Sopravv. per pel' mort.i Totale Sopravv. per per morti Totale j fl'rita malattia t't'l'ita malattia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

10 Giugno 1915 . 775 225 1000 1000 - 1000 - - - - 1000 860 140 - 140 1000 » Luglio » 776 224 1000 993 7 1000 970 30 O 30 1000 878 119 3 122 1000 » Agosto » 854 146 1000 991 9 1000 ! . 989 11 O 11 1000 915 81 4 85 1000 • Settembre » 856 144 1000 980 20 1000 990 10 O 10 1000 914 77 9 86 1000 » Ottobre » 863 137 1000 979 21 1000 988 10 2 12 1000 923 67 10 77 1000 » Novembre» 850 150 1000 979 21 1000 982 16 2 18 1000 916 74 10 84 1000 » Dicembre » 850 150 1000 975 25 1000 I 976 19 5 24 1000 909 80 11 91 1000 
» Gennaio 1916 . 859 141 1000 972 28 1000 969 25 6 31 1000 914 73 13 86 1000 » Febbraio » 856 144 1000 972 28 1000 969 26 5 31 1000 916 71 13 84 1000 » Marzo » 855 145 1000 973 27 1000 968 27 5 32 1000 919 68 13 81 1000 » Aprile li) 847 153 1000 975 25 1000 966 28 6 34 1000 919 68 13 81 1000 » Maggo }) 847 153 1000 977 23 1000 962 32 6 38 1000 922 65 13 78 1000 » Giugno » 845 155 1000 979 21 1000 961 32 6 39 1000 922 66 12 78 1000 » Luglio :. 841 159 1000 980 20 1000 956 38 6 44 1000 919 70 11 81 1000 » Agosto » 841 159 1000 980 20 1000 951 43 6 49 1000 919 70 11 81, 1000 » Settembre » 841 159 1000 981 19 1000 

~ 947 47 6 53 1000 919 71 10 81 1000 
» Ottobre » 841 159 1000 982 18 1000 • 948 46 6 52 1000 921 69 10 79 1000 
» Novembre » 841 159 1000 983 17 1000 946 48 6 54 1000 922 68 10 78 1000 
» Dicembre » 841 159 1000 983 17 1000 "' 946 48 6 54 1000 923 67 10 77 1000 » Gennaio 1917 • 841 159 1000 983 17 1000 ~ 944 49 7 56 1000 924 66 10 76 1000 » Febbraio » 841 159 1000 983 '17 1000 . 

945 48 7 55 1000 926 64 10 74 1000 
» Marzo » 841 159 1000 983 17 1000 946 47 7 54 1000 928 62 10 

I 
72 1000 » Aprile » 842 158 1000 983 17 1000 946 47 7 54 1000 929 61 10 71 1000 

» Maggio » 842 158 1000 983 17 1000 . ~ 946 47 7 54 1000 931 I 59 10 69 1000 » Giugno » 842 158 1000 983 17 1000 i4 943 50 7 57 1000 929 
I 

61 10 71 1000 » Luglio » 844 156 1000 - 983 17 1000 ,-, 942 51 7 58 1000 929 61 10 71 1000 
» Agosto » 844 156 1000 983 17 1000 

~ 941 52 7 59 1000 929 61 10 71 1000 • Sett.embl'e » 842 158 1000 983 17 1000 939 54 7 61 1000 928 62 10 72 1000 » Ottobre » 843 157 1000 983 17 1000 937 56 7 63 1000 927 63 10 73 1000 
» Novemhre » 843 157 1000 983 17 1000 936 57 7 64 1000 928 62 10 72 1000 
» Dicemhre » 842 158 1000 983 17 1000 ! 936 57 7 64 1000 928 62 10 72 1000 
lO Gennaio 1918 . 842 158 1000 983 17 1000 936 57 7 64 1000 927 63 10 73 1000 
lO Fehbraio :t 843 157 1000 983 17 1000 

I~; 936 57 7 64 1000 927 62 11 73 1000 
lO Marzo lO 843 157 1000 . 982 18 1000 936 56 8 64 1000 I 928 62 10 72 1000 
lO Aprile » 843 157 1000 982 18 1000 936 56 8 64 1000 928 61 11 72 1000 
lO Maggio li> 843 157 1000 982 18 1000 

I 936 56 8 64 1000 928 61 11 72 1000 
lO Giugno li> 843 157 1000 982 18 1000 936 56 8 64 1000 929 60 11 71 1000 
:t Luglio li> 841 159 1000 982 18 1000 936 56 8 64 1000 929 60 11 

I 
71 1000 

lO Agosto ,. 840 160 1000 981 19 1000 935 57 8 65 1000 928 61 11 72 1000 
lO Settemhre ,. 839 161 - 1000 981 19 1000 936 56 8 64 1000 929 60 11 71 1000 
lO Ottobre li> 839 161 1000 980 20 1000 936 56 8 64 1000 928 60 12 72 1000 
» Novembl'e 1> . 836 164 1000 975 25 1000 935 55 10 65 1000 925 59 16 75 1000 
li> Dicembre li> 835 ' 165 1000 970 30 1000 934 55 

I 
11 66 1000 

I 
923 59 18 77 1000 

., I I 
H 

r -
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3. - Ma interessano soprattutto le cifre relative alla situa
zione generale degli invalidati alla fine della guena. 

Ad ulla prima considerazione importante conducono le stesse 
cifre assolute. 

Il numero complessivo degli invalidati appartenenti ai nove 
distretti di Ivrea, Varese, Parma, Modena, Fol'lì, Lucca, Perugia, 
Spoleto e Novara risultò al lO dicembre 1918 di 341.599. Ma cel'to 
essi non sono tutti gli invalirlati' che appartenevano alla popola
zione residente in queste circoscrizioni, perchè, come si disse, non 
furono prese in esame un certo numero di schede incomplete, e 
perchè in qualche ufficio' la rilevazione non fu condotta su tutti 
i nomi inscritti nello schedario. 

Tutto sommato è da credersi che i casi omessi non siano stati 
meno di 1/4 del totale, e che quindi gli invalidati appartenenti a 

, questi 9 distretti siano st~ti in realtà circa 450.000. 
~~ Ora la popolazione residente in questi nove distretti al cen
'si mento del 1911 risultò di 3.240.183 abitanti (1) : ed è calco-

(l) Eccone la distribuzione per distretto. 

Popolazione re,identesecondo il censimento del 1911 

Circondari 

DISTRETTO (provincie o manda menti) Popolazione 
compresi nella circoscrizione 

del Distretto 

Ivrea I vrea, Aosta . 257.956 

Novara Novara, Pallanza 
Domodossola, Varallo. 447.489 

Varese Varese, Gallarate . 442.118 

Parma Provincia di Parma 332.111 

Modena » » Modena 365.584 

Forlì . Forlì, Cesena, Rimini. 
Rocca S. Casciano. 367.364 

Lucca Castelnuovo Garfagnana 
Mandam. di Pisa e Vicopi-

sano, Provincia di Lucca 475.824 

Perugia Perugia 277.371 

Spoleto . Spoleto, Foligno, 1'erni 274.366 

TOTALE .3.240.183 
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labile che (lasciati da parte i renitenti) i maschi in ,età da 18 
a 44 anni inclusi fossero in numero di 606.000 circa (1). Detraen
do da, questa cifra il numero dei riformati e dei rivedibili che 
non prestarono sef\Tizio militare, si ottenà il contingente mi
litare fornito dalla popolazione di questi 9 distretti. E poichè, per 
la maggiore larghezza spiegata durante la guerra nel giudicare 
dell' idoneità e per le successive visite dei già riformati, la pro
porzione di coloro che furono dispensati dal servizio militare può 
porsi al 18-20% (~), il contingente idoneo alle armi, fornito dalla 

(l) Per l'Italia, il loro numero si può ritenere di 6.700.000 (cfr. nota 
seguente). Di questi, 606.000 si possono att tribuire ai 9 distretti in parola, 
in base alla percentuale che la popolazione residente di essi rappresenta
va, secondo il ~ensimento del 1911, sulla popolazione residente del Regno 
(35.845.048 ). 

(2) Questa percentuale sembrerà elevata di fronte a quelle date per 
altre nazioni. Infatti per gli Inglesi di 18-50 anni, nel periodo dal novem
bre 1917 all' ottobre 1918, il BOLDRINI dà cifre (9.567 giudicati 1I0n idonei 
contro 87.446 giudicati idonei) che corrispondono ad una percentuale di ri
formati di appena il lO % (precisamente 9,86 %). Cfr. M. BOLDRINI. Tables 
des réduc#ons annuelles des contt"ngents miUta'ù'es, « Metroll "', VoI. III, 
N. l, pago 121. Per i Francesi, la citata relazione dell' ono MARIN porta, 
sul rendimento delle singole classi, dati che permettono di calcolare, per 
le classi 1874-1899, corrispondenti a quelle mobilitate in Italia (qui fu però 
mobilitato anche il 1900) una percentuale di riformati del 14.5 Ofo. Tut-
tavia in base alle cifre di cui disponiamo per l'esercito italiano non sarebbe 
giustificato pervenire a coefficienti più bassi del 18-20 %. 

Infatti se .con A' si indica la frazione che i dichiarati abili alla co
scrizione rappresentano sui visitati pei quali venne provveduto definitiva
mente, con A" la frazione che i dichiarati abili nelle successi ve revisioni 
rappresentano sui riformati alla coscrizione, con r' il coefficiente di ridu
zione, per mortè o renitenza, del complesso dei visitati nell' intèrvallo dalla 
visita della coscrizione alla ultima tra le revisioni a cui furono sottoposti, 
con t'" il coefficiente di riduzione rispettivo per i riforniati alla coscrizione, 
il coefficiente cercato sarà 

l'" ( ) K == -}',- 1 - A' 1--,,-
(

Ali ) 
r 

. La mortalità è verosimilmente più forte peL' i riformati che per gli 
abili, ciò che tende a rendere l'" < 1"; ma, d'altra parte, la renitenza è 
da ritenersi più frequente per gli abili, ciò che tende al contrario a ren
dere 'l'" > 1". Ponendo r" = r', si otterrà per K un 'valore approssimato 
K' dato dalla formula 

K' = (l - A') (I - ~::) 
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popolazione delle 9 circoscrizioni militari suddette durante tutta 
la guerra è calcolabile approssimativamente a 485.000 - 497.000 
persone. 

Ora, per le classi di leva 1885-1894, si trova: l-A' = 0.333. Tenendo conto 
della prima revisione dei riformati per inabilità, compiuta nel 1916, e delle 
successive dei riformati per insufficienza di statura, si può pOl're, per le stesse 
classi, Ali = 0.37. Il valore di r" resta con ogni verosimiglianza compreso 
tra i limiti di 0.85 e 0.95. Se ne ricava K' = 19-20 % (precisamente 
= 18.8 % - 20.4 %). Le successive revisioni dei riformati per inabilità delle 
classi 1885-1894 abbassarono certamente ancora questa percentuale. Ma con
viene tener presente d'altra parte che si tratta di classi giovani, ma non 
giovanissime, per cui il rendimento risulta più favorevole che per l'insieme 
dei contingenti. In Francia, per esempio, la percentuale dei riformati per 
classi dal 1886 al 1894 fu del 12 %; mentre per l'insieme delle classi dal 
1874 al 1899 fu, come si è detto, del 14.5 %. 

Se ne può cercare un riscontro approssimativo confrontando il llumero 
probabile degli Italiani (esclusi i renitenti) in età dai 18 ai Mauni inclusi, 
e soggetti quindi durante la guerra alla visita militare, col numero proba
bile di coloro che furono militari (compresi i dispensati, esonerati, coman
dati e lasciati a disposizione della produzione bellica etc). Il numero dei 
soggetti alla visita militare si può pOtTe infatti a 6.700.000 circa, di cui 
6.'250.000 in patria (ammettelldo che dUl'ante la guerra la popolazione fosse 
iII media del 5% più alta che nel 1911 e che le classi di età soggette alJa 
visita militare vi rappresentasset'o la stessa proporzione risultante dall' ul
timo censimento per la popolazione presente) e 450.000 all'estero, di cui 
350.000 fatti abili e rimpatriati (le statistiche del Commissariato generale 
dell'Emigrazione ne haullo cotltato 304.000, ma la stessa relazione di detto 
Commissariato dichiara che tali cifre sono, pel' ragioni molteplici, inferiori 
alla realtà. Cfr. Il contributo dato a(la vitto1'ia dal Commissariato gene
ral'e dell' Emigrazione. Mobilz'ta:.;ione e smobilita;ione degli.emigrltnti in 
occasione della guel'ra 1915 - 1922, Roma, 1923, particolarmente a pago 
12-13) e forse 100.000 riformati. E' possibile che queste cifl'e, largamente 
approssimative, sieno affette da el'rori in opposto senso che tendono a com
pensarsi, e in particolare che quella di 6.250.000 sia inferiore e quella di 
100.000 superiore al vero. Ot'a, ammessi 6.700.000 soggetti alla visita mi
litare, una percentuale di riformati del 18 - 20% porterebbe ad un numero 
di giudicati abili di 5.400.000 - 5.5uO.000, numero che, dagli elementi a mia 
conoscenza, mi pare il più attendibile. La cifra di 5.000.000, comunicata 
dal Ministero della Guerra alla Direzione Generale della Statistica e da que
sta all' Ufficio internazionale del Lavoro, si riferisce agli arruolati in ser
vizio attivo e ai comandati per i servizi della produzione bellica: essa non 
dere quilldi comprelldere dispensati ed esonerati, né probabilmente compren
de gli arruolati della R. Mal'Ìna e, d'altra parte, è vel'osimile che ili essa 
non si sia tenuto conto adeguato di talune categorie di chiamati alle armi 
che non figurano Ilei rendiconti del Millistel'o della Guerra. - Più alta della 
nostra é invece la cifra di 5.615.000 uomilli mobilitati, che trovo indicata 
a pago 6 dell' opuscolo sullo Sfor;o militare e finan;iario fatto dall' Italia 
nella recente guerra contro gli imperi ('ent,·alz'. Pubblicaz'ione fatta s'u 
daU forniti dagli Stati Maggiori dell' Esercito e della Marina e da~ Mi
niste1'i del Tesoro e dei Trasporti. III Edizione, Roma, 1919. E' da osservare 



299 

Una u) teriore detrazione converrebbe operare, per tenere conto 
degli idonei alle armi che furono esonerati o dispensati dal servi
zio militare. Ma, se sono state rilevate le cifre complessive delle 
persone che alle varie date della nostra guerra godevano della di
spensa o dell' esonero, non è invece possibile determinare il numero 
delle pel'sone che della dispensa o dell' esonero' usufruirono per 
tutta la durata della guerra stessa. Certo però queste persone do
vettero essere in numero mol to limitato; per tenerne conto in 
qualche modo, ci atterremo alla m~ggiol'e tra le due percentuali 
del 18 % e del 20 % e quindi al' più basso dei due risultati ottenuti 
per gli anuolati (485.000). 

,,/ Su 485.000 arruolati, si sarebbero quindi avuti circa 450.000 
i"i1validati, vale a dire solo l' 8 % degli arruolati non sarebbe stato 
malato o ferito. 

Molti degli elementi sui quali Cl sIamo fondati per arrivare a 
questo risultato sono incerti: ma si' può in ogni modo ritenere valida \ 
la conclusione - ed è questa che ha importanza - che al termine 
della guerra ben pochi erano i militari che non figurassero negli 
schedari degli uffici notizie. Si noti poi che questi pochi fortunati 
dovevano appartenere per la maggior parte alle classi o gruppi di 
militari che furono chiamati per ultimi alle armi o che per soprav-
venuto esonero vi restarono solo poco tempo. ' 

4. Le cifre proporzionali che danno la compOSIZIOne generale 
degli invalidati al termine della guerra (ultima linea del prospetto 
VII) sono perciò estensibili con una ben piccola modificazione a 
tutti coloro che durante la guerra fecero parte dell' eserci to. 

Al termine della guerra 10.000 invalidati si distribuivano, se
condo la loro storia sa1iital'ia, nel modo seguente: 

a questo proposito, che, per eliminare i duplicati conviene computare una 
volta sola coloro che, già entrati in servizio, fur'ono successivamente riformati, 
ma, in seguito a sopravvenute revisioni, vennero di nuovo'chiamati alle armi. 
Ciò si può fare solo approssimativamente in quanto che il farlo esattamente 
presupporrebbe una distinzione, che i rendiconti dei chiamati alle armi non 
consentono, tra riformati che precédentemente fecero e riformati che pre
cedentemente non fecero sèrvizio militare. 
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Morti per ferita . 585 

» per malattia 185 

Totale dei morti 770 

Sopravviventi soltanto feriti 2727 

Sopravviventi feriti e malati . 790 

'rotaIe dei sopravviventi feriti 3517 

Sopravviventi soltanto malati. 5713 5713 

Totale invalidati . 10.000 10.000 

Si può dare perciò la seguente approssimativa distribuzione, 
al termine della guerra, di tutti i cittadini che furono vincolati dal 
servizio militare 

Militari che non furono feriti nè malati 80 

Morti per ferita o malattia. . 7] 

Sopravviventi soltanto feriti. . 251 

» fer'i ti e mal a ti . 73 

Sopravviventi soltanto malati . 525 

Totale 1000 

6. -- Nelle cifre finora esposte non figura ancora la distri
buzione dei militari feriti o malati secondo il numero delle volte , 
che erano stati colpiti o che erano caduti infermi. Queste cifre, che 
si desumono facilmente per differenza dai prospetti III e IV, trovano 
qui il loro posto più adatto iIi quanto che completano il quadro 
delle perdite dell' esercito, or ora tracciato. 

Non vale la pena di riportare questa distribuzione quale risultò 
al principio di ciascun mese della nostra guerra; ci limitiamo ad . 
. esporla per la fine di ciascun anno di gueri'a e, ciò che più inte-' 
ressa, al terminB delle ostili tà. 

E cominciamo dai feriti: 
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Dlstr'';buz.,:one del fe1"iti (sopravviventi e mortO 
a diverse date della guerra secondo i l numero delle terz'te rtpm"tate 

.Militari feriti Feriti 

Data 

I volta 12 volte 4 volte 1 5 volte 

in 

3 volte complesso 

A) ct'fre assolute 

le Giugno 1916 44.814 1121 34 3 - 45.972 

l° » 1917 108.881 6355 569 29 19 115.853 

l° » 1918 155.270 11.477 1448 118 58 168.371 

P Dicem. 1918 128.760 10,224 1245 170 41 140.440 

B) cifre relative 

10 Giugno 1916 974.8 24.4 

1 
0.7 0.1 - 1000 

l° " 1917 939.8 54.8 4.9 0.3 0.2 1000 

P » 1918 922.2 68.1 8.6 0.7 0.3 1000 

l° Dicem. 1918 916081 72.8 8.9 1.2 0.3 1000 

I militari che furono feriti più di una volta (e che per brevità 
potremmo chiamare pluries-feriti), dalla proporzione del 25.2 %0 

dopo il P anno di guerra, salgono all' 83,2 %0' al l° dicembre 1918; 
dei quali precisamente il 72.8 %0 riportò due ferite, l' 8,9 0/00 tre 
ferite, e finalmente l' 1,5 %0 quattro o cinque ferite. 

Più notevole ancora è la frequenza dei pluries-malati (vedi la 
tavola seguente); essa sale al termine delle ostilità al 149,6 %0' 
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Distribu:;ione dei malati (sopravviventi e morti) 
a diverse date della guertYl, secondo il numfro delle malattie contratte 

Mi litari malati Malati 

Data 

3 volte 4 volte 15 volte 

in 

1 volta 2 volte complesso 

A) c'lfl'e assolute 

l° Giugno 1916 55.657 2.557 140 9 - 58.363 

l° » 1917 153.694 14.695 2379 271 66 171.105 

l° » 1918 217.168 26.439 5424 906 275 250.212 

l° Dicem. 1918 195.633 26.763 5966 1289 401 230.052 

B) cifre relative .. 
1° Giugno 1916 953.7 43.8 2.4 0.2 - 1000 

JO » 1917 898.2 85.9 13.9 1.6 0.4 1000 
.. 

l° » 1918 867.9 105.7 21.7 3.6 . 1.1 1000 

1° Dicem. 1918 850.4 116.3 25.9 5.6 1.7 1000 

Più il tempo passa e plU Cl'esee la disuguaglianza di distribu
zione delle ferite e delle malattie. I relativi rapporti di cOllcentra-
zione assumono, alle varie 

Data 

l° giugno 1916 
l°;" 1917 
l°» 1918 
lO dicembre 1918 

date considerate, i valori seguenti: 

Rapporto di concent1'azione °/. 
delle ferite· delle malattie 

2,5 4,5 
5,8 9,7 
6,2 12,5 
8,3 14,1 

Questo aumento in parte dipende certamente da fattori acci
dentali, nel senso· che, anche se tutti i soldati avessero avuto la 
stessa probabilità di contrarre Ulla ferita o una malattia e se l'a
vere contratto una ferita o una malattia non avesse modificato la 
probabili tà di contrarne una successiva, alcuI?i soldati, per effetto 
del caso, avrebbero riportato un numero maggiore ed altri un nu
mero minore di ferite o di malat tie e questa disuguaglianza sa
rebbe andata crescendo col tempo. Nell' ipotesi che· queste con-
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dizioni si verifichino e altresì che il numero degli esposti alle ferite 
o all~ malattie sia costante e che le persone esposte siano sempre 
le medesime, si potrebbe calcolare quale sarebbe, per effetto del 
caso, la disuguaglianza da attendersi. Nella realtà il numero dei 
militari andò crescendo, durante il periodo di guerra, in misura che, 
per i 9 distretti considerati, nnn conosciamo esattamente, e risultò 
succèssivamente di persone diverse, in misura che pure non siamo 
in grado di de'terminal'e, pel' modo che. mancano gli elementi per 
eseguire il calcolo. Questo, d'altra parte, non avrebbe un interesse 
ai fini di analizzare le cause della disuguaglianza di distribuzione 
dAlle ferite o malattie, in quanto è ben noto in qual senso le con
dizioni reali si allontanano dalle condizioni sopra enunciate. Secondo 
le varie armi, i militari sono infatti diversamente esposti alle ferite, 
come vedremo in seguito, e analogamente alle malattie; così lo 
sono altresì in una stessa arma secondo le mansioni a cui sono 
addett i, e, per le malattiA, anche secondo la costituzione indi vi
duale; l'avere riportato una ferita o l'avere contratto ulla malat'
tia, se questa è grave così da .portare alla morte o alla riforma, 
elimina, d'altra parte, la possi bili tà di subil'ne ull'altra in servizio; 
per la feri ta, basta, anzi, per ottenere questo risultato, che il 
militare sia destinato ai servizi sedentari. 

Feriti sopl'avviventi secondo il numero delle ferite riportate 

Militari feriti Feriti 

DATA 

volt, 12. volte 13 volte 4 volte 15 volt. 

in 

t complesso 

A) cifre assolute 

l° Giugno 16 38.427 954 27 ' 2 - 39.410 

l° » 17 93.469 5473 473 21 17 99.453 

l° » 18 133.561 9950 1243 89 52 144.895 

l° Dicembre 18 110.510 . 8762 1022 138 37 120.469 

B) cifl'e l'elatz've 

l° Giugno 16 975.0 24.2 0.7 0,1 - 1000 

l° » 17 839.8 55.0 4.8 0.2 0.2 1000 

l° » 18 921.7 68.7 8.6 0.6 0.4 1000 

l° Dicembre 18 917.3 72.7 85 1.2 0.3 1000 
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La disuguag1ianza risulta, ad ogni data, più alta per le malattie 
che per le férite; ciò è da attribuirsi a varie circostanze,. tra cui 
sono certamente da annoverarsi la influenza della costituzione in
dividuale, la minore leLalità delle malattie in confronto alle ferite 
e la per'manenza del rischio della malattia, anche se il militare 
viene destina to a servizi sedentari. 

Per completare 1'esame delle conseguenze della guerra sull'at
tuale popolazione del Regno, interessa ancora di osservare la 
distribuzione delle invalidità, non già fra tutti gli invalidati, ma 
tra i soli sopravviventi, ed in particolare tra i sopravviventi che 
fUI'oilO invalidati pel' feri te, i quali son certo quelli che risentirono 
in misura più forte le conseguenze fisiche e morali della guerra 
(cfr. tabella a pago 303). Essi costituirono circa 1/3 di tutti coloro 
che prestarono servizio e che sopravvissero, al termine dellè osti- , 
lità, ma di questo terzo, l' 8.3 Ofo era stato ferito due volte o più, 
e l' l % più di dUH voI te. 

La seguente tabella indica poi approssimativamente quanti di 
questi invalidati pel' ferita, furono ricoverati nei luoghi di cura 
anche per malattia. Diciamo approssimativamente perchè, se con 
la presente indagine si è determinato direttamente Ja pl'oporzione 
che tra i militari feriti avevano quelli che caddero anche malati, 
non si è determinato anche questa stessa proporzioné nelle singole 
classi di pluries-feriti. 

I 

Feriti alla fine della guen'a secondo z'l numero delle ferite 
e secondo che furono oppur no malati 

Sola- Anche Sola- I Anche 
mente Totale mente I Totale Numero feriti malati feriti malati 

delle ferite 
cifre assolute cifl'e relat. a 1000 sopravvivo 

1 

I 
2 il 4 5 6 

l 85.466" 24.754 110.220 711.3 206.0 917.3 

2 6.776 1.963 8.739 56.4 16.3 72.7 

3 791 228 1.019 6.6 1.9 8.5 

4-5 136 39 175 1.1 0.4 1.5 

TOTALEJ 93.169 26.984 120.153 775.1 224.6 1000 
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Le precedenti cifre sono state calcolate nell' ipotesi che questa 
frequenza fosse rimasta invariata quale che fosse il numero delle 
ferite riportate dagli invalidati. 

