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B. LAGUNOFF. 
S t a ti s t i s c h es B il r 0, K i e w .. 

Zur Praxis 
der Ausgleichung der statistischen Reihen. 

(Ein neuer Algorithmus in der Methode der kleinsten Quadrate). 

Ein idealer Algorithmus in der Methode der kleiusten Quadrate 
sollte (indem er mit einem Minimum der Ausrechnungen auskommt): 
einfach n800h seinem Ausrechnnngsplane sein; unvermittelt zu den 
Abweiohungen der Ausgleichungswerte der Funktion, die interpoliert 
wird, von, deren Beobachtungswerte fiihren; clem Wege nach die 
Koeffizienten der Interpolationsgleichung geben; bei dem -obergange 
von der Interpolationsgleichung zu der anderen mit hinzugefiigter 
Zahl der Argumente alle A usrechnungen, die dnrchgemacbt sind; in 
voller Kraft lassen. In dem speziellen gebiete del' parabolischen In
terpolation, wenn die Argumente der Interpolationsfunktion die gauzell 
Potenzen einer unabhangigen Veranderlichen siud, gilt ein Algo
rithmus, der anf dem von P. L. TSCHEBYSCHEW gegebener Zel'legung 
der pal'ab~lisohen Interpolationsfunktion irr eine Reibe der bekannten 
ganzen Funktionen begriindet ist und, im Sinne del' sogleich skitzierteu 
Bedingungen, dem idealen sich sebr nahert. 1m Folgendensol1 ein 
Algorithnl'llS ahnlicher Art, der aber auf das ganze gebiet dc}' Tute'r
polation, in dem die Methode del' kleinsten Quadrate angewanrlt 
wirtl, 'l'(!i'allgemeine'rt ist, dàrgestellt werden. 

§ 1. Die Gr'ltndlagen des Algorrithmus. - 1. Es sind die Werte 

Vi , V2 , ••• Vi , • • • Vn 

der Funktion V, die interpoliert wird, und die entsprechende Werte 

Xn, X12,··· Xli,· • . Xln ; 

X21, X22 , • • • X2i , • • • $2 n ; 

Xt 1, Xt2,· • • XL i , • •• X .... ; 

XL + 11 , Xt + 12 , ••• XL + 1 i , ••• Xt + 1 n; 

XvI, ;:rv2,· .. XVi, • • • X~'n 
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ihrer Argumente Xl , 002 , ••• XL , X, + I , XII (WO V <n ist) gegeben, 
und es wird eine sol che lineare Funktion 

(1) 'li == ao + al Xl + a2 X2 + ... (IL XL + aL + l X t + l + ... + a v Xv 

dieser Argum@nte gesucht, welche der Bedingung des kleinsten Wertes 
del' Summe 

(8) 

wo 

i=n 

S == ~ Pt ('l'i - ltà )2, 
i= l 

lli == (lo + al XI i -t- a2 X2i -t- . . . aL XL i + aL + 1 XL+ li + ... a v Xvi 

UDd 

Pi das Gt"wich t des Vi ist, 

geniigt. Wie bekannt, bekommt die SuÌnme (.~) ihr kleinstes Wert 
wenn die Koeffizienten der Gleichung Cf), die Funktion 'li bestimmt, 
sol che Werte annehmen, welche dem Sistem der Gleichungen. ( 

~ p v == ao ~ p + al ~ P Xl + a~ ~ p Xl! + 
... + aL ~ p XL + aL + l ~ P XL + l + ... + av ~ p Xv , 

~ p 'li XI == ao ~ p XI + al ~ P X/, + a'l! ~ P X 2 Xl + 
... + aL ~ p XL ::rl + aL+ l Il) XL+ l Xl + ... + av I p Xv X( , 
~ p V Xl! == ao I p X 2 -+ al ~ P XI X 2 + al!;E P X 2

2 + 
••• +aL IpXL x~+aL+IIpXL+I x 2 + •.• +av IpxV x2 , 

(A)!' .'. • . . C't' • • • • • • • • • • • • • • • 

I p 't' XL == ao ~ p XL + a t I p XI XL + al! I p X 2 XL + 
••• +aL IpXt 2+ aL + 1 IpXL+l XL + .. . +aVIpXVXL, 
.I p V XL+ 1 == ao I p XL+ l + a'l I p XI XL+I + a2 I p Xl! XL+I + 
... + aL I p XL XL + 1 + aL + I;E P XL + l 2 + ... + av I p Xv XL + I , 

. . . . . . . . . . . 
I p V Xv == ao .I p Xv + a'l I 1f Xl Xv' + a2 I p X;) Xv + 
\ ... + aL I 11 XL XL + aL + 1 I P XL + l Xv -t- ... + av I 11 Xv 2 

geniigen. Zur Aufiosung de~ Sistems dieser Gleiobungen bedienen wir 
uns einem solchen Redllktiònsve'tfahl'en: aus der eraten Gleichung 
dea Sistema bestimmen wir ao und bekommen 

_ .I p v al .I p 001 . a2 I p 002 

ao - .I p - I p - .I p - ... 

setzen wir diesen Ausdruck fiir ao in die Gleichung (J) ein, so werden 
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wir haben 

Cf,) 

+ ( .I P XL ) + ( .I P Xt+ 1) 
•• , aL XL - .I p at + 1 XL + 1 - .I p + ... 

+ (. ~pa;lI) , 
. . . ali Xv - .I p , 

die Summe (S) kann dabei mit der ihl' identisohen Bumme 

i = n [( .I p 'V) ( I P V)] 2 

S == .I Pi . Vi - -- - u. - -- , 
i=l. Zp Ip 

dargestellt werden. Mit Einfiihrung del' Bezeichnungen 

(u, ) 
.Ip'V 1 

v-- ==v .I 1) , 

,Ipv 1 
u----:=u, 

~p 

die Gleichung Cf,) und die Summe (8,) konnen 80 wie folgt libero 
geschrieben sein: 

1 e Reduktionsstute: 

(f/) 

(S,') 

1 l l l l l 

1t == a, x, + al X 2 +, .. + aL Xt + a, + l Xt+ l +. , . + av X.", 

i=n l l 

8== ~ Pi (Vi - Ui )2, 
i =1 

Die Summe (8/), die mit der Summe (8) identisch ist, gleichzeitig 
mit der letzten ihr kleinstes Wel't bekommt, wofiir gleichzeitig mit 
dem Sistem der GJeichungen (A) auch das Sistem der Gleichungen 
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l 1 1 I l 

~ P V XI == al ~ P XI + a 2 I 1) X 2 XI + 
t 1 1 1 l 1 

••• +at ~PXL Xl +aL+l ~l)XL+l x l -+·· .+avIpxvxn 
1 1 l I 1 

~ P V X2 == al ~ 11 XI X2 + a 2 ~ P X/ + 
1 l l l 1 l · .. + (h ~ P XL X 2 + aL + 1 ~ P XL + 1 X~ + ... + av I p Xv X 2 , · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I 1 1 l 1 1 

(A.) 
~ P v Xt == a'l ~ P Xl XL + a2 ~ P X 2 XL + 

1 1 1 1 1 · .. + aL ~ 1) Xt 2 + aL + I ~ P XL + I XL + ... + av ~ ]l Xv Xt , 
1 1 1 l l 1 

~pv Xt+l ==a l ~PXI XL+l +a 2 ~PX2XL+l+ 
1 1 1 I I 

· .. + aL ~ p XL XL + l + lh + l ~ P XL + I 2 + ... + av ;E 1) Xv Xt + I. 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
1 1 1 1 l 1 

~ P v Xv == al ~ P XI X + a2 ~ P X 2 XII + 
1 l 1 1 1 

• •• aL ~ p Xt XII + aL + 1 ~ P XL + 1 XII + ... + av ~ p Xv 2, 

welchem die Koeffizienten der Gleichung (fl '), d. i., mit Ausnahme 
von ao' die Koeffizienten der Gleichung (l) geniigen, existiereu museo 
Mit Fortsetzung der Reduktion bekommen wir folgerichtig: 

1 l I 1 

~ P 'V XI a2 ~ P X 2 Xl 
al == l - 1 

~pX/ ~px/ 
1 l 

aL + I .I P XL + 1 X l 
1 

I 1) X l
2 

I 1 

aL I p XL Xi 
I 

~px/ 

1 l 

a,v.I p Xv mI 
l 

~1)3;12 
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6der, - mit Einfiibrung der Bezeicbllllngen 

1 1 
l 1 ~p'v:r 2 

'V - Xi 1 I = V, 

IpX I
2 

l 1 
l I. ~ P 'V XI _ 2 
lt . Xi l -11, 

I pXi
2 

1 l l 1 
l ~ P X 2 X. _ 2. 1. l ~ P Xt X. _ 2 • 

X 2 - X. I - X\! , ••• XL - Xi 1 - X~ , 

.zpX1
2 ZpX/ 

1 l l 1 
1 l ~ P Xt + 1 X I _ 2 • 1 1 ~ P Xv X. 

XL + I - X. 1 - XL + 1 , ••• Xv - X. I 

2 

Xv, -

ZpX j

2 ZpX. 2 

26 Red'uktionsstufe: 

2 2 2 2 2 

(f/) U = a2 X 2 + ... + aL XL + aL+ l XL+ 1 + ... + av XII ; 

L e Red'UkNonsstufe : 

L t L L 

'U == aL XL + aL + 1 XL + l + ... T av Xv 

(S'L) 
L )2 

Ui ; 

tL L t L t L 

IpVXL ::=aL ~PXL 2+ aL +1 .zPXL+I XL + . .. +avZpXvXt, 
tL L L t t L 

(AL) I p 'V XL + l == at ~ p XL XL + 1 -r- aL + I I P XL + l 2 + ... + av ~ p Xv XL + 1 . . . . . . . . . . . . . . 
LL L L L L L 

.I p v Xv = aL .z 11 XL Xv + a.,+ 1 I P XL+ 1 Xv + ... + av .I p Xv 2 ; 

L t 

I p 'V XL 
(h ==---- _. aL+l 

L L 

Il' .:t'L + 1 XL 

t L 

.z 1) Xv XL 
- ••• -(lll----

L 

.x p X~ 2 
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" 'lt-X" 

_ ' == n [( t L ~ P ~ ~t ) ( " '~ II ;~, )I (S,+d S- i~lPi 'Vi -Xli ". - 'lI, -X"i " " , 

~ P X" 2 ~ 1) XL :2 

oder, - mit Einfiihrnng der Bezeicbnungen 

L " .. " ~ PVXL ,,+ l 
V-X, == V , 

" ~px" 
2 

.. t 
.. .. .E p V XL t+ l 
tt - X" 

" 
== u , 

~PXL 
2 

t " , l. ~ PXt+l XL t+ 1 

X'+l -X, " == Xt+l ; 

~pXt 
2 

t t .. t ~ P Xv XL '+1 
••• X" -X, , == Xv, --

~pXt 
s 

L + 1· Red·uktionsstuje: 

"+1 '+1 '+1 
le == a, + 1 X, + 1 + ... + av xv; 

v· R~duktion~stuje: 

v v 
U == av xv; 

(S'v) 



9 

Il Il 1/ 

~ P V XI/ == ((·v ~ P Xv 2 ; 

v V 

av == ~pvx., V 
~l}XII 2 

Il Il 
V Il ~pVXv 
U - XI/ 

1/ ==0; 
~pXV 

2 

( 

1/ Il )" i=n V V ~PVXII 
== .~ Pi Vi - X,i 1/ , 

1=1 ~PXII 2 

odar endIich, - mit Einfiihrllng der Bezeichnungell 

Il V 

1/ 1/ ~PVXII 1/+1 
V - Xv 1/ == V , 

~ pxv 2 

V V 
Il 1/ ~ P V Xv v+l 
li. - Xv V == U , --

~pX1/2 

v + le (und letzte) Red'ltktionsstufe: 

v+l 
lt == O ; 

i = n (" + l V + l) 2 i = n Il + 1 2 

S = ~ Pi Vi - Uj == ~ Pi V, • 
;=1 i= l 

2. Fiihren wir noch folgende Bezeichnungen ein: 



lO 

L L L L 

~ P XL + l XL L I p X" XL t 
----t - ==X'+I;O.o t ==X,,; 
~ p XL 2 ~ P XL Z 

v-t v-l v-l II-I 

~ P V Xv - 1 _v V ~ 
v-t -, 

~ 1J Xv Xv -1 
v-l 

~ p X v-/ ~ P XII-l~ 
v v 

. p ~XlI == V; 
~pXv 2 

Mit Hilfe diesel' Bezeiohnungen konnen die Gleichungen (et), (~), (y) 
wie folgt iibergeschrieben sei n : 

(a) 
t 

v-V==v; 
l l l 2 
V- VXI =='l'; 

L L L L+l 
V - V XL == V ; 

v-I v-l ,,-1 v 
V - V Xv - 1 == V ; 

v v " 11+ 1 
v -- V XII == V ; 

(,) 
------------------------.... ------

t 

'll- V == U; 
1 t 1 2 

U - 17 Xl == 'lt ; 

L L L L+ t 
lt - VXL == U; 

v-I v--l v-I v 
U ._.- V Xv - l == U ; 

v ,v li 

'u-VxlI==O; 

1 l ' 1 1 1 

Xl - Xl == Xl; X 2 - X 2 == X 2 ; o .. XL - XL ==XL ; XL+l - XL+l==X'+ti o.· XII - XII ==Xv ; 
l Il 2 l Il 2 l 1 1 2 1 Il 2 

X: -X2 X I ==X~;o •• XL -XL Xl ==X, ;Xt+l -XL+ 1 Xl ==XL+I ; .o.xlI-XvX. ==Xv ; 

l L t L+l t L L '+1 

XL + 1 - XL + 1 XL == X, + l ; o •• Xv - X lI XL == XII 

v-l v-l v-t v 

Xv - XV' XII - J == Xv 
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Addieren wir die Zeilen der Vertikalen (a) und (B), so erbalten wir : 

l 1 t t v-l v-l v v 11+1 
V - V - V XI - ••• - V XL - ••• - V Xv - l - V Xv == t' ; 

~ 

1 l L L v-l v-t v v 
'Il - V-V XI - ••• - V XL - ••• -- V Xv -1 - V Xv == 0, 

oder 
v-l 

(E) V - u == v ; 
l 1 L L v-l v - l v v 

(F) u==V+Vx.+ ... +VXL+ ... + V XV-l+VXv 

addieren wir jetzt die Zeilen der Vertikalen (y), so erhalten wir (unter 
entsprechenden Obertragungen der Glieder der Summengleichungen) : 

(G) 

1 

XI ==XI +X; 
l 1 2 

Xl! == X 2 + Xa XI + XI ; 

1 1 2 2 L 

Xt == Xt + XL XI + XL X 2 + ... + XL ; 

l l 2 2 L L L+l 

XL+l ==XL+ 1 +XL+ 1 XI +XL+ 1 X 2 +",+Xl+ 1 XL + XL+l; 

das Sistem der Gleichungen der lineare n Transformation, welche die 
Form (f) der Funktion u in die Form (Il) iiberfiihrt. Das Sistem der 
Gleichullgen der umgekehrten Transformation, die (J?) in (fl iiberfiihrt, 
lautet dann wie folgt: 

1 1 

X==X +Xd 
222 
X 2 == X + XI XI + X 2 ; 

L L L L 

(G-t ) Xt ==X+XI X I +X2 X2 + ... +Xl; 

L+l L+l L+t L+l l+l 
Xt+l == X + XI XI + Xax2 + ... + Xt XL +Xt+l 

v v v v V 1/ 

X == X + XI XI -f- X 2 X 2 + ... + Xl XL + Xt+l Xt+l + ... +Xv . 

dabei aind die Grossen X mit den Gro8sen X mittels Beziehungen 
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l X+ XI ==0; 
2 l 2 2 

XI +X2 == O; X+ XI X. +X2 =0; 

L t-l L L L-2 t-2 t 

XL+1 + XL == O; XL-2 -+ Xt-I XL- 1 + Xl == O; ••. X + 
L L 

+ XI XI + X2 X 2 + ... + XL == O; 
t+l L L+\ t+l t-I t-l L+I 
XL +Xt+l == O; Xt+l + XL X t + XL+ 1 == O; ••• XI + 

L+I l L+I l l L+l L+l 
(H) + X~X2+X3X;;+ ... +XL+1 ==0; X + XI XI + 

l+l + X 2 X 2 + ... + X t + I == O; 

v v-l v Il 11-2 v-2 Il 

Xv - 1 + Xv = O; Xv - 2 + Xv - 1 .xv - l + Xv == O; ••• Xv - t + 
V v-t v-t + Xv - t + 1 Xv - l + I + Xv - L + 2 Xv - L + 2 + ... c+ 

v-t v v v-t-I v v-t-I 
+XV==O;Xv-t+I+Xv-t Xv-l+Xv-t+l Xv-t+I+'" 
v-L-l v v v v v 

+ Xv ==0; ... X +XI XI + XlI X2 + ... Xt X t + Xl+IXt+I+ .•. 
+X" == O; 

verkniipft. 

Dem Ùbergange von Argumenten XL zu Argumenten Xl , welcher 
das Inhalt der Transformation der Fllnktion 1t nach Gleichungen (G) 
bildet, geht auch der Obergang von Koeffizienten al zu Koeffizienten 

L 

V parallel. Die entsprechende Transformation, wÌe es Ieicht zu ftnden 
Ìst, wird mit dem Sistem der Gleichungen 

( l 1 2 _2 L t L + 1 ,+ l v v 

\

' ao == V + X V + X V +." . + X V + X V + ... + X V; 
1 2 2 L t L+l t+1 v v 

al == V + XI V + ... + XI V + XI V + ... + XI V; 

(I) ". t L;~ t'+l" ." v V 

~
\ aL == V + Xt V + . " . + Xt T'; 

t+l v 

: ~'~I o o,V:-: o o.+oX,~ I a. ; 

\ av == V, 

dargestellt; die umgekehrte Transformatioft lautet dann wie folgt: 
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\

1 v == ao + XI al + Xz(tjl + ... + XL (tL + X t + l (t~+l + ... + .. :iv ((v; 
1 J l 1 J 

V == a l + X 2 a2 + ... + XL aL + X~ + 1 al+ l + ... + Xv av ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~ L t "-

(1.)/ Y == aL + X t + l ((L+ l + ... + Xv ali; 
L+l t+l 
V== aL+l+'" +- Xv av ; 

. . . . . . . . 
v 

", V == av • 

Erhoben wir jede der Gleichungen (u) in die zweite Potenz, muI· 
tiplizieren die gewonnene mit p und summil'en sie nach den Werte 
der eingeg8ngenen Veranderlichen, so bekommen wir: 

l 
Ip'V1==Ipv'J- 2V~pV+y2~p; 

2 t 1 Il 1 J 
I P t,2 == I l' v 2 2 V ..E 1J V XI + V2 P x:!; 

. . . . . , .. 
L+l 1 I L L t ~ 

.E l' '11
2 == .E P v 2 

--- 2 V I p V XL + V 2 .E P XL Z ; 

v v-l v-l v-lv-l v-l v-l 
I II v 2 = ~ P v il

_ 2 V I p 'IJ Xv - 1 + V 2 I P X~ Il - l ; 
v+l v v v v v Il V 

S == .E 1) v~ == I l' v 2
__ 2 V I p V I p v Xv - t- V2 ~-. P Xv 2; 

1 t v-l Il 

wegen den Werte V, V, ... Y, ... V, V, die uns die erste Kolonne 
del' Definitionsgleichungen (L) zeigt, gehen aber die obengescbriebene 
in

c 

die Gleichungen: 
l 

I p V 2 == I 1) v 2 - V 2 I P ; 
2 l l J 

I pv 2 == ~ P 'l,2 - }Ti ~ P X I
2 

; 

v v-l II-l 11-1 

.E P v 2 =.E p v~ - y 2 I P x 2
V - l ; 

v+l Il v v 
S = .E p v ~ == I P v 2 

- y2 .E P (Vv 2 

libero Summiren wir diese, so 61'halten wir: 

v+1 l l 
(Ii) S ==.E P vll ==.E P v 2 

- y2 ~ P - V 2 ..E P x/' - ... 
t t v-l v-l v v 

- V ~ p x2
t -... I y2 ~ P X2 V _ l -' V 2 ~ P x~ t. 



14 

Die Transformation, "elche' die Form (8) - der quadratischen (be
ziiglich der Veranderlichen a L) Funktion S - in die kan,onische 
Form (K) iiberfiihrt, ist dieselbe Transformation (I), we]ohe die Form 
(f) - der linearen (beziiglich dieser Veranderlichen aL) Funktion 
1t - in die Form (F) iiberfiihrt. Der Form (F) der Interpolations
funktion 'lt eignen wir deswegen den gleichen Namen: die lcanoni
sche Form. 

3. Die Gleichungen (y) konnen mittels einer einzigen Formel dar
gestellt werden: 

L L L L+l 

XL + fI - XL + f.t X, = X, + ~ , 
wo 

L == 0,1,2, ... v- 1; Il == 1, 2, .•. '\' - t, 

und, im Falle \. == O, 
o o 
xf.t == X~t; X o == 1 

angenommen ist. - I. Multiplizieren wir die Formel mit jJ X. und 
t t+t 

summieren sie nach den Wel'te jii , XL + f.t i, XL i, Xl + f.t i Ci == 1, 2, .. . n) 
[ L t+l 

ibrer Veranderlichell p, XL +·11 , XL , XL + J.t, so bekommen wir 

L L t L+l l 

~ P XL + f.t X,. -- X t + Il· .I P XL 2 .:E P XL + ~L XL ; 

nach der Deflnition (s. die Gleichungen (L)) ist aber 

l 

"Y1 + J.t == .~ :e~l t_~~~_ 
L 

..E p Xl 2 

wofiir die linke, also auoh die l'e~hte Seite der obengesohriebenen 
Gleichung identisch zu O wird: 

t+ 1 L 

..E p :Xt + f.t XL == O, 

und, speziell, i'm Falle f.l == 1, 

t+ 1 l 

~ P Xl + 1 Xl == O. 

II. Setzen wir jetzt \. + X, wo 

x = 1, 2, ... 

ist, statt t in unsere Formel ein, multiplizieren die 80 gewonnene 
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Formel 

t+X t+x t+x t+,,+1 
XL + X + It - XL + X + ~t XL + X == XI + X + ~l 

l 

mit p re" und summieren sie nach den Werte ihrer Ver~tnderlichen, so 
bekommen wi l' : 

L+X L L+X L+X t l+x+l 

.E p X" + X + f-t ~:L -- XL + X + ~t ~ P XL + X a:L ==.:E 11 XL + X + ~l reL • 

Lassen wir zu, dass - fiir einem gegebenen Wert 

%:=% 

allB del' Reihe 1, 2, ... deren - die, identische mit 

L +X t 

;E P XL + ;:e + ~L reL == O 

fiir (He 'Verte ~ - 2, 3, ... , Gleichung 

L+X 

.I p reL + x-l + It x~ _== O 

und die aus diesel', fiir ~ == 1, entstehende Gleichung 

t + ~ ~ 
;E 1) a't + -; ret == O 

gelten, so giJt auch, fiir die Werte ~ == 1, 2, 3, ... , cHe GJeichung 

Io+X+1t L 

~ P rei + X-+ f-t XL == O 

und speziell, im Falle ~t == 1, die GJeicbung 

L+x+l L 
~ 11 XL + ;( + 1 XL == O. 

III. Àus I und II folgt aber, dass anelI iiberhaupt fiir die Werte 

% == 1, 2, •.• 

die Gleichung 

L+X 
(M) ~ P XL + x-l + !-t re .. == O 

gilt und spezie li, im Fal1e !-A. == l, die Gleichung 

L+X L 

.E 'P x" + k XL == O. 

L 

Dia Koeffizienten V del' kanonischeu Form (F) der Interpolations 



16 

- funktion u geniigen dem Sistem der N ormalgleichungen 

(B) ~ p v x~ == ~ V;E P X,," ro~ ,L == O, 1, 2, .•. 'V) (*); " À.=V(,," """) 
À.=O 

es zeigt sich doch als die gerade Folge dem, das die Summe 

i=n 
S == ~ pi (Vi - U, )2 

i= 1 

der Quadrate der Abweichungen der Werte der Funktion u von der 
Werte der Funktion v ein Minimum ist. Nach der so eben bewiesener 
Gleichung (MJ gilt fiir jedes A =F L die Gleichung 

wordr das Sistem der Gleichungen (B) sich wie folgt itberscbreiben 
Iasat: 

~ ~ t 

(Bi) ~ P V x~ == V .;E P X~ 2 **) , (L == 0, 1, 2, ••• 'V). 

Das Gewicht P t des Koeffizien~en Kt der lineare n Interpolationa-
~=-v 

funktion 1. l. == .z Kt XL , wie es aus der Theorie der Methode der ,=. 
kIeinsten Quadrate bekannt ist, wird nach der Formei 

bestimmt, wo ~ die Determinante dea Sistem der Normalgleichungen, 
dem die Koefllzieuten K~ genligen, l1:nd ~L. L die Unterdeterminante, 
welche durch ausstreichen der -L' n Zeile und L'" Kolonne aua ~ her
vorkommt. Wenden wir diese Formei auf die kanonische Form (K) 
der Interpolationsfunktion li, daa ist, auf das Sistem der Gleichungen 
(BI), 80 ftnden wir 

L ~ 

(O) das Gewicht des Koelfizienten V gleich ~ p ro~ 2, 

worauf wir auch den Ausdruck 

o 
(*) E. iet V == P' angenommen. 
(**) Und 80mit der ersten Kolonne der Deftnitiousgleiohungeu (L) zusammenfillt. 
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(D) des mittleren qUtulraHschen Fehle1' cles Koeffizienten 

hinschreiben konnen. 
4. Die Gleichungen (y) konnen mit einer einzigen Formel dal'

gestellt seiu: 

wo 

À=t À À 

Xl == I X~ XIl' 
À=O 

L == 1, 2, ... v 

und fiir À == O, A == L, respekti ve, 

o ~ 

Xt == Xt ; X t == 1. 

t -+ Il 
Multiplizieren wir t1ie Forme] mit p :,rt 1- ~t , wo p, irgend eine der 
ZahIen der Reihe 1, 2, ... v-\, ist, und snmmierell sic naeh dt'Il 
Werte ihrer Veranderlichen, so habeu wir: 

t-+Il A=~À À t+1l 
2: P X~ XL + ~t == 2: XL I 11 XA XL -+ Il ; 

A=O 

weil aber 

À (== O, 1, 2, . . . l) =F L -t- ~ L 

ist so ist, llach del' Gleichung (llI,), 

A L -+ Il 
2: 1! XÀ Xt + ~t == O 

uud somit auch 

L;- Il 
(J..-;\r) , O ( ') 1 n ....:; ]l ~\ x~ -+ !-t == , == \, 0, 1, "'", ... V -- ; I" == 1, 2, .•. V - L). 

"'Vie die Gleiclmngen (G), so konnen auch die Gleichnngen (G*) mit 
einer einzigen Formel, namlich mit, 

wo 

Mat1'on - VoI. VI. D. S-4. 

~ ì.= t t 

x~ == 2: XA:n, 
ì.= o 

L == 1, 2, ... v 
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und fiir A == 0, ),. == I" reapektive, 
L L 

Xo == X; X~ == 1, 

dal'gl'stellt sein. Dic Gru'llclc-igcnschaft dc-t mit diesel' Formel gege-
L 

benen linearen Funktionen x~ tlcr VeriinderUchen ah i~t in dM' soeben 
bewiesener Gleicllung (N) ausgedriickt (-): denn diese Gleichung (N), 
was llicht schwer zu sehen ist, mit del' Gesamtbeit der Beziebungen 
(H), welcbe die Koeffizienten X del' Gleicbungen (G-) mit den Koeftl· 
zienten ... 1" der Gleichungen (G) verbinden, identisch iat. 

5. Zusarnnwnhang mU dem klassi,lwhen Algorithmus VOJl K. F. 
GAUSS. - Die Normalgleicbungen del' Sisteme (A~ + d, mit (A I) 
beginnend, konnen mittels einer einzigen Forme-l dargestellt werdell : 

~+1 ~+1 A=V--L ~+1 t+1 
Il) v m~ + A == I a t + À I p m~ + 1 {1J, + A , 

1..=1 

wo 

l == 0, 1, 2, ... v - 1; x, A == 1, 2, ..• v - l 

- iet.. Setzen wir uns VOI' -, mittels del' Formel fiil' die Gleiehullgen 
(y) (s. p. 3), den Koeffizient bei dem Unbekannten U: + A dieser Nor
malgleichungen, das ist, del!.. Ausdrnck 

~+1 t+1 
I p m: + x mL + ")..-

umbilden. Die Umbildung durchfiihrend, haben wir, indem wiI' noch 
die Gleichung (M) berucksichtigen: 

~+l ~+1 (~ ~ ~ )t+x 
I 11 x, + x mt + À == I p x~ + x - Xl + 'K m, _ x, + A == 

~ +.1 L ~ L + l t ~ + 1 
== ~ p Xl + 'K X, + }..- Xl + 'K I p x x~ + A == I p m~ + 'K x~ + ì.== 

t t l L L 

== I 11 XL + k XL + ì. - X t + ì. I p Xt + k XL • 

Definieren wh jetzt :' 

i ~ ~ I 
I [p Xo XL • ;rr] == 2: ]l mo m't , 

(*) Dia Gieicllllllg (..cV) kallll audl wie folgt gescllrieben sein: 

~+ p-
~ptPt xt+ft=O, 

. wo tP t eine willkiir1i('he lineare Fuuktiou der l Vedinderlichell X., X~, ., • X; ist. 

/ 
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80 konnen wir die eben gewonnene Gleichung 

t+l. t+l t l 

(P) ~ P reL + k ret + ,,== ~ i J reL + k ah + À -

t t L t L '-

- XL + ,,;E preL + kreL ==;E preL + kXL + À--
L L 

.I 1J XL + "XL L t ----'---- .I p reL + k XL 
L 

;E PXL 2 

wie folgt iiberschreiben: 

(P') [p XL + k mL + ì .. • t -t- 1] == [p ret + k XL + ì .. . t] --
[p reL + "reL • t] [11 XL + k ret • t] . 

[p reL Xt • d 

19 

Das ist aber gerade die Gleichung, derer die Gaussiscben Kla.mmer
symbole geniigen. Somit sind auch die Normalgleichnngen (AL + 1) 

nichts anderes, als die Gleichungen der L -1- 16n Reduktionsstufe des 
Gaussischen Reduktionsvel'fahren. 

6; BeJenken wir den rekurrenten charakter del' Sisteme del' Glei
chungen (L), (a), (f)), (y), so iiberzeugen wir uns leicht, dass fiiI' den 
ÙlJergang - von der linearen Funktion U (xI) X

2
, ••• Xv ) del' v Argu

mente (welche Funktionu, mit Bedingung dea kleinsten Werte del' 
Summe (8), die Funktion v darstellt) zu del' linearen Funktion u 
(m., m2 , ••• xv, Xv+l) der v + 1 Argumente - zu derre chten Feite 
des gefundenen kanonischen Ausdruckes (F) del' Interpolationsfunktion 

v+ 1 v+l . 
u einen neuen GUed V rev+ l zuschreiben hinreichend ist. Hiel'aus 
folg't aber, dass die Losung del' al1gemeinen Aufgabe des Interpolie
rens nach der Methode del' kleinsten Quadrate sich zu d.em A UffilH.143ll 
del' Reihe 

Il 22 L L vv 
(R)V + V re f + V re2 + ... + V XL + ... + V Xv + ... ,-
die die Eigenschaft hat: mittels der Summe ihrer v + 1 ersten Glieder 
die Funktion v, die interpoliert wird, annahernd (mit Erfiillung del' 
Forderung del' kleinsten Quadrate) darstellen, - zusammenfiihrt. Die 
vòn P. L. TSCHEBYSCHEW, bei del' Losung del' Aufgnbe der parubo
lischen Interpolation, aufgestellte Reihe mit gleicher Eigenschatt ist 
ein spezieller Fall der Reihe (R). 

Zmfi Schlusse bemerken wir, dass unsere Formeln, wie im FHlle, 
wenn die Argumente rep x 2 , ••• mv alle unabhangige Veranderlichen 
sinò, so auch im Falle, wenn cinige unter ihnen welcheine Funk· 
tionen der anderen sincl (zum Beispiel, im Falle von TSCHEBYSCHEW, 

wenn re, == mL ist), gelten. 



2. Der Zaltlenbei8piel. 
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1
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C<I 

Il 

..". 
00 
t-" 
:'I .., o' 

o 
.;;;;.-

ll:) .... ,-.. 
o 

g 
o 

± ~ I " 
H I ~ I -~ I 
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6
----

========================i====~~:~=========================1 
v = ~ v = 50,34 = 2,51 7 ; 

t, 20 

l 
~ t':! = ~ v:J --o. V3 n = 127,8,1_ 92 ---

-- 426,70 ·\8 = 1,13 ;;.1 ; 

XI = ~1~-'- = ~!2~~ = 3.n8 75; 

1 l 

f-- ~~~ +3,6265 - + 02576' 
- 1 - 14,1572 - , , 

~X/ 
2 l 1 l 

~V~=~l,2-- Vl~XI2=1,133~ - O,9285=O,20~9j 

------------_._----_._~ .. _- -'-. ----~._-----------------------_.----

Vie Interpolatio]ll<gleichlmg: IL = a" ; 

a(l = J7 == 2,51 7 ; 

al + al • Die Inte1'polatiollsgteichung: 'U = ao + 16 X I = ali X ' 
a 1 _ al 
1~ = V = 0,25 iii oder al = 2,06 I ; ao = V -- XI T(f . 

= 2,517 - 0,6407 = 1,87 6:; ; 
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a, = V = -- 0,058-1,' --'-- c= V - X., a., = 0,25 til -- 0,ù6 3i = 0,192. oder al = 1,92.1 ; • 10" " 

a\) = V - Xi :b-- X 2 a2 = 2517 - 0,5H ~o -- 0,2017 = 2,121i7 ; 
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§ 2. Das Scheuta des AlgorU'mus und der Zahlenbeispiel. 
1. Die Ordnung und das Inhalt der A.usrechnungen sind aus 

dem Schema ersichtlich. Anch weist das Schema das im gewissen 
Sinne cyzlisches Vèrhalten del' Ausrecbnungen (S. Numeration unten 

del' Schema,). 1m Falle del' gleichen Gewichte (PI == P2 == ... == pn == 
1) vereinfacltt sich natlirlich das Schema, indem die Zahl sei nel' 
Rubriken sich etwas vermindert.. 

2. In dem Beispiel die Werte del' zur Interpolation stehender 
l?nnction v sind die jahrliche Mittèlwerte del' Preise (in Rubeln à 
Pu(l) des Zuckers mitten in Rnssland in die Zwischenzeit (~er J ahre 
18QJ

/ 95 - 19 1
:;/14; die Werte del' unabhangigen Veranderliche x sind 

die jahrliche Mittelwerte del' Arbeitsleitung (in Puden Zuckers auf 
ein Arbeitstag auf den russischen Riibenzuckerfabriken in diesel be 
Zwischenzeit. Fur die Interpolationsfunktion ist angenommen 

'lt == ((o + ~ X 

nnd, in .A.uslechnungen, 

somit 

((. I 
II == (to + lo XI -r ((~ x é 

gesetzt.. - Vergleichen wir die mittleren qnadratischen Felller, mit 
denen die Interpolationsgleichungen 

a a. 
'lt == ((o; U = ((o + __ 1_- ; U == ((o -+- -- +- ((~ x 

w w 

die Funktion t:, die interpoliert wird, darstellen, so finden wir nach 
den Snmmen del' Qnadrate del' Abweichungen respektive: 

l 
/ 1 V/--_·- l /--2- l / ----

/ __ .2~:J~ == 1,1334 == 0,2442; / __ ~~~_ =-= / _~!20 9 
'Il ~- 1 19 ']l - 2 18 

0,10 67 ; 

. v:~~~~- = V ~;~F = 0,1085 ; 

und auf solche Art seben wir, das unter den drei aufgeschriebenen 
Gleichungen am besten (mi t kleinstem qnadratischen Fehler) die 
Fun~tion, die interpoliert wird, die Gleichung 

u =-= ((o + 
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1 2 
darstelI~. --- Fiir die Koeffizienten V, V, V del' kanonisehen Inter-
polatiollsgleiehung 

alI 2 2 

li (== ao + ai -t- (t2 x) == V + V Xl + V x~ '--

bekommen wir: 

rler mUtlere qUlUl ratisu7l'e 11ehler V == 

.- -II 2: ~~ .' - 'II 0,'2003 
- , . n - , == 0,030 ; 

, (n-3) 17.20 
l 

der mittlere quallTatisclte Fehle'f V == 

1
/- -~~~' 1" 1/ 0,200} 

== / -(Il - 3): .:E Xi" == / 17.14,1572 == 0,036 ; 

2 
cler mittlere qllatlratùwhe Fehler V == 

== l<~~]~)-~" ~.' = li ___ o,2003 __ == ° 115 • 
.. - '17.1,3490 " 

vergleichen wir diese Werte 

0,030 ; 0,036 ; 0,115 

1 
del' mittleren q uadratiseben Fehler der Koeffizientell Y , V, 
dell Werten 

2,517 ; 0,2561 ; - - 0,0584 

1 

2 
Y mit 

del' Koeffizienten selbst, so sehell wir, dass in V und V die zweiten 
2 

Ziffern hinter Komma zweifelhaft sind; in V sehon aber die erste 
2 

Ziffer hinter Komma zweifelhaft ist. Somit soll V == ° gesetzt, also 
(t 

wieder zu der Interpolationsgleiohung lt == (f o + ---L gekommen sein. 
x 



Jj-'ELIX BURKHARDT. 

Beitrage zur Statistik der Mortalitatsunterschiede 
zwischen den beiden Geschlechtern. 

l. Vorbet'ycwhtu'llgen. 1m «Bulletin de l'Institut international 
de statistique>r Bd. 20 II S. 413 entwickelt A. A. r(1soHUPJ{OFF in 
der bekannten Arbeit Znr Frage des sinkendtm I{nabenuberschusses 
Ulltet" den ehelicll GeboreJ,len den funktionalen Zusammenbang zwiscben 
dem Sexualverhaltnis (Sex.-Verh.) bei der Konzeption, dem Sex.· Verbo 
der FehJgeborenen und dem Sex.-Verb. del' Geborenen, sowie der 
Fehlgeburtenquote. Bezeichnen wir das Sex.-Verh. bei del' Konzep
tiOll (Quotient aus der Zahl del' konzipiertell manulichen Foten und 
del' Zahi der' konzipierten weiblichen Foten) mit p, weiter das ent
sprechende Sex.-Verh. bei den Fehlgeborenen mit q und das bei den 
Geborenen rnit 1', sowie die Fehlgeburtenquote (1) (Quotient aus del' 
Zahl del' Fehlgeburten untI der Zahl del' Konzeptionell, aus denen die 
FehIgeburten stammen) mit a, so erg'ibt sich die folgende Beziehung: 

_ a q (p + 1) - P (q + 1) 
r -- ---=---'----

a (p +1) - (q + 1) 

Diese Beziehung Hi,sst rein formaI erkennen, dasa sich das Sex,-Verh. 
del' Geborenen nach del' Knabenseite bin verschiebt, wenn die Felll 
geburtenquote zuruckgeht und die beiden Sex.-Verh. 11 nnd q kon
stant bleiben. Mari differellziert zu- diesem Zwecke die reehte Seite 
nach H, wobei man nach einigen Umformungen erhii.lt: 

dr (p+1)(q+l)(q-p) 
da ra (p + 1) -- (q + 1)] 2 

Hierùei bedeutet du die Veranderung del' Fehlgeburtenquote (,( in 

(1) Gehen z. B. aus 100 Konzeptionen 10 Fehlgeburten hervor, dann ist die 
FehIgebnrtenquote CJ. gleioh 0,1. 
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del' 'Zeit dt, und entsprechend bedeutet dr die Veranderung dea 
Sex.-Verh. r·· der Geborenen in del' gleichell Zeit di. Da das Sex.- Verbo 
q del' Fehlgeborellen nach den vorliegenden Fehlgebnrt~sta.tistiken 

grosser ist als das Sex.-Verh, p del' Konzeptionen, so folgt, dass 

l D 'J!C 'I t' t cl r t" H' ~ ( er lllerentIa quo len d a nega IV 1St. leraus .lolgt weiter, dass, 

wenn da negati V ist (d, h. wenn die Fehlgeburtenquote a zurtickgeht), 
dr dann positiv ist (d. h, das Sex.-Verhaltnis r del' Geborenen steigt). 
Zu der Voranssetzung del' Konstanz von p und q ist noch zu bemer
ken, dass nach Ansatz del' Konstanz von p die Konstanz von q 
aquivalent ist mit der Voranssetzung, dasa die prozentuale Verano 
derung der FehIgeburtenquote bei beiden Geschlechtern die gleiche ist, 

2. Verschieb'lJ/ltg des Sexualve'rhiiltnisses wahl'tnd des Krieges. a) Theo

r 'e von WURZE URdER. - Auf die Tatsache, dass bei konstantem p 

und q jeder Rtickgang del' Fehlgeburtenquote naturgemass eine Vero 
sehiebung des Sexual v('rbaltnisses nach del' Knabenseite hin be
wil'kt, griindet bekanntlich WURZBUI~GER (l) seine ErkIarung fiir die 
Erhohung des relativen Knabeniiberschusses bei del' Geburt in den Jet1-
ten Kriegs-und ersten NachkriegRjaren. El' geht von del' Beobach 
tungstatsaehe alls, dass die in del' ersten Halfte des Krieges 
einsetztmden Massnahmen und Bestrebungen anf den Gebieten <ler 
Mtitterberatung und Kinderftirsorge cinen betrachtlichen RiickgHUg 
der Sauglingssterblicbkeit bewirkten, und zieht hieraus die Schluss
folgerung, dass diese Bestrebnngen, gemeinsam mit der geschJecht
lichen Schonung del' Frau wahrend del' Schwangerschaft infolge 
del' Abwesenheit des Ma~nes, in gleicher Weist\ aueh airien Riickgang 
del' vorgeburtlichen Sterblichkeit zur Folge batten, Da nun jeder 
Rtickgang del' vorgeburtlicben Sterblichkeit eine Erhohung del' Kna
benquote von selbst mit sich bringt, so ergibt sich uuf diese Weise 
eine sehr einleuchtende ErkIal'ung fur den Anstieg dea relativen 
Knabentiberschnsses in den VOlli Kriege betroffenen Landern. 

//1) Theol'ie 'von SAvonnNAN. -- Anf die ~ratRa,clle, dass sich 
beim Rtickg'mg del' Fehlgeburtenbal11igkeit) sofcrn p und q konstant 
bleiben, der relative Knabeniiberschuss bei del' Geburt von selbst 
erhoht, baut auch SARVOGNA.N (2) seine Erklarung auf ftir die Ver
schiebung des Sexualverhaltnisses del' Geborenen nach del.' Knaben
seite in den VOlli Kdege betroffenen Landern. SAVOHGNAN leitet deu 

(1) «Zeitschrift ùe~ Sacbsiseben Statistiscbeu Landesumtes», 1920 21, S, 17. 
(2) « Metron» VoI. I, Nr. 4. 
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Riickgang der Fehlgebul'tenhaufigkeit aus del' Beobachtung her, dass 
in den Kriegsjabren die Intervalle zwischen zwei Geburten wesent 
1ich grosser waren als vor dem Kriegé. Wahrend einer Iangeren Ge
burtenpause kann sich del' miitterliche Organismns vollstandig erho
len von den ADstrengungen del' letztel1 Scbwangerschaft und neigt 
dann nach klinisohen BeobachtuDgen und Studien weniger zu Fehlge
burten. Man erkennt sofort, dass sich die beiden Theorien von 
WURZllURGlnt und SAVOl~GNAN gegenseitig nicht ausschliessen, son
del'n sich erganzen. Beide Forscher nehmen eine Veranderung der 
Sexualproportion bei del' Konzeption nicht an/ 

"I 

c) Zusatzbemerkung. - Nach den in del' Zeitschrift des Saohsi· 
schen Statistischen La.ltdesamles 1924-25 S. 15 veroffentlichten Zahlen 
el'l'eichte der relative Knabeniiberschuss bei der Geburt seinen 
lfohepunkt im al1gemeinen im Jahre 1919, also in dem Jahre, in 
dem die Geburten wieder anfingen zu steigen. In Deutschland und 
im besonderen in Preussen und Bayern frel del' Hohepunkt < des re· 
lativen Knabeniiberschusses auf das Vierteljahr, ja sogar auf den 
Monat genau mit dem Wiederanstieg del' Geburtenzahlen zusammen. 
Vermutlich befanden sich unter den Kindern, die in del' Zeit des 
Geburtenanstiegs geboren wurden, viele, deren Vater kurz vor der 
Zeugung, nach Iangerer gescblechtlicher Ruhepause, in die Heimat 
zuriickgekehrt waren, Nun haben GOHLltJltT und IIENSEN (1) anf 
Grund .der Beobachtung, dass in den polygynen Ehen del' orienta· 
lisohen Volker dic Knabenquote del' Geborenen geringer ist als bei 
der Monogamie, die Hypothese aufgesteIlt, dass die Wahrscheinliclt
keit einer Knabengeburt nach langerer geschlechtlicher Ruhepause 
des Mannes grosser ist als bei starker gescblechtlicher Beanspru 
chung. Nach diesel' Hypotllese erkUirrt sich nun die Verschiebung 
del' Sexualproportion in del' Weise, dass unter den von Kriegsteil
nehmern stammenden Kindern die Knabenquote bei der Konzeption 
iibernormal hoc11 war_ In der Zeit des Wiederanstiegs der Geburtell 
gab es besonders viele Kinder von Kriegsteilnehmern, deshalb hier 
das Maximum der' Knabenquote. Bei den iibrigen geborenen Kindern 
wird bei dieser ErkUirllng keine Anderung des Sexualverhaltnisses 
angenommen. 

Fiir die Richtigkeit der angezogenen Hypothese spricht folgendes: 
I) WlLOKENS (2) st.ellte fest, dass wenig beanspruchte Hengste 

verhaltnismassig vie l mannliche Nachkommen erzeugten. 

(1) «Realenzyklopadie del' gesamten Heilkl1ude », Bd. 22, S. 404. 
(2) « Land wirtsohaftliohes Jahrbuch» 1886, S. 607. 



27 

II) N aeh der saehsisehen «Deek-und Abfohlungsstatistik» 1920 
21 (1) iiberwogen am Anfang del' Deckperiode die Zengungen von 
Hengstfohlen nnd am Ende der Deckperiode die Zeu~ngen von 
Stutefohlen. 

III) Naeh der model'nen Vererbungslehre ist flas mannliehe Ge 
sehleeht inbezug allf die gesehleehtsbestimmende Erbeinheit hetero
zygot und clas weibliehe Geschlecht ltomozygot, woraus folgt, dass 
die Geschleehtsbestimmung lediglieh bei m Manne liegt. 

Abschliessend sei bemerkt, duss die letztere ErkIarung fiir die 
Erhohung des Knabeniiberschnsses bei der Geburt der Theorie von 
WURZBURGER und SAVORGNAN nieht zuwider Hiuft, sondern. sich 
mit ihr verbinden Hisst, indem man annimmt, dass die erwahnten 
Faktoren gleichzeitig nebeneinander gewirkt habeno 

3. Untere Grenze fur die VeJ°sc'hiebung dea Sexual- VerhCiltnisses. -
Die in den Abschnitten 2 a) und 2 b) skizzierten Betraehtungen erwek
ken die Frage, ob aneh dann noch, wenn die riickJaufige Bewegung 
der Fehlgeburtenquote beim mannlichen Gesehleeht relativ geringer 
ist als beim weiblichen, daR Sex.-Verh. bei der Geburt eine Verschie
bung nach der Knabenseite erfahrt. Zur Beantwortung dieser Frage 
konstruieren wir zunachRt den fuuktionalen Zusammenhang zwischen 
dem Sex.·Verh. bei der Konzeption (p) und bei der Geburt (r) und 
zwischen den Fehlgeburtenquoten des mannlichen (u m) und des weib
liohen (uw) Geschlechts. Wir kommen hierbei durch eine einfa
che Uberlegung zu der bereits ,"on LEXlS (2) aufgestellten Beziehung 

l' == P (1 - u m
). Zur Herleitung dieser Beziehung geht man davon 

1- Uw 

aus, dasa das Sex.-Verh. p der Konzeptionen einen Bruch darstellt. 
Multipliziert man die im Zahler stehenden K~~penkonzeptionen mit 
der Wahrscheinlichkeit (l - Um), die ersten 6 Fotalmonate zu iiber
leben, und die im Nenner stehenùen Madchenkonzeptiollen mit der 
entsprechenden Uberlebenswahrscheinlichkeit (1 - u w), so kommt man 
zu einem neuen Quotienten, der sich sofort als das Sex.·Verh. der 
Geborenen erweist .. A.us der obigen Gleichullg fur 1" erhalt man unter 
Konstantsetzung von p sofort die folgende Differentialgleichung 

dr == 1 p. [- d C( m + ~ d u wl . 
-U w p 

(1) Vergl. « Zeitschrift dea Sachs. Statist. Landesamts» 1924-25 S. 18. 
(2) .AbhaniUungen zur 1heorie der Bevotkerunq8-u. Mora18tatiatik. S. 167. 
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Hierin bedeuten d C(m bzw. d UfO wiederum unendlich kleine Vedtn
derungen del' FehIgebllrtenquoten U'In bzw. u.. w • Die Vel'anderungen 
d <1m und d flw sind positiver oder negativer Natur, je nachdem die 
Veranderung einen Zuwachs oder eine A bnahme darstJellt. Driicken 
wir nun die beiden FehIgeburtenquoten flm und flw durch die drei 

G ·· d b' . ti. d q fl (p+l) d roaaen p, q un Cl alla, wo el WIr n en a tn == p (q+ 1) un 

u. (l)-i-l) 
U w == --(q+l) , 

und fiihren wir diese A usdriicke in geeigneter Weise in die oben 
gefundene Differentialgleichung nach Erweitel'ung derselbt'n mit 
U rn U w ein, so erhalten wir die Ileue Differentialgleichung 

p Um 

dr == 1 -U w 

Hierin bedeutet d a m die relative Veranderung del' Fehlgeburten 
(!.m 

quote a In im Zeitelement dt. Steigt die Feblgeburtenquote U m an, 
..- dU rn k du m, dann ist d Um pOSltlV uncI ebenso ---~, und del' Ausdl'uC -,-

U m U m 

stellt danll den relativen Zuwachs der Feblgeburtenquote Um im 
Zeitelement dl dar. Fallt dagegen u. m, dann iat d a m negati v untI 

ebenso --, ulld -- (d. h. del' ubsolute Betrag von -- glbt da m I dami du m ) • 
U m Um ct m 

danll clen relativen Riickgaug del' Feblgeburtenquote C( m ano Das 

Entsprechende gilt von U w und d u. w
• In del' Zeit vor dem Kriege 

a w 

weisen bekanntlieb die Fehlgeburteb.quotell im allgemeinen eine 
r 

riicklaufige Bewegung auf. Der Quotient - stellt sich auf ungefahr 
q 

~'~~ = O) 66 == ~ I 5' Mit Beachtung dea Vorzeichens folgt nun aus , 
del' letztell Differentialgleichung, dasa dI' positiv ist, d. h. dass dali l' 
wachst ullll das Sex.-Verh. der Geborenen sich nach der Knaben 

seite hin verschiebt, wenn I d,,:m I> 'j, I d
u
:

w I, d. b. wenn der 

relative RUckgang del' FehIgeburt,enquote Cf. rn grosser ist ala !lI 5 des 
relativen Riickganges del' Fehlgeburtenq uote u w. Wir haben somit 
folgendes Ergebnis gefunden: Beim Rilckgang der Fehlgebu'rtenhiiu
figkeit verschiebt sioh auoh dann noch das Sexualvel'hiiltnis de» Gebo-
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Irenen zu GUlIsten de't' Knaben, wenn de1' 'relative Riickga,ng der Fehl 
geuut'tenquote beim miinnUchen Ge~chlechf gert'nger ist als beim weibli

chen. Dies gilt jedoch nw' 8olange, ala de1' 1'elatit'e Ruckgang der Fehl 
geburtenquote des mii1~nlich(n Geschle(:hts grosse/' ist als Zwei- Drittel 

des 'relativen Riickganges de)' Peh,zgrb1.lrtenquofe des weibl-ichen Geschlechts. 

4, Riickgang Jet' Totgeburtenquote. - Es entsteht nun die }i'l'age, 
wie sich in WirkIichkeit die l'iickIaufige Bewegung del' vorgebul'tli
chell Sterblichkeit gestaltet hat. Diese Frage Iasst sich nicht fiir 
die gesamte vorgeburtliche Sterblichkeit beantworten, sonderll nur 
fiir die Sterbefalle nach dem 6. Fotalmonat, <1. h. fiir die melde
pflichtigen Falle von Totgeburten, Dass bei diesen in ungefahr 40 o I o 

del' Falle del' Tod wahrend del' Geburt eintritt, diirfte die naehste
henden Untersuchungen nicht beeintrachtigell. 

Die riicklaufige Bewegul1g del' Totgebul'tenquote (== Quotient aus 
del' Zahl del' Totgeborenen und der Geborenen iiberhaupt) lasst sich 
fiir die meisten europaischen Kulturstaaten in der Zeit von 1876 
bis 1913 naherungsweise durch eine Kurve, -wie sie in nebellste 
hender Figur gezeichllet ist, dal'stellen. Die kOllvexe Kriimmung diesel' 
Knrve (VOlli Koordinatenanfang 
aus gesehen) hallgt damit zusam
men, dass die absoi uten Betl'age 
.des Riickganges del' Totgeburten· 
quote im Laufe del' Zeit immer 
geringer wurden. Es liegt nahe, 
d-en zeitlichen VerIauf del' Totge
burtenquote durch eine Exponen
tialkurve analytisch darzustellen. 
Bekanntlich eignen sioh Exponen-

() 
.p 
o g. 
r::I I 
G> 

ofD 

~ 
.o 
~ I I 
.p , I 

t! - ~ I 
,---~,----------' 

tialkurven besonders gut fiir die Darstellung soleher Bewegungen, bei 
d6nen die Bewegullgsrichtung im ganzen sich llieht anùert und die 
relativen Verallderungen in den einzelnen Zeitabschnitten nicht allzu 
stark von einander abweichen, was im allgemeinen auch fiir die Bewe· 
gung der Totgeburtenquote in del' Zeit von 1876 bis 1913 in den 
eUl'opaischen Kulturstaaten zutrifft. Wlr wollell im folgenden del' 
Einfacbheit halber e Kurven verwenden und die Bewegung del' Tot 
gebnrtenquote fiir die beiden Geschlecbter getrennt darstellen, untl 
zwar in der folgenden Gestalt 

A - R(')) (3 - hO d R - 310) J - h"t 
ptn - IJm un IJw - t w (, 

Hierbei bedeutet ~m bzw. ~w die Totgeburtenquote des mannlichen bzw. 
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weiblichen Geschlechts zur Zeit t und ~~) bzw. ~~) den entsprechenden 

vVert zur Zeit t == O (Anfang des Untersuchungszeitraumes). Die 
Grossen h' und h" sind Konstante und kennzeichnen den Grad des re· 
lativen Riickganges der Totgebtutenquote. Wir gehen zunachst so , 
vor, dass wir aus den beiden Kurvengleichungen die Variable t eli
minieren, was wir am einfachsten durch Differenzieren erreichen. Wir 

finden d~~: == h d/
w

w 
, wobei unter h der Quotient ::, zu verstehen 

ist. Aus der Differentialgleichung folgt sofort, dass im Falle h > 1 
der relative Riickgang der Totgebul'tenquote beiID man,nlichen Ge· 
schlecht grosser ist als beim weiblichen, und dass im Falle h < 1 
dus U mgekehrte gilt. Zur Bestimmung von h integrieren wir zu-

nachst die obige Differentialgleichung. Wir erhalten ~: == c, wobei e 
t'w 

die Integrationskonstante bedeutet. Weiter bestimmen wir die beiden 
unbekanten Konstanten h unde nach dem GAuss'schen Prin~ip, indem 
wir eine lineare Beziehung zwischen der Totgeburtenquote ~m und 
deù beiden Unbekannten h und e herstellen, was am einfachsten durch 
die Operation des Logarithmierens geschieht, und sodann die unbe 
knnnten Konstanten h und (] aua- òen statistisch festgestel1ten Totge· 
burtenquoten ~m und ~JlI in der 'Veise berechnen, dass die Summe der 

Quadrate dér Differenzen zwischen den Werten 19 ~m und 19 c ~~ ein 

Minimum wird. Wir el'halten als Fehlergleichung 

Àv == - Ig Bm + h 19 ~w + 19 (] 

und hieraus mittels der bekannten Normalgleichungen die Ausdrucke 

e== 

h == _1_1 =--llU_~-=-tn_19----:-~ w_] ----r--[ l_g _~ _m]_' _r IU--.;~_w...:...] 
1l rlg ~ w 19 ~ w] - [IU ~ w]' rlU ~ w] 

[lU ~m lU {3 w]' flu ~wJ - [tg Bw lU ~ wl [lU BmJ 
flg Bw] [lg ~ll] - n rlu ~w IU ~J1I] 

Hierbei bedeutet das Symbol [lg ~m] die Symme der Logarithmen 
der verschiedenen Totgeburtenquoten ~ m, und weiter bedeutet 1l, die 
Anzahl der Kalenderja,hre, iiber die sich die Untersnchung erstreckt, 
Berechnen wir nach der ersten der oben angegebenen Formeln den 
'\Vert h fiir die Zeit von 1876 bis 1913 nach den im « Annuaire in" 
ternational de statistique» Bd. 2, Seite 32 U. f. zusammengestellten 
Geburten - und Totgeburtenzahlen, so finden wir fiir die verschie
denell europaischen Staaten, die eine Totgeburtenstatistik fiihren, und 
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in denen die Totgeburtenquote eine auffallige. riickIaufige Bewegu ng 
aufweist, die folgenden h -- Werte. Gleichzeitig sind in del' naeb
stehenden Tabelle aus Griinden der Raumersparnis noch zwei andere 
Ziffern mit beigefiigt, die spater gebraucht und naher erlautel't werden 
sollen. 

TABELLE 1. 

Land h B Pm 
j3;-

--- --

Preussen . 1,02 . 3,44 121 
Ba.yefll 1,04 3,08 1,20 
Sa('hsell 0,92 3,57 1,24 

Wiirttem berg 1,04 3,25 1,22 

Ubriges Deutschland 1,02 3,38 1,21 

Belgien 0,89 4,45 1.26 

Danemark 1,00 . 2,58 1,21 

NOl'wegen 1,13 2,68 1,20 

Niederlande 1,10 4,49 1,20 

Fiullland • 1,17 2,60 1,19 

Schweden. 1,35 2,63 1,24 

Scbweiz 1,08 3,60 1,25 

1m alIgemeinen liegt also i n den europaischen Landern die Kon
stante h iiber 1, was nacb den obigen UberlegulIgen zu folgendem 
El'gebnis fiihrt: In den ?neisten e1tropliisçhen Statlten W(W VI)')" dem K:riege 
der 'relative Rilckgang del' Totgebu,rleoquote beim mlinnlichen Geschlecht 
g'fosser als beim weiblichen. Diesel' Sachverhalt sei im folgenùen ala 
relat1'ver Mehr-Ru/:kgang d/'r Tutgeburtlicheit des ·mannUchen Geschlechts 
bezeichnet. 

Zu -dem eben formulierten Ergebnis sind wir dadurch gelangt, 
dass wir den zeitlichen Verlauf del' Totgeburtenquote durch eine 
e KUl've dargestel1t haben. Um uns nnn davon zu iiberzengen, dass 
(liese Darstellung zuIassig ist, gehen wir zweckmassig so VOI', dass 
wil' die Richtigkeit der aus diesel' Darstellullg sich ergebenden 

Schlussfolgerung, namlich del' Konstanz des Ausdrnokes ~: und 
~w 

nachpl'iifen. Zu diesem Zwecke bel'ecbnen wir diesen Ausdrnck fiir 
die samtlichen Einzelqnoten ~ fil und ~ w und stellen fiiI' die so erhal
tenen Wel'te die mittlere Abweichullg von del' nach del' oben ent
wickeltell Ausgleichnngsformel berechneten Konstante c fest. Wir 
finden, dass diese mittlere Abweichung in den einzelnen europai-
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schen Staaten nicht mehr als 5 % vom 'Vel't der Konstante c be
tragt, woraus folgt, dass die Darstellung del' zeitlichen Bewegung 
der Totgeburtenqnoten durch e KUl'ven zuIassig ist.. Fiir <Ias Deut
sche Reich stellt sich diese letztere Pl'ozentziffcr au~ 3,5 o I o' 

Die Konstanz von c ist sehr wichtig; denn nnr bei annahernd 
konstantem c hat die Integration der DHferentialgleichung 

nnd die Ausgleichung von h iiberbaupt einen Sinn, 1st c nicht mehr 
als konstant anzusprechen, dann kann nicht behauptet werden, dass 
im Fall h> 1 der relative Biickgang der mannlicben Totgeburten
quote grosser ist als der relative Riickgang del'· weiblichen Totge
burtenquote. 

5. Folger'ltngen. a) A:ntagonisrnus zwilichen de'In 1'clativen Mehl" Rilok· 

!/ang de't' 'lnannlichen l'otgeburtenquote 1tnd der HiJhe del' Totgeb'ltrtlioh· 

keit ilberha'ltpt. Das im vorigen A bschnitt gefnndene Ergebnis, dass 
VOI' dem Kriege in den meisten eUl'opaischen Staaten die Totge
burtenquote beim mannlichen _ GeschIeclìt re]at,iv starker zuriick
ging als beim weiblichen Geschlecht, legt die Vermutung nahe, dass 
die U rsachen, (lie diesen Riickgang hervorriefen, auf das mannliclle 
Geschiecht von starkerem Einflnss waren als auf das weibliche. DieBe 
Ursachen waren verschiedener Natur. Sie Iagen z. T. auf dem Ge
biete der sozialen Hygiene oder auf dem der MoraI, weiter waren 
sie auch in den Fortschritten der GynakoIogie begriindet, die dazu 
fiihrten, dasB die Zahl del' wahrend der Geburt Sterbenden im Laufe 
der Zeit eine Verminderung erfuhr. Die Vermutung, dass diese Ursa
chen auf das mannliche Geschlecht starker einwirkten als auf das 
weibliche, Jasst die weitere Vermutung entstehen, dass in den Lan
dern, in denen die TotgeburLlicheit im allgemeinen niedrig lag, (wo 
alBO die angedeuteten Ursachen annehmbarerweise intensiv wirkten), 
del' prozentuale Mehr-Riickgang (h) del' Totgeburtlichkeit beim mann
lichen Geschlecl1t besonders gross war, Zur Untersuchung dieRer 
Frage ist in der Tabelle 1 die mittlere Totgebul'tenquote B in dem 
Zeitl'aum von 1876 bis ] 913 fiir die verschiedenen europais~hen 

Lander zusammengestellt. Bringt mnn diese mittlel'e Totgeburten
quote B in KOl'reiation mit der Konstante h fiir den prozentualen 
Mehrriickgang der Totgebul'tlichkeit beim mannlichen Geschlecht, 
so ftndet man, das8 zwischen diesen beiden Gl'ossen h und B ein 
negativ kol'relativer Zusammenhang besteht. Der Kol'relationskoefll· 
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zient berechnet sieh auf-0,52. vVir sind somit zn folgendem Ergeh 
nis gelangt: Del' 'relative Mehr-Ruckgang der TotgeburtUchkeii beim 
miinnlichen Geschlecht ist im allgemeinen in den Landern mit nied1"i
ger Totgebm'tlicheit verhaltnismiissig hoch und in del} L'àllde1'n mit 
hoher Totgeburtlichkeit verhaltnismiissig gering. Nach dem Korrelntions· 
koeffizienten ist zwar der Antagonismus nicltt sehr stra:ff; aber bei 
ortlichell Korrelationen ist im allgemeinen immer del' KOl'relations
koeffizient niedriger als bei den entsprechenden zeitlichen Inbezie' 
hungsetzungen, was in erster Linie wohi damit zusammenbangt, d<isS 
bei ortliehen Korrelationen die den untersuehten Zusammenhang 
storenden Faktoren in grosserer Anzahl vorhanden sind un<l Hueh 
intensiver wirken als bei zeitliehen Korrelationen. Im. besonderen 
sei llier hingewiesen auf die bekannte Tatsaebe, dass in katlwli
sehen Landern das Bestreben besteht, don totgeborenen Kinderll 
noch die Nottaufe zuteil werdell zu lassen, und dass ans diesem 
Grunde vermutlich eine nicht unbetraehtliche Zahl von Tot,gebore
nen als Lebendgeborene und nach der Geburt Verstorbene registrit'I't 
werden (1). 

b) Antagonismus zwischen dent '1'elativen MehJ'-Riickgang der Tot
gebU'rlenquole des mannlichen Geschlechts unel del' UbertotgebU1'ilichkeit 
desselben Geschlechts. Der prozentual starkere Riiekgang der Totge
bUl'tliebkeit beim mannlichen Geschleeht zieht folgegemass eine Vel'
minderung der Ùbertotgebul'tliehkeit desselben Geschlechts llach 
sich. Diese Ùbertotgebl1rtlichkeit erfasst man zahlenmiissig um ein
fachsten als Quotienten aus del' mannlichen (~m) nnd del' weiblichen 
(13 1(1) Totgeburtenqnote. Die Verminderung der Ubertotgeburtlichkeit 
des mannlichen Geschleehts zeigt sieh deutlich in del'Totgeburten
statistik des Deutsehen Reiches. N ach diesel' betrug del' Quotient 

~: in der Zeit von 1876 bis 1895 1,216, von 1896 bis 1905 

1,209 und von 1906 bis 1913 1,203. Es liegt nun die Vermlltung 
nahe, dass im letzten Teil des gallzen, diesel' Untersuchung Zll Grunde 
gelegten Zeitraums, namlich in der Zeit von 1906 bis 1913, die 
.. ~ m 
Ubertotgeburtliebkeit -11-- des miinnlichen Geschleehts in denje 

IJ w 

nigen ellropaischen Laudern verhaltnismassig niedrig war, in denen 
sieh der relative Mehr-Riickgang (h) del' Totgeburtliohkeit beilll 
mannliehen Geschlecht sehr hoch stellte. Diese Vermutung trifft zu; 
denn naeh den in Tabelle 1 zusammtjngestellten Zahlen ergibt sieh, 

(1) Vergl. hierzu J. MÙLLER, DeufJJohe BevQLke1'tmg88tati8tik 1926 S. 156. 

Metro" - VoI. VI, n. 84. 
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dass ein negativ-korrelativer Zusammenbang zwischen dem relativen 
lVlebr-Riickgang der Totgeblll'tenquote des maulllichen Geschlechts 
im ganzen Zeitraum von 1876 bis 1913 und der Ubertotgeburtlich
keit desselben Gesehleehts in der letzten Zeitperiode von 1906 bis 
1913 besteht. Der Korrelationskoeffizient, von dem dasselbe gilt, 
was oben fiir den entspreehenden Koeffizienten fiir Grossen B und # 

h gesagt wurde, stellt sich auf 0,23. SaehIieh Htsst sich <1ns eben 
mittels der Korrelationstbeorie gefundene Ergebnis folgeudermassen 
formulieren: 1m Zeitraum von 1906 bis 1913 war die Vbertotgfburtlich
keit des mannlichen Geschlechts l:n den europaischen Lande'i"n mit hohem 
relativen .l~fehr-Rilckgang der rnannlichr-n Totgebu'}"tenq'ltote verhaltnis· 
massig niedr1'g und in den Landern rnit gel'ingem .llIehr-Rilckgang der 
mannlichen Totgeburtenquote verhaltnismassig hoch. 

e) Parallelismus zwischen der Hohe de'I" Totgebllrtlichkeit u1ld de'I" mm'
totgeburtlichkeit des mannUchen Gtschlechts. Die beiden in den 
Absehnitten a und b aufgefundenen Ergebnisse fiibren durch rei n for
male Uberlegungen zu del' neuen Vermutung, dass zwischen del' 
mittleren Totgeburtenquote des ganzen Zeitraums von 1876 bis 1913 
und der UbertotgeburtIicbkeit des mannlichen Geschlechts in del' 
letzten Zeitperiode von 1906 bis 1913 ein positiv-korreiativer Zusam
menhallg vorliegt. Zu dieser Vermutung gelangt man aueh dureh 
folgende sachliche Uberlegung: In denjenigen Landern, in denen 
die mittlere Totgeburtellquote B niedrig liegt, sind im allgemeinell 
die U rsaehen, auf die dieser niedrige Stand zuI'iickzufiihren ist, vero 
haltnismassig stark wirksam. Da nun dies e Ursaeben, wie aus den 
im 4. A bsehnitt dieser Arbeit angestellen Untersuehungen gefolgert 
werden kann, auf das mannliche Gesehleeht starker einwirken ala 
a nf das weibliche, so ergibt sieh, dass wahrscheinlieherweise in den 
Landern, in denen die Totgeburtenliaufigkeit niedrig liegt, die Uber
totgeburtlichkeit des mannlichen Geschleehts im letzten Teil der 
Beobaehtungszeit ebenfalls einen niedrigen Stand aufweist. Dieser 
Parallelismus, anf den wir folgerichtig sowohl dureh formale als 
auch dureh sach1iche Uberlegungen gekommen sind, wird aueh 
dureh die Korrelationstheorie bestatigt. Fiir die in Tabelle 1 zu
sammengestellten Zahlen del' mittleren Totgeburtenquote B und del' 
Ubertotgeburtlichkeit des mannlichen Gesehlechts berechnet sich 
dar Korrelationskoeffizient anf -l- 0,36. Wir ~ind somit zu folgendem 
Ergebnis gelangt: N aoh der e'ltropti'ischen TotgeburfenstaUsfik bèsteht 
ein gleichgerichteter Zusammenhang zwischen dm' Hohe de'}" Totgeburtlich. 
keit ilberhaupt und der Dbertotgeburtlichkeit des mannlichen Geschlechts. 

Zusammenfassend Iasst sich iiber die drei aufgefundenen Korre· 
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lationen zwiachen der Hohe der Totgeburtlicbkeit iiberhaupt, òem 
relativen Mehr-Riickgange der mannlichen Totgeburtenquote und ùcr 
Ubertotgeburtlichkeit dea mannlichen Gescltlechts Nachatehendes sa" 
gen: Im allgemeinen liegt in den europiiischen LanderJ~ in dellen 
die Totgeburtenlliiltfigkeit gering ist, àer' relative Mehr-Riickga'ng 
der miinnlicllen Totgeburtenqllote 7wch 'lln{l die Ubertotgeb1l'rtUdl," 
keit dl>S mannlichen Geschlechts niedr'ig. Dagegen stellt s,ich in dtn 
Jjiindern mU verhiiltnismiissig hoher Totgeb'Urtenhiillfigkeit del' 're" 
lati've JlIehr-Ruckgang der miinnUchen :Potgeb'u'rtenquote 11';ed1"'ig 
'ltHll tZie Ubertotgeburtlich7reit dt-s miinnlichen Geschlechts l/Oell. 

6. Die drei Kor1"elaUonen in Bezithung ZUnl Sexual- Verhiilt
nis. - Wie im Abschnitt 1 dargelegt wurde, bewirkt folgegelllass 
jeder Riickgang der Totgeburtenhauftgkeit eine Verschiebung des 
Sex.-Verh. der Lebendgeborellen nach der Seite der Knaben. Bei glei
chem prozentualen Riickgang' ist ùiese Verschiebung um so gl'osser, 
je grosser die Totgeburtenhaufigkeit an a10h ist. Die erste Korrelat.ion 
zwischen B und h besagt nun, dasa im allgemeinen in deu Landern mit 
hoher Totgeburtlicbkeit der relative Mehr-Riickgang ùer Totgebnr
tenquot,e des mannlichen Geschlechts gering ist. Man erkennt SOfOl't, 
ùass in diesen Landern die Korrelation zwischen den Gl'ossen B 
und lì eine dampfende WiI'knng aut die Verschiebung des Sex.-Vel'h. 
der Lebendgeborenen nach del' Kllabenseite beim Ri.i.ckgang der Tot
geburtlichkeit ausiibt. Dasselbe gilt auch von den Landern, in denen 
der relative Mehr Riickgang der Totgeburtenquote dea mannlichen 
Geschlechts gross ist. In diesen Landern wirkt die Korrelation zwi
achen den Grossen B und ]t in der gleichen Richtung dampt'end, 
und zwar wird die Dampfung dadurch hervorgerut'en, dasa in diesen 
Landern im al1gemeinen die Totgeburtlichkeit niedrig liegt. Das 
hier Gesagte lasst sich auch sofort aut' die anderen beiden Korrelationen 
iibertragen. Auch diese wirken hemmend aut die Verschiebung des 
Sex. Verh. ein. Zusammenfassend Iasst sich also folgendes feststellen: 
Die 'im Vorstehenden al~fg~fundenen 3 Kor-relal'ionen si}/d 'VOli de't" 
Beschaffenheit, dass,je zwei korreliel'te Faktoren in ihrer Ve'rb'in
dung diintlifend auf die Versohieb1l'ng rles Sex.- Ve'l'll. nach der 
Knabenseite hin einwil'ken. 

7. Ruokgang der Sterbliohkeit itn 1. Lebensjahl'. Beim Riickgaug 
del' Sterbeziffer des 1. Lebensjahres, iiber deren Berechnung U. a. 
in der Zeitscbrift des Sachsischen Statistischen Landesamtes 1920 21 
S. 17 und 1924-25 S. 21 nachgelesen werden kann, liegen (He 
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Verhiiltnisse wesentliob anders als beim Rlickg'ang der Totgebur
tlicllkeit. Zuniiellst fiudet mau, wenn man die Sterbeziffern im ihrer 
Abhaugigkeit VOIl del' Zeit grapllisch betrachtet, in samtlichen Liin
dern Kurven, die etwa der in nebenstehender Figur 2 gezeichneten 

I 

J4 I ::1 
~I 
""I 
: I 
~I 
Cl) 1 
+l I co, 

I 

Kurve elltsprechen. Zum Unterschie
de von den Kurven fiil' die rlick· 
Iaufìge Bewegung der Totgeburtlich
keit sind diese Kurven vom Koor
dinatenanfangspunkt aus gesehen 
konktlV gekl'iimmt .. Hierin kommt 
zum Ausdruck, dass der A bsolut
betrag des Riickganges im Laufe der 

1876 1913 Zeit etwas zUlHtbm. Es liegt nun 
nahe, die zeitliche Bewegung d~r Sterbezifter des 1. Lebensjahres 
dUl'ch einen Teil einer Kegelschnittskurve darzustellen und hierbei 
VOli der Gleichung 

auszngehen. In dieser Gleioh1!ng bedeutet y die Sterbeziffer des 1. 
Lebensjahres zur Zeit t, E die numerische Exzentrizitat und ;1[ den 
Hauptparameter. Die besollders interessierende ullbekannte Konstante 
der numerischen Exzentrizitat Iatist sich durch eine einfacbe Ausglei
CbUllg nacb der Methode der kleinsten Quadrate bestimmen. Fiihrt 
man diese Rechnungen fiir die weiter unten genanntell europaischen 
Lander durch, so fìndet man, abgesehen von einigen Ausnahmen, 
dass die numerische Exzentrizitat etwas kleiner ist als 1. Hieraus 
folgt, dass fiir die analytische Darstellullg der zeitlichen Bewegung 
del' Sterbeziffer des 1. Lebensjahres ein Kurvenstiick einer Ellipse 
in Betracht kommt. Differenziert man in der oben angegebenen Kur
vengleichung die Sterbeziffer "( nach der Zeit t, so erhalt man 

dy __ 
dt 

(l - E2) :! t 
-----

Das Minusvorzeichen tritt bier zu Recht auf; denn mit zunehmender 
Zeit t nimmt ja die Sterbeziffer "( ab. Aus del' letzten Differential. 

gleichung erhiilt man weiter fiir d-( den Wert 
'( 

dy (1- E2) II t dt 
'( ;1[:4 __ t 2 (1 _ E2) 2 
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Schreiben wir nun diese Differentialgleicltung fiiI' die beiden Gesch
lechter getrennt auf, und vernachUtssigen wir dia in additiver Ver
binùung auftretende relativ kleine Grosse t 2 (1 - 6 2

) 2, sQ g'elangen 
wir durch Wiederzusammenziehung der beiden getrennt geschriebenen 
G leichungen zu der neuen' Beziehung 

dy". == k d'I w • 

Ym Yw 

Diese Differentialg1eichung, in der y m bzw. y IV die Sterbeziffern des 
mannlichen bzw. weiblichen Geschlechts fur das 1. Lebensjahr be

(1 - 6 2y~:re 2 
deuten und die Konstante k den Ausdruck 2 (m ~a bezeichnet, 

:re m 1- cw . 
ist vollkommen analog del' oban fur die riicklaufige Bewegung der 
Totgeburtliohkeit gefundenen Differentialgleichung. Das Differential 
dy m bezeichnet eine sehr kleine Veranderung del' Sterbeziffer y m im 
Zeitelement dt und zwar ist das Differential dY_m positiv olier Mgativ, 
je nachdem mit fortschreitender Zeit die Sterbeziffer zunimmt ode1' 

abnimmt. Der Quotient d'I m kennzeichnet die relative Veranderung 
Ym 

der Sterbeziffer y m in der Zeit dt und zwar den relativen Anstieg, 
wenn dy m positiv ist, und den relati ven Ruckgang, wenn dy 111 ne· 
gativ ist. Dasselbe gilt von der Sterbeziffer y w des weibliohen Ge· 
schlechts. 

Vor dem Kriege wiesen in den meisten europaischen Landern 
die Sterbeziffern des ersten Lebensjahres eine ruckUi~ufige Bewegung 
auf. Es entsteht nun wie oben bei del' Totgeburtlichkeit die Frage, 
bei welchem del' beiden Geschlechter die Sterblichkeit im 1. Lebens
jahl' relati v starker zuriickging. Zur Beantwortung dieser Frage gehen 
wir davon aus, dass nach del' letzten Diffe1'entialgleiohung del' re
lati ve Riickgang der Sterbeziffer im Falle le > 1 beim mannlichen 
Geschlecht und im Falle k < 1 beirn weiblichen Geschlecht grosser 
ist. Die Bestimmung del' Konstante k fuhren wir in del' Weise durch, 
dass wir zuerst die letzte Differentialgleichung integrieren, wobei wir 
Ym . 
--k == c erhalten, und sodann die Konstante k nach del' Methode 

Yw 
der kleinsten Quadrate berechnen. Die hierbei a.uftretenden Berech· 
nungsformeln sind genau dieselben wie bei der Bestimmung del' 
Konstante h fiir die riickHi,nfige Bewegung del' Totgeburt~nquoten. 

Fiihren wir diese Rechnullgen durch, so finden wir, dass die Kon· 
stante k in siimtlichen hier betrachteten Landern kleiner istals 1. 
In der nachstehendeu Tabelle 2 sind die Zahlenwerte fiir die Ron· 
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stante. le in den verschiedenen Landern nebst ellllgen alldern weiter 
untell gebrauchten Zablenwel'ten, auf Grund del' im «Annuaire in
ternational de statistique» Bd. 2 ~. 158 nachgewiesenen Sterbezif· 
fern berechnet worden. 

TABELLE 2. 

Lalld _k_1100r 
.r:._ 

100 y T yW 

PreU8sell 0,93 19,4 1,18 16,5 0,95 

Bayern . 0,94 25,8 1,18 20,8 1,11 
Sachsell . 0,94 25,5 1,18 19,1 1,52 

Wiirttemberg . 0,93 23,9 1,19 17,2 1,69 

Oesterreich. 0,98 23,0 1.18 19,8 0,87 
Belgien . 0,97 15,5 1,16 ]4,2 0,39 

Dallemark . 0,82 12,7 1,21 10,4 1,09 

Frallkreich. 0,96 15,3 1,19 12,6 1,08 

ltalien 0,99 17,8 1,11 14,8 1.16 

Norwegell 0,92 8,9 1,19 6,9 1,27 

Niederlallde - 0,97 14,9 1,20 11,1 1,46 

Fillnlalld . 0,97 14,0 1,19 11,5 1,14 

Sohwedell 0,93 10,0 1,20 7,6 
I

l
•
59 

Sohweiz. 0,93 14,8 1,21 11,1 0,94 

Das durch die vorstehenden Berechnungen gefundene Ergebnis wollen 
wil' folgendermassen formulieren: In den europiUschelt Landern ging 
vor dem Kriege die Sterblichkeit des 1. Lebensjah res beim weiblichen 
Geschlecht relativ stilrker als bei'm, rnannlichen Geschlecht zuruck. 

Es bleibt noch iibrig zu zeigen, dasa die Darstellung der riick· 
Iaufigen Bewegung der Sauglingssterblichkeit durch eine Ellipse 
zulassig ist. Wir beweisen zu diesem Zwecke, dass die aus dieser 
Darstellung sich ergebende Folgerung del' Konstanz des Ausdruckes 

Ym. 
Y! nach den tatsachlichen Sterbeziffern besteht, was entsprechend 

del' lTberlegnng bei del' Totgeburtlichkeit in del' Weise geschieht, 

dasa wir die mittlere Abweichung del' einzelnen Werte fiir Y::" von 
Y;' 

del' nach del' Methode der kleinsten Quadrate berechnetell Konstante 
c bestimmen. Wir erhslten hierbei fiir die verschiedenen europaischell 
Lander mittlere Abweichungell, die nicht grosser sind als 4 % vom· 
jeweiligen Werte der Konstante c. 
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8. Folgerungen. a) Antagonistnlts zwischen dem relativen fflehr
Ruckgang der weiblicnen Sterbeziffer und der Halte der Sterblich
keit des 1. LebensjaJtres. Die im Vorstehenden aufgefundene Re
gel massigkeit, dasa vor dem Kriege in den europaischen S'taaten die 
Saugliugssterblichkeit beim weiblichen Geschlecht relativ starker 
zuriickging aIs beim mannlichen Geschlecht, wird vermutlich ihren 
Grnnd darin haben, dass die Hebung del' ausseren Lebensbedingnngen 
im Laufe der Zeit, VOl' allen Dingen die Massnahmen nnd Bestre
lmngen auf dem Gebiete der Sauglingspflege und KJndel'fiirsorge, 
den Madchen mehr zugute kam aIs den Knaben. Die eben dargelegte 
Vermutung fiihrt zn der Schlussfolgerung, dass in flen Landern mit 
geringer Sauglingssterblichkeit der relative Mehr-Riickgang der weib
lichen Sterbeziffer verhaltnismassig hoch war, was dal'in zum Aus
dl'uck kommt, dass der Zahleuwert fiil' le relativ klein ist. Zur 
zahlenmassigen Nachpriifung diesel' Vermutllng sind in der Tabelle 
2 die Werte r fiir den mittleren Stand der SauglingssterbIichkeit 
in der Zeit von 1876 bis 1913 beigefiigt. Korreliel't man die Werte 
r mit den Werten fiir die Konstante le, so el'gibt sich ein Korre· 
lationskoeffizient von + 0,24. Diesell positiv korre!ativen Zusammen
hang zwischen r und k sprechen wil' folgendermassen aus: In dml 

Liirulern mit geringer Siiuglingssterblichkeit ·i.st ùn allgemeinen der 
'relative Mehr-Ruckgang der 8terbez~fftrr des weiblichen Geschlechts 
verhiiltnismiissig g1'OSS und in den Lèintlern rm;'t hoher Siiuglings
sterbUchkeit verhiiltnismiissig klein. Bei der Formulierung dieaes und 
dea nachsten Zusammenhanges 1st zu beachten, dass bei kleinem 
Zahlenwert le der relative Mehr-Riickgang der weiblichen Sterbeziffer 
gross ist. So kommt es, dass ein poaitiv-korrelativer Zusammenhang 
zwisohen dem Zahlenvert le und eiller anderen statistischen Grosse 
a als negativ korrelativer Zllsammensang zwischen dem Mehr-Riick
gang del' weiblichen Sterbeziffer und del' Grosse G in die Erschei· 
nung tritt. 1m folgenden solI der Charakter der Korrelation (ob 
positiv oder negativ) mit Bezug auf den jeweils gewahlten Begriff 
gekennzeichnet werden. 

b) Parallelisrnus zwischen dem relativen Mehr·Riickgang der 
weiblichen Sterbez'iffeT und de1' UbeTsterblichkeit des rnannlichen 
Geschlechts. Der relative Mehr-Riickgang der weiblichen Sterbeziffer 
bewirkte naturgemass im allgemeinen in jedem Lande eine Erhohullg 
del' Ubersterblichkeit des maunlichen Geschleohts. Diese Ubersterb 
lichkeit misst man durch den Q!lOtienten aus der mannlichen (Ym) 
und aus del' weiblichen (Yw) Sterbeziffer. Ais Beispiel fiir die 
liJrhohung der mannlichen Ubersterbliohkeit seien die Zahlen fitr 
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Preussen angefiihrt, da fiir das Deutsche Reich im ..A nnuai're inter: 
national de statistique Bd. 2 S. 158 keine Sterbeziffern des 1. Le
b2nsjahres nachgewiesen sind. In Preussen betrug der Quotient in 
der Zeil von 1876 bis 1895 1.172, von 1896 bis- 1905 1,178 und 
von 1906 bis 1913 1,185. Es wird nun die Vermutung erweckt, 
ùass im letzten Teil des ganzen Untersuchungszeitraums von 1876 
bis 1913, namlich in der Zeit von 1906 bis 1913, die Ubersterblich
keit des mannlichen Geschlechts in den Landern mit hohem relati· 
ven Mehr-Riickgang der weibl ichen Sterbeziffer verhaltnismassig 
gross war. Dieser vermutete Pa.rallelismus wird auch durch die in 
Tabelle 2 zusammengestellten Zahlen fiir die Konstante le und den 

Quotient Y". bestatigt. Nach diesen Zahlen besteht ein negati v-
'(w 

korrelati ver Zusammenhang zwischen den Zahlenwerten fiir le und 

fiir den (,Juotienten Jm -. Der Korrelationskoeffizient< stellt sich auf 
Yw 

-0,54. Nach einer oben gemachten Bemerkung lasst sich aus dieser 
. neg'ativen Korrelation folg'endes Ergebnis herleiten: Es besteht ein 
positiL'-k01'relativer Zusmnrnenhang zwischen dem relativen Jlehr· 
Riickg(l.ng der weiblichen 8terbeziffer ~old der Ubersterrbliohkeit des 
miinnlichen Geschlechts. 

c) .A1ttagonisntus zwischen derr Bohe der Sii'uglingssterblichkeit 
urul der Ubersterblichkeit des mannUchen Geschlechts.· Nach den 
beiden in den vorstehenden Abschnitten aufgefundenen Zusam
menhangen ist aul Grund von rei n forma]en Uberlegungen zu erwar
ten, dass zwischen der Hohe del' Sauglingssterblichkeit und der 
Ubersterbiichkeit des mannlichen Geschlechts ein negativ·korrelati
ver Zusammenhang hesteht. Zu dieser Vermutung wird man auch 
durch folgenden sachlichen Gedankengang gefiihrt: In den Landern 
mit geringer Sauglingssterblichkeit sind im allgemeinen die ausseren 
Lebeusbedingungen giinstig. Da diese wie in A bscbnitt 7 gefolgert 
wllrde, dem weiblichen Geschlecht in hoherem Masse zugute kom
men, so ist zu erwarten, dass in Landern mit geringer Sauglingssterb· 
lichkeit die U bersterblichkeit der Knaben im letzten Teil des U nter· 
suchungszeitraums verhaltnismassig gross ist. Dieser durch formale 
und sachliche Erwagungen gewonnene Antagonismus wird auch duroh 

die in Tabelle 2 zusammengestellten Zahlen fiir r und ~ besta-
Yw 

tigt. FUr diese beiden Zahlenreiheu berechnet sich der Korrelations-
koeffizient auf-0,28. Wir konnen somit folgendes Ergebnis ausspre
chen: Je niedriger in einem Lande die SiiugUngssterbUchkeit ist, 
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desto grossm' ist die Ube'rstc'rblichkeit de'i' Knaben 11lld llmgekellrt. 
Korrelieren wir au Stelle der Sterbeziffer r, die sich auf den 

gesamten Zeitraum von 1876 bis 1913 bezieht, die SteJ.:t>eziffcr y, 
die sich nuì' iiber den letzen Teilzeitraum von 1906 bis 1913 er-

streckt, mit dem Quotienten ~ fii.r die Ubersterblicùkeit del' Kna,ben 
Y1U 

in del' Zeit vpu 1906 bis 1913, so gelallgen wir zu einem etwHs 
scharferen Antagonislllus. Der Korrelationskoeffiziellt stellt sich bei 
diesel' Inbeziehungsetzuug auf - 0,35. 

cl) Pa,rallelismns zwischen dem Tempo cles Rilckg(wges der 
Siiuglingssterblichkeit urul tlent relat'iven Mehr-Ruckgang der weib
tichen Sterbeziffer. Das Tempo des Sterblichkeitsriickganges wird 
am einfachsten in del' Weise zahlenmassig erfasst, dass del' mittlere 

relative Riickgang del' Sterbel',iffer fiir beide Geschlechter zusammen 
pro Kalenderjahr bestimmt wird. Zu diesem Zwecke gehen wir davon 
aus, dass del' relative Sterblichkeitsriickgang -im Zeitelement dt dar-

gestellt wird durch d y . Bezeichnen wir den mittleren relativen 
'( 

Sterblichkeitsriickgang pro Kalenderjahr mit T, so konnen wir 
den relativen Sterblicltkeitsriickgang im Zeitelement dt auch gleich 

T dt setzen, sodas wir zu der Beziehung . cl Y == 'l' dt gelangen. 
y 

Aus dieser Differentialgleichullg erhalten wir dm'ch Integratioll 
dJe Gleichung 19 y == T t + 19 Y (O). Aus diesel' Gleichung bestim-men 
wir die Konstante T nach del' Gauss"'schen Methode der kleinsten 
Quadrate, indem \Vir nach der Formel 

T- [t 19 e • (lg y(O) - 19 y)] 
- --V 19 e ~ t 19 e]---

rechnell. Die hiel'nach sich ergebenden Werte T sind in del' Tabelle 2 
zusammengestellt. Korrelieren wir diese Werte mit clen Werten le fiir 
den relativen Mehrriickgang del' weiblichen Sterbeziffer, so finden 
wir einen Korre~ationskoeffizienten von - 0,25. Unter Beachtung 
del' im Absatz a) dies es A bschnittes gèmachten Bemerkung konnen 
wir also folgendes EI'gebnis aussprechen: Zwischen dem Tempo des 
Riickgallges der Sauglingsste'rblichkeit ~Ol{l dcm relal'iven Mehr-Riick
gang der weiblichen Sterbeziffi!r besteht e'in positi'v-korrelativer Z~t

sammenhang. 
Diesen PaI'aJIelismus konnen wir uns sofort durch eine einfache 

Uberlegnng klar machen: Je grosser in einem Lande dus Tempo 
des Sterblichkeitsriickganges ist, umso mehr nehmen die Ursachen, 
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die diesen Riickgang hervorrufen, an Intensitat zu. Da nun diese 
Ursachen, wie getolgert wurde, auf das weibliche Gesohlecht starker 
einwirken als aut das mannliolle, so ist es erkIarlich, dass in den 
Landern mit rasoherem Tempo des Stel'bliohkeitsriiokganges del' rela
tive ]\[ehr-Riickgang der weiblichen Sterbeziffer verhaltnismassig hoch 
liegt. 

Aut Grund des eben aufgefundenen Parallelismus kOllnte nun 
aus rein tormalen tTberlegungen erwartet werden, dasa zwischen dem 
Tempo des SterbIichkeitsrii.ckganges und der mittleren Rohe del' 
Sterblichkeit ein Antagonismus bestellt. Die Korrelationsmethode 
bestatigt jedoch diese Vermutung nicht. Weiter' ist auf Grund tor
maier sowie sachIicher Uberlegllngen ein Parallelislllus zwischen dem 
Tempo des Sterblichkeitsriickganges ullà der tTberstel'blichkeit der 
Knaben zu erwarten. Diese Vermutllng wird dnl'ch die Korrelations
theorie bestatigt. Nach den in Tabl·lle 2 znsammoengestellten Zahlen 
berechnet sich der Korrelationskoeffizient aut + 0,~4. 

9. Totgeburtlichkeitsunterschiefle zwischen den beìden Geschlech
te'rn mit Unt{Jrscheid~(,ng der LegitimUat. a) Ubertotgeburtlichkeit 
der miin nlichen Foten, Fiir die folgenden tTberlegungen wollen 
wir ausgehen vonden bei de n bekannt,en Tatsachen: Im allgemeinen 
ist der Knabeniibe'rschuss bei den ehelich Geborenen grosser als bei 
den uneheUch Geborenen 'ltJld bei den ehelich Totgeli(j'renen grosser 
als bei ([en 'unehelich Totgeborenen. Zum Beleg dieser beiden Re
gelmiissigkeiten sind in del' folgenden Tabelle die ZifJ'ern fiir das 
Sexualverhaltnis del' ehelich Geborenen (re) und del' unehelich Ge· 
borenen ('ru), sowie del' ehelich Totgeborenen (Se ) und del' unehelich 
Totgeborenen (su) in den ve~schiedeneil europaischen Liindern fii.r 
die Zeit. von 1896 bis 1905 und 1906 bis 1913 berechnet worden 
und zwar nach den im 2. Band des «Annuaire international de 
statistique» S. 40 u, f. veroffentlichten a,bsolnten Zahlen der Gebo· 
l'enen und Totgeborenen. 
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TABELLE 3. 
- - -

18'6-1905 1906-1913 
Lltod 

I I 
'--

I 're t'ti Be Su t't! ru Se Su 
I 1 - ---- -- -- --'--

I 

Deutschland 1,060 1,059 1,287 1,242 1,062 1,054 1,283 Il,228 

Preussen 1,060 1,065 1,286 1,246 1,061 1,051 1,285 \ 1,227 

Bayern 1,065 1,041 1,296 1,221 1,063 1,056 1,274 i 1,207 

Sachsen 1,060 1,058 1,317 1,273 1,060 1,057. 1,328 I l ,280 

Wiirttem herg 1,055 1,045 1,316 1,200 1,050 1,059 1,264 1,206 

Oesterrei ch o 1,062 1,071 1,326 1,265 1,063 1,064 1,336 1,302 

Belgien 1.059 1,031 1,340 1,113 1,054 1,03a ,1,356 11~113 
Bulgarieu 1,077 1,061 1,362 1,200 1,070 I l ,025 1,363 1,209 

Danemal'k , 1,05~ 1,051 1,2b1 1,191 1,055 1,051 1,282 1,271 

Spanien 1,109 1,143 1,517 1,290 1,105 1,136 1,495 1,330 

Frankreich. 1,054 1,042 1,374 1,206 1.057 1,047 1,356 1,273 

Ungarn 1,062 1,053 1,300 1,235 1,665 1,044 1,236 1,156 

Italien 1,066 1,061 1,290 1,193 1,063 1,056 1,241 1,214 

Norwegeu . 1,063 1,059 1,261 1,274 1,061 ],069 1,236 1,300 

Niederlande I l ,062 1,065 1,276 1,212 1,058 1,040 1,241 1,178 

Finnland 1,060 1,050 1,282 1,155 1,067 1,046 1,275 1,149 

S chwedell 1,061 1,065 1,285 1,324 1,065 Il
,073 

1,274 1,252 

Schweiz 1,051 1,039 1,316 1,195 1,056 1,035 1,298 1,268 

FormaI lassen sich diese beiden statistischen Regelmassigkeiten, 
dle dm'ch die vorstehencle Obersicht belegt werden, dnrch die beiden 
Ungleichungen re > l'a und Se > Su ausdriicken. Iubezug auf den 
Gl'ad del' Sicherheit der beiden Regelma:ssigkeiten gilt nach VOi' 

stehender Tabelle, dass dieser fiir die zweite Regelmassigkeit etwas 
grosser ist als fiir die erste. 

Was die ErkIarung del' beiden Regelmassigkeiten betrifft, so ist 
zu sagen, dass die erste (re> ru ) vermutlich darauf zlll'itckzufiihren 
ist, dass die Fehlg(~burtenhaufigkeit im allgemeinen bei den unehe· 
liohen Foten etwas grosser ist als bei den t'helichen. Denn nach 
den in Abschnitt 1 angestellten Betrachtungoen ist der Knabeniiber· 
schuss unter den Geborenen bei hoher Fehlgeburtenhaufigkeit klei· 
ner als bei geringer FehIgeburtenhaufigkeit. Zur ErkIarung der zwei· 
ten Regelmassigkeit (Si! > Slt) wollen wir zunacbst den funktionalen 
Zusammenhang zwischen dem Sexllal verhaltnis del' Geborenen und 
dem der Totgeborenen mit Unterscheidung der Legitimitat aufstellen. 
Bezeichnen wir die Totgeburtenquote der mannlichen ehelicbeu bzw. 
unehelichen Foten mit {3me bzw. pmu und die der weiblichen ehe-
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lichen bzw. unehelichen Foten mit Bw e bzw. Bw u, so konnen wir die 
folgendeu beiden Gleichungen aufstellen 

'l'e == Se 
B m u-

'tu ---==su Bwu 
Aus diesen beiden Gleichungen foJgt, dass del' grossere Kuabeniiber· 
schuss bei den ehelich Totgeborenen seine Ursache zunaohst darin hat, 
dass der Knabeniiberschuss bei den ehelich Geborenen grosser ist ala 
bei den unehelich Gebol'enen. Weiter werden wir duranf hingewiesen, 
dasa die Beziehung Se > Su ihre lTrsache auch darin habeu kanll, 

d d Q . Bme .. . l Bmtt U d' l t F ass er uotJent -f)-- grosser 1St a s -~--. m le etz ere rage 
)7l'e IJWlt 

zu kUireu, silid in del' foJgenden Tabelle 4 nach den im «Annuaire 
international de statistique» Il S. 40 u. f. veroffentliehtenZahlen fiir 
die europaischen Lander fiir den Zeitraum von 1896 bis 1905 und 

von 1906 bis 1913 die beiden Quotienten ~me uud B1)mzt zusammen· 
IJwe Jwu 

gestellt. 

TABELLE 4. 

-
1896 1905 19061913 

Land ~ me ~ mu. ~ me ~mu 

~ wc ~ W1t /3 we ~ wu 
---------

Deutschland 1,214 1,173 1,208 1,166 

Preussen. 1,214 1,171 1,212 1,168 

Bayern 1,217 

I 

1,173 1,200 1,140 

Sachsell .1,24:2 1,203 1,253 1,211 

Wiirttemberg . 1,214 1,148 1,204: 1,140 

Oestereich 1,249 1,181 1,258 1,223 

Belgien 1,265 1,078 1,283 1,101 

Bulgariell 1,265 1,131 1,276 1,181 

Dallemark 1,211 1/133 1.216 1,209 

Spaniell 1,368 1,129 1,362 1,171 

Frankreich 1,304 1,156 1,283 1,216 

Ullgarn 1.225 1,173 1,204 1,107 

Italiell 1,211 1,124 1,201 1,150 

Norwegen 1,186 1,200 1,165 1,217 

Niederlande 1,202 1,138 1,173 1,133 

Finnland. 1,209 1,100 1,195 1,082 

Schweden 1,211 1,213 1,196 1,167 

Schweiz . 1,252 1,150 1,238 1,225 
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Zur Bereebnung der vorstehenden Qnotienten ist zu sagen, dass 
diese am einfaebsten naeh den beiden Gleiehungen 

Se Su 

ru 

unt/er Benutzung del' Tabelle 3 vorgenommen wird. 
Aus del' Obersieht 4 geht hervor, dass mit Ausnahme von Nor· 

wegen und Schweden in der ersten Zeitperiode del' Quotient j3me 
_ Bwc 

.. . t I Bm1t D' E b' d d' F I grosser IS a s -(3'-- . leses rge DIS, zu em uns le l'age nae l 
7lJU 

den Ursaehen fiir den erhohten Knabeniibersehuss bei den ehelich 
Totgeborenen gefiihrt hat, und das uns auf diese .A.usgangsfl'age eine 
.A.ntwort im Sin ne del' oben ausgesprochenen Vermutung zu geben 
ermoglicht, wollen wir folgendermassen formuliel'en: Die Uberrtotge
burtlichkeit cles mihtnlichen Geschlechts ist bei den ehelichen Foten 
grosser als bei den 'ltnehelichen. FormaI Iasst si eh diesel' Satz kurz 
durch die UngIeiohung 

> 
darstellen. 

B IIlU 

B Wlt 

b) Ubertotgebur;·tlichkeit der unehelichen Foten. Aus dem eben 
dargelegten Ergebnis konnen wir sofort durch rein formale ,Uberl~. 
gungen einen weiteren Satz herleiten. Wir dividiel'en zn diesem Ende 

die Ungleichung ~mc > ~m1t durch -~m f' und multiplizieren sie mit 
p·wc p1('lt 

~wu. Auf diese Weise erhalten wir (He neue UngJeichung 

> B I/1U 

B me 

Diese besagt foIgendes: Die Ubertotgeburtlichkeit der 'lluehlichell 
Foten ist beim weiblichen Geschlecht grosser als beim miinnlic7ten. Aus 
diesem Satze konnen wir den Schluss ziehen, dass die weibliehen Foten 
unter den UnbiIden der Illegitimitat stal'ker leiden als die mannlichen. 

e) Erweiterung. Die erste aus del' Tabelle 4 herausgelesene 
Ungleiehung, die sieh auf die Ubertotgeburtlichkeit der mannJicben 
Foten bezieht, Hisst sich rein formaI erweitern. Ersetzell wir narn· 
lich Bme durch B'tn und Bmu durch 13m sowie I3we durch /3'w und 
~w u dureh I3w, so gelangen wir sofort zu folgender U ngleichung 

13 ',n > 13,,1 
~ Tw' Die gestriehenen Buchstaben bedeuten die klei neren 
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Totg'eburtenquoten. Sehen wir das als wesentlich an, so konnen wir 
die letzte Ungleichung' in Worten dahin aussprechen, dass die Ober· 
totgeburtlichkeit del' mannlichen Foten bei geringel' Totgeburtlichkeit 
grosser ist als bei hoher Totgebnrtlichkeit. Diese negativ-korrelative 
Beziehung haben wir bereits im Abschnitt 5 aufgefunden und mit 
Hilfe der KorrelationsmetllOde zahlenmassig belegt. 

In gleicher Weise Iasst sich auch die zweite aus del' Tabelle 4 
elltllommene Ungleichung erweitern. Jedoch kommen wir hierbei auf 
formale Beziehungen, die sich al! empirischem, sozialwissenschaftlichem 
Zahlenmaterial bisher nicht verifizieren liessen. 

lO. Ste'rblichkeUsunterschiede zwischen de» beiden Gescklechtern 
im 1. .Lebensjahr mit Unterscheidung der Legitintitat. a) Ubersterb 
lichkeU der Knabell. Bei den im 1. Lebensjahr Gestorbenen zeigen
sich inbezug auf das Geschlecht und dic Leg.itimitat genau diesel ben 
Regelmassigkeiten wie bei den Totgeborcnen. Bezeichnen wir mit 
'1'1IiC bzw. jl/lu die Sterbezifler der ehelichen bzw. unehelichen Knaben 
ulld mit ywe bzw. '('Ul1t <Iie Sterbeziffer del' ehelichen bzw. unehe
lichen Madchen im 1. LebensjahI', so besteht die Ungleichung 
yme ......... j1lltt •• 
--..__> --, die in Worten besagt: Die Ubersterblichkeit de'I" 
,/we yum 

](naben ist bei den Ehelichen grosser a.ls bei den Unehelichell. 
Zum Beleg hierfiir sind in del' folgenden Tabelle 5 die Quotienten 

~ und y1lllt fiir das Deutsche Reich (1) in den Jahren von 1901 
"(we yWlt 

bis 1923 zusammengestellt. 

(1) «StntistischeR .Tahrulleh fiil' lla.s l~ellt:,d/e Rekh» 1921-25 S. 50. 
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TABELLE 5 

-'----

Jahr "ime 'Ymu 100 'Y e ,100 Y te -- ---
'Ywe Y7€lte 

--~-- -------

1901 1,180 1,136 194 
I 

33,9 

1902 1,204 1,159 17,3 29,3 

1903 1,188 1,155 19,3 32,7 

1904 1,182 1,144 18,6 31,4 

1905 1,180 1,163 19,4 32,6 
1906 1,195 1,170 17,5 29,4 
1907 1,200 1,167 16,6 28,0 
1908 1,204 1,163 16,8 28,5 
1909 1,200 1,171 16,0 26,8 
1910 1204 1,169 15,2 25,7 
1911 1,174 1,155 18,2 29,9 
1912 1,208 1,178 13,9 23,2 
191:3 1203 1,184 1 L1,2 2:3,7 
1914 1)193 1,172 15,4 25,3 
1915 1,189 1,151 13,9 22,1 
1916 1,193 1,138 13,1 21,8 
1917 1,185 1,165 13,6 25,0 

1918 1,208 1,167 14,4 25~3 

1919 1,214 1,181 13,0 26,0 

1920 1,236 1,175 11,9 23,0 

1921 1,229 1,197 12,2 23,5 
-

1922 1,240 1,191 11,7 23,6 
1923 1,224 1,175 12,0 23,6 

Die vorstehende Ta,belle enthaJt zunachst einen in zeitlicher Bin
sicht breit fnndierten Beleg fitr den oben angefiihrten Satz. Weiter 
geht aus del' Tabelle hervor, dass zwischen der Reihe fiir den Quo· 
. yme . 

tlenten -- und der Relhe fiir die Sterbeziffer ye ein deutlicher 
"(we 

Antagonismus besteht. Der Korl'elationskoeffizient stellt sich aut 

- 0,77, Dasselbe giIt auch von den beiden Reihen "(11111 und yu. 
ywu 

Hier betdlgt der Korrelationskoeffizient - 0.49. Diese beiden durch 
zeitliche Vergleichung aufgetundenen Antagonismen stehen in voll
kommeller tJbereinstimmung mit del' im Abschnitt 10 c) durch ra.um
liche Vergleichung nachgewiesellen kOl1tragrHduierten Beziehung zWÌ
achen del' Rohe der Sa.uglingsstel'blichkeit uud del' tJbersterblichkeit 
der Knaben. In gewisser Hinsicht wird durch die Tabelle 5 der im 
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Abschnitt lO c) dargelegte Satz noch etwaa weiter gefiihrt und zwa-r 
insofern, als ans Tabelle 5 hervorgeht, dasa diesel' Satz in der zelt
liehen Fassung sowohl fiir die Ehelichen ah; aueh fiir die Unehe
Uchen gilt. 

b) Ubersterblichkeit ller UlleheUcheH. Aus der eben bebandelten 
Ungleichung folgt genau so \Vie im vOl'igen Abschnitt dureh Divi
sion mit yme als Divisor und dnrch Multiplikation mit ywu als Mul-

tiplikator die weitere Ullgleichung yWZt > ymu ,die sich foJgen· 
ywe yme 

dermassen aussprechen Hisst: Die Ubersterblicheit der Unehlic7len 
im 1. Leben,sjahr ist bei den Miidchen grosser als bei den Knaben. 
Diesen Zusammenhang, del' darauf hindeutet, dass auch nach der 
Geburt das weibliche Geschlecht unter den ungiinstigen Vel'halt
nissen del' Uneheliehkeit starker zu leiden hat als das mannliche, 
hat G. v. MAYH (1) bei seinen bekannten geogrllphisch·statistischen 
Studien fiir Ba,yern im Jahre 1870 nacbgewiesen. Spater ist diese 
Beziehung an preussisehem (2) und saehsiscllem (;)) Material bestatigt 
worden. 

e) Folgerungen. - Genau so wie im Abschnitt 9 konnen wir 
auch jetzt die beiden zuletzt besprochenen Ungleichungen rein for 
mal erweitern. Wir kommen durch Erweiterung der ersten Unglei-

ehung zu der Beziehung y:m > ~, wobei sich die Buchstn ben 
y w "(w 

mit Strich wiederum auf die kleineren Sterbeziffern beziehen. Diese 
Beziehung, die besagt, dass die Obersterblichkeit del' Knaben umso 
gl'osseI' ist, je kleiner die Sterblicbkeit an sich ist, baben, wir be
reits im Abscbnitt 8 c) und lO) aufgefunden. 

Die Erweiterung der zweiten Ungleiehung fiihrt zu der Bezie-

hung y:U > ~, die in W~rten sich folgendermassen ausspre-
.. e le 

ehen Iasst: Die Uebersterblichkeit der Uneheliohen im 1. Lebensjahr 
ist bei lwher SiiuglingssterblichkeU kle'in 'lwd bei geringer Siluglings
sterbliclikeit grosso Diesen Zusammenhang und ebenso den hiermit 
in enger Verbindung stehenden negativ-korrelativen Zusammenhang 
zwisehen derUnehelichkeitsquote ulld der Ùbersterblicbkeit del' Une
helichen hat W. FELD (4) sehr eingehend in seiner Arbeit «Die 
Obersterblichkeit der unehelichen Sauglinge» behandelt. 

(1) «Zeitschrift d. Bayr. Stato Bureaus:a I 1870 S. 212, 

(2) «Preussische Statistik» I 1877 8. 106. 
(3) «Zeitschrift d. Sachs. Stato Landesamtes», 1922 S. 11. 
(4) «Zeitschrift f. Schweiz. Statistik U. Volkswirtschaft », 1928 S. 129. 
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11. Grundlegende Erkliiru.ng fur die illO'l"talitiits'un tersekiede 
zwisehen den beiden Gesehleehtern. a) HY1JOthese. 1m Abschnitt 8 
ist die Folgerung gezogen worden, dass die im Laufe der Zeit zu 
Tage getretene al1gemeine Hebung der ausseren Lebensbedìngungen, 
die den Riickgang der Sterblichkeit im 1. Lebensjahr hervorrief, den 
Madchen mehr zugute kam als den Knaben. Weiter ist in den Ab
scbnitten 9 und 10 gefolgert worden, dasa das weibliche Geschlecht 
sowohl vor der Geburt als auch nach der Geburt unter den Unbi}· 
den der Unehelichkeit starker leidet als das ruannliche. Beide Teil
resultate lassen sich sofort unter einem gemeinsaruen Gesichtspunkt 
betrachten, wenn die H ypothese gestellt wird: Das weibUehe Ge
sehleeht ist 'Von iiusseren Verhiiltnissen und Lebensbedi'Jlguugen" im 
allgemeinen in hoherern Grade abhiingig als das miiwnliehe Ge
sellleellt. Diese Hypothese sch1iesst, wie ohne weiteres erkannt wird, die 
beiden einzelnen Teilergebnisse ala unmittelbar reaultierende Schluss· 
folgerungen in sich; denn aua der Annahme, dass die ausseren 
Vel'haltnisse auf das weibliche Geschlecht von grosserem Einfluss 
sind als auf das ruannliche, folgt sofort, dass das weibliche Geschlecht 
einerseits von giinstigen ausseren Verbaltnissen einen grosseren 
Nutzen hat, aber andrerseits unter ungiinstigen ausseren Lebensbe
dingungen starker leidet als daa ruannliche Geschlecht. 

b) Stiitzende Beoha,eht'llngstatsaehen. I. Relative Steigerung {/11,. 

ferneren rnUtleTen LfbellsdauM·. - Die eben gestellte Hypothese 
iiber die starkere Abhangigkeit des weiblichen Geschlechts von den 
ausseren Lebensbedingungen Iasst sich_ zunachst dnrch (He Beobach
tungstatsache stiitzen, dass die relative Steigerung der ruittlel'en 
ferneren Lebensdauer in den europaischen Landern auf den einzelnen 
Altersstufen im allgemeinen beim weiblichen Geschlecht grosser wal' 
als beim mannlichen. Zum Beleg hierfiir seien in der folgenden Ta
belle 6 die von G. v. MAYR im 2. Bande S. 429 seiner Statistik 
llnd Gesellsehaftslehre zusammenge!:ltellten Zahlell fiir die fernere 
mittlere Lebensdauer sowie die resultierenden 8teigerungszifl'ern wie
dergegeben. 

Jl6tron - VoI. VI, ll. 3. 
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TABELLE 6. 

I Mittlere farnare Lebensdauar und prozentuale 
I SteigaruDg derselben beim Alter von '" Jahren 

Betrell ,-- ~O ----1--- 20 ---=-1 ___ 30 _____ _ 

I m w! m I w I m w 

Land 

------------- ---1--- ! -----1--- ----

Dentscbland. 

Oesterreicb 

Schweiz 

Italieu . 

Frankreich 

England und Wales 

Bchottland 

Belgien. 

Niederlande . 

Danemark 

Norwegen 

Bchweden 

Finnland 

a 
b 
c 

a 
b 
c 

a 
b 
c 

a 
b 
c 

a 
b 
c 

a 
b 
c 

a 
b 
c 

a 
b 
(J 

a 
b 
c 

a 
b 
c 

a 
b 
c 

a
b 
c 

a 
b 
c 

46,51 
51,16 
10,00 

44,21 
49,08 
11,02 

1

46,90 
50,34 

7,33 

48,18 38,45 
53,35 42,56 
10,73 10,69 

45,52 36,80 
49,7L 40,90 

9,20 11,14 

48,20 38,70 
51,98 41,70 

7,84 7,75 

47,85 47,25 
51,44 51,53 

40,35 
43,27 

7,24-7,50 9,06 

48,25 
49,75 

3,11 

I 47,60 
151,81 
I 8,84 
I 

46,07 
48,53 
5,34 

49,57 
50,25 

1,37 

48,00 
54,30 
'13,13 

51,00 
55,10 
8,04 

50,76 
52,92 

4,26 

50,30 
54,03 
7,42 

49,30 
50 ,6/) 

2,64 

49,75 
5203 

4,58 

40,42 
41,53 

2,75 

49,76 39,40 
54,53 43.01 

9,59 9~16 

48,19 38,68 
50,31 40,36 

4,40 4,34 

51.68 41,29 
52,75 I 41,80 

2,07 1,24-

48,70 40,30 
55.40 45,70 
13,76 13,40 

52,10 43,20 
56,70 46,30 

8,83 7,18 

53,10 
55,(18 

3,73 

52,90 
55,58 
5,07 

50,90 
52,3/) 

2,75 

43,14 
45,16 

4,68 

42,30 
45,88 
8,46 

41,50 
42,80 

3,13 

40,19 
44,84 
11,57 

38,28 
41,93 

9,54 

31,41 
34,55 
10,00 

30.53 
33:49 

9,70 

40,30 31,70 
43,69 33,80 

8,41 6,62 

40,00 33,50 
43,69 35,94 

9,23 7,28 

42,25 33,83 
44,02 34,35 

4 19 I 1,54 

41,66 : 32,10 
45,77 I 34,76 

9,87 8,29 

40,94 32,05 
42,32 32,95 

3,37 2,81 

43,74 34,06 
44,45 34,20 

1,62 0,41 

41,!W 33,70 
46,no 37,80 
13,83 12,17 

44,90 35,90 
48,20 38,00 

7,35 5,85 

45,39 36,82 
47,34 38.85 

4,30 5,51 

45,('6 35, lO 
47,66 38,57 

5,77 9,89 

43,30 34.30 
45,10 35,60 

4,16 3,79 

33,07 
36,94 
11,70 

31,52 
34,80 
10,41 

33,20 
36,10 

8,73 

3'{,40 
36,58 

9,52 

35,50 
36,93 

4,03 

34,41 
37,36 

8,57 

34,25 
34,90 

1,90 

36,55 
36,95 
1,09 

3 1,33 
38,80 
13,03 

37,60 
40.10 

6,65 

38,19 
40,24 

5,37 

37,50 
40 ,20 

7,20 

36,00 
37,90 

5,28 
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In der vorstehenden Tabelle geben die Zeilen a die Zahlen fiir die 
mittlere fernere Lebensdauer in der ersten Zeitperiode (im allgemeinen 
1870-1880) und die Zeilen b die entsprechenden Zahlen fiir die letzte 
Zeitperiode (im allgemeinen 1900-19 LO). In den Zeilen '{,l sind die 
Ziffern fiir die prozentuale Steigerung der Lebensdauer zusammenge
stellt. Aus der vorstehenden U'bersicht geht deutlich hervor, dasa 
- abgesehen von Schottland, Norwegen und Schweden - die mitt
lere Lebensdauer beim weiblichen Geschlecht absolut und relativ 
starker zunahm als beim mannlichen. Dass diese Tatsache unsere 
Hypothese stiitzt, bedarf keiner weiteren Klarlegung.-

.Fiir die La.nder N orwegen und Schweden haben wir bereits naeh 
der Tabelle 3 eine Ausnahme konstatiert und zwar von der Reg"el, 
dass der Knabeniiberschuss der Geborenen und Totgeborenen bei 
den Ehelichen grosser ist ala bei den Unehelichen. Es iet nicht 
ausgeschlossen, dasa diesen Abweichungen von der Norm eine ge
meinsame Ursache hinsichtlich der Abhangigkeit del' beiden Gesch· 
lechter von ausseren Einwirkungen zn Grnnde liegt. 

II. AnthropometTische .Llfessuugen - Weiter wird die Hypothese, 
dasa die ausseren Lebensbedillgungen auf das weibliche Geschlecht 
von grosaerem Einfluss sind als aut" das mannliche, durch die Tats<lche 
geatiitzt, dasa nach den in Berlin im Jahre 19~3 uud in Stuttgart 
in den Jahren 1921 und 1922 vorgenommenen Messungen und Wa
gungen von Schiilern und Schiilerinnen der Volkssehulen und der 
hoheren Schulen die Besucher der hoheren Schlllen die gleichaltrigen 
Volksschlllkinder inbezug anf die KorperHi,nge und das Korpergewicht 
iibertrafen, und zwar die Madchen in hoherem Gl'ade als die Knaben. 
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TABELLEN 7. 

u) Berlin (l). 

Alter I Korperlange in om. Korpergewioht in kg. 

in Jabren i Betreff I ----~- -------------------

--------!------------I--
m w 

tn I lV 

I I 
.. _._~-- I --------

I 

a 
lO 

130,1 129,0 27,0 26,3 

134,1 133,5 28,9 29,8 

(t 134,2 133,9 29,0 28,8 
11 

11 137,7 138,1 31,0 31,7 

a 137,8 138,7 31,1 31,6 
12 

b L42,1 143,8 33,6 35,5 

II 142,H 143,5 34,1 35,5 
18 

11 147,8 148,8 37,3 39,6 

(I 147,1 148,5 37,7 40,8 
14 

i b 153,5 - 153,1 41,9 43,9 l 

Die Zahlen del' Zeilen ((, beziehen sich auf die Volksschulkinder 
und die Zahlen del' Zeilen b auf dia Kinder in boheren Schulen. 
Setzt man in der vorstehenden Ùbersicbt die Zablen fiir die Grosse 
und das Gewicht der V olksschulkinder gleich 100, so stellen sich 
dia entsprechenden Zahlen fiir die Besucher hoherer Schulen auf: 

KorperHinge I Korpergewioht Alter - --_1----- ---~--------------- -
in Jahren nz -I------~---- m I w 

1- -- ---------- I------~-

I 

I 
IO 103,1' I 103,5 107,0 113,3 

11 102,6 103,1 106,9 110,1 

12 103,] 103,7 108,0 112,3 

13 103,1 103,7 109,4 111,6 

14 104,4 103,1 111,1 107,6 

zus. 103,3 103,4 108,5 111,0 

(1) GURADZE, «Berliner Wil't8chaft.sberichte» 1924 Heft 2. S. 11. 
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B) Stuttgart (1). 

Korperlii.nge in om 
Sohulart 

m 111 

------------------------1----- ----~ 

Volksschule 

Mittelschule 

Hohere Schule. : I 

138,4 

140,2 

142,7 

139,9 

141,5 

144.2 

Korpergewicht in kg. 

m 

31,88 

33,11 

34.72 

1f! 

33,31 

34,58 

36,34 

Setzt man die Zahlen fiir die Grosse und das Gewicht der Volks
sohulkinder und der Mittelsohulkinder gleich 100, so ergeben. sich 
fiir die Kinder hoherer Schulen folgende Zahlen. 

Korperliinge 
i 

Kopergewi oh t 
Sohulart -"--- !---------~------

m w m w 
--------

Volksschllle 100,0 100.0 100.0 100,0 

Hohere Schule. 103,1 10S.} 108,9 109.1 

Mittell3chule 100,0 100.0 100.0 100.0 

Hohere Schule. 101,8 101,9 104,9 105,1 

Die aus den vorstehenden Ubersichten sich ergebende Regelmas
'sigkeit, dass die Besucher hoherer Schulen die Volksschulkinder SO

wohl an KOl'perlange als auch an Korpergewicht iibertreffen, und 
zwar die Madchen relat.iv etwas mehr als die Knaben, spricht deut
lich fiir die Richtigkeit del' gestellten IIypothese. Es mocllte jedoch 
nicht iibersehen werden, dass bis Zll einem gewissen Grade hier auch 
das Prinzip del' Àusl~se mit im Spiele ist und sich vermutlich bei 
den Madchen in etwas hoherem Gl'ade auswirkt als bei den Knaben. 

III. Steigerung de·r Tttberkulosesterblichkeit in P-reussen und 
Bayern in den Jahren 1916 bis 1919. -- Eine dritte wichtige Stiitze 
fur die oben gestellte Hypothese bildet die von F. À. WEBEH. (2) 
aufgefundene Tatsache, dass in Preussen und Bayern die prozentuale 
Steigerung der Tuberkulosesterblichkeit in den Kriegsjahren auch 
bei Einrechnung der MiliUirsterbefallé an Tuberkulose beim weibli-

(1) «Statistische Berichte der Stadt Stuttgart », 1922 Nl'. 1. « Veroffentlichlln
gen des Reichsge.<mndheitsamtes », 1923 Nr. 7 (Sonderbeilage). 

(2) «Zeitschrift fiir Tuberkulose» Bd. 44, Heft 1. 
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chen Geschlecht grosser war als bei m mallnlichen. Zum Beleg dis
nen die fogenden Ubersichten. 

TABELLEN 8. 

Auf 10.0·)0 Lebende entfielen TuberkulosesterbefiUle in 

13,8 19,2 16,9 

15,5 20,1 19,0 

20,4 20,5 20,0 
~ 

23,5 20,9 20,6 

22,0 18,6 19,0 

Setzt man in der obigen tJbersicht die Sterbeziffern von 1913 
gleich 100. so ergeben sich fiir~die Kriegsja,hre die folgenden Pro
gressionsziffern: 

Jahr 1- m ....~' ..... n_,;;- ···--1··---;,; B'ier
• 

------------ ---1--------------- ----- -----------------1------- -------------- -
, I 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

I i I 

! 1O~,1 100,8 97,8 i 

I 106,3 106,3 104,3 
I 
l 
! 113,4 

149,3 

166,2 

151,4. 

120,;3 

153,7 

176,4 

167,0 

109,2 

111,4-

113,6 

10 l,l 

99,4 

99,4 

111,8 

117,6 

121,2 

111,8 

Ans der lebzten tJbersicht erhellt dentlich, dass die Erniihrungs
schwierigkeiten in den Kriegsjahren d~m weiblichen Geschlecht mehr 
geschadet haben als dem manlllichen, was wiederum fU,' -die gestellte 
Hypot.hese spricht. 

12. l)iskrepanz. - Es bleibt nun noch iibrig, der Tatsache zu 
gedenken, dass sich die Verbaltnisse beim Riickgang del' Totgebur
tenhauftgkeit nicht mit del' gestellten Hypothese in Einklang bringen 
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lassen. Eine befriedigende ErkUirung hi~rfiir zu geben, diirt"te grosse 
Schwierigkeiten bereiten und auch nur dem Mediziner moglich 
sein, del' auch inbe~ug auf den gesamten hier auf~erolIten Fragen
komplex ein gewicbtiges Wort mitzusprechen haben wir4: Vielleicht 
hangt das Versagen der gestellten Hypothese- beim Riickgang der 
Totgeburtlichkeit clamit zusammen, dass die ausseren Lebensbedin
gungen nur indirekt auf dss fOtale Leben einwiIken und dasa die 
Verauderungen in den ausseren Verhaltnissen Dicht so einschneidend 
waren, dass aie aut' die Ges{'hJechter im Sinne der Hypothese ver
schieden stark einwirken konnten. 



PIETRO I)ONAZZOLO e MARIO SAIBANTE. 

Lo sviluppo demografico di Verona e della sua 

Provincia dalla fine del sec. XV ai giorni nostri. 

INTRODUZIONE. 

Se sempre difficile è il compito dello statistico in qualsiasi campo 
applichi la Slla osservazione misuratrice ed a qualsiasi ordine di in
dagini rivolga la sua attività, le difficoltà diventano maggiori e di 
natura speciale quando voglia indagare non ciò che è, ma ciò che è 

stato, quando egli voglia - risaÌendo addietro nel corso dei secoli -
fissare in cifre nel succedersi di questi le entità che li materiarono 
della loro vita e diedero loro quell'aspetto che la storia ci fa passare 
dinnanzi agIi occhi. 

Le difficoltà sono di vario ordine e di varia natura. 
La prima è rappresentata. dalla ricerca del1e fonti su cui attin

gere i dati. Sparse nelle biblioteche civiche o sepolte negli archivi 
delle più antiche famiglie dormono da più secoli vetuste cronache 
su cui frammentariamente, frammisti a narrazioni di fatti del tutto 
estranei, si trovano qua e là indicazioni numeriche intorno al numero 
degli abitanti ed agli altri elementi interessanti la composizione quan
titativa della popolazione. 

Talvolta si possono anche trovare per qualche anno delle primi
tive forme di censimento contenenti rilevazioni abbasta.nza complete 
che danno una più comprensiva visione del fenomeno popolazione. 
Ma per giungere alla scoperta di queste fonti oocorre una pazien
tissima opera di indagine ohe affronti mucchi e mucchi di volumi, 
spesso con la magra ricompensa di trovare pochi e malsicuri dati 
quando non capiti di non trovarne alcuno. 

Un~altra diffiooltà è costituita dallo spoglio dei dati trovati e 
dalla loro intabulazione. 
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Talvolta nelle. fonti sono messi sotto voci diverse dati che si ri~ 

feriscono al medesimo aspetto: bisogna allora attentamente discer
nere i casi in cui ciò si verifica da quelli in cui non si verifica, per 
evitare sbagliate distribuzioni da cui si potrebbero cogliere inesi
ijtenti regolarità e costruire infondate deduzioni. 

Altra volta invece i dati non si trovano uniti in una sola voce, 
ma sono frazionati in più voci, alcune delle quali riguardano aspetti 
della distribuzione della popolazione assai poco interessanti, ed allora 
bisogna affaticarsi a conglobarli in una cifra unica che permetta di 
abbracciare subito ciò ohe più interessa conoscere. 

Talvolta le fonti oltre alle cifre relative alle singole distribuzioni 
portano le cifre relative al totale, e avviene non di rado che queste 
non coincidano con lo. somma di quelle. Occorre in tal' caso sotto-
porle tutte ad un paziente lavoro di critica che permetta di preci
sare in quali di esse siasi verificato l'errore. 

Un'ultima difficoltà - ultima in ordine cronologico di lavoro non 
in intensità, - è costituita dall'interpretazione -dei dati relativi ai vari 
aspetti del fenomeno in esame. Su tronchi di rilevazione si devono 
oostruire induzioni ed ipotesi; attraverso a dati riferentisi ad anni 
lontanissimi fra loro si devono talvolta esaminare fenomeni che ri· 
chiederebbero per una esatta valutazione completissime rilevazioni; 
da scarsi elementi bisogna, mediante un oculato impiego di perfe
zionati sistemi statistici, ricavare regolarità realmente esistenti ma 
difficilmente apprezza bili. 

E perciò, è appunto in questo ul~imo aspetto dell'indagine ohe 
si verificano le più gravi lacune e che spesso, per non sbagliare, 
conviene tacere. 

Oltre a queste, che sono le principali, altre difficoltà di minore 
portata si incontrano, ma scomparendo esse al oonfronto delle altre, 
non merita qui neppure lo. pena di accennarne. 

Premesso ciò, non per ma,ggiore esaltazione del nostro modesto 
operato, ma per ottener venia della sua incompletezza e delle inevi
tabili (se pur minime) inesattezze ohe qua e là si potranno trovare, 
passiamo a riassumere a grandi tratti i concetti fondamentali che 
hanno ispirata lo, nostra rilevazione. 

Oggetto di essa è lo. popolazione della città di Verona e della sua 
provincia dai primi tempi dell'Evo Moderno sino a noi. 

Invero crediamo che lo sviluppo quantitativo della popolazione 
di una città come Verona offra al demografo un campo di studio di 
importanza veramente notevole. Importanza notevole sia per sè stessa, 
in quanto lo sviluppo attraverso i tempi di una fra le più impor-
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tanti città italiane che seppe attraverso il variar dei domilli per
petuare la propria integrità e la propria prosperità, è argomento tale 
da meritare ogni più vasta considerazione ed ogni più vasta inda.
gine; sia per le profonde somiglianze etniche e storiche che uniscono 
il suo sviluppo a quello delle altre città de]]a terraferma veneta: 
somiglianze che permettono dalle manifestazioni che il fenomeno po
polazione assume in questa di ritrarre induzioni assai fondate sulle 
manifestazioni che esso doveva assumere in quelle. 

Infatti nell'ultimo Medio Evo e nell'Era Moderna ]e vicende di 
Verona furono le stesse vicende delle città consorelle, gli sviluppi 
demografici dell'una (in quanto determinati da cause parallele) pos
sono cOllsiderarsi simili a quelli delle altre: le caratteristiche di ra.zza., 
di clima, di ambiente, conferiscono agli abitanti di tutte quelle terre 
e quelle città una certa quale unità di sviluppo e di comportamento. 

Le medesime cose, per quanto in proporzioni minori, si possono dire 
intorno alrimportanza dello studio dello sviluppoédemografico della sua 
provincia: anche riguardo a questa esso ci offre la possibilità di co
struire le medesime analogie ed anche riguardo a questa la popola
zione, considerata sotto il duplice aspetto della densita. e dello svi
luppo effettivo, offre un campo_ di indagine fecondo di risultati non 
tutti privi di valore. 

Harebbe stato interessante per avere il quadro completo della vita 
secolare della città e del territorio, ma specialmente della città, poter 
seguirne gli sviluppi demografici fin dalle orig"ini o per lo meno dalle 
epoche più remote del Medio Evo. Si avrebbe così potuto mettere 
in luce gli stretti legami reciproci che sempre legarono assieme, 
come tuttora legano, sviluppo demografico, sviluppo economico e svio 
luppo politico, e cogliere di volta in volta le interferenze dell'uno 
sull'altro e le modificazioni dall''uno, a causa dell'altro, subite. 

Purtroppo però se, come dicemmo, faticoso è per certi tempi 
trovare fonti statistiche, impossibile è il trovarle oltre determinati 
limiti di tempo. Per: i tempi più antichi la scarsa diffusione della scrit
tura, la mancanza di spirito misurativo derivante dalla scarsa capa
cità. di sintesi, la dispersione dei documenti causata dal tempo e dalle 
vicende, fannò regnare sopra lo stato ed il moto della popolazione 
un velo d'ombra di cui a noi è lecito solo di quando in quando sol· 
levare qualche lembo, che aggiunge alle nostre cognizioni una nuova 
piccola parte di verità, ben poca cosa in confronto alla immensità 
del tempo trascorso. 

La nostra rilevazione potè quindi uver inizio soltanto col 1472 
per la città, e col 1538 per la provincia. Per tempi più remoti nes-
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snn indizio ci fu possibile trovare che ci permettesse un'esatta valu· 
tazione di quantità. 

Da dette epoche iniziali abbiamo calcolati ed elencati nelle tavole, 
che di volta in volta si troveranno nel corso di questo lavoro, i dati 
relativi al numero effettivo degli abitanti, ed agli altri più importanti 
fenomeni della composizione qnantitativa della popolazione, per tutti 
quegli anni, in complesso abbastanza vidni fra loro, pei quali ci fu 
possibile trovare fonti pienamente attendibili. 

Un grave inconveniente, che dovemmo superare nella nostra inda
gine, fu quello derivante dal fatto che attraverso i fempi la città 
ebbe a subire, a causa del1e alterne vicende dei mutamenti politici 
ed amministrativi, rilevantissime variazioni topogrHftehe, come· pure 
la provincia ebbe a soffrire rilevantissime modificazioni di estensione. 

Pt>.rciò non sempre le cifre relative ad un periodo ci risultavano 
comparabili con quello di un pedodo precedente o successivo: tal
volta forti variazioni nel numero degli abitanti erano soltanto ap
parenti essendo dovute non a cause intrinseche modificanti lo stato 
della popolazione ma a cause estrinseche derivanti dalle modiftcazioni 
territoriali. 

Per ovviare a ciò non oi restò altra maniera che quella di COD

siderare sia la ci ttà che la provi ncia entro ben definiti limiti di 
spazio che restassero artificialmente immutati attraverso i tempi. E 
fissammo a tale scopo tanto per l'una che per l'altra gli attuali con
fini, considerando esclusivamente entro questi, (anche se in alcuni 
periodi essi non coincidono punto c~n quelli reali) lo sviluppo della 
popolazione. 

Per poter far ciò dovemmo spezzettare il territorio il più possi
bile considerando il movimento degli abitanti entro piccolissime zone, 
unendo le quali ci fu possibile di ottenere cifre globaH intorno al
l'intera entità geografica presa in esame. 

A tal uopo nella rilevazione rignardante la città considerammo 
la popolazione in tre zone distinte e divise da ben preCISI confini: 
a) la riva destra dell'Adige; b) la riva sinistra; o) gli attuali 
sobborghi. 

Parimenti la popolazione della provincia l'abbiamo prima consi
derata nei singoli comuni attuali (unità che supponemmo fossero ri
maste pressochè invariate nel tempo) raggruppandoli poi, senza cu
rarci se essi in qualche tempo abbiano appartenuto a circoscrizioni 
diverse. negli undici distretti in cui oggi il territorio della provincia 
stessa è amministrativamente diviso. 

Riunendo sia in un caso che nell'altro i dati relativi al queste 
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singole entità potemmo ottenere delle cifre globali che ci permettono 
di seguire, con una visione d'assieme, attraverso il tempo lo sviluppo 
della popolazione delle due unità fondamentali la cui storia quanti
tativa oostituisce il tema del presente lavoro: !a città e lo, provincia. 

Per la città oltre alle variazioni del numero degli abitanti abbia
mo esaminato - oon dovizia di dati per alcuni, con scarsezza per 
altri - i più importanti fenomeni demografici in essa, verificatisi. 

Abbiamo seguito per un notevole numero di anni i fenomeni 
della natalità e della mortalità, della proporzione dei sessi, e di 
quella del1e varie età. 

A bbiamo egualmente seguito per qualche anno lo, composizione 
quantitativa delle famiglie, quella delle classi sociali, il movimento 
dei forestieri, le emigrazioni e lb immigrazioni. 

Seguimmo infine per un numero di anni abbastanza notevole, 
lo sviluppo del nucleo Ebraico, numeroso in Verona oome in tutte 
le città del Veneto. L'interesse dello studio di questo, che sem
brerebbe quasi esulare dal compito generale prefisso ci, è dato dal 
fatto che detto nucleo in ogni città costituisce un'entità demogra
fica a sè, la quale specialmente nei tempi anteriori alla rivoluzione 
francese, non frammischiandosi al resto della popolazione conservava 
ben nette e ben caratteristiche le proprie peculiarità etniche, e pre
sentava ,manifestazioni demografiche ben diverse da quelle della re
stante cittadinanza. 

Riguardo alla provincia non ci fu possibile tI'ovare per tempi che 
non fossero recentissimi dati riguardanti il movimento della popola
zione. Ci dovemmo accontentare perciò di studiarne lo stato attra
verso il tempo, cercando di determinare le diverse manifeRtazioni 
che questo assunse nei vari tempi e nei vari luoghi della provincia 
stessa. 

Studiammo oltre a questo fenomeno principale l'altro pure impor
tante della densità della popolazione. 

Cercammo infine di mettere in evidenza tutte quelle regolarità 
verificate si nel suo sviluppo storico le quali presentassero aspetti 
cos1 caratteristici da far pensare all'esistenza di un generale princi
cipio regolatore. 

Con ciò siamo ben lungi dal credere di aver esaurito ogni forma 
di esame demografico intorno alla città e alla provincia di Verona, 
ma siamo in pari tempo convinti di aver portato un contributo, per 
quanto modesto non meno utile, allo studio quantitativo della storia 
delle popolazioni. ' 
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LA OITTÀ. 

O(f}UIO sto'l"'ico. - Onusta di ricordi, di tradizioni, di gloria, guar
data dall'alto dal suo oastello superbo, solcata dall'impeto-- veemente 
dell'Adige pauroso, da secoli e secoli Verona sta - sentinella vigile 
dell'ubertosa piana. veneta - a guatare pensosa l'imbocco dell'Alpi 
che si spalanoa implacabile nella sua eterna minaocia. 

A cavallo tra il Veneto e la Lombardia, fra l'Italia e la Germania, 
punto strategico di primaria importanza, ricca nel suolo e nella fe
conda operosit.à dei suoi abitanti, essa fu spesso campu di aspre bat
taglie, meta agogna.ta di conquistatori strani~d e nostrani, strumento 
di dominio e di potenza, centro di offesa e di difesa. 

E nel ritmo sonoro di queste lotte, di queste battaglie, di queste 
conquiste, si svolse turbinosa la sua storia talvolta irradiata di 
gloria, tal altra offuscata di crudeltà, talvolta superba di potenza, 
tal altra sublime di sacrificio, sempre in ogni caso irrorata di sangue. 

Fosche nel cielo azzurro aleggiano sovr'essa le ombre livide e 
irose di Teodorico, di Alboino, di Berengario; e negli stretti meandri 
dei viottoli più antichi e negli o,ndroni dei palazzi dal1e lillee severe, 
ancor oggi sembI'a di veder rilucere il torvo sguo,rdo assetato di cru· 
deltà e di oonquista di Ezzelino da Romano, mentre lassù tra gli 
spalti del castello Scaligero si erge nei rossi tramonti imponente e 
maestosa lo. glgantesca figura del fulvo Cangrallde, il ghibellino ospi
tale, in cui, forse, l'Alighieri incarnò il veltro liberatore. 

Lontana nei nebulosi ricordi delPera più antica, al limite tra 
storia e leggenda, si perde la verità intorno alle prime origini della 
città. 

Fondata dai primitivi popoli H,alici (Euganei e Reti) occupata 
successivamente dagli etrusohi e dai Galli, col sorgere della potenza 
di Roma, Verona ne diventò una delle più fiorenti colonie. 

Il più bell'anfiteatro romano che oggi si conservi, vestigia di mura, 
di monumenti, di case, stanno a mostrare qual grado di prosperità 
e di splendore la città avesse in quel tempo rHggiunto. 

Col declinare dell'Evo Antico e collo straripare dall'alpe dei bar· 
bari, Verona, per la sua posizione divenne (malgrado le fortificazioni 
di Galliano) una delle loro prime prede. Questi però, saziata la pri
ma brama di saccheggio e di strage, comprendendo l'immensa im
portanza strategioa della città, le diedero subito dopo nuovo impulso 
e nuova. vita, oingendola di solide mura o costruendovi superbi pa
lazzi che avevano il duplice compito di servir da abitazioni per i Re 
e da rocohe di difesa. 
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Sede preferita ùei Re Goti e Visigoti, viùe lo splendore e lo. fine 
di Teodorieo il Graude; conquistata dai Bizantini, fu nuovamente 
ripresa dai Longobardi e sotto il dominio di questi assiAtette alle 
orgie ùella corte di Alboino e alla feroce vend~tta di Rosmundo.. 

Successivamente fu conquistata, malgrado ]a sua fiera resistenza, 
dai Franchi: ospitò Oarlomagno, Pipino, e tra le sue mura Beren
gario cadùe trafitto dal pugnaJe dei congiurati. 

Sottomessa per bl'eve tempo all'Impero, conquistò poi la sua auto
nomia che mantenne a lungo, malgrado le lotte intestine, finchè il 
fiero Ezzelino non la ridusse sotto lo. sua tirannide. 

Successivamente alla morte di questi passò in signoria agli Soa
ligeri che le ridieùero vita, vigore, bellezza, per merito specialmente 
del munifico Cangro.ude. 

Caduti gli Scaligeri - dopo breve dominio dei Visconti e dei 
Carrara - Verona come il restante Veneto terminò nelle mani della 
Repubblica di Venezia ùi cui, tranne durante lo. breve parentesi della 
conquista di Massimiliano al tempo della lega di Cambrai seguì le 
sorti di progressivo splendore e di successiva decadenza. 

Tramontate per sempre le fOl'tune di San Marco, passò in potestà 
prima dei Francesi, poi degli Austriaci, fu infine aggregata al Regno 
Italico di cui fece parte finò -alla caùuta Napoleoni(·a. Occupatà al
lora dall'Austria fu da questa trasformata in vasta caserma e di
venne una delle più formidabili piazzeforti dell'epoca,. 

Finalmente nel 1866 fu riunita alla ricostruita Nazione Italiana 
di cui è ora una delle belle provincie. 