Su queste risultanze si può dire che, di tutti i militari colpiti 
dalle offese del nemico, 71 -su 100 rimasero lnvalidati una sola 
volta durante la loro più o meno lunga permanenza alle armi e 
che ben 29 su 100 dovettero ricorrere alle cure dei sanitari da 
due fino a sei o sette volte, sé non di più! 

Se calcoliamo alle varie date i rapport.i di concentrazione delle 
ferite per i feriti sopravviventi, perveniamo a risultati che non 
differiscono sistematicamente da quelli ottenuti per il complesso dei 
feriti, come è messo in luce dalla tavola seguente: 

Data Rappol'to di (!oucentJ'azione delle ferite % 

tra i feriti sopravviventi tra tutti i feriti 

l° giugno 1916 2,6 2,5 

l° » 1917 5,7 5,8 

l° » 1918 7,6 6,2 

l° dicembre 1918 7,7 8,3 

Questo risultato si spiega tenendo conto della circostanza che, 
come vedremo in seguito (cfr. pago 336), la probabilità di morte per 
ferita non varia sistem,aticamente col numero delle ferite precedenti. 

6 .. - Dati sul numero delle malattie e ferite ripetute non abbiamo 
trovato per' eserciti stranieri, salvo per 1'inglese, nel quale, al 25 
ottobre 1917 (dopo 39 mesi di guerra), il numero dei feri ti due 
volte tra i milit.ari in servizio sarebbe stato di 72.239 e quello dei 
feriti più di 2 volte 10.964 (l), con un l'apporto dal secondo al 
primo di 660 a 100. Poichè la probabilità di morte per ferita non 
varia sistematicamente, come dicemmo, col numero delle ferite pre
cedenti, pare autorizzato di ritenere che neppure, la probabilità di 

(1) Statistics or the Military Effort or the B1"itish Empire during 
the Great War 1914-1920, 'l'he War Office, March 1922. London H. M. 
Stationery Oifice. 

Metron - VoI. IV, n. 2 
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riforma varii sistematicamente col numero delle ferite precedenti. Il 
rapporto trovato tra i fel'Ìti inglesi in servizio si può, in tale ipotesi, 
confrontare col rapporto corrispondente tra i feriti italiani sopravvi
venti. Questo risulta di 720 a 100 al l° giugno 1918 (dopo 36 
mesi di guerra) e tii 730 a 100 al l° dicembre 1918 (dopo 42 mesi 
di guerra) (l). La frequenza dei feriti tre o più volte in confronto 
dei feriti due volte risulta dunque alquanto più elevata nell'eser
cito inglese. 

IV. Rapporti tra m01~ti per fedta e morti per malattia e tra ferite 
e rrwlattie. 

I. - Per j nove distretti per cui si hanno dati fino al lO di
cembre 1918, gli schedari degli Uffici Notizie ci fanno conoscere 
19.971 morti di ferite e 6316 morti di malattie. Il primo numero 
sta al secondo come :~20 a 100. Se non che, a parte lo spoglio 
parziale di taluni schedari e l'omissione di parecchie schede in
complete, è evidente che non tlltti i morti potevano essere venuti 
a conoscenza degli Uffici Notizie. Vi sono parecchie decine di mi
gliaia di militari del nostro esercito, di cui non si potè compilare 
l'atto di morte, ma solo la dichiarazione di irreperibilità: e, oltre a 
questi, vi sono alcune migliaia di dispersi in prigionia: di essi natural
ment.e non poteva essere pervenuta agli Uffici Notizie la comunica
zione della morte; e, degli altri militari Chfl, morti in combat
timento, furono dichiarati dispersi, o che morirono presso il nemico 
di ferita o di malattia, non sempre poteva essere giunta notizia agli 
Uffici. Effettivamente, se noi integriamo i 26,287 morti, . a cui si 
riferiscono i nostri dati, con l'aggiunta del terzo attribuito, come 
si disse, alle lacune dello spoglio e moltiplichiamo il risultato per 
il rapporto della popolazione residente nel regno alla popolazione 
residentA nei nove distretti secondo il censimento del 1911 (2) 
arriviamo a cifre che, qualora tutti i morti di ferita e' di malat
tia fossero ricordati negli schedari degli Uffici Notizie, dovrebbero 
corrispondere a quelle relative al totale dei militari morti durante 

(l) È da ricordarsi che quest' ultimo rapporto si riferisce solo a 9 
distretti; il precedente a Il. I due distretti, per cui mancano dati al 
p dicembre 1918, presentano. complessivamente considerati, un coefficiente 
di ripetizione delle ferite alquallt.o più elevato, nome si rileva dai dati a 
pago 286, relativi ai t.re ultimi mesi. 

(2) Il rapporto è = 11.06. 
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la guerra (l) e invece ne rimangono molto al di sl'Ho (2). Pel'
che i due risultati corrispondessero, bisognerebbe che i morti risul
tanti dalle schede spogliate fossero stati? anzichè circa 26.300, circa 
38.500, con ulla differenza di 12.200, della quale ci si rendereu
be conto ammettendo che di tutti i mi li t.al'i dichiarati irreperi
bili,. o dispersi in prigionia, gli Uffici Notizie non potessero avere 
Ilotizia della mOl'te e che degli altri dispersi in combattimento e 
dei morti pel' ferit.e o malattie presso il nemico potessero avere, nel 
complesso, notizie solo nel 12 0'0 dei casi, In base a t.ali considerazioni 

(1) La determinazione del nUllIero dei militari morti durante la guerra 
mondiale è impresa difficile per tutti gli Stati e non può, in ogni caso, 
condurre che a risultati appl'ossimativi. Non deve quindi sorprendere se, per 
quasi tutti gli Stati, venuero indicate successivamellte cifl'e tra loro discor
danti: per la Francia, ad esempio, il TOUBER'f (Le langage des chiffres et 
des g?'aphiques, Essai d'intel'prétation de quelques documents d,,' la {Juerre 
lD14-1918 concernant le 8ervice de8antémilitaire, «Archives de Mé
de(~ine et de Pharmacit>, 'l'ome LXX[X, N. 7, Aoùt 1H23, pago 20;-)),amrnette 
1.:323.000 morti, ma dichiara che altri li fan 110 salire a circa 1.500.000. Per l'I
talia, la determinazione presenta ditiicoltù speciali, in dipendellza, da IIna parte, 
del la ireegolal'ità nei sel'Vizi di tr'asmissione delle notizie che si è verificata alla 
fine dell' ottobre e durante il novem'j;)re 1917 e, dali' altra, del grallde nu
mero dei morti durante la prigionia e nel viaggio di ritorno, compil!tosi nel 
periodo della pandemia illfluenzale. Le cifre che corseI'O variarono da 490.000, 
seeondo i dati comunicati dal Comando Supremo poco dopo l'armistizio, a 
650.000, in armonia COli le dichiarazioni fatte dai nostri rappresentallti alla 
Commissione delle Riparazioni. Le differeme dipendono, non solo dalle suc
cessive integrazioJjT~iVportate ai primi risultl'lti provvisori e incompleti, ma 
allche dalla circostanza che i pri mi dati si arrestavallo all' arm'istizio e gli 
ultimi abbracciavano il periodo sino a tutto aprile 1920. Per le perdite a 
tutto dicelllbl'e .1~...!2!:engo che la"YJll.lltaz.iQlliL.J!hÌ attendibil.~~ __ P9_~~,~"p.o~~L 
a 575.000 mm:!:!.t. dI CIll 3000 per la mal'illa e f>7200 er l' esel'clto, " 
--;rr,lesr.alìàosl alI'arIllistizio, il totale per. esel'cito ~~rsi " 

556.000 t', arrivl'lndo a tutto novembre, a 565.000. La differenza tl'a tali cifre 
e qllelle (050.000) pn/'t,at.e davanti alla Commissione delle Riparazioni. si 
spieg-a in gl'an par'te se si tien conto del fatto che queste ulti me compren
devano anche i militari IIlOI'ti in Italia dopo il ritorno dalla prigionia (che 
fU/'ono valutati a 25.000), quelli morti per mal~ttia dali' armistizio a tutto 
aprile 1920 (che furono valutliti a 50.000), e i morti dopo l'armistizio in 
seguito a ferite, oltl'e alle perdite della lIlariIla militare. netratte queste 
vol'ie partite, l'esterehbero sino all' armistizio 571.000 morti circa con una 
differenza di 15.000 dalla valutazione che noi rit.eniamo più attendibile, dif
ferenza non grave dat.o l'ol'dine di grandezza delle cifl'e e le incertezze da 
cui queste SOIlO affette. . 

(2) Si perviene a 388.000 con una differenza di 180.000 dalla cifra di 
568.000 che ammettiamo come la più plausibile per i Illorti dell' esercito e 
della marina a tntto novenibre 1918. 
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il numero dei morti di ferita .. iovrebbe essere elevato a 28.000 • 28.400 
e quello dei morti di malattia 10.500 - 10.100 con un l'apporto dei 
primi ai secondi di 270 - 280 a 100 (l). 

Tale rapporto Ilon cOllcorda con quello (250) a cui si perviene in 
/ base alle cifre, che riteniamo le più verosimili, sulle perdite compleg:... 

sive per ferite e per malattie subite dall'esercito italiano sino a tutto 
il novembre 1918 (2), ciò che fa pensare che, pei distretti considerati, 

( 
(l) Questi due rapporti rappresentano due limiti. Il secondo è cal

colato nell' ipotesi che le 12.200 lacune, che si suppongono avvenute, si di
stribuiscano pt'oporzionalmente tra le morti relati ve ai prigionieri deceduti 
per malattia, ai prigionieri deceduti per ferita e ai dispersi in combatti
mento non dichiarati irreperibili. Il primo è invece calcolato nel!' ipotesi che 
non si sia mai avuto notizia della mOl'te dei prigionieri avvenuta per lllalat
.tia. La realtà è verosimilmente intermedia fra le due ipotesi. 

(2) Le difficoltà e le incertezze, che si verificano nella determinazione 
del numero complessivo dei morti, si ripetono, spesso accentuate, nella de
terminazione delle varie categorie in cui questi si possono distinguere, Allo 
stato attuale delle cognizioni, riteniamo di poter presentare come la più 
plausibile la ripartizione seguente, frutto dell' esame di elementi pervenuti 
da varie fonti e di una serie di saggi, di induzioni e di verifiche, 
Morti per ferite: presso i corpi: 317.000 

» 

di cui dichiarati subito morti dai corpi 202.000 
e computati tra i dispersi 115.000 

negli ospedali italiani o ili casa propria: 70,000 
di cui in zona di guel'ra . '.' . 58.000 
e in territorio: pp,r ferita cO,n-
tratta in servizio mobil itato ~ 10.000 
per ferita contratta in servizio 
telTitoriale . 2.000 

presso il nemico: 
di cui raccolti morti sul campo . 
e morti consecuti vamente in prigionia 

12.000 

11.000 
5.000 

16.000 

Totale morti per terz'te 408.000 

Morti per malattie: negli ospedali italiani o in casa propria: 107.000 

» 

di cui in zona di guerra . 52.000 
e in zona territoriale (di cui 10.000 am-
malatisi in servizio mobilitato) • 55.000 

presso il nemico: 
tra i quali venne accertata la morte di 
e figurano come dispersi in prigionia. 

59.000 
3.000 

62.000 

Totale morti per malattie ] 69.000 

TOTALE GENERALE 572.000 

Questi dati si rifel'iicono alle perdite sino a tutto dicembre 1918. Dal
l'armistizio sino alla fine di dicembre sembra potersi ritenere che 1'esel'
cito abbia avuto circa 16.000 morti: almeno 15.000 per malattie e forse 1000 
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la frequenza o la gravità delle ferite rispetto a quella delle malattie 
fosse maggiore che pel complesso del Regno (1). Vedremo in se
guito suffragata tale ipotesi per quanto concerne la maggiore fre
quenza delle ferite (cf!'. pagg. 315 e 324). 

per ferite. 8000 morti per malattia r, quasi tutti i morti per ferita si pos
sono attribuire al mese di novembre.\Sino a tutto novembre le pel'dite del
l'esercito si possono dunque distinguere in 403.000 morti per ferita e 162.000 
rnorti per malattia, con un rapporto di ;250 a 100. Per le perdite a tutto 
dicembre il rapPol'to si abbassa a 240 e pel' quello sino, all' armistizio si 
eleva a 260. Nell' impossibilità di fal'e una distinzione, abbiamo supposto, in 
questi calcoli, che, pei' tutti i morti iII prigionia, il decesso sia avvenuto 
prima dell' armistizio. 

Tra i morti per ferite consecutivamente e i morti per ferite immedia
tamente si ottiene, per le perdite a tutto il 1918, un rapport.o (19 a 81) che 
si avvicina a quello (22 a.78) che per la Francia risulta dai dati seguenti 
che ricavo dal TOUBERT (Elude etc., page 163; Le language etc, page 205). 

Morti al fuoco. . 674.700 Morti per malattie 175.000 
Dispersi presunti morti. 225.300 
Morti in seguito a ferite 250.000 

1.] 50.000 
Per gli Stati Uniti, in base ai dati del Rep01't of the Surgeon Genel'al 

il rapporto risulta più elevato (25 a 75 o 28 a 72, secondo che i morti per 
ferite nOli in combattimento vengono o mellO inclusi tra i morti immedia
ttiment,e); per la Bulgaria invece più basso (17 a 83, includendo tra i morti 
sul campo i mancanti). , 

Dallo stesso TOUBERT (Etude etc, pagg. 14:3-146) si ricava che, 140-150 mila 
militari francesi sarebbero morti per malattie negli ospedali della zona di 
guerra o del territorio, risultato da cui parrebbe potersi dedurre che le 
perdite iII prigionia per malattie furono di 25-35 mila, essendo dati in 175.000 
morti le pel'dite totali per malattie. I morti negli ospedali per malattie o 
per ferite (iII migliaia) si ripal'tiscono, secondo il TOUBERT, come se-gue: 

Negli ospedali Morti per ferite Morti per malattie Totale 
della zona di g'uerra 195-205 56-46 246 
del territorio 51 95 146 

Il rappol'to dei morti negli ospedali del territorio ai morti negli ospe
dali della zona di guerra è di 100 a 168, presso che uguale a quello (100 a 
164) che dai nostri dati risulterebbe per l'esercito italiano. 

Queste varie concordanze tra i dati del TovBERT e i nostri costitui
scono, se non c'inganlliamo, altrettanti indici dell'attendibilità dei risultati 
a ct~i siamo pervenuti per l'esercito italiano. -
/'" (I) Come il rapporto tra i morti per ferite e i morti per malattia di 
singoli territori possa notevolmente scostarsi dal rapporto generale, si com
prende facilmente. Un esempio ne forniscono anche i dati per la provincia 
di Bologna, frutto di un' indagine speciale dell' Ufficio celltrale lIotizie e 
pubblicati sul « Giornale degli Economisti» del febbraio 1924 (I morti in 
guerra della provz'ncia di Bolo.qna). 

Secondo essi, i morti in guerl'a di detta provincia a tutto il 1918 da
rebbero un rapporto di 156 morti per ferita pel' ogni 100 morti per ma
lattia, rapporto che varierebbe di poco (158) se si includessero tra i morti 
per ferita i morti p0r infortunio e tra i morti per malattia i dispersi in 
prigionia. 

---



L'uno e 1'altro rapporto SOIlO, in ogni modo, diversi da ,quelli 
riscontrati per la gran parte delle ·altre nazioni belligeranti: i 

~ morti dell' esercito per ferita starebbero infatti ai morti per malattia 
come almeno 883 a 100 per l'Inghilterra (militari bl'itannici e co
loniali, compresa la divisione navale che prestò servizio con l'eser
cito, esclusi gli Indiani), come 839 a 100 per la Germania, come 
657 a 100 per la Francia, come 310, al massimo, a 100 per la Bul
garia, come 86 a 100 per gli Stati Uniti, comprendendo le perdi te 
subite per malattie e altre cause in America, e come almeno ]85 
a 100 escludendole (1). 

/ (1) I dati per l' Illghilterra e quelli per gli Stati Uniti che escludouo 
le perdite subite in America, sono tolti da comunicazioni ufficiali dei Mini
steri della guerra di quegli Stati all' Ufficio Storiografico della Mobilita
zione: essi compl'endono tra i morti per malattia ali che i morti per cause 
accidentali e danno quindi delle proporzioni dei morti pel' ferita che rap
presentano dei minimi. I dati per gli Stati Uniti che comprendollo le per':' 
dite subite in Amel'ica sono desunti dal Report or the Surgeon General or 
tlte U. S. Anny, 1920, quelli per la Frallcia sono tolti dal 'l'OUBERT (Op. cit. 
luogo cit.); quelli per la Germania SOIlO desunti da un articolo degli «Annali 
d'Igiene» N. 3, 1924, pago 255 e proverrebbero da dati ufficiali pubblicati dalla 

,/ « Wirschaft und Statistik »;t quelli per la Bulgal'ia si trovano l'i portati nelle 
, Statistics or the Military Elfort or the Bl'itish Empz're, pago 353 e segg. 

Per la Bulgaria ho incluso tra i morti per ferite anche i mancanti: il rap
porto per questo Stato rappresellta solo un limite superiore perchè, secondo 
la fonte su citata (pag. 354), le cifre sui morti per malattia sono lacunose. 

Il MEMMo a pago 18 dell' art. cito dà le propol'zioni di 40 morti per 
fel'ite a lO per malattie nell' esercito americano; di 60-70 a lO nel francese; 
di 80a lO nell' italiano. Per l'esercito francese, il rapporto, probabilmente 
desunto dai dati del 'l'OUBERT, si riferisce evidentemente a tutte le perdi te, 
mentre per l'e:;;ercito italiano mi risulta che si riferisce solo alla zona di guel'l'a, 
escluso il periodo influenzale; Ull significato analogo a quello del rapporto per, 
l'esercito italiano deve avere il rapporto per l' t'sercito amel'icano. 

I rapporti indicati nel testo per la Francia, la Germania e gli Stati 
Ùniti differ'iscollo più o mello fortemente da quelli portati (sellza indicazione 
dei dati assoluti, uè delle fonti) da una pubblicazione recentemente distri-

...:::::..buita dal Ministero della Guena francese (MINISTÈRE DE LA GUERRE, Sta
tistique médicale, Paris, Imprimerie nationale, 1922; Première Partie; Don
nées de Statistique relat-t'ves à la guen'e. StatisUque, comparée). Secondo questa 
pubblicazione, nell' esercito francese si sarebbero ~vuti 87 mOl,ti per ferite 
per 13 morti per malattie (ossia 670 pel' 100), nel 'tedesco 91 per 9 (ossia 
l,OIO per' 100), nell'amel'icano 68 per 32 (9SSia 212 per' cento). La stessa 

/pubblicazione darebbe per il Belgio il rapporto singolarmente basso di 48 
morti per ferite per 52 morti per malattie, rapportò che sembra difficile 

.JI"'a conciliarsi coi dati assoluti (dichiarati approssimativi) portati dalle citate 
"f" Statistics or the MiUtary Ef{ort, pago 352, secondo Je quali si sarebbero avuti 

13.716 uccisi e morti, 24.456 dispel'si, 10.203 pl'igioniel'i. Il numero dei 
dispersi, in buona parte cel'tamente morti per ferite, superereb~e quello 
complessivo degli altri morti per fadte e dei morti per malattie.' E da do
mandarsi se il rapporLo dato dalla pubblicazione francese abbia tenuto il 
debito conto, tra i morti per ferite, dei dispersi che risultarono morti. 

• 
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I rapporti per gli Stati Uniti si allolltanano decisamente da 
quelli di tutti gli altri belligeranti considerati; ciò SI spiega e col 
maggior periodo di allenamento che fu necessario ai soldati ame
ricani, durante il quale furono esposti solo all' azione delle ma
lattie, e con la circostanza che l'esercito americano fu in gran 
parte arruolato solo nell' ultimo periodo della guerra, durante il 
quale le malattie, particolarmente in causa della pandemia influen
zale, ebbero maggiore importanza, e infine con la minore misura 
con cui anche le forze trasportate in Europa furono impegnate in 
azioni belliche.' 

Il rapporto trovato per l"Italia differisce fortemente, in senso 
opposto, da quelli per la Germania, l'Inghilterra e la Francia. 

Una causa di tale differenza sta certamente nel forte numero 
dei morti per malattia che si ebbe tra i prigionieri; esso non vale 
però a r.enderci conto che in parte delle differenze, poichè, elimi
nando completamente i morti in prigionia per malattia e pur non 
riducendo i morti in prigionia per ferite, non si arriva che ad 
un rapporto dei morti per ferita ai morti per malattia di 380 
a 100. Facendo un' eliminazione analoga per le perdite fran
cesi, si ottiene un rapporto dei morti per ferita ai morti per ma
lattia di 710·800 a. 100. 

Una ulteriore causa della differellza dipende dal fatto che 1'1-
talia scese in guerra solo più tardi e, per le sue perdi te, assunse 
quindi una importanza relativamente maggiore il periodo dell' e· 
pidemia influenzale. 

Altra causa è certamente da vedersi nella maggiore rigidità e 
insalubrità del clima sul fronte italiano, che in buona - parte pas
sava sulle montagne, in parte era stabilito su zone malariche. 

Un' altra causa infine è da attribuirsi alla maggiore intensità 
che assunse in Italia e nell' esercito italiano, in confronto ai paesi 
e agli eserciti dell' Inghiltena, della Germania e della Francia, 
la pandemia influenzale, in connessione anche, vel'osimilmente, con 
la nutrizione meno abbondante della nostra popolazione e dei no
stri militari. 

Per avere un' idea delle modificate condizioni con cui si svol
sero le guerre attuali in confronto alle passate, si rifletta che, nella 
guerra del 1859, 1'esercito' francese in campagna ebbe solo 43 
morti per ferita per 100 morti per malattia; e ciò quantunque non 
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si sieno verificate durante la campagna particolari malattie d'in
fezione . di notevole estensione (1). 

2. - I dati che gli Uffici Notizie ci forniscono sulle 274.200 
malattie e sulle 153.800 ferite dei 9 distretti non si possono a pri
ma vista conciliare con quelli che si hanno sulle malattie e sulle ferite 
di tutto l'esercito. Essi porterebbero infatti, fatte le debite proporzio
ni, a circa 4 milioni di malati e 2.250.000 feriti per l' esercito ita
liano, mentre le statistiche dello Stato Maggiore (2) dallno due mi
lioni mezzo di malati e 950.000 feriti e, per quest' ultima parte, non 
discordano essenzialmente, per il periodo in cui i dati sono paragona
bili, coi dati delle denuncie fatte al Ministero della guerra dai depositi. 

Per ciò che concerne le malattie, la differenza si colma facil
mente tenendo presente che le statistiche dello Stato Maggiore 
danno solo i malati dei reparti mobilitati sino all' Il noyembre 1918. 
I soli malati dei reparti mobilitati del resto del mese di novembre 
SOllO probabilmente dell' ordine del centinaio di migliaia; ma questi 
restano compensati dal numero dei congelati (3) ehe nei dati dello 

(l) Cfr. C. SFORZA, recensione citata, pagg. 468 a 473. A pago 473 sta 
precisamente scritto: «Nell' esercito francese caddero sul campo 2536 uomini, 
15.898 furono feriti e di questi morirono in appresso 2424 ossia 152,5 p. 
1000; il numero dei malati fu di 112.476, di cui 13.788, ossia Il81 p. 1000 
morirono. Il numero totale dei morti si eleva così a 18.748» Lo SFORZA ri-

,../ cava i dati dalla Relazione sanitaria della guerra del 1859 in Italia, 
Vienna, 1896, del dott: P. MYRDACZ. Questi dati contrastano col rapporto 
di 72 morti per ferita a 28 morti per malattia portato dalla citata Statistique 
médicale pubblicata dal Ministero della Guerra francese. - III questa stessa 
pubblicazione SOIlO riportati rapporti analoghi per parecchie guerre del passato 
dai quali risulta come, di regola, il numero dei morti per malattia sorpassi 
quello dei morti per ferita. Farebbe eccezione solo la guerra del 1870 - 71 
(esercito tedesco). Su 100 morti sarebbero morti per ferita nella guerra: di 
Spagna (1811 - 14, esercito inglese) 26; di Crimea (1854 - 55, esercito fran
cese) 22; di secessione (1861 - 65) esercito del Nord, B3; esercito del Sud, 
14; anglo - prussiana (1866, esercito prussiano) 40; franco-tedesca (1870-7], 
esercito tedesco) 68; russo - turca (1877 - 78, esercito russo del Danubio) 26 . 

.,- (2) Cfr. l'opuscolo citato Lo sforzo militare e finan;iario fatto dal-
l' Italia nella recente guerra contro gli impen' centrali. Pubblica::;ione 
fatta su dati forniti degli Stati Maggion' dall' Esercz'to e della Marina e datO 
Ministeri del Tesoro e dei Tl·asporti. III Edizione, Roma, Maggio 1919, pago 6. 