Le c{(;l(tll~ità. - Prima di passare ad esporre i dati attinenti ai 
fenomeni demografici propriamente detti abbiamo creduto utile ac
cennare ad alcuni fattori, di natura varia, che per la loro speciale 
importanza hanno influito notevolmente sulla composizione quanti
tativa della popolazione determinandone talvolta diminuzioni più o 
meno gravi od ar~estandone quello sviluppo che le condizioni del 
momento avrebbero altrimenti permesso. 

Intendiamo dire le calamità fisiche e sociali che di tempo in tempo 
si abbatton~ sulle città seminando lutti e rovine. 

Verona, senza par},tr ùelle guene cui accennammo nella nota sto
rioa precedente, fu funestata ed infestata a varie riprese da tre 
specie di calamità: i morbi, le inondazioni, le cal'estie, 

Riguardo ai morbi riportiamo qui ulla specie di bollettino sani
tario che potemmo ricavare dalle varie cronaohe esistenti intorno alla 
vita della città nel periodo considerato. 
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1399-400 Peste 1792 Tifo 
1424 Pestilenza » Tosse oonv. 
1437-38 » » Vaiuolo 
1451 » 1793 Diarz:ea 
]474 » » Influenza 
1478 » » Parot. poI. 
1490 » » Tifo 
1500 Peste » Tosse conv. 
1510 » 1794 Morbillo 
1511 Pestilenza » Oftalmia 

» Pe8te » Parot. po1. 
1512 Pestilenza » Tifo 
1522 Tifo » Vaiuolo 
1527 Peste 1795 Apoplessia 
1576 » » D i sse rJ teria 
1577 Peste » Febbre intero 
1602 Pneumonite » Influenza 
16~R-29 Feb. Malar. » Migliara 
1630-31 Peste » Morbillo 
1648-49 Tifo » Pllenmonite 
1733 Influenza » Tosse conv. 
1743 » 1791) Apoplessia 
1752 Scorbuto » Dissenteria 
1763 Vaiuolo » Pneumonite 
1766 Febb. Mal. » Tosse conv. 
1776 Vaiuolo ,) Vaiuolo 
1777 Morbillo 1798 Apoplessia 
178~ Influenza » Dissell te l'i a 

» Morbillo » Tosse conv. 
1784 Vaiuolo 1799 Feb. interm. 
1788 Influenza » Pneumonite w 

1789 Tosse conv. » Tifo 
1791 Apoplessia » Tosse conv. 

» Influenza » Zoster 
» Risipula 1800 Influenza 
» Tifo » Morbillo 
» Tosse conv. » Par. polim. 
:& Vainolo » Vaiuol0 

1792 Apoplessia 1801 Par. polim. 
» Influenza » Ra f. p. loglio 
» Oftalmia » Risipula 



1801 Scarlattina. 1812 . Dissenteria 
» Vaiuolo » Morbillo 
» Zoster » Pellagra 

1802 Dissenteria » Pneumonite 
}> Feb. interm. » Scarlattina 
» Morbillo 1813 Vaiuolo 
'II Scarlattina, 1814 Tifo 

1803 Apoplessia 1815 Apoplessia 
'II Influenza » Tosse conv. 
» Morbillo 1816 Morbillo 
» Pneumonite » Oftalmia 
'II Vaiuolo 1817 Pneumonite 
» Zoster » Tifo 

1804 Feb. interm. 1818 Febbre int. 
1805 Apoplessia » Morbillo 

'II Dissenteria '>~ Scarlattina 
» Morbillo 1819 Vaiuolo 

1805 Oftalmia » Morbillo 
}) Scarlattina }) Scarlattina 
» Tosse 1822 Dissenteria 
,> Vaiuolo » Morbillo 

1806 Chiodo sol. » Tosse conv. 
» Dissenteria » Scarlattina 
» Influenza 1824 Dissenteria 
» Morbillo :t Morbillo 
» Vaiuolo » Pazzia 

1808 Apoplessia . 1824 Tosse conv. 
» Dissenteria 1825 Migliaro. 
» Pneumonite . » Morbillo 

1809 Apoplessia » Scarlattinu. 
» Morbillo 1826 Morbillo 
» Tifo » Scarlattina 

1810 Feb. int. » Tosse fer. 
» Tifo 1828 Febbre int. 
» Vaiuolo » Tosse conv. 

1811 Apoplessia » Migliara 
» Mi gli ara, » Morbillo 
» Morbillo » Soarlattina 
» Pneumonite 1830 Vaiuolo 
» Tifo 1831 Febbre int. 
» Tosse conv. » Influenza 
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» Vaiuolo ~) Pneumonite 
1832 » 1843 Influenza 

"--
183:~ Scarlattina » Morbillo 

» Vaiuolo ,> rl'osse con v . 
1834 » 1~44 l'neumonite 
18il5 Colera » Migliara 

» Pneumoni t.(~ 184;") ApoplesAin. 
18Wi Morbillo » Morbillo 

» Tosse COllV. 184H Apop]essia. 
183~ Vaiuolo » Pneumonite 
1839 » 184. Apoplessia 
1840 » » Pneumon. 
1841 Apoplessia 1848 Migliara. 

» Dissenteria » PlleulUollitt~ 

» Pneumonite » Vainol(, 
·lK4~ Dissenteria 1849 ( )olera, 

,) Morbillo 1855 » 

Da, uno sguardo anche Huperficiale a questo si può senz'altro ar
guire che nei tempi andati le (~ondizioni sanitiarie della eittà dove
"ano essere ben tristi. 

Particolarmente grave è i! ripetenli con metodica periodicità del 
terribile flagello della peste che passava di tratto in tratto, su .Ve
i'ona come in t·utte ]e città d'Ital~a seminandone le contrade di 
morti. 

Nel bollettino, infatti, noi la. vediamo ri<lomparil'e ad int.ervalli 
8pesso assai brevi durante tutt.o il 1400, tutto il 1500 e buoll:1, 
parte del 1600. 

Funesto a Verona fu l'attacco della peste del 1510: le cronaohe 
fanno ascendere a 12.000 le vittime del morho. 

Ma sopra tutte terribile, per b gra vità degli effetti, fu l'epide
mia pestilenzia]e del 1630-31. Nella sola città ed attuali sobborghi 
perirono, a detta delle cronache, circa 31.000 persone su 50.000: più 
del 60 o lo degli abitanti. 

Anche ritenendo questa. cifra un po' esagerata, comprendendo 
forse essa oltre i morti anche coloro che l'i pararono fuori dalla zona 
infetta, pur tuttavia la gravità del flagello permane in tutto il suo 

orrore. A conferma dei terribili effetti del morbo e dell'accanimento 
con cui esso attaccò le popolazioni ltaliche riportiamo la seguente 
tavola statistica relativa ai morti per peste nei maiiiori centri del-
1'Italia settentrioll:11l' 

lHtf'ojj" - Vol. VI, Il, 8-4.. 



Milano 

Venezia. 

Mantovll. 

Bologna 

» 
Brescia. 

Modena. 

Vicenza. 

Bergamo 

I .. ogo 

Cento 

Morti i'n J talia (I causa della peste del 1630-31 (l). 

Città N0 morti Città. 

----_._-_.- -

86.000 Lucca (città) 

60.000 » (contado) 

50.000 Cremona 
(città,) 13.398 Piacenza 

(contlulo) . ]6.300 Padova 

14.000 Parma. 
12.000 Firenze 

Il.000 Alessandria. 

9.500 Torino. 

6.000 Treviso 

6.000 

N° morti 

10.000 
15.000 

25.000 
20.000 
]6.000 

15.000 
30.900 

4.000 

3.000 
1.093 

Quella del 1630-31 fu l'ultima apparizione che la peste fece in 
Verona. 

Purtroppo però altri morbi, sebben meno gravi, non perciò indif
ferenti alla vita della città, si succedettero con ritmo continuo. 

Meritano di esser notati per i loro caratteri funesti il tifo, il 
vaiuolo, il colera. . 

Il tifo noi lo vediamo comparire nel 1522-29, nel 1648-49, nel 1791-
92-93-94-99 e quindi nel 1810-11-14-17. 

Il vaiuolo quasi ininterrottamente per tutta la seconda metà del 
secolo XVIII e per buona parte del XIX. 

Ma il periodo della sua maggiore attività di verificò nell'ultimo 
venticinquennio ~el 1700. 

N ella tavola seguente è elencato il numero dei morti a oausa del 
vaillolo tra 1774 e il 1806. 

(1) ALFR}l:DO CORRADO, Annali delle epidemie occorse in Italia daUe pri'Rle 'Tne

mori, fino al 1850. 
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Su,mero (lei morti 'n. VM'ona li causlÌ dell)tli IlOlo dal 1774 al 1806 (1). 

1 

1~~O:'i ___ ANNO I Morti ANNO ANNO Morti 
I 

--1----------- - -~,----~----- -----
I I 

I 
I 

1774 41 1785 I 9 1796 974 
I 

1775 77 1786 I 116 1797 16 
1776 148 1787 1798 I 

1777 62 1788 378 1799 
1778 27 1789 27 1800 
1779 564 1790 II 1801 
1780 1791 36 1802 98 
1781 1792 476 1803 18 

1782 2 1793 34 1804 2 
1783 124 1794 9 180f) 6 
1784- 598 1795 22 1806 43 

Oome Ri pub da essa vedere nel breve spa,zio di 25 anni per ben 
cinque volte ne) 1779-84-88·92-96 il vaiuolo infierì con somma vio
lenza. Questa raggiunse il massimo nel! 796 causanùo la morte di 
un migliaio di persone, circa il doppio di quello degli anni precedenti. 

Il colera in vece comparisce nel J H:~5, IleI 1849, nel 1855. Più 
_ gl'ave di tutti fu l'attacco del t 835 in eui laseiarono la vita 914 per
sone. Più mite invece quello de) 1855 che C,I1lSÒ 732 vittime e quello 
del 1849 che ne causò 215. 

rrutto sommato il quadro che il suesposto l)Ollettinoci o ffl'e , mostra 
(~on la sua drammatica ID uta eloquenzèl attraverso quali terribili eJ'isi 
tlebba passare nel tempo lIna popolazione, ed a. quali t~rribili attac
ehi sia essa spesso soggetta. 

Questi, poi, diventano più frequenti più ris:tliamo nel tempo. 
Varie le oause: la mancanza di igiene, l'angustia delle abitazioni, 

lo stato rudimentale dell'arte medica, l'antigienica sepoltura dei ca
daveri' non ultima nè di minor effetto la terribile pressione delle 
sussistenze che giungevano non s~mpl'e copiose dalle campagne de
vastate dalla guerra o scarsamente sfruttate, e di cui non tutti, per 
mancanza di mezzi adeguati, potevano acquistarne quantità confacenti 
ai bisogni. 

Come dicemmo più su un'altra specie di calamità cui Verona, a 

(l) RIGONE STENI, Cenni ,to1'ico-stati8tici del Vah,olo clte fIL nell({ P,'oi'incùt di Ve

rOI~a daU'epoca àeU'int1"udu.z'ione del vaccino3ino aU'annp 1838, 



causa della sua posizione geografica, fu ripetutamente soggetta, è rap
presentata dall' Adige. 

Solo chi trovandosi casualmente in quella_ città in un periodo 
di torbida ha assistito allo spettacolo, pauroso ed imponente nel 
medesimo tempo, dell' Adige in piena, può rendersi esatto conto della 
gravità della minaccia, che esso può rappresentare e dell'entità dei 
danni che esso è capace di prod urre. 

Le inondazioni agirono deleteriamente sullo sviluppo demogra
tieo della città non tanto direttamente mediante la soppressione di 
vite umane, quanto indirettamente mediante l'immiserimento della 
popolazione causato dalla distruzione di ricchezza che è la triste con
seguenza della furia delle acq ue. 

Nella tavola seguente sono elencati gli anlli in cui si verificarono 
inondazioni. 

Anni in cui Bi verificarono piene dell' .Adige (l). 

ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO 
------ ------ ------ ------ ---_._---

589 
687 
950 

1000 
1087 
1097 
1116 
113<} 

1153 
1195 

1231 

1239 
1276 
1310 
1331 
1349 

1385 
1388 
13<)1 
1402 
1405 
1418 
1430 
1438 
1487 
1490 

1493 
1499 
1512 
1521 
1530 
1545 

1564 
1567 
1605 
1608 
1647 
1649 
1665 
1677 
1686 
1704 
1705 
1707 
1719 
1747 
1757 
1767 

1774 
1776 
1778 
1785 
1786 
1789 
1792 
1801 
1802 
1811 
1812 
1816 
1821 
1823 
1825 
1827 

1829 
1837 
1839 
1841 
1844 
1845 
1851 
1863 
1868 

1812 
1878 
1882 

'frascurando il periodo anteriore al 1400, piene del fiume si ve
rificarono 9 volte nel XV secolo, 6 volte nel XVI, 7 nel XV II. 
14, volte nel XVIII, 21 volte nel XIX. 

(l) ZA.c"\lBELLl ANTONIO, Cronaoa 4ielle principali ino-ndazioue tùlL' .4dige, in «A.l· 
maJHlOOO Provo di Verona 18i3 ». 
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Fra queste, le cronache parlano di ffusamenìe dell'inonrla~jone del 
1512 a ricordo della quale esiste ancora una lapide e di quella del , 
1567 che gli storiografi non esitano a chiamare la più memoranda: 
a oa.usa di essa le vie furono letteralmente coperte di fango sì da 
diventare impraticabili nella maniera più assoluta, e i danni furono 
tanti che il governo fu costretto ad imporre ai cittadini tassazioni 
speoiali, necessarie a far fronte alle spese ingenti della rieostruzione; 
ed accennano inoltre a quelle del 1647 e 1649. 

Tralasciando di parlare di qnélle dell'ultimo secolo in quanto 
essendo vicinissime a noi fresco ancora ne è il ricordo) potremo con
cludere dicendo che anche da parte di questo genere di flagello Ve
rona ebbe non poco a soffrire. 

Oi resta ora da parlare di altre calamità che influirono notevol
mente sullo sviluppo demografi('o della oittà: le carestie. 

Le carestie produeono sulla popolazione un efl'etto deleterio che 
si estrinseca in due modi. Anzitutto determinando attraverso la sub
nutrizione che ne è conseguenza, la scomparsa degli individui or
ganicamente meno l'esistenti. In seoondo luogo producendo un de
perimento fisico generale su tutti gli individui, il quale si traduce 
generalmente in una diminuzione della loro attività generativa ed 
in un peggioramento delle generazioni che da essi hanno origine. 

Di carestie gravi se ne ebbero a segnalare parecchie. 
Una nel 1505 che a detta di uno storico veronese, lo Zagata, fu 

sì grande «che molte persone morirono di fame sendo mancato per· 
sino pane di semolino e ridotti gli abitanti a cibarsi di carne di 
cavallo e di asino ». 

Un'altra se ne verificò nel 1517 come eOllseguenza dell'assedio po
sto alla città - occupata dagli Imperiali, - dai FI'ancesì e Veneziani. 

Un'altra ancora nel 1558 riguardo alla quale gli storici ricordano 
parecchi casi di morti di fame. 

Altre carestie gravi si ebbero nel 1604 e 1641, causate special
mente dalla crisi dell 'industria della lana da cui gran parte dei cit· 
tadini ritraevano il loro sostentamento. 

Dati precisi intorno alla entità dei danni demografici da esse di
rettamente prodotti non ne abbiamo. 

Questi però sì potranno di volta in volta indirettamente valutare 
quando esaminando le variazioni nel numero deglì abitantì si vedrà, 
l'ammontare delle diminuzioni di questi negli anni ad esse successivi. 

Le vat'iazioni delntunero complessivo degli abitanti. - Uome 
dicemmo nell'jntro(ln~iOJW il pl'éSente Rtll<Ho At~tiAtjcO Ai ini1,ia. per 
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la oittà con l'anno 1472 e segne gli sviluppi de1Ja popolazione di 
essa. fino ai giorni nostri. 

Prima di tale data potemmo trovare soltanto~ un calcolo appros
simato fatto dal Prof. Simeoni (l) in cui 1'A. fa ascendere la popo
lazione di Veronn, HPI Recolo XI e nel XII a circa 10.000 abi
tanti. 

Ma questa cifra è troppo malsicura per poter essere accettata e 
aecontentandoci di l'i ferirla a titolo di curiosità facciamo iniziare la 
nostra rilevazione con l'anno suddetto. 

IJa sommissione della città ai condottieri ed ai magistrati della 
Repubblica Veneta avvenuta al principio del secolo segnò per essa 
la fine dei torbidi e delle guerre intestine ed inaugurò un lunghissimo 
periodo di serenità e di pace, solo offuscato dal rimbombare delle 
armi straniere prementi ai confini delln Repubblica Dogale. 

Sembrerebbe che in tali condizioni la città avrebbe dovuto assll
mere uno sviluppo demografico tale da far crescere, se non rapida
mente, almeno incessantemente la sua popolazione. 

Invece non fa così ! 
Alle oause eliminate, altre -:: spesso più forti - si sostituirono 

per cui la composizione quantitativa della popolazione invece di pre
sentare una regolare oontinuità di sviluppo procedette attraverso il 
tempo con sbalzi intermittenti di aumenti e di diminuzioni. 

All'inizio della rilevazione (Tav. I) il numero complessivo degli 
abitanti della città assommava a dI'ca 29.541. Da allora per circa un 
trentennio andò continuamente aumentando: nella rilevazione del 
J 491 essa già raggiungeva i 3H.OOO abitanti e sale successivamente 
in quella del 1501 ai 50.000. 

Fu in questo periodo di ftori(lezza cile lHdla città prosperarono 
} .. lettere, }(> arti ed i commerei in maniera che uno storiografo potè 
dire esser stata Verona in quel tempo uno dei più vivi focolari 
del rinascimenìo. 

Ben presto però a turbare tante splendide condizioni sopl'avvenne 
la peste, la Lega di Oam brai, ed altri guai. 

r 50.000 abitanti tIel 1501 sono nel 1514 ridotti a 31.1~4, e snc
cl'13SiVamellte a 29.000 nel 1518. 

Le caus('· di diminuzione Cl tah~ data Illost,l'ano di esser eessaLe 
percbè dieei anni più tardi nel 152H troviamo una popolazione di 
eirCi.1 30.000 abitanti elle, per quanto di poco è l'llr sem pre superiore 
alla precedente. 
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__ A_N_NO_IN' Abi~ __ A_N_N .. _O __ 1 __ N_"_A_bi_t8_n_ti--lI. __ A_N_NO __ I_N' Ahitanli 

1472 29.541 
1491 38.322 

1501 50.084 
1514 31.184 

1518 
1529 
1541 
1545 

1555 
1557 

1558 
1572 

1577 

1583 
1393 

1603 
1614 

1616 

1625 
1627 
1630 

1631 

1633 

29.014 

30.072 

35.574 
41.667 
48.828 
49.280 

52.262 
52.120 
51.265 

46.992 
5.617<) 

54.709 
52.988 

50.032 
53.052 
52.933 
53.036 
20.987 

26.670 

1652 
1672 
1675 
1681 
1692 

1710 
1738 
1744 
1751 
1756 

1766 
1770 
1780 

1785 
1790 

1795 
1802 
1805 
1807 

1808 
1809 

1810 

1815 

26.636 
29.000 

32.003 
31.432 
35.075 

35.600 
44.703 

45.662 
47.041 
47.717 

48.116 
47.582 
49.357 

48.763 

50.842 

51.343 

51.136 
52.313 

- 49.399 

46.711 
47.940 

48.653 
50.658 

1817 
1820 

1821 

1824 
1830 
1831 

1833 
1834 
1835 
1837 
1841 

1846 
1851 
1855 

1857 
1862 
1871 
1881 

1901 
1911 

1921 
1925 

I 50.913 
49.17,j 

52.403 
51 .. 322 

51 ~382 
51.448 

55.771 
51.105 
57.120 
55.615 
52.035 
52.300 

51.091 
54.190 

54.662 
57.170 

67.080 
68.741 

74.271 
81.909 
92.536 

94.856 

Da questo punto comincia un continuo aumento che si prolunga 
attraverso tutte le rilevazioni relative alla prima metà del xvr se-
6010 e che raggiunge il suo culmine nel 1558, anno in cui potemmo 
registrare il cospicuo nllmero di 52.~62 persone presenti. 

Successi vame~te, attraverso piccole oscillazioni che le fanllo rag
g'iungere il massimo di 54.709 nel 1603 e il minimo di 46.992 nel 
1583, nelle quali si estrinsecarono gli effetti delle carestie, delle epi
demie e delle inondazioni di cui più su facemmo cenno, la popola
zione si mantiene stazionaria intorno ai 50.000 abitanti fino al 1630. 

Interessante come dimostrazione della stretta connessione che in
tercorre fra elemento demografico e elemento economico è il rilevare 
che la dim!lluzionp, verificat,HRi fra il 160~ e il 1616 coinciòe con un 



fatto economico di notevole importanza: l'inizio dell'importazione 
tlaIJ'estero dei filati di lana. Questa, facendo una spietata concorrenza 
alla più cospicua industria cittadina lo. rovinò a un punto tale da, 
cansare in molte classi della popolazione un subib,neo immiserimento 
che consigliò molti 3,(1 emigrare verso terre piTI riecbe e più propizie 
a quell'attività. 

~el 1630-31 scoppia terribile l'epiùeUlia lle~tilenzi(de. Di quest,a 
(l dni suoi funerei effetti ahhiamo più su già ctiffusamente parla,to: 
a ben :a.ooo le cl'olwche del tempo fanno risalire i òecessi. 

Perciò gli abitanti della città che nel 16:30 erano 53.036 da un 
calcolo approssimato, nel 1631 risunano ridotti a 20.987, cioè, a meno 
òe]]a metà. 

Due anni dopo Ilei 1633 il governo Veneto volle si facesse un 
esatto censimento della popola7.ione superstite e questa risultò au
mentata li 26.670 abitanti. 

Da detto anno, non intervenendo altre cause violente di altera
zione, la popolazione contilluò, lentamente e sal vo brevi periodi cl i 
staSi, ad aumentare per tutto il corso (leI 1600 e del successivo 1700; 
ma fu soltanto negli ultimi anui di questo secolo, e precisamente 
nel l795 che essa J'3,ggiunse la cIfl'a di 51.343 abitanti presenti che 
]a riporta al livello anteriore al l631. 

J>iù di un secolo fu necessario per riparare ai terribili danni del 
morbo! 

JJ'aumento eessa efl il numero (legli abitlauti rimane oscillante nei 
vari' anni del periodo che va dal 1795 al 1815. Periodo fortunoso 
per la città, che vide sorgere e cadere ben sette governi: le forti 
oscillazioni in esso verificatesi SOllO facilmente attribuibili alle conUuue 
guelTe, alle llevastazioni da queste prodotte (notevole al proposito le 
conseguenze delle Pasqne Veronesi) ai reclutamenti fatti dai v'HI 
eserciti ed infine alle morti a oausa di guerra. 

Dalla oaduta napoleonica in poi la popolazione di Verona and(J 
sensibilmente aumentando sino a,} 1833 in cui raggiull~e il tota,le di 
5G.OOO abitanti, scemati notevolmente nell'auno successivo a causa 
fin) (~ol(lJ'a., ma ritornati li I be] Ilumero di 57.0nO ilei 18;)0. 

Un'altra diminuzione si eousta,ta da qnesto ultimo anno ~ino a,1 

1851, anche questa dovuta. a.l colera saltua.ria.ment.e rieomparellte negli 
anni intermedi. 

Dopo di allora eou ritlDlO sempre più affrettato lo ~viluppo de 
mografieo riprese la. ~ma via ascensionale. Dal 1866 iu poi scomparsa 
per la, città la funzione di piazza forte, scomparse le barriere cbe 1a 
ltiviAione politicf', iufranlluett,eva ~l AUO traffico cct alle Aue industrie, 
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Verona assunse 10 Rviluppo prodigio8o che oggi pres~nta e che la fa 
R.ssurgere Hl rango delle grandi città. 

!)f, 'varia·z'ion'i della popolazione nelle t'ari,e zone della, o-ittà. 
Per avere un buon quadro dello sviluppo della città è intere~sant.e 
non solo seguire le variazioni verificate si nel numero degli abitanti 
nel complesso di essa, ma anche quel!e verificatesi nelle sue singole 
zone. 

Senza ricorrere H ripartiziolli più minute ehe ofJ'rirebbero ~C1U

so interesse, noi abbiamo considerato la città come ripartita in tre 
gruppi distinti: la riva destra dell' Adige, la riva sinistr.a. di questo, 
i sobborghi attuali. 

Nella Tav. II sono elellcat.e le cifre rappresentanti il numero 
degli abitanti esistenti in cia,scnna eli queste tl'e zone nelle varie 
epoche di rilevazione (1). 

Da questa si potrà suoi to vedere che la popolazione dimoraute 
sulla destra dell'Adige è, qunsi in ogni epoca, circa il doppio di 
quella dimorante sulla riva sinistra e di molti doppi maggiore di 
'1 nella, dimorante nei sobborghi attuali. 

Ciò dimostra che il nucleo della città, fu sempre costituito dalla 
parte di essa giacente sulla destra del fiume, mentre ]a parte giacente 
snlIa riva opposta ebbe sempre minore importa.nza, datando il suo 
sviluppo soltanto da, tempi relativamente recenti. Lo stesso può 
dirsi relativamente ai sobborghi, per i quali di sviluppo demografico 
:-;i può parlare soltanto nelle epoche recentissime quando la pressione 
demogTafiea esercitata dall'aumento delJa popolazione entro le vec
chie mura fn tale da rendere necessario nuovo spazio agli abitatori 
«leI1a città. 

Questo diverso comportamento nel tempo risulta più chiaro se 
invece di considerm'e il numero assoluto degli abitanti si f.'onsiderano 
i numeri indici dene ]oro variazioni ('fav. III), ottenuti riducendo 
a 100 l'ammontare degli abitanti del 1872 ultimo anno in cui fu 
possibile distinguere la popolazione per zone. 

In detta. tiavola si constat.a che gl~ aumenti l', le diminuzioni nOli 

furono nelle varie epoche proporzionali nel1e tre 7,(HIe: ~pmJse voJt.e 

(1) Nelle cifre esposte iII questa j·avola nOli /olOno compresi i religiosi (I i 
degenti nei luoghi pii, dei quali era difficile detierminare l'esatta uhica.zione nella 
città, non solo, ma essendo la loro dimora temporanea e soggetta a variazioni 
a,vrebbero potuto saltuariamente comparire nelle tre zone, !)ortando una evident.tl 
alterazione nella distribuzione di queste, Perciò i totali di q l1"St,I\, t.avola J'ilmlt,allo 
leggermente inferiori a quelli d~lla t,~vola, precedetlt~. 



ad un aumento dell'una corrispose una diminuzione dell'altra o quanto 
meno un aumento assai minore. 

Cosll'anmento verificatosi nell'intera popola~ione della città nel 
primo trentennio tlella rilevazione, mentre nel primo periodo (dal 
1472 al 1491) è dovuto ad un aumento proporzionale degli abitanti 
delle due rive, nel secondo (1491-1501) è esclusivamente dovuta al-

'l'A. VOLA II. - Numero degli abittJ'ntiuelle singole zone della Oittà di Vero"a. 

(Riva (lest,ra dell' Adige, ri va sinistra, sobborghi attuali). 

I :o ti 

~= I °1 · i= I 
• bi) al) III bi) jlt «S .- III lo< .- III CIS'- CI! J.4 .... _ ... 't:I 

=a .~ ~ j i : TOTALI 
_ J.4 ~ .... ~ 't:I 

'" CIS TOTALI ANNO j; -: ~ ANNO ~ ~ ~ -a 'a ~ o 1:1 
s:I ~ ,.Q ~ 

I 00 ~ ::: 00 ._ ::: ,.Q .... , 
00 't:I ~ I 00 .;: ~ .c ~ , . .. ~ o • o " I 't:I 'd 00 't:I 1 't:I 00 

- -.- ---1-----1-- -- ~ --- -- ----"_.-
I i 

224! 26.541 1472 116.870 9.447 1738 26.624 14.156 1.483 42.263 
1491 I 22.669 12.350 303 35.322 1751 28.037 14.858 1.802 44.697 
1501 33.712 13.044 328 47.084 1756 28.601 14.695 1.961 45.257 
1514 17.766 10.103 315 28.184 1766 28.423 15.043 2.205 45.671 
1518 17.282 8.317 415 26.014 ]770 28.423 15.004 1.969 45.396 
1529 18.073 8.452 547 27.072 1780 29.266 15.985 1.972 47.223 
1541 20.587 Il.575 412 32.574 1785 28.496 15.319 2.254 46.059 
1545 24.719 13.557 391 38.667 1790 30.775 15.462 2.417 48.654 

1555 28.437 16.715 676 45.828 1795 29.952 17.043 2.229 48.919 
1557 29.129 16.467 684 46.280 1802 30.270 16.793 2.612 49.675 
1558 29.868 18.710 684 49.262 1805 29.127 17.000 2.036 48.163 

1572 31.471 16.922 727 49.120 1807 27.742 17.615 2.332 47.689 

1583 26.243 16.944 800 43.992 1808 28.206 16.182 2.323 46.711 

1593 30.580 17.116 983 48.679 1809 28.140 15.853 2.271 46.264 

1603 33.612 17.054 1.046 51.712 1810 28.007 16.752 2.135 46.894 

1614 32.172 16.691 1.125 49.988 1815 37.840 17.577 2.241 52.658 

1616 29.203 16.7'53 1.065 47.021 1820 28.324 18.457 2.392 49.173 

1625 31.466 17.722 866 50.054 1824 29.789 19.013 2.520 51.322 

1627 30.800 18.024 1.109 49.933 1830 29.181 19.509 2.692 51.382 
1630 30.951 17.845 I 1.240 50.036 1831 29.201 19.568 2.679 51.448 
1631 12.322 6.124 512 18.968 1833 33.681 19.26112.829 55.771 
163~~ 16.1 <)3 7.574 553 24.320 1835 3.,.904 20.466 2.750 57.120 
1652 17.679 5.529 804 24.012 1855 31.123 19.732 3.335 54.190 
1675 18.495 10.217 921 29.633 1857 31.200 20.131 3.331 54.662 
1681 18.238 9.970 844 29.052 1862 34.402 19.699 3.069 57.170 

I 

1692 18.184 11.426 i 1.075 30.685 
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TAVOLA 111.- Nu.meri indici dellt 1'ariationi del numtl1"O d~gli abitflnti lÌt

tnweno U t~tnpot,~llel'M'ie ZQ'ne delllt città e nel SitO contpl6lBo. 
'-

01 o 
:a I ~ I aS t ~;::: ~ ti ~ 

oe =.... = ... - ~ .~ 'oef:;!~!l:; =bro =~"d ... - ... ~ 
ANNO o ~ 'l'OTALI ANNO ::: ~ < : ::: .:! < TOTAI ... 1 p ~:rl ~';:j ~ ~ p o ~ 

es al' P ~ • .&l ~ m '"Cl::: rn.~::: ~ ::; 00 rd ~ I 00 *;; =; ~ ., 
Q) .. al o • o = 

'"Cl '"Cl m "O "O 00 
---~-- -- ---- - --- --- - -----~-- -----

1472 49.0 47.9 7.3 46.4 1738 77.4 71.9 48.3 73.9 
1491 65.9 67.8 9.9 61.8 1751 81.4 75.4 58.7 78.2 
1501 98.0 66.2 10.7 82.3 1756 83.1 74.5 63.9 79.2 
1514 51.6 51.2 10.3 49.3 1766 82.6 76.3 71.8 79.9 
1518 50.2 42.2 13.5 45.5 1770 82.6 76.1 64.1 79.4 
1529 52.5 42.9 17.8 47.3 1780 85.1 81.1 64.2 82.6 
1541 59.8 

I 
58.8 13.4 57.0 1785 82.8 77.7 73.4 80.5 

1545 71.8 68.8 12.7 67.6 1790 89.4 78.4 78.7 85.1 

1555 82.7 84.8 22.0 80.2 1795 58.0 86.5 72.6 85.6 
1557 84.7 83.5 22.3 81.0 1802 88.0 85.2 I 85.1 86.9 

1558 86.8 95.0 22.3 86.2 1805 84.7 86.2 66.3 84.2 

1572 91.5 
I 

85.9 23.7 85.9 1807 80.6 89.7 76.0 83.4 

1583 76.2 86.0 26.1 76.9 1808 82.0 82.1 75.6 8t.7 
: 

1593 88.9 86.9 32.0 85.1 1809 81.8 80.4 74.0 80.5 

1603 97.7 86.5 34.1 90.4 1810 81.4 85.0 69.0 82.0 

1614 93.5 84.7 37.6 87.4 1815 95.5 89.2 73.0 92.1 

T616 84.9 85.0 34.6 82.2 1820 82.3 93.4 77.9 86.0 

1625 91.4 90.0 28.2 87.5 1824 86.6 96.5 82.1 89.8 

1627 89.5 91.4 36.1 87.3 1830 84.8 99.0 87.7 89.9 

1630 90.0 90.9 40.4 87.5 1831 84.9 99.3 85.0 90.0 

1631 35.8 31.1 16.7 33.5 1833 97.9 97.7 92.1 97.7 

lh33 47.0 38.4 18.1 42.5 1835 98.5 103.9 89.6 99.9 

1652 51.3 28.0 26.2 42.0 1855 90.4 100.1 108.7 94.8 

1675 53.8 51.9 30.0 51.8 1857 90.7 102.1 108.5 95.6 

1681 53.0 50.6 27.5 50.8 1862 100.0 100.0 100.0 100.0 

1692 52.9 58.0 35.0 53.6 l' 

l'aumento del numero di quelli della riva destra. La diminuzione 
verificatasi da quest'anno fiuo al 1518 è dovuta in vece in misura, 
maggiore alla diminuzione degli abitanti della riva sinistra del fiume, 
parte della città che essendo più esposta, più doveva sentire g'li effetti 
della guerra e dell'assedio. 

Parimenti se quasi uguali furono nelle due rive gli afl'etti della 
peste del 1631 la ricostituzione demografica della città fu assai più 
lenta sul1a, riva sinistra, in manier'(\ che mentre ~nll'altra, riva nel 
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1652 la, popolazione è quasi raddoppiata da,gli anni immediataménte 
successivi al morbo, in essa non solo era rimasta stazionaria ma 
aveva anche presentato una certa diminnzione~ 

Questo si potrebbe spiegare col fatto che molta parte degli abitanti 
di quest,a zona la, abbandonarono in seguito alla possibilità di andare 
ad abitare sull'altra - presentante indubbiamente vantaggi notevoli 
-- nella quale molti posti erano rimasti vuoti a mmsa della dimi· 
nuzione l)recedente. 

Durante gli anni dellH rivoluzione Franeese la, diminuzione fu 

assai più sem!ibile sulla destra che sulla sinistra del fiume, e tale 
differenza di comportamento si accentuò tra iJ 1'790 e il 1795. 

Dopo di allora per un lungo periodo di tempo le varia,zioni furono 
proporzionali nelle due zone. 

Dal 1815 in poi paralellamellte alla forte espall~iolle demografica 
della città l'aumento diventa proporzionahhellte assai più intenso 
smlla sinistra che sulla destra e tale continuò per tutto il XIX o secolo . 

. Soltanto negli Clnni dal 1857 a,l 1862 si verifica una diminuzione 
autonoma della riva sinistra a cui fa riscontro una pari diminuzione 
nei sobborghi attuali, ambedue.Jlrobabilmente dovute alla guerra del 
1859, che sebbene non avesse tocca.to direttamente la città pur tutta
via aveva messo il governo austriaco nella necessità di moltiplicare 
le opere di difesa facendo conseguentemente sgombrare le zone più 
esterne. 

Finora abbiamo solo di sfuggita a,ccennato ai sobborghi attuali. 
Facemmo (~iò in quanto la zona che costituisce i sobborghi della 
città presenta demograficamente uno sviluppo particolare completa
mente diverso da quello delle altre zone il quale rende praticamente 
impossibile qualsiasi raffronto con esse. 

Mentre la popolazione di questi restò completamente insignifi· 
eante durante tutto il 1500 e il 1600, soltanto nel secolo successivo 
«'.ominoiò sensibilmente a svilupparsi con un andamento sempre mago 
giore e proporzionalmente assai più forte ohe nelle altre zone. Questo 
a.umento continuò ininterrotto fino al 1857, anno in cui si verificò 
quella diminuzione che già rilevammo, e di cui cercammo la spiegazione. 

Probabilmente se si avessero dati posteriori Cl tale periodo si 
vedrebbe che l'aumento dopo il 1862 si riprende eon un ritmo ancora 
più forte per raggiungere néi giorni nostri la sua massima intensità. 

A rendere più evidenti le diversità di comportamento della po· 
polazione delle tre zone abbiamo cercato di riassllmerlo in un sinte
tico indice numerico ohe esprimesS'e l'intensità degli aumenti vel'i
dcatisi in ciascuna, ?lona, 
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A tal uopo ci siamo serviti del coefficiente di inclinazione che si 
ottiene interpolando fra i numeri indici dei vari auni una retta (l). 

"--
Va da sè che quanto più intenso fu l'aumento taRto maggior~ 

lìa.rà l'inclina.zione della. retta e quindi tanto maggiore il relativo 
coefficiente. 

Applicando questo procedimento sulla distribuzione della popola
zione di ciascuna delle tre zone e sulla distribuzione t.ota.le abbiamo 
ottenuto i seguenti risultati: 

Sulla riva destra dell'Adig'l3 
» »sinistra » 

Nei sobborghi attuali 
Nel complesso del1a città 

O.Ot; 

0.09 
0.25 
0.09 

I quali mostrando che mentre l'aumento medio fu rela.tiv~,· 

lllente piccolo sulla destra. dell' Adige e un po' maggiore ma pUI' 

sempre basso suna sinistra, esso fu invece notevolissimo nei sobborghi 
attuali, confermano pienamente quanto abbiamo più S11 concluso. 

La natalità. -- A ,chi studia attraverso il tempo la popolazione di 
un territorio, nazione o città, non interessa conoscere soltanto lo stato 
di essa, cioè il numero effettivo dei suoi abitanti, ma interessa ancor 
più conoscere il suo moto, ossia, quelle manifestazioni attraverso le 
quali la popolazione medesima andò svolgendo la sua millennaria vita: 
le nascite, le morti, i mat1rimoni, le el!ligrazioni, le immigrazioni ecc. 

(1) Se in un diagramma a coordinate carte~iane !!ull'as!!e delle ascisse rappl'e
sentiamo gli anni (li rilevazione e su quello delle ordinate il IIllmflrO degli abi
tanti corrispondente a ciascun allno, i punti d'incontro delle ordinate COli ltl 

ascisse corrispondenti congiunti fra loro, daranno luogo ad una spezzatlt. 
Fl'a. i singoli punti di quest,o potremo interpolare una l'etto. la (mi equa.zione 

è data, dalla formula: 

.A - J[.A = k (T - M T) 

dove M.A rappresenta la media aritmetica del numero clegli abitanti, .A il Dumero 
degli abitanti corrispondente ad un qualsiasi anno; M T la media. degli anni, T un 
anno qualsiasi; e k infine la costante che esprime l'inclinazione della retta stessa. 

Essendo k dato dal rapporto fra la somma degli scostamenti positivi o ne
gativi dei valori di .A dalla loro media, esso sarà positivo o negativo a seconda 
che agli scostamenti positivi o negativi di .1 corrispondano in B scostamenti dello 
stesso segno o di segno contrario, in altre parole secondo che la retta avrà inoli
nazione ascendente o discendente, cioè a seconda che vi sia stato un aumento o 
una diminnzione nella popolazione. 

Inoltre nel caso considerato k sarà tanto ma.ggiore quanto maggiore sarà la va
riabilità di.A (esiendo la variabilità di T sempre 6iua1. in tutte le serie) e cOitituirà. 
perciò Ulla misura abbastanza buona dell'aumento della popolazioll1t Dei vari .8.DAi, 



Per "'erona ci tu possìbUe trO\7are per Un periodo di quasI due 
secoli, cioè dal 1731 a.l 1911, le cifre relative al numero annuale 
dei nati. 

I dati di questo fenomeno sono riassunti nella tavola seguente 
(tav. IV). 

Da questa apprendiamo che il numero annuale dei nati è rima
sto oscillante fra 1500 e 2000, per tutto il X VIP secolo e che non 
Rempre tale limite è superato nei secoli successivi. 

Non ci soffermiamo però in questo esame del numero assoluto 
,lei nati nei vari anni in quanto esso non ci può dare una visione 
esatta, del fenomeno natalità che è quello che qui interessa conoscere. 

Questa visione invece cì è data dal rapporto tra il numero dei 
nati in ciascun anno e il numero complessivo degli abitanti nel
l'anno medesimo. 

Quesso rapporto oostituisce il coeffioiente di natalità. 
Nella tavola seguente (Tav. V) sono esposti i coefficienti di nata

lità per i vari anni successivi al 1731 (1). 
Da questa si vede che nel complesso per tutto il 1700 i coeffi

cienti annuali di natalità si nu!ntengono abbastanza uniformi oscil
lando fra il 35 e il 40 per mil1e della popolazione complessiva. ~olo 
nel 1742, nel 1746 e ileI 1748 ì coefficienti sorpassano detto limite 
massimo, preceduti però nel 1742, e seguiti nel 1749 e anni suc
cessivi, da notevoli abbassamenti in eui essi soendono sotto il mini
mo di :35 per mille. Una notevole, sopratutto per la sua durata, 
,lepressione della natalità si verifica dal 1755 al 1765 ed un'altra 
pure notevole ohe riduce in un anno il coefficiente ad un valore di 
appena 26 per mille si verifica nel quindicenuio t,l'a il 1785 e il 1800. 

Pure per buona parte del secolo suocessivo la natalità si man
tiene oscillante tra i medesimi valori di 35-40 per mille. Si verifi
eano, però notevoli aumenti nel periodo intercorrente tra. il 1807 e 
il 1812 intramezzati da una forte diminuzione nel 1813, seguita da 

(1) Per calcolare questo 110U conosoendo per ciascun anno il numero effet
Uvo degli abitanti, abbiamo dovuto ricorrere ad un pl'ocedimento di interpola
zione basat.o sulla supposizione che negli anni intermedi a due conosciuti la po
polazione si distribuisse in ragione lineare. 

Non crediamo che l'arbitrarietà. di questo procedimento possa condurre Et 

gravi inoonvenienti, anzitutto perohè nel complesso le annate conosciute sono suf
ficientemente vicine tra loro, e quindi è abbastanza legittima la supposizione della 
regolarità di andamento tra l'una e l'altra; in secondo luogo perchè essendo qui 
stu<liat.a la natalità sopratntto allo l-ICOpO di paragollarla. con la mortalità, ed es
sondo anche la mortalità. calcolata sulla base della st,6ssa interpolazione, la para
iOllabilitl fra i due ooefficienti permane, 



Un notevole nUovo aumento nel 1814. Dopo di q u~st~anno tranne che 
nel 1851 in cui scende a 27 per mil1e, il coetllcente si mantiene entro 

"'--
limiti predetti fino al 1866. 

TAVOLA IV. - Nuntero dei 1I.ati nei singoli anni dal 178:1 al 19:15. 

Anno I Nati Anno I Nati Annoi Nati Anno I Nati Anno I Nati Anno I Nati 

173211533 

----1--- ---_.~_._--- ------ -_.-- _0--

1764 1538 1796 1683 1828 2046 1860 20 Il 1893 2028 
331 1396 65 1911 97 1705 29 1928 61 2387 94 2253 
34\ 1569 66 1651 98 1744 1830 1926 b2 2199 95 2110 
35 1641 67 1892 99 1776 31 1997 63 2301 96 2122 
36 1616 68 1847 1800 1738 32 1789 64 2164 97 1916 
37 1555 69 1612 1 1738 33 1771 65 2267 98 176,1 
38 1701 1770 1519 2 1830 34 1919 66 2165 99 1914 
39 1697 71 1886 3 1779 35 2005 67 2260 1900 1928 

1740 1567 72 1730 4 1920 36 1986 68 1019 I 1933 
41 1512 73 1555 5 1822 37 1884 69 1582 2 1701 
42 1998 74 1559 6 1771 38 1823 1870 1624 3 1672 
43 1797 75 1557 7 1993 39 2020 71 1712 4 1733 
44 1790 76 1637 8 2170 1840 2138 72 1800 5 1766 
45 1859 77 1828 9 1799 41 2146 73 1086 6 1644 
46 1971 78 1805 1810 2332 42 2016 74 1733 7 1960 
47 1783 79 1644 II 2580 43 2057 75 1755 8 1971 
48 1949 1780 1921 12 2355 44 2031 76 1888 9 1888 
49 1804 81 1843 13 1429 45 2049 77 1953· 1910 1935 

1750 1623 82 1755 14 2245 46 1972 78 1967 Il 1985 
51 1609 83 1763 15 2108 47 1928 79 1844 12 1924 
52 1611 84 1943 16 1804 48 1820 1880 1927 13 1815 
53 1631 85 1597 17 1728 49 1755 81 1851 14 1887 
54 1777 86 1603 18 1813 1850 1981 82 2137 15 1886 
55 1612 87 1720 19 1899 51 1383 83 1828 16 1683 
56 1631 88 1504 1820 1683 52 2229 84 2089 17 1366 
57 1484 89 1577 21 1932 53 2198 85 1851 18 1252 
58 1517 1790 1344 22 2013 54 2057 86 2115 19 1579 
59 1487 91 1643 23 2174 55 2190 87 2184 1920 2167 

1760 1398 92 1565 24 1958 56 2040 88 2285 21 2079 
61i 1521 93 1651 25 2012 57 2048 89 2315 22 1950 
621 1448 94 1631 26 1916 58 2270 1890 2085 23 2069 

I 

63' 1546 95 1523 27 1912 59 2291 91 2260 24 1876 
I 92 I 1997 25 1857 

\ l I 
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'J'AVOJ.À. V. -- Ooefliciente di natalità nei singoli anni h·a. il 1732 e il 1921. 

I 1 I 
I~ ~ 

.. 
I 4 l" 

,~ 

l" ~ := i;:j ~ ~ .::: !ci ~ !i= :<.::: 

Ann. I ~:a:; Anno <I) ..... Anno <I) ..... ~ Anno ~;;3 Anno ~;;3 Anno <1) .... 0; 
o"C:! .. o'C.., o'C...-

O o: O <15 O ~ --I: ~. 
O = O CIS 

Z Z Z Z Z 
i --1---------- --- ----I -- ------,. .. _. 1--------

I 
I 

1732 36.0 1765 39.7 1798 34.0 1831 1 37.7 1864 36.4 1897 26.1 

33 32.4 66 34.3 99 34.6 32 32.9 65 37.4 98 24.0 

34 36.1 67 39.4 1800 33.9 33 31.7 66 35.1 99 26.9 

35 37.5 68 38.6 l 33.9 34 37.5 67 36.6 1900 26.0 

36 36.7 69 33.8 2 35.8 35 35.1 68 15.9 l 26.0 

37 35.5 1770 31.9 3 34.5 36 35.2 69 24.3 2 29.6 

,38 38.0 71 39.4 4 37.2 37 33.6 1870 24.5 3 22.0 

39 37.8 721 36.0 5 34.8 38 33 .. 3 71 25.5 4 23.8 

1740 34.8 73 32.3 6 34.8 39 37.5 72 26.8 5 22.8 

41 33.4 74 32.2 7 40.3 1840 40.3 73 16.1 b 121.0 
42 44.0 75 32.1 8 46.4 41 41.2 74 25.6 7 24.8 

43 39.4 76 33.5 9137.5 42 38.7 75 25.9 8 \ 25.7 

44 39.2 77 37.4 18101 47~ 43 39.4 76 27.8 9 23.4 

45 40.5 78 36.8 l l 52.5 44 38.5 77 28.7 1910 23.8 

46 42.8 79 33.4 12 47.6 45 39.2 78 28.8 Il 24.2 

47 38.5 1780 38.9 13 28.7 46 37.7 79 26.5 12 23.2 

48 41.9 81 37.4 
I 

14 44.6 47 37.0 1880 28.1 13 21.6 

49 38.7 82 35.7 15 41.6 48 35.1 81 26.9 14 22.2 

1750 34.6 83 35.9 16 35.5 49 34.0 82 31.4 15 21.9 

51 34.2 84 39.7 17 33.9 1850 38.5 83 26.3 16 18.5 

52 34.1 85 32.7 18 36:0 51 27.0 84 30.0 17 15.6 

53 34.4 86 32.6 19 38.1 52 42.9 85 26.5 18 14.0 

54 37.4 87 34.6 1820 34.2 53 41.7 86 30.1 19 17.5 

55 33.9 88 30.1 21 36.8 54 38.5 87 31.0 1920 23.7 

56 34.1 89 31.2 22 38.6 55 40.4 88 32.3 21 22.5 

57 31.0 1790 26.4 23 42.0 56 36.4 89 33.0 22 21.01 

58 31.7 91 32.2 24 38.1 57 37.4 1890 29.2 23 22.09 

59 31.0 92 30.7 25 39.1 58 41.1 91 31.7 24 19.77 

1760 29.2 93 32.2 26 37.3 59 41.1 92 27.5 25 19.57 

61 31.7 94 31.8 27 37.2 1860 36.4 93 28.1 

62 30.1 95 29.6 28 39.8 61 42.1 94 31.1 

63 32.2 96 32.6 29 37.5 62 38.4 95 29.0 

64 32.0 97t 33.0 1830i 37.4 63 39.4 96 29.1 
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D,I a.llora dopo un notevole rilassamento <lovuto probablllllcute 
agli ~postanwn1,i tIelle guarnigioni ed all'illct'l'teZ7.u della situazione 
pllonornica. determinata clallo Rtato di disag'io derivante dai cambia
menti politiei che termina col 1880, il coefficiente di u'?ttalità ri, 
Rale aJ :30 per mille fino· alla fine del secolo, dalla quale comincia 
q nella continu:I diminuz.ione di natalità elle è una caratteristica ge
neralt' cIel movimento demogTafico (lei grandi centri in questi ultimi 
anlli. 

j~fort(ditif. - Nella 'fav. VI ROIlO elencate le cifre aSRolllte (l{~i 

morti an nnali dal 1633. Nella VII i coefficient·i annuali di mortalità. 
A chi guarda ]a tavola dei numeri assolnti balzano -subito din

nanzi agli occhi le profonde differenze che intercorrono fra le varie 
cifre, e, gli sbalzi spesso <Issai notevoli che si verificano tra un anno 
(~ l'altro_ Così mentre notiamo 500 morti ne] 16;.33, appena ~\ei aliui 
(lopo nel 1639 c1obbiamo annoverarne 1452. Parimenti i 738 del 1656 
diventano ))337 Ile] 1658, i 3159 del 1702 ùivelltauo 1837 nell'anno 
Ruccessivo e eosì via, attraverso alternative continue di forti annHmti 
seguiti eIa notevoli <1iminuzioni,tino agli ultimissimi anni. 

Queste variazioni si ripercuotono naturalmente sui relativi coefii
denti e fanno sì che essi procedano attraverso il tempo eon sbalzi 
i ITegolarissimi. 

Nel 1633, anno in eui potemmo per primo ealcolare il coefficiente 
di mortalità, questo assume un v,lIore così basso al cui li vello non 
discenderà più per i l corso di due secol i: il 18 per mille. Questo 
fenomeno è indubbiamente dovuto al fatto che la popola:;;ione della 
eittà in quell'anno, uscita appena dalla terribile erhd Pl'ovocata dalla 
peste degli anni precedenti, stava passalldo llll periodo demografico 
ehQ potremo ehi amare di ricostruzione. Probabilmente se si posse
dessero i dati relativi alle naseite Hi potrehbe vedere che parallela
mente a questo ahbassaUlento di modalità si verificava un aumento 
di natalità. 

Dal 1630 fino al 1656 i coefficienti di mortc=tlità si mantengono 
oseillanti intorno al 30 per mille, degli aumenti notevoli si verifi
carono però nel 1639, nel 1644, nel 16'19-50, dovuti i primi due, alle 
carestie che furono conseguenza di quella crisi della lana di cui già 
più su parlammo, e l'ultimo all'epidemia tifica che pure venne già da 
noi règistrata. 

Assai più sostenuta, invece la mortalità si mantiene nel succes
sivo periodo fino al 1685: in esso la media dei coefficienti annuali 
si a9:gil'a iut/orno al 50 per mille,snperando spesso tale limite, 



'l'AVOLA VI. - Numtn'o dei rnorti ne'Ì iingQli armi dal 1639 al t9:J5. 

-----:-- ! Il ;.' I 
I : 

ANNOI MORTI ANNO\:lORTI ANNOi MOR'l'I ANNOi ~\lORTI ANNoi MORTI 

---1-------_··_--- .. _-_1 __ .-- __ 1 _____ - -----1--

I I / I 
1633 I 500 1662 I 122 l b4 I I 134c) 1720 I 1351 1749 1469 

I 

34 821 63 1412 92 1366 21 1765 1750 1834 

.i5 697 64 1349 93 2033 22 1210 51 1652 

3h 702 65 1409 94 2003 23 1173 52 1757 

.1,7 7 l l 66 1344 95 1378 24 1229 53 1864 

38 859 67 1325 96 1217 25 1230 54 1464 

39 1452 68 1252 97 1280 26 1316 55 1375 

1640 756 69 1649 98 1338 27 1311 56 1623 

41 777 1670 1463 99 1811 28 2115 57 1703 

42 835 71 1383 1700 1233 29 1584 58 1642 

43 984 

,t4 1356 

72 1442 2222 1730 2105 59 I 1667 

73 11:~51 2 2,159 ;)1 1673 1760 lS87 

45 962 74 1520 .. .) 1837 32 1300 61 1355 

46 958 "1f> - 1.182 4- 24.; 7 33 1716 62 1852 

47 868 76 1816 ;) 1813 .~4 2721 63 1696 

48 909 77 1014 6 3103 35 2031 64 1626 

49 1372 78 1758 7 1540 .<6 2198 65 1612 

1650 1223 79 2138 8 1376 .i7 1832 66 1421 

51 1001 1680 1625 9 1620 38 1657 67 1769 

52 8;)3 81, 1637 1110 2054 ,)9 1,')41 68 2100 

33 816 82' 1376 11 1289 1740 1822 69 1666 

54 879 83 1509 12 1503 41 1883 1770 1396 

55 988 84 1284 l;:; 1330 42 2625 71 I 1679 

56 738 85 1552 14 1610 43 1963 72 2055 

57 1028 86 1127 15 1376 44 1690 73 1442 

58 1337 

59 1327 

1660 

61 

1185 

1186 

87 1386 

88 1161 

89 1257 

1690; 1379 

16 1882 

17 1714 

18 

19 

1478 

1296 

45 2028 

46 2451 

47

1 48 I 

2104 

1866 

74. 1720 

75 2294 

76 

77 

1777 

1689 



ANNO lIORTI ANNO MORTI ANNII MORTI ANNO MORTI ANNO MORTI 

I 
_.-'-~--"-- _ ... _""-- -~~ . - -"---" ._-- - . 

1778 1300 1808, 2186 1838 1708 18M~ 2321 1897 1745 

79 2042 9: 2057 39 1868 69 1714 98 1618 

80 1420 1810 i 2056 1840 1876 1870 1890 99 1709 

81 1618 

82 1875 

II 2051 

12: 2186 

41 1936 71 20 l 9 l 900 l 7 l O 

42 2168 72 1817 1511 

83 2072 13 1808 43 1912 73 1801 2 1594 

84 2125 14 2206 44 1874 74 1739 ,) 1722 

85 1679 15 1877 45 1837 75 1926 4 1618 

86 1559 16 2667 46 1893 76 1875 ;, 1838 

87 16:jb 17 2658 47 2011 77 2082 6 1769 

88 1906 18 i 1622 48 2691 78 2124 7 187h 

89 1851 19 1719 49 2960 79 20tH 8 176:1 

1790 1694 1820 1692 1850 2021 1880 2135 () 2102 

91 1571 21 1649 51 1797 81 1935 1910 1908 

92 1918 22 1726 32 1~67 82 1894 Il 17?>.i 

93 1728 23 L18,1 53 1826 83 1835 12 1754 

94 1592 24 1544 54 2201 84 20b6 13 1763 

95 I 1859 25 1619 55! 3059 85 1917 14 1792 

96' 3108 

97 2293 

98 1788 

99 2181 

1800: 2C)55 

1920 

2 1241 

3 1267 

4 i, 1126 

5! 1379 

6' 1412 

7 1994 

26 1721 

27 I 1551 

28 1636 

56 i 1857 

57 2150 

2>8 2012 

.29 

1830 

2,1 l O 2>9! 2944 

1823 1860: 2018 

,11 1950 

32 2312) 

33 i 2228 

34 2021 

35 2071 

36 3229 

37 1941 

61 2,146 

62; 2056 

63: 1953 

64 2475 

65 1955 

66 2321 

G7 1964 

86 2222 

87 1854 

88 2037 

89 

1890 

2040 

1950 

15 2239 

16 241h 

17 2647 

18 

19 

4662 

2580 

91 2048 1920 2074 

92 2225 21 1875 

9,1 1798 22 1806 

94 1798 23 1562 

95 1816 24 1044 

96 1602 25 1752 



'fA VOLA VII. -- Une/fidente di l1w1'falità, nei singoli anni tra il 1600 e it 19:15. 

----=-=:rr=====;:;::====~===~====r;= • 
~ I '!! I ~ 

ANNO ANNO ~;,; ~ ANNO: ~ ~ 3 ANNO I ~ ;a 3 
,\:.) ~ c;; ~ lO ~ 

ANNO 

------ -------- ---11-
a ' a I s ---- -, -1-- - ---- -------- ---II 

1633 1806 1662 40.3 1691 40.2 1720 34.7 1749 31.4 

34 31.0 63 50.5 92 40.2 21 44.0 1750 39.1 

35 26.1 64 55.2 93 58.0 22 30.7 51 35.1 

36 26.3 65 50.0 44 57.0 23 29.4 52 37.2 

.17 27.0 66 47.5 45 39.1 

38 32.2 67 47.0 96 35.0 

39 54.4 68 44.8 47 36.3 

1640 28.3 69 58.5 48 38.0 

24: 31.0 
i 

25 i 30.3 
I 

26 32.2 
i 

27 i 31.8 

53 39.3 

54 32.2 

55 28.9 

56 34.0 

41 29.1 1670 51.0 49 51.3 28 51.0 57 35.7 

42 31.3 71 48.8 1700 35.2 29 37.9 58 34.3 

43 27.0 72 50.0 62.9 1730 50.0 59 35.0 

44 50.3 73 53.6 2 89.3 31 39.4 1760 34.4 

45 36.1 

46 36.0 

47 ,)3.0 

48 34.1 

4q 51.4 

I 

74! 49.0 
i 75 I 43.1 

76 I 57.5 

77 60.1 

78 55.2 

3 52.0 

4 69.0 

5 51.1 

6 87.4 

7 43.3 

32 30.4 

33 i 40.8 

34· 62.7 

35' 46.4 

36 49.8 

61 28.2 

62 28.6 

63 35.3 

64 ,)3.6 

65 33.5 

1650 46.0 79 68.0 8 39.0 37' 41.2 66 29.5 

51 38.0 1680 51.5 9 45.0 38: 37.0 67 36.9 

52 31.2 81 51.0 1710 58.0 39 I 29.8 68 43.4 

53 30.5 82 43.3 II 36.0 1740: 40.4 69 34.Q 

54 33.0 83 47.0 12 41.4 41 i 41.6 1770 29.3 

55 37.0 84 40.0 13 36.3 42 i 57.9 71 35.1 

56 27.2 85 47.3 14 44.0 43 43.1 72 47.9 

57 38.0 86 34.0 15 37.0 44! 37.2 73 30.0 

58 

59 

1660 

61 

49.0 

48.3 

43.0 

43.0 

87 

88 

89 

1690 

41.4 

34.0 

37.0 

40.7 

16 

17 

18 

19 

50.1 

45.2 

33.9 

33.6 

45 

46 

47 

48 

44.2 

53.2 

45.4 

40.1 

74 

75 

76

1 77 

35.6 

47.3 

36.5 

34.6 



I 4 I 4 ~ ...; ~ ~ ,..; ~ ~ :;: 
~ .• ~ ANNO ~;; i ANNO ~ .• 3 ..... - ~;::3 A~NO ~ ~ f ANNO ANNO ~ 'd ~ 

O ~ 
o 'd ... 

Q o ~ I".J ;..., 

O o O o ç o 
El El El e El -- --- -- ------ ---

'---

1778 26.5 ' 1808 46.8 1838 31.2 1868 36.3 1897 24.1 

79 41.5 

181: I 
42.9 39 34.7 69 26.4 98 21.9 

1780 28.8 42.2 1840 35.4 1870 28.6 99 23.1 

81 32.9 II 41.8 41 37.0 71 30.0 1900 23.1 

82 38.1 12 44.2 42 41.6 72 27.0 I 20.3 

83 42.2 I., 3h.2 43 ;)6.8 73 26.7 2 21.2 

84 43.4 14 I 44.9 44 36.9 74 25.7 3 22.7 

85 34.4 I 37.0 45 35.1 75 28.4 4 21.1 15 I 
I 86 31.7 16 52.5 

I 
46 36.1 76 27.6 5 23.7 

87 33.4 17 52.2 47 38.6 77 31.6 6 22.6 

881 38.1 18 32.2 48 52.0 78 31.1 7 23.8 

89 36.7 19 34.5 49 57.3 79 30.4 8 23.1 

1790 33.3 1820 34.4 1850 39.3 1880 ,) 1.1 9 26.1 
! 

91 30.8 21 31.4 51 35.1 81 28.1 lQIO 24.4 

92 37.5 22 33.1 52 35.9 82 27.9 II 23.2 

93 33.8 23 : 30.6 53 35.0 83 26.4 12 21.1 

94 31.0 24 30.0 54 41.2 84 30.0 13 21.0 
-

95 36.2 25 31.5 55 56.4 85 27.4 14 21.0 

96 60.6 26 33.5 56 34.1 86 31.7 15 26.0 

<n 44.7 27 30.2 57 39.3 87 26.3 16 27.7 

98 34.9 28 31.8 58 36.4 88 27.8 17 30.0 

99 42.5 29 : 44.9 59 52.8 89 28.7 18 52.2 

1800 57.7 1830 35.4 1860 36.5 1890 27.3 19 28.5 

I 37.5 31 36.9 61 41.4 91 27.5 1920 22.7 

2 24.2 32 ' 42.6 62 35.9 92 30.0 21 20.2 

,) 24.6 33 39.9 63 : 33.5 93 24.9 22 19.46 

4' 21.8 34 39.5 64 41.6 94 24.8 23 16.67 

5 26.3 35 36.2 65 32.3 95 25.0 24 17.32 

6 26.7 36 57.2 66 37.7 96 21.9 25 18.47 

7 40.3 37 34.9 67 31.3 
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Anche iu questo periodo dovevano indubbiamenlp ess\:'re le pre
earie condizioni economiche della città, in cui perdurava la ('risi in
dustriale, che producevano i loro funesti effetti. 

Dopo una leggera depressione negli anni sncceHsivi fino alla fine 
del secolo la mortnlità sale a limiti altissimi nei primissimi anni del 
secolo seguente; 62 per mille nel 1701, H9 nel 1702, 6!l nel 1704. 

Anche in q uesti casi - BOll avendo trovato nelle cronache la 
registrazione di alcl1ua epidemia -- quest a elevatezza deve attribuirsi 
alla pressione eBereitata sulJu, popolazione (lal1a scarsità (li sussistenze. 

Durante tutto il secolo XVIII il coefficiente si mantiene ahba-
8tamm regolare fra il 35 e il 45 per mille aecennando, in l inea ~e

nerale, specialmente nella seconda metà, a(l una leggem rliminnzione 
che lo rende oscilIant-e intorno al 30 per mille. 

Il 62 per mille registrato nel 173-t. è dovuto ~,g1i effetti dell'epi
demia infiuenzu.le verificatnsi in quell'an ilO; epidemia che rinnov:lII
dosi nel 1742 e Hel 17M) fa risalire il valore del (~oefficiente rispet
pettivamente al 57.9 ed. al ;1 5:1.2 per lilille. 

Gli aumenti del 1796 e (leI 1800 80110 dovut.i in parte a~:1i ef
fett,i del vnillolo, che in quelle annate intieriva. terribile, ed in parte 
alle guerre napoleoniche ehe mietevano vittime umane e che in Ve
rona ebbero la loro più triste estrinsecazione con le stragi delle 
Pasque Veronesi. [j'aziooe eombina,LH, di questi due elementi fa, sì 
ehe la morta,lità continui :\, mant.enersi elevata fino al 1817. 

Dopo di allora eSSil ritOl'11a ad osdl1are intorno al 30 per mille an
nuale. Sale, nel 1829-30-31 a causa della reerlldescenza del vainolo, f\ 

I1otevolissirnamente nel 1836 li causa \lei colera; agli effetti di questo 
ultimo devono pure Hscl'Ìvel'si i forti :mllwnti del 1848, del 1855, 
del 1859. 

Da quest'anno la Ulortalit,à eOlllineia a dimiuuire con Uli ritmo 
sempre maggiore per tntto il XVIII secolo, sotl:ermall<hIRi nell'attnale 
intorno ad un valore oscillante tra il 20 e il 25 per mille solo inter
rotto per tre a_nni dalla guerra mondiale e dalla epidemia di febbre 
spag-uola che scoppiò subito dopo di essa. 

Hfla :ioll i fra Iwt((litù e /1lortalUù.- Venendo ora a fl:lJre Ult 

ra.tl'ronto fra Ilatalità e mOl't}t.lit,à noi potremo anzitut,to eOllst,atal'e lo 
Ntrano fenolll~llo ehe in \tu numero notevole di anni la mortalità, fn 
~l1periol'e alla natalità: precisamente sui 180 anni, in cui potemmo 
(\ '~er rlat,i per ambedue i fenomeni, in 94 la mortalità fu superiore 
alla natalità ed in 86 soltanto <luesta fn superiore a quella. 

FJ pure <legno di rilievo ,\ questo proposito il fatto che la llifle-
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renza fra natalità e mortalità è a~!I!8,i più notevole negli anni in cui 
vi fu prevalenza della seconda che HOll in quelli in cui vi fu preva

lenza della pI'ima. 
Un'altra osservaziolle degna di nota ò ehe. Rpecia]mentr: nel pe

riodo più alltico, la prevalenza della natalitil, Rulla mortalità si yeri
tieò negli anni immediatamente successivi (\ quelli ca1'atterizzati da 
ecce:dowtlissim i incrementi della mortalità.. COAÌ q llE'stn, prevalenza 
1'1 i presenta nel 1744 (lopo LI criAi di mortalità <1(·1 174·3, nel 1777 
e ~u(',ceRsivi (lopo quella del 1775, ileI 17R6 dopo qnelhl, dell'fq. ileI 
t ~o:::~ fino al lR07 rlopo la crisi del q Ui1HUCt-\1ll110 precedent(', nel 

1818-19 dopo quella del 181H-17, IleI 18:37 dopo qnf'lIa del 1826 Ml 
infine ne] 1852-58 dopo le crisi (leI 1849-50. 

Dal che si pu<) de~ulllel'e che nei easi di squilibrio violento nella 
(',omposizione quantitativ<l (Iella popolazione fUl1ziona nn meceanismo 
Ili autol'egola7,iolw il qllale f:1 SÌ ehe l'eccesso di perdite di Ull pe
riodo venga, se non del tutto almeno in parte, compensato dai gua
da.gni elel periodo I-mecessivo. 

Ppr meglio conoscpre le re];l7,ioni che intercedono fra mltalità (~ 

IllortalitH, ('i Biamo !'Iofferlll:lti a esaminare se nei vari anni si veri
tieasse concornitamm di eomportamento tra i rispettivi eoefficienti: a 
esaminare cioè se all'aumento dell'uno corrispondesse o no un au

mento dell'altro. 
Abbiamo cmù potuto determinare elle RH I S9 anni considl1rati, 

la conoomité~nza 8i v~ritìcò iII 97, mentre non !-lÌ verificò affatto nei 
rimanenti 92. Differenl:e q uesLe troppo piecoh' per poter affermare ehe 
attra"Yerso il tempo in Verol1i1 abbia agito il prineipio demogratlco 
(lena corrispondenza reciproea fra natalità e mortalità.. 

Parimenti abhiamo e8arninato Re eRistpsRe eOflcomitanzèI fl'a il cof
ticiente di mortalità di un anno e qnello Ili wltuIH:), dell'anno suc
cessivo. Anebe riguardo a questo esame i risl1lta,t,i flUOllO infelici in 
quanto potemmo determinare che se la eoncomitanza PRisteva in 96 

easi essa non esisteva in 92. 
In ogni modo dall'esame delle tiliVole su esposte, si possono tra.rre 

alcune conclusioni abbastanza importanti. 
Per '1uanto riguarda la, mortalità esse ei mostrano che i eoefficienti 

rt:>lativi seguono una. (~OD ti ulIa, per quanto leggera, (liminuzione aUra,
verso i tempi. Infatti ~e scom poniamo In, loro Rerie in tante parti 
quanti sono i secoli in cni essa si eHtende, potremo vedere ehe ill 

ogni secolo i dati di essa assumono valori in media più bassi di 
qnelli assnnti nel secolo precedente: tale diminuzione è evi(lente, 
- malgra(lo i forti aumenti dei primiRRimi anni de] Recolo XVIII -
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tr~t il 1600 e il 1700; continua, per q uauto in misura minore, nel 
1800 accentuando tale movimeuto nell'ultimo quarantennio del secolo, 
per precipitare poi a valori minimi nei primi anni del secolo attuale. 

In ogni modo (l al diagramma costruito su questi dati risulta 
evidente il fenomeno già constatato per mo(te città: la mortalità pre
senta in tutti i tempi forti oscillazioni annuali, ma queste diventano 
sempre minori procedelldo llel tempo, iu maniera che essa tende sempre 
più a fissarsi su Ull valore costante. 

Un andamento diverso segue invece la curva dena nutalità, questa 
mostra uel complesso, llll aumento nel valore dei coefficienti relativi 
ai vari anni del 1800 in confronto a quelli del 1700. Essa pure, però, 
andò notevolmente scemando Hell 'ultimo quarantennio del XIXo seco
lo perserverando in tale tendenza al principio de) secolo attuale. 

Tutte quest,e eonsiderazioni risultano più evidenti se invece di 

eonsideral'e i eoefficiellti annuali, si considerano qnelli calcolati me
diante medie decennali. 

Nelle ~rav. VIII e IX ove questi sono esposti, si possono clda
l'amante constatare la regolarità delle oseiJlazioH i periodiohe del coef· 
ficiente di mortalità, la relativa staziollal'Ìetà del coefficiente di 

natalità, la diminuzione del pr!illO nei vari secoli, ed infine la preva
hmza della, mortalità sulla natalità che si manifesta in 12 decenni 
sopra 19. 

TAVOLA VIII. - V{~l(}ri medi dei coe.fJicienti di luttltlitlÌ nei illiri decenni. 

Coefficient,e Coefficiente 
ANNI di natalità ANNI di natalità 

~------------_._ .. - --- --,---"~-~~-_._-- ----- -------_.---

1731-1741 36.1 1821-1831 38.4 
1741-1751 39.3 1831-1841 35.4 
1751-1761 33.0 1841-1851 38.0 
1761-1771 34.3 1851-1861 38.4 
1771-1781 34.5 1861-1871 32.7 
1781-1791 33.6 1871-1881 36.0 
1791-1801 32.5 1881-1891 29.6 
1801-1811 38.1 189(-1901 27.8 
1811-1821 39.2 1901-1911 23.4 

1911-1921 20.0 
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'.r AVOLA. IX. - Vetlori medi del coe:Uicienle di mortalità nei l'ari dt!cenl/i. 

Coefficiente Coeffioiente 
ANNI di mortalità ANNI di mortalità 

-~--- --~ 

1631-1641 27.5 1771-1781 35.8 

1641-1651 38.4 1781-1791 36.4 

1651-1661 37.4 1791-1801 ,W.6 

1661-1671 48.6 1801-1811 3;).1 

1671-1681 53.5 1811-1821 40.<) 

1681-1691 41.5 1821-1831 :B.2 

1691-1701 43.0 1831-1841 ,38.9 

1701-1711 59.6 1841-1851 40.0 

1711-1721 39.6 1851-1861 40.2 

1721-1731 37.0 1861-1871 ,34.3 

1731-1741 41.7 1871-1881 28.8 

1741-1751 43.3 1881-1891 28.2 

1751-1761 35.6 1891-1901 25.0 

1761-1771 34.4 1901-1911 21.7 

1911-1921 27.1 

Questa ultima cOllsideraziolie ha un liotevole valore in quanto 
mette in chiara luce il fenomeno (·a.l'atteristico a tutte le città: l'in
cremento della loro popolazione non è tanto dovuto alla prevalenza 
delle nascite sulle morti (se fosse così non si comprenderebbe come 
Verona avesse potuto nel corso dei tre secoli considerati mantenere 
integra la propria composizione) Ula è dovuto invece alle forti cor
renti migratorie che ininterrottamente dalle campagne si riversano 
verso il centro cittadino, per cui la città si può paragonare ad una 
potente macchina che attiri nel suo seno le vive cOl'l'enti di forze, 
sprema loro tutto quello che possono dare~ se ne liberi poi inesora
bilmente come di elementi ingombranti. 

La Huzùtlitù, l'(jìn·igff'ltz'ione e l"illuwif/fltzioJti'. - ~saminatc la 
natalità e la mortalità sarebbe stato interessante poter esaminare gli 
a.ltri fenomeni demogratiei che determinano il movimento della popo
lazione e sono le cause prime delle oscillazioni attravenw il tempo 
del numero degli abitanti. 

Purtroppo però su questi argolllenti non ci fu llo!:\sibile trovare 
dati sicuri che ci permetLessero di determinare con !:\ufficiente esat
tezza le manifestazioni del fenomeno nei vari anni. 
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~esslln rlato fn possibile trovare relativo alla nnzialità. Solo per 
il 1802 e per nna parte soltanto òel1e città (la sponda, destra del. 
l'Adige) trovammo nelle tonti dati rela.tivi allo Rtato eivile dei ma~chi. 

Sebbene q \lesti esulino dal <lOllcetto vero e proprio di nuzialità, 
pUI' tllttavia riferendosi indiretta,mellte ad essa crediamo utile - se 
non fosse altro (l titolo di curiosità- di riport,arli. Nel 1802 in 

rlettH parte della città SH 12.631 ma.schi vi erano 7060 celibi, 5571 
maritati, cioè vi eI'a una eccf'denza del 26.7 () I" dei celibi sui maritati. 

D(l questa cifra però non si PU(, rieaV3,I'e alcuna conclusione po

sitiva,; anzitntto perchè i dati da. cui essa fu ealcolnt;a Rono globali, 
comprendendo anche gli individui in et.à non attll al matrimonio, in 

seeondo luogo perchè non essendovi alcuna iuclicazione <lei vedovi, 
HOll sappiamo se essi Ri3,no Rtati compllt,ati tra i celibi, o tl'<1 j ma

ritati. 
In numero un po' Jllag~.dore potemmo t,roVHore dati rifel'elltisi di

rettamente e indirettmnente ai fenomeni_ dell'emigrazione e dell'im
migrazione. 

Per il 1795 abbiamo t.rovato nelle fOIlti ehe sul complesso della 
cittadinaTlza dovevano venire eleneati 4022 forestieri, cioè più dell'R 
per cento clel numero eomples_sivo deg'Jj abitanti, cifra che dimostra 
eon la sua elevatezza l'esserRi in qnesto periodo verificato una note
vole immigrazione. 

Per il 1R02 invece potemmo conoscere che JH:'lla parte della eittà 
eHtendentesi sull<1 riva desti m dell' Adige gli emigrati furono 1473, 
mentre gli immigrati soltanto 776 COli un'eccedenza dei primi sui se
(~ondi di oltre 1'80 0

0
• 

Questi dati trovano pieno rhwonLro e ottellgollo buona conferma 
cla quelli portati dalla tavola I in cui si rileva che nei primi anni 
cIel seeolo XIX la popolazioile della città stava attraversando un 
periodo di leggera, decreseenza, determinato, come si vede, non solo 
dflll'eccedenza delle morti sulle nascite, ma anche da correnti mi
gratorie che in' quegli lIDni si dipartivano dalla città. 

Nel 1833 tl'ovammo 690 persone indicate col termine generico di 
esteri. 

Non potendo appUl'ar<, se (~on questa denominar,ione ehi fece la 
rilevazione intendesse ['iferirsi ai provenienti da qualsiasi t,erritorio 
(liverso dalla città di Verona, oppure soltanto da territorio non 
italiano, non possiamo valutare esattamente l'importanza di essa. Nel 
caso che fosse vera la prima ipotesi bisognerebbe concludere cbe in 
c}lIel periodo l'immigrazione era straordinariamente bassa. 

. Al eontrario, nel 1757 troviamO la cifra di 4680 forestieri residenti 
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iu città, cifra notevule che diUlo~tra l'illlportH.llZa .lelle ill1Uligra/jpLI i 
verificatesi in quegli anni. ESRa, poi concorda pienamente con lo 
sviluppo che in quel periodo andò subendo hl popolazione cittadina. 

Oltre Ili questi, purtroppo, altri dati non ci fu possibile rilevarp, 
e ci troviamo così avvolti nella più perfetta ignoranza intorno al 
eomportamento di fenomeni la cui conoscenza ~arebbe essenziale per 
int,erpretare rettamente il movimento (Iella popolaziOlw. 

(/ fUP1>1 fa'migliori. -- Bsaurito, nei limiti del possihile, l'esame 
della composizione quantit.ativa della popolazione dal -punto di vista 
Ilf>lla sua evoluzione nel tempo e delle cause (leterminanti questa 
evolllzione~ dobbiamo ora passare all'esame della composiziollt'qnali
tativH, sotto i va,ri aspetti che più la caratterizzano. 

Rispetto a questi a.bhiamo pot,uto raeinlOlare flua e là. dati, eht> 
se non permettono ,li seguire eompletamente lo svolgimento di vari 
t't'momeni in tutto il periodo eonsi<lel',lto, pUI' tntt<t via ce ne danno 
una chiara visione per un llotevole numero eli allni. 

Fra que~ti aspetti uno dei più iutere88ant.i, sia per sè stesso, sia 
per le ipotl':-\i ehe da esso Ri pos8ono tral'fP illtol'llo alle varie manife
sf:azioni delh vita eittadina, è cm~tituito (lalltl ~truttura delle famiglie. 
~ el1a segueute tav_ X abbiamo elencato il numero delle famigli(' 
esistent.i nelle città in va.ri anni (alculli (lei quali notevolmente di
sl,anziati fra loro), ed il numero medio (lei componenti ogui famiglia.. 

" TAVOLA X. - Numero delle .!amif/lie, e media delle bocche per famifllitt. 

Nn M.edia N" Media 
ANNO famiglie bocohe per A~NO famiglie hooohe per 

famiglill. famiglill. 

1558 8075 6.1 1802 7.110 (*) 4.2 
1662 5105 4.7 1815 11.914 4.7 
1766 9519 4 . .) 18.33 12.142 4.6 

1790 10526 4.6 1911 17.808 6.6 

i*) ~eJ IK(/Z nOli ('i fII p03~i"iJ(~ ~()110H('pre dHl il numero d.elle fami.,lie 6t-\i
",h~llti 8ulla, riva destra dell' Adil!f1, fI nahunlnH'llf,A ROlt,llnto rispfltt,o Alla. por"oInzion~ 
flsistente in quella 1-Olla dHlla (~ittà. Velille det,ermiuat.o il IIlll1lero delle bocf'l!e per 
famigliA. 

Ha essa si vede cht., ileI cOlllpl('s~o, eon piccole. o~cillnzioni il JIl1-

Iliero delle famiglie segue propol'7.ionalmt'nle l'allmeul an"· o il diminnjn~ 
(lella, popolaziont' .. 
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Per quanto riguarda il numero dei componenti ogni famiglia, pos
siamo vedere ehe una notevole diminuzione si verificò alla distanza 
di un secolo fra il 1558 e il ] 66~. 

Mentre nel primo periodo il nucleo fami~'liale era assai più vasto, 
essendo formato in media da più di sei persone per famiglia, succe~
sivamente andò frazionandosi in maniera che nel secondo periodo la 
media si ridusse a circa 4 e mezzo, presentando nei confronti del 
periodo precedente una differenza di oltre un indi viduo. 

Varie devono el:lsere state le cause di ciò: la principale indub
biamente consistette nei mutamenti economici che facendo prevalere 
l'industria collettiva HU quella famigliare, tog1ievano ogni interesse 
al manteuimeuto di aggruppamenti numerosi. Non deve esser stata, 
però, del tutto estranea la decadenza dei costumi e degli affetti, co
muni a tutti i territori della Repubblica Veneta, elle in ciò prende
vano un buon esempio dalla capitale. 

Questa diminuzione noi la vediamo proseguire, per quanto in misura 
molto minore, durante il secolo successivo. Un certo aumento invece 
si nota alla fine <li questo e nei primi allni del 1800, favorito cer
t amente dalla precarietà delle eondizioni politiche che, determinando 
negli inùividui un maggior bi8ogno di coesione e (li aiuto reciproco 
rafforzarono i legami ed i vincoli famigliari. 

La cifra del numero delle persone per famiglia n~lativa al 1911 
(llIt.imo cènsimento), eguale alla precedente, dimostra che la compo
sizione del gruppo famigliare deve aver trovato nel numero di 4.6 per
sone la sua posizione di equilibrio stabile essendosi mantenuta inva
riata alla distanza di quasi un secolo. 

[ se~si. - Nella tavola segllente (XI) sono esposti i dati relativi 
ad un'altra manifestazione démografica di notevole importanza: la 
composizione della popolazione per sesso. 
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TAVOLA XI. _... (j"mposidolle delltt popoZadone per sellHO (1). 

-------l --,-- I 
ANNO Maschi Femmine TOTALE ANNO 1\'lfl,schi Femmine I 'l'orl'ALli~ 

----- ----_.- ------

1616 22.349 24.671 47.022 1807 (b) 22.847 23.650 46.497 

1631 (a) 7.368 8.165 15.533 1808 (b) 21.937 25.361 47.268 

1756(b) 21.335 21.579 42.914 1809 (b) 21.092 22.86~ 43.953 

176b (c) 20.653 22.960 43.515 1810 (b) 20.80b 24.018 44.824 

1780 (c) 22.092 22.420 44.512 181.S 24.388 26.626 51.014 

1785 (c) 22.949 23.120 46.069 1833 (e) 27.380 27.477 54.857 

1790 (c) 23.255 24.908 48.063 1911 41.858 40.051 81.909 

1802 (d) 13.021 13.970 26.991 1921 47.476 45.060 92.536 

(n) Sono esclusi i fanciulli riguardo ai q uaIi 11011 tl'OV:tIlJIllO alcnnlt indica,-
7.iolle di sessi. 

(b) Sono esclusi gli abita,llt.i dei sobborghi. 
(C) Mancano alcuni clati di abitanti per i quali 1I0n fil pORsibile t,rovare iudi

cazione di sesso, 
(d) Questi dati si riferiscono soltanto agli abit,anti della riva destra dell' Adig", 
(e) Mancano gli abitanti di poche contrade l1el1e quali 11011 l'i t,rovò a.lClllla 

indicazione dei sessi. 

Si rileva in qneRta il verificarsi di un fenomeno degno di rilievo: 
l'eccedenza dell(~ femmine sui m<isehi che si pro)ung'a attraverso tutto 
il periodo considerato. 

Detto fenomeno, che spesso si riscontra. nelle eittà e che anzi 
può considerarsi come una caratteristica. di queste, non contrasta con 
]30 legge Ilemografica che stabilisce l'eccedenze dei maschi sulle fem
mine alla nascita, in quanto quì non si considera il rapporto dei 
sessi alla nascita, ma semplicemente il rapporto dei sessi degli abi
tanti; l'a.pporto questo che risulta assai diverso dall'altro p~rchè, 

speoialmente entro le mura di una città, ben maggiori sono le forze 
agenti sul sesso maschile atte a farne diminuire il numero dei com- . 
ponenti (la maggior emigratività, la coscrizione militare, le perdite 
di uomini causate dalle guerre) che quelle agenti sull'altro sesso. 

Dell'eccedenza femminile è interessante conoscere oltre l'esistenza 
anche l'esatta misura e seguirne le trasformazioni nel tempo. 

Nella seguente tavola XII sono elencate le eccedenze percen
tua.li verificatesi nei vari anni di rilevazione. 

(l) Dal presente computo sono esclusi gli appartenenti (d'ambo i sessi) agli 

ordini religio.i, i d.,enti negli oipedali ed altri lnoghi pii. 