(3) Circa 43.000 sarebbero, secolldo le statistiche sanitarie, i militari 
affetti da congelazione di l°, 2°, 3° grado lIella. zona di. guerra entrati di
rettamente negli ospedali durante la guerra. nel .due a?n.l 19~7:-1918. Man
cano i dati per i due anni 1915-1916, ma l dati sugli invalidi per conge
lazione mostrano un rapporto di 100 a 142 tra gli invalidi per congelazione 
contratta nel primo e nel secondo biennio, rapporto che porterebbe a un 
numero di 104.000 congelati per tutta la durata della guerra. 
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Stato Maggiore sono compresi tra i malati e in quelli degli Uffici 
Notizie invece t.ra i feriti. 

Per accordare le. due cifre di -4 milioni di malati, desunti dai 
dati degli Uffici Notizie, e di 2 milioni e mezzo di malati, dati 
dalle statistiche dello Stato Maggiore, bisognerebbe ammettere che 
a 1 milione e mezzo salissero i malat.i in servizio territoriale a tutto 
novembre 1918. Il rapporto di 2 milioni e mezzo a 1 miliolle e 
mezzo ( = 167) si avvicina al l'apporto (circa 175 a 100) che si PU() 

ammettere esistesse in inedia tra la truppa in servizio mobilitato e 
quella in servizio territoriale. Nè esercita illfluenza sensibile la circo
stanza che la truppa mobilitata era relativamente pilI numerosa (240 
a 100) nei mesi dall' agosto al novemhre, in cui il Illlrnero dei malati 
fu relativamente maggiore (tra i mobilit.ati 450.000-500.000) a causa 
della pandemia influenzale. Si tenga o meno conto di tale L:ircostallza 
il numero dei malati ill servizio territoriale si dovrebbe porre iII 
ogni modo a qualche cosa più di 1.400.000, nell' ipotesi che la fre
quenza delle malattie fosse uguale tra i militari in servizio mobi
litato o territoriale. Nel fatto i militari in servizio territoriale, più 
deboli, devono essere Rtati più di frequente colpiti dalle malattie, 
allo stesso modo che furono più di frequente colpiti dalla morte (1), 
e tale circostanza si può ritenere largamente sufficiente a colmare 
la differenza residua. 

(l) Nei prillli otto Illesi del HnS il lIumero ùei militari di tl'UPlJa 
llIorti iu stabili 111 e Il ti sanitari per malattia contratta in servizio territoriale 
sta al numero dei lllilital'i di tl'uppa morti per malattia contmtta in ~el'vizio 
mobilitato come 100 a 183 e negli ultimi ql1attr'o mesi come 100 a Hl, 
mentre la forza della truppa in servizio tel'l'itol'iale st.a Va a quella della 
truppa in servizio mobilitato come 100 Il :!:~9 e }'ispettivamellte a 245. Se 
ne deduce che la mOl'talità per malattia COli tratta in servizio territoriale 
stava alla mortalità per malattia cOlltratta in seI'vizio mobilitato come 180 
a 100 nei primi S Illesi del 1918 e eome 174 a 100 negli ultimi 4. P(~r la 
durata complessiva della guel'l'a, la divergenza sarebbe millore, e la propor
ziolle sarebbe solo di 120 a 100 (cfr. pago 329)0 La differellza COli tutta 
probabilità dipellde, in parte, dal fatto che, nei primi periodi della gliel'l'H, 
ulla parte maggiore della trl1ppa iII sprvizio territoriale era tl'uppa di buolla 
costituziolle che faceva il periodo di istruzione. AggiungaSI ehe nel HH5 (~ 
1916 l'esercito operante fu colpito da epidemie, in seguito domate (cfr. iII 
proposito, pago 328). 

Il l'Ìsultato è importante in relaziolle all' influenza della seleziolle bel
lica: esso mostl'a infatti che, malgrado le più aspre fatiehe a cui dUI'ante 
la guerra furono soggetti, i militari mobilitat.i, particolarmelile robusti, furono 
favoriti dalla sdezione per malattia in confronto dei milit.al'i non mobilitati, 
meno robusti. 

Questo risultatò, relativo all' esercito italiano, è confermato dai dati 
sulla pandemia influenzale, pubblicat.i per l'esercito francese (MINISTÈRE 
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É da osservare che i dati degli Uffici Notizie sulle malattie 
dovrebbero essere integrati con le malattie seguite da morte in 
prigionia, di cui presumibilmente, come si è visto (cfr. pagg. 306-308), 
gli Uffici Notizie non avevano notizie, ma questa aggiunta, che por
terebbe la cifra delle malattie da 274.200 a 278.000 o poco più ha 
influenza trascurabile. 

Più difficile è riempire la lacuna tra i 950.000 l'eri ti risultanti 
dai dati dello Stato Maggiore e i 2.250'.000 che sarebbe lecito in
durre dai 15~-t800 feriti dei 9 Uffici NotIzie. I feri ti dall' Il novembre 
al primo di dicemlJre, che sono compresi nei dati degli Uffici No
tizie e non in quelli dello Stato Maggiore, non possono a vere che 
un' influenz.a trascurabile per spiegare la diffel'ellza. 

Più importante è osservare che i dati dello Stato Maggiore 
non comprendono i morti sul campo, che, tra quelli dati come uc
cisi e quelli da ti come dispersi, probabilmente salgono a circa 
317.000 (l), nè i prigionieri feriti che sono dichiarati in 37.000. Pur 
tenendone conto, non si arriva però che a 1.300.000. 

Vi sono ancora da aggiungere i feriti in servizio teni toriale, 
che non sembrano essere trascurabili, se dai dati dei depositi per 
i primi otto mesi del 1918 risul tano poco meno. del lO % (precisa
mente il g%) dei feriti in servizio mobilitato. 

Resta però sempre una differenza di oltre 800.000 feriti che sa
rebbe difficile attrilJuire a lacune nella l'ilevazione da parte delle 
autorità militari, pure non escludendo che tale circostanza possa 
avere esercitato ulla certa influenza. 

La sola considerazione che resta da fare è che il significato 
dato alla parola « ferito» nor. è uguale nelle due rilevaziolli. Nello 
spoglio dei dati dell' Ufficio Notizie, fUl'ono compresi tra i feriti i 
congelati, che invece Ilei dati dello Stato Maggiore furono com
presi tra i malati. È da ritenersi che, per q uestacircostanza do
vrebbe operarsi alle cifre ottenute un' aggiunta di 100.000 o poco 
più (2). 

DE LA GUEH.RE, StatisUque 'Jnédicale, Paris, Imprimel'ie Natiollale, 1922, 
III Parti e ; Pandémie de gnppe du 1 mai 1918 au 30 avril1919). Nel
l'esercito territoriale, la mortalità fu di 16,99 per 1000 militari; nelle 
armate delle fronti francesi (Nord e Nord-Est) del 6,29, con un rapporto di 
270 a 100. 

La pubblicazione francese ci lilOstl'a una sproporzione di poco iuferiol'e 
per la morbi lità che nell' esercito territoriale raggiunse il 228,16 per 1000 
militari e nelle armate delle front.i francesi 99,82, con un rapporto di 239 a 100. 

(1) Cfr. nota a pago 308. 
(2) Cfr. nota 3 a pago 312. 
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Non mellD importante è l'osservare che, secondo i dati dello 
Stato Ma,gg-ioré-, i quali si basano sulle si tuazioJli della forza, deve 
essere cOllsiderato come ferito solo il militare che, in causa di lIna 
ferita, è perduto di forza dal corpo, mentre deve ritenersi come si 
è detto (cfr. pag.272-273) che gli Uffici Notizie abbiano avuto co
municazione anche delle ferite millime che non impedivano al mi
litare, specie nei momenti critici, di prestare servizio o al più gli 
facevano dare solo qualche giorno di riposo. Nel biennio 1915-16, 
il rapporto dei feriti curati ai corpi ai feri ti invia ti llegli ospedali 
sarebbe stato, nel nostro esercito, de'l 20 % (1), ed è possibile che 
tale percentuale sia stata più elevata llegli anni seguenti; sareb-:, 
be1'o dunque alhi 200.000 ferit.i almeno da ~giungersi a quelli 
risultanti dai dati dello Stato Magg'iol'e. 

Altra ci l'costanza importante é quella clw, nello spoglio delle 
schede degli Uffici Notizie, furono contate come ferite anche j postu
mi di ferite precedenti (cfr. pago 271). Tuttavia è più che dubbio 
che tale circostanza valg'a a colmare la divergenza di circa 500.000 
feri te che ancora sussisterebbt~. 

Conviene dunque concludere che verosimilmente la frequellza 
delle ferite fu più elevata per i militari dei distretti considerati che 
pel complesso dei militari del Hegno, conclusione cile, d'altra parte, 
è in armonia con quella a cui eravamo pervenuti esaminando i 
rapporti dei morti per ferita ai morti per malattia (cfr. pagine 
308 -309). 

Il rapporto delle mal a ttie alle ferite per i mili tari dei distretti, 
per cui furono spogliati i dati degli Uffici Notizie, sarebbe di 180 
a 100; pel complesso dei militari, si potrebbe l'Ìtenel'e (includendo 
i congelati tra i feriti) di 230 a 100 (4 milioni di malattie con tro 
circa 1.750.000 ferite). 

Escludendo, dai feriti, i morti sul campo, i feriti, lievi e i con
gelati e includendo questi tra i malati, la proporzione delle ma
lattie alle ferite supera probabilmente il 370 % per tutto 1'esercito 
in servizio mobilitato e territoriale e scende al 260 % circa per il 
solo esercito mobilitato. 

È probabilmente quest' ultimo rapporto che si può paragonare 
con quello dell' esercito francese nella campagna del 1859. Esso 
risulta, pur non essendosi verificate epidemie di particolare esten-

(l) In Germania fino alla fine dell'ottobre 1917, la percentuale sarebbe 
stata solo dell' 11 %, secondo i dati pubblicati. dalle- citate Statt"stics or the 
Mz'litary Effort, op. cito pago 353 e seguenti. 
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sione, uguale al 710 0/\1 (1). Ciò serve a dimostrare l'enorme progresso 
,della profilassi negli eserciti moderni in confronto a quelli di mezzo 
secolo fa. 

V. 1l1ortalità per fel~ite e 1Jwl'talità per malattie. 

I. - Le cifre ricavate dagli undici schedari degli Uffici No
tiz;ie, consentono anche di distinguere i nuovi invalida ti in ciascun 
mese in- sopravviventi e morti. 

Si può così risalire ad un esame dell' andamento della mortalità 
per ferite e della mortalità per malattie per tutta la durata della 
guerra .. 

Il carattere, messo in luce ileI preeedellte paragrafo, dei dati 
degli Uttici Notizie sulle ferite e sulle malattie, da lilla parte, di 
quelli sui morti per feri ta e per malattia, dall' altra, ci consiglia 
però a non procedere nella ricerca sellza la scorta dei flati desunti, 
per il 110stro e per altri eserciti, da altre fonti, anche se questi 
pure sono necessariamente imperfetti. 

Consideriamo anzitutto la mortalità per ferite. 
Nelle guerre passate, selllbra che la frequenr,a dei morti sul totale 

delle perdite (modi e feri ti) fosse venuta decrescendo eol tempo. 
NOli può certo negarsi che nelle guerre dell'età antica ed in quelle 

medioevali la prolw.bilità che i caduti sul campo di battaglia ave
vano di salvare la vita, fosse ben piccola, sia per l'assenza o de
ficienza dei servizi sanitari, 8ia per le poco corrette consuetudini 
guerresche di q uei tempi meno civili. 

Ma la diminuzione sembra essersi verificata anehe nelle guerre 
dei tempi moderni. Si dice infatti che nelle prillcipali battaglie na
poleolliche (Wagram, Moscova, Lipsia, \Vaterloo) si sieno avuti 1 
morto per 2 o :i feriti; in quella di Crimea 1 morto pel' 4,6 feriti; 
nella gllerra del 185;), 1 morto peI' 4,9 feriti, nell' esercito piemon
tese, l per 6,3 nel frallcese e l per 4,9 Ilell' austriaco; nella guerra 
di secessione (1861-64) l per 5,57; nella guerra del 1870-1871, 1 
per 5,4: e infine, 1 mOI'to per 5,5 feriti nella guerra russo-giappo
nese (1904-1905). 

Le condizioni particolari i n cui si svolsero le battaglie e la 
deficienza dei soccorsi sanitari ebbero per effetto di far risultare 

(l) In base ai dati l'iprodotti da C. SFORZA, recensiolle citata, pago 437. 
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eccezionalmente alto il rapport.o dei morti ai feriti (1 a 2) nella 
guena russo-turca (1). 

2. - Le previsioni, che, prima della guerra mondiale, i com
petenti facevano per le guerre dell' avvenire, non erano però nel 
senso che tale diminuzione si dovesse accentuare. 

La magg'ior parte dei chirurghi militari (HARBART, LONGMORE, 
FISCHER, IMBRIACO) era anzi di avviso che la mortalità sul campo 
di battaglia dovesse aumentare non poco, principalmente a cagione 
della maggiore potenza di distruzione dei mezzi di offesa; mentre 
si poneva in dubbio anche la oenignità delle lesioni prodotte da 
pallottole di piccolo calibro osservalldo che queste, se producono 
ferite meno estese e più nette, perforano anche con facilità, tanto 
più grande q uan 1.0 maggiore è la 10l~0 forza di penetrazione, i vasi, 
rendendo più freq Ile Il ti le emorragie e più difficile l'emostasi SpOIl
tanea o chirurgica (:2). 

Il MEl\1MO ci dice che le previsioni per il nostro esercito erano 
di l morto per [) feri ti (3), ossia per ulla proporzione di morti un 
po' pi ù al ta chn nella guelTa fl'allco-prussiana e in quella russo
giapponese. 

Anche i mello pessimist.i, come )' HEUYER (4) previdero una 
frequenza di morti poco discosta da quelle vel'ificatesi nelle ultime 
guene eu l'opee del secolo scorso. 

La micidiali tà delle lesioni oltl'epassb certamente, nell' ultima 
guerra - e per cresciuta potenzialità delle armi già in uso e per 
la natura dei nuovi strumenti di offesa e per le circostanze in cui 
la lotta si svolse - quanto era previsto e pl'evedibile. 

La guerra di trincea ha reso infatti molto più gl'avi le lesioni 
dei proiettili di pi(~col0 calibro perchè essi colpivano, in gran parte 

(l) Cfl'. P. IMBRIACO, La propoJ'::;ione dei morti e dei ferz'tz' nelle 
guerre passate e nelle gueJTe future, in « Giorllalemedico del R. Eser
cito» anno XL1V, 18U(), pagg. 1-25; C. SFORZA, Recellsione della Reia
~ione sanitaria della guerra del 1859 del DOTT. PAOLO MYIWACZ, in« Gior
nale medico del R. Esercito» voI. XLIV pago 465-474; MEMMO, art. cito 
pago 26 (al qual proposito si deve avvertire che, quando l'A. parla p. es. di 
1 1II0rto su 2 ° 3 feriti, iutende l morto contro 2 o 3 feriti lIon morti); 
Report of the Surgeon genera l, pago 86. 

(2) Vedi P. IMBRIACO. La pJ'opor::;ione dei morti e dei teriti ecc. 
pago 16-17. 

(3) Cfr. G .• MEMMO. Il SPJ'lJi::;io sanitario milz'tm'e nell' ultima guerra 
art. cito pago 26. Vedi, a questo proposito, la precedente nota (1). 

(4) Le sel'vice de santé de la première ligne. «Arch. de Med. et Pharm. 
mil."» 1892, 'l'ome XX. 
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dei casi, di rimbalzo e, per l'urto contro i parapetti o contro le 
rocce si deformavano o subivano una frammentazione, dando luogo 
a numerosi proiettili secondari. Nè può passarsi sotto silenzio l'uso, 
di cui furono particolarmente accusati i nostri nemici, di palle 
esplosive o imperfettamente incamiciate, () l'impiego di proiettili 
rovesciati, precisamente allo scopo di rendere più micidiali le ferite 
da anna portatile (1). Che dire poi dei nuovi strumenti portatili 
di offesa, come bombe a mano, bomharde, lanciafiamme, ga8 tos
sici ecc.? 

A tutto quest.o a.ggiullgasi il maggior impiego delle artiglierie. 
La frequenza dei feriti per opera di queste armi si è infatti accre
sciuta straordinariamente in quest'ultima guerra. Nel nostro esercito, 
durante il primo anno di ostil ità, la percentuale dei militari posti 
fuori di eombattimento dalle artiglierie nemiche è stata circa de] 
50 %. Il fatto che nel primo semestre la percentuale fu più bassa 
che Jlel secondo (47 % dal maggio 1915 al gennaio 1916; 55 % dal 
gennaio al giugno 1916) (2) e il confront.o coi dati analoghi per 
l'esercito francese ne] 1917 e ilei 1918 (1917: 56 %; 1918: 54 % (3) 
fanno pellsare che in segllito la percentuale possa anche essersi 
elevata ulteriormente. 

Ora si pensi che, nella non lontana guerra russo-giapponese 
(1904-805), la frequenza dei feriti per armi di artiglieria per l'esercito 
giapponese non fu che del 15 % o 20 %; e per l'esercito russo 
solo dell' 8,5 % (4). Nelle guerre precedenti la percent.uale aveva 
presentato notevoli differenze; nella guerra austro - prussiana del 
1866, essa era stata del lO % per gli Austriaci e del 16 % per i 

(l) Vedi G. MEMMO, art. cito pago 16. 
(2) Vedi G. MEMMO, art. cito pag'. 19. 
(3) TOUBERT. Le language des chiffl"es et des g1"aphiques. (Essat' d'in

te1'prdation de quelques documents de la guerre 1914-1918 concernant 
le Service de Santé Militaire) , «Archive~ de Médecine et de Phat'macie 
Militaire» 'l'ome LXXlX, N° 2, AOùt 1923, pagg. 208- 209. Per l'esercito 
americano, il Report of the Surgeon General ci d ice che i I 66 % delle fe
rite occorsero pel' arma d.a fnoco (pag. 57) e che, di quest.e, il 70 % dei 
casi specifieati era da proiett.ili di artiglieria (pag. 63). Su tutte le ferite, 
il 46% deriverebbe dUllqne da proiettili di artiglieria. Devesi però avver
tire che, nel 51 % dei casi di ferita da arma da fuoco, non era precisato 1'a
gfllìte vulnerallte. 

(4) Vedi D. BALESTRA. Nota su alcuni dati statistici -sanitari del
l'attuale guerra Italo - Austriaca, in «Giornale di Medicina Militare », 
Anno LXV, pago 208; G. MEMMO, al't. cito pago 19; MINISTÈRE DE l,A 

GUERRE, Statistique rnédicale, Op. cito Non sempre le percentuali date da 
queste varie fonti per uno stesso esel'cito sono coincidenti, ma le differenze 
non alterano le conclusioni. 
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Prussiani; nella guerra franco-prussiana del 70-71, del 50, secondo 
altre fonti, del 9 °/0 tra i Tedeschi e del 25 % tra i Francesi; rlella 
guerra di secessione essa era stata (nei morti e feriti) del n o 10%; 
nella guerra di Cl'imea (1854-55) del 43%. Salvo che nella guerra 
di Crimea, ormai lontana, le percentuali erallo comp,'ese t.ra il ;) 
e il 25 % e si pensa,Ta pertanto che, nelle guene future, la grande 
JlJag'gioranza delle ferite sarebbe sempre ·stata prodotta da proiet
tili di armi portatili (1). Noi siamo appunto entrati in campagna 
presumendo una percentuale di feriti per arma di artiglieria solo 
del 18 % (2). 

La maggior frequenza delle ferite per arma di artiglieria deve 
aver contribuito ad accrescere sensibilmente il numero proporzio
nale delle ferite gravi. 

Ma al tre statistiche sani tarie porranno in evidenza q uaIe part.e 
ebbero i diversi strumenti offensivi in quest' opera di distruzione e 
diranno con maggiori particolari quali tra questi fossero i più mi
cidiali . Qui abbiamo voluto accennare alI'arg'omento dell' ace re
sciu ta micidiali là degli strumen ti di offesa U Ilieamente per inq Ila
dI'are i dati che seguirallno sul rapporto dei morti ai feriti. 

3. - Ma, prima <ii procedere, conviene mettere bene in guardia 
il lettore statistico contro un' interpret.azione ottimist.a, dal [wnto 
di vista tecnico, dei rapporti tra morti e feriti <iesunti dalla let
terat.ura medic.a e sopra riportati, interpretazione che potrebbe 
portare a conclusioni completamente erronee. 

Quando si trova scritto, per esempio, che nelle guerre napo
leoni che si aveva un morto per 2 o 3 feriti, non si deve già credere 
che si siano seguiti i feriti nelle loro peregl'inazioni in modo da 
accertare i morti e i sopravviventi, così da potere affermare chp, 
sopra i milit.ari colpiti da arma nemica, il 33 % o rispettivament.e 
il 25 % morisse, o sul terreno o negli ospedali o in prigionia, e il 
67 % o il 75 % sopravvivesse. Il significato della frase è molto 
diverso: si vuoi dire semplieemente che i resocont.i delle battaglie 
davano un numero di feriti che era uguale a 2 o :3 volte il 1ll1-

mero dei morti, senza preoccuparsi poi della sorte ulteriore dei 
feriti, e, secondo ogni verosimiglianza, Sf~nza tene» conto altresì 
ilei mancant.i, in parte prigionieri, in parte mort.i di cui non si 

(1) Cfr. P. IMBRIACO, art., cito pago 24, e Repo1't or the S~wgeon gene
ral, cito pag, 63. 

(2) Cfr. G. MEMMO, art. cit., pRg. 19. 
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aveva ancora sicura notizia, in parte, certo notevolel nelle battaglie 
di movimento, sbandati che ritornavano poi, di buono o di mal 
grado, nelle file. È un significato analogo che deve attribuirsi alle 
previsioni del nostro Stato Maggiore, secondo le qllali nella guerra 
futura si sarebbero avuti un morto per cinque feriti. 

I dati desunti dagli schedari degli Uffici Notizie non permet
tono di stabilire rapporti comparabili a quelli sopra ricordati per 
le guerre precedenti. 

I dati slllle perdite dell' esercito italiano che a noi sembrano 
i più attendibili (1), e quelli dal TOUBERT pubblicati per la 
Francia (2) ci dicono invece che i morti sul campo di cui si é 
avuta subito notizia stanno ai fel'iti non morti sul campo come 1 
a 4,9 in Italia (202.000 a 987.000 circa) e come 1 a 4,4 in Francia 
(674.700 a 8.000.000) (8). Per l'Inghilt.erra ci sembra di poter calco
lare un rapporto da l a 5 (4). La proporzione risulterebbe dUllque 
più sfavorevole che nelle nltime grandi guerre tra Russia e Giap
pone e tra Francia e Prussia e nella guerra civile americana. Per 
l' eserci to tedesco sulla fronte occidentale, essa sareblJe ancora pi Ù 

sfavorevole, di 1 a 8,9 (789.400 a 3.088.748) (5) e allcor più per 
l'esercito lJulgaro, di 1 a 3,1 (48.917 a 152.890) (6). Si potrebbe però 
osservare che questa differenza è da attribuire esclusivamente o in 
gran parte al carattere di verso delle guerre, che, in q nelle del pas
sato, fu prevalentemente di movimento; nell' ultima, prevali'mte
mente di trincea. Nella battaglia di movimento dell' IIltima guerra, 
infatti, il rapporto scese in Francia ad 1 mort.o per 5,7 ferit.i, men
tre in quella di trincea salì a l morto per 4 feri ti (7) rimanendo 
dunque, nella battaglia di movimento, più favorevole di quanto non 
sia stato nelle guerre del passato. 

( l) Cfr. Ilota 2 a pag-. :308. 
(2) Cfr. 'l'OUBERT, Etude statistique etc. art. cito pagg. 180-13l. 
(3) Forse però illlumero più attendibile dei feriti, non è quello di 3.000.000, 

che sembra preferito dal rrOUBERT, ma di 3.300.000 (cfr. nota l a pago 32;)). 
In tal caso, allche per la Francia, il rapporto sarebbe di 1 a 4,9. 

(4) Nelle Statistics of the MiUtm'y Ettort troviamo (pag. 246) che le 
perdite si pOSSO ilO ripartire nel 66,31 % di feriti, nel 20.07 Il/O di uccisi o 
morti, nel 13.62 % di prigionieri o mancanti. In altro passo, è detto che i 
morti (per ferita o malattia) stanno agli uccisi come l a 1.9, per modo che 

. l 9 
gli uccisi dovrebbero stare ai feriti come 13,15 = 20,07 * sta a 66,31 , 
ossia come l sta 5. 

(5) Cfr. Statistisches Jahrbuch fur das Deutsche Reich, 42 Jahrgang, 
1921- 22, pago 29. 

(6) Cfr. Statistics of the Military Erfort, Op. citata, luogo citato. 
(7) Cfr. TOUBERT, Ibidem. 
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Però è da domandarsi se in passato i morti, che alla fine del 
combattimento erano dati come dispersi o venivano raccolti dal ne
mico, raggiungessero la stessa importanza che ehbero nella ultima 
guerra. Tenti to conto cli questi morti, di cui solo alla fine della 
guerra potè accertarsi la sode, risulta che, per ogni modo, si eb
bero in Francia (1) e in Inghilterra (2) solo 3,3 feriti non morti sul 
campo e anche meno in Italia (3,0). La differenza tra Fra ncia e I
talia, che, escludenclo i dispersi, era più favorevole al\" Italia di
viene a questa più sfavorevole. I.enendolle conto, a causa del nll
mero l'elativamente molto maggiore, per noi, di morti dali dapprima 
come dispersi. In Bulgaria calcolando come morti in combattimento 
i mancanti, il numero dei morti ai feriti non morti slIl eampo sa
rebbe di l a 2,4 (3). 