'l'AVOLA XIL - }!)ccefÌenzlt delle femmine sui rnltschi "/0. 

~~~C~'~~~~~~~~~-__ >I ___ -=·-_~=~~"""""---=_~,_=~_-_=---~---=--~~-~-~! . ...-.• _-~.~-~-,----,~~--~.-~=-=~-....... ~~-__ 

i I 

ANNU I Eccedenza"!" : 
____ ~ ___ ì ____________ l 

ANNO ! Eccedenza i1/~ ANNO Eccedenzlt ",'" 
I -------- _.~----- -------

/616 10.3 1785 o.q 1809 8.3 
1631 IOJ~ 1790 7.1 1810 15.4 
1756 1.1 1802 7.3 1815 9.2 
1766 11.2 1807 :~.5 1833 0.4 
1780 1.5 1808 15.6 1911 -4.5 

1921 - 5.1 

La cosa che in questa tavola più colpisce è la irregolarità delle 
pcceùenze che variano notevolmente ùi anno in anno. 

Se alcune variazioni riescono inspiegabili e devono attribuil'tli 
unicamente all'inrtuenzll del easo e alla ristrettezza del campo di 
oRservazione, altre in veee ti'ovano logica spiegazione nelle eondizioni 
tl'ambiente che via via andavano ereandosi nella ciHà favorendo Ral

tual'iamente lo sviluppo di uno dei due sessi. 
Oosi l'eccedenza che IleI 1616 ora di 10.:3 0,,,, nel 16::)1 dopo 

la terribile peste - òivellta del 10.8 per cento, un po' Ruperiore 
(5 per mille) alla pree(-~dente. D,II qual fatto si può arguire che il 
sesso femminile, per quanto in lieve misnra ha opposto. - favorito 
iu ciò da un'infinità di piccoli elementi, quali la minor lleeessità òi 
esporsi al contagio, la minor possil>ilità di ellligrare, etc. -- una 
resistenza all'azione (leI morbo maggiore di quella opposta dal sesso 
coSì detto più forte. 

Ugualmente l'eccedenza piuttosto pieeola negli ultimi auni del 
1700 e nei primissimi del '1800 diventa fortissima nel 1808 e suc
cessivi sino al 1815. Ciò pure trova la sua spiegazione negli avve
nimenti politici 'più importanti dell'epoca: le guerre napoleoniche e 
l'introduzione della coscrizione obbligatoria. Fatti questi clle deter
minando necessariamente un più abbondante esodo rlei maschi ter
minano con' l'alterare l'equilibrio dei sessi. 

~el 1833 in corrispondenza alla tranquilità di quel lungo periodo 
di pace nel quale nessuna causa agiva a turbare la proporzione dei 
sessi l'eccedenza femminile diventa minima. 

Ma è solo negli ultimi censimenti (1911-1921) che essa scompare 
del tutto per lasciare posto ad una lieve eccedenza maschile. 



l',.opvr~;onf d~lle carif dà. -- Oltre alla eOlllposizione delb 

\Jopolazione per sesso abbiamo potuto raecogl iere aleuni dati intorno 
alla sua composizione pel' età. Questi sono esposti nella tav. XIII. 

'-

'l'AVOLA XIII. - Oomposiziotle della popolazione per età. 

ANNO 

Ibl6 

1631 

1911 

I I 

1 __ F.n.inl~ __ I __ A_d_U_lt_i 

I 20.590 I 22.932 

3.441 I. 

28.275 I 
37.887 

15.519 

15.604 

18.960 

81.766 

Per il tempo antico i dati consi(lerallO dllt\ soli anni i quali peri) 

offrono fIn particolare interesse, in q nanto riguardando il periodo 
;lllteriore e quello successivo alla pest{~ d(ll lmn, mORtrano quu,1i 
furono gli effetti (li questa sugli individui a secowla della 101'0 età. 

Nella t,avola suesposta si coustata che le perdite non si ripar
tirono proporzionalmente fra i vari gL'l1ppi, llHt fu il gruppo di fan
ciulli quello che ebbe più <t soffrire della malattia. 

Infatti (tav. XIV), mentre nel 1616 la pel'centua le <lei fanciulli 
sul totale della popolazione era di 4:3.8, nel 1631, dopo 1'~lzione del 
morbo, discende ad appena 18.2 mostrando cou (:iò che gli organismi 
adulti offrono maggiore l'esistènza alJe malattie di quelli giovanili 
nei quali sia la morbilHà che la mortaliUt a eal1sa dei morbi, sono assai 
più spiccate. 

TAVOLA XIV. - Percellt'uale delle l'l,rie età sul to(ule della p{)pol(uiune. 

ANNO b'anciulli Adulti Vecchi 

(oltre i M anni) 
-- ~--- --"----_ .. - . ---~ ----~~ ~- --

1616 43.8 48.8 7.3 
~--

1631 18.2 81.8 

1911 34.6 46.3 20.0 

Tentammo di istituire un paragone fra la composizione per età 
della popolazione del XVlr secolo e quella del censimento de11911. 
A tal uopo considerando fanciulli i minori di anni venti, adulti i 
maggiori di tale età ma inf~riori ai cinquanta, (cifra che gli antichi 



,locumenti porbmo oome limite mas~dmo per gli adulti) vecchi tutti 
gli altri, ottfmemmo i dati esposti nella tavola precedente. 

Da.l eonfronto risulterebbe cht~ mentre rispetto al 1 f316 Aono pro
porzionahnellte (limilluiti tanto i fanciulli che gli adulti, sono al 
contrario notevolmente aumentati i vecchi. 

QueRto fatto confermerebbe l'ipotesi che negli ultimi tempi la 
longevità è notevolmente aumentata in confronto ai tempi remoti; 
ma la considera7.ione che ne11a composizione della popolazione per 
(~lassi di età ha.nno influen7.a, spesso decisiva l'immigrazione e l'emi
grazione, e che queste possono aver variato in misura gra.ndissima 
nei singoli periodi qui considerati, non permette di andar oltre la 
Remplice ipotesi per trasfol'marla in constatazione. 

Bisogna inoltre tener presente che il confronto più su fatto è 
molto precario, in quanto la distinzione delle classi di età nei t,re 
termini generici: giova,ni, adulti, vecchi, è quanto mai impreciRH 
dando luogo, mediante le di verse interpretazioni cui questi possono 
(~SSt~re s'oggetti, alla formazione pèr i singoli anni eli classi di (li"el'sa 
eAtensione e quindi non paragonabili tra loro. 

Il che verificandosi illfirmel'ebbe ogni riFmltato de]]a rilevazione 
e.1 ogni deduzione che da essa si volesse trarre. 

Più completa è invece la seguente Tav. XV la qua.le porta per 
alcuni anni del XVllr secolo la composizione per età della popo
]nzione mnschile <livisH in dassi ben precisate. 

TAVOLA XV. - Omnposizione delht lw])olazione maschile lJe1' età (l). 

ANNO inferiori 14 anni dai a ai 60 anni olt,re 6,) anni TOTALE 
, - ----~~ --------~ ----------- ----_. 

1766 5.741 13.043. 1869 20.653 

1780 6.099 13.937 2056 22.092 

1785 6.362 14.125 2462 22.949 

1790 6.566 14.514 2175 23.255 

1911 10.140 27.799 3510 41.449 

(1) Vedi nota (1) alla Tav. XI. 

Da questa tavola e meglio ancora dalla successiva XVI si può 
constatare come, nel non lungo periodo considerato, la composizione 
della popolazione maschile sià rimasta quasi inVftriata subendo lie
vissime modificazioni non ad altro attribuibili ohe a fattori pura· 
mente accidentali. 
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t'A VOLA XVI. - Peroentuaù ilfli ftHt8(!h't l/elle t'a de e.tà. 8'ul totale della 110 

poltuiont' ma8chile. 

ANNO inferiori ai a anni da.i 14, ai 60 anDi I oltre 60 aDni 

----- -\ 
- -~_._-_._._-_._-----

1766 27.8 63.1 
I 

9.0 

1780 27.6 63.0 9.3 
1785 27.7 61.5 10.7 

1790 28.2 62.4 q.3 

1911 24.4 67.\ 8.5 

Oonfrontando inveoe la. composizione di questi a1lIli con quella 
del 1911 noi potremo const!atare una. certa diminuzione delle classi 
estreme a vantaggio delle classi intermedie, che mostra aversi avuto 
nel tempo, oltre all'aumento della, longevit,à, anche un aumento nella 
rorza di resistenza dena, specie umana e nella sua vitalità,. 

(?((S8i soda Ii. - Altri dati, purtroppo scarsi, abbiamo trova,ti 
relativamente al1a composizione della· popolazione per classi sociali. 

Essi ci mostrano, per qualche anno il numero delle famiglie ap
partenenti a ciascuna di quelle classi che le ferree leggi della :Re
pubblica di S. Marco differenziavano notevolmt'nte fra, loro òal punto 
<ii vista della capacità politica. 

Dal prospetto seguente (Tav. X VII) risulta che mentre la grande 
maggioranza delle famiglie apparteneva alla classe popolare, le altre 
anche sommate assieme non raggiunsero ma.i il migliaio. 

T A VOLA XVII. - Numero tlelle j(m'iglie al)par lenenti t,Ue vade claui Bociali. 

ANNO 

1766 

\790 

Nobili Cittadine 

450 

559 

Plebee 

626q 

ql48 

TOTALI 

7122 

1006Q 

Ciò risulta più evidente dall'esame della Tav. X VIII ohe elenca 
dati relativi alla proporzione con cui stanno fra loro le famiglie 

appartenenti alle singole classi. 
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'l' .... VOLA. XVIlI. --'- Percentuale delle .famiglie. {tppa-rtenenti alle singole claut 

8ul totale delle Jamiglie. 

ANNO Nobili Cittadine Plebee 
~-~-~~II----- --~-- -----

1766 

1790 

5.6 

3.6 

6.3 88.0 

90.8 

Nel 1766 1'88 o lo delle famiglie era eost,ituito dalle plebee, mentre 
il rimanente 12 0,/(1 si ripartiva fra le altre classi con un lieve pre
dominio delle cittadine sulle nobili. 

~el 1790 queste lH'oporzioni risultano già un po' modificate. 
Il valore assoluto, aumenta il numero delle famiglie appartenenti 

e tutte le elassi, ma ili va,lore relativo tHle aumento è assai maggiore 
nelle classi popolari che nelle altre, la percentuale delle quali di
minuisce sensibilmente. 

Tale diminuzione è assai più forte per le famiglie nobili che pel' 
tlUelle cittadine, in maniera che queste vengono a prendere rispetto 
a. quelle una posizione preponderante, per quanto Ria le une che le altre 
rappresentino demograficament.e ben poca cos:! nei confronti della terza 
classe dalla quale flovevano entro breve tempo venir sommerse. 

Questa, fatale sproporzione c1Je col suo aggl',t varsi rleterminò l~, 

(lrisi e la cadut;l della Repubblica Veneta trova la sua rHgion d'es~ 

sere nell'insormontabilità delle leggi di flnello Stato~ le quali non 
tenendo conto della, ùUferenza, di riprodutti vità delle varie classi si 
ostinava a voler mantenere fra esse delle barriere profonde che 
impedivano si verifieasse quel flusso continuo di passaggi di indi· 
vidui dalle une alle altre ~n(Uspensabi1e per conservare l'integrità 
di tutte. 

De milizie, -- Sebbene dalle fonti risulti esplicitamente che ne]]e 
varie rilevazioni fatte intorno alla popolazione di Verona non sieno 
mai stati compresi i soldati, pur tuttavia crediamo utile in questo 
studio aocennarne brevemente in quanto anch'essi oostituiscono un 
elemento demografico che non deve nè può venir trascurato. 

Sotto la Repubblica Veneta, le milizie distribuite nelle varie re· 
gioni alla medesima soggette, in tempi normali ammontavano a circa 
5.000 uomini: due quinti di questi erano assegnati alla città e 
provincia di Verona. 

Quindi possiamo dire che il numero degli uomini di truppa messi 
di guarnigione nel Veronese doveva oficillar~ fra i 2,000 e i 3,000, 



'rale cH'l'a concorda, eon sufficiente approssimazione COB ljuel1a 
riportata d,l un quadro statistico generale del veronese per il 1795 
il quale faceva ascendere lp milizie residenti in quell'epoca nella pro-
vinciD a 2841 soldati. "-

Ora sapendo ehe i punti della provincia di Verona costantemente 
presidiati erano otto - Peschiera, Sirmione, Malcesine, Cassan, La 
Chiesa, Cl'ovara, Soave e Legnago, .- e supponendo che per eiascuno 
di questi non potessero esservi meno di 250 uomini di presidio, ne 
risulta che le milizie residenti nella città dovevano essere di eirC:-1 
mezzo migliaio. 

Ca(lnta la Repubblica di Venezia. le milLde francesi, a cagione 
tlelle guerre frequenti~sillw e 41ei pure frequentissimi spostamenti a 
eui, causa di queste, erano soggetti g'li esereiti di Napoleone, non 
ebbero mai un numero fisso, nè ci fn possibile intorno ad esse acce l'
!,:Ire alcuna cifrtl· sicura. 

Pure scarse e malsicure sono le notizie che potemmo raecoglicl'e 
iutorno agli eserciti austriaci residenti in Verona, in quanto quel 
~overno, per ragioni militari e poli tiche aveva interesse a non far 
(~ono~eere il vero stato deIht sua forza armata. In ogni modo sappia,mo 
(ìhe sotto l'Impero Anstriaco Verona era ridotta alle condizioni di 
vasta caserma il che ci fa supporre che il numero dei soldati in essa 
residenti fosse elevatissimo superando (~el't.a,mente quel10 dei governi 
anteriori. 

Tutti i pratici e coloro che hU,UllO vissnto nei ll11e periodi sono 
(~oncorc1i nel dire che sotto il Governo Eta1iano le milizie diminuirono. 
Per cui sapendo ohe nel 1911 le truppe italiane di sta,nza a Verona 
ammontavano a 4743 nomini, potremo concludere che Verona, sotto 
il precedente governo non ebhe mai meno di 5.000 uomini di presidio. 

I relig i,osi. -- Un'altra categoria di persone degna tI i particolare 
rilievo) e di cui non si può non pal'lare in un lavoro eome il pre
sente è costituita dai religiosi <li ambo i sessi e dai ministri del culto, 

.La Tavola seguente (XIX) riassume le cifre che potemmo trovare 
per le varie epoche relativamente al numero di questi. 
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'l'AVOL .... XIX, -- .Num.ero dei j'6ligioBi e"stenti nei 1'ari con'v6nti di V6t'Otitl, 

ANNO i ,',"til MODaoh. T01'AI..E ~Nol_~! I 
Monache I~OTALE 

--- I 
I I 

1577 367 875 1242 1790 337 1231 1568 
1616 513 1398 1911 1795 356 984 1340 
1751 570 1184 1754 1802 333 1132 1465 
1756 546 1318 1864 1805 230 870 1100 
1764 639 1807 251 911 1162 
1770 578 1287 1865 1808 246 879 1125 
1780 334 1262 1596 1809 284 698 982 
1785 335 1220 1555 1810 240 794 1034 

1911 256 

Da essa si rileva che nello spazio' di tempo considerato il periodo 
più florido di vita conventuale fu quello intercorrente fra la fine del 
secolo XVII alla fine òel XVIII ed ebbe il suo massimo splendore 
Del 1764 in cui vediamo che soltanto di religiosi maschili ve nt~ erano 
639, cifra mai l'aggiunta negli anni precedenti. 

1Jopo il 1770 laflori.lezza couventna,le andò lt-mtamente, peI' cause 
varie, scemando, 

In quell'epoca furono soppressi b (~ollventi, altri 15 ne furono 
soppressi alla venuta, dei Francesi, in maniera che il numero dei re
ligiosi subì ulteriori diminuzioni tant.o da l'itlursi nei primi anni del 
1800 a meno di un migliaio. Oifra questa che si abbassò ancora 
notevolmente dopo la liberazione italiana e l'applicazione delle leggi 
regolatrici dell'attività e capacità giuridica, degli ordini religiosi 
tanto che nel 1911 troviamo soltanto 256 persone dedite all'ammi
nistrazione del culto. 

Queste osservazioni trovano piena conferma. nella Tavola XX in 
cui è elencata la percentuale, che il numero dei religiosi rappresen
tava, nei vari anni, sul tota,le dellfl popolazione. 

l: 



101 

TA.VOLA. XX. - P,rcentual~ d,i reZigio.i Ittl totale della PQPola~ion,. 

ANNO °/II ANNO "/() ANNO "1 ft 
I 
i -ç:-

1577 2.4 1780 3.2 1805 2.1 
1616 3.2 1785 3.2 1807 2.3 
1751 3.7 1790 3.1 1808 2.4 
1756 3.9 1795 2.6 1809 1.9 
1770 3.9 1802 2.9 1810 2.1 

1911 0.3 

Infatti risulta da, questa che la percentuale andò a.umentàndo 
fino al 1'170. Da allora cominciò la diminuzione che si fece progres· 
~ivamente più forte, uno A, ridursi nell'ultimo censimento al 0.3 o l0' 
eio~ ad una frazione minima della, popola.zione totale. 

Ve_genti nei p-ii cOJuwn·atori. --- Nella tavola XXI è elenoato 
per un numero discreto di anni l'ammontare dei degenti nei Luoghi 
pii e nei Oonservatori, di elli pure erediamo utile brevemente trattare. 

TAVOLA XXI. - N'/One'ì'Q dei d"gtmti ne-;' pii llOlUertl ato1'" 

ANNO Degenti ANNO Degenti ANNO Degenti 
i ---------1 --

1756 596 1794 ~80 1801 554 
1780 589 1795 964 1802 552 
1790 848 1798 964 1807 548 
1791 848 1799 673 1808 648 
1793 880 1800 742 1809 738 

Questa tavola, per il suo scopo illustrativo non ha bisogno dì in· 
t.erpetrazione alcuna. Gli aumenti verificatisi in relazione agli ultimi 
a.nni del 1700 sono spiegabili con la precarietà delle condizioni eoo
nomiche e con le crisi in quel tempo verifioatesi, le quali contribui· 
rono, da un la.to, ad aumentare il numero degli ammalati e quindi 
di degenti negli ospedali, dall'altro quelli dei l'idotti all'estrema 
mÌseria e quindi aventi bisogno di esser mantenuti a spese della, 
pubblica carità. 

Gli Ebrei. - Prima di chiudere l'e~ame delle manifestazioni de
mografiche verifloat,esi entro le mura òeIla citt,à, vogliamo esporre 
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alcuni ,lati intorno ad uu fenomeno ass»,i iutereosante: lo sviluppo 
e il comportamento demografico del1a colonia israeHta. 

Lo studio di questo ha un'importanza veramente notevole sopratutto 
perchè il gruppo israelita PU() esser con~iderHto eome un nucleo a 8è, 
in tutti i tempi, nett,ament,e differenziato (lalla l'Pst:lllt.e cittadinanza. 

Infatti specialmente nel periotlo anteriore alla l'i volnziollc francese 
gli ebrei chiusi nei loro costumi e nelle 101'0 tradizioni, sfuggiti, 
guarJati con diffidenza dalla popolazione cattolica erano 8og'getti a 
fortissime limit.aziolli politidJe e ,li ml,paeità giuridiea che si spinge, 
vano sino all'obbligo di abital'e in \Hl uuico quartiere della dttà: il 
Ghetto. 

Questo stato di eose valse a t'al' sì che i gruppi ebraici si per
petuassero esenti da ogni infiltrazione conservando ben nette e ben 
demarcate le loro caratteristiche etniche e sociali. 

Dati intorno agli ebrej di Verona Ile abbiamo trovati per lUI 

periodo abba.stHJuza lungo dal 1738. ai giorui nostri. 
I risultati delle nostre l'Ìcerche al proposito SOllO l'Ìassull ti llellH 

seguente tavola XXII. 

T.A VOLA XXII. - Numero co!nplessivo degli h'brei di'Utornnte nel yhetto (U 
l'"e,"onn. 

A.NNO Ebrei ANNO Ebrei 

---",- --- _.- --------------~~ ---!-
173H 933 1805 755 
1751 1000 1807 807 
1756 914 180H 828 
1766 905 1809 847 
1770 905 1810 855 
1780 921 1815 874 
1785 877 1820 973 
1790 886 1871 985 
1795 822 1 C) t I 50,) 
1802 775 

in essa si vede ohe per Lutto il periodo considerato il n umaro 
eomplessivo degli ebrei si aggirò sotto a,l migliaio con una notevole 
t,endenza alla diminuzione dell'ultimo ventennio àel secolo XVIII e 
nei primi allni del secolo successivo. 001 1805, però, essi cominciarollo 
ad aument.are nuovamente tanto da riavvicinarsi al migliaiù nel 1871. 

Oonfroutalldo questa nltima oifra eOll quella rilevata ne1 censi-
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mento del 1911 si vedrà che nel quarantennio intercorrentE', fra le 
due rilevazioni il numero complessivo degli israeliti è rapidamente 
diminuito tanto da ridursi negli ultimi anni a quasi la metà di quello 
precedente. 

Le ragiolli di questa diminuzione possono essere molteplici. Pri
meggia fra tutte la ma,g'gior possibilità di emigI'azione, - determi
nata dall 'abolizione delle barriere politiche e delle limitazioni giuri
diche, ,- che in una popo~azione intrinsecamente nomade come quella 
ebraica non poteva nOll invitare molti ad abbandonare le sedi at
t,uali per sedi migliori, 

Un'altra causa può l'iscontrar~i nel eroIlo dei pregiudizi religiosi 
che fil tendenza comnue deIrultimo ventennio del secolo passato, il 
quale facilitando le unioni miste fece sì che molti cambiassero reli
gione oppure si dieltial'assero non appartenenti ad a.lcuna religione, 

La percentllale (le gli i:;I"lclit.i sul totale della popolazione esposta 
nella t<lvo)a, XXIlI si mantiene per tutti g'li auni eOllsiderati assai 
1Jassa: osci llante fL'a il 15 e il 23 per mille della popolazione totale. 
Nel 1911 essa si riduce al 6 per mille, cifrH veramente insignificante, 

'l'AVOLA. XXIII. -_. Per mille degli Ebrt't Null' tHllmunto,re comples8ivu (iella 
popolazione. 

ANNO 

1738 

1751 

1756 

1766 

1770 

1780 

1785 

1790 

1795 

1802 

01 
IÙU 

----~-----

20.9 

21.2 

19.1 

18.8 

19.0 

18.6 

18.0 

17.0 

16.0 

15.1 

ANNO n/QO 

1805 14.4 

1807 16.3 

1808 \7.7 

1809 \7.6 

1810 17.6 

1815 i 7.2 

1820 19.8 

1871 14.7 

1911 6.1 

In ogni modo quello che più interessa nel movimento demogra 
fico del gruppo israelita e che risulta chiaro dal confronto delle due 
tavole suesposte è la Bon concomitanza. degli sviluppi di questo grup
po da quelli generali della popolazione. 

Infatti le differenze di percentuale vel'iticatesi nei vari anni più 
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ehe a variazioni nel numero degli isrneliti, sono Ilovute a, varia,zioni 
in senso opposto nel totale della popolazione. 

CosÌ, mentre tra 1751 e il 1756 il numero degli israeliti subì 
una leggera eontrazione, quello della popolazione complessiva andò 
aumentando eontribnendo a. far diminuire notevolmente la percen
tuale; lo stesso ~i può (lire relativamente all'intervallo tra il 1756 
e il 1766, e coSì pure tra il 1766 e il 1770, tra il 1790 e il 1795, tra. 
il 1802 e il 1805 ; mentre il fenomeno inverso, cioè un aumento del nu
mero degli israeliti in corrispondenza, di una diminuzione della popo
lazione complessiva, si verificò tra il J 805 e il 1807; tra il 1807 e 
il 1808; tra il 1815 ed il 1820. 

Una nuova conferma dell'indipendenza (leI eomportamento del 
gruppo ebraico da que110 de] totale della popolazione si ottiene al
l'esame dei dati esposti neJle seg'uenti tavole XXIV e XXV. 

Queste riassumono le l'icerche t'atte intorl1o a I rapporto (lei sessi 
nella popolazione israelita. 

'l'AVOI,A XXIV. Eb'l'di distinti pet' 86880. 

ANNO Mascbi Femmine I Totale ANNO Maschi }<'emmine; Totale 

:--------1 -~---I !---

1756 466 448 914 1808 413 415 828 
1780 451 460 91 j 1809 416 431 847 
1785 442 435 877 1810 425 430 855 
1790 457 429 886 1815 432 442 874 
1795 432 390 822 1871 513 472 985 
1802 ,~90 385 ' 775 1911 197 ,)06 50.1 
1807 408 399 807 
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TaVOLA XXV. Eccedenza, pe1'centuale di un U8S0 sull'aUro. 

Eooedenza 
_____ o • __ ~~_~ ________ 

I 

;\NNO 
1l1\8ohile , Femminile 

II/H (l' 

-~~------

1756 4.0 
1780 2.0 
1785 1.6 
1790 6.5 
1795 10.8 
1802 1.2 
1807 2.2 

ANNO 

------~-

1808 
1809 
1810 
1815 
1871 
1911 

Eooedenza 
, -- -- --------~---

I 
Masohile I Femminile 

o/v °/0 

8.8 

0.5 
3.6 
1.2 
2.,) 

55.,) 

Uieordando elle relativamente alla popolazione totale abbiamo 
dovuto eo.astatare Ulla regolare eceedellza delle femmine sui maschi, 
verificatasi in tutte le rilevazioni t,raune nell'ultima del 1911, 
dobbiamo ora constatare clle rispetto alla popolazione israelita tale 
fenomeno 11011 sempre si verificò, ma al contrario in numerosi anni 
si verific() il fenomeno iuverso di una eccedenza maschile. In quegli 
anni, poi, ill cui si verificò l'ecoedenza femminile questa fu propor
zionalmente assai minore di quella verificatasi nel totale della po
polazione. 

Quasi ti voler mettere iu decisa evideuza il permauere .lelle dif
ferenziazioni di l'azza, un'ultima discordanza si trova nella proporzione 
dei sessi relativa al 1911. 

In quest'anno mentre ileI t,otale della popolaziOlle si verifiea un'eo
cedenza dei maschi sulle t'cm mine, uei gruppo israelita si verificò 
invece un'eccedenza delle femmine sui maschi in misura tale (55 %) 

da far restare perplessi di fronte ad èssa e da far pensare che una 
simile sproporzione deve essere stata causata da elementi speciali la 
cui ricerca sfugge dai limiti di questa trattazione. 

Resta, oonciò messo in chiara luee quello che ci eravamo pro
posto, di misurare, cioè la entità delle clivergenze del comportamento 
demografico di qu~sto gruppo da quello de] total(~ della cittadinanza. 

LA PROVINOIA. 

Cutni Generali. - Dopo quanto dicemmo relativamente alla 
storia della città di Verona ben poco ci resta da dire intorno a quella, 
della sua provincia, che possa av{\re una qualcbe connessione con lo 
~viJnppo demografieo di questa. 
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:N e1 periodo da noi considerato la storia della provincia eoincide 
con quella della città, gli avvenimenti verificatisi nell'una si riper
cuotono, per quauto diluiti dal1a vastità dello spazio, nell'altI'a, i 

mutamenti politici dell'una HI)110 necessariamente - tranne per 1'1-
Htrette zone di territorio --- uguali a quelli dell'altra. 

Una sola parte di essa ebbe per un lungo periodo Ulla storia a 
sè differenziantesi da qnella del eapoluogo: il distretto di Oologna 
Venet.a. 

Di esso per() ci· riseL'biamo di parlare sepamtamente più tardi. 
lnvcce potjl'anno essere ntill al leLtore alcune notizie intorno alle 

diverse ripartizioni amministrative date alla provincia dai vari governi. 
I,ja provincia di Verona attualmente occupa quella porzione di 

territorio che è racehinsa da un lato dalle provincie venete di Pa-. 

dova, di Vicenza e di Uovigo, dall'altro le pl'Ovincit' lombarde (Ii 

lVlantova e BresciH, (~ dal r al tro allcora dal Trentino. 
gsso si estende per una superficie <li :3.071 Klll.~, co~ì ripartita 

fra i sing'oli distretti in cui è ora amminist,rativamente divisa, 

Bardolino Km. 2 344.19 
Oaprino Veronese » 186.51 
Cologna Veneta » 137.99 
Isola della Scala . » 4:07.54: 
Legnago. » 289.89 
Sam bonifacio » 207·06 
Sanguineto » 202.96 
San Pietro Incariauo » 225.33 
Tregnago. » 24:0.72 
Verona » 585.25 
Villafranca . » 233.82 

Nel t,empo da cui comincia la nostra statistica la provincia era 
divisa in Vicariati, precisamente S8, eiascuno dei quali conteneva 
nel suo ambito più ville e paesi. 

Tale ripartizione durò per tutto i l t.empo cui il territorio fu sog
getto alla Repubblica Veneta. 

Oolla, venuta dei Francesi le vecchie giurisdizioni furono messe 
sossopra e fu imposta, una nuova distrettuazione per la quale molte 
fraziolll furono staccate dal loro capoluogo per essere rìunite ad altrì, 
oppure per formare con altre un comune a parte. 

UH primo tentativo di distrettuazione fu fatto nel 1797, nn se
"ondo nel 1799, un terzo nel 1802, un quarto nel 1805, un quinto 
nel 1810. 
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Alla divisione amministrativa Francese 1'Austria sostituì una nuova 
nel 1817, che venne successivamente modificata nel 1845, 1853 e 1862. 

~'inalmente HOttO il Regno d'Italia le fu dato quel definitivo assetto 
amministrativo che eH::m attualmente presenta. 

"--

Di fronte a q llest,o aggrovigliato succe(lersi Il i I"ipartizioni e di

visioni, in cui tratti di territorio venivano snceessivamente staccati 
e l'iattaccati alla provincia~ ill md i comuni prima. appartenenti ad 
un dato distretto venivano Huceessi vamente aggregat.i ad llU aHro, 
il nostro compito fu quanto lUai eomplicato dovendo (I t't'runtar!' al 

proposito difficoltà quasi insormontabili. 
n sistema che noi addot,tammo fu quello di cOllsiderare lo svi

IllppO della popolazione in piccole zone <li territorio, gli. attuali co
muni--- quali I~OllSerVHI'OllO abhastanza bene la loro omogeneità, 
nel tempo-- per poi l'aggrupparle iII zone più ampie e precisamente 
g,]i at,tuali distretti, che ~uppoJlemlllo uguali in tutti i t<,wpi 

Dall'assieme di quest.i euleolarumo succes~dvanH'I1te l'ammontare 
(~omple3sivo degli abitanti l'iutel'H provitlci:t. 

Lv sril /( jJ}JO demo!! n~fi('o gell era/l) della Proviucia. --- L'anno 
più remoto per il quale potemmo de'avare la cifra relativa al nn
mero complessi vo degli abitanti della provillcia è il 1538. 

Nella tavola XXVII è elencato l'ammontare degli abitanti pet' 

og'ni epoca di rilevazione. 
Da essa si può constatare che fra il 153~ e il 1921 si verific() 

eomplessivamente un anmento assai forte cLw Bel corso di 4 secoli 
quasi quadruplicò la popolazione: 1 145.298 abitanti del 1538 sono 
nel 1921 diventati 523.390. 

Questo aumento procedette per gradi IlOn senza essere il1framez 
zato da periodi di sostel o di diminuzione. 

Analizzando minutamente lo stato della popolazione nei ~ingoli 

anni di rilevazione noi potremo veflere che aumento continuo si ebbe 
tra il 1538 e il 1616. 

Ma mentre questo fll assai intmnlo tra il 1538 e il 1577, divenne 
più lento nel periodo successivo in cui percentualmf-\ute si ridusse a 
oirca la metà di quello verificatosj nell'altro. 

lJe cause principali di Lale differenza noi post:-iÌanw ricel'ea.rle llei 
fatti seguenti: 

(() gli effetti della peste Hviluppatasi ileI 1576 
b) la grandissima carèstia (leI 1591 che contribUl notevolmente 

ad aumentare la mortalità, a hu ert:~sc(~re l'elltigl'azÌollc ed CI òimi

uuire la natalità. 
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G) i danni gravissimi causati ùal freddo dell'inverno 1607-1608 
ohe le cronache registrarono oome di rigidità eocezionale, e quelli 
oausati dall'inondazione dell' Adige veriflcatasi nel medesimo anno. 

Questo rallentamento di aumento si trasforma in vera. e propria 
diminuzione IleI periodo suocessivo dal 1616 al 1630. 

Esistono relazioni di podestà del tempo le quali rilevano tale di
minuzione attribuendola alla forte emigratività sviluppatasi in quel 
tempo nelle popolazioni dei territori Veronesi, attratte specialmente 
dalla provincia di Ferrara, che per le sue floride condizioni si pre· 
sentava allor:l come un ottimo campo di sfruttamento. 

'l'A VOLA XXVII. - Abitanti della Provincia di ~Terona attraverso il tempo. 

ANNO I Abitanti ANNO Abitanti 
____________ o -_ .. _--- ~- ._-------_._-----~ 

1538 I 145.298 1831 285.780 

1577 177.946 1834 287.986 

1616 196.160 1837 290.737 

1630 189.432 1841 291.726 

1631 93.212 1846 305.680 

1672 162.01.) 1851 303.879 

1710 183.629 1854 .) 16.684 

1744 214.076 1861 324.745 

1770 225.946 1871 367.441 

1790 244.754 1881 ,)94.067 

1795 255.606 1901 422.437 

1805 260.255 1911 478.049 

1810 260.429 1921 523.390 

1817 268.676 1924 540.573 

1821 268.389 1925 542.539 

Nel 1631 si· verifioa la catastrofe della peste: nel breve spazio di un 
a.nno gli abitanti della provincia si l'idncono a meno della metà di 
quelli dell'anno precedente essendo stata la diminuzione della popo
lazione di oltre il 50 %, 

Quantunque gli effetti di 'Iuesta epidemia,-- che vedremo meglio 
nella loro localizzazione geografica successivamente quando verremo 
a trattare dello sviluppo demografico dei singoli distretti, ---- sieno 
stati davvero tragici, appena scomparso il morbo la popolazione ri· 
prese con ritmo affrettato il suo possente sviluppo e nel breve spazio 
di un Aecolo (assai più celermente di quanto fosse a.vvenuto pe)' la 
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eittà) essa ritorna al livello in I~ni si trovava negli anni pl'eoeJent i 
all'epidemia. 

E senza sosta eontinuò IleI l':ilLO ~1Ullleuto sino :l rag;ginllg .. ~rp "t'I 

1921 l'alta OH'fii cui prima H,ccennammo. '" 
In questi tre secoli di ininterrotto aumento si eonstata però il 

verificarsi li i pel'iod i di stasi i n cui l'i ucremento rallenta in maniel'a 
sensibilissima, tanto che in a1cuni di essi la popolazione rimane 
(',ompletamente stazionaria. 

Questi periodi si possono sommare a quattro: 
l) il venticinquennio che va dal 1796 al ] 821 

2) il decennio dal 1831 al 41 
3) il quinquennio dal 184(i al 5] 
J) ed infine il periodo che va dal l ~5(j al 18tH. 
IJa corrispondenza di dette stasi demografiche con le epoche più tra

vagliate della storia dell'ultimo secolo balza immediatamente all'mi
servazione costituendone la miglior spiegazione. 

~ono quelli i periodi delle guerre Napoleoniche e dell'indipendenza 
i t,a1iana l'effetto delle quali non poteva non ripercuotersi sul movi
mento demografico di una provincia come Verona che nel proprio 
seno conteneva una delle più munite piazzeforti dall'epoca, ed era 
considerata da tutt,i gli es(~rciti come centro strat,egÌeo della massi
ma importanza. 

Deve però aseriver8i inoltre eome causa di esse l'azione del co

lera, del va.ino]o e eli llitre epidemie che Raltu:uiamente comparvel'o 
i n quei tempi. 

Anzi ]30 stasi veritlcatasi t,ra il 1831 e i I 1841 è eselusivamente 
da attribuirsi alle varie epidemie, specialmente i1 colera, che in quel 
decennio attaccarono violentemente la provincia cagionando nume
rose vittime in quasi tutti i suoi distretti. 

Se queste sono le cause dei minori incrementi di determinati 
brevi periodi assai più complesse sono quelle del forte inoremento 
verificatosi neIJa gran generalità, degli anni. 

Esse possono sinteticamente identificarsi con il miglioramento 
delle oondizioni generali di vita in seguito al progresso della tec
nica il quale, favorendo la produzione ed aumentanrl0 quindi note
volmente le sussistenze, creò quella, situazione di relativa prospe
rità che è necessaria ai più grandi sviluppi della popolazione. 

In particolare nella provincia di Verona questo miglioramento si 
estrinsecò con la costruzione di strade, canali, ponti, edifici; con un 
notevole sviluppo di tutte le industrie e specialmente con la boni
fica di gran parte del basso Veronese che rese possibile di metter 
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'l'A. VOLA XXVIII. -- Abitanti di CÙf,SCUH disti'etto della Provincia di Verona 
attraverso il tempo. 

(Numeri lt8801uti) 

I 
I 

Cologna Isola della i 
ANNO I Verona Bardolino Caprino 

! 

Veneta(l) Scala Legnago 

1------ -----
I 

I 
-,--------

1538 1 5b.872 8.385 5.085 11.691 12.072 12.212 I 
I 

1577 69.427 8.595 I 6.336 15.314 17.971 16.236 ! 
1616 73.520 10.484 I 7.323 11.551 21.625 19.749 f I 

1630 75.823 10.657 7.286 10.000 17.415 1.3.983 

16.31 ,30.910 4.273 2.851 7.500 11.217 10.274 

1672 52.416 9 .. 172 6.894 10.172 16.870 16.824 

1710 57.144 9.709 7.422 
I 10.641 22.246 19.577 

1744 75.470 13.164 8.250 11.672 19.739 22.101 

1770 77.329 14.158 8.732 
"i 

11.579 20.602 25.014 

1790 84.974 14.677 9.506 l4.199 22.262 25.663 

1795 86.876 14.961 10.608 i 14.871 23.203 23.48U 

1805 91.020 13.<)16 10.198 15.154 22.567 26.878 

1810 86.308 15.108 9.842 15.295 23.169 27.~)79 

1817 I 89.184 14.,~)29 10.538 16.781 23.430 27.867 

1821 89.368 14.31>7 10.37Q 16.401 23.425 27.,)30 

18.31 94.589 15.782 11.6,,2 16.902 25.406 28.633 

1834 93.952 13.n7 11.575 17.752 26.269 28.562 

1837 97.743 15.123 11.156 17.450 26.885 28.551 

1841 97.487 15.572 11.221 17.810 27.171 29.126 

1846 97.730 15.908 11.709 19.141 28.981 30.917 

1851 95.510 15.698 11.904 19.174 29.070 30.88CJ 

1854 101.086 16.318 12.124 19.836 30.188 ,31.934 

1861 109.384 16.023 11.594 19.895 31.399 31.253 

1871 121.296 17.694 12.482 22.078 36.224 38.351 

1881 127.992 18.972 13.312 2,3.860 37.862 I 42.030 

1901 140.560 20.423 14.805 23.932 38.986 42.334-

191 ) 160.415 23.862 16.398 27.094 45.004 51.599 

1921 181.428 24.650 17.118 30.043 49.450 52.399 

(1) I dati in grassetto uon 80no originali ma desunti mediante calcoli eseguiti 

in baie ad ipotesi più avanti enunciate. 



. ANNI ! .S-;!;:' .. 1 S.Dgn;D~t,o _?;::=- ~,·g:·~_1 ~il~'f,.n··.1 
1538 I 10.007 i 7.349 7.8h8 7.535 6.222 

1577 12.321 i 8.908 7.200 8.7Se) 6.849 

l h 16 14.303 I 10.h73 8.982 9.ho9 8.281 
1630 13.789 10.490 11.7h9 10.186 8.034 
lh31 

1672 

1710 

1744 

1770 

1790 

1795 

1805 

1810 

1817 

1821 

1831 

1834 

1837 

1841 

1846 

1851 

1854 

1861 

1871 

1881 

1901 

1911 
lq21 

~.023 

13.387 

16.938 

17.221 

15.537 

17.295 

19.069 

19.322 

20.972 

21.752 

21.792 

22.178 

22.896 

23.042 

22.179 

25.234 

25.600 

26.622 

27.768 
,~2.176 

35.565 

38.588 

41.436 

44.062 

6.192 

8.715 

9.770 

10.467 

11.919 

13.293 

14.607 

14.077 

14.857 

15.178 

15.203 

16.021 

16.627 

lh.h57 

16.688 

18.401 

18.193 

18.277 

17.695 

20.495 

22.973 

23.658 

26.021 

27.Q18 

4.90h 

9.270 

10.938 

14.266 

15.147 

15.419 

17.251 

17.664 

16.987 

19.583 

19.465 

21.908 

21.425 

20.612 

21.053 

22.258 

22.478 

23.182 
23.154 

25.918 

27.879 

29.869 

30.842 
33.220 

4.596 

9.0.11 

10.114 

Il.524 

11.564 

Il.855 

12.013 

12.359 

1.3.745 

13.645 

13.905 

15.014 

15.144 

15.482 

15.536 

16.216 

16.376 

17.023 

17.330 

18.998 

20.937 

24.397 

25.995 

26.470 

2.470 
9.062 

9.130 

10.202 

14.365 

15.611 

16.668 

17.100 

16.767 

16.189 
10.554 

17.715 

18.047 

18.036 

17.833 

19.185 

18.987 

20.094 

19.250 

21. 729 

22.685 

24.884 

29.392 

31.793 

111 

Provincia 

145.298 

J 77.946 

196.160 
189.432 . 

93.212 
162.01,) 

183.629 

214.076 

225.946 

244.754 

255.606 

260.255 

260.429 

268.676 

2h8.389 

285.780 

287.986 
290.737 

291.726 

305.680 

303.879 

316.684 

324.745 

367.441 

.194.067 

422.437 

478.04Q 

518.551 
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'l'AVOLA XXIX. --- Abitati ti t'l'4- cìascu,n distretto della PrmJincia di Verona. 

(Numeri indice) 

ANNO Verona i Bardolino Cf\.prino Colognl\ Isola della. Legnago Veneta (1) Scala 
i 
t --- -I .--. ~--_ .. _.-

1538 ,)5.4 ,)5.1 ,) 1.0 43.1 26.8 23.7 

1577 43.,) ,,6.0 38.6 56.5 ,,9.9 31.5 

16tb 45.8 43.9 44.6 42.6 48.0 38.3 

1630 47.3 44.7 44.3 36.9 38.7 27.1 

1631 19.,) 17.9 17.4 27.7 24.9 19.9 

1672 32.7 ,,9.3 42.0 37.5 37.5 32.6 

1710 35.6 40.7 45.3 39.3 49.4 37.9 

1744 47.0 55.2 50.3 43.1 43.9 42.8 

1770 48.2 59.3 53.2 42.7 45.8 48.5 

1790 5,tO hl.5 58.0 52,4 49.5 49.7 

1795 54.1 62.7 64.4 54.9 51.1 49.4 

1805 56.7 58.3 62.2 55.9 50.1 52.1 

1810 53.8 63.3 60.0 56.4 51.5 53.1 

1817 55.6 60.9 64.3 b 1.9 52.1 54.0 

1821 55.7 bl.n 63.3 60.5 52.0 52.9 

183 t 39.0 66.1 70.9 62.4 56.4 55.5 

1834 38.6 b5.9 70.6 b5.5 58.4 55.4 

1837 61.0 h3,4 68.0 64.4 57.7 55.,) 

184\ 60.8 65.3 68.4 b5.7 60.4 56.4 

1846 bO.9 66.7 71.4 70.6 64.4 59.9 

1851 59.5 65.8 72.6 70.7 64.6 59.9 

1854 63.3 68.4 73.<) 73.2 67.1 6l.Y 

18bl 68.2 67.1 70.7 73.4 69.8 60.5 

1871 75.Q 74.1 76.1 81.5 80.5 74.3 

1881 79.8 79.5 81.2 88.1 84.2 81.5 

1901 87.6 85.6 90.3 88.3 86.6 82.1 

1911 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1921 112.5 103.3 104.3 112.3 109.8 101.6 

(1) Vedi nota alla Tav. precedente. 
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-- ---
I 

I 

Samboni S. Pietro I A:-.INO facio i Sangn i net.o Ineariano 

! 

1'regulI.go V ili afrll.ncl\ Provincitt 
I 
I 

Ifd8 24.1 28.2 25.:; I 29.0 21.2 30.4 
1577 29.7 ,14.2 23.5 I 33.8 23.3 ;~7.2 

1610 34.5 41.0 29.\ 37.2 28.2 41.0 
1630 ; 33.3 40.3 38.1 39.2 27.3 39.6 
1631 19.4 23.8 15.9 17.7 8.4 19.5 
1672 32.3 33.5 30.0 34.7 .~0.8 33.9 
1710 40.9 37.5 35.5 38.9 ,~ l.1 38.4 
1744 4l.6 40.2 46.2 44.3 .~4.7 44.8 
1770 .n.5 45.8 49.1 44.4 48.9 47.3 
1790 41.7 51.1 50.0 45.b 5.1.1 51.2 
1795 46.0 56.1 55.9 46.2 56.8 53.5 
1805 46.6 54.1 57.3 47.5 58.2 54.4 
1810 50.6 57.1 55.1 52.9 57.0 54.4 
1817 52.5 58.3 63.5 52.5 55.1 56.1 
1821 52.6 58.4 63.1 53.5 56.3 56.1 
1831 53.5 61.6 71.0 57.8 60 .. 1 59.8 
1834 55.3 63.9 69.5 58.2 61.4 60.3 
1837 55.7 64.0 66.8 59.5 6l.4 60.8 
1841 53.5 64.1 68.3 59.8 60.7 61.0 
1846 60.9 70.7 72.2 62.4 65.3 63.9 
1851 61.8 69.9 72.9 63.0 64.h 63.6 
IS.54 64.3 70.2 75.1 b5.4 68.4 6f,.2 

1861 67.0 68.0 75.1 66.6 65.5 67.9 
1871 77.6 78.7 84.0 73.1 73.9 76.9 
1881 85.8 88 .. 1 90.4 80.5 77.2 82.4 
1901 93.1 90.9 96.8 93.8 84.7 88.3 
1911 100.0 100.0 100.0 100.0 /00.0 100.0 

1921 106.3 107.3 107.7 101.8 108.2 108.3 

JI.tron - Vol, VI, u. ~-4 
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:l ('ultivaziolle località prima quasi completamente lLeserte, stagnanti, 
malariche e quindi non atte allo sfruttamento. 

Lo st"illlppO uemog l'alieo Ilei 'Ntri (/'istretti. ---- Lo studio dellu 
popolazione di un territorio esteso non sarebbe eompleto Re ci si 
soffermasse a considerare globalmente la popolazione di questo: per 
averne un'idea chiara occorre analizzare come essa si comporti e COli 

'lnali caratteri si manifesti il suo sviluppo nelle singole parti .li esso. 
Infatti è intllitivo che lo sviluppo della popolazione non può es

!H'l'(~ omogeneo in tutte le parti di Ull vasto territorio ma deve llt>,

cessariamellte differenziarsi notevolmente <la luogo a luogo, e h' 
differenze diventano tanto maggiori quallto più piccole sono le por
zioni di territorio considerate. 

Questa rlifferenziaziolle assume poi ancora maggior importanza in 
una provincia come quella di Verona in cui le singole parti sono 
assai dissimili fra, loro per altitudine e per posizione geografica alter
nandosi in esse la pianura alla collina e questa alla montagna. 

Hiportiamo nella Tavola XXVIII i dati relativi a1FamUlontUl'e 
degli abitanti nei singoli anni di rile\Tilzione per eiascHu distret.to 
(Iella provincia. 

Crediamo ehe la ripartizione in distrett.i sia LI più adflttH, in 
(pIanto ciascuno di essi rappresenta un territorio che offre il duplice 
vantaggio di essere nel medesimo tempo sufficientemente omogeneo 
(es~endo stata fatta la divh;ione ullllllinis1l'ativa seguendo il criterio 
della IDealizzazione geografica) e sufficientemente esteso in maniera da 
non far fuol'viare l'osservatore C011 variaz;ioui da llull'altro dipell
denti che dall'angustia dello spazio considerato. 

N ella successiva Tavola XXIX sono esposti i soliti indici del 
movimento della popolazione, calcolati faeendo uguale a ] 00 il nu
mero (legli abitanti ileI 1911. 

Per sinte~izzal'e, poi in un indice unico la tendenza, della popo
lazione di eiascnn distretto ad a UlIIelltare e per avere una misu1'a 
approssimata della intensità di questo aumento abbiamo calcolato 
---- come già facemmo rispetto alle varie zone della città - il coei'
Udente di inclinazione mediante il quale si illterpola una, retta tra 
i punti della curva formata (1ai nUJlH'.fi indici dell'ammontare degli 
ahitanti nei vari anni. 

Ad integrare poi i risultati di questo illtliee e per meglio iuter
pretarne le risnltan7,e, abbiamo voluto mettere in luce l'intensità 
delle differenze veriticatesi tl'a il numero degli ~l,bitanti iu un alino 

di rilvv:lzione e qnellp Ili un aUllO jmweaiatatuente ~ucoeiisivo. 
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.A t,a1 uopo abbiamo (~idn()laH) pPl' ogni lii~tH~tt,o t'indiee di eVo

luzione del Hini (1). 

Questo ealcolo integnl il preeedente in quant.o Iuet.t.p in incese 
l'intensità clell'altro RÌa dovut.a ad llna couthmità di aumento oppure 
all'ampiezza dplle oscillazioni, in più (» HH"llO, verificat.eAi nel passag'
~do dal1'nno all'altro periodo. 

~pel'iamo che l'applicazione di questi procedimenti tecnici, i cui 
risultati sono riassunti ne11a Tli v. XXIX. a pORsa aiut:Jre il lettore a farsi 
ulla più (~ltiara vif,ione della varietà d(~llo Rviluppo della popola7.ione 

lwllp sing'ole parti della. pl'Ovi Beia. 

'l'A VOLA XXIX a. --- Indici sintetici deU'aumeuto della, popolnzione di ciaséun di
stretto della Provincia di Veromt. 

S. Pid,ro Ineal'iflllo 

Sanguineto . 

Caprino 

Snmbonifacio 

Distrett,i 

Vi llafl'Rllca V (lII'OlleSe • 

Legnago 

Cologna Veneta • 

Tregnago 

Bardolino 

Verona 

Isola dtlllfl Scala 

Provincia 

Coefficieuti d i I 
Interpolazione 

----I 
0.21 

0.18 

0.17 

0.17 

O.I() 

O.lh 

0.16 

0.15 

0.15 

0.14 

0.14 

0.16 

I 
l 
I 

lndiai di 
Evoluzione 

,1.0 

2.9 
2.7 
3.0 

3.2 

2.9 
2.0 

2.7 
2.5 

2.S 

3.1 

2.8 

Oominciando coll'esaminare per prima la. tavola portante gli in
dici sintetici possiamo anzitutto constatare elle l'aumento non ebbe 

eguale intensità per tutti i distretti. 
Il coefficiente di interpolazione varia infatt,j da. 0.21 a 0.14: è 

(l) Cf. GINI, Appunti di Stati8tica i 914. La Litotipo Padova. L' llldice di ev()~ 
luzione serve a misurare l'aumento che si è verificato dal primo all'ultimo anno 
del periodo conSIderato. Esso è dato dalla somma algebrica delle 'n - l differen
ze tra i termini consecutivi, divisa per n-l; cioè dalla dif1:el'enza tra il primu 

e l'ultimo termine diviso per n-L 
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HltlSsimo llel distretto di San Pietro Incarlano, minimo iu quelli di 
Verona e di Isola della Scala; fra questi due limiti estremi sì tro· 
vano tutti gli altri con differenti intensità. 

L'indice di evoluzione ne conferma le risultanze essendo più t'Ol'te 

in quei distretti in cui è al,to il coefficiente di interpolazione, esce· 
mando col scemare di questo, Calcola,ndo fra le due serie di indicì 
la nogradua,zione (1) internorrente, questa a,saume un valore di "1- 0.44 
che mostra quanto forte ne sia l'intensità. Quanto si potè in riassunt,o 
vedere dall'esame di questa tavola risulta più chiaro e più partico· 
lareggiat',o quando si passi ad esaminare quella dei numeri indice 
Iwi vari periodi. 

Si constaterà in questa anzitutto che mentre in alcuni distretti 
nel 1538, all'inizio della rilevazione, la popolazione ammontava a cir
ca la metà di quella attuale, in altri essa superava a mala pena il 20 o J o' 

Esaminando poi partitalllente le \rariazioni verificatesi tra le rile
vazioni successive e ricordando quanto"dicemmo a proposito del nompoI'
to,mento della popolazione complessiva della provincia potremo vedere 
quali distretti influirono di più e quali meno su queste varia,zioni. 

Oonstatammo precedentemente, cereando di spiegarne le ea.use, clH' 
una prima diminuzione degli- abita.nti si verificò nel periodo tJ'a i I 

]616 e il 1630. 
A questa diminuzione concorsero numerosi distretti. Ne restarono 

però esenti quello di Verona, quello di Bardolino, quello di San 
Pietro Incal'iauo e quel10 infine di Tregnago, Ilei quali Rl verificò un, 
lieve sì, ma. pur sempre ~ellsibile aumento. 

Poichè questi distretti costituiscono la parte alta (iella provincia 
confinando o c01 Trentino o col Lago di Garda se ne può dedurre 
che le varie cause ehe fecero diminuire la popolazione della provincia 

(l \ La l>o~raduazione ~ c:lIcola,t,a mediant,e la formula: 

tl 

Oab ==.~ I Pai - Pf:ì :, - ~ I pai - Pbi 
,~l 1=1 

n~ 

la quale misura l'intensità di essa negli n casi in \}ui si verificano contempora
neamente un carattere A ed un ca.rattere B. In essa con l'ai si indica il posto che 
il caso im (i:= l ,2 . , . Il) occupa nella graduatoria secondo l'intensità orescen
te di L, con Pbi il posto che lo stesso caso ocoupa nella graduatoria secondo 
l'intensità crescente di B; con P~i, infine, il pOlito elle lo 9~esBo caso occupa nella 
graduatoria decrescente dì ~. 



117 

non agirono su tutto il suo territorio, ma esclusivamente sulla parte 
piana di esso, confinante con le zone dalle quali più forte emanava 
il miraggio dei vantaggi dell'emigrazione. 

Nell'anno successivo 1631, tutti indistintamente i distretti furono 
funestati dalla peste che ridusse notevolmente il numero dei loro 
abitanti. 

Le diminuzioni però non furono proporzionali in tnt,ti; calcolate in 
percentuali si verificarono in qnesto ordine: 

Sanguineto 23 % S. Pietro Ineariano 5S f)/" 
Cologna 25 o lo Verona .J9 o I Cl 

Legnago 26 °/11 Bardolino ;')9 % 

Isola 35°; o Oaprino 60 °/11 
Sambonitaeio 41 0/" Villafranoa 69 0;" 
rrregnago 54°/" 

Oonfrontaudo qnesti dati (~Oll le oS8el'vazioni fatte l'elativH.llltmLe 
al periodo pr'ecedente si vede snbito che le maggiori diminuzioni si 
verificarono in quei distretti nei quali in detto periodo vi fu un 
aumento, mentre al contrario assai minori furono in quelli nei quali 
durante esso si verificò nna diminuzione. 

Oiò farebbe sospettare che le forti diminuzioni del periodo pre
(~edente, oltre dalle cause che già rilevammo desumendole da inter
pretazioni ufficiali, sieno da attribuirsi anche all'azione del morbo 
sviluppatosi in alellni distretti con un certo anticipo l'Ìspetto agli altri. 

Questa ipotesi è avvalorata dalla posizione geografica dei due 
gruppi di distretti, per <mi il morbo venendo dall'interno dell'Italia 
doveva uecessariamente eolpil'e prima i distretti di piauura con questo 
confinanti e suceessivamente gli altri. 

Dopo la triste vicenda di quell'annata la popolazione andò in 
Lutti i distretti ininterrottamente aumentando, con maggiore o minore 
intensità, per circa un secolo e lllezzo sino al 1785, 

Soltanto in due distretti si verificò nel periodo i I1termedio una 
leggera diminuzione, indubbiamente dovuta alla formazione in essi 
di correnti emigratorie: in quello di Isola della Scala t,ra il 1710 e 
il 1744, in quello di San Bonifaoio fra il 1744: il 1770. In q uest'ul· 
t,imo come aHTu causa di diminuzione deve avere agito l'epidemia 
del vaiuo]o ('he in quell'epoca infiel'l in tutto iI veronese ed i cui 
tristi effetti già oostatammo rispetto alla popolazione urbana. 

Nel 1795 cominciarono in alcuni distretti a farsi sentire gli eft'etti 
della guerra e quelli ooncomitanti delle malattie ohe di questa si 
possono ritenere conseguenza. 
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Nel eOlllples~o de]]a. provincia, gli inùiej segnano un aumento lie
vissimo tra il 1795 e il ] 805, una stasi tra il 1805 e il 1810; un'al
tro leggero aumento tra il 1810 e il 1817, seguito da una nuova stasi 
t,ra il 1817 e il 1821. 

Naturalmente in differente maniera si eomportano i vari distretti. 
Nel primo intervallo (1795-1805) gli unici distretti in cui si veri

ficò una diminuzione clegli abitanti furollo quelli <li Bar<lolino, Isola 
della Scala e Sanguineto. 

Difficile è il trovare una spiegaziouc a questa diminuzione av
venuta contemporaneamente in distretti l)(WO omogenei l'l'H loro e 
situati in punti diversi della provincia. 

Crediamo però non essere lontani dal vero affermando, ehe tali 
dimiuuzioni devono attribuirsi all'azione concomitante del vaiuolo 
e <lelle invasioni militari elle feeero sentire i ]01'0 tristi effett,i spedal
mentf' con le stragi del1e famose Pasque Veronesi. 

Nel periodo snceessivo (1805-18,10) una diminuziow' nel numero 
degli abitnnti si verificò Ilei distretti di Caprino1 di San Pietro In
('ariano e di Villafranca. I bollettini Sanitari ci segnalano in q nelle 
epoche epidemie di tifo e di vaiulo ed a queste unita mente ai reclu
tamenti militari, ed al disagio economico che le guerre continue acui
vane, devono ascriversi tali diminuzioni. 

In Bardolino, 'fregnago e Villafranca una diminuzione si veriti
c() nel successivo perio<lo 1810-17, est.endendosi poi ai distretti di Ca
prino' Isola della Seala. e Legnago <1 al 1817 al 1821. 

In complesso possiamo dire ehe nel venticinq llennio dal 1795 al 
1821 tutti indist,inta.mente i distretti subirono nella loro composizione 
demografica l(~ conseguenze del travaglio economico e morale di que
gl i anni fortunosi. 

Se nell'intera provinciauon si verificò una sensibile diminuzione 
eiò fn solo pel'chè nei singoli distretti le diminuzioni si verificarono 
in anni diversi in maniera che quelle di ognuno venivano accompa
gnate da aumenti nell'altro che ne controbilanciavano gli effetti. 

N el periodo successivo a colmare i vuoti e ristabilire l'equilibrio 
demografico, indistintamente in tutti i dist.retti, si verificò un sen· 
sibile ed a.bbastanza intenso aumento della popolazione. 

Nel 1831 -34 si vBrificò invece liUti diminuzione nei distl'et.ti di 
VerQna, di Bardolino e di Oaprino. 

Quest,a diminuzione localizzata nella, parte eonfillante con jl Lago 
di Garda e ne] cuore della provincia <leve attribuirsi all'azione del 
Y<l,inolo che ;mclle nella eittà, mietè pareccllie vittime. 

Nel perioòo successivo diminuzioni o stasi Hi verificarono Ilei di· 
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stretti di Ba.rdolino, Caprino, Sa.n Pietro Ineariano, Legnago e Vil' 
lafranca. 

Successivamente vi fil un aumento generale fino al 1846. Nel 
18.~1 invece si nota Ulla decrescenza che continua poi negli auni se
guenti facen(losi sentire mag::riormente dal 54 alo] in cui'- le dimi

nuzioni percentuali furono abbastanza sensibili: 

Caprino 
Villafranca 
Sanguineto 
Legnago 
Bardolino 

. 4.4 UfO 

4.2 % 

3,2 °;11 
2.1 % 

1.8 o i n 

Dopo fli quest.{~ ultime o8cill<1zioni la liberazione ùella provineiu 

(' l'apertura di blWn(~ vie di (~O!llllllicaziolli con le provincie limitrofe, 
il lniglioramellto (Ielle eOlldLdoni e('onoLUicLe della nazionc in gene
rale, e di qnelle della provincia in particolare, feeel'o 81 che al forte 
aUlllento del uumero degli abitanti della provincia eonCOl'reSsero in
distintamente tutt,i i distretti Iwi qual i l'aumentio fn generale e fOl'

tissimo. 

Il fUstrdlu di Cvlv!llw \'f3ue{o. -- Una trattazione particolareg
giata merita il distretto dJ Cologna Veneta. per due ragioni fondamentali. 

AnzituUo perché esso ebbe per un periodo di tempo abbastanza 
lungo una storia propria elle segue vicende generali diverse da quelle 
\lelIa restante provincia. In Recondo luogo perehè in conseguenza di 
questo fatto g'li anni per eui potemmo trovaJ'e fonti sicure intorno 
al numer'o ,lei suoi abitanti non eoiucidono con quelli in cui le tro
vammo per gli altri distretti. 

Causa delle <li versità delle vicende :-:turiclte l'Il 1:1 localizzazione 
geografica di q uesLo distretto che tl'ovaudot;i al eonti ne tra Vicenza e 
Veroua passò saltuariamente in pos8esso dell'ullèl e dell'altra e fu 

Rpesso fra loro oggetto di 1 uugIte <Uspnte. 
Tali dispute si inacerbirono e raggiumwro il loro 11HIssiulO vigonl 

verso la metà del 1400, prot,raendosi per tutto il Hecolo. 
A troncarle il Senato Veneto ai primi del 1500 deliberi> che Co

logna non doves~e appartenere nè all'nua nè all'altra <li dette }Jrovìncie 
ma andasse inve(~e aggregata al cositletto Dogado eostltuìto dalla partt~ 
di territorio di terraferma che direttamente (lipeIldeva dalla capitale, 

In tali condizioni di autonomia rispetto Ho Vel'ona, Cologna Veneta 
rimase fino all'invasione francese: solo allora fn riunita a] HlW capo
luogo naturale rimanendovi tino ai giorni IlostrL 
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Nella tavola seguente sono elenoate le cifre relative alPammontare 
dei suoi abitanti dal 1548 in poi ed i relativi numeri indici. 

'l'AVOLA XXX. - Abita,nti del lJistretto di Oologna Venet(t (Valori 881i!olnti 

e numeri indici). 

Numeri Numeri 
Anno N. Abitanti indioi Anno N. Abitanti indici 

i- --------
l 

1548 12031 44,3 i8.31 16902 62.4 
1556 12035 44.4 18.34 17752 65.5 
1568 1.3328 41.2 1837 17450 64.4 
1571 15916 58.7 1841 17810 65.4 
16.30 10000 .36.9 1846 19141 70.6 
16.31 7500 27.7 1851 19174 70.7 
1770 11579 42.7 1854 19836 73.2 
1790 14199 52.4 1861 19895 73.4 
1805 15154 55.9 1871 22078 81.5 
]810 15295 56.4 1881 23860 88.1 
1817 16781 61.9 1901 2.3932 88.3 
1821 16401 60.5 1911 27094 jOO.O 

1921 30043 I 12 .. ~ 

Prima di t.ale (lata un 'antica (H'onaea ci dice che verso h-l fine 
(leI 1400 il distretto di Cologna Veneta CO t! Lava dI'a l4.000 abitanti. 
Un'altra el'ouaca li fa ascendere a 20.000 all'inizio del XVI secolo, 
di cui circa 5.000 dovevano attribuirsi al sol(l ca}Joluogo. 

N~I 154-8 però l'ammontare della popolazione è appena di 1~.031 
a bitanti, mostrando con ciò di aver subito negli ultimi anni una di
minuzione notevolissima alla quale certamente eoncorsero il saccheg
gio da paI·te dei tedeschi nel 1515 e la peste del 1528 di cui ancora 
resta memoria -nella statua votiva .li San Sebastiano. 

Neg-Ii otto anni successivi essa rimane completamente stazionaria 
iu lllauiera da presentare un aumento di soli 4 abitanti. 

U n aumento fortissimo si verificò in vece nel periodo posteriore 
('he raggiunse il suo massimo nel 157 J facenrlo salire in quell'anno 
il numero degli abitanti a 15916. 

Sarebbe stato interessante (letel'minare sino a quando continuo 
questo aumento, ma purtroppo il più prossimo dato che potemmo tro
vare è (llleJJo del 1630 che mette in luce essersi verificat.o nel periodo 
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intermedio una diminuzione di cui non conosciamo l'esatto anno di 
inizio. 

Un'altra diminuzione, se non fortissima, pur tuttavia sensibile si 
verificò nella successiva annata della peste. 

La scarsità di questa diminuzione confrontata con l'elèvatezza di 
quella verificatasi nel peI'iodo precedente farebbe pensare che nel 
distretto di Oologna, come già vedemmo essersi verificato in altri, il 
morbo abbia cominciato a far sentire i suoi effetti pl'ecedtmtemente 
al 1631. 

Dal 1631 tino al 1770 nOli potemmo avere aleull dato sicuro. 
(,),uello che dal confronto fra questi due dati Hi può arguire è che fra 
essi l'aumento della popolazione deve essere stato assai lento essendo 
questa dopo un secolo e mezzo ancora, ben lungi dal raggiungere il 
livello in cui trovavasi precedentemente al morLo. 

Purtroppo la mancanza rli dati intermedi impedisee di detel'Ulilltue 
se la scarsità dell'aumento sia dovuto ad un'etl'ettiva scarsità del
l'aum.:,nto annuale o non piuttosto a qualche diminuziolle verifieaf,;tsi 
per una qualsiasi ragione in uno degli ,lUni intermedi. 

Fra il 1770 e il 1790 l'aumento della popolazione fu iutensissimo 
e ~mlo allora il numero rlegli abitanti divenne uguale a, quello pre
eedente 3,1130 famosa peste. 

Dopo di quest'anno, proeedeudo lo Hviluppo demografico di questo 
distretto con ritmo analogo a quello eonstatato negli altri, crediamo 
inntile ripetere rispetto ad esso cose che già dicemmo. 

Se i dati esposti malgrado la loro scarsità e le gravi laculie ~ono 
sufficiellt,i a mostrare sinteticamente lo stato della popolazione nel 
distretto di Oologna Veneta attntverso il tempo, essi però non per
mettono che questo distretto p08~a essere cOll1pnt,ato Iwl1a popolazionI' 
generale della provincia non (~oineidendo nel tempo con quelli rìhwat.i 
per gli altri distretti. 

Ad ovviare a questo ill(~OIl venieut,e che ei avrebbe eostret,ti a ri
nunziare per molti alllli Ho stndiare le eondizioni demografiche della 
provincia o a studiarle in mHollier:t incompleta (I bbiaillo cercato di 
determinare mediante induzioni il piti possibile fowlate dalle eifrt' 
uote le ignote. 

Il compito fu abbastanzi( tlitlieile iu quanto le lacune ~ono grandi 
e sopratutto in quanto le eifre ilote mostrano elle in questo di· 
stretto la popolazione present~ un oomportamentìo suo proprio che 
poche analogie trova in quello della provincia. 

8e non vi fosse stato questo ostacolo, la maniera. più ~emplice 

e più approssima.ta. sarehhe stata quellll di suppone ehe le va,riazioni 
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fra gli anni noti e gli ignoti fo~~ero state proporzionali a quelle av· 
venute nell'intera provincia. Ma non potendo far ciò per le ragioni 
suesposte dovemmo cercare di reudere adattabile il coefficiente d'au
mento della provindn" ridnceTHlo1o propol'zionale a quello del di-
8 tretto di Cologna. 

Oon tale sistema determinamlllo sepal'atameute i dat,j intermedi 
fra i periodi 1538-1630, 1631-1770. 

I1 coefficiente di riduzione dell'andamento generale della provincia 
per il primo di questi due periodi fu dato dal rapporto fra la varia
r,ione percentuale verificata si nella provincia tra il 1631·] 770 e quella 
verficatasi nel distretto di Cologna fra questi due medesimi anni. 

Dividendo per questo coefficiente le variazioni verificatesi nella 
provincia fl'a i singoli periodi noti (1631-1672, 1672-1710,1710-1744, 
1744·1770) ottenemmo per ciascuno di questi quella cliC possiamo pre
sumere essere stata la vill'iazione percentuale verificat·i-M~i nel distretto 
<li Cologna Veneta. 

Applicando questo al dato del 1760 ottenemmo suceessivamènte 
lllla serie di cifre che partendo da 11.570 nel 1770 arriva a 10.552 nel 
1772 che rispetto al 1631 present,a una varia7..ione in aumento quasi 
eguale a quella che si otterrebbe applicando anche in questo periodo 
l'aumento percentua.le della, proyincia ridotto nella maniera suesposta. 

Assai più difficile si presentò la determinazione dei dati relativi 
agli auni precedenti al 1630 essendo impos~ibile per mancanza di 
lUI estremo la determinazione del coefficiente di riduzione da app1i
musi alle variazioni percentuali della provincia. 

Dovemmo perciò accontentarci di un più semplice calcolo: supporre 
cioè che ne] periodo fra il 1571 e il 1630 la variazione annuale sia 
stata costante. 

Ottenemmo così due cifre una per il 1577, ed una per il 1616. 
IJa prima di queste due sembra abbastanza approssimata sopra tutto 
per la sua vicinanza con l'anno 1571. Molto perplessi invece ci lascia 
la seconda, ma non avendo altrH possibilità di determinazione do
vemmo accontentarci di essa. 

Vultimo dato (1638) lo ottenemmo applicando integra.lmente la va
riazione percentuale della provincia. Oi consigliò ad addottare questo 
Histema la constatazione che ]a cifra eosì ottenuta (e solo essa) mostra 
di adattarsi hene a quella di 12.031 conosciuta per il 1548. 

In base a questo criterio ottenemmo parte Ci segnati in grassetto) 
dei dati esposti nella precedente tav. XXVIII che furono quelli ado· 
perati per determinare la popolazione complessiva della provincia di 
Verona. 
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]")1; rf'l((;z ioni fra /(JI~ltriazioHi (lei periodi 8'WJCti8SHH. 0011 

questi pochi cenni intorno al comportamento demografico del distretto 
rli Cologna Veneta la trattazione rlegli sviluppi della popolazione dei 
Hingoli distretti sarebbe finita. 

Vogliamo però esporre al lettore uua regolarità abbastaiìza, inte
ressante che crediamo a vel' rilevata con sufficiente sicurezza intorno 
alle varie modificazioni \'erificatesi da un periodo all'altro nell'ammon
tare degli abitanti. 

~ella tavola seguente sono esposte le variazioui percentuali ve
l'itie,atesi in ciascun distretto fra l'uno e l'altro periodo. 

Nel complesso questa tavola non fa altro che confermare quanto 
abbiamo più sopra rilevato intorno al comportamento demografico di 
eiascullo di essi, e tradurre in cifre le variazioni effetti ve verificatesi. 

Ma un attento esame di esse mette ia luce un fatto abbastanza 
interessante: gli aumenti più forti fra .lne rilevazioni si verificarono 
proprio in quei distretti in eni ueI periodo precerlente si era verifi
cata la più forte diminuzione o in mancanza di questa il più deholl~ 
aumento. 



T AVOLA XXXI. - A umenti o dàminu,ioni pel'cent uali verificate,. fra t'ari periodi in ciasoun 

Distretto della Pro"incia di Verona. 

o o: I .s. o 1 ~ I .~ CI: .El o o: ~ -; o 'a Il) c:I O. ili! ~ <; 
ç:: .S i::I .. .e o 'if c .S ..... c:I GlI CI! I $:l 

A~NI i ~ ~ ~ .3 ~ ~~ ~ I~] ~ ~'5 ~ i ~ , .~ 
::> ~ ~ 8~ ~~ j! ~ ~ 00 o 4:: 1 ~ I o': 

1 ~:l8-157~1+2~.l-~.5: u}, al.o + 4:.9 i 33.1

1

-1- 23.1' ~ ::.2~ "·H 16')1+ 10.-0 1-1- 25.> 
I ' 

157~-1616!+ ~ .. 91-1.-. 22.0 +- 15.6 - 2:.5~ + 20.3 -+ 21.4- -+ l~.~ "I HI.~:,+ ~4.7 -+ 1~.0 + 20.91+ l::.~ 
1616-1630 - .{.l -i- 1.6 - 0.5 - 13.4-.3 --1!J,4 - 29.2 -._- :U; - 1.7:-t- .n.o -+ ;).3 - 3.0 - .).,) 

1630-1631- i)9.21~ i)9.~1 - f:iO.8 ,- 25.0 - 35.6 -- 26.5 - 41.8 - 23.~-- 58.3·- 54.8 - 69.21-- :)0.0 

1631-1672 +.' 6!U, '-, 119.3 -t 1+1.1'( li + :~3.6 + 50.3 + 63.7 + f:i6.8 + 40. 7i+ 88.9 +- 96.4- + 266.8 i-f- 71.1 

1672-17101+ 9.0 -1- ;~.5 - 7.6 -[- 4.6 T 31.81 +- 16.4 -+ 26.51,12.11+ 18.0 -', 12.01+ 0.7 i+ U ,,'l 

1710-17441-t-:~2.\+ :~5.6 -1- 11.11-: 9.6 -11.3!+-12.9;- 1.7

1

-; 7.11+30.4+ 13.9
1
,+ 12.4- +16.>' 

1744-1770 + 2,4,1+ 7.5 + ;'5.8 j- 11.1 lA 13.2! -- 9.8-r-13.9/, 6.2 -+ 0.3
1
+ 40.0 -~ fU 

1770-1 7!Jol-~ 9.!J +- :-L7 -+ 8.8 -1 :.:!2.H -t- X.O 2.61-+ 11.31+ Il.51 t 1.8 -+ 2.5 -, 8.7 + IU 

1790-17951+ 2.2 + 1.!J + 11.6 --f ·1.7 , J.2- 0.71+ 10.2 + 9.9'-+ 11.9 -~- 1.3 + 6.8· f 4.ti 

1795-18051+ 4-.8 - 7.3 - ;-3081-- l.!:l 2.7 3.51+ 1.31~ :~.6 :J.4 -: 2.9 -i 2.6 - I 10,( 

1805-18101- 5.21+ ~.6-- 7 .61+ ().~ t-r 2.7: 1.81+ 8.51·-~ J.4 - 3.8 -+ 11.2 _.- 1.9 _L (1.1 

]810-18171+ :~.:~I-- :-L8 + 7.1 --:- 9.7 " 1.1-: 1.9!+ :~.7 --t 2.2!+ 15.3- 0.7 -- 3,4I-r :u 

1817-18211+ 0.2 -i- ().:~. 1.3 -- 2.3 -- 0.0 - 1.91-+ 0.2)-+- 0.2j- 0.6 +- 1.9 + 2.2 i-- (l,I 

1821-18311+ 5.5 + X.3 -r 12.1 -+ S.O -~ 8.4 -j- L8i-~ 1.81·l 5.4h 1:.:!.5

1

-:- 8.0 + 7.0 --i - ì:i,~ 
I : ' l ' 1 

]831-1834·1- 0.7 - O.:i - 0.51-1- 5.0 i- ;~.4lf 0.2H· ;).21,+ :~.811 2.2 +- 8.6·~ 
i I I 

1834-18371+ 4-'01-- ;~.~ -- :3 ti 1-- 1.7 + 2.3 - o.Oj-r 0.61+ o.:.:! 3.X -t 2.2-

1.9 
, 7.7 -,-, 

0.1 + li.,', 

1837-1841 - 0.3 + 3.0 - ~:51-T- 2.1 I~- 1.1 + :LOI 3.7 -+ 0.2 --i 2.1 + 0.:3-

1841-1846-t 0.3+ 2.1-;- ~-.:~-+- 7.5 '-l 6.7 6.11+18.8+10.21- fi.7+ 4.4+ 

1846-1851 - 2.2 - 1.3 -t 1.71-1 0.2 1,+- 0.3 - o.BI-+ 1.41- 1.1 :_) o.!JI+- 0.9-
I I 

1851-1854 .-i- 5.8-, 

1854-1861 -: 8.41--

1861-1871 -+ 11.6\+ 

1871-1881 -i- 5.51+ 

1881-1901 --t- !L8h 
I 

1901-1911 + 14.11-+ 
1911-1921 + 13.11+ 

3.9 -1'. 1.81--+ ::LJ l-i 3.8 -l 3.4Jt .Lol+ 0.51·- 3.1 -t 3.9--i 

1.8 - ul+ ".H 1-- LO - 2.11 + 4,3'__ 3.2 - 0.1 + 1.8--

l o.4j- 7.61+10.!J +15.3-t·22.4+15.8+15.8+11.9+ B.6-l 
7.2 T 0.6 + 8.1 1+ J.5 +- B.6 -+ 10.3 + 12.0 + 7.6 + 10.2 + 
7.6 -r 11.2 -+ 0.8 i-l :~.O + 0.7 -+ 8.5 + :~.O -+ 7.1 + 16.5 +-

16.8 + 
:~.31-+ 

10.7
1
+ lS.:.:! 1+ 15,4 + 21.9 -+ 7.31+ H.!:! + 3.2 -+- 6.5 +. 

4.31+ 10.8 i- 9.81-t- 1.5 -+- 6.31+ 7.3 -+ 4-.4 + 1.8 + 

1.1 I (I.:" I 

7.6 +- LI' 

1.0 o.ti 

5.~ + 1,2 

4-.2 .J._ 2.1; 

12.9 +1;-;,1 

4.'1 -t ,~ 7 ,) 

9.H 7.'2 

18.1 +t:).'2 

8.2 .+ ~U 



A. comprova,re l'eElist.enza l'e~;de di qlwsìo fatto abbiamo vulutu 

calcola.re la cograduuzione esistente tra lt~ variazioni percentuali ve
riftcatesi fra due rilevazioni e quelle verificatesi fra le due iJUmediu ~ 

tamente successive. I risultati di questo calcolo Hono riassunjii nella 
tavola seguent.e. 

'l'.A VOLA XXXII. Indice di cog1'aduaeione fra 1~a1'iazioni percentuali di ut~ 

dato periodo e quelle di un periodo s1f.ccessivo nei 1'(f,I'i di,'ltretti della P'/"o

Ilincia di Verona. 

I 
I 

Indici Indioe 
Periorli di cogra- Periorli di cogra.-

I 
rluazione duazione 

-- ~--"-------~--~----,-- ~----- --I 

1528'1577 - 1577;1616! - 0.20 181 7/1821 - 1821 /183 I 0.03 

1577/1610 - 1116/1630 -I 0.1.1 1827/183] 1831( 1834 . 0.39 

1616/1630 - 1630/1631 - 0.42 1831/1834 - 1834/1837 0.21.) 

163011631 - 163L1672 -- 0.83 1834/1837 - 1837;1841 - 0.55 

1631/1672 - 1672/1710 - 0.43 1837/1841 - 1841/1846 - 0.2h 

1672; l 710 - 1710/1744 0.26 184111846 - 1846/1851 0.09 

1710/1744 - 1744/1770 0.10 1846/1851 - 1851!1854 - 0.23 

1744/1770 -- 1770/1790 0.18 185111854 - 1854/1861 , -~ 0.42 

1770/1790 - 179011795 0.46 1854/1861 1861/1871 + 0.03 
1790/1795 - 1795/1805 0.36 1861/1871 -~ 187111881 -. 0.1 () 

1795/1805 J 805/1810 0.16 1871!1S81 1881 il 901 ' - 0.18 

1805/1810 -- 1810/1817 - 0.57 1881 fL901 1901/1911 i - 0.16 

1810/1817 1817;1821 - 052 1 {)O I; 1911 I{)II 1921 i i- 0.06 

In questa si potrà vedere che nella gran maggioranza dei casi 
Ilon vi fu cograduazione, ma al contrario contrograduazione ab
bastanza forte; ed in quelli in cui invece Ri verificò cogl'arluazione 
questa assunse (tranne in due anni in cui da un periodo di aumento 
si passa ad un periodo di diminuzione determinato da cause esteriori) 
valori tanto bassi da far ritenere di essere dovuta più che ad aUro 
al caso. 

La prevalenza della contrograduaziolle sta a dimostrare quanto più 
sopra dicemmo, cioè che quanto più forte per un distretto fu l'au
mento della popolazione in un dato per10(lo, tanto più forte fu nel 
periodo successivo il fenomeno inverso. 

Dal che si può dedurre che in limitate zone di territorio esiste un 
prinCIpIO regolatore per cui automaticamente ad un periodo di de
pressione demografioa caratterizzata da una diminuzione di popola-
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ziuue o (fa uno scarso aumento. succede un periodo di forte espan
sione e quest,o è tanto pin notevole quaIlto più notevoli furono le 
manifestazioni dell'altro. 

A confermare l'esistenza. di questo prineipio si pn() constatare 
(~he esso si mostrò nella sua massima efficacia proprio in quei periodi 
in (mi, essendo state le condizioni demograficlw alterate violentemente 
da una causa eccezionale; maggiormente le necessità dell'equilibrio 
richiedevano l'intervento (Ii una forza di compensazione. 

Noi vediamo infatti che la cOlltrogra(luaziolle raggiunse il suo 
valore massimo fra i due periodi 1630-;·n e 1631-72 nel secondo dei 
quali dovevano colmarsi i vuoti prodotti dal primo. r~() stesso pub 
dirsi sebbene con minore intensità rispetto ai periodi 1Rl 0-17, 1817-21 ; 
1834-37, 1837-41; 1851-54, 1854-61. 

Con ci() non pretendiamo di concludere di aver accertata l'esi
stenza integrale di un principio di automatica compensazione nello 

sviluppo della popolazione. 
Ci aecontentiamo di aver semplìcemente messo in luce un fatto 

che dell'esistenza di questo principio è una buona conferma e che 
mostra eome in un territ,orio scelto a caso esso si manifesti con nn'ef. 
cienza aSRai evidente. 

F.JadcJlsitù della lWjJOlaziolle. - Quando si studia attraverso il 
tt'lUpO la popolazione di nn territorio abbastanza esteso come è quello 

nn'intera provincia, Ilon interessa solo conoscere l'ammontare com
plessivo dei suoi abit~lllti nelle varie epoehe, ma interessa più ancora 
conoscere il rapporto con cui questo ammontare sta alla vastità de] 
territorio considerato, interessa cioè conoscere la densità dena po

polazione. 
Questo esamp è anzi indispensabile quando oltre alla popolazione 

c~omplessiva della provincia si voglia studiare la popolazione dei suoi 
singoli distretti. 

Anzi si può, dire che soltanto attraverso lo studio della densità 
si può ottenere nna chiara visione del1a differente forza di sviluppo 
e delle differenti manifestazioni che questo sviluppo assunse in ognuno 
di essi. 

Nella tavola seguente è elencato per ogni periodo di rilevazione 
e per ogni distretto il numero degli abitanti per Km. 2 

U no sguardo alla. eolOllna relativa alla dell~ità della popolazione 
dell'intera provincia ci mostra subito quanto grande sin stato lo 
sviluppo di quesb"l npi quattro secoli considerati; mentre nel 1538 
l'intera superficie era abitata appen;'1 da 47 abitanti per Km. ", nel 



TAVOLA XXXIII. - Densità. della popolazione dei va'I'; Dist'rettt: della Pr()/ìincin fli 
Verona attraverso il tempo (a.Lil.auti per Km:). 

I 

Auni Verona i 

------'--: 

!-I7.2 23.:) 27.:1 

1517 ,118.6 24.:) 34-.0 

11)1(; 12H.O 29.2 :-39.4-

I oHO ~ 129.6 :-30.1 39.2 

1631 52.8 11.9 15.3 

1672 89.6 26.4 37.1 

1710 97.6 27.0 39.9 

1744 i 129.0 36.7 44.3 

1770 132.1 H9.4 46.9 

1790 145.2 40.9 51. I 

1795 148.5 41.7 57.0 

1805 153.5 38.7 54.8 

1810 147.i) 42.1 52.9 

UH71152.4 40.5 56.6 

1821 . 152.7 Hl.5 55.8 

'-~:==r-~~-!' ~~-~::r~-; T~~~~~~~~";c::;-"~I~C:---

~ l' § .:: I·a ~ ~ I:: ~ ~o ~ .~ 
S'v ,Q g l' ~.~ i ~ rl:: ~ !:! .; 
CI) I ~~ ~ rJ2 ~ I e I ~ 00:::; o 
~ Xi CI! ~ ~ ,'''; ~ . ---~ ------ i--~--

i 

29.6 I 42,1 

44-.21 56.0 

48.3 36.2 34.9 21.31 26.6 84,7 47.:) 

iJ3.1 

42.H 

27.6 

41.4 

54 6 

48.5 

57.0 

554 

;)7.5 

57.;) 

I 
59.5 43.9 32.0 36.4 I 29.:-1. 110.9 57. !-l 

i I 
6R.1 I fi9.0 I ;)2.6 :~9.H 40.1 I :)5.4 ~3.7 6H.R 

48.2 06.6 i :;1. 7 :;2 !l i ,[2.31 34.3 72.5 IlI.o 

35.4- 38.7 30.5 21.8 I 19.0! 10.5 54.3 30.1 

58.0 

67.5 

76.2 

~6.2 

88.5 

87.8 

92.7 

64.7 

81.8 

83.2 

75.0 

83.5 

92.1 

93.3 

H4A 101.3 

98.11 105.0 

!l2.2 10,).2 

42.9 

48 1 

51.6 

58.7 

655 

71.9 

69.3 

7:1.2 

74.2 

41.2 

48.6 

63.4 

67.3 

68.5 

76.7 

78 5 

7;' 5 

~7.0 

37.5 'I: 

41.9 

47.81 

47.9 
I 

49.2 I 
i 

iJ2.3 ! 

38.7 73.7 

39.0 77.1 

43.8 84.5 

61.4 83.9 

67.0 102.8 

71.2 107.7 

;')1.3 I n.1 109.8 

52.7 

59.7 

6H.7 

79.7 

8·) ') 
i) ..... 

84.7 

57.0 i 71.6 110.8 84.8 

56.h, 69.2 ] 21.6 87.;; 

;)7.7 70.7 118.8 87.~ 

18:n 161.6: ,t:-UJ 62.i) 62.'1 9H.7 107. l 78.9 96.,1 62.:i 75.7 122.4 9;).0 

1834 160.6: 43.8 56.1oì 64-.5 !-l8.5 110.6 Hf.H 95.2 62.8 77.1 128.6 98.8 

1837 167.0 42.4 59.9 

1841 166.6 43.4 60.3 

66.0 

66.7 

98 41111.3 

100A 107.1 

~2.() 

82.2 

m.H G4.:3 

HB.6 

77.1 126.4 

;6.2 129.0 

94.6 

85.2 

1846 167.1 44.8 62.3 71.2 lOn.G 121.9 90.6 HH.9 67.2 82.0 138.7 99.H 

1851 163.2 43.7 64.0 71.4 106.5 123.6 89.6 99.9 67.9 85.4 1:~8.9 9H.!t 

1854 173.1 45.4 65.2 

1861 185.5 i H.H 62.3 

74.0 110.1 1128.6 

77.6 107.7 I t:-~4.1 
I 

!10.0 IOH.O 

87.1 102.9 

70.6 

71.9 

85.9 14-3.7 103.1 

82.8 144.1 105.8 

1871 207.3 4:9.3 67.1 ~~LO 1:)2.2 155.,1 100.9 115.1 78.8 92.8 159.9 113.6 

1881 218.7 52.8 71.;) 93.0 144.9 171.8 113.1 123.9 86.8 96.9 172.8 128.:i 

1901 240.2 56.9 79.5 95.8 145.n 186.4 116.5 132.7 101.2 106.8 173.4 137.6 

1911 274.2 66.5 88.2 110.5 177.8 200.l 128.1 169.0 107.6 125.6 196.3 155.6 

1921 310.1 71.6 91.5 121.2 180.71212.8 137.5 147.6 109.8 135.9 217.7 169.4 
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l ~)~l per ogni Km.'.' furono in media oensiti 169,4 abìtanti. Questa 
cifra mette in evidenza quali profondi mutamenti debbano uel corso 
dei secoli e.ssel'Bi verificati nelle condizioni di vita. e nelle abilità. di 
~rruttamellto (li questo lembo <li umanità per t'al' ~ì che, nella supeI'
licie che appena quattro Recol i prima era ~mfficiente a mantenere una 
popolazione aSHa,i' Rpanm, pOSS:i ora viveJ'lw una più che triplicata. 

~atrUralmentp questa deusHà non fu e non (io uguale in t,ntti i 

tlistretti ma massima in alcuni e minima in a1tri. 
Nella bwola seguellt,e (>, elencata p,el' ogni distretto la deusit,à 

lIIedia della popolazione per tutto il periodo considerato. 

'l'A\'OLA XXXIV. - Densità medi(I in ciasclIlI distretto dal 1538 al 1921. 

Distretto 

I 
Denllità media 

_____________ __ ,0,, __ , .. 

Verona 

Cologna V 61l(~t,n 

Sambonifa(l, i o 

l.Jegn8,go . 

8. Pietro Incariano . 

Sangninet,o 

Tregnago. 

Villafranca 

Isola della Scala 

Caprino . 

Hardoli no. 

Provincia 

I 
I 

I 

: i 
• i 

• i 

• I 

i 

\ 

• ! 

159.6 

121.0 

108.5 

96.3 

83.7 

75.8 

60.1 

69.3 

64.0 

55.1 

40.7 

89.8 

l llutggiori \',dori di essa si, presentano llel distretto di V erODa, 
(come del resto t->: naturale in quanto questo contiene una città nella 
q llale IleC(~Ssal'iament,e gli abitanti sono assai oonoentrati) viene poi 
quello di Cologna: Veneta, che pure ha un centro abitato di notevole 
importanza, p, vili via t.utti gli altri fino al distretto di Bardolino 
che rappresenta l'ultimo gradino della scala con una, densit,à media 
di appena 40 abitanti per Km. 2. 

Però le eifre assolute fin qui considerate non danno maniera di 

stabilire se le differenze di densità fra distretto e distretto si siano 
mantenute inalterate attraverso il tempo o al eOIlt.rario a.bbiano suhito 
in questo delle modificazionL 

Per stabilire ciò abbiamo cercato di riassumere in un indice sin
tetico le differenze di densità dei varì distretti in ogni periodo di 
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rilevazione; abbiamo cioè determinata la variabilità della densità 
dall'uno all'altro distretto. 

Oome indice di variabilità abbiamo assunta la differenza media 
percentuale, che per varie ed ovvie ragioni ci sembrò più di ogni 

"-
altra a.dattarsi allo scopo prefissoci (1). 

N ella tavola seguente sono elencati gli indici di variabilità pel'
eentuali ottenuti nei singoli periodi. 

TAVOLA XXXV. - Varillbilità pe'rcentuale della densità della POPOlllziontJ 

fra i ,,'ari distt'etti i,~ ciascuna rilevazione. 

ANNO Differenza. media. ANNO Differenza. medi .. 
% % 

1538 66.50 1821 46.50 

1577 58.30 1831 45.40 

1616 57.70 1834 46.30 

1630 50.00 1837 47.90 

1631 59.70 

Il 
1841 44.70 

1672 42.90 1846 45.50 

1710 44.60 1851 43.60 

1744 45.80 1854 46.10 

1770 41.90 1861 45.50 

1790 45.10 1871 48.20 

1795 44.30 1881 47.80 

1805 46.20 1901 47.30 

1810 44.10 1911 46.80 

1817 48.60 1921 43.02 

Da. questa si vede che la massima differenza di densità fra di
stretto e distretto si verificò all'inizio della rilevazione. 

La variabilità si mantenne poi alta per tutto il XVI secolo e 
per parte del XVII diminuendo sensibilmente nei tempi successivi 

(1) La diffrlfenza media è indice di variabilità di un fenomeno in quanto essa 
esprime il valore lIIedio delle ]t (n - 1) differenze che si possono istitnire fra le 
n intensità elle il fe nomeno assume in n oasi. 

La differenza. media per(~entnale o indice di val'Ìabilità. relativa si ottiene 
ragguagliando !J,. alla. media aritmetioa delle intensità. del fenomeno. 

Il.,,.on - VoI. VI, n. 34" 9 
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aggirandosi costa,ntemente attraverso oscillazioni periodiche intorno 
al 45. per cento, con una leggera tendenza nI1'aumento negli ultimi 
anni che si trasforma in diminuzione nel 1921. 

Ciò mostra che mentre nel primo periodo di rilev8,zione l'aumento 
della popolazione si verificò in proporzioni ass~d diverse nei singoli di
stret.t.i, suecessiv8mente invece esso diventò proporzionalmente uniforme. 

Un altr'o aspetto interessante del1a densità della popolazione dei 
vari distretti è dato dall'iutensità con cui essa andò aumentando per 
ognuno di questi. 

Uuo sguardo aI1a tavola XXXIII. mostra che le modi:firazioni da 
essa sllbite nel tempo non furono proporzionali fra questi, ma più 
iutense in alcuni che non in aUri: si scorge subito, per esempio, che 
mt'ntre nel distretto di Bardolino egsa Pu.ssò da.l 23.3 abitanti per 
Km. 2 nel 1f38 a 71.6 nel ]9~1, nel distretto di Villafranca pa.ssò 
da 26.6 a 135.9 subendo un aumento assai maggiore. 

Ma la diversit}l dei valori della densità iniziale e più ancora della 
d~nsità media, impediscono di cogliere nel ]01'0 gin to s' gflificato l'en
tità delle singole variazioni: si rende necessario anche in questo cas(} 
di l'iassnmel'le in un indice sintetico. 

Sel'\iendoci nuovamente come indice di varhtbilità della differenza 
media pel'cent.uale, abbiamo1>ttenuti per ogni distretto gli indici 
esposti nella tavola seguente. 

T A. v. XXXVI. -- l'a1'iabilità pe1"centurtle della den8ità nei vari distretti 
attraverso il tempo. 

Di.tretti 

-------------

Bardolino 

Veronn. 

Caprino . 

T"E'gna~lO . 

Isola della Scala 

Snngl1iueto 

Lt'gllago . 

Cologlla Veneta 

Sltlllbollifacio . 

Villafl'llnca 

S. Pietro Incarlnno. 

Provincia 
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Da questa si può vedere che gli aumenti proporzionalmente più 
,forti si verificarono nel distretto di San Pietro Ineariano, in quello 

di Villafranca e di Salllbonifacio, mentre invece gli aumenti minori 
si ebbero nei distretti di Bardolino di Oaprino e di Verona. 

Abbiamo cercato di vedere se fosse possibile stabilire unà rela
zione fra l'indice di variabilità e l'ammontare della densità all'inizio 
della rilevaziolle: l'indice di cograduazione all'uopo calcolato risulta 
positivo con un valore di 0:)6 dimostrando che nel complesso gli 
aumenti fUI'ono proporzionalmente tanto minori quanto minore era 
la densità iniziale e viceversa tanto maggiori quanto questa era 
maggiore. 

Una relazione ancora più stretta lega l'indice di variabilità con 
la media del fenomeno: la cograùuazione calcolata fra essi risultò di 
+0,36. 

Ciòllonost:\.llte però pnr non potendo disconoscere e negare l'esi
stenza di una tale tendenza in linea di priucipio, le eeceziolli sono< 
tali e di tale importanza da far comprendere che la sua effi('acia è 
molto relat,iva ~ da far dubitare se queste regolarità siano effettive 
oppure selllpli('emente cleri vanti dal ca~m. 

Le eccezioni più importanti sono offerte dai distretti di Verona 
e di Villafl'anc·a. Il primo mentre è quello che attraverso il tempo 
ebbe la maggwr densHà media, rhmlterebbe avere aVllto illvece le 
minori variazioni percentuali. Al contrario l'altro ment re ebbe ]a 
più piccola densità media, ebbe invece Je più grandi variazio'iÌ per 
centuali. 

In ogni moòo però qualunque sia il valore rt'ale o apparente di 
questa rt'golarità a noi hasti. l'averla constatata e l'averlI e messo ii} 
luce l'esh;tenza per chiudere con una constatazione non del tutto 
priva di interesse ]0 studio della (lensil à della popolazione. 

E con ciò il nostro compito è finito. 
Lenta nel corso dèi secoli abbiamo seguita attravprso il movimt'nto 

della popolazione la vita di una fra le più antiche e più belle città 
italiclIe e di uno dei suoi più opimi territori. 

Le possibi lità dello statistico si arrestano qui. 
Allo storico il ricercare le cause vicine e remote di questo movi

meuto e le forme con cui esso si rivestì Ilttraverso i tempi! 
Al sociologo l'interpretare le ragiolli intime e il nesso psicologico 

che riunisee l'UI1 l'altra le varie manifestazioni! 
A 1I0i sia suffieieute l'averne t'sposte le cifre e l'aver da esse colte 

quelle rego:arità clle le cifre stesse ci rivelarono con la loro esatta 
eloquenza! 
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APPENDICE I. 

Fonti da cui jurono ricavati i dati per la città. 

1472 - Ricavati dalle singole anngrafi e dni ca,mpioni d'''Rtilllo. 

1491 - Elellehi contenuti nella « OrouactJ delltt lillà di Ve1"o'tla ». del MAL

PASSO. B,bliot",c'a Com. di Verona, M. 1143. 

1501-1514-1518-1529-1541-1545-1555-1557 - Dati ricavati dllllesingole al1a

gmfi e etili ClllllpicHli d'eRtilllo. 

155~ - Elenchi <luntenl1ti nella B. 5. St.oria di Verona. Fondo Frac&Rt.oro, 

in Alltiehi At·(~h. Veronesi. 

1572 - « ("'uUtwa del ]Jlttlpas8o ~ (già citata). 

1583 93 - Ricavnti clnlle singole anagrafi e da campioni d'estimo. 

1603 - Somllta d .. lle anillte mecolte l'allllo 1603 It-IvHt.e dalI .. Iwttlrelle for

mat.e per l'eRliuw del 1605. Artlh. della Dt'p. Provo di VeroIlR,. 

1614 - I dali del 1614, cOllie quelli del 1625 furono tolti dlL un elenco 

cont.euuto ileI cncl. inti(,()lato: Raccoltlt tU dec1"(~ti Ducali e 1541-1739 

negli antichi Areh. Aule Sllllit.à. 
1616 - Desc,-Wone (li lUi te le anime, animali et ttltre della città di Ve

t·onir. et len·"toriq, presentata, dall'IIl.lllo Sig. Giov. COIlt.arilli. Venezia, 

Arch. dei l!'rnri. Rtllaz. Collo Vo segreta, Filza 4°. 
1125 - Come quplli d~l 1614. 

1627 - Tolti dall'elenco contenuto nella busta B dell'arch. della Dep. provo 

di Verona. 

1630-3l - VEXTURI «Uom.pendio della storia sacra ti pro/al/a di VerOftll ». 
Edizione II, Vt'rona 1825, VoI. II, Pago 174. 

1633 - Come (I Il ti Il i del 1614. 

161)2 - Dati tolti tlall' Arch. della Dep. Provinciale Veron~Re. 

16~2 Dnt,j l'icuvat,j dall'opera dello ZAGATA « l li Pl·ot,inc;a di Verona ». 
1675 - Dat.i raceolti (lalla B. dell'Arc·h. ltnt.ic·o della Dt-Ip. Provo (Ii VerHIIR. 

1681 - NotlL della descrizioue delle' allime iII Arch. Alltico Dep. Prov. di 

Verolla. 

1692 - Singole ArHtgrllfi e campioni (l'est,imo. 

1738 - Cronaca dpllu ZAGATA. Vol. II, pago 348. 

1751 - Stnt,o tlplle unillle esiRtenti nella città di Verona. Aprile 1751, Bib. 

Com. eli Verona. Aut.ico Arch. Storo di Verona B 5 FUlulo FnwlIRlurn. 

1756 - Stnto cIelltl Iwillltl della cit.t.à di Vel'uua Iltlgli nntti 1756-1780-95-

1802-1808-1809 1810 in Archivio clelia Curia VeRcoviltl. 

1761--1770 - Elenehi (lonlenltti nt-llla già cil,ata htlst.lt B. Fontlo F'·lt('aRtoro. 

1780 85 90 - Elellehi tolti dagli originali esist6uti nella COIH. di Veronl\. 
Ant. Al'ch. 

1795 - Dagl i steRsi elel1chi_ 
H<02 - Id. id. 

1807-08 09-10 - IcI. itl. 

1815 - Soultllario tli s~ziotle o diRt.l'tlt.to di popolazione l1ell'anuo 1815. 
Ant. Arch. di Verona B. 358 Popolazione. 
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1820 - Antichi A"chivi Veronesi. 

1824 - « Popol(l~iolt8 della città di Verona rilevnta. il 1 gennaio t 8!14 » Copia 
anl.tlllt,ica. CUli firma del POtlestà COlltal'Ìni in Allt. Arch. Veronesi. 

1 RSO 3 J - Dal,i ricavati da elendli COllsel'vati nella busta statisticn. Arch. 
V tH·onesi. , 

1833 - Notizie statistiche nell'un no camerule 1833. B "Stat. » in Ant. Arch. 
Veronesi. 

1835 - Ali t,. A,'eh. Vemnesi P. modo A. 1835 B. VIII. 

1854 - Cl'OlIaca ddlo ZAGATA già citata. 

J857 - Ant.ichi Al'ch. Vewnesi. P. Mod. B. 
1862 - Rap. contenuto nelle guide d~lI'epoca, 

1871-81-901-11-21 - Censimento nffi(~ia.le del Regno d'lt.a.lia. 

Fonti da cui furono ricavati i dati per la Provincia. 

1538 - NUlllero .lelle anime da comunione segnate nei codici contenuti nelle 
visite V .... sco v il i dal 1538 al 1541. 

1.577 - Cronaca Verunese dd MALPAsso già citata. 

1616 - St,llt.islica del Ca.p. GIOVANNI CON'I'ARIN: esistente iII originale all'arch. 
di Stato ,Ii Vellezin ed in copia negli antichi archivi eli V.,rona. 

1630-31 - Il cell~illlel1to della popolnzione del territorio di Vel'CHla dopo 

la peste del 1630 (Verona, Atti dell'Acc. S). Vol. V, Fase. 2°). 
1672 - endici delle visite vescovili. 

]710 - id. id. 

1744 - Dttti trattlti e calcolato; dalla Notti sulle bocclte e famiglie del territo

rio Ve'l'onese. GIACOMO DlEI>o. InqnisHor in Tt\naf~rllla, 4 ftgosto 1744. 

1744. Anl.iclai arch. eli Verolla B. 5. Storia di Verona Fondu Fmcast.oro. 

1770 - Dat.i fomiti dalllL gl'alltle Itnagl'lIfe Vell~ta esistente in originale a 

Vellezia (ArdI. di Stat.o e Blbliot;. Marciana). 

1790 - Dat.i l'Ìeavat,j dallo.: Stato delle anime» e~istente nell'Al'ch. di Stato 

cii V tmezia. 

1795 - «Stato delle anime della città di Verona » esistente nella Comunale 

di Vel'Olla. Fondu Fregol'lo. 
1805 - I dati rignal'danti i pnesi sogget.ti al Governo Fmncese furono tolti 

dall'olenco delle pal'occhie esistenti nel COJllune eli Verona. Quelli ri

gUlI.rflalll,i i paesi dipf~ntlent.i dall' Austria da. un ehmco complementare 

dello SCOPO!.I Bihlioteca COlllllllltle di Verona. 

1810 - Dat.i ricavat,i da.l «Quadro della popolazione delle Comllni del Di

p;lI'l.illltlnto dell'Adige» Al'eh. dt\lIa Deputazione Pwvilleillle di Vel'Olllt. 

1817 - Dat.i ri(~avltt.i dalla «Tahella della populazione Veronese dell'aullo 

1817 PII hhlient,a. per ortlirw dell' Ecc.mo Goverllo eli Venezia ». 

1821 - D,tt.i rica.vat.i dai «Pl'Ospet.ti coscl'Ìzionali per lo. leva » Areh. Antico

della Dep Prov. di VeNlla. 

1831 - hl. id. 
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1834 - Dilti ricavati dalla 'ra,bella della popolaziolle Veronese dell'anno 

1834 cnmpilatlL (l11ll'llCcademin. 

1837 - Dat,i ricavat.i del Ul/\1I0scritto (1611' Allmiiller. Biblioteca Comunale 

di V ~l'Una. 
1846 - Medesima fonte del 1821. 

1851 - D,tt,i l'ÌClLvat,i dall'Indi(~ltt()re Vel'onese per l'anllo 1852. 

1854 - Mellesillla fOllte del 1837. 
1857 - D/lti ricavati d,lI « Ra,,'pnrt.o generalc statistico-economico della Ca

rnera. .li Commercio e di IlIdu~tria ~. 

1861 - D;tt.i ricavlll,i dal Pl'ospHttn ci l'cnscrizi onale già. citato. 

1871-8 L-901.-911 - Censimenti Ufficiali del Regno d'Italia" 

APPENDICE II. 

La popolazione nei 'vari - Comuni. 

Sehbene il frazionare eccessivamentc il territorio di una provincia per 

stlllli/u'IIC la pnpolazione nOli sia nl,ilc in quallto toglie all'os~ervatore quella 

p()8~ibilit.à di sint.esi che è nece~Sltl'ia pt-lr afft-lrl'ltre ilei loro ginsl,o valol"f~ 

gli svilu')[)i della popolazionc senza Ia.sciarsi fuorviare da appartHlZe dovuto 

a cause troppo rist.rett.c nello spazio per avere effi.eIlCil' reale, ahhilllllo ri1l8-

S11I1t.O, nelle Tavole segnenti - per dare Ilwdo al lettore che aveRse qUltlcbe 

interHsse speciale a cOllot'\cere l'alplllont,are Ilella popola1.ione di lino qualsiasi 

dei pic~~oli Mntl'i in qualche epoca, - i dati relativi allo sviluppo della po

polazione dei singoli comuni della provincia di V~rolla. 

Per l'elidere più I ti telligi hile h, ta vola e per p61'nlf-lttere al lett.ore (li 

orizzontnl'si più facilmt".t.e nel gl'oviglio dei lIut.i nhbianlO distinto i singoli 

cOllluni in tanti gruppi tl'lanl,i !'Iono i ri!'l[)et,tivi dist.retti, facelHlo rietltrar~ 

ciascuno ilei di8t.l'et,to di cui at,l;uulmente fa part.e. 

Abbiamo poi costl'llit,o oltre nlln ·t!lvola di valori assolut.i anche la t.a
vola .Iei numeri Ìllllici ottenuti facendo uguale a 100 l'ammontare della 

popolazione del 1911. 

Qllesti servono u dI,re una più rapidfl visione delle val'Ìaziolli illtel'venntf' 

fra l'uno e l'altro periodo ed Et. facilitare l'int.eqHetuzion6 della tavolnpre

cedent.e. 

I"oltre per dare una misura sintetica dell'intenRità dell'aumento c per 

permet,tere al let.tore di far raL)icli parngoni fra i vari comuni ahhialllo clll

colat.u pf'Jr ciascullo di quest.i quegli stes8i iDllici già. adoperal,i per riassumere 

lo sviluppo tlei vari distrett.i. 

Nun facciamo alcun commento ai dnti eli quest.a tavola in quant.o l'ec

cessivo fraziollalllellto del t,el'l'iturio che (ll'eslIPIHtngono t,oglie lo. possibi

lità. eli COIlIii.at.aI'6 l'egolal'Ìt.à. fnllch,te. Siamo cert.i che il It'it.tore cui esse 

illt...,reSliI6fltllnO non troverà. .litDlloltà. eli dal'e da flè alle varie IIHlllifesl,azioni 

qU611E' intel'pret.aziolle che le sus conOSCt-'UZ6 particolari del tel'l'itol'io non 

mancheranuo di suggeril'gli. 
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TAVOLA XXXVII - Abitanti di ciascun Oomune del diBtretto di Verotw attra
verso il tempo. 

Busco Basso- Bat.ta- Ca.di Cast.el I Cerro Anno Avesa Cbiesa Erbezzo Grezzana 
Naova lengo pietra david d'A"'1 V.ro· "-nese 

---- ----- ----

1538 500 815 1264 209 508 394 I 269 505 1274 

1577 538 1314 1431 416 461 264 330 520 1588 

1616 894 1394 1982 443 603 231 391 546 2172 

1630 930 1420 1872 573 472 240 420 764 2068 

1631 394 810 827 289 249 90 240 350 854 

1672 750 1500 1370 330 800 420 240 590 1202 

1710 920 1900 1650 320 634 440 390 785 1290 

1744 1100 1187 2546 413 816 400 461 707 2370 

1770 1114 1652 2218 423 877 728 761 732 2229 

1790 1387 1776 2267 459 1317 722 790 756 2709 

1795 1441 1436 2329 566 1352 732 423 808 2984 

1805 1433 1451 3178 919 1241 573 426 815 3009 

1810 1417 2176 2310 743 991 541 583 719 2938 

1811 1387 1835 2430 820 994 673 497 857 3077 

1821 1526 1962 2456 827 1106 675 549 861 2724 

1831 1622 2259 2635 905 1214 693 669 917 2956 

1834 1657 2627 
\ 

3180 2425 908 1206 680 652 960 

1837 1625 2402 2460 936 1249 659 616 909 3303 

1841 1599 2391 2495 921 Il 76 623 616 935 3212 

1846 1798 2498 2694 892 1188 706 690 974 3592 

1851 1841 2647 2632 942 1243 625 658 947 3551 
I 

1854 1974 2593 2320 993 1318 825 694 961 3827 

1861 1953 2585 2796 1067 1362 753 756 938 3605 

1871 2053 2877 3013 1301 1556 922 755 1046 4073 

1881 2286 3067 3182 1436 1785 1013 872 1901 4428 

1901 2472 3829 3459 1450 1967 1210 939 1220 5230 

1911 

1

2970 4336 3990 1713 2597 1406 1198 1300 5771 

1921 3642 4165 4368 2152 3156 1674 1080 1264 6124 



segue TAVOLA XXXVII. 

o I I . . I"ontorio paron·1 Fao.ron·1 QUint,o Qui ••••• 
. ANN... Lavagno I .. ·roelb'~ -='.01'.1' oron....U·Adig •.. go. I.d. V.1L V.,on ... 

1538 224' 260 1005 I 399 221 275 I 664 600 

1577 826 501 I1U I 753 434 406 512 700 

1616 1125 737 .1288 I 899 834 673 823 827 

1630 703 973 125011 774 801 570 987 973 

1631 389 567 537 387 372 239 407 443 

1672 750 

1710 1000 

1744 1094 

1770 1312 

1790 1412 

1795 1499 

1805 1517 

1810 1491 

1811 1429 

1821 1456 

1831 1719 

1834 1697 

1837 1738 

1841 1735 

1846 1881 

1851 1836 

1854 1917 

1861 1664 

1871 2070 

1881 2249 

1901 2485 

1911 2709 

J921 2869 

869 

1010 

911 

870 

923 

1158 

1162 

1168 

998 

952 

1107 

1067 

1056 

1034 

1144 

1062 

1103 

1 III 

1368 

1429 

1656 

1672 

1903 

728 1150 430 800 

930 1300 500 850 

1038 1119 1005 872 

1097 1333 1089 1087 

1172 1394 1077 1101 

430 500 

735 770 

856 940 

991 984 

998 1146 

1293 1469 1203 1078 1509 1203 

1192 1474 1210 1075 1516 1210 

1368 - 1413 1212 864 1563 Il 92 

1135 1458 1458 1025 1093 1041 

1212 1428 1444 977 1114 1247 

1369 1636 1425 1011 1218 1512 

1323 1551 1497 1000 1221 1450 

1329 1628 1435 941 1224 1403 

1384 15t7 1384 959 1320 1431 

1445 - 1503 1450 1061 1442 1553 

1438 1639 1574 962 1477 1531 

1554 1803 1704 979 1500 1654 

1460 2037 1681 957 1526 1666 

1670 2592 1811 1305 1572 1771 

1773 2915 1942 1311 1659 1912 

2064 3172 2133 1433 2158 2227 

2254 3818 2414 1444 2466 2696 

2408 4179 2602 1604 2719 3031 
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Begn,e TAVOLA XXXVII. 
,======:::;====---------_.-_.. _ ..... - -'- _. __ ._-

'ia~ ,e ,,0 'iD, ~ ,:=~ i ~ -----r-- 1'-' 
,," o "'"-- "'- b.O ,..- _ ;:: I i 

ANNO al al ~ ~:;; ~ ~~ ~~ '~H Sona Verona. Zevio I Totali 

______ oo~~_ :~_ ~~:._oo,9 _ :~ _ ___ I __ ~-----
1538 

1577 

1616 

1630 

1631 

1672 

17JO 

1744 

1770 

1790 

650 380 497 367 672 559 43.328 

970 1196 51.265 

1153 56.872 

772 394 838 468 1432 69.427 

892 410 1539 

901 220 1455 

434 126 291 

870 200 877 

870 430 734 

1214 738 1302 

1347 972 1494 

1912 880 1997 

780 1638 1583 47.114 3702 

926 1705 1105 50.036 2645 

468 862 461 19.137 1717 

570 1550 960 29.000 5400 

600 2040 1426 35.600 4420 

869 2470 1864 45.662 3576 

791 2388 2425 45.462 3787 

811 I 2807 I 2759 48.654 3748 

73.520 

75.823 

30.910 

52.41'6 

57.144 

75.470 

77.329 

84.974 

1795 2056 891 2068 814 3002 2543 51.640 3990 86.876 

1805 1739 889 2123 1049 3014 2554 51.213 3818 91.020 

1810 2207 814 1702 876 3053 2441 46.904 3892 86.308 

1811 1786 932 1993 809 2983 2227 50.913 4834 89.184 

1821 

1831 

1834 

1837 

1841 

1846 

11806 995 1985 895 2613 2876 52.403 

I 2009 1066 2099 987 3157 2972 51.448 

12040 1138 2167 1019 3335 I 2992 51.105 

1971 . 1081 2097 1000 3273 2884 55.615 

2121 1109 2104 1021 3221 2983 52.035 

2338 1117 2188 1092 3450 3066 52.300 

4803 

6174 

5145 

4118 

5161 

5666 

89.368 

94.589 

93.952 

97.743 

97.487 

97.730 

1851 2962 1097 1412 1116 3363 2978 51.091 5086 95.510 

1854 32191221 17521131 35133136 54.190 5205 101.086 

1861 3345 1283 2428 1131 3349 3179 61.535 5217 109.384 

1871 3534 1721 2579 1121 4117 3342 67.080 6045 121.296 

1881 4659 1926 2811 1232 4714 3506 68.741 6053 127.992 

1901 4541 2008 3349 1564 5381 3941 74.271 6401 140.560 

1911 6515 2314 4646 1206 7045 4368 81.909 7338 160.415 

1921 8279 2877 5717 1848 8081 4783 I 92.536 8072 181.428 
I 
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TA vor.A. XXXVIII. - Numeri indici degli abitanti di ciascun 001nune dBl 
DiBtrtJtto di Vero n" tltlrcu1el'SO il tempo. 

Bosoo Busso· Blltta- C adida· Castel Cerro Grezza-ANNO Avesa Chiesa· Erbezzo 
Nuova lengo pietra vid d'Azz Veronese na 

-----
I 

---

1538 16.8 18.8 31.6 12.2 19.6 28.0 26.4 38.8 22.0 

1577 18.1 30.3 35.9 24.3 17.7 18.8 32.4 40.0 27.5 

1616 30.1 32.1 49.7 25.9 23.2 
I 

16.4 38.4 42.0 37.6 

1630 31.3 32.7 46.9 33.4 18.2 17.0 41.3 58.8 35.8 

1631 13.3 18.7 20.7 16.8 9.5 6.4 23.6 26.9 14.8 

1672 25.2 34.6 34.3 19.2 30.8 29.8 23.6 45.4 20.8 

1710 31.0 43.8 I 41.3 18.6 24.4 31.3 38.3 60.4 22.3 

1744 37.0 27.3 63.8 24.1 31.4 28.4 45.3 54.4 41.0 

1770 37.5 38.1 55.5 24.6 33.8 51.8 74.8 56.3 38.6 

1790 46.7 40.9 56.8 26.8 50.7 51.3 77.6 58.1 46.9 

1795 48.5 33.1 I 58.3 33.0 52.0 52.0 41.5 62.1 51.7 

1805 48.2 33.4 79.6 53.6 47.7 40.7 41.8 62.6 52.1 -
1810 47.7 50.2 57.9 43.3 32.1 38.4 57.3 55.3 50.9 

1811 46.7 42.3 

I 
60.9 47.8 38.2 47.9 48.8 65.9 53.3 

1821 51.8 45.2 61.5 48.2 42.6 48.0 57.2 66.2 47.2 

1831 54.6 52.1 66.0 I 52.8 46.7 49.3 65.7 70.5 51.2 
I 

1834 55.8 56.0 65.8 53.0 46.4 48.4 61.2 73.8 55.1 

1837 54.7 55.4 61.6 54.6 48.1 46.9 60.5 69.9 57.2 

1841 53.8 55.1 62.5 53.8, 45.3 44.3 60.5 71 9 65.6 

1846 60.0 57.6 67.5 52.0 45.7 50.2 67.8 74.9 02.2 

1851 61.9 61.0 65.9 55.0 47.9 44.4 64.6 72.8 61.5 

1854 66.4 59.8 58.1 58.0 50.8 58.7 68.2 73.9 66.3 

1861 65.7 59.6 
I 

70.0 62.3 52.4 53.5 74.3 72.1 62.4 

1871 69.1 66.3 75.5 75.9 59.9 65.6 74.2 80.5 70.6 

1881 77.0 70.7 79.7 83.8 68.7 72.0 85.7 83.9 76.7 

1901 83.2 88.3 86.7 84.6 75.7 86.0 92.2 93.8 90.6 

1911 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1921 122.6 91.0 109.5 125.6 121.5 119.0 106.0 97.2 106.0 , 



segue T A VOLA. XXXVIII. 

ANNO Lavagno Haroellise Mizzole Mont.orio Paro~a I Pastrengo Quinto Qninzano 

Veronese all'AdIge di ValI.& Veronese 
'-

--- --- -------
1538 8.2 15.5 44.6 10.4 9.1 19.0 26.9 22.2 

1577 30.5 29.9 49.6 19.7 18.0 28.1 20.8 26.0 

1616 41.5 44.1 57.1 23.5 34.5 46.6 33.4 30.7 

1630 25.9 58.2 55.4 20.3 33.2 39.5 ~O.O 36.1 

1631 14.3 33.9 23.8 10.1 15.4 16.5 16.5 16.4 

1672 27.7 52.0 32.3 36.1 17.8 55.4 17.4 18.5 

1710 36.9 6004 41.2 34.0 20.7 58.9 29.8 28.6 

1744 40.4 54.5 46.0 29.3 41.6 61.4 34.7 34.9 

1770 48.4 52.0 48.7 34.9 45.1 75.2 40.2 37.0 

1790 52.1 55.2 52.0 36.5 44.6 76.2 40.5 42.5 

1795 55.3 69.2 57.6 38.5 49.8 74.6 61.2 44.6 

1805 56.0 69.5 52.9 38.6 50.1 74.4 61.5 44.9 

1810 55.0 69.8 60.7 37.0 50.2 59.8 63.4 
, 

44.2 I 
1811 52.7 59.7 50.3 38.2 60.4 71.0 44.3 38.6 

1821 53.7 56.9 53.8 37.4 59.8 76.6 45.2 46.2 

1831 63.4 66.2 60.7 42.8 59.0 70.0 49.4 56.1 
-

1834 62.6 63.8 58.7 40.6 62.0 69.2 49.5 53.8 

1837 64.1 63.2 60.0 42.6 79.9 65.2 49.6 52.0 

1841 64.0 61.8 61.4 39.7 57.3 66.4 53.5 53.1 

1846 69.4 68.4 64.1 39.4 60.1 73.5 58.5 57.6 

1851 67.8 63.5 63.8 42.9 65.2 66.6 59.9 56.8 

1854 70.8 66.0 68.9 47.2 70.6 67.8 60.8 61.3 

1861 61.4 66.4 . 64.8 53.3 69.6 66.3 61.9 61.8 

1871 76.4 81.8 74.1 67.9 75.0 90.4 63.7 65.7 

1881 83.0 85.5 78.7 76.3 80.4 90.8 67.3 i 71.0 

1901 91.7 99.0 91.6 83.1 88.3 99.2 87.5 82.6 

191 l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1921 105.9 113.8 106.8 109.4 107.8 111.0 110.2 112.4 
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segue 1'AVOLA XXXVIII. 

.~ o o o CI) I i 
I=I+> 1=1 SCI) 

al. I I aSo t-<lj .;.~ 
S 14Rria ..::l ... I 

ANNO ~+> ao"d o~ Sona Verona Zevio Totali oCll CIS CIS-<Ij in St. :i~ .... c. 
::a = ::a::.. c!:ig 

oo~ 00 00"; 00 
----_.---- _._----~-- ... ---- -_.~- ------ -_.- --

1538 10.0 16.4 10.7 30.4 <).5 12.8 52.9 15.7 35.4 

1577 11.8 17.0 18.0 38.8 

I 

13.8 27.4 62.6 19.5 43.3 

1616 13.7 17.7 33.1 64.7 24.2 36.2 57.5 50.4 45.8 

1630 13.8 9.5 31.3 76.8 12.2 25.3 61.2 36.0 47.3 

1631 6.6 5.4 6.3 38.8 22.0 10.5 23.4 23.4 19.3 

1672 13.3 8.6 18.9 47.3 28.9 22.0 35.4 73.6 32.7 

1710 13.3 18.6 15.8 49.7 33.9 32.6 43.4 60.2 35.6 

1744 18.6 31.9 28.0 72.0 35.1 42.7 55.7 48.7 47.0 

1770 20.7 42.0 32.1 65.6 33.9 55.5 55.5 51.6 48.2 

1790 

I 

29.3 38.0 42.9 67.2 39.8 63.2 59.4 51.1 53.0 

1795 31.6 38.5 44.5 67.5 42.6 58.2 63.0 54.4 54.1 

1805 I 26.7 38.4 45.7 87.0 42.8 58.5 62.5 52.0 56.7 
-

1810 33.9 35.2 36.6 72.6 43.3 55.9 57.2 53.0 53.8 

1811 27.4 40.3 42.9 67.1 42.3 51.0 62.6 65.8 55.6 

1821 27.7 42.0 42.7 74.2 37.1 65.8 64.0 65.4 55.7 

1831 30.8 46.0 45.2 81.8 44.8 68.0 62.8 84.1 59.0 

1834 31.3 49.2 46.6 I 84.5 47.3 68.5 62.3 70.1 58.6 

1837 30.2 46.7 45.1 82.9 46.4 66.0 67.9 56.1 61.0 

1841 32.5 47.9 45.3 84.6 45.7 68.3 63.5 70." 60.8 

1846 35.9 48.3 47.1 90.5 49.0 70.2 63.8 77.2 60.9 

1851 45.5 47.4 30.4 92.5 47.7 68.2 62.4 69.3 59.5 

1854 46.4 52.8 37.7 93.8 49.8 71.8 66.2 709 63.3 

1861 51.3 55.4 52.3 93.8 47.5 72:8 75.1 71.0 68.2 

1871 54.2 74.4 55.5 92.9 58.4 76.5 81.9 82.4 75.6 

1881 71.5 83.2 60.5 112.1 66.9 80.2 84.0 82.5 79.8 

1901 69.7 86.8 72.1 127.7 76.3 90.2 90.7 87.2 87.6 

1911 100.0 1100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1921 127.0 ,124.3 105.9 113.8 106.8 109.5 112.9 110.0 115.5 
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TAVOLA xxxrx. - Indici sintetici dell'a'umento della popolazione in ciascun 
comftnB del Distretto di Verona. 

COMUNI 

Parona all' Adige 

Lavagno . 

Buttapietra 

S. Martino Buonalbergo 

Avesa 

Grezzana. 

S. Maria in St. 

Pastrellgo. 

Quillt.o di Valpantena 

Cnstel d'Azz 

Caclidnvid 

S. Giovanni Lnpatoto 

Quinzano VeroneBe • 

Ceno Veronese 

S. Massimo d'Adige 

Zevio 

S. Michele Extra 

Bosco Chiesanuova. 

Bussolengo 

Erhezzo . 

Montorio. 

Marce1lise 

Mizzole 

Verona 

Totale 

Cograduazione tra le dua serie = + 0.21 

! 

Coeffioienti 
d'interpolazione 

0.214 

0.209 

0.193 

0.090 

0.187 

0.181 

0.177 

0.175 

0.064 

0.165 

0.160 

0.158 

0.158 

0.157 

0.152 

- 0.149 

0.149 

0.148 

0.141 

0.401 

0.137 

0.137 

0.137 

0.112 

0.110 

0.134 

Indioe 
di ~oluzion. 

3.5 

3.5 

3.3 

3.2 

3.2 

3.0 

2.7 

3.1 

2.8 

2.8 

3.1 

3.5 

3.0 

2.8 

3.4 

3.2 

3.5 

3.1 

2.6 

3.3 

3.4 

3.2 

2.1 

1.8 

2.5 
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TAVOLA XL.- ~bita,nti di ciascun Oomune del Distretto di Bardolino attra
v/'rso il tempo. 

I 
= o ce cece /I) Q 

CI 

:§ 
+>N 

~~e 
",,'d .~ .... ce 

""" ce .; =~ 'd 
.,,.. ,.. s:I .- ce ANN°I Q -';0/1) ... N ~c; 

/I) ... GI Totali . 
!~ 

CI o~ 'd :P~ CI! CI! ~ li; /Il ... 01=1_ C; H gJ-;; E-I .... 

I ~ c3'd 'd ~/Il ~ /I) 'd 
__ o ---- --

I 
I 

1538 991 1267 <)19 284 603 1194 1925 1252 8.385 

1577 1511 1007 846 819 1213 1260 1516 784 8.595 

1616 1518 1080 1769 501 1696 1230 1929 761 10.484 

1630 1364 1107 1130 510 1326 121<) 2271 730 10.657 

1631 520 867 387 199 521 498 943 339 4.273 

1672 1560 1040 1720 530 1433 1090 1201 760 9.372 

]710 1450 1075 1795 560 1379 1242 1343 865 9.709 

]744 1757 1374 2163 1053 1233 1411 1142 1032 31.164 

1770 2066 1755 2435 751 1474 1606 1601 2480 41.158 

1790 2128 1790 2692 850 1486 I 1601 1600 2530 14.677 
.~ 

1795 2281 1034 2841 862 2462 1667 1580 1233 14.960 

1805 2261 2794 2761 960 2136 1687 1308.1 1009 13.916 
-

1810 2295 1860 2773 
I 

879 2516 1760 1957 1068 15.108 

1817 2099 1760 2814 895 2458 1870 1672 961 14.529 

1821 2090 1735 2745 970 2427 1920 1715 965 14.567 

1831 2256 1862 2937 1067 2513 2060 2030 1057 15.782 

1834 2243 1913 2793 1137 2488 2100 1990 1073 15.737 

1837 2281 1634 2867 1'156 2354 2124 1789 918 115.123 

1841 2240 1739 2890 1139 2456 2200 1921 987 15.572 

1846 2390 1775 3024 1176 2604 1923 1995 1021 15.90S 

1851 2293 1756 2758 1129 2609 2020 1979 1151 15.698 

1854 2363 1767 2762 1219 2568 2513 2007 1119 16.318 

1861 2239 1814 2976 1213 2643 2016 2052 1071 16.023 

1871 2400 1890 3381 1409 2963 2418 2054 1179 17.694 

1881 2554 1968 3752 1504 2991 2834 2128 1239 18.972 

1901 3013 2104 4010 1817 3534 2351 2189 1405 . 20.423 

1911 3281 2255 4453 20 Il 3784 2801 2614 1663 23.862 

1921 3678 2368 I 4931 2073 4318 3121 2441 1720 24.650 
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TAVOLA XLI. - Numeri indici degli abitanti di ciascun comune del Di
stretto di BlU'dolino attraveno il lem,po. 

o EN ce ce Il CI o o 
.9 ..-Q 'oQ Il CI J.<'1:J .~ 'j:; ~ CI CI "ii~o "d IlO ClJ.< 

ANNO 'O ::: .. "'i,:~ ~ ';; .- Il CI J.<Q) Totali 
"d $Itl ces:l;:.. al ~o o t. çq ,,--J.< ~ ~ !-a Cii al ID._ OR 
~ ~'1!1 .; P-t", ~ "ii 

'I!:I ----

1538 30.2 54.0 20.6 14.1 15.9 42.6 73.6 75.3 35.1 

1577 35.1 44.6 19.0 40.7 32.0 45.0 58.0 47.1 36.0 

1616 46.3 47.9 39.7 24.9 44.8 43.9 73.8 45.8 43.9 

1630 41.6 49.1 25.4 25.4 35.0 43.5 86.9 43.9 44.7 

1631 15.8 38.4 8.7 9.9 13.8 17.8 36.0 20.4 17..9 

1672 47.4 46.1 38.6 26.3 37.9 38.9 45.9 45:7 39.3 

1710 44.2 47.7 40.3 27.8 36.4 44.3 51.4 52.0 40.7 

1744 53.5 60.9 48.6 52.4 32.6 50.4 43.7 62.0 55.2 

1770 63.0 77.8 54.7 3703

1 

38.9 57.3 61.2 149.1 59.3 

1790 64.8 79.4 60.4 42.3 39.3 57.1 6.12 152.1 61.5 
I 

1795 69.5 90.2 63.0 

1 

42.9 65.1 60.2 60.4 74.1 62.7 

1805 68.9 79.5 62.0 47.7 56.4 46.7 50.0 60.7 58.3 

1810 69.9 82.5 62.3 43.7 66.5 62.8 74.9 64.2 63.3 

1817 64.0 78.0 63.2 44.5 64.9 66.8 63.9 57.8 60.9 

1821 63.7 76.9 61.6 48.2 64.1 71.1 65.6 58.0 61.0 

1831 68.7 82.6 65.9 53.0 66.4- 76.3 77.6 63.5 66.1 

1834 68.4 84.8 62.7 56.5 65.7 77.8 76.1 64.5 65.9 

1837 69.5 72.5 64.4 57.4 62.2 78.6 684 55.2 63.4 

1841 68.3 77.1 64.9 56.6 64.9 81.5 73.5 59.3 65.3 

1846 72.8 78.7 67.9 58.5 68.8 71.2 76.3 61.4 66.7 

1851 69.9 78.0 61.9 56.1 68.9 74.8 75.7 69.2 65.8 

1854 72.0 78.3 62.0 60.6 67.9 93.1 76.8 67.3 68.4 

1861 68.2 80.4 66.8 60.3 69.8 74.6 78.5 64.4 67.1 

1871 73.1 83.8 75.9 70.0 78.3 89.5 78.6 70.9 74.1 

1881 77.8 87.3 84.2 74.8 79.0 104.9 81.4 74.5 79.5 

1901 91.8 93.3 90.0 90.3 93.4 87.1 83.7 84.5 85.6 

1911 100.0 100.0 100.0 

1

10000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00 

1921 112.1 105.0 110.7 103.0 114.1 111.4 93.4 103.4 103.3 
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TA VOl.A XLII. - Indioi sintetici dell' aUmeJlto degli abitaI/t,i di CillBcun 00-

mune del Disf1'etto di Bardolino. 

Comuni 

Lazise 

Castelnuovo Veronese 

Peschiera 

Garda 

Castelletto di BI'enz. , 

Bardolino 

Malcesine 

Torri sul Benaco 

Totnle 

Coefficienti 
d'interpolazivne 

Indice di 
evoluzione 

,,,----,- -,,------"-'---~ -------

0.197 

0.192 

0.180 

0.162 

0.162 

0,162 

0.077 

0,064 

0.146 

3.2 

3.0 

2.2 

3.3 

1.8 

2.7 

1.0 

0.9 

2.5 

Cogradnazione tra le due sel'Ìe == + 0.56 
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TAVOLA XLIII. - Abitanti di ciascun Comune del Dish'etlo di O(tp1'ino Ve
ronese attraverso il tempo. 

ANNO 

1538 

1577 

1616 

1630 

1631 

1672 

1710 

o~ ! o o: I s:j: =: I . Il Q) o...; 
fS § ~ I ~ .9 Q) .~ Q) .~ ~ ~ 8 ' ~ ~ ~ ~ ~ § . 
.... ..... o I s:j ~, § ~ g ~ o ~ <:il , t:::;,j I> o ~ ~ TotalI 
.... ai '"' I Q) - '"' I a:s '"' ... '"' o a I Q) ,'~ '"' ~ 

,.,., Q) I '"' ~ Q) I o Q) aS Q) o ,,..~..... i ~ Q) ..... .... > P=l Ot> > o> : ..... 'd I > OO'd 

38714851300 17l41~ 538 372-:-:-
1

--:- 139 -:85 

480 I 169 I 384 3043 539 409 2921241 457 122 6336 

625 1 202 I 451 3006 664 591 403 I 244 632 305 7323 

603 236 I 476 3253 I 592 545 529 1 313 700 339 i 7286 

214 108 i 173 1190 204 277 171 133 770 III 2851 
i 

331 210 I 423 3580 340 780 470 260 430 270 6894 
I 

365 259 i, 494 3031 378 818 526 417 600 434 7422 

1744 622 326 530 3696 475 604 538 356 657 446 82,10 

1770 376 318 428 3605 481 1120 519 488 870 527' 8732 

1790 483 377 461 3829 629 1137 620 I 525 869 576 9506 

1795 

1805 

1810 

1817 

1821 

420 403 

580 385 

635 361 

705 I 387 

687 397 

568 4485 

520 4460 

532 3975 

595 4402 

581 4401 

758 1136 

645 1009 

707 939 

704 1064 

625 1053 

670 573 

743 648 

694 414 

701 477 

616 477 

970 625 10.608 

708 500 10.198 

932 553 9842 

973 530 10.538 

977 565 10.37<) 

1831 695 419 573 5089 784 1113 - 752 531 1069 606 11.632 

18341' 785 I 473 

1837 722 461 

596 4952 

530 4730 

701 1162 

729 1125 

731 535 1045 595 11.575 

739 552 1017 551 11.156 

1841 658 514 589 4868 667 1235 753 530 950 557 11.221 

1846 

1851 

1854 

661 563 

638 575 

650 583 

1861 691 509 

1871 772 625 

1881 875 583 

1901 I 934 607 

613 5099 

656 5200 

651 5190 

541 5225 

649 5482 

599 5918 

652 6378 

675 1229 738 485 

714 1214 Il 740 523 

794 1288 735 529 

1009 617 11.709 

1014 617 11.904 

1089 615 12.124 

702 1031 

771 1242 

795 1364 

993 1556 

740 549 953 643 11.594 

754 431 1167 689 12.482 

850 436 1160 732 13.312 

982 551 1374 778 14.805 

1911 1023 702 697 7657 1015 1674 1139 841 1660 990 16.398 

1921 1160 681 850 7043 1039 1927 1217 489 1710 1002 17.ll8 

Jfetron - VoI. VI. D. 3-4. w 
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TAVOLA XLIV. - Numeri ind'ici degli abitanti di ciascun comune del distretto 
di Caprino Veronese attrnl,erso il tempo. 

o:: o o CII ~CD =~ I 
ce • 

I 
CD o": 

s:lCIl s:I s:I:l 1=1"" o CD ""o ",!%l :=~ I=Is:I 

ANNO s:ls:I :.;;: 
i~ 

o CD ...... 1=1 ~~ 
ae • 

I 
o~ CD:> Tota.li Affi .- ~ :::~ -o s:I ""'o = c f;oo ~::!I 

-"" CD GlI"" 1>"" 8 S CI) .- "" CIlCD 
~ 

=~ aeCl) =CIl r:>:.t;; P:/CIl w; !%lI> 01> 01> 01> I I> 
--_._-_. -- ---- ----- -- -- ---;-- -- -'-

I 

I 

1538 37.8 69.1 43.0 22.4 70.0 32.1 32.7 26.31 19.9 14.0 31.0 

1577 46.9 24.1 55.1 39.7 53.1 24.4 25.6 2S.6 I 27.5 12.3 38.6 

1616 61.1 28.S 64.7 39.2 65.4 35.3 35.4 29.0 38.1 30.SI 44.6 

1630 58.9 33.6 68.1 45.5 58.3 32.6 46.4 37.2

1 

42.2 34.2 44.3 

1631 1 20.9 15.4 24.8 15.5 20.1 16.5 15.0 15.S 46.4 11.2 17.4 

1672 i 32.3 29.9 60.7 46.sl 33.5 46.6 41.3 30.9 25.9 27.2 42.0 

1710 35.7 36.9 70.9 39.6 37.2 4S.9 46.2 49.6 36.1 43.8 45.3 

1744 60.S 46.4 76.0 48.3 46.8 36.1 47.2 I 39.6 45.0 50.a 42.31 

1770 36.7 45.3 61.4 47.1 47.4 66.9 45.6 5S.0 i 52.4 53.2 53.2 

1790 47.2 53.7 66.1 50.0 62.0 67.9 54.4 62.4 52.3 58.2 5S.0 

1795 41.0 57.4 S1.5 58.6 74.7 67.9 58.8 68.1 58.4 63.1 64.4 

1805 56.7 54.8 74.6 58.2 63.5 60.3 65.2 77.0 42.6 50.5 62.2 
-

1810 62.1 51.4 76.3 51.9 69.6 56.1 60.9 49.2 56.1 55.9 60.0 

1817 68.9 55.1 85.4 57.5 69.3 63.6 61.5 56.7 58.6 53.5 64.a 

1821 67.1 56.5 83.4 57.5 61.6 62.9 54.0 56.7 58.8 57.1 63.3 

1831 67.9 59.7 82.2 66.5 77.2 66.5 66.0 63.1 64.4 61.2 70.9 

1834 76.7 67.4 85.5 64.7 69.1 69.4 69.2 63.6 62.9 60.1 70.6 

1837 70.6 65.7 76.0 61.8 71.8 67.2 64.9 65.6 61.2 55.6 68.0 

1841 64.3 73.2 84.5 63.6 65.7 73.8 66.1 63.0 57.2 56.2 68.4 

1846 64.6 80.2 87.9 66.6 66.5 73.4 64.8 57.7 60.8 62.3 71.4 

1851 62.4 81.9 94.1 67.9 70.3 72.5 64.9 62.2 61.0 62.3 72.6 

1854 63.5 83.0 93.4 67.9 78.2 76.9 64.5 62.9 65.6 62.1 73.9 

1861 67.5 72.5 77.6 68.2 69.2 61.6 64.9 65.3 57.4 64.9 70.7 

1871 75.5 89.0 93.1 71.6 75.9 74.2 66.2 51.2 70.3 69.5 76.1 

1881 85.5 83.0 85.9 77.3 78.3 81.5 74.6 51.8 69.9 73.9 81.2 

1901 91.3 86.5 93.5 83.3 97.8 92.9 86.2 65.5 82.8 78.6 90.3 

1911 100.0. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

]92] 113.3 97.0 121.9 92.0 102.3 115.1 106.8 58.1 103.0 101.2 104.4 



147 

TAVOLA XLV. - Indici sintetici dell'aumento degli abitanti di ciascun 00-
mune del distretto di Oap1'ino V61'ones6 attraverso i tempi. 

COMUNI 

Belluno Veronese 

Cavnjon Veronese . 

S. Zeno in Monte 

Costermano 

Ferrara di M. B. 

Ri voli Veronese 

Caprino Veronese 

Brentino. 

Castion Veronese 

Affi. 

Totale 

Cograduazione tra le due serie = + 0.20 

Coefficienti 
d'interpolazione 

0.180 

0.180 

0.178 

0.157 

0.149 

0.144 

0.149 

0.140 

0.136 

0.133 

0.165 

Indici 
di Evoluzione 

- 1.2 

2.6 

3.3 

2.6 

2.8 

3.1 

3.0 

2.2 

1.1 

2.4 

2.6 
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TA. VOLA XLVI. - Abitanti di ciascun Oomune del Distretto di Oologna 
Veneta dal 1805 al 1921. 

I Alb ..... o Oolo~na Rov.r.do I I 
Zim.l!& I ANNO . d' Adige Veneta Pressana di Guà Veronella Totali 

I I -- ----
I 

----~-----I 

1805 2357 5245 1862 1838 
I 

2660 1982 i 15.154 l 

1810 2722 5450 1806 1422 2219 1976 I 15.295 I 

I 

l 

1817 3091 5779 1964 1162 3555 1250 I 16.781 
1821 2803 5583 2115 1094 2667 2139 I 16.401 
1831 3074 5962 1843 1440 I 2726 2157 I 16.902 
1834 3151 5934 2067 

I 

I 
1146 2853 2301 

I 
17.752 

1837 3141 5963 2074 1178 2806 2288 17.450 
1841 3241 6023 2135 1135 

I 
2934 2342 17.810 

1846 3420 6469 2274 1233 3175 2570 19.141 
I 

1851 3702 6556 2279 1249 I 2878 2530 19.174 
1854 3660 6660 2331 1262 

I 
3370 2553 19.836 

1861 3821 6889 2407 1273 3047 2458 19.895 
1871 4243 7405 2664 1485 I 3305 2976 22.078 
1881 4613 7801 2816 1664 I 3805 3162 23.860 
1901 

l 

4316 8318 2778 1617 

I 
3588 3315 23.932 

1911 5015 9202 3080 1807 4187 3803 27.094 
1921 5342 9930 3558 2080 I 4924 4209 30.043 
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T A. VOLA. XL VII. - Numeri indici degli abitanti di ciascun Oomune del di
stretto di Oologna Veneta dltl 1805 al 1911. 

I 

Albaredo Cologna Roveredo : 
I 

ANNO d'Adige Veneta Pressana di Guà Veronella Zimella I 'Totali 
I 

------------ ---- ------ ---

1805 47.0 57.0 60.4 101.7 63.5 52.1 55.9 

1810 54.3 59.2 58.6 78.7 52.9 38.0 56.4 
1817 61.6 62.8 63.8 64.3 84.9 32.9 61.9 

1821 55.9 60.7 68.7 60.5 63.6 56.2 60.5 

1831 61.3 64.8 59.8 63.1 65.1 56.7 62.4 

1834 62.8 64.5 67.1 63.4 68.1 

I 
60.5 65.5 

1837 62.8 64.8 67.3 65.2 67.0 60.2 64.4 
l 

1841 64.6 65.4 69.3 62.8 70.1 61.6 65.7 

1846 68.2 70.3 73.8 68.2 75.8 67.6 70.6 

1851 73.8 71.2 73.3 69.1 68.7 66.5 70.7 

1854 72.9 72.4 75.7 69.8 80.5 67.1 73.2 

1861 76.2 74.9 78.1 70.4 72.8 64.6 73.4 

1871 84.6 80.5 86.5 82.2 78.9 78.2 81.5 
1881 92.0 84.8 91.4 92.1 90.9 83.1 88.1 

1901 86.1 90.4 90.2 89.5 85.7 87.2 88.3 

1911 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1921 106.5 107.9 115.5 115.1 67.61 110.6 112.3 

T A. VOLA XLVIII. - It6dici sintetici dell' aumento degli abitanti d,i ciascun 00-
mune del distretto di Uologna Veneta dal 1805 al 1921. 

Zimella 

Albaredo d'Adige 

Pressana 

Cologna Veneta. 

Veronella . 

Roverado di Guà 

COMUNI 

Totale 

Cogradnazione tra le due serie = + 0.22 . 

Coefficienti Indice di 

d'interpolazione Evoluzione 

0.510 3.2 

0.488 3.5 

0.406 3.9 

0.384 2.9 

0.300 3.6 

0.248 0.1 
------ --'-' _.- .. _----. 

0.394 2.9 
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TAVOLA IL. - Abitanti di ciascun Oomune del Distretto di 8ambonilacto 
attnlverso il tempo. 

ANNI Arcole Belfiore Caldiero Cazzano Colognola. 

I 

Monteochia 
di Tramigna ai Oolli di Cros. 

I 
I 

1538 1000 712 448 508 1740 
I 

370 

1577 1036 917 803 636 2251 

I 

385 

1616 1016 879 991 941 2430 797 

1630 578 629 584 969 2172 I 918 
I 

1631 336 309 359 445 1083 636 

1672 570 1130 1090 700 1437 1000 

1710 660 1100 1232 870 2330 1240 

1744 1078 986 1831 925 2282 1191 

1770 984 725 1342 918 2541 1563 

1790 1226 626 1455 1096 2639 1707 

1795 1360 577 1454 1565 2813 1390 
-

1805 1365 481 1461 1569 2822 1398 

1810 Il 82 622 1427 1605 3192 1370 

1817 1584 632 1576 1175 2966 1626 

1821 1626 704 1632 1191 3018 1661 

1831 1609 769 1799 1258 3058 1738 

1834 1714 830 1811 1187 3090 1730 

1837 1667 917 1758 1175 2990 1735 

1841 1856 967 1803 1188 3075 1775 

1846 1939 1173 1886 1256 3357 1770 

1851 2018 1248 1909 1291 3301 1862 

1854 2183 1042 1944 1323 3337 2085 

1861 2319 1304 2086 1338 3207 1985 

1871 2801 1223 2292 1610 3646 2275 

1881 3699 1724 2521 1774 4036 2912 

1901 3221 5313 2572 2148 4453 3250 

1911 
I 

3655 a708 2582 2120 4306 3512 

1921 
I 4218 2058 I 2883 2130 4695 3631 



1n1 

segue TAVOLA IL. 

ANNI Monforte Roncà Sambonifacio Soave Tota.li d'Alpone 

"-
--- ~_._---~------ --------

1538 1194 1160 1720 1157 10.007 

1577 1512 1296 2100 1383 12.321 

1616 1635 1696 2455 1463 14.303 

1630 1855 1845 2499 1740 13.789 

1631 1082 1474 1477 822 8.023 

1672 1200 2340 2440 1880 13.387 . 

1710 1200 2880 2890 2536 16.938 

1744 1787 2120 2775 2236 17.221 

1770 1754 1511 1869 2330 15.537 

1790 2187 1716 2129 2494 17.295 

1795 2387 2148 2927 2448 19.069 

1805 2410 2148 3219 2449 19.322 

1810 2545 2264 3229 2793 20.972 

1817 3004 2423 3308 3158 21.752 

1821 2981 1987 3423 3069 21.792 

1831 3211 1995 3561 3180 22:178 

1834 3228 2184 3885 3237 22.896 

1837 3409 2219 3869 3327 23.042 

1841 3551 2164 3934 3466 22.179 

1846 3716 2176 4346 3615 25.234 

1851 3878 1988 4605 3590 25.600 

1854 4029 2015 4788 3876 26.622 

1861 3762 3045 4816 3906 27.768 

1871 4515 3405 5653 4460 32.176 

1881 5058 3337 6175 4969 35.565 

1901 5789 3701 6578 5343 38.588 

1911 5808 4133 7581 6031 41.436 

1921" 6172 4205 8492 5668 44.062 



LD~ 

TAVOI.A L. -- Numeri indioi dllgli abitant'i di ciascun Gomw&e del Distretto-
di Sambonifacio attr€werso il tempo. 

I 
ANNO Arcole Belfiore Caldiero Cazzano I Colognola Montecchia 

di Tramigna I ai Colli di eros. 

-- "-"-----._- ----- --- l ----1 ------
i 

1538 27.3 41.7 17.3 24.0 40.2 10.5 

1577 28.3 53.7 3I.1 30.0 52.0 10.9 

1616 27.8 51.5 38.3 44.4 56.2 22.7 

i630 15.8 36.8 22.6 45.7 50.2 26.1 

~631 9.2 18.1 B.9 21.0 25.1 18.1 

i672 15.6 66.1 42.2 33.0 33.4 28.5 

1710 18.1 72.1 47.7 41.0 54.1 35.3 

i 744 29.5 57.7 70.9 43.6 59.0 33.9 

1770 26.9 42.4 51.8 43.3 61.3 44.5 

1790 33.5 71.8 56.3 51.7 65.3 48.6 

1795 37.2 33.8 56.3 73.8 65.5 39.6 

1805 37.3 28.2 56.6 74.0 42.3 39.8 

1810 32.3 36.4 55.3 75.7 74.1 39.0 

1817 43.3 37.0 61.0 55.4 68.9 46.3 

1821 44.5 41.2 63.2 56.2 70.1 47.3 

1831 44.0 45.0 69.7 59.3 71.0 49.5 

1834 46.9 48.6 70.1 56.0 71.7 49.2 

1837 45.6 53.7 68.1 55.4 69.4 49.4 

1841 50.8 56.6 69.8 56.0 71.4 50.5 

1846 53.0 68.7 73.0 59.2 77.9 50.4 

1851 55.2 73.1 73.9 60.9 76.6 53.0 

1854 59.7 . 61.0 75.3 62.4 77.5 59.4 

1861 63.4 60.3 80.8 63.1 74.5 56.5 

1871 76.6 . 71.6 88.7 75.9 84.7 64.R 

1881 101.2 100.9 97.6 83.7 93.7 82.9 

1901 88.1 89.7 99.6 101.3 103.4 92.5 

J 911 100.0 100.0 /00.0 /00.0 100.0 100.0 

J921 112.9 120.5 111.6 100.4 109.0 103.3 



,egue TAVOLA L. 

I 
ANNO Monforte Ronca Sambonifacio Soave I Totali d'Alpone 

I '-

----- ~- ... _--- -

1538 20.5 28.1 22.7 19.2 24.1 

1577 26.0 31.4 27.7 22.9 29.7 

1616 28.1 41.0 32.4 24.2 34.5 

1630 31.9 44.6 32.9 28.8 33.3 

1631 18.6 35.6 19.5 13.6 19.4 

1672 20.7 56.6 32.2 31.2 ,32.3 

1710 20.6 69.7 38.1 I 
42.0 40.9 

1744 30.8 51.3 36.6 37.1 41.6 

1770 30.2 59.5 24.6 38.6 37.5 

1790 37.6 41.5 28.1 41.3 41.7 

1795 41.1 52.0 38.6 40.6 46.0 

1805 41.5 52.0 42.4 40.6 46.6 

1810 43.8 54.8 42.6 46.3 50.6 

1817 51.7 58.6 43.6 52.4 52.5 

1821 51.3 48.1 45.1 50.9 52.6 

1831 55.3 48.3 46.9 52.7 53.5 
-

1834 55.6 52.8 51.2 53.7 55.3 

1837 58.7 53.7 51.0 55.2 55.7 

1841 61.1 52.3 51.9 57.5 53.5 

1846 64.0 52.6 57.3 59.9 60.9 

1851 66.7 48.1 60.7 59.5 61.8 

1854 69.4 48.7 63.2 64.3 64.3 

1861 64.8 73.7 63.5 64.8 67.0 

1871 77.7 82.4 74.5 74.0 77.6 

1881 87.1 80.7 81.4 82.4 85.8 

1901 99.7 89.5 86.8 88.6 93.1 

1911 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1921 106.2 101.7 112.0 93.9 
I 

106.3 
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T A. VOLA LI. - 1 ndici sintetici dell' aumlmto della popolazione in ciascun 00-
mune del distretto di Bambonijacio. 

COMUNI 

Monforte d'Alpone 

Caldiero 

Arcole 

Cazzano di Tramigna 

Soave 

Mon teccllio di C 1'08 

Colognola ai Colli 

Sambonifaoio 

Ronca 

Belfiore 

Totale 

Cograduazione tra le dlle serie = + 0.52. 

Coeffioienti 
d'interpolazione 

0.199 

0.190 

0.182 

0.168 

0.168 

0.165 

0.146 

0.146 

0.075 

0.058 
----

0.157 

I 
I Indioe 

I di Evoluzione 
----------

3.0 

3.2 

2.8 

2.9 

3.1 

3.4 

2.3 

2.9 

2.7 

2.6 
--------

2.9 
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TAVOLA LII. - Abitanti di ciascun Oomune del Distretto di Sanguinetto 
attrltverso il tempo. 

I 

Q) 

I I=l S. Pietro o Conoa- Sangui-ANNO Q) Cerea Correzzo Gazzo di "Totali 
'i mari se netto Morubio 
al 

I 

O -- -- ---

1538 I 842 1937 772 792 1038 1054 914 7.349 
I 

1577 1263 2725 617 711 1387 1052 1153 8.908 

1616 1497 3347 707 916 1349 1457 1400- 10.673 

1630 1165 3470 740 990 1330 1610 1185 10.490 

1631 I 826 1660 513 500 670 1140 883 6.192 

1672 1033 2953 670 1042 843 1074 1100 8.715 

1710 1698 3158 654 1168 870 993 1229 9.770 

1744 1317 3218 599 1339 1328 1524 1142 10.467 

1770 1572 3881 613 1584 1826 1291 1152 11.919 

1790 1698 4210 698 1584 1963 1706 1473 13.293 

1795 1947 4553 684 1974 2207 1705 1537 14.607 

1805 1893 4136 670 1852 2031 1953 1542 14.077 
I 

1810 2004 4950 690 1825 1928 1756 1504 14.857 

1817 1941 4960 700 1923 1924 I 1888 1842 15.178 

1821. 2153 5007 670 1916 1948 1930 1782 15.203 
-

1831 
r 

2173 5234 720 1985 1868 2142 1899 16.021 

1834 2274 5352 756 2080 2037 2161 1947 16.627 I 

1837 2313 5303 736 2090 1967 

I 
2182 2066 16.657 

1841 2294 5405 689 2141 2080 2239 1840 16.688 

1846 2498 5656 698 2331 1938 2306 2074 18.401 

1851 2471 5803 697 2306 2517 2320 2079 18.19,~ 

1854 2705 5939 731 2291 2291 2292 2028 18.277 

1861 2497 5598 830 2263 2200 2281 2026 17.695 

1871 3019 6640 950 I 2558 2446 
• 

2621 2259 20.495 

1881 3705 7439 981 2900 2565 2882 2403 22.97J 

1901 4010 7414 1013 3032 2846 2663 2380 23.658 

1911 4483 8341 1067 3490 3231 2737 2672 26.021 

1921 
I 

4895 8933 1182 3595 3561 I 3033 2719 27.918 
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T AVOLA LUI. - Nu.meri indici degli abitanti di ciascun Oomune del distretto di 
Sangu.inetto. 

I 
ANNO I 

1538 

1577 

1616 

Cerea Conca 
Marise 

Oorezza 

----- --~~ ---1--

18.9 23.2 

28.2 32.7 

33.4 40.1 

72.3 

57.9 

66.2 

22.7 

20.4 

26.2 

I S. Pietro 
Gazzo I Sangui- di Totali 

I netto Morubio 

I--I~- -----
32.1 I 38.5 34.2 28.2 

42.9 38.4 43.1 34.2 

41.7 I 53.2 52.4 41.0 

J 630 26.0 41.6 69.3 28.4 41.2 58.8 44.3 40.3 

1631 18.4 19.9 48.1 14.3 20.7 41.6 33.0 23.8 

1672 23.0 35.4 62.8 29.8 26.1 39.2 41.2 33.5 

1710 37.9 37.9 61.3 33.5 26.9 36.3 45.9 37.5 

1744 29.4 38.6 56.1 38.4 41.1 55.7 42.7 40.2 

1774 35.1 46.5 57.4 45.4 56.5 47.2 43.1 45.8 

1790 37.9 50.5 65.4 45.4 60.7 62.3 55.1 51. 1 

1795 43.4 54.6 64.1 56.6 68.3 62.3 57.5 56.1 

]805 42.2 49.6 62.8 53.1 62.8 71.3 57.7 54.1 

1810 44.7 59.3 64.6 52.3 59.7 64.1 56.3 57.1 

1817 43.3 59.5 65.6 55.l 59.5 69.0 68.9 58.3 

1821 48.0 60.0 62.8 54.9 60.3 70.5 66.9 58.4 

1831 48.5 62.7 67.5 56.9 57.8 78.2 71.1 61.6 

1834 50.7 64.2 70.8 59.6 . 63.0 78.9 72.9 63.9 

1837 51.6 63.6 69.0 59.9 60.9 79.7 77.3 64.0 

1841 51.2 64.8 64.5 61.4 64.4 81.8 68.9 64.1 

1846 55.7 67.8 65.4 66.8 60.0 84.2 77.6 70.7 

1851 55.1 69.6 65.3 66.1 77.9 84.7 77.8 69.9 

1854 60.3 71.2 68.5 65.7 70.9 85.7 75.9 70.2 

1861 55.7 67.1 77.8 64.8 68.1 83.3 75.8 68.0 

1871 6,7.3 79.6 89.0 72.3 75.7 95.8 84.5 78.7 

1881 82.6 89.2 91.9 83.1 79.4 105.3 89.9 88.3 

1901 89.4 88.9 94.9 86.9 88.1 97.3 89.1 90.9 

1911 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1921 109.1 107.0 110.7 103.0 110.2 111.0 101.7 107.2 



TAVOLA. LIV - Indici Bintetici dell'aumento della popolazione 
Oomune del Distretto di Sanguit&etto. 

Correzzo 

Sanguinetto 

Cerca. 

Gazzo. 

COMUNI 

S. Pietro di Morubio. 

Casaleone . 

Concamarise 

Totale 

Cogradl1RZione tra le due serie == + 0.24 

Coeffioienti 
d'interpolazione 

0.190 

0.187 

0.175 

0.171 

0.167 

0.156 

0.061 

0.171 

15. 

in ciasouu 
'--

Indioe di 
Eyoluzione 

3.0 

2.4 

2.9 

'2.6 

2.5 

3.3 

1.0 

2.8 
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TA.VOLA LV. - Abitanti di ciascun Oomune del distretto di Tregnago at-
traverso -il tempo. 

ANNO Badia 

I Illasi Mezzane Rovere S. Mauro 
Calavena di Sotto Veronese di Sa.line 

i 1---- - ----~'--_._----- --
i~-

1538 1500 
l 

986 61q 700 564 

J577 1340 1067 641 710 594 

1616 1168 1472 865 670 597 

1630 1533 1629 920 790 630 

1631 589 853 471 546 160 

1672 1010 1030 650 680 620 

1710 1250 1360 1050 820 780 

1744 1611 1645 1060 932 729 

1770 1439 1896 1113 1022 702 

1790 1362 2063 1062 1150 705 

1795 1659 1547 1080 668 1000 

1805 1665 1557 1077 676 910 

1810 1841 1633 1179 1199 759 

1817 . 1538 1993 1114 1183 709 

1821 1541 2083 1172 1272 693 

1831 1627 2266 1262 1528 702 

1834 1845 2204 I I lO 1512 730 

1837 1844 2186 1172 1617 741 

1841 1889 2334 1161 1599 755 

1846 1925 2346 1182 1691 785 

1851 1957 2379 1189 1735 793 

1854 19'79 2540 1228 1820 829 

1861 2017 2392 1253 1941 896 

1871 2303 2690 1530 2145 1024 

1881 2554 3079 1738 2471 1120 

1901 3017 381 I 2060 2756 1336 

) 911 3258 3867 2250 3024 1408 

1921 3404 3959 2306 2871 1446 



159 

'6gU6 T A. VOLA L V • 

ANNO Selva. di Tregnago Velo Vestenao Totali 
progno Veronese nuova 

"--

-----

1538 895 1021 493 847 7535 

1577 978 1847 534 1078 8789 

1616 957 1865 770 1305 9669 

1630 796 1725 860 1303 10.186 

1631 287 690 330 650 4596 

1672 527 1844 780 1890 . 9031 

1710 1303 1170 840 1541 10.114 

1744 1484 1873 713 1477 11.524 

1770 1585 1944 624 1239 11.564 

1790 1614 1936 730 1263 Il.855 

1795 1842 2117 738 1362 12.013 

1805 1851 2035 743 1845 12.359 

1810 2056 I 2395 981 1701 13.743 

1817 2120 2191 793 2004 13.645 

1821 2209 2180 787 1968 . 13.905 

1831 2307 2232 853 2237 15.014 
-

1834 . 2308 2254 912 2269 15.144 

1837 2295 2329 926 2371 15.482 

1841 2269 2311 917 2301 t 15.536 

1846 2355 2433 1004 2495 16.216 

1851 2369 2449 1022 2483 16.376 

1854 2454 2550 1034 2589 17.023 

1861 2555 2620 1074 2582 17.330 

1871 2335 2878 1161 2932 18.998 

1881 2503 3125 1267 3080 20.937 

1901 2630 3619 1588 3580 24.397 

1911 2834 3667 1723 3964 25.995 

1921 2767 3886 1772 4059 26.470 
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TA VOLA L VI. - Numeri indioi degli abitanti in ciascun Comune del Di
stretto di 'l'-regna,go attraverso i tempi. 

I I 
ANNO Badia Mezzane Rovere S. Mauro 

Calavena Illasi di Sotto Veronese di Saline 

------

1538 46.0 25.5 27.5 23.1 40.0 

1577 41.1 27.6 28.5 23.5 .42.2 

1616 35.8 38.1 38.4 22.2 42.4 

1630 47.0 42.1 40.9 26.1 44.7 

1631 18.1 22.0 20.9 18.0 11.4 

1672 31.0 26.6 28.9 22.5 44.0 

1710 38.4 35.2 46.7 27.1 55.4 

1744 49.4 42.5 47.1 30.8 51.8 

1770 44.2 49.0 49.5 33.8 49.8 

1790 41.8 53.3 47.2 38.1 50.1 

1795 50.9 40.0 48.0 22.1 71.0 

1805 51.1 40.3 47.9 22.3 64.6 
-

1810 56.5 42.2 52.4 39.6 53.9 

1817 47.2 51.5 49.5 39.1 50.3 

1821 47.3 53.9 52.1 42.1 49.2 

1831 49.9 58.6 56.1 50.5 49.8 

1834 56.6 57.0 49.2 50.0 51.8 

1837 56.6 56.5 52.1 53.5 52.6 

1841 58.0 60.3 51.6 52.9 53.6 

1846 59.1 60.7 52.5 55.9 55.7 

1851 60.1 61.5 52.8 57.4 56.3 

1854 60.7 65.7 54.6 60.2 58.9 

1861 61.9 61.9 55.7 64.2 64.6 

1871 70.7 69.6 68.0 70.9 72.7 

1881 78.4 79.6 77.2 81.7 79.5 

1901 92.6 98.3 91.5 91.1 94.9 

1911 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1921 104.5 102.4 102.5 95.0 102.6 
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,8~gU6 T A VOLA L VI. 

ANNO I Selva I Tregnago I Velo ve'tonannov.1 Totali di Progno VeroDese '-

-----

1538 31.6 27.8 28.6 21.4 29.0 

1577 34.5 50.4 30.9 27.2 33.8 

1616 33.8 50.8 44.7 32.9 37.2 

1630 28.1 47.0 49.9 32.9 39.2 

1631 10.1 18.8 19.1 16.4 17.7 

1672 18.6 50.3 45.3 47.7 34.7 

1710 45.9 31.9 48.7 38.9 38.9 

1744 52.3 51.1 41.4 37.3 44.3 

1770 55.9 53.0 36.2 31.4 44.4 

1790 56.9 52.8 42.4 31.8 45.6 

1795 65.0 57.7 42.9 34.4 46.2 

1805 65.3 55.5 43.1 46.5 47.5 

1810 72.5 65.3 56.9 42.9 52.9 

1817 74.8 59.7 46.0 50.5 52.5 

1821 77.9 59.4 45.7 49.6 53.5 

1831 8104 60.9 49.5 - 56.4 57.8 

1834 81.4 61.5 52.9 57.2 58.2 

1837 81.0 63.5 53.7 59.8 5<).5 

1841 80.1 63.0 53.2 58.0 59.8 

1846 83.1 66.4 58.3 62.9 62.4 

1851 83.6 66.8 59.3 62.6 63.0 

1854 86.6 69.5 60.0 65.3 65.4 

]861 90.1 71.4 62.3 65.1 66.6 

1871 8204 78.5 67.4 73.9 73.1 

1881 88.3 85.2 73.5 78.0 80.5 

1901 92.8 98.7 92.2 90.3 93.8 

1911 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1921 97.6 105.<) 102.8 102.3 101.8 

Metron - VoI. VI. n. 3·4. 11 



162 

T AVOLA L VII. - Indici sintetici dell' aumento della popolazione in ciascun 
Oomune del Distretto di Tregnago. 

SeI va di Progno. 

Rovere Veronese 

Vestenanuova 

Illasi . 

Tregnago 

Mezzane di sotto 

Badia Calavena. 

Velo Veronese . 

COMUNI 

S. Mauro di Saline 

Totale 

Cograduazione tra le due seI'ie = + 0.89 

Coefficienti Indice di 
d'interpolazione Evoluzione 

0.243 2.6 

0.159 2.9 

0.152 3.0 

0.145 2.9 

0.140 2.8 

0.119 3.1 

0.117 2.1 

0.109 2.7 

0.108 2.3 

0.147 2.7 
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T .AVOLA L VIII. - Abitanti di ciascun comune del Dist1-etto di Legnago at
travet"so il tempo. 

I . I 

I 

Angiari Boschi Castagnaro Lègnago Anno I BevIlacqua Bonavigo S. Anna 

I ---- I 

1538 746 1235 501 490 1090 4546 

1577 1021 I 1221 1198 819 677 5500 

1616 1036 1161 1355 1176 1064 6000 

1630 834 1296 916 492 774 3860 

1631 565 1040 478 225 700 2820 

1672 1004 1005 1270 523 1200 5799 

1710 1000 1154 1287 700 1092 7552 

1744 1082 883 1311 ·1000 1428 8000 

1770 1385 1149 1403 1417 1695 8315 

1790 1351 1247 1718 920 1673 8981 

1795 1530 1247 1729 1068 161 I 8410 

1805 1888 1279 1734 1050 1729 9253 

1810 1548 1474 1774 949 1931 9021 

1817 1670 1360 1806 1232 2169 8784 

1821 1552 1334 1724 1181 1901 8887 
-

1831 1565 1241 1714 1167 2312 
I 

9596 

1834 1538 1269 1765 1179 2326 9554 

1837 1576 1192 1657 1278 2433 9533 

1841 1559 1159 1797 1190 2403 9843 

1846 1662 1241 1836 1366 2559 10357 

1851 1781 1204 2024 1300 2707 10249 

1854 1855 1211 l 1994 1286 2707 13902 

1861 1707 1257 1943 1176 2835 10247 

1871 2132 1483 2048 1292 4006 13355 

1881 2145 1637 2287 1431 4589 14358 

1901 1940 1710 2033 1355 5211 14529 

1911 2089 1913 2474 1482 5921 16982 

1921 2243 2067 2485 1647 5949 18657 
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segue T A VOLA L VIII. 

ANNO Minerbe Roverchiara Terrazzo Villa. Totali Bartolomea 

----

1538 896 582 877 1255 12.212 

1577 2069 1222 1194 1315 16.232 

1616 2558 2258 1442 1719 19.749 

1630 1996 1224 1172 1421 13.983 

1631 I 1261 863 971 1351 10.274 

1672 1800 1445 1770 1008 16.824 

1710 2110 1394 1610 1678 19.577 

1744 2174 2067 1973 2083 22.101 

1770 2390 2583 2271 2456 25.014 

1790 2385 2674 2251 2463 25.663 

1795 2516 2260 2374 2708 25.480 

1805 2561 2260 2380 2744 26.878 
-

1810 2696 2337 2535 3114 27.379 

1817 2782 2604 2515 2945 27.867 

1821 2627 2303 2485 3216 27.330 

1831 2857 2722 2603 2846 28.633 

1834 2850 2519 2517 3045 28.562 

1837 2779 2663 2458 2982 28.551 

1841 2852 2734 2562 3027 29.126 

1846 2980 2849 2779 3288 30.917 

1851 2907 2805 2660 3252 30.889 

1854 3199 2783 2652 3345 31.934 

1861 3168 2927 2575 3422 31.253 

1871 3462 3203 2853 4517 38.351 

1881 3782 3283 3069 5449 42.030 

1901 3592 3127 2822 6016 42.335 

1911 4016 3640 

I 

3210 6863 51.590 

1921 4595 3806 3508 7442 52.399 
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T A VOLA LIX. - Numeri indici degli abitanti in ciascun Oomune del Distretto 
di Legnago attraverso il tempo. 

ANNO I ADgiO'i BOVil ... ua

l 
Bonavigo I :'°l';.~a I 

1-- I~---I 
1538 

1577 

1616 

I 35.7 64.5 20.2 33.1 

48.9 63.8 48.4 55.3 

49.6 

1630 39.9 

1631 27.0 

1672 48.1 

1710 47.9 

1744 51.8 

1770 66.3 

1790 64.7 

1795 73.2 

1805 90.4 

1810 74.1 

1817 79.9 

1821 74.3 

1831 74.9 

1834 73.6 

1837 75.4 

1841 74.6 

1846 79.5 

1851 85.2 

1854 88.8 

1861 81.7 

1871 102.0 

1881 102.7 

1901 92.9 

1911 100.0 

1921 107.4 

60.7 

67.7 

54.4 

52.5 

60.3 

46.2 

60.1 

65.2 

65.2 

66.8 

77.0 

71.1 

69.7 

64.9 

66.3 

62.3 

60.6 

64.9 

62.9 

63.3 

65.7 

77.5 

85.6 

89.4 

100.0 

108.0 

54.8 

37.0 

19.3 

51.3 

52.0 

52.9 

56.7 

69.4 

69.9 

70.1 

71.7 

72.q 

69.7 

69.3 

71.3 

66.9 

72.6 

74.2 

81.8 

80.6 

78.5 

82.8 

92.4 

82.2 

100.0 

100.4 

79.3 

33.2 

15.2 

35.3 

47.2 

67.5 

95.6 

62.1 

72.0 

70.8 

40.4 

83.1 

79.7 

78.7-

79.5 

86.2 

80.3 

92.2 

87.7 

86.8 

79.3 

87.2 

96.5 

91.4 

100.0 

111.1 

I 
I 

Oastagnaro l, Legnago 

.---l--~--
18.4 

11.4 

17.9 

13.1 

11.8 

20.3 

18.4 

24.1 

28.6 

28.2 

27.2 

29.2 

32.6 

36.b 

32.1 

39.0 

39.3 

41.1 

40.4 

43.2 

45.6 

45.7 

47.9 

67.6 

77.5 

88.0 

100.0 

100.4 

i 

I 

26.7 

32.4 

35.3 

22.7 

16.6 

34.1 

44.5 

47.1 

48.9 

52.9 

49.5 

54.5 

53.1 

51.7 

52.3 

56.5 

56.3 

56.1 

57.9 

61.0 

60.3 

81.9 

bO.3 

78.6 

84.5 

85.5 

100.0 

109.8 
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segue T A VOLA LIX. 

ANNO Minerbe Roverchiara I Terrazzo Villa Barto- Totali lomea 

------

1538 22.3 
I 

16.0 27.3 18.3 23.7 
I 

1577 51.5 
I 

33.6 
l 

37.2 19.2 31.5 I 

1616 63.7 62.0 

l 
44.9 25.0 38.3 

1630 49.7 33.6 36.5 20.7 27.1 
I 

1631 31.4 23.7 30.2 19.7 19.9 

1672 44.8 39.7 55.1 14.7 32.6 

1710 I 52.5 38.3 .50.1 24.4 37.9 

1744 54.1 56.6 61.5 30.3 42.S 

1770 34.6 70.9 70.7 35.8 48.5 

1790 59.4 79.5 70.1 35.9 49.7 

1795 62.6 62.1 73.9 39.4 49.4 

1805 63.8 62.1 74.1 39.9 52.1 

1810 67.1 64.2 79.0 45.4 53.1 

1817 69.3 71.5 78.3 42.9 54.0 

1821 65.4 63.3 77.4 46.8 52.9 

1831 71.1 74.8 SI.I 41.5 55.5 

1834 70.9 69.2 78.4 44.4 55.4 

1837 69.2 73.2 76.6 43.4 55.3 

1841 71.0 75.1 79.8 44.1 56.4 

1846 74.2 78.3 86.6 48.0 59.9 

1851 72.4 77.1 82.9 47.4 59.9 

1854 79;6 76.4 82.6 48.7 61.9 

1861 78.9 80.4 80.2 49.9 60.5 

1871 86.2 88.0 88.9 65.8 74.3 

1881 94.2 90.2 95.6 79.4 81.5 

1901 89.4 85.9 87.9 87.6 82.1 

1911 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1921 114.4 104.5 109.3 108.4 101.5 
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TAVOLA LX. - Indici sintetici dell'aumento della popolazione in ciascun 
comune del Distretto di Legnago. "-

Coefficienti Indice di 
COMUNI d'interpolazione Evoluzione 

Angia.ri 0.195 1.7 

Terrazzo 0.191 2.8 

Roverchiara 0.182 3.2 

Bonavigo 0.174 3.0 

Legnago 0.159 2.8 

Minerbe 0.158 3.0 

Villa Bartolomea 0.158 3.1 

Castagnaro. 0.157 3.1 

Boschi S. Anna. 0.156 2.6 

Be vilacq ua. . 0.065 1.4 

Totale 0.151 2.9 

Cograduazione tra le due serie = + 0.08 
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T A VOLA LXI. - Abitanti di ciascun Oomune del Distretto di Isola della Scala 
attraverso il tempo. 

ANNO I B •• oloD, Erbè 1001. della I I ola Bi". Scala S 
Nogara Oppeano 

I 
---- ------ -~---~-

1538 918 889 2318 448 672 817 
I 

1577 
I 

1616 900 3634 719 1200 1554 

1616 3733 932 3721 1133 1422 1870 

1630 2385 764 3160 923 903 1863 

1631 1584 350 2000 613 632 1122 

1672 2700 390 2340 1280 1300 1460 

1710 3340 450 3050 1220 1300 1760 

1744 2094 953 3194 1092 1756 1546 

1770 2386 1081 3563 1322 1927 1720 

1790 2710 1281 3802 1565 1976 1858 

1795 2852 1325 3611 1590 2223 1961 

1805 2650 1193 3292 1655 2136 2094 

1810 2771 1212 3549 1822 2498 1711 

1817 2845 1092 3215 1830 2424 1985 

1821 2739 1109 3350 1870 2551 1908 

1831 2921 1320 3644 1846 2578 2045 

1834 3037 1286 4077 1861 2841 2012 

1837 3188 1266 4027 1902 2935 1940 

1841 3326 1272 4066, 1969 3101 2073 

1846 3520 1385 4249 2332 3359 2215 

1851 3424 1459 4413 2079 3410 2217 

1854 3417 1538 4712 2116 3488 2440 

1861 3603 1588 5040 2049 3715 2186 

1871 4207 1723 5785 2256 4902 2871 

1881 4447 1757 6005 2253 4566 3187 

1901 4418 1787 6077 2143 4848 3304 

1911 5048 1945 7118 2386 5327 4133 

1921 5348 2106 7486 2631 5890 4846 
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segue TAVOLA LXI. 

I ! 

ANNO Palù Ronco Salizzole I Sorgà Treven- i 

all'Adige zuolo Vigasio Totali 

I 
'-

I 
1538 260 1470 1301 I 627 1170 1122 12.072 

1577 238 1358 2144 1624 1273 1711 17.971 

1616 232 2432 1310 1752 1397 1692 21.625 

1630 201 1691 1602 1474 1099 1330· 17.415 

1631 147 1344 1136 925 634 730 11.217 

1672 I 270 1912 1780 1038 1270 1130 16.870 

1710 370 2402 1670 1014 1580 1100 22.246 

1744 472 1951 2536 1559 1104 1552 19.739 

1770 529 1810 1737 1742 1175 1610 20.602 

1790 498 2087 1825 1747 1300 1613 22.262 

1795 492 2058 2218 1951 1345 1580 23.203 

1805 649 2346 2076 1923 1347 1530 22.567 

1810 465 2399 1923 1823 1604 1592 23.169 

1817 475 2796 1926 1716 1544 1568 23.430 

1821 474 2460 1994 1843 1573 1564 23.425 

1831 517 3128 2129 1956 1694 1628 25.406 
-

1834 495 3265 2099 1928 1697 1671 26.269 

1837 473 3283 2346 2068 1866 1692 26.885 

1841 512 3160 2248 1955 1693 1696 27.171 

1846 470 3488 2332 2146 1740 1745 28.981 

1851 443 3474 2400 2204 1726 1821 29.070 

1854 473 3642 2430 2306 1726 1900 30.188 

1861 473 3863 2513 2399 1961 2009 31.399 

1871 638 4514 2759 2638 2170 2361 36.224 

1881 650 4427 2900 2876 2339 2455 37.862 

1901 692 4468 3041 3086 2533 2589 38.986 

1911 911 5037 3419 3601 2963 3116 45.004 

1921 930 5783 3682 3793 
I 3227 3728 49.450 
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T A VOLA. LXII. - N«meri indici degli ahitanti di ciascun Oomune del Distretto 
di Isola della Scala attraverso il tempo. 

! 
I 

ANNO Bovolone Erbè Isola della I 
Scala Isola Rizza Nogara Oppeano 

I -- -"--- --- ----
---~---

1538 18.2 45.7 32.6 18.8 12.6 19.8 

1577 32.0 46.3 51.0 30.1 22.5 37.6 

1616 73.9 47.9 52.3 47.5 26.7 45.2 

1630 47.2 39.3 44.4 38.7 16.9 45.1 

1631 31.4 18.0 28.1 25.7 11.9 27.1 

1672 53.5 20.0 32.9 53.6 24.4 35.3 

1710 66.2 23.1 42.~ 51.1 24.4 42.6 

1744 41.5 49.0 44.8 45.8 32.9 37.4 

1770 47.3 55.6 50.1 55.4 36.2 41.6 

1790 53.7 65.9 53.4 65.6 37.1 44.9 

1795 56.5 68.1 I 50.7 66.6 41.7 
I 

47.4 

1805 52.5 61.3 46.2 69.4 40.1 I 98.1 
-

1810 54.9 62.3 49.8 76.4 46.9 41.4 

1817 56.4 56.1 45.2 76.7 45.5 48.0 

1821 54.3 57.0 47.1 78.4 47.9 
\ 

45.1 

1831 57.9 67.9 51.2 77.4 48.4 49.5 

1834 60.2 66.1 57.3 77.9 53.3 48.7 

1837 63.1 65.1 56.6 79.7 55.1 46.9 

1841 65.9 65.4 57.1 82.5 58.2 50.1 

1846 69.7 71.2 59.7 97.7 63.0 53.6 

1851 67.8 75.0 62.0 87.1 64.0 53.6 

1854 67.7 79.1 66.2 88.7 65.5 59.0 

1861 71.4 81.6 70.8 85.9 69.7 52.9 

1871 83.3 88.6 81.3 94.5 92.0 69.5 

1881 88.1 90.3 84.4 94.4 85.7 77.1 

1901 87.5 91.9 85.4 89.8 91.0 80.1 

1911 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1921 105.9 108.2 105.2 110.3 110.5 l 17.2 



1, 
segue TAVOLA LXII. 

I 
I ANNO Palù I Ronco Salizzole Sorgà Treven' Vigasio Totali . all'Adige zuolo 

"--
... _-- ---- ---

1538 28.5 29.2 38.1 17.4 39.5 36.0 26.8 

1577 26.1 26.9 62.7 45.1 43.0 54.9 39.9 

1616 25.5 48.3 38.3 48.6 47.1 54.3 48.0 

1630 22.1 33.6 46.8 40.9 37.1 42.7 38.7 

1631 16.1 26.7 33.2 

I 
25.7 21.4 23.4 24.9 

1672 29.6 37.9 52.1 28.8 42.9 36.3 37.5 

1710 40.6 47.7 29.6 28.1 53.3 35.3 49.4 

1744 51.8 38.7 48.8 43.3 37.3 49.8 43.9 

1770 58.1 35.9 74.2 48.4 39.7 51.7 45.8 

1790 54.6 42.4 53.4 48.5 

I 

43.9 51.8 49.5 

1795 54.0 40.8 64.8 54.2 45.4 50.7 51.1 

1805 71.2 46.6 60.7 53.4 45.9 49.1 50.1 

1810 51.0 47.6 56.2 50.6 54.1 51.1 51.5 

1817 52.1 55.5 56.3 47.6 52.1 50.3 52.1 

1821 52.0 48.8 58.3 51.2 53.1 50.2 52.0 

1831 56.8 62.1 62.3 54.3 57.2 52.2 56.4 

1834 54.3 64.8 61.4 53.5 57.3 53.6 58.4 

1837 51.9 65.2 68.6 57.4 62.9 54.3 57.7 

1841 56.2 62.7 65.7 54.3 57.1 54.4 60.4 

1846 51.6 69.2 68.2 59.6 58.7 56.0 64.4 

1851 48.6 68.9 70.2 61.2 58.3 58.4 64.6 

1854 51.9 72.3 71.1 64.0 58.2 61.0 67.1 

1861 51.9 76.7 73.5 66.6 66.2 64.5 69.8 

1871 70.0 89.6 80.7 73.2 73.2 75.8 80.5 

1881 71.3 87.9 84.8 79.9 78.9 78.8 84.2 

1901 75.9 88.7 88.9 85.7 85.2 83.1 86.6 

1911 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

I 
100.0 

1921 102.1 114.8 107.6 105.3 108.9 119.6 109.9 
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T AVOLA LXIII. - Indici sintetici dell'aumento della popolasione in ciascun 
Oomune del l)istretto di Isola della Scala. 

Coefficien t.i Indice 
COM.UNI d'interpolazione di evoluzione 

Isola Rizza,. 0.223 3.1 

Nogara 0.204 3.4 

Erbè 0.184 2.1 

Ronco all'Adige. 0.160 2.7 

Palù 0.141 2.7 

Sorgà. 0.136 3.2 

Oppeano 0.119 3.0 

Salizzole 0.118 2.4 

Bovolone 0.114 3.1 

Trevenzuolo 0.114 2.3 

Isola della Scala 0.108 2.6 

Vigasio 0.096 2.5 

Totali 0.132 2.8 

Congraduazione tra le due serie = + '0.30 
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T A. VOLA. LXIV. - .Abitanti di ciasoun Oomune del Distretto di S. Pietro ln
cariano attraverso il tempo. 

ANNO I D,eonio Dolcè Fumane 
I 

Marano Negarine Negrar di Valpoli. 

I 
1538 927 673 1003 

! 

299 478 825 

1577 833 574 580 939 367 538 

1616 837 635 943 
• 

1062 416 800 

1630 840 963 1226 I 1245 791 1097 

1631 466 449 515 498 369 383 

1672 890 690 970 390 480 1175 

1710 1390 930 1090 600 600 1350 

1744 1273 1086 1425 1281 712 1478 

1770 1225 798 1260 1525 963 1437 

1790 1228 989 1288 1554 946 1420 

1795 1522 1598 1530 1577 983 1612 

1805 1523 1625 1538 1502 998 1634 
1810 1315 1467 1388 1324 1025 1798 
1817 1807 1622 1886 1536 1044 2079 
1821 1810 1678 1654 1499 1055 2066 
1831 2031 1615 1764 1499 1121 2291 
1834 2085 1789 1867 1530 1012 2370 

1837 1951 1620 1878 1483 1020 2321 