Himane dunque molto dubbio se, anche eliminando l'influenza 
del cliverso carattere clelia guerra, la guerra lI11ima abbia dato, per 
questi Stati, un rapporto di morti ai feriti più favol'evole () più sfa
vorevole delle ultillle grandi guerre che la precedettero e se quilldi 
il perfezionamento dei serv izi sani tari di guerra e i progressi della 
tecnica chil'llrgica abbiano o meno valso a compellsare gli eff'ett.i 
della maggiore potenzialità dei mezzi di off'e::-;a. 

Le cOllclusione non è inveee dllbbia per l'esercito americano che, 
ptlr comprendendo i dispersi, dà, pel' la guerra mondiale, l morto 
per 6,5 fel'it.i, con un l'apporto più favol'evole di quelli delle guerre 
fl'anco-pl'lIssiana e russo-giapponese e della gllena di seeessione. 

Con la pres(~llte constatazione nOIl si intende plIlIto diminllire 
l'importanza dei perff'ziollament.i o dei progressi aecennati Ilepl"ure 
per l'Italia, la Francia, l' Illghilterra e la Blllgal'ia. Chi pub dire 
quanti feriti nelle guerre di un tempo dovevano soecombel'e per la 
mancanza o la lal'dività dei soccorsi? Chi può dire quante e quante 
vite abbia salvato nella ultima grande guerra combaUuta quella 
mirabile organizzazione che coi mezzi più rapidi provvedeva allo 
sgombero dei ferit i, che portava fin sotto le linee eli combattimento 
ospedali e ospedaletti in cui ai feriti più gravi venivano apprestate 

(1) In base a 900.000 morti e presunti morti (cfr. nota a pago 309) e a 
~ milioni di feriti non morti sul campo. Se questo numero si eleva a 3.300.000, 
Il rapport.o diviene di l a 3,7. 

(2) Secondo le Statistics citate (pag. 246), vi sarebbe stato, nell' eser
cito inglese, l mancante non compreso tra i prigionieri ogni 1,9 11ccisi, per 
modo che i dichiarati uccisi e i mallcanti non prigionieri dovrebbero stal'e 
ai feriti non morti come 20,07 a 66,31 (cf l'. nota 4 a pagina precedente). 

(3) In base ai dati delle citate Statistics, pago 354. 

Metron - VoI. IV, n. 2 
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le prime sollecit.e cure ~ (1) Certo che il perfezionato funzionamento 
del servizio sanitario ed i progressi della tecnica curativa, se non 
hanno compensato 1'accresciuta potenzialità degli strumenti d' of
tesa, hanno valso però a renderne mol to meno micidiali le conse
guenze. 

4. - Per avel'e però una misUl'a esatta della mortalità delle 
offese nemiche conv iene confrontare coi feriti, non solo i morti 
contati sul campo o dispersi o raccolti dal nemico, ma afi(~he quelli 
morti in seguito negli ospedali. E allora 1'impressione diventa molto 
più sfavorevole. 

Per la Francia, il rappo1'lo dei morti per ferite ai feriti non morti 
risulta così di l a 2,4 (29,5 morti per 100 feriti) (2); per l' Ame
fica sta tra l a 4,1 e l a 4,5 (cioè tra 19,6 e 18,3 modi per 100 
feriti) a seconda che tra i morti si compl'endono o meno i morti 
non in combattimento (3); per la Bulgaria, contando i mancanti 
come morti per ferita, è di l a 1,8 (35,3 morti per 100 feriti), (4) 
per 1'Italia sta tra l a 2,3 e l a 2,5 (cioè tra 30,6 e 28,5 morti 
per 100 feri ti) a seconda che ai feri ti al fronte non si aggiunge o 
si aggiunge il lO % per fel'iLe nel territorio (5). Questa percentuale 
è verosimilmente eccessiva e il rappol'to esatto pel' l'Italia deve 
quindi ritenersi intermedio tl'a i due limiti anzidetti. 

Tali rapporti risultano in ogni modo più bassi di quelli (32-
35 %) che si ricavano dai dati per la guerra di secessione (per la 
-quale ci si dice però che un certo numero di feriti non venne con
tato) (2), ma non più bassi, ad eccezione di quello per l'esercito 
amel'icallo, del l'apporto (27 %) che risulta pel' 1'esercito francese 
nella campagna del 1859 (6). 

Per quest' ultimo, Hoi possiamo anche determinare il rapporto 
<lei caduti sul campo ai morti negli ospedali per ferite (105 %) e dei 
morti negli ospedali per ferite ai feri ti (15 %). Per 1'ltalia, nella 
guerra mondiale, i rapporti corrispondenti, furono rispettivamente 

(l) Vedi, sui vari servizi sanital'i del \lostro esercito, una particolareg
giata esposizione nel più volte citato al'ticolo del MEMMO. 

(2) In base ai dati del TOUBERT, ammettendo 3.000.000 di feriti, di 
-cui 2.750.000 nOli morti. Ammettendo invece 3.300.000 feriti, di cui 3.050.000 
non morti si ha l morto per fel'ite per ogni 2,7 feriti non mOl'ti, o:'lsia 27,4 
morti pei' 100 feriti. 

(3) Cfr. Report of the Surgeon General, pago 26. 
(4) Cfl'. le citate Statistics, pago 351. 
(5) Cfr. pago 314 e nota 2 a pago 308 
(6) Cfl'. i dati nella nota l a pago 312. 
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435 % e 7,6 %; per la Francia, essi furono 360 % e 7,6 od 8 %, 

Si avverta che, per l'Italia almeno, è da ritenersi che siano e
sclusi, dal numero dei feriti, i feriti leggeri curati ai corpi (1). 
Questi furono certamente esclusi dalle statistiche degli Stati Uniti 
d'America per i quali i rapporti furono, nella guerra mondiale, del 
260-295 % e del 5,8 %, Nella guerra di secessiolle, essi erano stati del 
110-195 % e del 13 % (2). Anche negli esel'citi bulgaro e turco, il 

(1) Il MEMMO (articolo citato, pago 23) ci dà la mortalità per 100 fe
riti oSlJedalizzati direttamente in zona di guerra. Essa fu del 5,62 % nel 
1917, e del 6,17 % nel 1918. Complessivamente, in base ai dati gentilme~te 
comunicatici dalla Direzione Generale di Sanità Militare-Ufficio di Statistica 
Sanitaria, il coefficiente sarebbe Stato nei due anni del 5,8 %. Conviene te
ner presente che, tra i morti, sono comlJresi solo i morti in zona di guerra 
e nOli i morti in zona territoriale in seguito a sgombero degli ospedali ter
ritoriali. Per tener conto anche di questi, il coefficiente dovrebbe, secondo 
i dati fl)rniti dallo stesso Ufficio, venire innalzato al 6,7%, e, secondo i dati 
sui militari morti per ferita nel territorio pubblicati dalla Direzione Gene
rale della Statistica, al 7 0/0' La differenza tra i dati delle due fonti di pen
de, iII parte, dai mOI,ti per fel'ita fuori d~gliospedali, i quali tuttavia a
vrebbero poca importanza stando ai dati sopra ricordati, d'altra parte molto 
l'istretti, dell' Ufficio Centrale Notizie relativi alla provillcia di Bologna: 
essi lIon rappresenterebbero illfatti che poco più del :~ % (8 mOl,ti a casa 
lll'opl'ia contro 241 mOl'ti in ospedali tel'l'itoriali). La diffel'enza dipende pro
babilmente in misUl'a maggiore da IMUlle nei dati delle sta.tistiche sanitarie 
e pot.rebbe anche essere accl'esciuta da qualche milital'e morto nel territorio 
pe-l' ferita (per es., da bombardamento aereo o costiero) ma nOI1 proveniente 
dalla zona di guel'l'a. Anche l'ultimo l'apporto (7%) risulta Ull po' più basso 
di quello, dato ileI testo, che si desume dai dati pel' tutt.o l'esèrcito, da noi 
l-itelluti più attendibili (cfr. nota 2 a pago ~)08) e ciò, verosimilmente, perche, 
nei due pri mi allni di guerra, la mOl'tal ità per ferita negl i ospedali fu più 
elevata che negli Illtimi due. 

Dai dati esposti dal TOUBERT (Elude statistique, art. cit., pago 144) 
calcolialllo che, negli allni 1916, 1917, 1918, il rappOl't.o dei morti per fel'ita 
agli ospedalizzati nelle formazioni sanital'ie avanzate sarebbe stato del 5,7%' 
Questo rapporto dovt'ebbe essere elevato, in base ai dati ri prodotti nella 
Ilota a pago ~)09, di 1/4 per tener conto dei morti per ferita ileI territorio, 
neH' i potesi che tll tti i morti per ferita ileI tel'l'i torio fossero stati SgOIll brati 
dalle fOl'mazioni sanitarie avanzate. In questa ipotesi si perverrebbe a un 
ctlefiìciente di ll1ot'talità del 7,1 %. Questo però nOli fil sempre il caso nel 
1 !11n, come il TOUBEH.T l'icot'da, pet' modo che tale coefficiente dovrebbe co
stituir'e un massimo. Esso risulta illvece infet'iore al l'apporto dell' 8% al
meno, che si ottiene l'agguagliando i 246 -256 mila mOl,ti pel' ferite dati dal 
TOUBER'!' per t.utta la durata della guerra al llumero totale dei feriti dato 
da lui stesso iII circa 3 milioni (pag. 130). Vel'o è che in altra pal'te dello 
studio (pag.181), egli ci dice che questa cifm è un millimo. E forse è più 
esatta quella di 3.:-300.000, ottenuta addizionando alla cifra di 3.025.618 fe
riti sgombrati dagli ospedali della zOlla di guerra (TOUBERT, Ibidelll, pago 
]22), 200.000 mOl,ti in detti ospedali (cfr. Ilota a pagilla 309) e arro
tondando la cifra per tenet'e conto dei guariti. In tal modo, si perviene ap
punto al rappOt'to del 7.6 n/o dato nel testo. 

(2) In base ai dati del citato Report or the SUl'geon General. 
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rapporto dei morti negli ospedali per ferite ai feriti (8,7 %) (1) 
resta ~olto al di sotto dei rapporti (13 %, 15 %) riscontrati nelle 
guerre di una cinquantina di anni fa. 

Questi confronti sono più eloquenti di molte parole pel' lumeg
giare l'influenza dell' accresciuta micidialità delle armi, da una parte, 
e del progresso dell' org:tnizzazione sani taria, dall' al tra. 

/~~ Il rapporto dei morti per ferita alle ferite (28,5·30,6%) indi
cato per 1'esercito italiano, risulta molto diverso da quello desullto 
dai nostri dati degli Uffici Notizie. Nei 9 distretti per cui si hanno 
dati sino al lO dicembre, eRsi danno q lIasi 20.000 morti per 153.800 
ferite con una percentuale del 13,0 %, nè questa varia se si con
siderano anche i morti e i feriti fino a giugno e rispettivamente 
fino a settembre dei due distretti di Vicenza e di Trapalli. 

Se al numeratore e al denominatore aggiungiamo la cifra' dei 
morti dati come dispersi che si presumono sfuggi ti agli Uffici No
tizie, e che abbiamo calcolato a 8000 - 8400, la percentuale non 
va al di là del 17,5 '%. Il fatto che tla i feri ti furono compresi 
anche i congelati e quei feriti leggeri che continuavano a rimanere 
in forza ai corpi contribuisce a spiegare la forte differellza. (2) Ora, 
mentre può discutersi se convenga o meno comprendere tra i feriti 
leggeri che non sono perduti di forza dal corpo, è certo che il com
premiAre tra i feriti i congelati impedisce ai rapporti a cui si arriva 
di dare la misura delle micidialità delle offese llemiche. 

6. - Se i dati degli Uffici Notizie non permettono di dare 
una misura soddisfacente di tale lllicidialità, essi consentono però 
di rendersi conto delle sue variazioni nel tempo. 

Le cifre seguenti, relaiive ai successivi allni di guerra, mostrano 
che essa fu più forte nei due primi; il minor valore che risulterebhe 
per il 1917 può essere una conseguenza del maggior numero di morti 
sul campo che, negli ultimi mesi di quest' anno, dovettero figurare 
tra i dispersi o della cui morte gli Uffici non ebbero notizia. 

(1) In base ai dati delle citate Statistics of tlle Military Effort etc. 
pagg. 354 e 356. 

(2) Ammesso che i congelati rappresenta8sero il lO % (cfl'. pago 3 J 4) 
e i feriti curati ai corpi circa il 20 % (cfr. pago 315) degli altt'i feriti, la 
percelltuale dovrebbe essere elevata dal 17.5 % a quasi il 23 %, rimanendo 
tuttavia sensibilmente illfel,iore a quella (28.5 - 30.6 %) che risulterebbe per 
il totale dell' esercito. Bisognerebbe dUllque dire che, per i militari dei 9 
distretti considerati, la frequenza delle ferite era maggiore (cfr. pagg .308-
309 e 315), ma la gravità loro mi_~lOre che per il complesso dei militari. 
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Mortalità pel' ferite 

Totale 
100 b 

Anno Sopra vvi venti Morti 
c 

a b c d 

1915 27.313 4.285 31,598 13.56 ! 
13.81 

1916 59.785 9.67a 69.458 13.93 

1917 63.259 8.523 71.782 11.87 ~ 
12.15 

1918 (l) 21.393 3.190 24.583 12 .. 98 

Totale 171.750 25.671 197.421 13.00 

Se poi si segue mese per mese la freq \lenza dei morti sul to
tale dei feriti (vedi prospetto IX) si riscolltrallo delle notevoli 
diversità; essa si abbassa durante i mesi invernali, verosimilmente 
per l'ingrossarsi delle cifre dei feriti per effetto dei congelamenti, si 
solleva nei periodi di maggiore atlività bellica e specialmente in 
corrispondenza delle maggiori offensive. In questi mesi, alla: inten
sificata attività e potenzialitn delle offese dell' avversario si accom
pagnavano le maggiori difficoltà ileI soccorso e nello sgombero dei 
feri t i, e la necessità d'altra parte di sgornbrare, ileI caso di azioni 
prolungate anche feriti gl'avi. ~~ da credersi che le oscillazioni di 
qllei rapporti siano da. porsi principalmente in dipendenza del piit 
o meno comodo funzionamellto del servizio salli tario. 

6. - La mortalità per malattia, quale risulta dalla presente 
indagine, fu in complesso del 2.12~/o giacchè, sopra :HO.537 casi 
osservati di malattia, le morti furono 72~30. 

Nella tavola seguent.e si tien conto della mortalità distinta
mente pei diversi anni di guerra; pel 1918 è tenllto allche separato 
il trimestre seLtemure-novembl'e caratterizzato dalla pandemia in
fluenzale. A questa è cedo da altri lJuirsi i l forte inasprimento 
della mortali tà, sali la al 9.6:) % 

(l) Fino a tutto novembl'e. Per il lIumero dei distretti cOI1ilidel'ati, 
vedi lIote l e 2 del pro,spetto I. 

( 
I 
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lrf01·talità per malattie 

Anllo Sopravvi v. Morti I Totale 
100 b 

I 

c 

a b c d 
I 

1915 27.332 730 28.062 2.GO 

1916 109.025 1.289 1l0.~H4 1.17 

1917 120.257 1.638 I 121.895 1.34 

1918 Genn -Agos. (1) 51.153 844 I 51.997 1,(1.2 
I 

1918 Sett - Novem. (1) ~5.540 2.729 
I 

28.2G9 0.0;"; 

Totale I 
I I 

383.307 7.230 I 31O.G37 I 2.12 

Quanto alla maggior fl'equenza dei morti accusata dai nostri 
dati nel HH5, si presenta come naturale il sospetto che essa sia da 
imputarsi ad una minore diligenza degli Uffici Notizie nel registrare 
i casi di malattia. Nei primi pel'Ìodi del funziunamento di questi 
uffici, quando l'organizzazione del servizio era allcora incompleta, 
quando l'attenzione generale era soprattutto rivolt.a ai miIilari ('(11-

piti dalie offese del nemico, nOIl sarebbe stato strano se si fosse 
trascurata la l'accolla delle notizie su militari colpiti da lievi for
me morbose, 

Ed abbiamo voluto pure prendere in considerazione il duldlio 
che, anche nei periodi successivi, gli l~ffici Xotizie trnessero poco 
conIo nei loro schedari delle illfermità mello gT'lvi. PoI l'ebbe av
valorare per vero talf~ dubhio la circostanza elle la mortalità 11Pr 
malaUia, quale l'isultct dai precedenti dati, sefllbra, anche per ?,"!'li 
allni 19H1, 1917 e pei primi otto mesi del un~, assai più forte di 
quella che, in tempo di pace, denunziavano le statistiche sanitarie 
dell' esercito. Essa non superava infatti di solito il 0,4% dei rico
verati nelle infermerie dei corpi o negli ospedali e si elevava a 
circa l' l% limitatamente Ri militari ricoverati in questi ultimi luo
ghi di cura, per modn che, pur tenendo COllto del generale peg
gioramento delle condizioni sanitarie rlel paese durallte la gllerra, 
si sarebbe tentati di concludere che le cifre dei malati eUllsidel'[I ti 
in questa indagine debbono attribuirsi alle forme morhose di una 
certa gravità, per le quali si sarebbe reso necessario in tempo di 
pace il ricovero degli invalidati in ospedali. 

(1) Pei distl'etti considerati, vedi note 1 e '2 del prospetto I. 



327 

PROSPETTO IX 

MO'J'talità mensile pe1' fe1'ite e malattie 

~[ililari feriti ne! mese I l\lo l' t i 
Militari ammalatisi 

I Morti Feriti 
su nel III('se 8U su 

Mese 100 100 100 
feriti malati malati 

Soprav- Morti Totale 100 !J Sopra v- Morti Totnlp 100 r 100 c 
viveuti -- vivl'ntl --

c Il y 

a b c d e r (/ h i 

Maggio I ~11;) G2 18 80 :.!:!.ti () 4U - 4!J - j(i.'l 
(;iugno » 5U7 163 760 :! l A/i 671 5 676 ().7-1 112 
Luglio » 3452 409 3461 11.8 :! 2509 22 2531 o.S? 1.'ì6 

" Agosto » 3116 473 3589 1:I.:.!() 3129 U3 3222 :.!.8!J 111 
Settemhre » 2592 334 2926 11.1/ 4025 H7 4112 :.!.1:! ! 71 
Ottobre » 4446 876 5322 1 (j.4(j 42G5 H8 5353 /.8:1 l! U!J 
Novernl.ll·t~ » 7822 1270 9092 1 :1.fJ i 5065 180 5245 :/. ·1:1 Il 178 
Dicemhre » 5626 

, 
742 6368 Il.a:; 002H 245 oR74 ') ,...,.." U.'ì .: .;~ /, I 

Gennaio l\IIG 2535 ; 331 2866 J 1.5;) ;)740 151 G8D1 : .d (, I ·19 
Febhraio " 1588 233 1821 1 :!.RO 50!15 I D7 51D2 1.8i; :15 
Marzo » 2003 559 2562 :!1.8 :) 7157 li8 7225 O.f)·1 :15 
Apl'ilp " 2333 349 2682 1:/.() l G4!-.l4 (i(i 0560 1.01 -11 
Magg (J ,) 4833 815 5648 1/.-/.'/ 8225 72 82!J7 0.87 G8 
Gill~n() " 7901 1447 9348 15./8 8480 8G 8G(i(j I.()O 109 
Luglio • 8139 1312 H451 1.'1.1-18 10.124 112 10.23G I 1.0!J , 92 
AgoitO » 8447 1372 H81H IS.!!ì 1:!.lG3 145 12.2DH I J .18 80 
Settemhre " 6656 940 759(i / :) .Ij·l 1':!.7()1 118 12.87U I ().!) :) 5D 
Ottohre » 5H34 932 f>8f>G l" -,"," 1~.2HO 114 12.3~4 I (). f):' 5t; .) •• ) I I 

Novembre " 5835 8()H G704 12.f)(j 10.587 l:2G ,10.713 I. /8 (i.'] 
Dicembre » 3G01 

I 
484 40!J5 1 ::.0(; ~)!)2!) 1B4 10.0G3 / , :}.'/ .j 1 

(~f'nnai() I ~117 2593 26U 28G2 [).,lO 10.501 1:)G 10.fiBli l . .J- :17 • - I 

Febhraio » 2529 ~48 2777 8.U.'1 10.113 1H 10.254 J . .'18 27 
~farzo ;) 2734 284 3018 U.// 11.208 llili 11.374 l,Bi 2G 
Aprile » 2534 274 2808 !).i(i 10,C53 11~ 10.W5 1. IO :.:?< 
Maggiu » 9618 1377 10.!JDG J :'.:;:'! lCUi63 H\7 lO.H30 l •. l/ la:! 
(~iugno D175 1084 10 25!J I 

IO.;lì H3mJ 1lfj ~J425 i l .)., 109 » ..... } 

Luglio » 4110 520 4030 I/.:.!.'/ 11.151 100 '11251 o.su 41 
Agosto ,. 8GG6 1582 1O,~4H l.lA / 11.8titi 134 12.100 /. /1 R5 
Se ti e 111 ! Ire » 8488 

! 
1082 H570 " 1/,.'/1 l(W95 17fi 10.871 l,(i :! /0)8 

Oltol))'f~ 1) 4106 577 4683 1:' . .'1:! 10.701 1ffi) 10.840 : i. :!!J -18 
NO\'f'mhl'e li 4010 550 4560 1 :.!.O(; 7402 12G 7G28 I J,ti ì li 1 
Dicemhre » 4693 67H 5372 , 1:.!,(i"/ fi4!J5 l:2G tifi21 1.!JO 81 
Gf'nnaio I ~11 R 3187 377 3564 l () .. l 8 G2~n ~27 f>418 I.UI-I ;j(J 

Febbraio » 2180 HI9 237!) Ij 8 . .'/fi 8907 104 (j()1l I -" .1') 40 
Marzo "') 1552 16H 1721 f).H! 014G 113 G259 1.8/ 27 
Aprile » 1212 104 131G ì, !)(j 524H 74 5343 1.:/D 2;5 
\fal!gio 1368 151 151~ f),f)./ nH41 )-.(D 7024 1.18 22 li Cd 

(~illgno ), 4128 758 488G 
I 

I;).;l I . 8325 144 84G!1 I 1.70 58 
Lugo » 2754 453 3207 1'/.1 :: 5D47 92 (j()B!) Il 1.5:.! ; :")3 

Agosto /~ 1290 217 I 1507 I 1·/./0 I 0327 107 (\434 l.fiti: 2.'1 

~ettemJlI'ì~ " 977 169 114G 14.7;l 6610 32U (j!JU!) ·1.7·1 17 
Ottobre » 1415 334 1749 I 10.10 :,11.644 1325 12.DGD IO.:!:.!; 14 
"Xovprnhrc » 1330 259 158!)-l 1fi,:JO 72t)o 1075 8361 l» 86: 19 ..... - i 

I I i 
I I I 
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Un esame approfondito della questione porta però ad escludere 
il primo sospetto e quanto mellO ad attenuare la portata del secondo. 

Per ciò che rigllarda l'eccesso di mol'tali tà del 1915, esso resta 
spiegato Cl su fficienza dalla minore efficienza della profilassi e della 
terapia Ilei pri mi mesi della guerra, e dallo sv ilupparsi, che in 
parte ne fu conseguenza, di epidemie, di cui tal une llon prive di 
gravità. La sola epi(iemia colel'ica che, scoppiata nel luglio 1915, 
si esaurì nel gennaio 1916, fece 4322 morii (1). Basterebbe che 
se ne potessero attribuire 1/12 (cioè 3(0) agli undici distretti a cui 
si riferiscono i morti del 1915 perchè restasse spiegato un aumento 
di mOI·talità da 1,32 a 2,60. Ora codesti distretti ileI 1911 rappre
sentavano 10A):3 della popolazione del Regno e, ammesso che i loro 
morti in guelTa l'appresell tassero la stessa frazione sui morti del 
Regno e che l/4 dei morti siano stati tralasciati, come dicem"mo, 
nello spoglio, i morti pel' i quali lo spoglio fu eseguito dovrebbero 
appunto rappresentare i :3/4 di 10/93, cioè circa 1/12 dei modi del
l'esercito. Aggiungasi che nel 1915 assunse particolare intensità l'e
pidemia di tifo, che colpì il 18 % dell' esercito operante, percentuale 
che già ileI 1916 scese al 12 % e nel 1917 e nel 1918 fu solo del 
2,(5 e rispetti varaente del 1,3 % (2). 

Quanto all'eccesso di mortalità pel' malattia l'lsultante dai dati 
degli schedari degli UtJìci Notizie, iII eonfronto a quella dell'esercito 
di pace, esso può giustificarsi COli v::trie considerazioni: la maggior 
difficoltà, particolarmente nell' imminenza delle aziolli, ad accoglierp 
Ilt'gli stabiliment.i sanitari malati leggeri; l'inasprimento che, da 
questa circostanza e ingenerale dalla minore resistellza dell'orgallismo 
òetel'mi nata dai disagi della gUPl'I'a, veniva allp. forme morbose; la 
presenza nell' esercito territ.oriale di organisllli deboli; le epidemie 
di colera e di tifo nel In);) e ilei UHf) e, negli allni seguenti, 
q uella della malaria; la ci l'(~ostallza ancora che, come si è visto, 
gli schedari forse contellevallO notizie allehe per una parte dei rnodi 
in prigionia e l'altra infine che, Ilegli schedari, le cOlltusioni, distor
sioni, escoriazioni etc., che non SOIlO qllasi IHai accompagnate da 
morte, erallo naturalment.e annovera te, non tra le malatt ie, ma tra le 
feritf~, mèntre dovevano figurare Ilon di l'ado tra le cause di en
trata nelle infermerie' o negli ospedali militari in tempo di pace. 

In ogni modo il q uoziellte del 2, I %, trovato in base agli sche
dari dell'Uilkio ~otizie è inferiore, allzi che superiore, a quello del 

(l) ('fl'. ME:\DIO, Art. cito pago l;'). 
(2) Cfr'. ~IE~DIO, Ibidem 
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2,7 % che si ottiene l'agguagliando i morti negli ospedali del nostro 
esel'cito (ehe si possono verosimilmente porre a 107,000) (1) ai 
4.000.000 circa che aubiamo calcolati pei ricoverati per malattia, 
esclusi i congela ti. 

La mol'tali t:à fu con ogni prohauili là un pb mmlO elevata per i 
militari in zona di guerra che per quelli in zona (,PITitol'iale: i t32.000 
militari mohilitati morti per malattia risultanti dalle nostre valuta
zioni (2) l'appreselltm'eubAI'O già, su 2 milioni e mezzo di malati (esclu
si i congelati), un quoziente del2,[r %, IlIelltre il quoziente l'isultereblJe 
del 3.0 % per i militari in servizi() tel'I'ltoriale (4G.OOO morti su 
1.500.000 malati) (3). Se, così ai militari ammalatisi come ai morti 
per malat.lia nel l{egno, aggiungiamo i mol'ti per malattia in pri
gionia, la percentuale dei morti si eleva al 4,2 % pel' t lIt ti i mi
litari e al 4,8 % per i militari mobilitati. Tellen<lo conto del fatto 
che nOli tul ti gli ammalaLi in prigionia SOIlO morti, dobbiamo ri
guardal'e questi rapporti come dei limiti sllperiori, che pr()l~abilmellte 
converrebbe d'ali ronde abbassare solo di q ualclle cleci IIlale. 

Per rendersi COllto di qllanto gTalldi siallo stati i pr()g'l'(~s:-;i ilei 
campo della terapia, si ponga mellto che nella earnpag'na dnl 187)9, 
in cui il telllpo fII bensÌ inclemente, IHa IlOIl si ebl)(~ro infeziolli di 
notevole estellsiolle, l' eserei t o frallc,ese, su 112,47G ma'lat i, el)IJe 
l:~,788 morti' COli ulla IlIol'taliUl del 12 % (4). 

Ragguag'liando alla forza sotto le armi il numero dei lllorti 
IH~I' malattia in un' ullità di t.empo, si ott.iene Ull indice che, a pa
rità di condizion i esterne, dh lUI indizio dell'ef'ficacia dei sel'V izi 
della pl'ofi I a S'"; i e della terapia. 

Si può calcolare che nel nostro eserci lo, SII 1000 lIomi Ili di 
forza, ne sieno morti in media 11.1 al\' anllo. Fra le truppe mo-

O) Cfl" Ilota. "2 a pago ~mg. 
(2) Ibidem. 
(~~) II ~1EMMO (art. ciI,. lH\g. ~~~) ci diee che ilei Hllì e nel ]!}l~ 

(escluso il periodo in(luP,t:;ale) si ebbero in zOlla di gllel'ra 0,70 e rispet
tivamente (),~2 morti pel' 100 ospedalizzat.i. Si intelldolJo i morIi iII zona di 
gllelTa , sellZa tellet' C(Hltn degli nspedalizzati ili zolla di glIel'l'n, t.I'asportat.i 
e morti iiI ospedali tel'l'itol'iali. Se si include il pel'indn illflllellzale, ii l'ap
porto dei 111 01'1. i rH~r malattia agli ospedalizzati dir'ettalllellte iII ZOlla di guerl'a 
divie'lIe, pel' il biellnio, = 1.7[Y0/o, rapporto che (:ollvel'l'ebbè i'lllaizare di olt.I'f~ 
1/?) per tener couto degli ospedalizzati iII ZOlla di guerra sgolllbnlti e morti 
negli ospedali territoriali. Si pervel'l'ebbe eosi a lIll coefficiente del 2.1 %, 
non lontano da quello tl'ovato per le truppe ili SPl'vizio mobilitRl,o durRlde 
tutta la dlll'ata della guerra. 

(4) Cfr. Ilota I a pago ~H2 
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bilitate, la mortalità sarebbe stata all' incirca del ]0.1 %0 e fra quelle 
in servizio terri tori aIe all' incirca del 12.9%0 

Il paragone di tali coefficienti coi seguenti, gentilmente comu
nicatici dall' UfficIO di Statistica Sanitaria della Direzione di Sanità 
Militare, ci mostra quanto notevole sia stato il progresso in con
fronto alla mortalità prevalente nelle recenti guerre del passato. 

1000 uomini di forza, all' anno jlOJ,ti pe}' malattia per 
Guerra Cino- Giapponese 
Spedizione del Madagascar 
Guerra Ispano-Americana 

1894-95 Truppe giapponesi 88.1 
1805 » francesi 373.3 
1898 » americane :i2.6 

Guerra Anglo-Boera 1899 - 1902 » inglesi 25.6 
Guerra H.usso-Giapponese 1904- 1905 » giapponesi 40.8 

» » » » » russe 35.8 
Campagna tedesca del Suc1- Africa » tedesche 12.9 

Il coefficiente per l'esercito americano, risulta mello favorevole 
(= 16.67%0) che pel' il Ilostro, evidentemente in relazione conia 
maggiore importanza relativa che, data la bl'evità della campagna, 
ha rappresentato il periodo della pandemia illfluenzale. 

7. - L'andamento mensile della modalità per malattie pl'l:'
~eflta, al pari di quella della mortalità per ferite, notfwoli oscilla
zioni; essa si abbassa sensibilmente nei mesi estivi, si solleva di 
molto in quelli illvernali. Anche la modalità degli alltecedenti 
periodi di paee presenta va a un di presso simili oscillazioni. 

Dopo il 1915, la lllol'talit.à mostra però, a prescindete dalle 
oscillazioni stagionali, una tendenza all' aumento che appare chiara 
allche dai dat i per anll i della favola a pago. :32(i. Può vedprsi in 
ciò l'effetto della diminuita l'esistenza vitale dei mi li tari per effetto 
del logoralllen to i mposto dalle preceden t i i nval idi t.à? Hisponde a 
questa domallda i I capi tolo seguente. 

8. - Se il l'apporto dei morti pel' ferita ai feriti non era nelle 
guerre precedenti più sfavol'evole di quello che fu Ilelle gliene ulti
me, la mortalità ma~giore dei feriti negli ospedali, la mortalità Inolto 
maggiore degli alli malati e la importanza maggiore che assumevano 
le malattie di fl'ontealle ferite faceva RÌ che IlPlle guene precedellti la 
mortalità ilìlmediata (rapporto df'i (:Rduti sul campo ai comhattenti) 
assumesse, di fronte alla mortalità consecut iva (rapport.o ai COlll

battenti dei morti negli ospedali o durante il trasporto () in pri
gionia), un' importanza minore di quanto non sia avvenuto nella 
guel'ra llltima. Di fronte ai morti complessivi, i caduti sul campo 
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hanno rappresentato nella guerra ultima il 57 % in Italia, il 62 % 

in Bulgaria, il 68 % in Francia, il 70 % ci l'ca in Inghilterra, mentre 
durante la campagna del 185U avevano rappresentat.o solo il 14 % 

nell' eserci 1.0 francese vittorioso e non più del 40 % nell' esercì 1.0 
aush'iaco villto (1). 

VI. La m01·talità per fedte o pe}' malattie secondo il nwne}'o delle 
fel'ite o delle 1halattie p"]'ecedentenzente contratte. 

I. - Una questione di qualche interesse è cti sapere se la 
mortalità per malattie e analogamente la mortalità per fm'ite, varia 
col numero ctelle volte in CHi il militare è stato malat.o o rispet
tivamente ferito. 

La risposta è fornita dai dati dei pro~petti XII e XIII. Essi 
contengono i coefficienti cti mortalità pel' i feriti e i malati l'ag
gnlppati per trimestri. Il numero dei casi cOllsicterati (cfl'. pro
spetti X e XI) può ritRnel'si slIffi(:iente per i fer'iti e per i malati 
per la prima volta, e, salvo Ilei primi trimestl'i, anche per i malati 
e i fer'iti per' la l'\econda volta, ma va assoltigliandosi co) Cl'eSC~l'e 

del numero delle ferite o delle malattie precedenti, fillchè i numeri 
risultano minimi per i feriti () malati per la qllinta volta. I coef
ficienti ctf~i slng'oli t.rimest.ri pel' i feriti e pel' i malati pel' la :~'\ 

11\, 5" volta, ed anche, nei primi tl'ilnestri, quelli per i feriti e malati 
per la seconda volta, sono q uilld i (iwtemen te inft uenr.ati da elTol'i 

accid(mtali e non si pl'psfano a mettere in luce l' influenr.a del nu
mero delle precedenti ferit.e () malattie. Ma le oscillar.ioni natu
ralmente scompaiono nelle medie: l'ultima linea dei prospetti XII 
e XIII porta i coefficiellti di Illodalità per tutto il periocto di guerra, 
escludendo, però, per quanto concerne i malati, l'ultimo trimestre 
in cui la mortalità in causa dell'epidemia influenzale rivestì carat.
teri peculiari. 

Essi mostrano che, col crescere delle precedeI} ti malattie, 
cresce il coefficiente di modalità passando da un minimo del 
14 %0 quancto il militare nOli era stato precedentemente ammalat.o 
ad Ull massimo rlei 29°/uo quando il militare era stato malato g:ià 
quattro voi te. 

Merita rli essere segnalato il fatto che precisamente il contrario 
pare verificarsi per i malati del trimf~stre setteìnlJl'e - novelJlllre 
IUl8 la cui mOl'talità è indubbiamente dovuta in gran parte al
l'influellza. 

(1) Vedi, pep le fonti, la not.a a pago :310 e la nota l a pago 312. 
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PROSPETTO X 

NumeJ·o dei teriti secondo il numeJ1 0 delle terite precedenti 

Militari ft'riti per la 

Mesi 

11l volta 28. volta 31l volta 48. volta 58. volta 

Maggio 1915 • 80 - - - -

Giugno-Agosto 1915 7785 18 - - -

Seltem bre-N ovembre 1915 17191 148 1 - -

Dicemh. t 915 - Febbl'. 16 10721 327 7 - -

Marzo-Maggio 1916 10195 665 29 3 -

Giugno-Agosto 1916 26.981 1553 79 3 2 

Settembre-Novembre 1916 19528 1482 I 144 9 3 

I 
Dicel1lb. I \l\ 6 - Febbr. lì 8575 1027 115 12 5 

:\larzo-~Iaggio H1I7 14.787 1752 242 21 9 

Giugno-Agosto Hlli 22.424 2305 356 39 13 

Setlem ul'e-N ovem hre Hlli 1G.453 2001 
I 

I 300 41 18 

Dieemh.19li - Fehbl'. 18 ~1918 1148 215 2[l 5 

I Marzo-Maggio H1I8 3723 G75 

l 

13G 19 3 

Giugno-Agosto I~) 18 8101 1198 

I 

228 G2 11 

SeLtt'mhre-Novem hre 1918 3774 588 102 17 3 

I I 

:\Iaggio 1915 - Noyemb. 18 180.246 
I 

14.887 I I 72 i 1954 255 
I 
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PROSPETTO XI 

Numero dei malati secondo il numero delle malattze pl'ecedenll 

Militari ammalatisi per la 

Mesi 

3' volta 1.< voi ta I a volla 2a volta Sa volta 

M;tggo IUt5 49 - - - -

Giugno-Agoslo 1915 G413 1G - - -

Settpmbl'e-Novern bl'e I!.JI5 14.4H7 237 6 -- -

Dieemh. 1915 - Fehhr. I ti 17.261 605 28 3 -

Marzo-Maggio 191G 20.173 1788 115 I) -

(~iu~l1o-Agosto 1916 2H.111 2637 323 22 7 

Sellemlne-Novernhre 19lii 32.047 3345 528 57 !) 

Dict'Illb. 191 (j-Fehbr. ICJlì 2G.BH4 B~02 H61 83 13 

Marzo-~faggio 1 fj I ì 2fU!JO 4fl21 1055 lG6 37 

Giugno-Agosto 1917 26.706 4764 105fi 186 64 

St'\tembl'e-Novpmbre 1917 23.fi03 

I 

4337 1041) 205 48 

Dicemh. 1917 - Febbr. 18 14.838 3132 839 43 198 

Marzo-Maggio 1918 13.950 3400 948 255 54 

Giugno-Agosto t 918 15.309 3909 1232 389 103 

Maggio 1915-Ago!'to 1918 265.521 I 36.!J53 7837 1570 378 

Settembre-Novembre 1918 21443 
I 

4835 1481 417 93 
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PROSPETTO X II 

LetaUtà delle t'erite secondo il numero delle p1'ecedehtt ferite 

Morti pel' tOOO f('riti nei militari feriti per la. 

Mesi 

I a volta 2a volta 3a volta 4& volta 5a volta 

Maggio 1915 22 - - - -

G i ugno-Agosto 1915 13 28 - - -

Settembt'e-Novembre 1915 14 26 O - -

Dicemb. 1915 - Febbr. 16 12 15 O - -

Marzo-Maggio 1\.H6 16 11 25 33 -

Giugno-Agosto 1916 14 15 18 O 50 

Settembre-Novembre t916 13 15 16 11 O 

Dicemb. 1916 - Febbr, 17 11 8 12 17 O 

Marzo-Magg o t 917 12 lO IO 19 11 

Giugno-Agoslo HH ì 13 12 9 21 15 

Settembre-Novembre 1917 12 

I 
lO 13 17 11 

Dicemb. 19lì - Febbr. 18 11 9 11 lO O 

Marzo-Maggio 1918 lO 8 lO 16 O 

Giugno-Agosto 1918 15 12 13 5 O 

Settembre-Novembre 1918 17 17 22 18 

I 
O 

Maggio 1915- Novemb. 18 14 i 12 13 14 I 8 I 
I I 
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PROSPET'ro XIII 

Letalità delle malattie secondo il numero delle malatt~'e l)?'ecedenU 

Morti pel' 1000 malati Ilei militari ammalatisi per la 

Mesi 

1 a volta 21\ volla 3a volt.a 4a volta 5a volta 

Ylaggio 1915 - - - - -

(~iugno-Agosto 1915 19 250 - - -

Settembre-Novemhre 1915 ~4 46 167 - -

Dio'lll b. 1915 - Febbl', 16 26 56 71 O -

~Ial'zo-Magg:u 191G 8 

I 

18 70 167 -

(~; ugllo-Agosto 1916 10 11i 46 O 28G 

Settl'lllbl'c-~uvembre 1916 ~) 1G 13 35 O 

lh'emb, 1!J 16 - Febbr, 17 12 18 17 24 I 77 

Marzo-Maggiu 1917 12 17 44 42 108 

Giugno-Agosto 1917 9 17 15 22 O 

Settembre-Novembre 1917 14 22 9 15 O 

Dicemb. 1917 - E'ebbI'. 18 18 20 21 10 O 

.\iarzo-Maggio 1918 12 21 22 16 37 

Giugno-Agosto 1918 17 13 15 26 19 

Maggio f915 - Agosto 1918 14 19 22 22 29 

Settembre-Nuvembl'e 1918 100 I 87 
I 

82 74 75 
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Questa constatazione semhra in armonia con l'osservazione co
mIllH~, secondo la quale 1'influenza risulta va più spesso letale negli 
individui che, in l'apporto alle altre cause di infermit.à, si giudi
cavano i più rolmsti. 

Per i feriti, Invece, non è sicuramente avvertibile una vcuiazione 
sistematica dei coefficienti di mortalità secondo il numero delle 
precedenti ferite. I feriti per la quinta volta mostrano - è vero -
una mortalità inferiore; ma il numero dei casi (72) su cui il coef
ficiente si fonda è troppo piccolo per potere attribuire importanza 
alla differenza. 

2. - Nell' interpretare qllesti risultati conviene però andare 
guardinghi. 

Il fatto che la secollda, la terza, la quarta ferita non produ
cano la morte più spesso della ferita precedente o delle ferite pre
cedenti, Ilon permette di escludere ehe la precedellte o le pl'ece
denti abbiano indebol i to l'organismo. È anzi da l'i t.f'llersi che questo 
avvenga almellO in akuni casi, e quindi, ili ulla certa misura, anche 
nella media dei casi. Ma le illvalidità e .. a~reilallo, sulla l'esistenza 
della massa dei militari, una doppia influenza; un' influenza diretta, 
da una parte, Ilei senso di indebolire in molti casi l'organismo che 
ne ha sofferto e quindi di abbassare tale resistenza; un' influenza 
selet.t.iva dall' alt l'a, nel senso di eliminare, per morte () per rifol'ma 
o per assegnazi(\ne ai servizi sedentari o di rt-droviCl, gli orgallismi 
più deboli e (luindi di illnalzare a pari gravità di ferite la l'esist.enza 
d è Ila massa. 

Gli orgallismi dei feriti per la 2\ per la 3" volta ecc. possono 
rist'J1tar(\ pertanto mello drholi di tutti i ferit.i per la prima volta, pllr 
essendo più deboli di quanto lo erano al momento della la ferita. 
Ciò signitìca soltallto che }' inflllenza debililante delle ferite Ilon è 
pi il forte dell' i nfl uenza sel{~t ti va. 

Per ragioni analoghe l'aumento di mortalità che si osserva con 
l'aumentare del numero d'elle malattie Ilon ci dà la misura del
l'indeholimento progressivo dell'organismo che ne ha sofferto, ma 
solo un limite inferiore di tale indebolimento. 

Noi siamo ora ,in grado di rispondere alla domanda che ci 
era vamo posti H l § 7 del precedente capi tolo. La resistenza vi tale 
della massa dei comhattenti diminui~ce col prolllllgarsi della guerra 
per effe Uo del ri petei'si sll~.?:1 i st.essi mi li (ari delle malattie; essa nOIl 
diminuisce invece per effetto del ripetersi delle ferite, in quanto 
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l'eliminazione che ne segue degli individui più deboli compensa 
1'indebolimento dell'organismo derivante dalle precedenti ferite. 

VII. La frequen7,a dei rrniUtari già feriti, o già malati, tra fe-
7'iti, o 1'ispettivamente tra i malati, di ciascun mese. 

I. Oltre a quelle contenute nel capitolo II e nel capitolo pre
cedente, la presente illdagine fornisce altre informa:doni interessanti 
sul progressivo aggravarsi dello sforzo personale sostenuto dal no
stro esercito. 

Ull indizio di questo aggravamento, è fornito dall' accrescerf3i 
della proporzione delle ferite o malattie ripetute al principio di 
ciascun mese sul numero complessivo delle ferite o malattie, e fu 
già preso in esame ileI capitolo Il. 

Ma un indiee assai più preciso si avrebbe considerando mese 
per mese la proporzione che, nel numero dei militari esposti al ri
schio di contrarre lilla ferita o una malattia, avevano i militari 
già feriti o malati in precedenza (pluries-feriti o pluries - malati) ; 
Ilollchè la proporzione che tra i mili tari in genere avevano quelli 
già guariti da forme patologiche di una certa gravità. 

N atul'almente Ilon è possibile avere neppure in via indiretta 
ulla si/nazione mellsile degli indil,idu/ sotto le arrni distinti secondo 
le loro precedenti vicende sanitarie. I dati che abbiamo ricavato 
dagli Uffici Not.izie ci consentono però di conoscere quale proporzione 
a vesscro tra i militari ferili o malati in ciascun mese quelli feriti 
° malati anche in precedellza. 

Se il rischio di contrarre questa o quella invalidità fosse stato 
ulliforme per tutta la massa degli esposti al rischio stesso, le pre
cedenti proporzioni indicherebhero con sufficiente approssiIllazione 
quale frequenza avevano, tra gli esposti a contrarre una ferita ° 
malattia, q lIelli che in precedenza erano già stati infortunati in si
mil modo. Ma i ri~chi in parola non furono punto uniformi nella massa 
degli appartenenti all'esercito. Tutti i militari ascritti all' arma di 
fanteria od a corpi o specialità che operavano in stretto contatto 
con p,ssa, avevano una probabili tà molto più forte di rimanere col
piti dagli strumenti offensivi dell' avversario, e molto più grande 
era qllindi tra essi la frequenza dei militari in precedenza feriti. 
Nell'altra massa di combattenti, la detta probabilità era di molto 
inferiore e molto più basso era tra questi il numero dei già feriti. 
Perciò le proporzioni che rjca veremo, tra poco, per i lesionati, e 

Metron - VoI. IV, n. 2 8 
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che indicano mese per mese quanti dei nuovi feriti erano stati 
feriti in precedenza, non dicono quale frequenza avessero tra gli 
esposti al rischio, cioé tra i combattenti in genere, quelli che fu
rono già vittime del rischio stesso. Quest' ultima proporzione pei 
totale dei combattenti, è da ritenersi inferiore alla prima, mentre 
è superiore per le armi, corpi e speeialità che sostennero il maggior 
sacrificio personale. Si vedrà in seguito come la percentuale dei 
feriti più di una volta si faccia molto maggiore se si considera la 
sola arma di fanteria. 

La differenza, per quanto meno fOI'te, deve esistere anche per 
le malattie, giacchè le condizioni igieni~he furono di certo peg
giori tra i milital'i posti a diretto contatto col nemico. 

2. - Ma os~erviamo le cifre cominciando dai mili tari feriti. 
Dal novembl'e del 1915, col ritorno al fronte dei primi inva

lidati, la proporzione Cl'esce sensibilmente, fino a raggiungen', nell'a
prile del 1916, 1'8,05 % (vedi colonna d del prospetto XIV). Se per 
tutta la dùrata successiva della guerra fosse stato possibile rifor
nire le truppe combattenti di un elemento fresco, in modo che non 
fosse variata tra queste la frequenza dei militari già feriti, quella 
percentuale si sarebbe mantenuta pressochè costante. Invece, nono
stante le suceessi ve chiamate alle anni di nuove classi o categorie 
e l'anuolamento di illdividui già riformati, la percentuale va sem
pre aumentando. 

Essa non si accresce in modo continuo, ma con olldulazioni 
periodiche. Risale di regola dllrante i mesi invernali, diminuisce 
durante i mesi primaverili ed (Jstivi con la preparazione e la con
dotta delle principali offellsive le qllali richiedevano l'invio al fronte 
di tutte le fresche riserve chiamat.e alle armi ed istruite nei mesi 
precedenti. 

Così,mentre Il p II' aprilt~ dd 16 su 100 feriti ben 8 erano stati 
feriti allche nei Illesi antel iori, la proporzione si abbassa tra il 5,2 
e il 5,5 % fillo a tutto il luglio dello stesso anno, in corrispondenza 
dell' invio al fronte delle terze categorie del 1881 al 1895 e del
l'intera classe del 1896, chiamate tra il giugno del 1915 ed il 
febbraio del HH6. 