1841 1953 1651 1949 1542 1121 2424 
1846 2130 1751 2066 1646 1159 2380 
1851 2195 1763 2095 1724 1144 2397 
1854 2379 1825 2184 1704 1166 2389 
1861 2383 2214 2092 1640 1175 2397 
1871 2609 2460 2365 1987 1363 2856 
1881 2861 2556 2730 2165 1494 3057 
1901 3397 2467 2809 2447 1522 3422 
1911 3178 2619 2861 2661 1619 3581 
1921 3301 2722 2904 2863 1766 3824 
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segue T A VOLA LXIV. 

ANNO Pescantina Prnn S. Ambrogio S. PietTo 

I 

Totali 
di Valpol Inoariano 

---_._~ 

1538 625 1142 618 1158 78.68 

1577 725 617 880 1147 72.00 

1616 1527 939 1122 901 89.82 

1630 1559 992 1523 1433 11.769 

1631 712 337 575 602 4.906 

1672 1629 I 
795 780 1471 9.270 

1710 1470 1102 960 1438 10.938 

1744 1475 2405 1826 1497 14.266 

1770 

I 
3218 886 1804 1831 15.147 

1790 3240 906 1896 1892 15.419 

1795 3100 1167 1932 2330 17.251 

1805 1126 3113 2219 2386 17.664 
-

1810 1078 3179 2522 1889 16.987 

1817 1662 3386 2505 2056 19.583 

1821 1678 3500 2516 2009 19.465 

1831 1938 3858 2787 2104 21.908 

1834 2020 3842 2822 2088 21.425 

1837 1983 3663 2709 1984 20.612 

1841 2044 3694 2744 1931 21.053 

1846 2184 3767 3062 2113 22.258 

1851 2224 2753 3121 2042 22.478 

1854 -2338 3697 3297 2203 23.182 

1861 2286 3597 3219 2151 23.154 

1871 2641 3481 3796 2360 25.918 

1881 2835 3636 40t5 2630 27.879 

1901 3200 3451 4388 2776 29.869 

1911 3332 3422 4708 2861 30.842 

1921 3904 3685 5167 3084 33.220 
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T A VOLA LXV. - Numeri indici degli abitanti in ciascun Oomume del Distretto 
di S. Pietro Incariano. 

ANNO Breonio Dolcè Fumane Marano di Negarine 'Negrar Valpol. 

----~--- ----- ----

1538 29.2 25.7 35.0 11.2 29.5 23.0 

1577 26.2 21.9 20.3 35.3 22.7 15.0 

1616 26.4 24.2 32.9 39.9 25.7 22.3 

1630 26.4 36.8 42.8 46.8 48.8 30.6 

1631 14.7 17.1 18.0 18.7 22.8 1O.7 

1672 28.0 26.3 33 9 14.6 29.6 32.8 

1710 43.7 35.5 38.1 22.6 37.0 37.7 

1744 40.0 41.5 49.8 48.1 43.9 41.3 

1770 38.5 30.5 44.0 57.3 59.5 40.1 

1790 38.6 37.8 45.0 58.4 58.4 39.6 

1795 47.9 61.0 53.5 59.3 60.7 45.0 

1805 47.0 62.0 53.8 56.4 I 61.6 45.6 

1810 41.4 56.0 48.5 49.7 63.3 50.2 

1817 56.8 61.9 65.9 57.7 64.5 58.0 

1821 56.9 64.1 57.8 56.3 65.2 57.7 
-

1831 63.9 61.6 61.6 56.3 69.2 64.0 

1834 65.6 68.3 65.2 57.5 62.5 66.2 

1837 61.4 61.8 65.6 55.7 63.0 64.8 

1841 61.4 63.6 68.1 57.9 69.2 I 67.7 

1846 67.0 66.8 72.2 61.8 71.6 66.4 

1851 69.1 67.3 73.2 64.8 70.6 66.9 

1854 74.8 69.7 76.3 64.0 72.0 66.7 

1861 74.9 
I 

84.5 73.1 61.6 72.6 66.9 

1871 82.1 93.9 82.7 74.7 84.2 79.7 

1881 90.0 97.6 95.4 81.4 92.3 85.4 

1901 106.9 94.2 98.2 91.9 94.0 95.5 

1911 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1921 103.8 I 103.9 101.5 107.6 101.0 106.8 
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segue T A VOLA LXV. 

i 

ANNO I Pescantina Prun S. Ambrogio S. Pietro Totali 
I 
I di Vo]poll. lncariano 

I 
I--

I 
15:~8 

I 
18.7 33.4 13.1 40.5 25.5 

J577 I 21.7 18.0 18.7 40.0 23.5 
I 

1616 I 
45.8 27.4 

I 23.8 31.5 29.1 

1630 I 46.8 28.9 32.3 50.1 38.1 ! 

1631 
I 

21.4 9.5 12.2 21.0 15.9 

J672 48.9 23.2 16.6 51.4 30.0 

1710 44.1 32.2 20.4 50.3 35.5 

1744 44.3 70.3 38.8 52.3 46.2 

1770 96.6 25.9 38.3 63.9 49.1 

1790 97.2 26.5 40.3 66.1 50.0 

1795 93.4 34.1 41.0 81.4 55.9 

1805 33.8 90.9 47.1 83.4 57.3 

1810 32.3 92.9 53.5 66.0 55.1 

1817 49.9 98.9 53.2 71.9 63.5 

1821 50.4 102.3 53.4 70.2 63.1 

1831 58.1 112.7 59.2 73.5 71.0 

1834 60.6 112.3 59.9 72.9 69.5 

1837 69.5 107.0 57.5 69.3 66.8 

1841 61.3 107.9 58.3 67.5 68.3 

1846 65.5 110.0 65.1 73.8 72.2 

1851 66.7 80.4 66.3 71.4 72.9 

1854 70.2 108.0 70.0 77.0 75.1 

1861 68.6 105.1 68.4 75.2 75.1 

1871 79.3 72.5 80.6 82.5 84.0 

1881 85.1 106.2 85.3 91.9 90.4 

1901 96.0 100.8 93.2 97.0 96.8 

1911 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1921 117.1 107.6 109.7 107.7 107.7 
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'l'A VOLA LX VI. - Indici sintetici dell' aumento della popolazione nei -!!at'i Co
muni del Distretto di S. Pietro Incariano . 

COMUNI 

Prun 

Dolcè. 

S. Ambrogio di Valpol. 

Negrar 

Breonio 

Negarine 

Fumane 

S. Pietro Iucariano 

Marano di Valpolicela 

Pescnntina . 

Totale 

Cograduazione tra le due serie 

Metro" - Voi. VI, n. 34 

I 
Coefficienti 

. __ .~ __ ~ __ ,_d_'i_nt_8_rp_o_l_8z_i_on_e_ 

+ 0.04 

0.335 

0.223 

0.214 

0.201 

0.196 

0.194 

0.185 

0.174 

0.170 

0.134 

0.208 

Indice di 

Evoluzione 

2.6 

2.9 

3.3 

1.0 

1.2 

1.2 

2.5 

2.3 

3.3 

3.1 

2.9 

12 
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T A VOJ.A LXVII. - Abita,nti di ciascun OOmtHM del Distretto di Villafranca 
Veronese t.th-llverso il tempo. 

I I I Somma-
Valeggio! 

Villa-
ANNO Mozzecane N ogarole I Povegliano oampagna franca Totale 

I 

I I 
I 

I I ------- ----
I 

i 1538 880 1243 'I 530 1093 1344 1135 6.222 

1577 
I 

466 
I 

690 1043 2006 I 1855 6.849 
[ 789 I 

i I 

564 : 846 1354 2034 2293 8.281 1616 1190 
i 

1630 i 340 600 

I 
900 1450 2040 2450 8.034 

1631 450 210 130 240 740 700 2.470 
I 

i 672 748 600 916 1400 2490 2908 9.062 

1710 1030 770 1000 1369 2501 2460 9.130 

1744 950 616 986 1540 3129 I 
I 

3651 10.202 

1770 1169 1071 1242 2085 3917 i 4881 14.365 

1790 1272 1017 1160 2122 4443 5597 15.611 

1795 1168 958 1480 2273 5038 5751 16.668 

1805 1330 1400 1400 
I 

2400 4520 6150 17.100 
-

1810 1345 1068 1395 2386 4759 5814 16.767 

1817 n03 912 1437 2158 I 
4619 I 5860 16.189 \ 

1821 1315 858 1378 2349 4619 6035 16.554 

1831 '1369 1026 1479 2614 4758 6469 17.715 

1834 1434 1014 1515 2539 4715 6830 18.047 

1837 1487 1032 1521 2362 4945 6689 18.036 

1841 1554 989 1566 2479 4417 6928 17.833 

1846 1854 1086 1681 2660 4903 7001 19.185 

1851 1871 1051 1698 2509 4822 7036 18.987 

1854 2220 - 1098 1801 2549 5130 7296 20.094 

1861 1769 1193 1737 2636 4574 7341 19.250 
I 

1871 1835 1143 1941 2793 5415 
I 

8314 21.729 

1881 1950 1505 2107 3066 5364 8693 22.685 

1901 1981 1563 2523 3567 '15789 9461 I 24.884 

1911 2364 2517 2807 4300 6236 11268 29.392 

1921 2356 2556 3117 4868 6722 12174 31.793 
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TA VOLA LXVIII. - Nu,m81'i indici degli abitanti di ciascu.n (Jomune del Di
stretto di Villafranca, Veronese attrave1'so il tempo. 

===========-==~--~~~============================ 

ANNI "o, .... n. Noga,ol. Povoglian •• ~::'';:::;:;'' Vale.gio I ~!~:;. To'al. 

-- -1-1--- I 1--- ------
1538 

1577 

1616 

1630 

1631 

1672 

1710 

1744 

1770 

1790 

1795 

1805 

1810 

1817 

1821 

1831 

1834 

1837 

1841 

1846 

1851. 

1854 

1861 

1871 

1881 

1901 

191 r 

1921 

37.2 

33.4-

50.3 

56.7 

19.0 

31.6 

43.6 

40.2 

49.4 

53.8 

49.4 

56.3 

56.9 

50.9 

55.6 

57.9 

60.7 

63.0 

65.7 

78.4 

79.1 

93.9 

74.8 

77.6 

82.5 

83.8 

100.0 

99.6 

49.4 

18.5 

22A 

23.8 

83.4 

23.8 

30.6 

24.5 

42.5 

40A 

38.1 

55.6 

42.4 

36.2 

34.1 

40.8 

40.3 

41.0 

39.3 

43.1 

41.7 

43.6 

47.4 

56.8 

59.8 

62.1 

100.0 

101.5 

18.9 

24.6 

30.1 

32.1 

4.6 

32.6 

35.6 

35.1 

44.2 

41.3 

52.7 

49.9 

49.7 

51.2 

49.1 

52.7 

53.9 

54.2 

55.8 

59.8 

60.5 

64.1 

61.9 

69.1 

75.0 

89.9 

100.0 

111.0 

25.5 21.5 10.1 

24.2 32.2 16.5 

31.5 32.6 20.3 

33.7 32~ 7 21. 7 

5.8 11.9 6.2 

32.5 39.9 25.8 

31.8 40.1 21.8 

35.8 50.2 32A 

48.5 62.8 43.3 

49.3 71.3 49.7 

52.8 80.8 51.0 

55.8 I 72.5 54.6 

55.5 76.3 51.6 

50.2 74.1 52.0 

54.6 74. l 53.5 

60.8- 76.3 57A 

59.0 75.6 I 60.6 

55.0 79.3 59A 

57.6 70.8 61.5 

61.9 78.6 62.1 

58.3 77.3 62A 

59.3 82.2 64.7 

61.3 73.3 65.1 

64.9 86.8 73.8 

71.3 86.0 77.1 

82.9 92.8 83.9 

100.0 100.0 100.0 

113.2 107.8 108.0 

21.2 

23.3 

28.2 

27.3 

84.1 

30.8 

31.1 

34.7 

48.9 

53.1 

56.8 

58.2 

57.0 

55.1 

56.0 

60 .. J 

b lA 

61.4 

60.7 

65.3-

64.t). 

68.4 

65.5 

73.CJ 

77.2 

84.7 

100.0 

108.1 
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'fAVOLA LXIX.-- Indice medio dell'aumento della popolazione nei vari 00-
munì del Distretto di Villafranca Veronese. 

COMUNI 

Valeggio 

Villafranca Veronese. 

Povegliano 

Sommacampagna. 

Mozzecane 

Nogarole 

Totale 

Cogradlll\zione tra le due serie + 0.77 

Coeffieienti 

d'interpoll\zione 

0.231 

0.220 

0.170 

0.169 

0.153 

0.066 
-----~~---

0.152 

Indice di 

Evoluzione 

3.0 

3.4 

3.1 

2.9 

2.4 

1.9 
i 1---------
I 3.0 
I 
I 

\ 
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La stagionalità delle nascite nelle singole famiglie. 

SOMMA.RIO: 

I : 1-2. Le variazioni a periodo annuo della natalità mensile nelle lllasse (A). - 3. 
Le variazioni a periodo annuo della natalità mensile nelle singole donne 
(B). - 4. Connessione dei due fenomeni. - 5. Le ricerche relative a (B) 

del COHNSTEIN. - 6. Le ricerche de] BOLDRINI. - 7. Le ricerche del Luz
ZATTO FEGIZ. - 8. Le spiegazioni dei fenomeni (A.) e (B) proposte dai diversi 
Antori. 

II: 9. Sustrato natllralistico (li quelle spiegazioni e formulazione di altre ipotesi 
che diano conto del fenomeno (B) come effetto parziale di (A). - 10-11. Gli 
studi del GINI relativamente ad (A), e loro confronto coi precedenti studi in 
materia. - 12. Pregindiziali generiche contro il prevalere di cause fisiolo
giche llella produzione di (B). - 13. Cause sociali, generiche della collet
ti vità e specifiche della coppia, che possono concorrere alla prodnziol!e di 
(B). - 14. Criteri discriminanti in opposizione al prevalere di causè fisio
logiche nella produzione di (B). - 15. Seguito: ]a non ereditarietà del mese 

di nascita della madre. - 16. Seguito: l'intervallo fra il matrimonio ed il 
primo parto, e la legge <leI GINI relativa alle snccNisi ve frequenze mensili 
dei primi parti. 

III: 17. Il cdterio del COHNSTEIN e quello del GINI per la rilevazione statistica 

del fenomeno (B). - 18. Calcolo delle probabilità astratte, inerenti a.i di
versi tipi di fmtellanze, quando, liecondo il C OHNSTEIN , !-Ii consideri in cia
seuna di esse il massimo uumero di nascite illcidenti in uno !-Itesso mese. - 19. 
Confronto fra quelle probabilità astratte e le frequenze effettivamente osser
vate in diversi gruppi di famiglie; conclusioni ehe se ne traggono. - 20. 
Calcolo delle probabilità relative ai diversi tipi di fratellanze, quando, secon
do il GINI, si consideri in ciascuna di esse il numero dei mesi in cui avven
gono tutte le nascite. - 21. Comparazioni fra quelle probabilità e le fre
quenze effettivamente osservate in alcuni gruppi di famiglie e conclusioni che 
Re ne traggono. - 22. La causa prevalente del fenomeno (BI risiede verosi
milmente nel ricorso annuo di circostanze determinanti la tempora.nea asten

sione dall'atto generativo. - 23. La stessa causa agisce come componente 
del fenomeno (A) nelle IllaS!-le. - 24. Accentuazione del fenomeno (B) qllan-
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do in ciascuna fratellanza. si prescinda dal primogenito. - 25. Altre dimostra
zioni della non ereditarietà. del mese di nascita del padre e della madre, e 
nessuna influenza della omomensualità di nascita dei genitori sul ft'nomeno 
(B). - 26. Conseguenze che si traggono dal confronto dei mesi di nascita 
dei genitori e dei figli. -- 27. Riassunto delle conclusioni dedotte dai §§ ~1-26. 

L V :-- 28-29. Relazioni fra le probabiJità inerenti ai tipi di fratellanze (leI 
COHNSTEIN e ai tipi del GIN!. - 30. Valutazione della componente del feno
meno (B) dovuta al fenomeno (A) in un caso concreto. - 31. La spiega
zione integrale del fenomeno (.13). 

V: 32. Riassunto. 

TAVOLE: 1-4. ]<-'luttuazioni della natalit,à mensile. - 5. Probabilità teoriche per 
la classificazione del COIINSTllJIN. - 6-11. Applicazioni prati(~he del criterio 
di COHNSTEIN. -- 12-13. Esclllsi(lne del primogenito (Classificazione di 
C.). - 14-15. Probabilità teoriche per la classificazione del GIN!. -- 16-24. 
Applicazioni pratiche del criterio di GINI. - 25-26. Esclusione del primoge
nito (Classificazione di G.) - 28-36. Tavole complemelltari alle 16-24, per l. 
non ereditarietà del mese di nascita. -- 37. Riassunto di tali tavole. - 38-41. 
:'Iostitnziolle alle probabilità astratte delle frequenze delle nascHe mensili os
servate in Matelica, ed applicazione secondo il criterio del COHNSTEIN - 42-45. 
Analoga applicaziolle secondo il crit,erio del GINI. 

I. 

1. - Dopo ehe il MOHEAU (1), il VILLERMÉ, (2), il QUETE

L~:;T (;)) e diversi altri ebbero riconosciuto che la frequenza delle 
nascite subisce in molti paesi si1lgolarmen.te considerati delle 
variazioni mensili abbastanza regolari, è accaduto che, per una. 
male intesa generalizzazione, si sia da molti statistici ammeHSO che 
l'andamento mensile della natalità sia press-'a poco lo stesso in tutti 
i paesi di ciascuno dei due emisferi, e - andando anche oltre qne
sta prima induzione - se ne è voluto inferire: 

a.) che il periodo di maggiore frequenza delle nascite si con
netta con una naturale esaltazione stagionale dell'attività genetioa 
nell'uomo e di quella concetti va nella donna; 

b) che tale maggiore attività possa interpretarsi come il residuo 
di una atavica disposizione della specie umana a generare esclusi
vamente in una determinata epoca annuale, a somiglianza di ciò Ch6 

vediamo accadere per un grande numero di specie animali. 

2. - Volendo, per brevità, tacere di altri, si trova per esempio 

(1) Becherches et considération8 8U1' ~a popu~ation de la France, Paris, 1778. 

(2) At/na~es il' Hygiène et de Médecine ~égale, 1831. 
(3) Stati8tique internationate, Bruxelles, 1865; Phy8ique Bociate, B1'llxelles, 1869. 



in questo corso di idee il RICHli;T (1). Egli constata che nei succes
sivi decenni dal 1853 al 1910, il massimo mensile delle nascite è 
stato, per la Francia} in febbraio o marzo; che per altri paesi del
l'emisfero boreale (Giappone, Serbia, Spagna, Italia, Ungheria, Fran
cia, Danimarca, Austria, Svezia, Germania) il massimo mensile, per 
il periodo 1906-1916, si è pure verificato in febbraio o marzo, e per 
la Norvegia in maggio; e che infine per l'Australia occidentale, Nuova 
Ga,lles del Sud, Uruguay, Città di Buenos·Ayres (emisfero a,ustrale) 
il massimo si presenta, alla distanza di circa sei mesi da quello del 
nostro emisfero, e cioè, rispettivamente, in a,gosto, ottobre, ottobre e 
luglio. Egli osserva anche che il massimo mensile si sposta col tempo 
per quasi tutti i paesi considerati. Ma, grosso modo, il massimo delle 
nascite, per i nostri paesi, corrisponderebbe ad un massimo di eon·· 
cezioni che si produrrebbe ai primi calori della primavera. Orbene, 
tutto ciò si può, secondo l'A., spiegare ammettendo che «les condi· 
«tion physiologiqlles de la maturation de l'ovule et de sa fécondation 

«ne sont pas également favorables dana toutes les périodes de l'an
«née. Par suite d'une anc~estrale prédisposition, au moment du prin· 
«temps, chez la femme, comme chez la plupart des animaux, mais 
«moins llettement qlle chez eux, la maturation, la, chute et la fé
«eolldation de l'ovule se font dans des conditions meilleures et plus 
« assurées ». 

3. - Indipendentemente dal verificarsi di uno o più massimi 
della curva di frequenza delle nascite mensili, o, come si potrà 
dire, indipendentenH~nte da una va1'iaziiolle stagiollale della natalità 
complessilj((. (fenomeno A) propria di ciascun emisfero (o di ciascun 
paese), è stata anche posta la domanda se per l'uomo (2), o per la 
donna (3) esista una particolare disposizione a ~enerare in a,lcuni pe
riodi a preferenza che in altri, se cioè esista una 'l)ariazioHf sta
gionale nella procreati'vità iudù.,hluale (fenomeno B). 

La difficoltà di un severo controllo sull'attività genetica, indivi
duale dell'uomo, impedisce che per via statistica si possa seriamente 
studiare una eventuale variabilità periodica annua di quella funzione; 

(1) De la variation 'l)~en8uelle de la natalité, «C. R. Acad. des Se. », 1916. 
(2) Il VILLERMÉ ed il PLOSS, secoudo l'affermazione di quest'ultimo (cfr. 

COHNSTEIN, Ueber P"aedilectionszeiten der Schwangel'8Chaft, « Archiv fiir Gynaeko
logie », Berlin, 1880) avrebbero coustatato dei (I tempi di predilezione» nell'at

tività genetica dell'uomo. 
(3) COHNSTEIN (1. c.); BOLDRINI, L'epoca di generazione, «Rivista di Antropo

logia», Roma, 1919. 
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rimane soltanto accessibile all'indagine statistica il problema: se in 
ciascuna donna esista una disposizione a generare in alcuni mesi, o 
stagioni, o periodi annuali piuttosto che negli altri. 

Ma si osservi subito ohe, formulata la domanda in questi ter· 
mini, quanti hanno creduto di poter vi rispondere affermativamen te, 
hanno anche più o meno esplicitamente ammesso che l'eventuale ad· 
ùensarsi delle nascite in alcuni periodi dell'anno, per ciascuna ma
dre, debba prevalentemente avere 'una ragione fisiologioa. Se invece 
quell'addensamento dovesse dipendere da cause positive od esclusive 
non connesse ad una variabilità funzionale, ma aventi, per esempio, 
carattere sociale o ambientale (allontanamento periorlico dei coniugi, 
prescrizioni religiose, abitudini familiari, ecc.), allora bisognerebb e 
successivamente modificare l'impostazione del quesito iniziale, rife
rendolo non partita mente all'uomo o alla donna, ma piuttosto al
l'attività genetica della coppia. Comunque, ]a risoluzione definitiva 
della questione, nel senso che venisse dImostrata l'esistenza di una 
epoca di predilezione fisiologica. sarebbe di grande interesse: 

a) per il biologo, in quanto egli volesse ravvisare in quella 
epoca una caratteristioa della specie umana, in un certo senso mo
dificatrice della generica attitudine della donna a conoepire in qua-
1unque tempo dell'anno; 

b) per il sooiologo e per l'eugenista, se potesse accadere che 
al periodo di maggiore attività concezionale corrispondessero frutti 
non soltanto più copiosi, ma anche più eccellen ti ; 

c) per il medico e per il ginecologo qualora una accentuazione 
della feoondità in alcuni ricorsi annuali potesse esaltarsi fino a ren· 
ùere la gravidanza possibile in quelle sole epoche, fornendo una plau
sibile spiegazione pei casi frequentemente osservati di una tardi va 
gravidanza, iniziabile appunto esclusivamente nel periodo di predite· 
zione individuale (1). 

(l) Quando si volesse accettare la tesi di un'epoca fisiologica di generazione 
propria di ciascuna donua e di una per ciascun uomo, e se ne volessero trarre 
le estreme conseguenze, si potrebbe dunque conclntlere che la procreazione fra 
(Iue coniugi sarebbe possibile soltanto nel caso in cui quelle due epoche inter

ferissero in un periodo annuale più o meno lungo; donde - a prescindeI'e da 
altri fattori --.:. la probabilità più o meno grande della gravidanza ed anche la 
possibilità di una sterilità relativa; che avrebbero, quindi, non cause patologiche, 
ma cause fisiologiche esclusive, Ammettiamo: a) che il periodo di possibilità ge
nerativa avesse nella donna la durata media di p giol'lli (consecutivi) e nell'uomo 
quella di q giorni; b) che questi segmenti temporali di p e di q giorni potessero 
avere nel corso ciclico dell'anno una posizione qualunque (da riguardarsi dunque 
come casuale). Allora si vede facilmente che la probabilità matemati ca affluenè 
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4. - Senonchè, mentre il COHNSTEIN, ad esempio, mostra di vo
lere nettamente scindere l'ipotesi di una stagionalità delle nascite 
complessive di una certa popolazione da quella di una stagionalità 
propria di ciascuna donna, è di fondamentale importanza osservare 
che, dato che i due fenomeni si verifichino, possono interferire in 
tal modo da rendere necessaria una discri minazione fra (li essi. 

Supponendo, per esempio, che in una, certa regione si osservasse 
complessivamente nel mese di marzo una freqnenza di nascite dop
pia di quella del novembre, ne verrebbe ohe tale maggiore frequenza 
si riprodurrebbe anche in molte delle singole famiglie, cioè in molte 
si verificherebbe la coincidenza di due o più nascite nel marzo; que
sta coincidenza si accompagnerebbe, è vero, con una minore frequenza 
di nati in novembre, '1na, risulterebbe, in ogni modo, aUriuinta,ta, la, 

probabilità di due o piu j'rfttelli nati ~'n U'ItO stessomefu3 (1). Dunque, 
-il fatto CB) sal'ebbe (;onsegnenza pa'fziale o totale d,i (A). 

Àmmettendo invece il verificarsi fii (B) nelle singole fami
gHe: se]a distribuzione dei diversi tipi astrattamente possibili fii 
stagionalit,à (B) fra le diverse famiglie C che supponiamo in nu
mero sufficientemente grande) è casuale, non si verificherà nella 
massa il fenomeno C A); se invece i tipi di stagionalità CB) saranno 
rappresentati da curve di frequenza somiglianti fra di loro e tendenti 
a sovrapporsi in corrispondenza a mesi o stagioni uguali, si verifi
cherà nella massa il fenomeno (A). 

Insomma, i due fatti (A) e (B) sono così connessi fra di loro che 

quei segmenti avessero all11e]]O un punto comune, ossia perchè un matrimonio 

110]] riuscisse sterile, per l(t cau8a indioata, sarebbe data da~~t5q- Assnmendo 

infine, concordement,e alla os!o\ervazione comune dei ginecologi, che 1/10 circa dei 

matrimoni siallo sterili, dovrebbe risnltare 

donde p -f- q = 330 giorni, circa. Si conclude ehe la durata eomplessiva dei due 

periodi di possibilità generativa dell'uomo e della, donna sarebbe di 330 giorni, 
e benehè nou si possano per questa via determinare le durate singole, tuttavia 

l'illOtesi più semplice che si possa fare è che ciasenua durata dovrebbe essere 

di 165 giorni circa, e non di uno o pochi mesi, eOJlle vedremo ritenere il (JOHXSTEIN. 

(1) D~ un'urna contenente 6 palle, di CHi 3 bianche e :~ nere, si facciano 

Successive estrazioni di una palla, rimettendo oglli volta quella estratta n611'urna ; 

la probabilità totale che due palle successivamente estratte abbiamo lo stesso co 

10re è 9/36 + 9/36 -= 9/18. Se, invece, delle 6 palle 4 sono bianche e 2 nere, 
]a probabilità di estrarne successivamente due dì uno stesso eolore è 

16/36 + 4 /36 ---=: 10/18. 
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ciascuno di essi può in tutto o in parte essere conseguenza dell' altro, 
donde la necessità di non pretwinde1'e da (A) nello studio di (B) (1). 

Notisi anche che tutto ciò vale qualunque sia l'ordine d(:'Ue cause 
attribuibili ad (A) ed a (B l, cause Chè, astrattamente a/Imeno, potreb
bero essere di natura fisiologica, sociale, ambientale, ecc. Volendo meglio 
precisare l'insorgere del fatto (B), si dirà che questo può essere pensato 
come risultante di due componenti, la prima delle quali costituita. dal 
fatto (A), e l'aUra da tutto quelI'insiemedi dI'costanze che non affiorano 
nella massa, ma che appartengono alle famiglie singolarmente prese e 
che sono capaci di indurre in ciascuna di queste la tendenza all'adden
samento delle nascite di più fratelli in alcuni periodi annuali. 

Vediamo ora come sia sblta posta e studiata la questione (B) 
dagli autori che se ne sono specialmente occupati. 

5. -- Il OOHNf-TEIN, in due memorie del 1880 (2) e del 1881 (3), è 
stato forse il primo ad rdfroutarln deliberatamente, essendovi stato 
indott.o dall'osservare ehe l'abituale disposizione di alcune donne al· 
l'aborto, al parto prematuro o al parto· di nati morti non trovava 
esauriente spiegazione in cause di ordine patologico (grave stato di 
anemiil, precedenti decorsi sifilitiei, debolezza uterina, metriti croni· 
che, ecc.); e che, d'nltronde, Hlcune madri erano eapaci di portare a 
giusto termine le sole gravidanze iniziatmd in un certo mese, - al
tre davano alla, luce i loro figli in alcuni mesi piuttosto che nei l'i· 
manenti - elItre, infine, restavano sterili in tutto un lungo periodo, 
interposto fra due successive gravidanze illiziatesi in mesi omonimi. 
Per un apprezzamento preliminare della questione 1'A. trae il suo 
primo materiale òi studio dall'Almanaceo di Gotha del 1879; ma egli 

(1) Si potrebbero formare i due schemi seguenti: 

A Stagionalità nella 
massa 

incidente sui soli primogeniti (uessuna stagionalità 
nelle sillgole famiglie) 

inciden te su tutt,i l,' Stagiona.Iità nelle siu-I 
o fi IO -+ ! B l f o IO 
l g l : go e aUII g I e 

distribuita casualmente (nessun fenomello di maRRa) 

Hta~ioll~lità nei-\-e--,' , \ -I ~~----------------
B ~ -r distribuita s i m i 1- Stagiollalità 11e]]a 

singole famiglie I ,j - -+ A 
mente maSSH, 

{2) Lo c. 
(:3) Ueber Pmedilectionszeiten del' 8chu'angerschaft u,nd SteriliUit, « Archi v fUr 

Gy"aekologie », Berliu, 1881. 
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,si limita ad enumerare ed a classificare quelle famiglie nelle quali 
o due o tre o più figli siano nati nello stesso mese (senza escludere 
la presenza di altre coppie, o rispettivamente terne ... di figli nati 
pure in uno stesso mese). Su 521 famiglie con due o più figli os
serva una coincidenza del mese di nascita in 298 casi, pari al 57 % 

circa; e se poi, tenendo conto della variabilità di durata della gra
vidanza, anche nella stessa madre, vengono computate oltre alle 
nascite intervenute nello stesso mese, quelle fra loro differenti per 
un intervallo massimo di tre settimane, aggregando, per così dire, 
ad un mese fonùamentale gli ultimi giorni del precedente -e i primi 
del seguente, allora la coincidellza di nascite in una stessa epoca, 
così ampliata, viene da lui osservata nella medesima massa in altri' 
121 casi, costituendo così un totale di 419 coincidenze su 521 fa
miglie, pari all'80 (J I u circa. 

Non è chi non veda come tali risultati abbiano un valore sug~ 
gestivo piuttosto apparente che reale, poichè le frequenze delle coin
eidenze non sono menomamente confrontate con la probabilità chp 
loro spetterebbe qualora fossero esclusivamente dominate dal caso. 
Tuttavia c'è quanto basta per indnrre PA. a procedere più a fondo 
nell'indagine; ed allora egli prende ad esaminare un complesso di 5.000 
famiglie eondue figli almeno; e, dopo aver eOIlstatato ehe in al
cune le date di nascita dei figli non presentano alcun lega,me fra 
loro, mentl'e in altre si riscontra una coincidenza al:neno, in senso 
lato, fra più naseite, passa a suddividere il gruppo eostituito da, 
queste ultime famiglie in tanti sottogruppi, as~mmendo via via come 
criterio di coilleidenza l'intet'venire di più -nascite o nella stessa sta
gione, o in 2-3 mesi conseeutivi, o in Ulla stessa epoea di gravidanza 
(cioè eon intervalli non superiori a 3 settimane) o in uno stesso mese. 
Anche qui l'A. si limita a ealeolare le pereentuali delle frequenze 
osservate in corrispondenza alle diverse modalità, in famiglie con 2·7 
o più figli, e si crede, dopo ciò, autorizzato ad ammettere, senza riser
ve, che per ogni don'U,tt esista ~'na particola/re epoca annuale special
mente fa,vore'vole alla, gravidanza. È questa. la tesi insistentemente 
caldeggiata dall'A.; ma, poichè egli non eseguisce nessuna compara· 
zione di quelle frequenze eon le rispettive probabilità teol'iehe, viene 
a mancare nella dimostrazione l'elemento decisnmente probativo, ehe 
potrebbe essere costituito da una maggiorazione delle frequenze 
stesse rispetto alle probabilità calcolate. Aggiungiamo anzi, tenendo 
presente l'osservazione fatta al n. 4, che se pure tale maggiorazione 
venisse constatata, CIÒ solo non basterebbe: nè ad escludere che i I 
fenomeno - apparentemente individuale ---- fosse illveee espressione 
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di una tendenza collettiva; nè a concludere che la sua causa pre· 
valente fosse di carattere fisiologico. 

N ondimeno, più oltre, rimettendoci nello stesso punto di osser· 
vazione del COHNSTIiHN, verificheremo' per diversi gruppi di popola· 
zione, ed anche per quello esaminato dall'A. stesso, quale divario 
sussista fra le frequenze di più nascite incidenti nello stesso mese 
e le rispettive prob~bilità teoriche. 

6. - Successivamente il BOLDRI.NI (l. c.) porta un notevole con
tributo allo studio della questione, e prende le mosse dalla interes
sante constatazione che: di 140 soldati (età intorno ai 37 anni) 
inviati in cOllg~do p~r 15 giorni, dopo i primi dieci mesi della grande 
guerra, soltanto 6 fecondarono ]a propria moglie in tale periodo; in 
altri termini, nel tempo di 1/24 di anno, su 1·1-0 casi di riavvicina· 
mento coniugale, che 1'A. preS'ltme non reticente, soltanto 6, cioè 1/24 
circa, riuscirono produttivi nei riguardi del1a generazione, come, 
appunto, se in quella frazione di {tnno soltanto una 'ltguale frazione 
di quel certo nurnm'o di mogli fosse sta.llt idoneo, alltt procreazione. 
L'analoga esperienza su 3159 licenze di soldati romani (più giovani 
dei precedenti), fornì un risultato proporzionalmente più elevato di 
licenze feconde (1 su 14), ma sempre di gran lunga inf~riore alla 
possibilità astl'attache tutti i riavvicinamenti riuscissero fecondi. 
Anche qui, accogliendo la pt'esu'f,zione d·i alJV'icinamento non ret'iccnte, 
l'A. ha l'impressione di trovarsi decisamente innanzi ad un fenomeno 
di spiccata stagionalità individuale delle facoltà generative, cosicchè, 
volendo procedere a un più accurato esame, assume come materiale 
di studio una, massa di 6.264 famiglie, parte di Roma e parte di 
Matelica, e compie una prima elaborazione col criterio di determi· 
nare quali siano le probabilità teoriche elementari che, in una fami
glia, ad una prima nascita in un certo mese ne segua: una nello 
stesso mese; oppure nel mese precedente o in quello seguente; op· 
pure nel secondo precedente o IleI secondo seguente; o infine in uno 
qualunque degli altri 7 mesi. Egli si vale poi di queste probabilità 
elementari per ealcolare la probabilità affinchè in frate]Janze di 2-3-4-5 
membri si presentino le diverse combinazioni possibili rispetto alle 
prime nascite, e da un eonfronto con le analoghe frequenze effettive 
eonclude che «nei membri delle singole fratellanze sembra esistere 
una tendenza a nascere nello stesso mese o in mesi prossimi a quello 
in cui è nato"n primo ». Senonchè, 1'A., avendo impostato queste 
prime l'icerche' suna ipotesi che il mese di nascita del primogenito 
non si comporti eecezionalmente rispetto ad una supposta epoca di 
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predilezione per la gravidanza, volge una seconda indagine ad ac
certare non già un concentramento dei successivi mesi di nascita di 
più fratelli intorno al primo di tali mesi, ma semplicemente (cfr. 
COHNSTEIN): se nella totalità dei mesi di nascita di ciascuna fra
tellanza si presenti qualche gruppo di coincidenze di cui la più sem
plice sarà quella di due fratelli omomensuali (senza escludere la 
presenza di altre coppie di nati in uno stesso mese); successiva
mente quella di 3 fratelli omomensuaH (senza escludere la presenza 
di altre coppie o terzettil; e così via. La comparazione con le fre
quenze effettivamente riscontrate porta l'A. a concludere che « sembra 
esistere nei membri delle singole fratellanze una, tendenza a nascere 
Hello stesso mese» (1). 

7. ---- l~ecentemeIlte, ritornando sull'antica questione delle varia
zioni stagionali della na,talità nelle masse, il LnzzATTo FEGIZ (2) hn 
dovuto auche toccare l'ipotesi di una variazione stagionale indivi
duale della fecondità. Dei due massimi che la curva della natalità 
presenta in molti dei nostri paesi sul finire dell'inverno e dell'estate, 
il secondo sarebbe, a parere dell'A.~ in relazione di stretta dipen
denza del primo, ma avrebbe anche alcune eomponenti di carattere 
sociale; quanto al primo, esso sarebbe da ascriversi, quasi esclusi
vamente, ad un insieme di fatti fisiologici. Ma di quale natura' 
L'A., riferendosi al concetto di fecondabilità, precisato e studiato 
dal GINI (3), affaccja l'ipotesi che, per quanto dipenda dalle condi-

(1) Il BOI,DRINI calcola che la probabilità matematica affinchè di n fratelli due 

e due soU Riano nati nello Htesso Illese e gli altri non vi siano nati è data (la 

n(n-1) _1 ('~\1l-2 
2 12 12,j 

Ma non è esat.tamente questa la probabilit,à che cOIlveniva calcolare. Difatti, 

l'ammettere che i rimanenti n - 2 fratelli non siano nati nello stesso mese di 

quei due, non esclude affatto che fra. gli stessi n - 2 ve ne siano 2, 3 o più nati 

in uno stesso mese (diverso da quel precedente) Il calcolo dell'A. fii riferis{'e dun 

que alla probabilitd. totale che in una fratellanza di n membri si prefienti almeno 

lIna coppia (coincidenza di due nascite in un Illese), 8enza esclusione di altn coin
cidenze più numerose (terzetti, ecc.), laddove si sarebbe dovuto effettuare tale esclu

sione, tanto è vero che se in Ulla fratellanza si presenta una coppia ed un tel'zetto 

l'A., e così anche il COHNSTEIN, non pone tale famiglia nel novero di quelle che 

hanno una coppia, ma di quelle che hanno un terzetto (coincidenza di ordine più 

elevato). Più oltre calcoleremo, (cfr. Tav. X) le probabilità inerenti ai diversi ag
gruppamenti considerati dal COHNSTEIN e dal BOLDRINI. 

(2) Le variazioni stagionali della natalità, in «Metron », VOl.vtn. 4-,1925. 
(3) Prime ricerche sulla «fecondabilità», della donna, «Atti del R. 1st. Ven.» 

1923-24 ; Nuove ~'ice1'clw sulla (~fecondabilità» deUa donna, ibid. 1924-25. 
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zioni della donna, ]a fe(~ondabilità possa presentare un ciclo annuale, 
oorrispondente in tutto o in parte a,l ciclo annuale dei concepimenti; 
e che, a loro volta, le variazioni della feoondabilità specifica della 
donna, possano «di pendere da analoghe variazioni delle condizioni 
fisiche o chimiche degli organi riproduttivi femminili ». Anche qui 
domina, dunque, l'idea di una variabilità periodica annuale nella fun
zione concettiva della donna. 

Inoltre, nella Appendice .A, 1'Autore riassume anche le ricerche del 
COHNS'l'liJIN e, avvertendo (cfr. n. 5) la deficienza logica della dimo· 
strazione data da quest'ultimo a sostegno di una Praedilectionszeit 
propria di ciascuna donna, determina la probabilità matematica to
ta,le affinchè in una fratellanza di n membri si verifichi incidenza 
di almeno due nascite in uno stesso mese e trova che la frequenza 
corrispondente rilevata dal OOHNSTIUN è lievemente superiore a quella 
probabilità per fratellanze di 2 a 4 membri. 

8. - Vediamo ora in qual mo(lo siano stati spiegati dai diversi 

A.A. gli addensamenti di nascite da essi considerati. È chiaro che 
le spiegazioni proposte potranno essere a priot"i classificate a se
conda delle cause dalle q llaU si fanno dipendere, nel modo che segue: 

Oause fisiologiche 
normàli (F. N.) 

eccezionali (F. E.) 

Oause sociali 
generiche delle collettività (S. G.) 

specifiche della coppia (S. S.) 
climatiche, sanitarie (O.) Cause 

Oause psichiche, individuali (P.) 

Inoltre, senza bisogno di più oltre ripeterei, terremo presente che 
soltanto il COHNSTI~IN ed il BOLDRINI si riferiscono determinatamente 
al presunto fenomeno (B) (cfr. n. 4) di una stagionalità delle nascite, 
particolare per ciascuna donna; laddove tutti gli altri hanno in vi· 

sta soltanto la .stagionalità (A) delle nasoite osservata nelle masse. 
Sull'esempio del VILLERMÉ, anehe il QUETELET, lo HORN, il 

PLOSS, il MA.YR, il LIVI (R.), il RIOHET e molti altri negano che il 
primo ma,sSimo annuale della natalità, che si verifioa, come si è detto, 
in molti paesi d'Europa, fra il gennaio e l'aprile, corrispondentemente ad 
un massimo di concepimenti nella primavera, possa avere stretta re
lazione con un analogo aumento nel numero dei matrimoni, e lo at

tribuiscono non solo ad una intensifioazione degli stimoli sessuali 
(F. N.) o ad una maggiore frequenza tlegli amplessi ohe potrebbe 
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essere favorita dalla dolcezza del elima (O), ma prevalentemente ad 
un vero influsso fisiologico della stagione (F. N.), forse di origine atavica 
(F. N.); tanto è vero, essi dicono, che tale massimo tende ad anticipare 
andando dal Nord verso il Sud, e che il massimo stesso è più swccato 
presso le popolazioni rurali, come quelle che vivendo in condizioni di 
più stretto contatto con la Natura, ne risentono più vivamente e rapi· 
damente le mutazioni. Di diverso avviso è il MOSEU" secondo il quale 
l'ineguale rivartizione dei matrimoni fra i diversi mesi basterebbe a de· 
terminare tali disuguaglianze nella distribuzione delle nascite, per 
cui sarebbe assai difficile accertare la concomitanza di altra causa, 
come sar~bbe una eventuale influenza del clima (S. G.). Anche 
il BENINl (1) nega una influenza diretta della stagione: «)a prima· 
vera» egli dice «non ammette maggiore frequenza di ampI-essi se 
non perchè i motivi psicologici di astensione sono ridotti al minimo» 
(P.); e, avendo osservato una certa correlazione fra l'aumentare dei 
decessi e il diminuire dei concepimenti, propone di così spie· 
garla: « Nelle epoche di grande morbilità e mortalità dei coniugati» 
(e dei loro congiunti) «meno frequenti si devono presumere le l'eia· 
zioni di sesso ». In tali circostanze ,< i coniugi sono più avvicinati 
da} legame di affettuose sollecitudini, ma sono anche più separati 
nei riguardi .sessuali ». «Ooncludiamo pertanto - egli dice - che 
l'irregolarità della curva delle nascite legittime è determinata preva· 
lentemente dalle variazioni dello stato sanitario della popolazione, 
accertate nei mesi del concepimento o prossime a questo» (P.). Fi
nalmente, per completare l'accenno fatto al n. 7, diremo che il Luz
ZA'r'l'O FEGIZ (I. c.), non soltanto affaccia l'ipotesi che la fecondabi
lità della donna possa presentare Ull ciclo annuale (più o meno 
corrispondente a quello dei concepimenti), il quale si connetta ad ana
loghe variazioni delle eondizioni fisiche e chimiche dei suoi organi 
riproduttori, ma aggiunge esplicitamente: «Le condizioni chimiche, 
degli organi femminili, e ci riferiamo essenzialmente al1a composi
zione del secreto vQ,ginale e del secreto cervicale, sono variabilissime 
e non sarebbe da meravigliarsi se ... risultasse che tali variazioni 
seguono non solo un ciclo giornaliero, mensile, ecc. ma anche un ci
clo stagionale, sufficiente a spiegare l'elevata probabilità di conoe
pimento che si ha in primavera» (l~"". N.). 

Di altra natura sono le considerazioni che generalmente si fanno 
per dar ragione del massimo secondario della natalità che, meno in· 

(1) Di alcuni punti o8curi della Demogrllfia., «Giornale degli Economisti», voI. 
XIII, 1896. 
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tensamente del primo, si verifica in molte regioni dell'Europa verso 
il settembre (concepimenti in dicem bre). Esclusa, questa voltH, l'in
tluenza diretta della stagione, il VILLERMÉ e seguaci ritengono che 
la fecondità possa essere influenzata dalla quantità e qualità del 
nutrimento e che quel massimo secondario dei concepimenti sia do
vuto alle condizioni di riposo e di buona alimentazione che si veri
ficano nel dicembre (S. G.); altri :lggiungono a queste l'influenza 
che la gioconda intimità ed i ravvicinamenti occasionati dalle feste 
natalizie e di capodanno avrebbero sulle espansioni affettive dei co
niugi (P. e S. G.). Ma queste spiegazioni che nell'insieme attribui
scono a cause di ordine sociale il secondo massimo, non sono accolte 
dal LUZZA'1'1'O FEGIZ, che si adopera invece a dimostrare, sulla pre
cipua considerazione delle donne che risultano fecondabili in una 
certa epoca, come esso sia una necessaria conseguenza del primo 
massimo e quindi sostanzialmente dovuto, esso pure, a ragioni di 
muattere fisiologico (non positive ma esclusive) (F. N.). 

Per quanto si riferisce ad una eventuale stagionalità delle na
scite, propria di ciascuna donna, il COHNS'l'EIN, suo primo e princi
pale assertore, adombra la possibilità di considerare quelle che egli 
chiama «Praedilectionszeiten del' Schwangerschaft» come qualche 
cosa di analogo a ciò che è Ja stagione degli amori negli animali 
(F. N. e O.), e non esclude l'esistenza di un'epoca di predilezione 
anche nell'attività genetica degli uomini. Tuttavia, relativamente al
l'epoca di predilezione della donna, egli conclude la sua seconda Me
moria con l'esplicita dichiarazione che non saprebbe a quali cause 
attribuire il fenomeno (1). 

Il BCH .. DR1NI si addentra più profondamente nella questione, ben
chè debba, naturalmente, limitarsi non tanto a proporre un complesso 
di ragioni che potrebbero spiegare il fenomeno della periodicità in
dividuale, quanto a tentare di rimuovere quelle obbiezioni che sem
brerebbero contraddirlo. E, anzitutto, poichè la regolarità delle crisi 
catameniali nella donna potrebbe provare una di lei uniforme atti
tudine alla generazione in tutto l'anno, 1'A., sulla fede di diversi 
biologi (SLAVIANSKY, OHAZAN ecc.) afferma che i due fenomeni della 
mestruazione e della ovulazione non sarebbero sempre sincroni e che 
quindi dalla regolarità del primo non si deduce necessariamente 
quella del secondo (F. N.); aggiunge anzi che l'ovulazione si produr-

(l) «Durch dia arste Graviditat manifestirt sieh iiberhaupt dia Praedilections
zait .... Da3 ist individuall verschieden und VQn Verhiiltni8sen abhiingig, die UnB nic1tt 

bekannt sind». 
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rebbe senza ritmo e per l'intervento delle circostanze pIU di verse, 
tanto che, secondo alcuni, soltanto l'accopp' amento potrebbe deter· 
minare la maturazione di uova destinate ad essere fecondate (S. S.), 
laddove nella ovulazione spontanea scenderebbero solo nov3ì'---vecchie 
e divenute eSllberanti. In secondo luogo, poichè la morte del neonato 
ét pochi giorni dal parto, o la mancanza dell'allattamento da partp. 
della madre (S. S.), riducono il puerperio di questa a circa tre mesi, 
si potrebbe pensare che tali circostanze (ripristinando nella madre la 
possibilità di concepire precisamente a un anno di dit:ltanza dalla 
·concezione precedente) fossero quelle o alcune di quelle atte a 
produne il fenomeno studiato, il quale, pertanto, più che a cause 
positive sarebbe mediatamente dovuto a cause fisiologiche esclu
sive, ed anche a eause sociali, (S. G. ed S. S.); e - immediata· 
mente - alla durata del periodo materno. Ma, se ciò fosse, allora, 
secondo l'A. l'ineidenza in uno stesso mese delle nascite del primo 
e dell'ultimo fratello, dovrebbe verificarsi con frequenza minore nelle 
fratellanze più numerose, mentre, secondo alcuni dati offerti dal DH,AGO, 

a.ccadrebbe il contrario. Da ultimo, FA. vaglia anche l'ipotesi che 
la fecondità maschile possa presentare variazioni periodiche nel corso 
·~lell'anno (F. N.); e corrobora le sue riflessioni osservando qualche 
,cosa di simile nei maschi di alcuni rnarllmiferi. Concludendo, anche 
il BOLDR.INI, senza negare «che alcune azioni sociali possano con
,correre alla determinazione del periodo di preferenza individuale per 
la fecondazione» mostra di ritenere che esso sia: intrinsecamente 
·di notevole rilievo, prevalentemente dovuto a un complesso di cause 
fisiologiche, praticamente attenuato da cause generali (quali le con
,dizioni artificiali di vita dell'uomo) e da cause particolari (come la 
,(~ostailte convivenza dei maschi con le femmine). 

II. 

9. --,- Abbiamo voluto di proposito fermarci ad esaminare con 
,qualche ampiezza le principali considerazioni svolte dai diversi A. A. a 
sostegno della loro tesi, sia che questa riguardi le variazioni annuali 
della natalità nella massa (A), sia ohe essa si riferisca ad una sta· 
gionalità individuale (B), perchè, come si è già detto, il secondo fe
nomeno potrebbe dipendere dal primo; ed anche perchè nulla esclude 
ehe alculle delle ragioni invocate come cause di (A) valgano mede
simamente per (B). Notiamo intanto che la tendenza, genm'a le degli 
Autori ricordati è quella, di attribuire ai fenomeni (A) e (B) u.n sustrato 
quasi esolusivamente naturalistioo e fisiologioo. Orbene, il problema che 
,qui sorge è il seguente: 

.Metron - VoI. VI. u. 3-4,. 111 
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a) Gli addensamenti di nascite in alcuni mesi, che si osservano 
in molti gruppi demografici, possono tr'ovare la loro ragione d'es
sere in nn complesso di cause sociali ed ambientali piuttosto che 
fisiologiche' 

b) Le stesse ragioni si possono tra~portare al caso degli analo
ghi addensamenti nelle singole famiglie (senza esclusione di altre par
ticolari ra.gioni concomitanti)' 

c) Come possono numericamente valutarsi o stimarsi quegli ad
,lensamcnti' 

d) È possibile ricorrere a qualche criterio discriminante per ri
conoscere quale dei due sistemi di spiegazioni si trovi nel vero' 

10. - Per buonnJ ventura. il complesso problema è stato già fin 
dal 1912, esaurientemente discusso d~'} GINI (1) per quanto concerne 
il fenomeno (A) (cioè val'iazioni annuali de]]a natalità nelle masse) .. 
La soluzione proposta, dall'A. dà pieno conto del fenomeno consiùe
rato, delle sue rt'golarità e delle sue anomalie.E potremmo senz'altro· 
rimandare il Lettore a quelle pagine, dalle qnali promana un tale' 
~:wnso di persuasione, che sembrerebbe vano ogni più lungo discorso. 
Ma poiehè gli argomenti di cui sono materiate fanno parte integrante 
della nostra dimostrazione, così Don possiamo esimerci dal riassumerle 
nei cenni seguenti. 

Come si è in~istentemente ripetuto, il primo massimo che si ve
ritl(~a nel corso dell'anno per il numero delle nascite mensili, in molti 
Stati ti7 EurojJa si fa prevalentemente risalire a canse naturali, vale 
a dire a una maggiore aLtitudine dell'organismo umano a riprodursi 
in primavera; ladtlove il secontlo massimo si attrihnisce a cause so
cia.IL E a sostegno di ciò si cita la cireostanza che le nascite illegit
time mostrano più spiccato il primo massimo, e non presenta.no af. 
faUo o presentano attenuato il seeonòo. 

Senon.·hè esistono altri Stati europei, in cui le nascite derivate 
da concepilllenti primaverili rimangono al disotto della meòia; ed 
altri pure nei quali i conct'pimenti primavt'rili vengono sllperati 
da quelli estivi. Fuori d'Europa le anomalie sono anche pi-ù salienti, 
rispt'tto alla regolarità inizialmente avvertita nei nostri paesi, tanto che 
in aleuni Stati del nostro s esso emisfero sono più numerose le na
scite in corrispondenza ai concepimenti autunnali e invernali (2). 

(1) Contributi 8tatistioi ai proble'mi dell'eugenioa, « Rivista. Italiana di Sociologia »-
1912. 

(2) Senza trarre esempi da paesi lontani, anche nella Regione italiana lo. pe-
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Dunque «l'idea di un massimo naturale di concepimenti in prima
vera, in contrRPllosto ad una depressione naturale Ilelle altre stagioni 
uon pare sostenibile di fronte ai materiali più estesi che oggi può 
fo('uire la rilevaziorte statistica: In, stessa vadabilità dei risultHtfsug
~erisce di cercare la. spiegaziolle della pel'iodicità mensile delle na
licite in circostanze variabili da paese a paese »0 

Sui dati offerti da diversi Stati, sembra da escludersi ehe la razza 
abbia una influenza decisiva sul fenomeno. 

Pare invece probabile che questo non sia indipendente dal clima, 
come si desume dall'osservazione che, nei paesi più settentrionali d'Eu
ropa, il massimo delle nascite si prolunga fino al giugno, o al lu· 
glio, invece che fermarsi all'aprile o al maggio, e similmente altrove. 
beD(~hè vi siano in proposito pal'ecchie eccer.iollÌ. 

Sembra anche ragionevole «ammettere che lo. diversità delle oc
cnpazioni, le migrazioni, i viaggi, le feste, i periodi di digiuno o di 
lutto ed altre costumanze ci vili e religiose possano esel'citèll'e una 
notevole influenza sulla maggiore o minore frequenza dei concepimenti 
nelle varie parti dell'anno »0 

L'influenza dei costumi religiosi è messa in luce da un confronto 
statistieo fatto fra cit'contlari catt)olici e clroonùari protesta nti della 
Germania; q!lelLt delle migrazioni temporanee, dall'esame della. nnta
lità IleI Canton Ticino; e forse anche quella) delle diverse occupazioni 
profes~donali dalle divergenze fl'~, le natalità urbana e rurale della 
Rumenia. 

Neppure la consueta affermazione « ehe le ()sciI1azioni rnfnsili nella 
frequenza dei matrimoni non eseroitallo una illfluenza sensibile sulle 
oseillaziolli mensili della floequenza delle nas(~ite» sfng'ge alla aeuta 
critica del GI.NI, poiehè essendo tale affermazione basata sulla val'ia-

riodicità stagionale delle nascit.e presenh un oomportamento variabilissimo da 
luogo a luogo. Si osservino le Tav, l, 2, 3,4, ndle quali per gli anni 1862, 1870, 
188,), 1890, 1900. 1910, 1920, 1923, e pet' le provillcie di M:t!'erata, Lncca" COlliO, 
e Ujhne sono state oalcolate le fr~quenze delle nascit,e mensili l'iMl'el.t,o a 10.(,00, 
ciellllcendole dai dati del Movi'mento della popolazione del Regno d'Italia. Per I a prov. 
eli Ma'jerata il massimo, s"iccat.i~simo, si verifica cosl,antelllente nel marzo, ed 
il millimo, pure molto evidente, prevalent.ement)A nel novembre Per la pl'OVo di 
Lueca si osserva lilla distl'ibu,r,ione di nascite qllasi nniforme (con nlla lieve pre
valenza, spesso in ellnaio) Nella pl'OV di C )IDO, in 6 ca~i su 7, ilmaAsimo, ben 
pronunciato è intorno al settembre, ed il llIinimo int.orno al febbraio: si ha, cioè, 
Ulla inver:iiolle l'isJletto a Mactlrata. Finalmente nella p,'ov. di Udine il cOllIporta
tamento della. natalit.à. mensile - S6 si escllldono gli anlli della guerra - è alla
loga a quello della Provo di Como, C'è da attender~i che in ('ircoscl'iz:oni più limi 
t,a.te di queste si osservi una variabilità di comportamento anelle maggiore. 
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lJilità dell'intervallo tra il matrimonio e la prima nascita, egli con
trappone che «tale variabilità può presentare differenze essenziali 
da paese a paese secondo 13. maggiore o minore diffusione de\1e pratiche 
neo-mal thusiane, secondù la composizione per età degli sposi, e, so
prattutto, secondo la maggiore o minore diffusione delle concezioni 
-antenuziali; per modo che è ben possibile che codeRta afferm:.t,zione 
risulti più o meno esatta per uno Stato, e invece più o meno infon
data per un altro ». E difatti, anche qui, con opportuni sussidi sta,
tistici, l'A. dimostra che «tra la frequeuza dei primogeniti in un dato 
mese e la frequenza dei matrimoni di 9 o IO ml-'si prima si riscon
tra un innegabile parallelismo, che probabilmente risulterebbe anche 
più saliente se si potessero considerare periodi quindicinali invece 
che mensili (1). 

Da tuttocio 1'A. ha bene il diritto di concludere «che le varia 
zioni che, coi mesi, presentano il clima, le occupazioni professionali, 
le costumanze civili e religiose delle popolazioni, le migrazioni, il nu
mero dei matrimoni, esercitano certamente sulle variaziolli mensili 
delle nascite, un'influenza notevole, e tale che non è possibili' drcitlerp 
se, indipendentemente da codeste circostanze, ~i avvererebbe un 11Ul.s,imo 
na,furale di concepimenti, ln uua piuttosto che in alt'ra stag'ione dell'lJ.n1/0, 
p~r ()ffetto di una mag,qioJ'e attitudine dell'm'ganismo 'umano a riprodursi ». 

11. -- Dal pnnto di vi~ta logico, rileviamo che la dimostrazione 
del GIN[, la quale sostanzialmente conduce ad affermare che le va
riazioni stagionali della natalità nelle masse sono dovute a cause d,i 
ordine :;ociale, è una dimostra.zione diretta bal'ata sull' uS8erv(fziun~ sp"
rimenta,le, in quanto sono via via sperimentati per via stat ~tica gli 
effetti direttamente prodotti dal giuoco di diversi fattori sociali sulla 
variazione della nata I i tà. 

Al contrario, gli altri A.A .. per successiva eliminazione di quei 
fattori, tendono a concludere che le cause del fenomeno non potreb
bero essere che prevalentemente fisiologiche; ma, una dimostrazione 
diretta in questo :;enso nun è da. essi 'neppure adomb'rata (a meno 

(1) Anche il PIETRA, The theory of 8tatistical relatiQns, u;ith 8pecial referenoe to 

-oyclical 8el'ie8, « Metroll», voI. IV, 1925 p. 516, cOllsiderando l'in<lice di dissomi
glianza fra il periodo di nascita delle madri e qllelli de; primi cinque figli, ili 

Roma e in Matdica, trova che la dislIIomiglianza fra la nascit.a della madre e quella 
del primo fi~lio è lIIaggiore che per gli altri. Se ne induce cbe il pel iodo di na
scita del primo figlio seml)l'a influenzato da quello delle nozze, poichè le nozze 
;sono celebrate con diversa frequenza nei diversi periodi anuuali. 
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che non si volesse accettare per tale la troppo remota analogia con 
la stagionalità sessuale di molte specie animali). 

Il 'complesso di ragioni esposto dal GINI ha rlunque per noi va-
"-

lore di un caposaldo in questa materia. Non vogliamo con ciò dire, 
e non sappiamo se il fenomeno sia così spiegato in tutta la B1Ut entità, 
perchè non è possibile eseguire un& esatta verifica quantitativa in 
proposito. Potrebbe anche pensarsi che, per una certa parte, esso di
penrlesse da callse fisiologiehe; ma poichè, fino ad ora, tale di
pendenza non è direttamente dimostrata, (mLli soltanto. presunta per 
esclusione) laddove è positivamente provata quella dalle cause sociali, 
così --- S6 non altro per economia di pensiero "- riterremo che il 
punto a) del n08tro problema generale en1lnc·iato al n. 9 Ria" già 'risol1J,to 
")I,el senso indicato dal GJNI. 

12. - Ma allora, passando al punto (b) viene naturale doman
aarsi se: dato, invece, che si verificasse in ciascuna donna una par
ticolare variazione ciclica annuale dell'attitudine al concepimento, po 
trebbe tale variazione farsi risalire a una o ad un complesso di cause 
fisiologiche' La domanda è tanto più legittima in quanto una va
('i azione individuale nella natalità potrebbe anche non produrre (cfr. n. 4) 

Ilna apprezzabile variazionè nella natalità in massa, per la quale ul
tima abbiamo già constatato il prevalere di cause sociali. Senonehè un 
avviamento alla risposta, ed anzi a una risposta negativa, si può trarre 
dal pensare che: se non è di mostrato che esista una stagionalità fisiolo
gica per la natalità complessiva, è molto più impruba.bile l'esistenza di 
una stagionalità fisiologica propria delle singole coppie, perchè men
tre la prima avrebbe un riscontro in molte specie animali, per la se
eonda maneherebbe anche il conforto di questo parallelismo (1). 

Vogliamo pure notare che se il fatto, ricordato dal BOLDIUN1, 

di alcuni mammiferi nei quali la maturazione dell'ovulo che deve 
essere fecondato avviene soltanto in seguito al coito, si volesse, 
mutatis mutandis, analogicamente riferire alla specie umana, allora bi
sognerebbe ammettere che una eventuale variabilità delle funzioni 
generative della ùonna dipendesse da una analoga variabilità clel-

(l) Veramente il BOLDRINI (1. c.) avrebbe rilevato una certa variabilità indi
viduale nella facoltà generati va del toro, del cavallo e del topo, ma ci sembra 
che tale conclusiolle Hia basata sopra un numero troppo esigilO di osservazioni. 
D'altronde, poichè il toro e il cavallo sono animali domestici, il cui primitivo 
tenore di vita è stato profo!ldamente modificato dall'uomo, si può pensare che 
q1lella. variabilità, se esiste, possa attribui l'si più a circostanze ambientitli che 
natnrali. 
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l'uomo ... e questo giuooo di cause riflesse si dovrebbe forse con
tinmtI'e ! 

Infine, per quanto ooncerne le osservazioni fatte dal BOr.DRINI 

stesso sul piccolo numero dei riavvioinamenti coniugali che riuscirono 
fecondi su 140+3159 licenze quindidnali di solduti padovani e romani 
(cfr. n. 61, piccolezza che fece ritenere altrettanto esiguo il numero 
delle mogli in condizione di essere ff)condate in qut'l periodo di 
tiempo, il GINI (1) ebbe già ad obbiet,t,are: ("he, anzitutto, non era 
stato tenuto conto dei nati morti e degli aborti; che erano state con
siderate come in condizione di generare tutte le mogli ehe non ave· 
vano avuto figli da un anno, il che non è esatto; che infine l'avere 
presunto che si dovesse escI udere, per le famiglie esnminate, l'adozione 
di mezzi anti o pl'econcettivi, non sembra conforme a verità. Ed in
fatti anche il B. ammette che « i militari, durante il servizio, avreb
bero esercitato su larga scala una forte astensione per porre una 
remora alla temuta infedeltà della moglie» e, indipendentemente d" 
ciò, « vi poteva ben essere la ragione di non ~iCcrescere gli i m hart1zzi 
delle famiglie ». Quindi, pur riconoscendo la spiccata ingegnosità del
l'osser·vazione del BOLDRJNI, riteniamo ehe qnest,a perùa uua: cert1-t 
parte del SIlO VH 101'e. 

In oglli modo, non pensiflIllo di avere con ciò esa,nrita l'importa,nte 
questione, (\he costit.uis:'e anzi il punto centrale del presente studio, 
e che pertant~ merita più ampio e stringente esame. 

13. - È chiaro ehe molte di quelle ca.nse (p :'evalent,emente so
cali) che abbiamo veclllto es~el'e capad di pl'Odlll're un alldensamento 
di nasci te i n torno a certi mesi, potranno anehe, per le particolari 
modalità di vita delle singole fèlmiglie, produrre in ciascuna di qlle
ste una tendenza, almeno, ad analoghi addensamenti di carattere, 
dunque, non .fi.'1iologico. Così i contadini, i pastori, i pescatori e tutti 
quelli per i quali il ritmo delle occmpazioui e dei riposi dipen<le in 
gran parte dalla vi(~enda delle stagioni, avranno, per neces,irà di m', 

dine esterno, una maggiore facilità a generare in aleune parti dell'an· 
no piuttosto che nelle altre. Lo stesso potrà dirsi di altre c<ltegorie: 
viflgg'iatori di cOll1merdo, impiegati, inseglHwti, i quali tutti trascor, 
l'ono generalmente il loro periodo annuale di riposo in luoghi o con 
tenore di vita spicoatamente diversi dai consueti. Per gli emigranti 
t.emporanei e per i naviganti risulteranno anche più rigorosamente 

(l) Nuo've ricf'1'che suLla feoondabiLità deUa don.na, « Atti del R. Istituto Ven. * 
1924-25, Tomo LXXXIV, P. 2_ 
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determinati i periodi nei quali potrà essere contenuta la procreazione, 
almeno legittima. 

Pertanto, quasi tutte le cause (sooiali) che possono spiegare i I 
fenomeno (A) nella massa valgono anche per l'analogo'--(B) nella fa
miglia. 

C'è però una ecoezione sulla quale è necessario soffermarsi (l). 
Una variazione stagionale della natalità la quale colpisca i soli pri· 
mogeniti (per esempio in consegueJlza della. stagionalità dei matri
moni) non si ripel'cuote nelle siugole fratellanze, almeno immelliata
mente. Ammettendo, che per un certo gruppo di popolazione la fre
quenza dei matrimoni, p. es. in ottobre, fosse abbast.a.n~a elevata da 
produrre, poniamo a lO mesi di distanza e cioè llell'agosto,un sen
sibile rialzo di natalità nella massa, non ne seguirebbe affatto che 
.anche nelle singole famiglie si dovesse produrre, per dò solo, il fe
nomeno (B), perchè l'esistenza di molte famiglie il cui primogenito 
è dell'agosto non aumenta nelle singole, per ciò solo, ]a probabilità 
di avere altri figli in agosto. 

Un addensamento di nascite intorno al mese «leI primogenito si 
potrebbe tuttavia produrre, nelle s'ngole famiglie, per una rngione 
indiretta. Difatti le madri che non allattano la loro prole vengono 
nuovamente a trovarsi a tre mesi dal parto circa, in condizioni di 
gener(u'e, e non è impr'oba.bile che, bongrè rnalgré, ne approfittino, 
con r effetto di dare alla I uce un altro bimbo nello stesso llIese del 
primo. Quanto alle altre che, avewl0 la fortuna di poter asseeOll
dare un più alto senso di maternità, allattano i loro figliuoli fin verso 
i 15 mesi - sembrerà un po' lungo tale periodo, ma è vemmente 
persuasione è:Ibbas[)anza diffusa, almeno nelle nostre camp~lgne, che 
tanto debba prt)trarsi l'allattamento per il m:ls~iIllO vanta.ggio della 
prole - anche tali madri, didamo, verranno freq \lentemeute a gene
rar'e un altl'o figlio nello stesso mese del pri mo. Illsomma, acoogliamo a 
questo rigllardo l'idea propllgnata dal LUZZA1"l'O FEGIZ per spiegare 
il secondo massimo annuale delle IUt.HcHe, assumendo però oome durata 
del primo periollo materno quello di 24 mesi, quale dN'iverebbe dai 
dati del DnAGo (2). 

Ma, seeondo noi, si può aggiungere ben altro, di universalmente 
saputo e sentito, per togliere ancora quakhe brioiolo di credito alla con 

(l) Cfr. nota l a pag 186. 
(2) Nel ril-mHato, ci troviamo dunque d'accordo col BOLDRINI, il quale ntili1.

zoo (1. c) le segnenti oSfòlel"vazioni del DRAGO La j'econditd in rapporto aUa distanza 
dei pa1·ti « Ri dsta italiana di Sociologia », 1913). Su 6000 concepimenti \segnhì 
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g"ettura che gli addensamenti di nascite intorno a certi mesi nelle 
singole fa,miglie abbiano, almeno in prevalenza, una origine fisiolo
gica: ed è la profonda persuasione, consapevolmente l'adicata in tutti 
noi, che, tranne nei casi di sterilità assoluta o relativa (1), la pro
creazione - allneno per ragioni esclusive se non pO!~it;,ve -- dipende 
in gran parte dalla nostra volontà. Questa, infatti, può influire. fino. 
a un certo punto, sul susseguirsi dei figli nelle singole famiglie, e 
se non sarà davvero il proposito di voler generare più figli in mesi 
nguali, per 19 meno tale fatto si potrà produrre o per il con vinci
mento soggettivo che alcune stagioni siano meno propizie delle altre 
alla procreazione, o perchè in certe pa.rti dell'anno sono migliori le 
condizioni di salute dei coniugi, o per l'esperienza di una preeedente 
generazione felicemente compiutasi nello stesso periodo annuale, () 
infine per tante altre circostanze che sarebbe difficile portare dalla 
intimità. dell'alcova alla evidenza di un primo piano di vista. In
F;omma, in tutta q llesta materia della generazione, ci sembra che non 
soltanto l';stinto ma anche la volontà. -, ripetiamo, in senso esclu
sivo -- abbia troppo grande parte percbè se ne debba completa 
mente astrarre, nella ricerca di quelle cause che possono concorrere
a produrre il fenomeno stud!ato. 

14. - Altri argomenti si possono addurre, che ci sembrano avere
il valore di criteri discriminanti, per suffrag~He la persuasione cIle 
gli eventuali addensamenti di nascite intorno a. certi mesi, nelle sin
gole famiglie, abbiano in prevalenza cause tutt'altro che fisiologiche 
Abbordiamo così il comma d) del problema enunciat.o al u. 9. 

a) IL CuH~STEIN appoggia]a. sua veduta con la citazione di 

da parto) avvenuti in Catania, da O a 24 mesi dopo un parto precedente, si hanno: 

Mesi. O l 2 H J ;) 6 7 8 9 lO 11 12 
Con(~epjmellti . 16 19 73 113 177 247 251 265 273 278 :~2~ 372 35(} 

Me~i ,13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 

Concepilllenti . 375 425 430 395 309 336 249 214- 199 130 96 73 

La differenza è questa: che il BOLDRINI eonsidera l'addensamento di conce-

pimenti nel 15° mese dopo il parto, cioè l'addensamento di nascite nel 24° meseT 

come prova di una disposizione naturale della madre a partorire in un certo mese: 

ment,re per noi la, ragione del fatto è costituita da una circostanza estel'Ìore ed 

esclusiva: la quasi impossibilità del concepimento durante l'allattamento. 

(1) Per farci un'idea approssimativa della frequenza di tale eventualità. (cfr. 

nota a pa~. 184), possiamo accettare que~to dato: che il lO °/0 circa dei connubi 

sia sterile. (cfr. ALFIERI, La sterilità deZZa donna secondo te moderne l'edute, « Atti 

(lella Societit Italiana .di Ostetrioia e Ginecologia», Pavia 1913. 
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certi casi nei quali non soltanto la donna dimostJrerebbe hl tendenza 
a entrare in gravidanza in certi mesi, ma inoltre i frutti concepiti 
negli altri mesi non giungerebbero a buon termine (a borti, nati morti, 

"-
parti prematuri). In altre parole, quel1a che egli dice «Praedilec-
tiollszeit del' Schwangersebaft» si manifesterebbe in modo positivo e 
in modo esclusivo sulla fecondità totale; os'!ia in seno alle singole 
famiglie, (e bisognerebbe qui considerare famiglie che hanno chinso 
il periodo della generazione, e tener conto di tutto ciò che è stato 
generato) i prodotti vitali e migliori si avrebbero prevalentemente 
in certe epoehe, e gli scarti prevalentemente nelle altre. 

Ora, si potrebbe pensare che, non tenendo conto della diversa 
qualità dei prodotti, la. pretesa. «epoca di generazione» non risul
tasse evidente, qualora, per UWI! data famiglia, tutti i frutti della 
generazione, buoni e cattivi, tendessero nell' 'insieme, a distribuirsi 
ugualmente fra i diversi mesi dell'anno. Ma secondo la persuasione del 
COHNSTEIN, accadrebbe invece che i frutti buoni si accumulerebbero 
prevalentemente in un certo periodo dell'anno, e gli scarti preva,len
temente nel per'iodo complementare. Perciò eschtdendo gli abo'rti e i 
nati morti (nulla vogliamo dire relativamente ai parti prematuri, che 
dalle statistiche usuali non è facile sceverare) lo. c08ì detta «epoca, 
di predilezione» dovrebbe acqui8tare 'risalto, anche se non ne aVeS!5f 
prima di quPlla esclusione. Il materiale esaminato dal COHNSTEIN, da) 
BOLDRINI e da noi, prescincle appunto dagli aborti e dai nati morti: 
ciò non ostante, vedI'emo che le più alte frequenze della. natalità 
sono, quasi sempre, assai lievi, e tali da potersi far rientrare nel si
stema di spiegazioni che proporremo. 

b) Se, nel corso dell'anno, la fecondabilità della donna fosse va
riabile, per l':tgioni intrinseche, non si capirebbe quale significato 
fisiologico dovrebbe avel'e la frequenza e la regolarità con cui si 
presenta il fenomeno della mestruazione, quando la donna sia. in con· 
dizioni normali di salute. Una funzione che, pure nella sua unifor
mità, si mostra estremamente sensibile agli agenti esteriori (traumi 
fisici o psicbici, condizioni di riposo o di strapazzo, ecc.) dovrebbe 
esserlo anche maggiormente rispetto ad una eventuale variazione 
annua, della fecontlabilità, mentre. ehe noi sappiamo, non si è mai fatta 
una tale constatazione; ed anzi tutti sanno che ogni divario di quella 
funzione dalla norma è riguardato come indizio di éllterazione nelle 
eondizioni di euforia della donna. Si è cercato di togliere valore a 
cluesta argomentazione (efr. n. 8) opponendo che la maturazione e 
la disce8a delle uova nell'utero possano non andare di pari passo 
con la mestruazione, tanto cbe maturazione e deiscenza dei follicoli 
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graafiani possono avvenire anche anteriormente alla puhertà ; ma cre
diamo che tale obbiezione si possa rimuovere osservando che in que
sti casi la funzione mestruale non ha affatto il suo pieno svolgimento, 
~ che nulla Quindi se ne possa inferire relativamente a quel periodo 
in cui la funzione stessa è completamente attiva fra la pubertà e la 
menopausa: come ci sembrerebbe azzardato trarre qualche condu
sione circa nna eventuale variabilità dell'attitulline genetica del
l'uomo, da quei fatti ohe si osservano come preludi della virilità, nel 
hambino. 

15.- Ma, secondo noi, un criterio discriminante di portata deci
siva nella determi nazione di quelle che possono essere le cause del 
fenomeno esami nato, risulta dalla considerazione dell'eredi tal'ie tà. 

t;;appiamo che quasi tutti i caratteri somatici e psichici sono 
ereditari: statura, indice cefalico, dimensioni del torace, colore tlegli 
occhi, dei capelli, dell'epidermitle, mOl'bilità, altezza e timbro della 
voce, inclinazioni artistiche, letterarie, scientifiehe, disposizioni pas
sionaH dell'animo, particolarità del carattere che ,._. secondo le ve
dute più recenti - strettamente si conne tono col funzionamellto 
delle glandole endocrine, firmuco il sesso, come è stato dimostrato 
dal GIN1 (1), seguono )a legge uuiversale della ereditarietà. 

'01' dUllque, se nelle dOline (o ammettiamo pure anche negli uo
mini) esistesse una. disposizione fi.viologica, a generare di prefereuza 
in alcuni periodi dell'anno, è da p"e"umer'si con ogni verosimiglianza, 
ehe anche tale disposizione tlovrebbe essere ereditada. 

In vece, vediamo i risultati lielle ÌutLt.gini in proposito: Il BOL

DItiNI (1. c.) ha calcolato il coefficiente quadr'a.tico medio di contin
genza del PEAHSON e l'intlice quadratico di a.ttrazio~le del GiNI della 
stagione di nascita dei primi cinque figli in relazione alla stagione 
di nascita della madre, ed ha ottenuto per ciascuno di essi indici 
valori così prossimi allo zero, da doversi riterlel'e praticamellte nulli, 
tali cioè da' attestare la mancanZfl. di qualsiasi correlazione fra le due 
stagionalità. 

Foggiando e utilizzando poi uno strumento particolarmente adatto 
per le serie cicliche, in analogia a q \lauto già aveva fatto il GLNI 