Poi, con l'esaurirsi di que"V~ riserve, la proporzione risale, con 
qualche oscillazione, fino all'april t ' del 1917 (13,81 %) e discende 
in seguito, ma non più alle bassp quote dell' anno precedente, per 
i rinfol'zi provl'>nienti dalle classi del 1897 e 1898 chiamate alle armi 
nel sei tembre dt'l 16 e nel feblH'aio del 17. 
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PROSPETTO XIV 

Jfè,.iti o malati in ciascun mese, secondo che el'ano stati °PPU} , no 

(e'riti o malati anche in precedenza 

Militari feriti nel ffiPse 
Militari ammalatisi 

nel mese 

Mese anche 
100 b 

I anche 
100 r 

per la 
---

per la c in g 
t a voita III Totale la volta Totale 

precedo precedo 

a b c d e r !) h 

Maggio 1915 80 - 80 -- 4~) - 49 -
Giugno 1> 757 3 760 0.:)0 675 1 G76 0.15 
Luglio ,. 3457 4 3461 0.11 2526 5 2531 0.21 
Agosto ,. 3571 11 3582 0.30 3212 10 3')9') 0.31 
Settembre » 2911 15 2926 0.51 4077 35 4112 0.85 
Ottobre » 5291 31 5322 0.58 5269 84 5353 1.56 
Novembre ,. 8989 103 9092 1_14 5121 124 5245 1.80 
DicPIlIbre » 6283 85 6368 1.38 6708 16G 6874 2.41 
Gennaio 1916 2749 117 2866 4.11 565~} 232 58!Jl 3.93 
FebbraiO ~ 1689 132 1821 7.24 4894 298 51!)2 [).73 
Marzo » 2391 171 2562 6.67 6701 524 722f) 7.25 
Aprile » 2460 216 2082 8.05 5970 590 6fìnO 8.8[) 
Maggio ~ 5338 310 5G48 5.·1!-ì 7502 795 8297 g.58 
(;iugno ,. 8861 487 H348 5.~1 I 77!l5 771 85fiG g.OO 
Luglio :t 8!)31 520 !)451 D.50 9181 1055 10.236 10 . .'30 
Agosto li> !H8!) mo ~8H} 6.11 1113r) 1163 12298 U.45 
SettembrE' ,. 70m~ 527 7596 0.93 11.579 1300 12.879 10.0V 
Otlohre :t 6307 559 6866 8.14 11.013 1381 12.394 11.14 
Novembre ~ G152 552 (ì704 H.23 9455 12G8 10.71B Il.74 
Dicembre li> 3n59 436 4095 10.04 8773 1290 10.063 12.62' 
(;enIla o 191ì 2511 351 2862 12.2G !J038 1598 lO n3(i 15.02 
Febbraio li> 2405 372 2777 13.:)9 8583 lfj71 10254 16.29 
Marzu li> 2632 386 3018 12.78 9308 20G6 11.374 1~. f(j 

Aprile li> 2420 388 2808 1.1.81 8242 1923 1O.lfj5 1~.91 

Maggio » 9745 1250 10.995 11.36 8640 2WO 10.830 20.00 
Giugno » 9191 1068 10259 lO 41 7654 1771 !)425 18.7V 
Lugio » 4048 582 4630 12.57 9175 2076 11.251 18.45 
AI-!osto » 9185 1063 10.248 10.:n 9877 2223 12.100 18.37 
Setlp.lIlhre li> 8463 1107 9570 11.56 8830 2041 10.871 18.77 
Ottobre l> 4058 G25 4683 13.34 8722 2118 10.840 19 . .96 
Nuvembre :t 3932 628 45(j() 13.77 fi051 1477 7528 19.75 
()cpmbrp li> 4771 001 5372 11.18 5279 1342 6621 20.26 
Gennaio 1918 3137 427 35G4 1 f .08 4941 1477 6418 23.01 
FebbraiO ~ 2010 369 2379 15.51 4G18 1393 6011 23.17 
Marzo li> 1408 313 1721 1818 4704 1555 6259 24.84 
Aprile li> 1073 243 1316 18.46 3982 1361 5343 25.47 
Maggio » 1242 

! 
277 1519 18.23 5274 1750 7024 24.91 

Giugno li> 4161 725 4886 14.8.'3 61D6 2273 I 8469 26.83 
Luglio li> 2671 536 3207 16.71 4426 1613 

I 

6039 26.70 
Agosto 1> 1269 238 1507 15.7.9 4fi87 1747 6434 27.15 
Settembre li> 940 206 1146 17.fJ7 5111 1828 6939 26.19 
Ottobre li> 1463 286 1749 16.35 9828 3141 12.9()f) 24.21 
Novembre » 1371 218 1589 13.78 

I 

6504 1857 83G1 22.21 
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La ripresa dell'aumento si interrompe nel novembl'e-dicembre 
dello stesso anno, quando, per la strenua difesa della linea del 
Piave, si rese necessario }' affrettato invio al fronte della giovane 
classe del 1899. 

Il massimo della proporzione si raggiunge nell' aprile del 1918 
col 18,46 Ofo. Durante l' offensiva austriaca del giugno discende però 
al 14,83 %, ed al 13,78 % negli ultimi vittoriosi combattimenti. 
Anche questi abbassamenti sono di certo da porsi in relazione al
l'invio dei rinforzi necessari per la condotta delle operazioni mi
litari. 

La proporzione che, tra i malati in ciascun mese, avevano i 
pluries-malati presenta, per la maggiore uniformità del rischio, un 
incremento soggetto a minori oscillazioni; di queste sarebbe azzar-
dato indicare una causa specifica. . 

La proporzione tocca il massimo di 27,15 % nell' agosto del 
1918 (Vedi colonna h del prospetto XIV). 

La successiva sensibile diminuzione è forse un effetto della 
pandemia influenzale la quale è da credere che, per la sua gelle
rale diffusione, abbia colpito in numero proporzionalmente mag
giore miti tari che fino allora non erano mai stati ricoverati in 
luoghi di cura per malattia. 

Ma i dati più interessanti sono quelli relativi ai pluries - feriti 
inquantochè il loro diminuire indica effettivamente lo sforzo fatto 
dalle autorità militari nel migliorare la massa dei militari esposti 
al rischio, mentre il loro aumento è un indice del progressivo ag
gravarsi dello sforzo personale sostenuto dall' e~ercito combattente. 

Il grafico seguente dimostra con maggiore evidenza le parti
colarità di questo processo di logoramento e di rinnovamento. 

3. - Per i soli feriti, si è anche fatta un' indagine del genere 
limitatamente ai militari appartenenti all'arma di fanteria (1) ed 
anche per i militari di qualunque arma appartenenti alla r· cate
goria delle classi del 1885 al 1894. 

Essa fu eseguita pei soli primi due anni della guerra, sullo 
schedario dell' Ufficio Notizie di Roma. Naturalmente, poichè l' 1Il

dagine non fu eseguita che per un solo distretto e su poche mi
gliaia di invalidati, l'andamento del fellomeno ricavato dalle cifre 
che seguono deve considerarsi come largamente approssimativo. 

(l) Fanteria di linea, granatieri, bersaglieri, alpini. 
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Avuto riguardo alla scarsità delle osservazioni, i dati sono 
esposti per trimestri, anzichè per mesi. 

Essi, tuttavia, valgono a dimostrare come, tra i feriti dell'ar
ma di fanteria, la frequenza dei pluries-feriti fosse assai più forte 
di quella or ora osservata per il complesso dei combattenti. 

Questa frequenza presenta, per le stesse cause già notate, 
delle oscillazioni ancor più forti. È intuit.ivo infatti che il processo 
di rinnovamento della massa dei comba ttenti, illimediat.amente pri
ma e durante le offensive, fosse più intenso per i combattenti esposti 
ai rischi maggiori. 

Se poi si prende in considerazione il solo gruppo dei militari 
appartenenti alle classi dal 1885 al 188·1 si vedrà che la suddetta 
percentuale presenta invece un movimento regolarmente ascendente, 
ed essa diventa in breve tempo superiore a quella stessa riscontrata 
pei soli militari appartenenti all' arma di fanteria. 

La seguente tabella, ricavata dal prospetto XV e la sua tra
duzione grafica dimostrano chiaramente CI uesl n I\otevol i ciiversi I :'t. 

Feriti in ciascun trimestre (cifre relative) 

Tl'Ìmestre 

21 Maggio - Agosto] 915 

Settembre - Novembre 

Dicembre] 915 - Febbraio 1 !)1(5 

Marzo - Maggio. 

Giugno - Agosto 

Settembre - Novembre 

Dicembre ]9W - Febbraio ]917 

Marzo - Maggio. 

Su 100 feriti iII eiasclIll tl'imt~stre 

el'allO stati feriti ittIChe in precedenza 

In tutte le 
armi, classi e 

categorie 
Nell' arma 
di fanteria 

: 

Nelle classi 
del 188:)- 18~-! 
(la categoria) 

I-------------I-----------~ 

I 

O,)') 
........... .> 

U.8(i 

;~.02 

6.<10 

5.72 

7.n 

11.91 

12JX~ 

0.00 

O.7;~ 

8.91 

] 1.00 

10.18 

17.Id 

0.00 

3.C4 

I 8.27 

I l~.~n 
I l~.(jG 

I 
27.17 

Dopo due anni di guerra, su 100 nuovi feriti la proporzione che 
fra questi avevano i militari feriti anche nei Illesi allteeedenti era 
di circa il 12 % per i (~ombattenl.i in genere, del 17 % pei militari 
ascritti all' arma di fanteria e del 27 % pei militari che fin dal
l'inizio dell' ostilità erano già istruiti e pronti ad essere impiegati. 

; I 
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In conclusione, se dal febbraio al novembre del 1918 la propor
zione dei pluries-feriti tra i colpiti in ciascun mese oscillò tra il 
13.8 % ed il 18.5 % , pel' i feri ti appartenen ti alla l a categoria 
delle classi dal 1885 al 1894, a giudicare dalle cifre precedenti, 
quei limiti si devono per lo meno raddoppiare, ed innalzare circa 
al 20 ed al 27 % pei feriti appartenenti all' arma di fallteria. 

Da queste cifre si ricava pure l'impressione che, durante l'of
fensiva austriaca del giugno 1918 e l'offensiva del nostro esercito 
dell' ottobre - novembre dell' anno stesso, tra i militari che si pre
paravano a sostenere il maggior pe~o dei combattimenti, non meno 
di 20 ~u 100 portasse le traccie di lesioni già soffede. 

Queste cifre, mentre pongono in rilievo il saerifizio personale 
sostenuto dai nostr'i soldati, accrescono il valore morale delle due 
ultime grandi vittorie che avvicinarono ed assicurarono 1'incondi
zionato trionfo delle armi alleate. 

VIII. L' anda'inento del numero delle ferite e delle malattie nei 
mesi successivi. 

I. - I dati degli Uffici Notizie ci permettono l'esame del
l'andamellt.o del numero delle ferite e delle malattie contratte dai 
militari nei singoli mesi. I numeri rispettivi sono contenuti nelle co
lonne c e g del prospetto IX; la colonna i contiene il rapporto dei 
feriti ai malati. Per i due ultimi trimestri, i dati clelle colonne c 
e g si riferiscono però a lO e rispettivamente a 9 distrf~tti: per 
essere resi comparabili a quelli riei mesi precedenti, essi devono 
venire aumentati mediante coefficienti di correzione stabiliti in base 
ai dati dei mesi precedenti. Poichè, ò' altra parte, questi coeffi
cienti sono alquanto diversi pel' le ferite e per le malattie, anche 
i sei ultimi rapporti della col. i ne risultano lievemente modifi
cati (1). 

(l) Ecco i dati, cosi modificati, per :-ìei ultimi mesi, che haullo servito 
nella costrllzione dei diagrammi. 

l\{esi FI'I'l'ti Malati 100 c 
(c) (g) g 

luglio 1918 S'ì20 9774 {jfJ 

agosto ~n5t) ()974 54 
settembre 1764 742~ 24 
ottobre ]492 88HIi 17 
novembre 2278 16.628 14 
dicembre 206H 10.720 19 
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Coi da ti delle col. c, g ed i, corretti nel modo anzidetto per 
sei ultimi mesi, vennero costruiti i diagrammi seguenti. 

Dati analoghi sui malati e sui feriti nei singoli mesi, dalla di
chiarazione di guerra all'armistizio, esistono per tutto l' eserci to 
mobilitato presso lo Stato Maggiore e, per quanto si riferiscono 
ai feriti, furono anche pubblicati (1). 

Per quanto si tratti evidentemente di dati molto approssima
tivi, specialmente per i mesi più movimentati della guerra, essi 
furono tenuti da noi costantemente sott' occhio pel' ved(>re se in 
qualche parte discordassero da quelli relativi ai militari in servizio 
mobilitato o territoriale, ma solo di Il distretti, forniti dagli Uffici 
Notizie. I dati sulla forza Ilei singoli mesi a disposizione dello Stato 
Maggiore hanno anche permesso di stabilire i l'apporti dei mili
tari malati e dei feriti ai presenti nell'esercito mobilitato che, per 
quanto debhano pure riguardarsi approssimativi, pure possono riu
scire utili nell' interpretazione delle variazioni mensili delle ferite 
e malattie. 

2. - I diagrammi seguent.i permettono di stabilire chiara
mente due fatti: 

a) Una notevole eoncordallza nelle variazioni mensili delle 
ferite e delle malattie: effettivamellte, su 41 varié\zioni, 30 si com
piono nello stesso senso nelle due serie e solo Il in senso contrario. 

b) Un contrasto nella tendenza evolutiva del le ferite e delle 
malattie, le prime tendendo, attraverso ad oscillazioni mensili, a 
diminuire e le seconde a cre~cere. Queste tendenze contrastanti SOIlO 

messe in luee chiaramellte, da una partf>, dalla retta interpolatrice 
delle due curve, dali" altra, dalla curva del diagTamma successivo 
che ci Illosl l'a ]' andamento decrescente dei rappol ti delle feri te 
alle malattie. 

Elimillando~ mediante rette interpolatricì, le tendenze evolu
tive e misurando le variazioni, anzi che dalle medie, dai valori 
dati dalla retta intel'polatrice, il numero delle variazioni dello stesso 
segno e quello delle variazioni di segno contrario non variano. 

l diagrammi corrispondenti, costruiti in base ai dati dello Stato 
Maggiore, offrono Ull andamento molto analogo e confermano tali ri
sultati. Da questi la tendenza delle malattie ad aumentare risulterebbe 
però più forte, la d imi lluzione delle ferite più debole e assai pm 
debole la concordanza tra i movimenti mensili delle malattie e 

(l) Nell' opnscolo citato sopra lo Sfol"zO militare etc. pago 7. 
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delle ferite (l), ciò che può forse attribuirsi al carattere, necessa
riamen te più approssimati vo, dei dati dello Stato Maggiore (2). 

3. - Da quale circoslanza possono essere determinati i due 
fatti così messi in luce ~ 

La concomitanza nelle oscillazioni mensili del numero delle 
ferite e delle malattie ha anzitutto una causa IleI variato numero 
degli esposti alle invalidità, per effetto delle variazioni degli effet
tivi militari, in conseguenza delle nuove chiamate e delle perdite 
subite. Non è però la causa unica. Una certa relazione si può infatti 
stabilire anche tra i rapporti dei malati e dei feriti ai presenti 
desunti dai dati dello Stato Maggiore. In corrispondenza all' aumen
to del numero delle ferite, che è 1'effetto delle grandi azioni mili
tari, si verifica, con maggiore o minore ritardo, anche un aumento 
del numero delle malattie, aumento meno forte e in generale più 
duraturo. Alle cuspidi che la CII l'va dei feri ti per Ioeo presenti per
senta nei mesi di luglio 15, ottobre e novembre 15, giugno 16, 
agosto 16, ottobre 16, maggio 17, agosto 17, ottobre '17, fanno ri
scontro, nella curva dei malati per 1000 presenti, cuspidi nei mesi 
di agosto 15, novembre e dicembre 15, e montagnole in corrispon
denza dei mesi di luglio - dicemure 16, e di settembre - dicembre 17, 
mentre nell' agosto 18 si inizia l' ascesa che prelucle la pandemia 
influenzale. 

(l) Su 40 variaziolli, 21 risultano dello stesso segno e 19 di segno 
contrario. Eliminate le tendenze evolutive, 22 risultano dello stesso segno e 
18 di segno contrat'io. 

(2) Una ricerca speciale sulle cause di morte degli ufficiali condotta 
dall' Ufficio di Statistica Demogt'aflca del Ministero della Guerra, permette 
di calcolare i rapporti che, su 100 morti per ferite e per malattie (sono 
esclusi i morti per altre cause: sono compresi tra i morti per ferite i morti 
per siluramento e asfissia e i disper:-:i che si presumono morti), rappresentano 
i morti per ferite. Tenuto conto del numero limitato dei casi, questi furono 
raggruppati per quadrimestri, dando luogo ai risultati seguenti 

Quadrimestl'i 1915 1916 1917 1,918 
I 88 81' 82 

II 97 98 97 91 
III 96 94 95 46 

A parte l'ultimo quadrimestre del 1918, che rivela l'infillellza della 
pandemia illfluenzale, la diminuzione, col procedere della guerra, dei rap
porti relativi allo ste8so quadrimestre risulta appena sellsibile e in ogni modo 
molto minore che per il complesso dei militari. Ciò si può attribuire ai mi
nori disagi a cui, in confronto della truppa, erano esposti gli ufficiali, e aì 
loro più frequente rinnovamento, risultando la loro morudità notevolmente 
più elevata. c 
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D'altra parte in codesti mesi in CIIi la morbilità s'intensifica, 
la mortalità dei malati, secondo i dati degli Uffi(~i Notizie (Prospetto 
IX), che abbiamo già esaminato, non si esacerba regolarmente; 
questa sembra invece, come si è detto, dominata, nel suo andamento, 
dalle stagioni (cfr. pago 330). 

Per quanto talune delle concomitanze esaminate possano essere 
delle coincidenze fortuite, pure è difficile sottrarsi alla conclusione, 
che d'altra parte appare ben naturale, che le grandi azioni militari, 
sottomettendo ad uno sforzo l'organismo dei combattent.i, facilitino 
il diffondersi di una mOl'bilità, di carattere non grave, che si pro
lunga di poi spesso per qualche mese. 

4. - Passiamo ora ad esaminare il contrasto tra le tendenze 
generali a variare del numero delle malattie e delle ferite. 

La diminuzione che ne segue nel rapporto del feriti ai malati 
si riscontra pure in Francia secondo i dati ufficiali sul numero dei 
feriti e malati entrati nelle formazioni sanitarie (1). Ne ricaviamo 
i rapporti seguenti, e vi poniamo accanto i r~pporti corrispondenti 
per l'Italia. 

Anno 
1915 
1916 
19~7 
1918 
1919 

Feriti per 
Francia 

112 
73 
53 
64 
24 

100 malati 
Italia 

113 
62 
59 
28 

In Italia l'aumento delle malattie sembra però dipendere, al
meno per le truppe mobilitate, da un aumento degli effettivi e non 
da un aumento della morbilità la quale, dall' inizio del 16, cessata 
la pandemia colerica, all' agosto del 18, in cui si prepara od inizia 
la pandemia influenzale, pare, secondo i dati delle Stato Maggiore e 
a prescindere dalle variazioni determinate dalle offensive, staziona
rio (2). 

(1) Relazione citata dell' Ono L. MARIN, pago 73-74. 
(2) Anche nell'esercito tedesco la morbilità si sarebbe mantenuta sta

zionaria secondo i dati seguenti, che ci sono stati gentilmente comunicati 
dall' Ufficio di Statistica Sanitaria della Direzione generale di Sanità Mi
litare. 

Anno di guerra 
1° 
20 

3° 
4° 

Morbilitàper 1000 
1513 
1188.5 
1010 
1105.6 
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D'altra parte, noi abbiamo visto che cresceva ]a percentuale 
dei militari malati più volte (cfr. pago 286 e 339), che questi pre
senta vano una mortalità superiore a quella dei malati per la 
prima volta (cfr. pago 331) e che, anche nel complesso dei malati, 
la mortalità, attraver~o ad oscillazioni, andava crescendo (cfr. 
pago 326 e 330). 

Non si può dunque sottrarsi alla conclusione che la resisteIlza 
fisica dei militari diminuisse; se la morlJilità restò, fino al periodo 

. dell' epidemia influenzale, stazionaria, ciò si può verosimilmente at
tribuire ai progressi della profilassi. 

6. - La diminuzione assoluta nel numero dei feriti è natu
ralmente accompagnata dalla loro diminuzione relativa, in rapporto 
cioè ai militari mobilitati. Poichè non pare che si possa affermare 
che la intensità, della guerra sia andata diminuendo sulle fronti 
dove il nostro eserci to era impegnato, si è indotti alla conclu
siolle che tale dimilluzione dipenda da una maggior peatica della 
arte bellica e da} più completo e savio uso di tutti quegli ac
corgimenti che, senza diminuire la potellzialità dell' offensiva, nè la 
resistenza della difesa, permettono di re81izzare larghe economie di 
vite. Tale conclusione è, credo, confermata dalla esperienza perso
nale di ognuno che prese parte o assistette in diversi periodi alle 
nostre azioni belliche. 

6. - Per quanto non pare che si possa affermarE', per il 
nostro esel·ci to, che esso sia stato IleI progresso della guerra ~ot
toposto ad uno ~fol'zo via via minore che giustifichi la diminuzione 
nel rapporto dei feriti ai presenti, pure è certo che, più è Junga 
la g'llelTa e piò l'aggressività deg')i eserciti viene a diminuire, 
por1 alido a ulla corrispondente dimilluzione nella frequenza delle 
fen te. Anche lo sprezzo dei primi periodi della guerra per gli ac
corgimeli ti che ecollomizzano le vite dei combattenti e la crescente 
cura che ad essi si prestò in seguito, sono un indice dell' attenuarsi 
di tale aggressività. D'altra parte lo stesso sforzo, diminuendo la 
resistellza fisica dei combattenti, accresce il numero dei malati. La 
diminu7-ione del rapporto dei fpriti ai malati, che si afferma at
traverso le oseillazi.oni t.emporanee, è dunque L11l indice del crescente 
sforzo a cui 1'esercito era sottoposto e del ~onseguente esaurimento 
dei comuattenti . 

. Esso può assumersic fino ad un certo punt.o comò indice di tale 
sforzo e di tale esaurimento, anche nei confronti tra nazione e na
zione, dato che la durata della guerra non sia stata per queste es-
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senzialmente diversa. Ben s'intende che tale sforzo dipende da 
molteplici circostanze, non solo dalla minore o maggiore intensità 
delle azioni belliche (l), ma anche dal modo più o meno sa
piente della loro preparazione tecnica, dal più o me'no saggio 
avvicendamento dei reparti al fronte, dall' alimentazione del soldato, 
dalla stessa minore o maggiore robustezza naturale della popolazione 
combattente. 

E, se la micidialità delle anni, la natura delle malattie e 1'or
ganizzazione sanitaria non furono essenzialmente di verse negli 
eserciti posti a confronto, il rapporto delle ferite alle malattie può 
anche essere sostituito dal rapport.o dei morti per ferita ai mor'ti per 
malattia. L'alto rapporto dei morti per malattia ai morti per ferita 
nell' esercito americano non può certo pertanto essere assunto come 
indizio di uno sforzo intenso a cui questo esercito sarebbe stato sotto
posto, chè esso è spiegato, come già si è ricordato (cfr. 311) da circo
stanze molto diverse; ma i rapporti decrescenti trovat.i per la Francia, la 
Germania e l'Inghilterra possono forse essere interpretati come un in
dizio dello sforzo fisico a cui i combattenti furono sottoposti, tenuto 
conto, come si disse, della resistenza fisica di quelli inviati al fronte, 
della avvedutezza nella preparazione tecnica delle offensi ve e delle 
dì fese, del regime di vi ta a cui i militari erano sottoposti. E, se la 
minor durata della guerra e la triste sorte dei prigionieri non valgono 

r- (l) Questa, pee esem pio, fu altissima per la Francia che peedette il 
15 % degli effettivi mobilitati, secondo i dati del 'l'OUBERT, e il 16 % se
condo quelli forniti dal MARIN. 1/ Italia ne perdette appena l' Il 0/0' ep
pure, come è detto in seguito, non è da ritenel'si che lo sforzo fisico a cui 
fu sottoposto il snidato italiano sia stato Ìllfel'iol'e. Ri porto qui il Ilumero 
dei milital'Ì mobilitati e dei morti in alcuni paesi che ho desunto dalle fonti 
sotto indicate. 

Stati Mobilitati Morti 100 d 
(m) (d) m 

Stat.i Uniti 4.3?)0.000 ~ ] 18.000 ~ 2.7 
Inghilterra 8.654.000 n 908.000 ~. 10.5 

(compresa 1'Illdia) 
ltalia 5.400.000 § 572.000 § 10.6 
Belgio 380.000"- 48.000 .. 12.7 
Austr'ia-Ungheria 9.000.000 HO 1.200.000 ,.. 13.3 
Gel'mania 13.250.000 HO 1.821.000 m 13.8 
Francia 8.410.000 §§ 1.357.000 §§ 16.1 

* Comullicaziol\i ufficiali del Millistero della guerra all' Ufficio Sto
riogmfico della Mobilitaziolle. ** Dalle Statistics or the Mil1.·tary Effort 
etc. Op. cito pago 787, 740, 353 e seguellti. *** Dallo Stato Jahrbuch fur 
das Deufsches Reich, 1921/22, op. cit. pagg. 27-28. § Cfr. Ilote a pagine 
298 e 308. §§ Dalla citata relazione dell' Ono MARIN, pagg. 59 e 60. 
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a rendere ragione completamente, come accennavamo (cfr. pago 311), 
della maggiore proporzione dei _ morti per malattie tra le perdite 
dell' eserci to italiano, ciò può ben eSSère interpretato come un in
dizio dello sforzo fisico maggiore, a cui, data la minore prepara
zione tecnica, la insalubrità o la rigidità" del clima in molte zone 
di combattiment.o e la meno buona alimentazione, almeno in certi 
periodi della guerra, del nostro soldato, il nostro esercito fu sottoposto. 

7. - Le variazioni nel tempo del rapporto tra morti per fe
rita e morti pel' malattia sono meno regolari delle variazioni del 
rapporto dei feriti ai malati, al che può contribuire auche il diverso 
intervallo che può correre tra inizio della malattia e morte del mala
to, aseconda del vario genere delle malattie prevalenti. In ogni modo, 
sembra che si possa affermare che anche il l'apporto dei morti per 
ferita ai morti per malattia, pur con qualche irregolarità, diminuisca 
attraverso il tempo. I dati che seguono mettono a paragone i rap
porti per 1'esercito italiano, desunti dal prospetto IX, e quelli per 
l'esercito inglese sul fronte di Francia desunti dalle citate Stati
stics of the J.l1ilitaryEffm't. 

AIorti per ferita pel' ogni morto per 'malattia nell' esercito 

inglese itaZ"iano 
:, 1914 (dal 22 agosto) 6.8 

1915 4.8 5.9 (dal 24 maggio) 
1916 6.3 7.5 
1917 5.3 5.2 
1918 (gennaio-giugno) 4.1 2.7 
1918 (I uglio-novembre) 0.5 

IX. Delle differenze rhe nelle frequenze delle ferite e delle malattie 
1~ipetute presentano i 1,ari distretti. 

I. - Gi unti al termine del nostro lavoro possiamo rivolgere 
la sguardo f.>opra un risultato che avevamo provvisoriamente messo 
da parte n che dapprima ci aveva anzi un poco turbato, facendoci 
sorgerA, sl/lI'attfmdibilità dei nostei dati, dubbi che la diligenza 
della l'accol ta ci portava d'altra parte ad escludere. 

Il risultato è che i coefficienti di ripetizione, sia per le ferite 
che per lA malattie, risultano molto diversi da distretto a distrAt.to, 
variando, al lO dicembre del 1918, per i 9 distretti per cui i dati 
arrivano fillo a questa data, da un minimo di 4.4 % e rìspottiva-
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mente di 7,7 0/0' a massimi di 14.5 % e di 21,3 % e, pel' gli Il di
stretti, al l° giugno 1918, da minimi di 4,0 % e di 5,5 % a massimi 
di 13,7 % e di 21,7 %. 

Si aggiungeva la circostanza che le due graduatorie dei coef
ficienti - per j feriti e per i malati - andavano presso che di pari 
passo, per modo che una considerazione superficiale poteva giusti
ficare il sospetto che in taluni schedari si fosse stati più diligenti ed 
in altri meno nel raccogliere i dati sulle successive. i,nvalidit.à dei 
militari, ciò che, d'altra parte, avrebbe portato alla conseguenza 
che i risultati ricavati dall' insieme dei distretti dovevano risentire 
l'influenza perturbatrice delle lacune dei distretti meno diligenti. 

Rapporto delle ferite alle malattie e frequenza dei 
pluries-feriti e dei pluries-malati al 10 dicembre 1918 

Distretti 
Frequenza dei Frequenza dei Fer'ite per 
plul'ies-feriti pluries-malati ] 00 malattie 
per 100 feriti per 100 malati 

1 2 3 4 

a 4.4 (1) 7.7 (1) 75.9 (9) 

b 5.1 (2) 10.9 (2) 64.2 (6) 

c 6.3 (3) 16.0 (5) 44.7 (l) 

d 7.4 (4) 12.7 (3) 71.0 (8) 

e 9.1 (5) 14.0 (4) 59.4 (5) 

f 9.4 (6) 17.1 (6) 52.2 (4) 

9 11.0 (7) 20.9 (8) 48.1 (3) 

h 11.5 (8) 17.2 (7) 66.6 (7) 

i 14.5 (9) 21.3 (9) 45)3 (2) 

I coefficienti dei 9 distretti al JO dicembre 1918 e le rispettive 
graduatorie sono esposti nelle colonne 2 e 3 rlella tavola precedente 
e ì coefficienti degli Il distretti al lO luglio 1918 e le rispetti ve 
graduatorie nelle colonne 2 e 3 della tavola seguente. Nelle t.avole 
abbiamo ritenuto conveniente distinguere i vari distretti, anzi che 
cvI 101'0 nome, colle successi ve lettere dell' alfabAto. 

L'indice di cograduazione tra le due graduatorie risulta per 
. i 9 distretti == + 0,85 e per gli undici distretti = + 0,65. 
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I risultati, che siamo velluti raggipngenrlo nei precedenti 
capitoli, ci mettono ora in grado di dare la spiegazione di tale 
relazione. 

Rapporto delle ferite alle· malattie e frequen:Ja dei 
pluries-feritz' e de'l' pluries-malatz" allo giugno 1918 

Distretti 
Frequenza dei Frequenza dei Ferite per pluries-feriti pluries-malati 100 malattie per] 00 feriti per 100 malati 

1 2 3 4 

A 4.0 (1) 5.5 (l) 85.8 (11) 

B 4.6 (2) 9.1 (3) 71.0 (8) 

C 5.3 (3) 8.4 (2) 68.7 (7) 

D 6.1 (4) 15.0 (7) 48.4 (l) 

E 6.4 (5) 14.3 (6) 58.1 (4) 

F 6.9 (6) 11.4 (4) 77.5 (lO) 

G 8.9 (7) 12.5 (5) 67.0 (6) 

H 10.2 (8) 19.2 (lO) 53.0 (3) 

I 10.6 (9) 15.2 (8) 76.4 (9) 

L 13.6 (10) 21.7 (lI) 62~3 (5) 

M 13.7 (11) 19.0 (9) 49.5 (2) 

2 .. Vi è, come abbiamo visto, una concomitanza attraverso il 
tempo tra numero delle malattie e numero delle ferite derivante 
dalla diminu~ione di resistenza alle malattie da parte dei militari 
sottoposti ad azioni belliche più intense. È naturale che i contingenti 
dei vari distretti siano stati sottoposti ad uno sforzo bellico molto 
diverso, per cause accidentali non solo, .ma molto più per cause 
sistematiche, quali la varia proporzione degli adibiti ad industrie 
di guerra o invece degli incorporati nella fanteria che, come si è 
visto, presentano ulla proporzione particolarmente forte di pluries-fe
riti (cfr. pagg. 340 -345). Ed è poi da attendersi che quelli che 
furono maggiormente provati per numero di ferite siano stati altresì 
maggiormente provati per numero di malattie. Maggior numero di 
ferite e maggior numero r di malattie importano d'altra parte, coeffi-

Metron - VoI. IV, n. 2 9 
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cienti di ripetizione più ~levati. Resta così spiegata la relazione tra 
le graduatorie dei vari distretti in base ai coefficienti di ripetizione 
delle ferite e delle malattie. 

Ma noi a bbiamo d'altra parte riscontrato che il rapporto delle 
ferite alle malattie è un indice, spesso buono, dello sforzo a cui il 
contingente militare è sottoposto (cfr. pagg. 351-352): se la nostra 
spiegazione è esatta, dovremmo dunque attennerci che, là dove i 
coefficienti di ripetizione sono più elevati, minore sia il rapporto dei 
feriti ai malati. E questo si può effettivamente riscontrare confron
tando i dati della colonna 4 della tavola seguente coi corrispondenti 
delle colonne 2 e 3. In ogni colonna, accanto ai dati, sono indicati, 
tra parentesi, i rispettivi posti che essi occupano nella graduatoria. 

Per i 9 distretti considerati nella P tavola, il rapporto. delle 
ferite alle malattie al lO dicembre 1918, che è del 45.3% nel distretto 

,in cui i coefficienti rli ripetizione sono del 14.5% e del 21.3°/0, sale 0-

scillanrlo a 75.9 ° lo nel distretto il'1 Gui detti coefficienti sono del 4.40/0 
e del 7.7 %. L' inrlice di cograduazione tra il rapporto delle ferite alle 
malattie e il coefficiente di ripetizione per le ferite risulta = - 0.40; 
quello tra il rapporto delle ferite alle malattie e il coefficiente di 
ripetizione per le malattie risulta :=- 0.55. 

Per gli Il distretti considerati nella tavola successiva, il rapporto 
delle ferite al lO giugno 1918, che è del 49.5% nel distretto, in cui 
i coefficienti di ripetizione sono del 13.7 % e del 19.0 °/0, sale oscillando 
all' 85.8 % nel distretto in cui i coefficienti di ripetizione sono del 
4.0 % e del 5.5 %. L'indice di cograduazione tra il rapporto delle 
ferite alle malattie e il coefficiente di ripetizione delle ferite risul
Ita :=-0.35; quello tra il rapporto delle ferite alle malattie e il 
coefficiente di Tipetizione nelle malattie risulta ==- 0.53. 

Tra le graduatorie si verifica dunque, in ogni caso, una note
vole relazione negativa. 

Questi risultati, d'altra pade, confermano che è giustificato 
riguardare i rapporti delle ferite alle malattie, i coefficienti di 
ripetizione per le ferite e i coefficienti di ripetizione per le malattie 
come indici dello sforzo e quindi del logoramento dei contingenti 
mili tari (l). 

(1) La circostanza che in taluni distretti lo spoglio degli schedari non è 
stato completo toglie la possibilità di determinare le percentuali che i ma
lati e i feriti rappresentano sulla popolazione del distretto in età atta alle 
armi, e di ottellere così un altro indice dello sforzo dei militari che po
trebbe fornire una ulteriore verifica degli indici già esaminati. 



F. SAVORGNAN 

L' augmentation de la nlortiot\talité 
générale en France pendant la guerre 

I. - Les variations de la mortinatalité générale et la 
composition de la masse des naissances. - La mortinatalité gé
nérale, expriÌnèe par la proportion des mort -nès pour 10.000 
naissances, est la résultante des mortinatalités spéciales des dif
fèrents groupes dans lesquels on peut répartirun ensemble de 
naissances suivant ditfèrents caractères. La fréquence p des n 
groupes dans lesquels on peut rèpartir ]es naissances, soit Pl 
P2 .•• ··Pn, et leur mortinatalitè x soit XI X 2 ..... x rq le coef
ficient de mortinatalité gènérale Y sera: 

n 

Y = P1 X 2 + P2 X 2 + ....... + Pn X n ~ ~ Pi 'Vi 

Calcu]ons ce coefficient dans un cas très simple en groupant 
les naissances sui vant la lègi timitè. 

Islande 1915 

Total des enfants Proportion des Mort-nés 
nés vivants et mort-nés Mort-Nés pour 10.000 Naissances 

TJégitimes 2177 68 312 

Illégitimes . 346 17 491 

Ensemble 2523 85 337 
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La proportion des deux groupes, légitimes P1 et illégitimes 
P2' au total des naissances et leur apport (px) au coefficient de 
mortinata1i té générale sont: 

Prop. pour 10.000 N Prop. des M-N pour 
10000 N px 

p x 

Lègitimes Pl = 8629 Xl = 312 Pl Xl == 269 

Illégitimes . p,. == 1371 x2 == 491 P2 x2 == 68 

Ensemble 10.000 Y = 337 Y == 337 

La mortinatalité genérale est fonction de plusieurs variables 
que l'on peut distribuer en deux gralldes ciasses: la premì?~re 

celle des fréquences p des n groupes de nés (p
1 

P2 ...•... Pn), 
la seconde cel1e ·des coefficients de mortinatalité x correspon-' 
dants à ces groupes (Xl X 2 •••••••• x n). 

Si l' on considère pour commodité d' hypothèse comme con
stantes les p, les valeurs que peut prendre Y dépendront uni
quement des varial>les x; si au contrai re OB considère comme 
costantes les x, elles dépendront des variables p. Daus le pre
mier cas les variations de la mortinatalité générale seront dé
terminées seulemellt par la variation manifestée dans les morti-

"'-. natalités speciales des différents groupes de naissances; dalls 
le seconò cas par la variation des fréquences dans Ies différents 
groupes de naissances. Entre ces deux cas -limite, de nature es
sentiellement differente, se trouvent toutes les autres combinai
sons possibles. Il s'ellsuit que les valeurs du seuI coefficient 
de mortinatalité generale nous informent bien peu autour du 
phenomène de la mortinatalite et ne nous disent rien autour 
des facteurs qui en determinent }' intensité, à moins que l' on 
ne puisse pousser l' ana]yse jusqu'aux effets des deux grandes 
c]asses de variabIes susmentionnees. 

Un exemple pourrait rendre plus évidents nos raisonnements. 
La mortinatalité generale en Saxe a eté de 356 en 1886-95 
et de 353 en 1913, tandis que la mortinatalité des legitimes a 
été dans les memes années respectivement de 345 et de 339 
et celle des illég-itimes de 429 et 420. Le paradoxe de la con
stance, ou -presque, du coefficient generai et de la diminutlon 
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p]utòt sensi ble des coefficients speciaux est expliqué par la dif
férente composition des naissances suivaut la légitimité dans 
les deux périodes. 

]886 - 95 1913 

Prop. pour. Prop. des Prop. pour Prop.àes 
M·Npour 

10.000 N. 
M-N pour 

p'x' 10.oooN. 10.000 N. px 10.000 N. 

p x p' x' 

Légitimes 8743 345 302 

~ 
339 284 

Illégitimes 1257 429 54 1630 420 69 

Ensemble 10000 356 Y=356 10000 . 353 I y' =353 

La comparaison des valeurs de (px) et de (1)' x') dalls les 
deux périodes démontre que la dimillution de la rnortinatalité 
des deux groupès a été neutralisée dans le coefficient général 
par la proportion plus grande des illégi times qui out toujours 
une rnortinatalité supérieure a celle des légitimes. 

Or quiconque par ex. pour juger des progrès de l' hygièlle 
prénatale etdes mesures de' protection des femmes pendant la 
gestation eùt fait attention seulement à la différence presque 
insensible existant elltre les deux coefficients généraux aurait 
dù couclure que les progrès vérifiés étaient nuls et que ces me
sures étaient inéf:lìcaces. Celui au contraire qui prend en con
sidèration l' abaissement ,des mortinatalités spéciales et l'effet 
de l'augmentation des Il8.issances illégitimes sur le coefficient 
général prendra une conclusion tout à fait contraire. 

Étant donné la possibilité d' appréciations erronées auxquelles 
pent conduire l'examen des variations de la mortinatalité géné
l'aIe, en étudiant l'augmentatioll de la mortinatalité française 
pendant la guerre, nous considèrerolls le phénomène de la mortina
talite com me une fonction complexe des mortinatalités spéciales 
aussi bien que de la composition de l' ensemble des naissances. 

2. - La mortinatalité en France pendant la gueTre. -
Les varlations annuelles de la mortinalité générale depuis 

191 l ont été les _sui vantes: (l) 

(1) Les données origiuales out été deduites de la Statistique du Mou
'oemeFtt de la Population, 'f. II et III. 
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Proportion des Mort-Nés pour 10.000 Naissances 

Année 87 Départemen ts 77 Départements 90 Départements 

1911 439 436 -
1912 442 442 -
1913 445 443 -
1914 - 430 -
1915 - 428 -

1916 - 475 -

1917 - 463 -
1918 - 459 -
1919 493 487 481 

De 1916 à 1919 - année qui au point de vue des naissanees 
se ressent eneo re de la guerre - la mortinatalité est notable
ment supérieure a celle des années précédentes. Puisque pré
cisément ce qui nous interesse c'est l' augmentation de la mor
tinatalité, nous nous bornerons à l' examen de la mortinatalité 
dans la période 1916-19 (77 Départements) en la comparant a 
celle de la periode normale 191,1-13 (87 Départements). 

Prop. des M-N pour 
10.000 N 

1911-13 442 

1916-19 471 

L' augmentation done de 1916-19 SUI' la proportion de 
1911-13 a été de 6,6°/0' Pour pouvoir établir si et en quelle 
mesure la ditférence entre les deux coefficients généraux ait été 
provoquée par les variatioIls qui se sont yerifiées à la suite de 
la guerre dans l' ensem ble des naissances il faudra dans les re
cherchesultérieures prendre com me constantes les mortinatalités 
spéciales: c'est à dire appliquer les coefficients spéciaux x de 
1911-13 aux fréquences p' des groupes en rapport à l'ensAmble 
des naissances de 1916-19 classifiées suivant le sexe, la légi
timité, l'àge de la mère et le nombre d' enfants déjà nés de la 
mème mère. On aura de cette façon des valeurs théoriques du 
coefficient de mortinatalité générale (Yt ) pour 1916-19, telles que, 
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comparées a celles observées, elles nous permettront"' de préciser 
quelle est la· partie de 1'augmentation observée pendant la guerre 
qui doit ètre attribuée au changement de composition des naissances 
et quelle autre parti e doit ètre au contraire attribuée a une possible 
intensification des causes pathologiques (dénutrition, surménage 
durant la gestation etc.) provoquant la mortinatalité (I). 

3. - La mortinatalité suivant le sexe. - Pendant la guerre 
on vérifia en France aussi, c9mme dans les autres États belligé
rants, une augmentation du nombre des naissances masculines (2). 

1911-13 1916-19 

Prop. pour Prop. des Prop. pour Prop. des 
M-Npour M-Npour 

10.000 N 10.000 N 10.000 N 10.000 N 

Gal'çons .. 5138 493 5164 523 

Filles ... 4862 388 4836 416 

Ensemble. 10.000 442 10.000 471 

Vu. que la mortmalité masculine est supérieure à la rnor
tinatalité féminine et que .la proportion des màles est légère
ment augmentée en 19 J 6-19 en comparaison avec la période 
1911-13, voyons si cette dernière ci rconstance a été suffisante 
pour produire une augmentation dans la mortinatalité générale. 
En multipliant la fJ'equence p' des naissances masculines et fé
minines de 1916-19 par les coefficients respectifs de mortina
talité x de 1911-13, nous. aurons la mesure de l'augmentation 
éventuelle produite sur la mortinatalité générale par la variation 
de la fréquence des ~exes pendant {es années de guerre. 

(1) La méthode ici employée rentre dans ]e domaine des mplhodes 
d'éliminatz·on. M. CORRADO GINI dans son article Qrlelques considérations 
au suJet de la constl'uction des nombres indices des prix et des questz'ons 
analogues, «Metron» VoI. IV, N. 1, a étudié ces méthodes et leurs ap·· 
plications. La méthode ici appliquée est celle qu'il designe SUI' B, soit la 
méthode des coefficients type. Dans le mème but on pourrait employer la 
méthode C, soit la méthode comparatz've entre les résultals observés et les 
résultats prévus d'après la composition type. (V<.ir pages 28 -37). Par cette der
nière méthode C, j'ai obtenu toujours les mèmes' résultats que par la méthode B. 

(2) Voir sur ce sujet mon article L'aumento delle nascite maschili 
durante la guerra «ME'rRON» VoI. I N. 4. 
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Prop. pour 10.000 N Prop. des M-N pour 
191(l-19 10mO N 1911-13 p'a; 

p' a; 

Garçons . 5164 493 254 

Filles 4836 388 188 

Ensemble 10.000 442· Yt ==442 

On peut donc exclure que le chaugement dans la proportion 
des sexes ait produit des variatiolls notables clans la mortina
talite generale, aillsi que l' on devait s· y atteudre etant donnees 
les differences minimes observees dans les proportions de 1911-13 
et de }916-19. 

4. - La mOf'tinatalité suivànt la légiti1nité. - La propor
tion òes naissances illegitimes, dont la mortinatalité est de 
beaucoup plus forte que celle des naissances ·Iegitimes, s'est 
encore accrue pendant la guerre au point qu'elle a pu influencer 
sensiblemellt 1'augmentation de la mortinatalite genérale. Cela 
resulte evident en appliquant les coefficients de mortinatalité 
légitime et illegitime de 1911-13 aux fréquences respectives 
de 1916-19. 

1911-13 1916-19 

Prop. pour Prop. des Prop. pour Prop. des p'a; 
M-N pour 

10.000 N 
M-N pour 

10.000 N 10.000 N 10.000 N 

a; p' 

Légit. 9104 419 8597 436 360 

1l1eg. 896 673 1403 685 94 

Ensemble 10.000 442 10.000 471 Yt = 454 

Tout autre condition restant invariable, la mortinatalité 
generale serait augmentee par le changement de composition des 
naissances légitimes et illegitimes en passallt de 442 à 454 de 
1911-13 à }916-19 avec une augmentation de 2,7%' 
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En étudiant les valeurs des coefficients annuels dépuis 1911, 
on voit que la mortinatalité des entants légitimes après une di
minutiOll en 1914 et 1915 a augmenté surtout en 1916 et 1919 
tandis que la mortinatalité -des enfants illégitimes qui n'attei
gnit jamais pendant les années de la guerre le lliveau élevé 
qu'elle avai.t atteint en 1913 (77" Départ.), apparait presque 
constante sauf une dépre$sion en 1915. 

Proportion des Mort-Nés pour 10.000 Naissances 

Légitimes Illégitimes 
87 Dép. 77 Dép. 87 Dép. 77 Dép. 

1911 416 - 668 -
1912 420 - 662 -
1913 420 418 689 710 

1914 - 407 - 670 

1915 - 403 - 643 

1916 - 443 - 672 

1917 - 426 - 689 

1918 - 423 - 682 

1919 - 454 
I 

- 698 

"Puisque la mortinatalité d'enfants illégitimes ne parait pas 
s' ètre accrue pelldant les années de guerre nous limiterolls no
tre recherche seulement à la mortinatalité d'enfants légitimes 
en comparant Jes années 1916-19 avec les anllées 1 9 11-13 : 

Enfants légitimes 

Prop. des ]),foN 
pour 10.000 N 

1911-13 419 

1916-19 436 

soit une allgmentatiou du 4, l %, 

5. '- La mortinatalité des enfants légitimes d'après r àge 
de la mèr'e. - La mortinat.alité d' elltants légitimes présente un 
minimum pour les mères u' ayant pas atteint 25 ans; elle croit 



364 

ensuite régulièrement avec 1'àge et atteint un maximum chez 
les femmes mariées ayant plus de 40 anso Les proportions des 
naissances d'enfants légitimes pour les differents groupes d'àge 
des mères et les coefficients respectifs de mortinatalité en 1911-13 
et en 1916-19 ont été les suivants: (1) 

Enfants légitimes 

1911-13 . 1916-19 
1\ 
Age de la 

mère Prop. Pour Prop. des M-N Prop. pour Prop. des M-N p'x 
10.000 N pour 10.000 N 10.000 N pOUI' 10.000 N 

Ans 
x p' 

-25 3052 354 2065 375 73 

25-29 3020 378 I 2826 391 107 

30-34 2113 435 2484 429 108 

35-39 1318 534 1796 495 96 

40 et plus 497 694 829 636 57 

Ensemble 10.000 419 10.000 436 Yt == 441 

La longue durée de la guerre en séparant Ies couples d'é
-poux plus jeunes et- en faisaut diminuer le nombre des nou
veaux mariages, a produit un bouleversement dans la distribu
tion des naissances' d' enfants légitimes suivant 1'àge des n..ères. 
La proportion des llaissances provenant de mères jeunes a di
minue et ces naissances ont une morti natali té très faible; au 
contraire on a vu augmenter le nombre de naissances provenant 
de mères moins jeunes et surtout de méres ayant dépassé 35 ans, 
naissances qui ont. une mortinatalité maxima. Cette importante 
perturbation dans la composition de l' ensemble des naissances 
suivant 1'àge des mères aurait à elle seule, si les coefficients spé
ciaux de mort'inatali te des differents groupes s' étaient conser
vés constants de 1911-13 à 1916-19, produit une augmenta
tion du coefficient de mortinatalité d'enfants légitimes supérieure 

(l) Les proportions du tableau ont été ca1cu1ées, apl'ès que l' on a eu 
reparti, proportionnellement à l'effectif initial de cbacun des groupes consi
derés, les nombres d' enfants declarés vivants ou mort-nés pour lesquels l' àg~ 
de la mère était inconnu. 
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à celle montrée par l' observation. En théorie, en tenant compte 
donc du seuI changement produit dans la distribution des nais
sances suivant 1'àge des mères, le coefficient de 419 qu' il était 
en 1911-13 aurait atteint 441 en 1916-19 en augmentant du 
5,3 %. En effe t l'augmentation n' a pas été si forte parce que, 
à l'exception des deux group,es de moins de 25 et de 25-2'9 
ans, pour tous les autres groupes on a observé une diminution 
sensible du coefficient de mortinatalité. 

6. - La mOl'tinatalité des enfants légitimes suivant [-'O},· 
dre de la naissance. - La lllortinatalité des premiers nés est no
toiremellt beaucoup plus èlevée que celle des autres ellfants. Les 
proportions des premiers nès et des autres enfants et les coef
ficients respectifs de mortinatalIté, apl'ès répal'titioll propol'tion
nelle de llaissances pour lesquelles le numéro d' ordre de la 
naissance étai t inconnu furent en 1911-13 et en 1916-19 les 
suivantes: 

En(ants lrg#imes 

1911-13 1916-19 

Prop. pour Prop. desM-N Prop. pour Prop. des M-N p'x 
1'0.000 N pour 10.000 N 10.000 N pour 10.000 N 

x p' 
,/ 

Prerniers nés 2953 590 2530 625 149 

Autres 7047 347 7470 373 259 

Ensemble 10.000 419 10.000 436 Yt =408 

La guerre, pour des l'aisons f~l.Ciles à comprendre, a produit 
une diminution des premiers néset une augmentation des au-

. tres naissances. Puisq ne en l 9 16-19 la fréq uence de la classe 
à mortinatali té élevée étai t infèrieure et celle de la classe à 
mortinatalitè plus basse était plus grande, le coefficient global, 
à conditions égales, serait dimiuué de 419 en 1911-13 à 408 
en 1916-19; à savoir, une diminutioll du 2,6 %. 

Dans un article que j'ai puLlié sur cette revue (1) en 1920, 
alors que toutes les données pouvant permettre le contròle de 

(l) La natimortalità negli anni di guerra, « METRON», VoI. l, N. 2. 
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l' hypothese que j' y exposais faisaient defaut, j'ai écrit autour 
de la raréfactioll des naissances de' premiers nés pendant la 
guerre èt de l'influence que cette l'aréfaction aurait pu avoir, 
surtout en, France, sur la mortillatalite g'enérale. J' y affirmais 
qu' i l en dériverait une réduction de la mol'tinatalité pouvant 
en partie au moins neutraliser les autres causes d' augmentatìon, 
et que «le fait que la vaJeur numérique _ des coefficients géné
raux de mortinatalité pendant les allnées de guerre s'éfoigne 
de celle des années de paix, alors que, toute ehose égale d'ail
leurs, celte valeur aurai t du dimi lluer par le fait de la raré
faction des naissances de premiers nes, démontre que les quo
tients partiels de mortinatalité pourchaque catégorie de nais
sances suivant l'ol'drè de succession se sont éleves». Les donnees 
françaises ont démontre par la suit.e que cette augmentàtion des 
quotients partiels que j'avais prévue s'est vérifìée. 

Eu 1916-19 le niveau des coeffì.cients de mortinatalité d'en
fants legi times (436) dér,asse non seulement la valeur théorique 
(408) mais aussi celle de 1911-13 (419), parce qu'on a véri
tìé une augmelltation remarquable du coefficient des premiers 
nes et de celui des naissances successi ves en comparaison des 
donnees de 1911-13. L'augmentation des deux coefficients spe
ciaux peut etre expliquée par le changement des proportions 
que l'on rencontre dalis les classe~ de l'age des rnères qui don
nent les premiers nés et les naissances d'un rango plus eléve. 

Il 
Premiers nés- Autres 

Agè de la mél'e 
1911-13 1916~19 1911-13 1916-19 

Moins de 29 ans 87 82 50 38 

30 ans et plus 13 18 50 . 62 

~ 100 100 100 

La plus grande mortinatalité des premiers nés ainsi que 
celle des autres doivent ètre attribuees en partie à la propor
tion dans la quelle en 1916-19 les mères ayallt depasse l'age 
de 30 ans, classe qui donne le plus grand nombre de mort-nes, 
ont COllcouru en plus ~Tande mésure a former -le total des llais
sances. 
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Et viceversa ia diminution, observée plus haut en compa-
raison des òonnées de 1911-13, dans la mortinatalité spéciale 
pour Jes classes de naissan~es provenant de mères ayallt plus 
de 30 ans, peut en quelque peti te mésure etre attri buée à la 
diminution pendant la guerre du nombre de premiers nés pro-
v'enant de mères plus àgées. -

" Age de la mère 

30 ans et plus 

1911-13 I 1916-19 

P.remiers nés 10 9 

. Autres. . . 90 91 

7. -- Conclusions. - Les résultats de notre analyse de la mor
ti natali té en France pendallt la guerre peuvent se résumer aillsi : 

l) La mortinatalité générale s'est élevée llotab1ement de
puis 1916 q uand Ies effets de la guerre ont pu se manifester 
en plein. 

2) La Iégère augmentation des naissances masculines n'eut 
auculle influence sur le niveau de la mortinataIité générale. 

3) L' augmentation de la mortinatalité générale en 1916-19 
est due eÌl partie à l'augmentation de la proportion de llais
sances illégitirnes. 

- 4) Des· deux mortillatali tés spéciales, celle d'enfants légi
times et celle d) ellfants il1égitimes, la première a augmenté et 
la deuxième est restée presque constante. 

5) L'augmentation de la mortinatalité d'enfants légitimes 
·a été produite pGù' l' augmentation de naissances provenant de 
mères d'un àge supérieure à 30 ans, et palo la diminution dans 
la proportion de naissances provenant de mères plus jeunes n'at
teignallt pas 25 an.Cette augmentation de la mortinatalité d'en
fants légitirnes ne provient pas d'une augmentatioll des coeffi
cients spéciaux pour le di1férents groupea, coefficients qui au 
contraire se sont abaissés pour la piupart. 

6) La diminution des premiers nés a pu compenser en 
partie cette augm~lltation. 

7) L'augmentation du 4,1 0/ 0 environ, que l' on a verifié 
de 191] -13 à 1916-19 dans la mortinatalitè d'enfants légiti
mes, . peut etre répartie -de cette façon: 
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Variation produite par le changement de proportions dans les 
groupes de mères réparties suivant j'àge . + 5,3 

Variation produite par le changement~ de proportions 
dans les enfants suivant l' ordre de naissance . 

Variatioll produi te par des facteurs non précisables 
2,6 

+ 1,4 

Variation globale + 4, l 
Outre les variations produites par les facteurs analysés il 

y a dans la mortinatalité d'enfants legitimes un residu d' aug
mentation du· 1,4 % qui, en laissant de còte l' approximation par 
trop large de ces calculs (l), pourrait peut-ètre devoir ètre at
tribué aux conditions souvent défavorables de la gestation pen
dant la guerre. 

8) En reprenant la formule du coefficient de mortinatalite 
n 

Y = P1 Xl + P2 X 2 + ... '.... + Pn X n = ~ Pi Xi 
, 1 

on peut affirmer en thèse .générale que 1'augment;ttion de la 
mortinatalité pendant la guerre a été exclusivement 1'effet des 
.variations des p avec compensation produite en parti e par la 
variation en sens invers des x correspondants. 

C'est ainsi p. ex. que la plus grande frequencedes 
naissances de méres àgees a ete en partiecompensée par la 
diminution de leur mortinataJité et au cOlltraire la fréquellce 
dimìnuee des premiers nes a eu sa compensation daris une aug
mentation de 1enr mortinatalite. 

8. - L~ augrnentation de la mortinatalité et les effets dis
géniques. de la guerTe. - Se basant sur de prévisions aprioristi
ques et sur des considerations logiques on affirmai t générale
ment que le niveau eugénique des « enfants· de la guerre» 
aurait dù ètre très bas et que conséquemment on devait voir 
augmenter de beaucoup le nomure des mort - nes. Parmi les 
raison que l'on fqurnissait à 1'appui de cette thèse les plus 
importantes étaient les suivantes: 

(l) Pour obtenir une précisioll plus grande il faudrait classifier 1'en
semble des enfants légitinles en fOllction de trois variables: le sexe, l'Age 
de la mère et l'ordre des naissances. Cela n'est pas possible puisque les 
données statistiques necessaires font défaut; et d'autre part les calculs Ile 
reussiraient pas de beaucoup plus exacts puisqu'on ne pOUl'rait pas eviter 
de délaisser 1'effet sur la mortinatalité d'autres facteurs non 'susceptibles 
d'étre soumis à 1'analy§e statistiqlle. 
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1) la reproduction se fait presque exclusivement ave c des 
hommes physiquement défectueux ou trop vieux pour ètre ap
pelés au front; 

2) la grande généralisatioll du travail chez la femme, son 
emploi dans l'industrie, le surménage qui en dérive, produisent 
dans l'organisme de la mère des altérations particulières qui 
portent préjudice à l' enfant ; 

3) le défaut d' alimentation affaiblit l'organisme materne l 
et diminue la qualité des futures naissances; 

4) l' assistallcè médicale pendant les couches a fait sou
vent défaut par ce que le servi ce militaire à molJilisé la plupart 
des médecins. 

Déjà dès mon étude précédente sur la mortinatali té pendant 
la guerre (l ì j' avais exprimé l' avis que l' on donnait une 
importance trop grande à ces facteurs d' autant plus que les 
préjudices qui en pouvaient dériver devaient ètre atténués par 
les mesures extraordinaires adoptées par tous les États bellige
rants pour la protection de la materni té. Les recberclìes que je 
viens de faire sur la mortinatalité française pendant 1916-19 
me permettent d' affirmer que 1'augmentation de la mortillatalité 
est due pour la plus grande partie uniquement aux proportions 
plus grandes dans lesquelles les categories de naissances à haute 
mortinatalité (enfants illégitimes, enfant légitimes de mères 
àgées) entraient dans l' ensem ble des naissallces. Il resulte mème 
que,la plupart des coefficients spéciaux suivaut l'age des méres 
sont inférieurs à ceux de la période de l' avant guerre. Cela 
exclue que les facteurs pathologiques et sociaux (surménage, 
dénutritioll, etc.) aient pu exercer pendant la guerre une action 
particulièrement intense sur la mortinatalité. 

La 'mobilisation et la guerre ont donc produit une augmen
tation dans la mortinatalité par effe t du changement de COID

position de l' ensemble des naissances. Au point de vue eugéni
que et sociologique tout cela a une valeur bien différente que 
si l'. augmentation avait du ètre attribuée à une action plus 
forte des causes sociales et pathologiques, augmentation qui 
aurait dù a)ors se manifester dans toutes les catégories de nais
sances. Par effet de la guerre des facteurs de compensation Bont 
en outre entrésen jeu et s' ils n'ont pas neutralisé complètement les 

(1) «Metron», VoI I, N. 2. 
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résultats des causes de l'augmentation, néammoins ils ont réussi 
à en diminuer sensiblement la gravité. J'ai pu déterminer par 
la statistique l' effet d'un de ces facteurs de compensation, la 
diminution dans la proportion des premiers nés. Il y a un autre 
facteur, l' augmentatioIÌ de la longueur d' intervalle entre deux 
couches successives, dont j' ai fait remarquer l' importance à l'oc
casion de mea ét,udes SUl' l' augmentatioll des naissances mascu
lines pendant la guerre (l) dont il n'est pas possible de préciser 
1'actioll. On peut cependant penser avec raison qu'il ait agi 
dana le sens de la diminution de la mortinatalité. C'est l'opi
nion des gynécologues (ALFIERI, STRASSMANN, VIANA) quiobser
vent que le ,prolongement de l' illtervalle entre deux c'ouches 
diminue aussi la probabitité de l' interruption par avortement. 

, GINI (2) considère que l'augmentation de poids dea' nbuveaux 
nés pendant la guerre est due pour le moins en partie au pro
longement de l' intervalle elltre denx couches successives. 

Les recherches de GINI (3) et les llotres s'accordent dans 
la démonstration que les influences exercées par la guerre sur la 
bonté de la race sont complexes et que à còté d' influences disgé
niques il y en a d'autres au contrai re ayant un caractère 
eugenique. Elles aident à démontrer aussi que la génération née 
pendant la guerre -- pour le moins à l'état actuel des études - ne 
pal'alt pas dans son ensemble d' une constitution moina solide 
que celle des générations d' avant guerre. 

(1) Cfr. «Metron », VoI. Ii N. 4. 
(2) Cfr. La guerra dal punto di vista dell' eugenica, «Metron '1;, 

VoI. I, N. 4. 
(3) Sulla mortalità infantile durante la guerra, «Atti della Società 

italiana di Ostetricia e ginecologia "ti reproduit en «Eugenics Review. (In
fant Mortalz'ty during the War) January 1920; La coscrizione militare 
dal punto di vista eugenz'co, «Metron », Volo 1. N. 1, juillet, 1920; La 
guerra dal punto dz' vlstadell'eugenz'ca, Ibidem, VoI. I, N. 4, novembre 1921. 

Vedi anche M. BoLDRINI e A, CROSARA, Sull' azione selettiva della 
guerra fra gli studenti universitari itaUanz', Ibidem, VoI. II, N. 3. 
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Some Statisties about Surinam 
(Duteh Guyana) 

Su ri n am, (Dutch Guyana), one of the Dutch Colonies in th~ 
West-Indies, is situated OH the North-coast of South-A~erica 
between 54°-550 long. W. and 2-60 Jat. N. (Gr.). It covers 
an area of about 160,000 K. M.c, being t~ur times as large 
as Holland. To the North i t is bOllllded by the Atlantic Oceano 
to the West and East by large rivers (Corantyne and Marewyne
rivèr) which separate the colony from the English and French 
Gyanas. To the South, a large mountain - range forms the boundary 
against Brazil. 

l'he greater pat't of the Colony is covered with dense tro
pical forests, here and there intersected by large streams which 
form the natural ways or communication through the interior.' 
The country is extremely scarceJy populated, great parts of the 
interior still beillg ullknown. NearIy haIf or its popuiation is 
concentrated in and near the capitaI, Paramaribo, while olll'y 
a part of the flat coastland has beell cultivated. Along some of 
the rivers the plantations are found~ round which the population 
centers. Besides the capitaI there are onIy three or four vi 1-
lages on the stri p ot country aIong the coast. 

In the illterior there are in some places some of the originaI 
inhabitants left, the l'ed - Illdians, together with some settlements' 
or Bush - negroes. FUl'the~ here and there the traveller encounters 
camps or creole- and negroe -lahourers, occupied' in gold - digging, 
balata - bleeding (a kind oi' india - rubber), or prospecting the 
dense forest for some commerciaI purpose. 

Po p u l a t i o n. - As 1 mentioned above, the country is t'hinIy 
populated, Hs dellsity being estimated at about 0,6 pro K. M.c. 
lt is a curious fact that its population being so scarce, Surinam 
repr~sents an amalgamatlOn of many races, the originaI popu
lation, the red - Illdians, having diminished considerably ever 

Metron - VoI. IV, n. 2 lO 
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since the conquest of the Colony by white people in the course 
of the 17th century. Different Indian tribes are living now peace
fully in several places in the interior, while some of them 
have settled down amidst the other races near Paramaribo. 
Their total number is roughly estimated at about 1500 (l). 

The cause of the amalgamation of the different races has been 
a constant immigration of foreign people since the discovery of the 
fertility of this pal't of America, their various descendants having 
settled down and mixed with each other. The first white colonists 
in the 17th century were of English and Portugese origin; 
after 1667, several Dutch and French refugees sought shelter 
from the persecutions in their home - country, and as late as 
1850 a group of Dutch farmers went to Surinam t.o go in 
for agri culture, th:eir descendante still living in Paramaribo. 
Today the greater part of the population is formed by the 
negroes and the creoles. As soon as the first conquerers of 
the Colony started the cultivation of coffee, cacao, etc., they 
ne ed ed labourers and imported negroes fl'om the Westcoast of 
Africa. So from the beginning of the 17th century till the mid
dle of the 19th century a continuous stream of negro - slaves 
carne to Sul'inam. l'heir num ber was increased by other neg~oes 
from other West-Indian Colonies (Engl. Guyana, Barbados), who 
at different times carne over to SurÌnarn to work in the gold-fields 
or in the bush. While sIa ves. a part of the negroes on the plan
tations escaped into the interior, hid in the bush and gradllally 
1brmed different tribes, which at one ti me tought their masters 
and were a constant menace to the colonists. Now their descendants 
are stil) living a]ong the streams in the interior and are known as 
Bush-negroAs: they render va]uable services to everyone who 
has to find his way through the interior or along the riverso 
Their number is estimated at about 9000. 

After slavery was abolishpd in Surinam (1863), the plan
tations were sooo in need of other labourers, as natnrally the 

( 1) The present number of red-Indians must be considerably less than 
in former times before the conquest of this part of America by white people. 
As some factors which may have had some influence upon this dimilluition 
ean be Ìnentioned: constant wars between different tribes and against the 
white conquerors, slavery, illbreeding. But, as exact estimates of theie number 
never has existed and will not be knùwn before the whole count.ry has been 
.explorated. there may be ot.her reasons to explf',in this extinction. 



373 

freed slaves did not want to work in the fields any more. At 

first people emigrated from Madeira and China, but from 1873 
a contract with the English Government was made and emi
gration from ~ritish-India was promoted. These Indians came 
out with a 5 - years contract and the right of frèe passage back 
to their native-country when their time was up. Most of them, 
however, wished to stay so that the Hindustani now form an im
portant part of the population of Surinam. Further, from 1894 
up till now the Dutch Goverllment has promoted immigration 
of Javanese from the Dutch East-Indies. Thè latteI' too, have as 
a rule stayed after the expiration of their contracts and with the 
Indians form the buIk of the Suri nam foreign population nowadays. 
(~rom 1873-1918 34.302 Hindustani has emigrated to Suri
nam of whom 27% have returned to their country. The number 
of emigrathed Javanese from 1894-1918 is 13.428, of whom 
18 % has returned). 

Statistics. - Before 1921 no accurate censl,lS had been 
taken although every year an official estimate of the population 
was made, The data were furnished by Goyernment Officers and 
were mainly based on estimates of the number of families living 
in each house. So about 1800 the total populationof Surinam 
was estimated at 5500 souls (the l'ed-Indiana and Bush-negroea 
not included). 

On July 31st 1921 a fairly accurate census was taken. 
As far as data have been published, these are gi ven in table II, 
table I gi ving some approximate estimates of previous times. 

TABLE la 
Some Estimates or Surinam' s Population 

without the Red-Indians and Bush - Negroes. 

Year Total Free people Slaves 

31 Dee. generaI men women I total men women 

1790 58000 .. ., ... ...... .. 5000 . ..... ."" .. 
1850 52111 5391 5929 11800 19190 21121 
1862-1< 52963 8338 8141 16479 17162 19322 

1880 48229 24107 24202 .... . .,," .. ." ... 
1900 67968 -35547 32421 .... . .... . 

I 

. .... 
1920 107827 59438 47389 ."." . .... " "." .. 1922 112999 58731 54268 ... " . .... . . .... 

~ Abolition of Slavery. 

I total 

53000 
40311 
36484 

. .... 

."." . 

. .... 

. .... 
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TABLE le 
Preliminary data or the census or July 31st 1921 

(without Red-Indians and Bush-Negroes). -
men women 

I 
total 

Paramaribo 18866 22406 41272 
Distl'icts 37311 29140 66451 

Surinam 56177 51546 107723 

Table III gives the approximate ratio of the division into 
races, accord i ng to the Colonial Report of 1919. The accom
panying diagrarn will perhaps show more clearly that t.he Indians 
and Javanese forrn an important part of the whole population, 
while the Europeans form a very small fraction. 

TABLE IIla 

Division or the population according to Races (Colonial Report 1919) 
wz'thout Red-Indians (1500) and Bush-Negroes (9480). 

EUROPEANS JAVAMESE IR. IMIIANS CHIMESE CREOLES OTHERS Toa L 
---=== ---1= born in nDt 110m 

Holland in Hollan4 

-:v ---
M F M F M F M F M F M F M F 

ParalRilriho • 289 193 140 65 129 110 720 445 471 92 14170 18373 886 643 16805 19921 

Swriaam ••• 388 218 221 82 6580 3672 15024 9855 789 135 25158 28676 1843 1448 50003 44086 

I I 
94089. 

DIAGRAM NI'. L 

Division or Surinarn's population into %~~ t'acese 
,r._ 

6~.!n al. l ••. il 0. 

51·& 

E. Europeans; CH. Chinese; O. Other l'aces. 
The numbel's below indicate the percentage.of each race. 

10.' 1.r.J,~ 
··4 
~, 
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According to age-groups, table IV gives the data published 
in the Colonial Report for 1919, as well as diagram Nr. 2. The 
irregular form of this graph shows clearly the high death-rate 
of children and the augmentation of the population by immi
gration. 

DIAGRAM Nr. 2 
Division or Surinam's Pop'ulation according to the Age and Sexe 

~----------------------~a~5 __ ---------------------------~ 

too o 

l--__ --Lt ~ ~ tl ~L.-__ --4 

-,"'\.,: 

":1' 

~:;:.} 
• -: c,. . ", " " . ~ 

'$ :;!~ ~/~, !'!'>----------""""-----' 

50 

-40 

~o 

J; 1~.fIri!I'0i~~~~:,jr:.{;:; .. : .... ~. 
o ~oo 600 ...{ooo 

,J( .... ;'Ler s 

Vital Statistics. -As in most tropical countries without 
much sanit~tion, there are several infectious diseases in the 
Colony which are a cQnstant menace to its population. In the 
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first pIace must be mentioned Malaria, which all over the country 
is a danger to the labourers on the plantations as well as to 
the people working on settlements in the interior. AlI forms are 
present, especially the malignant tertian fever. Of other infectious 
diseases may be mentioned: Typho'id fever, Dysentery, Filarial 
fevers, Leprosy, Anchylostomiasis. 

The census of 1921 has enabled more accurate vital stati
stics to be drawn up as betore, although the MedicaI Services 
(Military and Ci viI) used to rnake annuai estimates. It is 
not within the scope of this articie to gi ve extensi ve particulars 
about the organisation of the medicaI service, but, as the annuai 
death- rate is not as' high as perhaps mightbe expected in a 
tropical country, the fact must be mentioned that Paramari bo 
is in possession of two excellent bospi taIs, one large generaI 
hospitai in the care of the Mil itary medicaI Service, the other 
aprivate Roman-Catholic Institution, both of which have Euro
pean doctors and modern equipments and have a good reputa
tion even outside the Colony. Some or the most important data 
about vi tal statistics are coIlected in table V. It mnst. however, 
be borIle in mind, that the data before 1922 are only estimates, 
they being based on a approximate census. Moreover, the fact 
tha<t two good hospitals exist in Paramaribo may partIy explain 

the higher birth- and death - rate for that city, many people from 

the ~istricts coming to Paramari bo in case of i llness. 

Some vital statistics for Surinam. 

Birth-rate pro 1000 Death-rate pro 1000 
Infantile mortalitv 

under one year pro iooo 
Year 

Surinam Paramar. Surinam Paramar. Surinam Paramaribo 
--
1912 29,1 336 25,8 39,2 154 197 
1913 28.9 32,6 22,7 33,2 150 176 
1914 30,6 37,7 17,7 29,5 109 128. 
1915 30,2 32.7 15,9 26,9 80 118 
1916 28,9 29B 16,3 29,0 79 102 
1917 28,1 35.3 18,0 30,5 105 115 
1918 29,1 28.0 23,3 36,9 113 113 
1919 23,6 27,0 26,3 33,6 105 117 
1920 32,7 - 22,9 - 139 -
1921 32,9 30,5 23,7 35,4 121 

I 
-

1922 30,0 29,7 19,1 27,7 102 120 



t Adolph Wagner 

Zu den Mannern, die im Anschluss an SUSSMILCH' S und QUÉTELET'S 
grundlegende Werke' den Bau einer Statistik im heutigen Sinne in 
Deutschland errichteten, gehorte vor allem, neben KARL KNIES t 

GUSTAV RUMELIN und ERNST ENGEL der am 8. Nov. 1917 als Ietzte 
von ihnen in Berlin verstorbene NationalOkonom ADOLPH W AGNER. 

Dass ADOLPH W AGNER im vollen "'.,. ortsinn Statistiker war, das 
er sich bleibende Verdienste sowohl in dem Streite ùm die Einreih
ung del' Statistik in das System der Wissenschaften als auch um 
dieLosung bestimmter statistischer Probleme erworben hat, ist 
wahrend seiner spateren Lebensjahre, in denen sei n akademisches 
und publizistisches Wirken hauptsachlich auf anderen Gebieten 

.lag, selbst in seinem Vaterlande ein wenigin Vergessenheit geraten. 
Mindestens lassen die mehr nebensachlichen Hinweise auf diese 
Seite seiner Leistungen, ·die in den nach seinem Tode erschienenen 
Darstellungen seines Lebens und Wirkens sich finden, eine solche 
Deutung zu. 

Der am 25. Marz 1835 in Erlangen (Bayern) geborene A. 
W AGNER ist als Student del' Rechte durch ROBERT v. MOHL il) die 
Fragen del' Statistik eingeftihrt worden und bereits im Jahre 1864 
mit seiner Schrift «Die Gesetzmassigkeit in den scheinbar willktir
lichen menschlichen HandlulIgen vom Standpunkt der Statistik» 
hervorgetreten, die als ein Markstein in del' Geschichte der Sta
tistik bezeichnet werden kann. In ihrem ersten Teil, del' die er
weiterte Niederschrift eilles Vortrags ist und dem el' den Untertitel 
« Statistisch-anthropologische Untersuchung ». gal>, setzt er sich mit 
QUÉTELET'S Auffassung von 'Gesetz und Gesetzmassigkeit auseinander, 
zu deren Grundgedanken er sich bekennt, ohne jedoch QUÉTELET' S 

Glauben an eine streng mathematische Losbarkeit der Fr3ge zu 
teilen. Vom zweiten Teil « Statistik will~tirlicher Handlungen» ist 
nur das 1. Buch « Vergleichende Selbstmordstatistik Europas, nebst 
einem Abriss der Statistik del' Trauungen» erschi~nen. 

Eine weitere theoretisch-statistische Arbeit W AGNER' S ist sein 
Artikel «Statistik» im «Deutschen Staatsworterbuch» (1867). Hier 
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prazisiert er an der Hand der geschichtlichen Entwicklung die von 
KNIES bereits 1850 als notwendig bezeichnete Unterscheidung zwi
schen der Statistik als Forschungsmethode und als Realwissenschaft, 
und weite rdie einerseits staatenkundliche, andererseits gesellschafts
wissenschaftliche Einstellung del' letzteren. 

Abennals behandelte \V. pl'aktische statist.isch- methodische 
Fragen, namlich die Aufgaben del' BevOlkerungsstatistik sowie die 
del' Statistik des Volksvermogens und Volkseinkommens, in der 
ersten Hauptabteilung «Grundlegung del' politischen Oekonomie» 
seines Hauptwerkes «Lehl'- unà Handbuch del' politischen Oekono
mié» (dessen 3. Auti. 1892 erschien), die letztgenannten auch in 
einem del' Versammlung des Illtel'nationalen statistischen Instituts 
in Berlin 1903 vorgelegten Berichte. FiiI' den Ausbau des statisti
schen Untel'richts an den Hochschulen trat W AGNER ein in dem in 
del' Zeitschrift des Preussischen Statistischen Bureaus (1877) veI'of
fentlichten Aufsatz «Zur Statisti1\. und zur Frage ctel' Einrichtung 
des nationalOkonomischen und statistischen Unterrichts an den 
deutschen Universitàten », del' eingehende VoI'schlage' fUI' die Ge
staltung der statistischen Lehrtatigkeit enthàlt. El' selbst hat in del' 
Zeit von 1870 bis 1874 Vorlesungen und Uebungen Uber Statistik 
an del' Universitàt Berlin Ulld in dem von ENGEL begriindeten stati
stischen Seminar am Preussischen Statistischen Landesamt gehalten. 

Wenn auch die Reihe seiner statistischen Leistungen hiermit 
nicht erschopft ist ulld noch vereinzelte in seinen spiitel'en Lehens
jahren el'schienen, so war die Statistik doch seine « J ugendliebe », 
durch die er erst zur Volkswil'tschaft geftihrtwurde, anders als 
wohl die meisten tibrigen untel' den hervorragenden Statistikern 
unsere l' Zei t. 

EUGEN \\TÙRZBURGER 
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