per le sede lineari e per le sconnesse, il PlliJTR<\ (2) ha. cal(~olato, 

sullo stesso materiale raccolto dal BOLDniNI (4143 famiglie di 
B,oma, e 1733 di Matelica) l'indic~ di omofilia fra i mesi di nascita 

(1) 1~ sesso dal plmto di viI/la statistico, Palermo, Sandron, 1908. 

(2) 1'he theory of statisticuZ relatiQn8 . .. già citato. 



delle madri e quelli dei primi cinquefigìi. Anche qui i valori as· 
sunti dall'indice sono vicinissimi allo zero, cioè denotano mancanza 
di q nalsiasi concol'danza fra il mese di nascita della, madre e quello 
di ciascuno dei primi cinque figli. "-

Resta dunque stabilito (ciò che d'altronde verificheremo noi pure 
più oltre, coll'osservazione sperimentale, ed anche nei }'iguardi del 
padre) che la pt'etesa pt'eferenza (fisiologil:a) individ'twle delle madri a 
generu1'e in alouni 'mesi non, dovrebbe esse'l'e et'eilita,r'ilt, ciò che rende 
estremamente remota la possibilità del suo verificarsi. 

16. - Dalla circostanza che le frequenze mensili delle nasc.ite ille
g'ittime presentano nel corso dell'anno lo stesso andamento di quelle 
legittime, e che, particohtrmente, i massimi delle due curve press'a 
P0(lO coi Iwi«lono, si è voluto argomentare che il ma,Rsimo {l,nnltale 
dene nascite non ,lipellùe dal massimo annnale dei matrimoni (1). 
Ed effetti vamellte, il pretendere che dei due massimi uno sia il pro
dotto dell'altro sarebbe veramente pretendere troppo, percllè la 
schiera delle novelle spose, nel mese in eui si vel'ifiea la massima 
concettivitf.l, è una piccola frazione della totalità delle mogli che nello 
stesso mese si trovano in analoghe condizioni di fecondabilità; tutt'al 
più, dunque, sarà lecito attendersi un lieve rialzo nella. natalità 
del 9f)-10o mese successivo, ma si dovrà escludere II pt'iori che quella 
cireO:c'ltallza b:sti da sola, a produrre il ma.ssimo mensile assoluto della 
na,talità, cile ha in molte rt'gioni un notevolissimo distaceo dalle altre 
frequenze mensili. Si osservino per es. le tav. l e 3 nelle quali i va· 
lori massimi della natalità mensile sono spesso più che doppi dei 
valori minimi; nessuno potrebbe pensare che ciò sia dovuto alle va· 
riazioni stagionali della Iluzialità. D'altronde, dHll' Annuario Sta· 

tistico del Comune di R Jffia per gli anni 1913 e precedenti, dedu
ciamo che le frequenze mensili dei matrimoni furono, per il 1912, sul 
totale di 100 matriinoni: 

G F M A M G L A S o N D 

a.92 10.166.t2 9.17 6.55 10.48 ~.07 7.51 7.69 12.59 6.80 8.04 

e i nati nei diversi mesi del 191~ furono: 

G F M A M G L A S O N D 

1473 1362 1290 1197 1177 1191 1228 1235 1197 1286 1219 126:1 

Come si era t~tci1111ente preveduto, nel luglio e agosto de11913, cioè 
a 9-} O mesi dal massi 1110 della nuzialità, si ha un rialzo nella llat:1 

(l) V. per esempio RICHET (1. o.) 
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litù" benchè non tale ùa costituire il massimo assoluto, che si veri
fica, invece, nel gennaio. Del resto, non ci indugiamo a dare una più 
ampia esemplificazione in proposito, sia perchè la concomitanza del· 
l'aumento di nuzialità coll'aumento di natalità a distanza di 9-10 
mesi è ormai g'eneralmente riconosciuta, sia percbè, se anehe tale 
rialzo non fosse immediatamente risultato dal paragone delle tabelle, 
non sarebbe stato meno verosimile ammettere che iI primo dei due 
aumenti contribllisca positivament,~ a produrre il secondo. Ora è pro
prio questa circostanza che si vuole da taluni attenuare o negare, 
per dare un nuovo elemento di fondatezza alla persllasione che esi· 
sta un'epoca indi viduaJe di preferenza per la g"estazione, 

Intanto, basta uno sguardo allo specchio llel quale iI BOLDRINI 

ha raccolto gli intervalli in mesi fra il matrimonio religioso e la 
prima nascita per 465 casi osservati in una parrocchiu. di Matelica (l) 
pel' convincersi che le frequenze delle nascite non si distribuiscono 
'ltn~fo'rmetnente nei primi 12 mesi seguenti il matrimonio, come ac
cadrebbe nelle supposizioni più restrittive: che ogni donna avesse 

Ji) 

(l) Eceo la f,abel1a del BOLDHlNJ (I. c. pago :-l3): 

Numero dei mesi 

lO 11 12 1:) 14 15 16 17 18 19 2cl :n 22 23 29 35 (olt.re 
28 B4 40 , 40 

Numero dei nati 

l2 21 i5!J 76 5!J 4:-l :-l6 :-lO 23 15 lO Il 7 7 :) :-j 19 lO 4 4 

B,2 1,7 0,7 

Totale 

465 

il BOLDRINI porta la sua attenzione particolarmente- sul fu,tto che la curva 
.Lelle frequenze mensili tende a diventare parallela all'asse delle ascisse al 21° 
mese, ed effettivame~\te dallo specchio risulta. ehe la frequenza delle nascite oscilla 
intorno a 3 dal 21° al 28° mese, e successi varnente decresce. Mlt, se ci fosse con

lientito fonùare una argomeutazione su dati che ci sembrano troppo esigui, ci par
rebbe di poterne trarre una conclusione fltvorevole alle uostre vedute. Difatti, 

41uella frequenza di 3 nascite regist,rata al 21° mese dal matrimonio dovrebbe al
l'incirca rappresentare quante sulle 379 madri da cui provengono le 379 nascite 
ohe ~i verificarono dal 9° al 21 0 mese dopo il matrimonio, ebbero il mese di pre
ferenza per la coneeziolle a un anno di distanza dal llllttrimonio; cioè presumi
hiJmente 3 X 12 :-::= 36 madri su 379 avrebbero un'epoca di preferenza della dnrata 
eli un mese, e le altre avrebbero un più lungo periodo di pr6ferenza o non lo 
avrebbero affatt,o; insomma, a volere escludere che il fellomeno studiato possa 

imputarsi a tuWaltre cause che fisiologiche, si giungerebbe a concludere che, se 
mai, circa 1/10 soltanto delle donne e non la totalità, potrebbe avere nell'anno 

«un mese 1> di preferenza per la generazione. Ripetiamo, tuttavia, che la picco
lezza dei dati iniziali dà a queRto nostro ragionamento tutt'al più i1 valore di una 
congettura, 
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nel corso di ogni anno un solo mese di possibilità generativa, e che 
ciasouno dei 12 mesi avesse, rispetto a ciò, la stessa probabilità di 
presentarsi nel complesso delle donne. Lasciando a queste ipotesi 
iniziali una maggior latitudine, non si potrebbe più ooncludere che 
le frequenze delle nascite dovessero essere uguali nei primi 12 mesi, 
ma dovrebbe essel"e sempre possibile osservare una certal unifO't'mità in 
quelle frequenze, ciò che evidentemente non è; risulta anzi dalla ta
bella in oalce: che i massimi valori del1a natalità corrispondono al 
9°, 10°, 11° mese suocessivi al matrimonio, che il_massimo assoluto 
è al 10° mese e che da questo massimo la curva declina rapidamente 
al crescere del tempo: segno che, in regime matrimoniale, la donna 
ha la massima probabilità di rimanere fecondata entro un mese dalle 
nozze, cioè non appena, superato il turbamento fisi~o e psichico delle 
prime settimalle, essa venga a trovarsi nelle normali condizioni di 
fecondabilità (I), 

Ma in questo senso, molto più si può aggiungere: ed è che al pre
supposto di una dist,ribuzione uniforme delle nascite nei 12 mesi suc
cessivi al matrimonio, si oppone la dimostrazione data dal GINI (2), 
ciroa la legge che governa tale distribuzione. L'A. ha, difatti, mo
strato, col sussidio di larghissime documentazioni tratte dalle stati
stiche demografiche di Dresda, Berlino, Nuova Zelanda, Victoria., 
Tasmania, Nuova Galles del Sud, Australia Occidentale e dell'intera 
Confederazione AustraHana, che, con grande app1'ossirnazione i pri
mogeniti del mese d,i ordine x dopo il matrimonio, pl'ovenient'i da un 

certo contingente di spose, stanno a q/lelli nel mese di ordine x-I iu 
un rappm'to costante; il che torna a dire che, entro ragionevoli limit'i 
di tempo, la percentuale delle mogli che per la prima 'l:olta r·imangono 
fecondafe (in Cil'tscun mese) sulla totalità d,i quelle fecondabili e non 

ancora, fecondate è p)'esso a poco costaI/te (3). Le lievi divergenze nei 
valori di tale percentuale, che si osservano per talune coppie di 
mesi consecutivi, sono dall'A, scrupolosamente giustificate, cosicchè 
possiamo tranquillamente accettare quella legge come atta a descri
vere il fenomeno della distribuzione delle prime nascite molto meglio 

(1) Il ragionamento è fatto come ~e di un certo contingente di spose della 
stessa epoca fossero considerati i primi parti che hanno luogo fino a 9 + 12 = 21 
mesi dal matrimouio; laddove lo specchio si riferisce a nascite prov~nienti da 
cont,ingenti di spose di epoche diverse; ma, almeno per un apprezzamento som
mario della questione, la differenza numerica si può ritenere trascurabile. 

(2) Pri'n~e ricerche BUtta feoondabilità detta dOntla, «Atti R. IstHuto Ven. » 1923-24. 

Tomo LXXXIII P. 2". 
(3) Dal nono mese in poi, successivamente al matrimonio, i l'apporti fra i 



~06 

,li qu~nto non si avrebbe dalla supposizione di una distribuzione 
uniforme, o quasi uniforme, oorrispondente alla pretesa esistenza di 
un mese individuale di predilezione per la gravidanza. 

Ora, gli stessi dati offerti dal BOLDRINr, si prestano a verificare 
ht legge ora citata. Difatti, escludinIDo le frequenze mensili regi
strate fino al 90 mese dal matrimonio (corrispondenti in certa parte 
a concezioni antenuzinli o a nascite premature) e consideriamo 
quelle dal 10° nl 21 0 mese; sottoponiamo queste ultime, ,lalla se
eonda in poi, ad una pe/'equazione per medie arHmetiche di tre 
termini, al fine di eliminare le più appa[·iscenti irregolarità, e deter
miniamo dopo ciò, il rapporto fra ciascun termine ed il precedente; 
avremo allora: 

Seriazione 
iniziale 

f;eriaziolle 
per~quata 

Rapporti 

I~ 59 ~ ~6_1 3ol~I~5 _lol_lll~I~713 
176 59,33 46 36,33129,66 22,66 16 1219,3318,3315,6614,33 

/°,78/0,781°,79: 0,821°,76 i 0,71! 0,75! 0,78) 0,89/0,68/0,77/ 

Vediamo appunto che tali rapporti di poco si al1ontanano fra 
loro e di pooo da quelli determinati dn1 GINr (laddove dovrebbero 
avvicinarsi all'unità, almeno nei primi 9 + 12 mesi sllccessivi al 
matrimonio, se la quota dei nati in ciascun mese tendesse ad essere 
costante). In altre parole, quei dati :;ono p ù prossimi a/ termini di 
una progressione geometrica decrescente, che non a1' termini di una p'ro
grnsione lI1itrnetil'a di 'ragione zero (corrispondente ad una uniforme 
distribuzioue di nascite). 

III. 

17. -- Esaurite, per parte nostra, quelle argomentazioni che ab
bia.mo saputo proporre a priori, indipendentemente da nua diretta 

nat,i nello Apazio di un certo mese e quelli del mese precedente, sono dal GINI 

determinati nei segueuti valori (cfr. 1. c. pago 320) 

Mesi 110 111 
1

12 113 
1

14 115 116 
1

17 118 i 19 1
20 

1
21 

1
22 123 

1
24 

Rapporti 184,27/71,83:76,97l72,98:8-5,46\87,70183,86184,78:87,65187,35:90,67:86,96186194181,61 
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osservazione dei fatti, veniamo finalmente ad istituire una inda,gine 
statistica per accert~re, in relazione al comma CI del problema enun
ciato al n. 9, quale sia l'entità dell'addensalllento delle na~ite di più 
fratelli intorllo a certi mèsi, per paragonare tale entità con la cor
rispondente probabilità matematica, e per trarre da tutto ciò altre 
ra,gioni a suffragio della nostra veduta, che cioè il fenomeno (B) sia 
prevalentemente imputabile a cause non fisiologiehe. 

È ovvio che il materiale di osservazione più appropriato alla }'i
cerca dovrebbe essere costituito da famiglie nelle quali si considp
l'assero tutti i frutti della genernzioll e, cioè famiglie i cui genitori 
non fossero più in età feconda e nelle cui figliolanze si comprendessero 
anche i premorti, i nati morti e gli aborti. Ma le odierne statisti
che ufficiali non possono offrire materiale così fatto, e, d'altronde, 
una in('hi('sta d iniziativa privata nOli potrebbe raccoglienle in quan
tità suffidente a conclusioni di carattere gellerale. Bisogna dunque 
ut.ilizzal'e qmwto IIH'glio sia possibile ciò èhe le st.atistiche demogra
fiche <ialino attualmeJlte: cOIlsidt'rare cioè le fra.tellanze costituite da i 
soli membri viventi (o presenti) éllI'epo('a di un censimento, Ciò posto, 
si possono impiegare due eriteri diversi. 

Il COHNSTEIN (l. c.) eseguisce la distribuzione delle fratellanze 
di n memhri a seconda del numero mas~imo <li eventuali coincidenze 
di nascite in uno stesso mese (11. Pertanto egli scarta dapprima le 
fHmiglie che non offrono coincidenze, o, come si pot.rebbe dire, con 
01 dine di coincidenza k == 1, poichè, nelle SI esse, i Il (~iascuno dei mesi 
non nasce più di un fratello. Fra tutte le rimanenti separa: quelle 
(con ordine di ('oinddellza k == 21 in cui due fratelli nascono in UlJO 

ste~so mese e dei ri manenti non più di (] ue nascono in cia.scuno 
degli altri mesi; poi quelle (diremo di ordine k --: 3) in cui non più 
di tre fratelli nHS('ono in ciascuno dei llH'si, eec. Calcoleremo la 
probabilità matemMtica relativa a. cias('una di queste diverse even· 
tualità per le fratellanze da 2 a 13 membri, ciò che il OOHNSTEIN 
ha omes~o di t'ar'e, limitandosi ad un apprezz:amento soggettivo e 
piuttosto gros-.ohlllO delle frequenze da lui eonshttate. 

A. questo primo criterio di distribuzione, illlpiegato dal COHNSTliJfN, 
e suceessivamellte dal BOLDnlNI (l. c.), un seeondo ne pnò essere 
sostituito, basato sulla considerazione che, più d~lla coincidenza di 
diverse nascite in un mesè, possa, per certi riguardi, essere signi-

(1) L'A. comidera anche più generalmeute, come si è detto, altri periodi di
versi dal mese: la stllgione, o quella che egli dice l'epoca di gravidanza, o il 
gruppo di due, o quello di tre illesi cousecutivi. 
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ficativa la. concentrazione delle nascite di n fratelli in un numero 
minore di mesi, cioè in n-p mesi (a <p < '11). In relazione a tale 
criterio, che ci è stato suggerito dal GINI, le fratellanze di -n mem
bri si divideranno in n ordi ui di versi, secondo che tutte le nascite 
avvengano o in un solo mese (1 o ordine), o in due mesi (20 or
dine) .... o in n mesi (nO ordine), cioè secondo che le nascite stesse 
offrano una maggiore o minore concentrazione. l~videntemente l'or
dine massimo è 12. Anche qui si dovrà, naturalmente, calcolare la 
probabilità matematica inerente a ciascuna di quelle posHibilità. 

Se poi si volesse spillgere più oltre l'indagine in questo senso, 
si potrebbe suddividere ciascuno degli ordini, in sottordini, tenendo 
presente la maggiore o minore concentrazione, rispetto al ciclo dei 
12 mesi, di quegli n-p mesi in cui cadono tutte le nascite degli 11 

fratelli; ma l'esiguità dei sottogruppi ottenuti menomerebbe il valore 
della ricerca. Vedremo, d'altronde, che i risultati del primo stadio 
di divisione ci esonerano dalla ulteriore suddivisione che, in astI-atto, 
si potrebbe fare. 

18. - Calcolo delle probllbi'ità astratte, inerenti ai diversi tipi d.i 
fratellanze, secondo il criterio di distribuzione del COHNS'J..'I,:1N. 

a) Per una fratelJanza di due membri, ciascuno dei quali amo 
mettiamo possa nascere in ognuno dei 12 mesi, la successione dei 
due mesi di nascita potrà acquistare tantè modalità qnante sono le 
disposizioni con ripetizione di 12 elementi a 2 a 2, cioè 12~ == 144. 
È questo il numero dei casi possibi li. 

I casi favGrevoli all'eventualità che i due fratelli nascano in mesi 
diversi (lO ordine) sono tanti quante le disposizioni semplici di 12 
dementi a 2 a 2, cioè 12.11 == 132; quelli favorevoli all'altra sola 
possibile (2° ordine) evidentemente 12 (l). 

Le probabilità cercate sono dunque, rispettivamente, 132/12 2 == 
== 0.91667 e 12/12 2 -~:::: 0.08333 circa. 

(1) Con ciò si viene ad. ammet,tere che, HUpposto avvenuto un primo parto 
in un certo mese, il parto successivo p(\ssa indifferentemente avvenire in uno qua
luuque dei 12 mesi, il che non è rigorosament,e esatto. Se al giortlo del primo 
parto segue un insieme di p mesi, nel eors·) dei quali non ne può M'veuire un 
altro e p è multiplo di 12, eosicchè il primo mese in cui ritorna a presentarsi la 

possibilità di un parto è omonimo a quello in cui si è verificato il part.o prece
dente, allora è chiaro che - a 11011 voler tenere conto di altre cause perturba
trici -- tutti i mesi avranno, nel C01'80 di un numero intero di anni dal primo 

parto, uguale probabilit,à, di preHelltat'si: tale è il caso che si verifica quando, 

~on~e noi riteniamo debba es8ere jrl'qllenttlmente (efr. n. 13) l'allattameuto abbia la dn
rata di 15 mesi; infatti, allora, e per la sospensione delle crisi catameniali nei 
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bI Il ealcolo relativo a una fratellànza di tre membri si effet
tua riflettendo che il sopraggi ungere del terzo fratello, dopo i primi 
<lue, può dar luogo a tre diverse eventualità che si deduoono, con 

"'-
diverse associazioni, da quelle che riguardavano due soli fratelli. In· 
tanto i casi possibili sono quante le disposizioni eou ripetizione di 
12 elementi a 3 a 3, cioè 123 ==- 1728. 

I casi favorevoli allo ordine (tre fratelli nati in a mesi diversi) 
si traggono da quelli e soltanto da quelli favorevoli allO ordine per 
due soli f('atelli (2 fratelli nati in 2 mesi diversi) pensando che il 
terzo fratello può solamente prendere posto in uno <lei 12 - 2 == 10 
mesi ancora disponibili. Quindi, per 3 fratelli i casi favorevoli al l (I 
,ordine saranno 132.10 == 1320. 

Per il 2° ordine i casi favorevoli (2 fratelli in nn mese, t'cl un 

primi m e 1'1 i di allattamento, e per le volontarie restrizioui spesl'lo praticate anche 
nei mesi rimanenti allo scopo di non «guastare il latte », e per la durata della 
nuova gravidanza, risulta appunto 15 + 9 = 24. 

Se invece p non è umlt,iplo di 12, allora non soltanl,o accadrà che non tutti 
i mesi avranno l~ stessa probabilità di presentarsi (entro llll numero intero di 
anni dal parto precedente) ma inoltre la probabilità inerente a ciascun mese di
penderà anche dalla lunghezza del periodo entro il quale si sa che è avvenuto il 
nuovo parto. Se assnmiamo per es. p =~ 16 (durata complessiva (~i una assenza di 
mestruazioni che si lH'otragga per 7 mesi e di una nuova grnvidallza) e suppo
,niamo che un parto avvenga il 10 gennaio e q nello successivo cada ent,ro l'inter
vallo di dne auni dal primo, senza però sapere in quale mese, allora è chiaro 
che eliminati dai 24 mesi dell'intervallo biennale i 16 mesi anzidetti, resterà 
una serie di 8 lllesi consecutivi, da maggio a dicembre, iu cui il secondo parto è 
possibile. In qnesto caso la probabilità matematica da attribuirsi a ciascuno dei' 
:mesi sarà: 

G 1<' .M A M 

O O II O 18 
A 

1/~ 

o 
1,'8 

N D 

l j 8 1/8 

Se poi, li> part.ire dal primo parto, l'intervallo in cui supponessimo cadere il 
secondo parto fosse di tre anni, la probabilità da attribuire a ciascun mese 
sarebbe 

G ~' 

1/20 
M. 

1/20 
A M 

1/20 2/20 
G L A S O N 

2/20 2/21) 2/20 2/2U 2/20 2/20 
D 

2/20 

È dunque evidente che la probabilità matematica del presentarsi di un cedo 
mese per un secondo parto non ha valore costante, ma si avvicina sell!:~ibilmente 
a 1/12 soltanto quaudo si sappia che L'intervallo nel quale è avvenuto tale parto 
è abbastanza lungo. Se si volesse tener conto della circostanza segnalata il cal

colo assumerebbe una enorme complicazione, la qnale, d'altronde, si può evitare 
anehe per il fatto che di solito l'intervallo nel quale avvengono le diverse gene
razioni di una figliolanza è sufficientemente lungo. A questo proposito si tengano 
presenti le osservazioui critiche del GINI (nel volume Questioni fiLQ80flohtl, Bolo

.gua, 1908) sulle definizioni classica ed empirica di probabilità • 

. lItltrotl-- VoI. VI. n. 8·4. 
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fratello in altro mese) si deducono: una prima parte dai casi fa
vorevoli allo ordine per 2 fr'ateHi, ammettendo che il terzo 
nasca nello stesso mese in cui è nato uno dei primi due, cosiccbè 
i casi dedotti saranno 132.2 == 264; )a parte restante dai casi fa
vorevoli al 2° ordine per 2 fratelli, imponendo che il terzo nasca 
in un mese diverso da quello dei primi due, e poh'hè i mesi 
disponibili sono Il, i casi per tal via dedotti saranno 12.11 == 132. 
In tutto, dunque, 264 + 132 == 396 casi favorevoli al 2° ordine. 

Infine, i casi favorevoli al 3° ordine (tre fratelli in uno stesso 
mese) si deducono tutti e soltanto dai casi favorevoli al 20 ordine 
per 2 fratelli, ammettendo che il terzo nasca nello stesso mese 
dei primi due; oosicchè 12.1 == 12 saranno i casi fovorevoli al 3° 
ordine. 

Dunque le probabilità da determinarsi sono rispettivamente 

1320/123 == 0.76389; 396/12:; == 022917; 12/123 == 0.00694 

c) Il calcolo, in verità assai laborioso, è stato, con qnesto me
todo (1), portato fino a fratellanze di 13 membri usando, ben si in
tende, gli aecorgimenti necessari ad evitare l'omissione di qualche 
componente nella costituzione del numero totale dei casi favorevoli 
a ulla determinata event ualità .. Ha giov<lto a tal fiue eseguire il cal
colo in ordine inverso, deducendo da ciascun tipo paI'ti<~ol(lre di fra
tellanza con n - 1 membri, tutti i possibili tipi con 'It membri. Per 
un esempio, Mi consideri il tipo (a) di fratellanza di 7 membri rap.
presentato dallo schema 

(a) 

111 
Il 
1 
1 

dove ogni linea rappresenta un mese diverso, ed in ogni linea SOIlO 

rappresentati fratelli nati in uno stesso mese. Sia lJl il numero dei 
casi possibili' per tale tipo. È chiaro cbe la nascita di un altro fra
tello darà luogo ad una fratellanza di 8 membri di uno dei seguenti 
tipi. 

]111 
Il 

([3') 1 
1 

111 
111 

(y') 1 
l 

111 
Il 

(èV) Il 
l 

111 
Il 

(E') 1 
l 
1 

Il) Più oltre, (cfr. n. 29) altro ne sarà indicato teoricamente più semplice,. 
ma UOll altrettallto pratico. 
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Fratellanze del tipo (~') se ne potranno così dedurre in numero di 
]J[. 1, pel'ehè corrispondentemente ad o~ni fratp.llanza (11), se ne avrà 
una del tipo (~') quando l'ultimo fratello nasca nello stesso mese in 
cui già indl1ono 3 nascite. Analogamente. si otterranno fratellanze 
del ti [>0 (y') in numero di M. 1. Invece fratellanze del tipo (1'1') si 
avranno se l'ultimo frate])o nasce nell'uno o nell'altro degli ull imi 
due Illesi indicati schematicamente in (n), e ne risulteranno quindi 
in numero di M. 2. Finalmente, fratellanze del tipo (E') se ne otter
rallno in numero di M. 8, perchè l'ultimo fratello- può nascere 
in ciascuno degli 8 mesi in cui non sono nati i precedenti 7 fratelli: 
va da sè (~he uon è così esaurito il calcolo dei numeri di fratellanze 
dei tipi O) (y') (o') (E'), perchè per es. il tipo (W) potI;à anche de
dur.,i ovviamente dal tipo 

1111 
(ç) Il 

1 

Si deve pure notare che, secondo il concetto di OOHNSTl~TN, cia
scuno di' quelli ehe abbiamo chiamati ordilli si compoue generalmente 
di diversi tipi, e che la probabilità relativa al presentarsi di una 
fl'atellanza di un certo ordine è la somma delle probabilità di cia
scun tipo componente. Ad es. per n == 7 il 3f] ordiue, indicato nella 
tav. l5 con k == 3, si compone dei seguenti tipi: 

111 
1 
1 
l 
1 

111 
Il 
1 
1 

]11 
Il 
Il 

111 
111 
1 

Nella tavola 5 sono stati inscl'itti i valori via via trovati per le 
diver8e probabi lità, moltiplicati per 100.000; pertanto gli elementi 
della tavola stessa hanno il si~nifi('ato (teol'ema di BERNOOLLI) di 
frequenze teoriche relativamente a 100.000 famiglie aventi un certo 
numer'o n di figli. 

L'ulti:na eolonna oontiene (all'infuori del fattore 100,ono) la somma 
de1le pl'obabilitlà pt'r linee, escluse le probabilità indicate nella prima 
culonn,\'; eOd} cLtselln elemento dell'III tima, colollnà viene a indicare 
l~ probabilità totale relativa al verificarsi di una coillcidenza ulmeno 
fra. i mesi di nascita di n fratelli, pl'Obabilità totale che si può fadl
mente calcolare anche in via sint~tica (1). I valori stampati in gras-

(1) Cfr. LUZZATTO FEGlZ 1. C. 
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setto rappresentano le probabilità massime in corrispondenza a. cia
scun valore di n. È da notare che per le fra.tellanze da 2 a 4 membri 
la massima probabilità spetta al caso che le na.scite avvengano tutte 
in mesi diversi; per quelle da 5 a 10 membri spetta all'eventuali tè. 
che 2 e non più di 2 fratelli nascano nello stesso mese; e per fra· 
tellanze da J 1 a 13, al caso che 3 e non più di 3 fratelli nascano 
in uno stesso mese. 

19. -- Il criterio di distribuzione del OOHNSTF:IN è stato appli. 
ca.to nella ta.vole 6, 7, 8, 9, lO, 11 a sei distinti gruppi di famiglie, 
con due figli almeno: anzitutto a quelle 4922 considerate dallo stesso 
A. nella seconda parte della sua pI'ima memoria (l. c.), poi alle 6~64 
esa.minate dal BOLDRINI (I. c.) e ehe sono tratte dalle popolazioni di 
Roma e Matelica, ed infine a 1472 famig'1ie di Roma, a 763 .li Ma
telica, a 1020 di Reggello e Rignano sull' Arno, ad 869 di Oapannori 
(Lucchesia). Così, per eA., dalla Tav. 6 si rileva cIle su 1356 famiglie 
con 3 figli, ve ne sal'ebbero: 902 in cui l'of'dine k delle coincidenze 
è uguale ad 1, cioè in cui tutti i figli na.scollo in mesi diversi; 386 
in cui k == 2, ossia aventi due figli nati in uno stesso mese; 68 per 
le quali k == 3, ossia co! tre figli nati tutti in uno stesso mese. 
I nUlIIeri in corsivo, scritti nella. parte inferiore di ciascuna casella 
costituiscono, in base alle probabilità già caleolate e cOlltenute nella. 
Tav.5, i numeri più probabili di famiglie che si dovrebbero trova.re 
nelle circosta.nze indicate dalla linea e dalla colonna di cui fanno pal'te le 
sillgole caselle, se la distribuzione delle nascite fosse casuale. Cosl, 
sulle 1356 famiglie det,te se ne dovrebbero presumere 1036 dello 
ordine, 311 del 2\ 9 del 3°. Sono scri tti in grassetto i numeri di cB,si 
effettivi superiol'i ai presumibili. Tale è la struttura di tutte le tavole 
in parola. 

Ora, l'ispezione della Tav, 6 sembrerebbe dare largamente ragione 
al CUHNSTElN, in quanto l'ultima casella utile di cia.souna linea, ca
sella corrispondente alla massima possibile condensazione di naseite 
in un mel!Se, cOlltiene frequellze effottive enormemente supel'iori alle 
previste, e eioè (fermandoci a 5 figli) 24' .. t 68, ~2, Il casi effettivi 
invece' di 155, 9.41, 0,46, 0.02 casi [)l'evisti rispettivamente. Ma ba· 
sta il più superfidale oonfronto della Tav. 6 con una qualunque delle 
rimanenti, per esempio 0011 la Ta.v. 7 (dati del BULDI(,INI) che si ri
ferisce a un gruppo analogamente numeroso di famiglie (6264), per 
con vincerei che tali maggiorazioni hanno un ordine di grandezza nep
pur lontanamente paragonabile a quello delle modeste llIaggiorazioni 
-che si verificano nei casi corrispettivi di queste altre tavole. Oosl 
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nella tavola 7 si trovano (sempre nelle ultime caselle utili fino a 5 
figli) 139, 13, 2, O casi effettivi invece di 112. 33, 9. 26, 0.62, 0.12 pre
visti. Quelli che il BOLDRI r\l diee « rapporti di f/'equenz~ì» sono per 

quattro gruppi di famiglie tratti dalla Tav. 6 (COHNST}j~IN): 

242 68 22 Il 
.--- - 1 56 . ::= 7.23; ...-- ~= 47.83; .-.--- -.-.: 550.00 
155.00 -. '9.41 0.46 0.02 

te: per i corrispettivi tratti daJla Tav. 7 (BOLDRINI): 

139 ___ . 13 ___ o • 2 _ ~ . O . ---.----. -.-- 1.24, __ o __ 1.40, ----. __ ._ 3.23 , .- .. O 
112.33 9.26 0.62 0.12 

Analoghe discrepanze offre la Tav. 6 rispetto alle rimanenti per 
molti altri gruppi di famiglie, spef~ie negli ordini più elevati di coin
cidenza, cosic('hè, senza volere togliere fede alle osservazioni de] 
COHN~TEIN, bisogna convenire ehe esse SOllO state dirette in par
ti colar modo su quelle famiglie ehe più hanno col pito l'osservatore, 
t~ome casi tipici di quella. condensazione di na~cite in pochi mesi, ehe 
ij~g1i si proponeva di dimostrare (1). Se non si volesse accettare questa 
eonclusione, che infirma gravemente il valore della prova ehe dovrebùe 
trarsi dai dati del COHl\STJtJIN, bisognerebbe ammettere che il fenomeno 
i>resunto dall'A. si verifica realmente per le popolazioni della Ger
mania, in misura incomparahilmente superiore a quella che si osserva 
nelle Tav. 7, 8, 9, lO, Il pel' le popolazioni italiane, cioè il fenomeno 
stesso sarebbe varillbilissimo al varia_re delle condizioni geografiche: 
ciò che è tutt'altro che verosimile, specialmente quando lo si volesse far 
dipendere da canse fisiologiche. 

Dunque la comparazione dei dati rlei (JOHNSTEIN con quelli stu
diati dal BOLDRINL e con quelli osservati in diversi altri gruppi 
di famiglie (presi a caso per aleune determinate località, da.i fogli dd 
Censimento italiano 1921, senza. omettere nessuno dei fogli stessi, di 
mano in mano che si presentavano allo sl'oglio) pone in evidenza 
una tlale parzialità di seelta. in quei primi, da indurci a non eonsi
derarli più oltre. Non vogliamo, con quest.o, sta.bilire una pregiudi
ziale rispetto al fenomeno studiato, ma soltanto portare l'indagine su 
altri aggr'uppamenti di fcllniglie da noi direttamente controllati. 

a) Una comparazione succinta fra la Tavola 7 e le 8, 9 lO, Il, 
mostra subito che il BOLDRrNT si è speeialmente sotì'ermat,o a COll-

(1) Il sospet,t,o è tanto più verosimile, P" l'C 11 è il COHNSTl<~IN, nOll ,I.veudo la 
minima intenzione di ~st'gnire UII confrollt,o l'on le probaùilità teoriche, doveva 

Iloltallto preoccllpar~i di Htabilire dello alte perl.~elltuali ... (Id anche t.roppo alte, 
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siderare famiglie con 5 figli, che nel1a totalità. di quelle da lui esaminate 
sono proporzionalmente assai più di quelle easllalmente risultate dallo 
spogio delle sehede del censimento 19~1, che hanno servito alla co
struzione delle Tav. 8, 9, 10, 11. Ont, se il fenomeno dell'addensa
mento delle nascite, che eft'ettivamente si osserva con evidente ri
salto nella Tav. 7, si pensa dovuto a eause prevalentemente fisio
logkhe, può essere fino a un certo punto indifferente, nel costituire 
la massa di osservazione, dare la preferenza ad almini partieolari 
gruppi di famiglie, cioè in questo easo alle famiglie con prole più 
numerosa; ma se si ritiene che il fenomeno possa dipendere, poniamo, 
da eallse sociali, non sarà più lecita quella preferenza iniziale, per
chè tali cause potrebbero diversamente pesare sui gruppi di fami
glie, con prole scarsa oppure abbondante. È assa.i verosimile che, pro
porziona.lmente, la massima parte del contingente di famiglie con 5 
figli sia stata tratta dalla, popolazioue di Matelica, come sembrerebbe 
confermato dal confI'onto della. Tav. 7, con q nelle 8 (Roma) e 9 (Ma
teliea); infatti le frequenze per Il == 5 della Tav. 7 sono discreta
mente omogeIlee con le analog"he della Tav. 9, e non mostrano alcuna 
somig'lianza con quelle della Ta,v. 8, dove per 'n == 5. k == 2, k == 3, 
si nota anzi una lieve raI'-efazione di nascite, invece che una conden
sazione. Gettiamo anche uno sgua.rdo per 11, == 5 alle tavole 10 ed 
11; nella 10 si ha notevole condensazione per k == 3 e rarefHzione 
per k == 2; invece, nella 11, cl)lldensazione notevole per k == 2 e quasi 
nulla per k == 3. Dunque, per famiglie eon 5 figli la cospi<ma fre
quenza di COppi8, terzetti e qnartetti che si osserva nella Tav. 7 ha 
fedele riscontro soltanto nella Tav. 9 (Matelica) e poco si accorda con 
quella delle tavole rimanenti. 

b) Non risulta da dò menomato il vnlore della. Tav. 7, la qua
le è anzi molto espressiva per lo studio del fenomeno considerato. 
ma soJt.anto crediamo lecito condudere ehe la, ste.l/sa, eterogeneità dello· 

massa di cui è materiata ci permette di avveltire che quel fenomeno pre

senta 'InodalUà assai variab-il-i da luogo a luogo: il che non sembre
rebbe dovere acea(1ere se esso fosse dovuto a cause fisiologiehe. 

c) Anehe per n == 4 sembra che il contingente delle famiglie eRa
minate dal BOLDRINI sia stato tolto proporzionalmente per la mng· 
gior parte dalla popolazione di Matelica, perchè nella Tav. 7 il rap
porto delle famiglie con 4 figI i a q \Ielle eon 3 è eirc,t 11;13 mentre 
per Roma (Tav. 8) il rapporto analogo è circa 4/9 e per Matelica 
(Tav 9) è 17;16. I.Ja maggiorazione della frequenza effettiva rispetto 
alla prevista è evident.e e coneorde nelle tre ta\"ole soltant.o per 
k := 2 (presenza di una eoppia almeno di fratelli nati nello stesso 
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mese); mentre per k == 3 non si verifica in Roma (Tav. 8) e per le == 4: 
non si verifica in Matelica (Tav. 9). 

Quanto alle tavole ri,manenti esse presentano superfrequenze per 
"-

k ::= 2 e per k == 3, specialmente elevate nella Tav. IO. 

d) Per n == 3 la maggiorazione si presenta nella Tav. 7 tanto 
per k == 2, come per k == 3; ma per questi valol'i di k non si verifica 
.a,tra.tto in 1\1 atelica (Tav. 9) e si verifica in H.oma, con una certa 
accentuazione per le == 2. Nelle altre due tavole la supel'frequenza 
per k == 2 e per le == 3 ha diver~o andamento: bene spiccata, nelJa 
Tav. lO, scarsa. o negativa nelJa Tav. 11. 

e) Intiné, per 11, == 2 e le == 2 la superfreqnenza offerta dalla 
Tav. 7 è concorde e intermedia a quelle delle Tav. 8 e 9, mentre nel
'le Tav. lO ed ] 1 si hanno corrispondentemente non già superfrequenze 
ma rarefazioni, per quanto lievi. 

f) Anche dai commi C) d) e) sembra dnnque risnltare che 'il 
fenomeno (li atlden.~amenfo delle na.'wite di più jrltfelli in mesi uglta,li, 
pur verificandosi in molti casi con variabile intellsità, è assai: mute
vole da lnogo a luogo, fino ad essere talora sostituito dall'opposto fe
nomeno della ra,refazione. 

g) Poichè, fra le popolazioni esaminate, il fenomeno dell'adden
samento di due nasdte in un solo Illese per le famiglie con due figli 
si verifica soltanto in Roma, e per quelle con tre ha. in Roma m<lg
giore elevatezza che altrove, si è indotti ad argomentare che vi possa 
essere connessione fra q nel fenomeno e le condizioni di maggiore o 
millore stabilità delle popolazioni stesse. Indubbiamente, le popol~l

~doni fli Matelica., Reggello Rig'lIano e Capannori SOIlO molto più S('

delltarie di quella di Roma segnnLamen te di quella parte costituita. 
dalle famiglie meno numerose). È molto probabile che a cOlHlizioui 
di maggiore sedentttrietà conh;ponda una frequenza mensile di nascitl', 
nelle singole famiglie e nella massa, più uniforme ehe altrove; donde 
potrebbero risultal'e cospicui addensamenti di nascite in aleuni mesi 
là dove le condizioni di vi ta subiscono IleI ciclo annuale profonde 
mutazioni) e non risultal'e affatto altrove. Queste vedute troveranno 
nel seguito più larga conferma: ma basti averne qni falto cenuo, 
come inùieazione di un complesso di circostanze che potrebb~ro, al
meno in pal'te, spieg're un fenomeno il quale, lwr essere molto va
riabile da luogo a luogo, non sembra attribuibile a. canse fisiologichl', 

h) Pt~r famiglie aventi più di 5 figli, il cOllfronto può aver 
luogo soltanto fra le tav. 8, 9, lO, 11. Per Roma si avverte una di
screta concentrazione di 2 nascite in uno stesso mese (k == 2) sol
tanto per famiglie di 6 e 7 tigli, mentre per gli altri valori di n e di 



k la concentrazione è appena· avvertibile o è sostituita da una rare
fazione. Quasi aUrett,anto si può dire per Matelica. Invece per Reg
gello-Rignano e per Capannori la concentrazione è quasi nulla per 
f<lJmiglie che abbiano più di 5 figli. Sembra quindi di poter conclu
dere che le famiglie con prole lJiù numerosa, ha,nno 'nelle diver.(Je 1'e· 

gioni comportamento più simile fra 701'0 di q'ltallto non abbiano le fa

miglie con sca't'sa prole. Precisamente: nelle fam1'gHe più nutnerose gli 
adden,~amenti di na,(Jcite ,in alcnni mesi sono più 'l'ar'i ed 'irregolari che 

nelle altre. Anche questa constatazione sembra dare ragione all'opi
nione espressa al comma g): perchè è lecito presumere che le fa
miglie dotate di pochi figli, trovandosi in condizioni eeonomicamente 
migliori, e disponendo di un maggior grado di libertà, possano abi
tualmente nel corso dell'anno alternare modalità di vita, così diverse 
fra ]01'0, che ad alcune di queste vengano a corrispondere periodi 
di preferenza o di assenza per gli at,ti della generazione, Viceversa, 
è anclJe facile intendere come le famiglie a tenore di vita meno uni
forme (per un maggiore grado di libertà dipendente dane più elevate 
condizioni economiche, o per necessità imposte dalle occupazioni abi
tuali) siann dotate di prole preferibilmente generata in alcune epoche, 
e perciò, ad un tempo, meno numerosa e più concentrata qmtllto a,i 
possibm mesi di nascita. 

Del resto, se pure l'occasione a rilevare una connessione fra H 
grado di libprtà delle fa,miglie e le frequenze della natalità mensile 
c~i è stata offerta dal confronto eseguito fra le famiglie tratte dalla 
popolazione di Roma e le rimanenti, ed anche da quello fra le fa· 
miglie più o meno numerose, non è a credersi che il fenomeno del
l'addensamento delle nascite in seno alle singole famiglie possa tro· 
vare la sua prevalente ragione d'essere soltanto nelle coudizioni di 
mobilità e di sedentarietà, È chiaro, difatti, che anche nelle famiglie 
a tenore di vita sedentario ma variabile nel corso dell'anno per ef
fetto delle stagioni e delle oc(mpazioni (:Igricoltori, pescatori, operai 
edili etc,) potranno facilmente sorgere periodi di preferenz3, o di as
senza per la generazione: dou(le ]a possibilità di aù<leuHamenti di 
naseite" quali risultano, per es. dalle Tav. 9, lO, Il, elle si riferiscono 
a popolazioni prevalentemente agricole. 

i) Osservanrlo ancora le Tav, e, 9, lO, Il, relativamente ad n == 2 
ossia ai gruppi di famiglie (con due figli) che sono i più numerosi, 
abbiamo già e;mstatato che un notevole addensamento delle rlue nascite 
in un solo mese si verifica sol tanto per Roma,. Se il fenomeno avesse 
un fondamento fisiologico non si capirebbe come mai, per tali fa· 
miglie, esso dovesse avere un eomportrrmento eosì variabile o eou~ 
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tradittorio da luogo a luogo. Sembra invece assai più plausibile 
ammettere cIle l'epoca di nascita del primogenito risulti sensibil
mente intluenzata da quella deJ)e nozze e che quella deg!i altri figli 
sia piuttosto connessa al1e abitudini della famiglia; di qui la scarsità 
delle coincidenze di nascite in uno stesso mese nelle famiglie con due 
soli figli. La circostanza contraria, che si verifica per Roma, potrebbe 
ben spiegarsi pensando che molte donne, e specie nelle città, riguar
dano la gravidanza come una menomazione delle loro attrattive per
sonali e rimandano quanto più è possibile le gioie della mat,erllità. 

l) Infine, la più spiccata condensazione di nascite in alcuni 
mesi, che ha ]uog-o per famiglie non aventi oltre 5 figli, in confronto 
di quelle che ne hanno <li più, sarebbe, nel10 stesso ordine di idee, 
giustificata dal fatto che, col procedere degli anni, possano risultare 
profondamente modifìeate le abitudiJJi famigliari, così d,l produrre 
nella serie delle nascite delle famiglie più numerose un mutamento 
di ritmo. 

m) Non crediamo di dover attribuire molta importanza alle 
8uperfrequenze che, nelle Tav. 7, 8, 9, lO, Il si verificano in alcuni 
totali dell'ultima linea orizzontale (almeno alle eventuali superfre
quenze da k === 2 in poi), per(~hè le somme per colonna sono costi
tuite da addendi dei quali, se il fenomeno di addensamento si spie
gasse con molto rilievo, alculli dovrebbero esprìmere una condensa
zione altri una rarefazione di nascite. In ogni modo si può osservare 
che la massima superfreqnenza del totale per k === 2 si verifica an
cora nella Tavo 8 (Roma) che ha il più alto contingente di famiglie 
poco numerose. 

n) Per trovare una diretta conferma a quella nostra supposizione 
(comma i) sarebbe necessario confrontare, rispetto ~lll'addensamento di'" 
più nascite in aie uni mesi, il comportamento di fratellanze complete 
con quello delle stesse fratellanze dalle quali venisse escluso il primo
genito. Mct una ricerca così fatta sarebbe tutt'altro ("he agevole, e 
perciò ci siamo limita.ti ad applieare la distribuzione di COHNS'l'EIN 
ed a calcolare le frequenze teori(Ohe per 1278 famiglie di alculli Co
muni dell'Umbl"ia (Oiterna, Città di Castello, Gubbio, Umbertide, 
Pascelupo) (Tav. 12), ed a ripetere poi distribuzione e calcoli per le 
stesse famiglie, dopo avere escluso il figlio più anziano (lichiarato 
presente nei fogli di famiglia del Censimento 1921, presumendo che 
molto spesso tale figlio sia stato il primogenito (Tav. 13). Anche in 
questa forma imperfetta, il confronto è tuttavia molto espl'essivo: di
I"att,i, limitandosi ~tlla comdtlerazione di quei rapporti di frequenza 
che si riferisùono H gruppi di casi sufficientemente numerosi, e quindi 
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escludendo gli ordini di coincidenze superiori a 3 e le fratellanze 
con più di 6 membri, si ottengono le seguenti disuguaglianze: 

o 
~ 
a;> 

8 
~ I 6 

Ordine delle coincidenze 

(Tav. 12) (Tav. 13) (Tav. 12) (Tavo 13) 

I 
116/104,3 ~ 53/37,9 Il 

ossia 

1,112 < 1,398 " 
~--~ -~----~--- ----_._-------

148/140,8 < 94/80,5 14/8,9 < 4/2,4 
ossia ossia 

1,051 < 1,167 1,573 < 1,667 

I 
i 
i 
I 
I 
I 
I .-._----------------------

127/124 8 < 96,89,9 20/13 < 11/5,7 
---I 

ossia 

1,018 < 1,068 

97/95,5 < 89/80,2 
ossia 

1,016 < l,IO!} 

ossia 

1,538 < 1,93U 

25/15,3 < 14/8,4-
ossia 

1,634 < 1,667 

le quali dimostrano appunto che almeno per fratellanze non aventi 
più di 6 memò,·i il fenomeuo dell a(ldensltmento delle nascite in alvuni 

mesi aC'luista mag:Jiore riUevo quando ~i esi!luda il primo figlio. Ciò 
conferma che il mese di nascita del pI"imogellito risulta fortemente 
influenzato dall'epoea de1le nozze, mentre i mesi di nascita degli 
alt.oi figli sono probabilmel1te connessi alle abitudini formatesi nelle 
famiglie. 

o) Il paragone fra le tavole 12 e 13 si può condurre in altra 
forma e cioè mettendo a riscontro il gruppo delle famiglie complete 
aventi n figli con quello delle famiglie incomplete in cui rimangono 
n figli quando si prescinda dal primo. Perciò è stato opportuno a,g
giungere nella Tav.12 le 531 famiglie (complete) con 2 figli, ehe si 
sono presentate nello spoglio eseguito sopra un gruppo di fogli del 
Censi mento frammiste alle rima.nenti 1276 famiglie. 

Anche qui, escludendo, come poco significativi quei rapporti di 
freq uenza che si dovrebbero dedurre da numeri di casi troppo esigui, 
(k > 3, 11- > 5) si trovano le disuguagliau7-e seguenti: 
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Ordine delle coincidenze 

I 
~._~~_2 ___ .. ~ _ ---2.: __ 3 __ --_1. 
(Tav. 12) (Tavo 13) (Tav. 12) -(Tav. 13) I 

46/44,2 < 53/37,9 
ossia 

1,041 < 1,398 
~-_._--_._-_._.- .-, 

116/104,3 < 94/80,5 

I 
ossia 

1,112 < 1,167 
I 

-------1--
148/140,8 ~ 96/89,9 I 

OSSIa i 
1,051 < 1,068 I 

-_._-._---, .... -

127/124,8 < 89/80,2 I 

o'3sia 

1,017 < 1,110 

6/3,1> 4/2,4 
ossia 

1,935> 1,666 

14/8,9 < 11/5,7 
ossia 

I 
I 

--I 

I 

1,573 < 1,930 I -------- ---1---
20/13 < 14/8,4 I 

ossia I 
1,538 < 1,667 

21H 

le quali tutte, tranne una, depongono in favore di un maggiore ad· 
densamento di nascite nella Tavo 13 rispetto alla Tavo 12. 

Viene dunque ad essere confermato che il fenomeno di eoncentra

zione delle 11ascite in alclIni mesi si presenta quasi sempre, nelle fltmi

glie 1'ncomplete, con maI/giore intensità che nelle complete (1) e siamo 
persuasi che il di~tacco sarebbe anche più_ deciso se fosse possibile 
eli minare veramente il primogenito da tutte le famiglie considerate. 
Comunqne, le nostre vedute circa quelle che sembrano delinearsi 
come cause del fenomeno studiato, ricevono da quest'ultimo para
gone una nuova conferma. 

Osserviamo, infine, che Ilna più succinta comparazione fra le 
Tavo 12 e 13 si può effettuare prendendo in esame le rarefazioni che 

(1) Il COHNSTIUN (l. c.) dice: (Die Uoincidenz) « besteht-dem Monate naeh 

anch bei sehr weit anseillanrlerliegonden Geburt.eu, so dass die Geburtstage dAR 

erst - unù let,ztgeborenell Kindes znsamlllellfallen ). 

Più recisa,mente il BOLDRINI (I. c.) afferma che « la probabilità che l'ultimo 
figlio nasca nel mese in cui nacque il primo sembrerebbe aUlllent,are col crescertJ 

dell'età della ma I re ,). L'inùagille da noi condott.a I10n rignarda particolarlllelltt~ 

il primo e l'ulti mo figlio, ma mette anzi in evidenza nna di versità di eomporta
mento, q \lanto al mesI" di nascita, del primo figlio rispetto a,i rimanenti. 
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per successivi valori di n si producono in eorrispondenza a k =~-= ] ; 
risulta allora: 
485/486,8>402/417,1 333/347,6>253/268,1 187/201,1>117/128,3 

76/85,6> 40/55 19/32,1 < 7/10,5 cioè 
0)996> 0,964 0,958> 0,943 0,929> 0,912 

0,887 > 0,727 0,591 < 0,666 

vale a dire -- con una sola eccezione - l(t rarefazione c01'rispon· 

dente a k == 1 (non più di una nasdta al mese), è maggiore nelle fa

miglie irwompletp, che nelle complete; il che torna a dire che sarà più 
elevata la condensazione di più nascite in alcuni mesi nelle prime 
famiglie che nelle rimanenti. 

p) Hiepilogando le conclusioni tratte dall'esame delle Tav. 7, 8, 
9, 10, Il, 12, 13, possiano dunque dire: 10) La grande variabilità 
del fenomeno (B) (addensamento delle nascite in alcuni mesi in seno 
alle singole famiglie) col variare della popolazione, (j per una stessa 
popolazione, col variare del numero dei figli, rende poco verosimile 
la supposizione che esso abbia origini prevalentemente fisiologiche, 
2()) La variabilità stessa suggerisce di cercare per qual fenomeno, 
cause variabili, oppure aventi una portata altrettanto variabile, 30) 
Nelle famiglie a tenore annuale di vita molto uniforme il fenomeno 
(B) ha scarsa efficienza o non si presenta affatto. 4°) Il fenom~no 
stesso ha maggiore risalto nelle famiglie meno numerose e meno se
dentarie, eù anche in quelle numerose e sedentarie nelle quali il 
tenore ùi vita subisce, per varie ragioni, fluttuazioni profonde, a ri
corso periodico annuale; inoltre esso si accentua quando si prescinda 
elal primogenito, almeno in famiglie non troppo numerose. 5°) Il fe
nomeno (B), piuttosto che a cause fisiologiche, sembra dunque in 
prevalenza dovuto a cause sociali ed amhientali, capaci di produrre 
peri()di annuali di preferenza o di assenza per gli atti della genera
zione. 6()) Lo scarso rilievo di (B) nelle figI iolanze con due soli mem
bri, sembra suffragare l'idea che quel fenomeno dipenda dane abi
tudini che col tempo si vanno formando in seno alle varie famiglie, 
per forz;t propria o perchè indotte dalle collettivit,à. 

20. - (falcolo delle lJrobabilitù teoriche rcla,tilJff a,[ eoncf,utrltrsi 

tlelll: Jlwwite di n fratelli in h mesi (1 < h::;::: n) (Ooncftto del GINI) 

(1,) Per fratellanze di :3 o 3 membri il calcolo seg'ue nello stesso 
modo che fu indicato per la Tav. 5 (nella qllitle si assunse il cri
terio di distribuzione del OOH:'iSI'gIN), salvo l'inversione nella dispo
sizione degli elementi che rappresentano le singole probabilità. 
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CoSì supponendo una fratellanza di n =_::::: 3 membri, questi potran
no nascere o in un solo mese (ordine 3° secondo COHNSTEIN e 1 U se
condo GINl), o in due mesi (ordine 2° di COHNSTEIN e 2° di GINr), 
o in tre mesi (ordine 1(1 di COHNSTElN e 3° di GINI),'-:Per 11 > 3, e 
per 1 < h < n i due criteri di distribuizione danno evidentemente 
risultati di versi. 

b) Per una fratellanza di n membri è facile calcolare subito 
le probabilità estreme. Quella affinchè tutti i fratelli nascano in uno 
stesso mese (ordine nO di COHNS1'JUN e lO di GINI)L è evidentemente 
l2j12n == 1/12n - I • Quella che tutti nascano in mesi diversi (ordine 
10 di COHNSTE[N ed nO, di GINI), è data dal rapporto del numero dei 
casi favorevoli (che sono tanti quante le disposizioni semplici dei 12 

mesi ad n ad n cioè 12.11 ... (12 - n -+ 1) al numero dei casi pos
sibili (che sono tanti quante le disposizioni con ripetizione di 12 
elementi ad ]l ad Il, cioè) 12n ; pertanto la probabilità cercata è 

_L~!~---,~_(12 _~_.~l_ ~+-1) ~ __ ~ ____ 1_2~_ 
12n 12n , (12 - 'Il) ! 

lI! 
l2n --1 ~(12 -- n)! 

c) Oonsiderando ancora una fratellanza di n membri, e assu
mendo 1 < h < n, il numero F n, h dei casi favorevoli all'evento che 
le ]l nascite si concentrino in 71 mesi sarà un certo multiplo del nu
mero -D12. h delle disposizioni semplici di 12 mesi ad h ad h. Difatti, 
i gruppi che si possono formare considerando soltanto un fratello 
per ciascuno degli h mesi sono appunto tanti quante sono le dispo
sizioni dette, e da ciascuno di questi gruppi se ne potranno avere 
tanti di quelli che noi vogliamo effettivamente considerare quanti 
liono i modi An, h di distribuire i rimanenti ]l, - h fr'atelli fra gli 
stessi h mesi. lJunque, il numero degli aggruppamenti favorevoli al
l'evento atteso è della forma 

Pn,h ==D1'2.h' A n,h 

e perciò la probabilità matematica !)n, h relativa al verificarsi dello 
stesso evento è 

(1] 
-DI2" 12.11 , .. (12 - h -i- 1) 

PII,h:::::::: -~12~· . 11n." :~= ----~12n--·-·--·----~~~ An,h-

(I) Per esempio nn tipo di fratellanza di 9 membri nat.i 111 4 mesi pnò essere 
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cl) A questo punto, riflettiamo che un concentramento delle na
scite di n fratelli in h mesi può (lerivàre soltanto: 

1) o da un concentramento delle nascite dei primi n-l fratelli 
in h-l mesi, imponeJldo che l' nO, nasca in un nuovo me:-;e, oioè 
in uno dei J 2 - (h - 1) mesi ancora disponibili, evento la cui proba-

. .. 12 - h -f--1 
blhtà è eVIdentemente -----~-------. 

12 ' 
2) oppure da un concentramento delle nasoite dei primi fratelli 

in h mesi, imponendo che l' n° nasca in uno stesso mese dei prece-

denti, evento la cui probabilità è ~~ . Perciò, essendo, secondo le no

tazioni impiegate in c) 

Il! 
Pn -- I , h-t== t2n-~ (12 _ h + l)! A"-I,h-1 

Pn - l,h == -12n-~2-\~!-=-71)-! An - l,h 

le probabilità rispettive affincbe le prime n-l nascite Hi concen
trino in h-l mesi, e affinchè ]e stesse nascite si concf'ntrino in h 
mesi, per i teoremi di moltiplicazione e di I addizione delle probabi
lità, _ risulterà: 

Pn,~ == E l2
h + l h ,. . Pn-I,h-t + -12 Pfl-l,h 

ossia: 
111 _ 12-71+1 

12n - 1 (12 - h) l An,h - 12 
Il! 

12"-2(12 - h + l)! AfI-J,h-t + 

i ndicato dallo schema 
1111 
111 
1 
1 

c]ove ciascuna linea corriRponde a un mese. La prima colonna, costìtnita da 
4- fratelli nat,i in 4 mesi diversi, si plIÒ formare in t,aliti modi qllallte SClIIO le 
D 12,4 Fi~sltt.a Ilna cli tali disposiziolli se ne pot.rallllo c1e<lurre taut,i casi di fra
tellan~e (cli 9 mPlllùri J1l 4, mesi) qnltnt,i sono i modi LI 9,4 .li dist,ribllire i rima
nenti 6 fratelli fl'a gli stessi 4 Illesi. III totale, gli aggruppamellti avent.i le ca
l'att.eristiehe richiest.e HB1811ll0 D 12,'. A 9,4 e la probabilit.à che si presenti uno 
di tali aggruppalllenti fl'a tutt,e le posMi 11 ili fIBtellunze di 9 memùri sarà 

D 12.' 11 ! 
P 9,4 = 129-- .A 9,4 = i2~-(12 "'::'4 fl .d 9,' 



e paragonando la con la [IJ 

[21 Au,h. == h An - t,~ + A.,. - t,h - l 

e) Con questa t-.emplice legge ricorrente si può 'rapidamente 
eseguire il calcolo dei numeri .A n,h' Difatti si può scrivere, ricor
dando il significato del simbolo .P n, h: 

Il! Il! 
Pt,t == 1 ==-i2t-=-1 (12-:~-1)T . l == 121-1 (12 __ l)! AI,I 

1 Il t Il! -
P2,t == 12 == i22-~1l12--=--i)'! . 1== 122-1-(i2~ 1fl A 2,1 

Il Il! Il! 
P2,2 == -12 == Ti2-"'::"l(12 ~-2)T . 1 == 122 -- I (12 

ciò che fornisce i valori 

At,l == 1 ; A 2,1 == 1 ; A 2,2 == 1 

da cui, (è ovvia l'analogia col metodo di formazione rlel triangolo di 
TAH,TAGLIA), si ottellgono subito i valori delle linee seguenti (1), co
me è fatto nella Tav. 14. 

(1) Alcnne semplici proprietà dei numeri .An,h che ci soffermiamo a segnalare 

rapidamellte sono: 

1) Oglli elemento della Tav. 14 è ugnale a1la somma di quel10 immediata· 

mente Mupel"ÌOl'e moltiplicato pPr il IIUUlero della colonna n cui Hppa,l'tiene, COli 

quello superiore a sillist,ra (ciò che è appllnto espresso da1la form.l2J). 

2) Gli element,i della prima colonna {1n,1 , '" quelli della diagonale pduci

pale, .An,n, sono uguali 11.11' llll ità. 

3) Seri vendo la formula [2] per h = n -1, dando ad n i sllccesAivi valori 

interi decrescenti fino ad n = 2, addizionando memlH'o a memùro e semplificando 

si ha 
'n-l () 

An,n - t = . ~ i = ; , 
a = 1 

oioè gli elementi della diagonale parallela più prossima alla diagonale principale 

souo i nUlIIeri di comùillltzioni a 2 a 2. 

4) Più in gellerale, se si seri ve sllocessi vamente la [2] per i valori i~teri 

decres('ellti di tt, da n fino ad h, si 1Il0lt.ipIÌl'ano ris!lettivallleute le nglla,gliallze 

ottennte per l' h, h\ ... hn - h, si addizionano i risultati ottenuti e si semplifica, 

vielle: 

..4. n,h=..4n -1, h-1+ hAn -2, h-l+ h2An-S, h-l+ ... +hn - hAh_l, h-l 

ossia: un elemellto qualunqne (Iella Tav. 14 è IIgnale alla somma di t,utl,i qllelli 

che si trovano nella colollua pl'ecedtmte fiuo a quello della linea pre,·edente ri
spel,tivul11ellte moltiplicati, dall'ultimo in su, per le potenze successive di h, a par

tire da quella di esponent.e O. 

5) Applicando la [2J alla formazione degli elementi della seconda colonna, 

si ha: 
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f) La Tav. 14 contiene nella seconda linea dall'alto i valori di 

Il ! l ' l . I (12 __ h)! ' e ne l u tlma colonna quelli di l~n - ,cioè tutti gli ele-

menti necessari per avere i valori di ciascuna delle probabilità cer
cate per mezzo di una moltiplicazione e di una divisione. Per es: 

R == ~920.6951 __ == 0.12802 
9,5 429~81696 

La Tav. J 5, costruita <la} GINI, contiene appunto valori 
Pn, h di tali probabilità. moltiplicati per 100.000; è ovvio che, per 
il t,eorema di BERNUULLI, 100.000 P'I1. h rappresenta su 100.000 fra-

donde facilmente: 
An.2 = An-I,+l 

n-2 
..1n ,2 == ~ 2i = 2n - 1 - 1 

i=O 

6) l numeri An,1& hanno una stlmplice relazione con le diff( renze di On, 00-

stituenti lo specchio ben conosciuto (Cfl', CESÀRO, Analisi Algl!b1'ica) 

1 

1 2 
- 1 6 6 

1 14 36 24 
1 30 150 240 120 

nel quale gli elementi I1n,h sono collegati dalla nota relazione ricorrente 

L\n,h = h (L\n -l, h + L\n -1, h-l), 

Si può dimostrare che 

L\",h = h ! An,h . 
Djfatti: 

L\1,1 = l := 1 ! An; 112,1 = 1 = 1 ! A2,1; L\22 = 2 = 2 !. 1 = 2 I A22, 
doè la relazione da dimostrare vale intanto per gli elementi delle due prime linee 
dello specchio, Essa vale anche per tutti gli elementi della prima colonna, perchè 

L\n,1 = 1 = A n ,l = l! An,1 

Inoltre, supposto che nella linea di posto n ess,," valga fino all'elemeuto di posto 
h, e~sa. verrà nella stessa linea per l'elemento successivo, pe,·chè: 

L\n,h + l = (h + 1) (I1n -l, h + 1 -+- L\n -1,1&) = (h + l) t(h + 1) I An - l, h+ 1 + 
+ h I An -I,ht =(h + l) ! )(h + 1) An -l, h+ 1 + An-l,h~ = (h + 1) I ..4.n ,1&+ 1 

Poichè dunque quella relazione vale per le due prime linee, e per il primo ele
mento di ciasculla linea, sarà Vera in genernle. 

7) Essendo nota l'espres:-\ione intrillseca di I1ft ,h (efr. CESARO) se ne po
trebbe senz'altro ricavare quella di An,h, ma ciò non gioverebbe per il calcolo 
pratico di quest,i coeffidenti. 

Per alrire proprietà degli stesRi numeri, che abhia,mo già. avnto occasione di 
studiare, cfr. Di alcune identità analitiche ed at'itntetiche, «Pe1'Ìodieoùi Matern.,. 1912. 
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tellanze diH membri il numero più probabile di quelle le cui nasci
te cadono tutt,e in h mesi (1 ~ " S;:u) (1). 

21. -- Le Tav. 16-24 contengono la distribuzione di nove diversi 
gruppi di famiglie appartenenti ciascuno a una città o circoscrizione 
italiana, in tanti ordini determinati) secondo il concetto del GINI, dal 
numero dei mesi in cui cadono tutte le nascite dei figli. I diversi 
gruppi, alcuni dei qnali già esaminati dal punto di vista del COHNS'l'li:1N, 

sono stati scelti in classi fra loro eterogenee, al fine di speri mental'e 
fino a qual punto la differenziazione sociale influisca sul fenomeno 
che si intende studiare (2). 

Essi posso n o così classificarsi: 

Popolazioni ul'bane costituite da classi \ Roma centro (tav, 16) 

I 
agiate e medie I Torino centro (tav. 17) 

Popolazioni con larga emigrazione pe- , Circondario di rPolmezzo 
riodica continentale annuale ~ (tav. 18) 

II)' Popolazioni urbane parte sedentarie e ~ 

t . t' ' Como (tav. 19) par ,e ffilgran l ~ 

Popolazioni urbane operaie sedentarie ; Torino perif. (tav. 20) 

\ 

l Matelica (tav. 21) 
Popolazioni agricole sedentarie con nu- , R Il 1.>' (V l . . egge o e u.lgnano ~I-

merose figliolanze - J d ) (t- '),2) III I r arno av .... 

I Popolazioni con larga emigrazione tl'an- \ Provo di Potenza. (tav. 23) 
. ~ Capannori (Lucchesia) . soceamca l 

r (tav. 24) 

(1) Per un confronto fra i due metodi di distribuzione, del COHNSTEI1' e del 
{lINI, Ri ofi!servi che, per es. due fratellanze di 7 membri dei tipi 

111 111 

1 

1 

l 
1 

111 
1 

appartengonu ad uno stesso ordine (30) nella classifioazione del COHNSTEIN mentre 
è evidente che il secolldo tipo presenta. una maggiore concentrazione di nascite 
del primo; e difatti nella classificazione del GINI essi sono rispettivamente degli 
ordini 50 e 30. 

(2) Nelle Tav. 18 (Tolmezzo), 19 (Como;, 23 (Pot,enza) sono considerate le Role 
famiglie cou 2 figli almeno; nelle rimanenti, anche quelle con uno o con nessun 

figlio. 

Metron - Volo VI, n. 3·4 15 
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Analogamente a quanto si è fatto per la distribuzione secondo 
OONHSTE1N, le tavole sono così costituite che in ogni casella, all'incro
cio della nl! linea, con la ha colonna" il numero superiore indica quante 
sono le famiglie con n figli nati in h mesi e quello inferiore, in cor
sivo, quante famiglie dovrebbero teoricamellte trovarsi in quelle cir
costanze, secondo la corrispondente probabilità già calcolata ed in
scritta nella Tav. 15, se la distribuzione fosse casuale. Le frequenze 
effetti ve superiori a, quelle teoriche SOllO stampate in gl'assetto. A 
piè di tavela sono eseguite, per colonne, le somme delle une e delle 
aUre frequenze, allo seopo di effettuare un con l'ronto complessivo. 

Tj'ispezione delle tavole suggerisce senz'altro le seguenti osser
vazioni. 

a) Se la concentra~ione del1e naseite in alcuni mesi, per le 

singole famiglie avesse il carattere di un fenomeno generale e rego
lare, qualunqlle fos8e n le frequenze effetthe dovrebbero essere su
periori a quelle probabili per i valori più bassi di h (eollcentrazi"ne 
delle nascite in uno o poehi mesi) e d(>gl'adare via via fino a dive
nire inferiori alle pr'obabil i pei valori più e ' evati di h (rarefazione). 
Ma da questa <lislribuzione, diremo I\ormale, si osservano, invece, 
numerosi diyari: Roma centro, per f~llniglie di 5, 7, 8, 9. lO figli e 
per il totale; Torillo centro, per 4, 6, 7, 8, 9 figI i; Tolmezzo, per 
4, 9, 11, 12 figI i; Corno per 4, 9, ] O, LI, 12 figI i; Torino periferia" 
per 2, 4, 6, 7, ~, 1 li figI i; Matelica, per 3, 4, 7, 8, 9 figli etc. 

Dunque, senza negare il fenomeno della cow'entrazione, special
mente aC('entuato per Homa (2 figli in 1 rnt:'se, 3 in 2); marcatissi
mo per Tolillezzo 12 e 3 figli in l mese e 3 in :!); ed anche per 
Torino eentro (2 figli in 1 mese) ci sembra di dovere, intanto, 
coneludere che l t sua inteusità è variabilisHillla -non soltanto da 1m 
gruppo ad '1tH altro di popolazione, ma, pel' uno ste8!W gruppo~ 

da un tipo ad Wl altro di fratdlallza. Inoltre, pur restando in pru
dente riserbo circa il peso da attribuire ngli esigui numeri di casi 
eorrispondell'ti ai valori più elevati di n, risulterebbe anche che quel 
fenollleno di cOIlcentrazioue, ahbastanza regolare nelle famiglie meno 
numerose, tende a perdere tale regolarità nelle famiglie eOll più am ' 

pia prole (1). 

(1) Il COHNSTEIN (prima Memoria. cit., p. 235) fa una, osservazione analoga, 

t'ò cioè che l:t IHll'Cellt,n:de Il,,Ile eoincidellze è più alta llelle famiglie COli 2,3, 4, r} 
tigli ('he llelle rima1lenti. «Dt;r AU!oldl'l1ck del' PntedilectiollSIIlOllate del' Scltwnu
gerschaft, trit,t also bei Franell mit 2, 3, 4, 5 Killderll s'hiil'fer hervol', wahl'end 

VOli Fmnen lllit 6. 7, 8, 9, Ki IIdern ... del' Ueoel'gallg ZIl jenen Fl'aneu geoildet 

winl, welche zu jedel' Zeit des Jahres cOllcepl,ionsf1ihig Rind ». 
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b) Se il fenomeno dovesse (iscriversi a cause prevalentemente 
fisiologiche la sua intensità non potrebbe essere così variabile come 
si è ora visto, perchè è inammissibile una variazione alt~t'ttanto in
tensa in q uel1e cause, passando da un grnppo di popolazione ad un 
a1tro, che si di fferenzia dal primo soltanto per le condizioni sociali. 
Così dalle Tav. 17 e 19 rileviamo un notevole addensamento delle 
nascite di 2 figli in 1 mese (106 casi effettivi su 73,8 previsti) in 
Torino centro, e per converso, una, sia pure lieve, rarefazione nelle 
uguali circostanze (73 casi effettivi su 73,8 previsti) in Torino 
periferia. Si osservino anche le Tavo 22 e 24: si nota rarefa,
zione o trascurabile condensazione delle nascite in 1 o 2 mesi (18 
su 18,8 casi previsti e 243 su 242) in Capannori; e· invece con
densazione bene a vvertibile delle nascite in 1, 2, 3 mesi (27 su 24 ; 
333 su 313,4; 314 su 305,2) in Rt'ggello e Rignano, pur trattan
dosi di località della LucclH~sia e del Valdarno aùba~t(lIlZa prof.;sime 
alla precedente. Ora, quali ragioni fisiologiche potrebbero in vocarsi per 
spie~are queste notevoli discordanze nelle modalità del fenomeno ~ È 
plausibile che le popolazioni di Torino centro e Torino periferia cibbiano 
strutture organiche così diverse ehe sia lecito illdurre una correlazione 
con quelle discordanze' III versamente: esaminiamo le frt'quenze totali 
delle nHseite nelle Tav. ~3 e 24 Provincia di Potenza. e Capannori), e 
constateremo che, pUl' trattandosi di popolaziolli etnicamente ben 
distinte, quelle frequenze hanno distribuzioni ~lssai coneordallti fra. 
di loro, cioè il fellomeno di addensamento del le nascite presell ta ana
loghe m(,dalità. Non saremo dunque iontani ditI vero affenllundo che 
il feno'meno (U addensamento delle nascite nelle si'llgole famiglie uon di
pel,de, almeno in prevale'llza, da cal/se fls ologich". 

Cl Per ritrarre dalle Tav. 16-24 non rigorosamente, ma assai rapi
damente l'andamento complessivo del feIJOmeIlo di condensazione del1e 
nascite in un minor Ilumero di me~i, teniamo presente che quel feno
meno, qunudo aùbia regolare dt'corso, si deve mHnifest,ire in ciascuna 
linea con Ulla ipofreqnenza nelle mlselle verso destra e con una su per
frequenza rispetto alla prevedibile teorica in quelle verso sinistra. 
Nou si può dire in quale casella di ogni linea debba cessare l'ipo
frequenza per dare luogo alla superfreqllt'nza, ma (Oertall1ente nella 
prillll:t casella dalla dest,l'a si (lov]'('l)be sempre trovare uua ipofre

qnenza. AùùiClmo, perciò, in ciasculla delle tavole stesse, iIlseritto 
nelle colollue (B) ed (A) rispettivamente le fl'eqnellze effettiva e teo
rica della prima casella dalla destra, e le somme da Ile frt'queuze effettive 
e t.eoriehe di tutte le case]]e pre(·e<lenti. 1 \~asi di iIlVen~i()lIe del feno
meno (l'al'efazione invece di condensazione) sono resi evidenti dal ca-
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arttere gl'assetto, quelli di indifferenza (e cioè di distribuzione delle 
frequenze effettive in modo praticamente conforme alle teoriche dal 
carattere corsivo. Anche con questo mezzo, benchè imperfetto, risul
tano conferm:!te le già segnalate anoUla1ie del fenomeno e in partie(llare 
la sua maggiore irregolarità per le figliuolanze plU numerose, presso 
le quali la condensazione delle nascite è nulla o negativa tI). 

22. -- Per avere un indizio di quella che potrebbe essere la causa 
efficiente del fenomeno, dividiamo i gruppi di popolazioni da cui 
sono state tratte le famiglie esaminate in 3 cla~8i, a seconda del 
loro diverso gl'ado di stabilità nella sede abituale. Porremo dunque 
nella prima clasae le popolazioni più inst abili: Uoma centro, Torino 
eentro e Circondario di Tolmezzo; le pl'ime due percllè ('oRtituite dai 
ceti più agiati (professionisti, impiegati. possidenti) e più largamente 
forniti dei mezzi necessari per alternare alle occupazioni i periodi di 
riposo e di villeggiatura; la terza perchè in gran parte dedita alla 
emigrazione temporanea annuale nei paesi europei. 

In una secollda cbsse ('ol1ocheremo la, popola zione di Como che 
offl'e una particolarità car..utteristiea. Una sua abhondante ml'tà è 
formata dal ceto operaio degli opifici locali, sedentario come altrove 
per necessità di ordine ecollomico. Quanto alI'atra metà, che ba la 
ventura di soggiornare in una zona privilegiata dalla natura per bel
lezza di luog'hi e per mitezza di clima, si penserebbe che non do
vesse ~lvvel'tiJ'e il bisogno <li trasferirsi altrove in alcuui perio(li del
l'a,nno; ma sta il fatto che è in essa spiccatissimo il carattere di 
migr<ltività annuale: sia che una sua, buona parte, intel'essata alla 
indm~tria dei foreHtieri. segua nel suo flusso e deflusso la massa dei 
villeggianti, sia. ehe la parte restante largamente aJimenti l'emigra
zione operaia stagionale verso i paesi cent,l'o europei (2). 

Finalmente entreranno a costituire la terza classe le popolazioni 
sedentarie, quali sono quelle di Torino periferia (ceti operai), Mate
lica e Reggello-Uigllano (popolazioni agricole con numerose figliuo-

(1) lùsi:-;tiamo nel dire che questo met.o.lo di indagine non è pif'namente le
gittimo: 1) penlhè U011 è soltanto nelle ultillie c:tRelle a del'ltra per figlinolall7;e 

pinttost,o numen'se, che dovrebbe prodursi la rarefazioue; 2) pe.ehè lI('lle stessé 

cireo:-;t,anze le fl'equenze inscritte in tali caselle sono molto lHIHse e qllilldi poco 

sigllifi(~ative. Tutt,avia eSSO è st,ato anehe sost,allzinlllltnte impiegato dal LU/,ZATTO 

FEGIl (I. c,) per vagliare le risnltallze del COHNSTEIN, e per (ollellldere che nelle 

famiglie con 5 o più figli esaminate da que:-;to A. 11' frequenza .ielle incldellze di 
almeno due lIascil,e in 1111 mese sart'bbe illferiole alla teorica. 

(2) Dalla Stati8tica dell' Emigrazione italiana per l'E8tero rileviamo che l'emi-
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lanze); Provincia di Potenza e Ca.pannori (popolazioni che largamente 
alimentano l'emigrazione transoceanica, ma nelle qmlli le famiglie 
rimpatriate a,ssumono, per la conqui8t.ata agiatezza, eara.t.tere di grande 
stabili tà. '--

Eseguita questa classificclzione, è facile consta,ta.re che l'intensità 
del fenomeno di addensamento delle na.scite in pochi mesi, specia.l
mente nelle famiglie poco numerose, è massimo nella. prima cla.sse, 
minore nella seconda, minimo (o negativo) nell'ultima.. Si può dunque, 
verosimilmente, inferire che l'adùens:lmellto delle nascite in pochi 
mesi, in seno alle singole famiglie, si produce più marcatamellte presso 
le popolazioni che a.lternano periodicamente più residenze nel corso 
dell'anno, ed è quasi nullo nelle popolazioni più ferme. e eon tenore 
di vita uniforme. 

Questa constatazione, che bene si a.ccorda con le altre già fa.tt.e 
mediante la. classificazione del COHNS'l'EIN applicata. a più gruppi 
di famiglie (cfr. n. 19) avvalora. sempre meglio l'ipotesi già avan-
7,ata per la prevalente spiegazione del fenomeno, l3ul quale debbollo 
avere grande peso le abitudini e tendenze familiari e sociali, assa.i 
lliverse da gruppo a gruppo, ma soprattutto il diverso grado di mo 
hilità dei gl'uppi stessi. 

Pensia.mo alle popolazioni più sedentarie, in cui le abitudini vanno 
via via illvetera.ndosi e stra.tifi('andosi, in cui la vita scorre con tono 
semplice ed ugua.le, in cui i periodi di sva.go e di riposo si riducono 
nel breve ambito della giornat.a domenicale, in cui più rare sono le 
occa,sioni che disgregano la. compagine familia.re, in eui infine o la 
scarsità del tempo e dei mezzi disponibili (ceti operai) o una. più 
Rupina accondiscendenza agli istinti anima.li (ceti ~gricoli) inducono 
piano piano a. riguardare l'amor coniugale come uno svngo a buon 
mercato, non soggetto a proibizione in nessuna parte dell'a.nno - ed 
ecco che ba.lzerà innanzi il quadro di un regime matrimoniale pel'-

gl'azione temporanen. della pl'ovincia di Uomo eostituisce da sola dal 25 al 40 u " 

oirca dell'emigrazione temporanea di tut.ta la Lombardia, 

ANNI 

1910-915 

1916-920 

192L-924 

I 

I-

I 

Lombardia 

288.086 

85.838 

119.370 

Provincia di 

Como 

76.341 

33.957 

:~X.883 

Emigranti della Provo 

di Como per 100 deHa 

Lombardia 

26.h 

:~9.6 

:~2f) 
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fettamente unifol'me, alieno da. appassionanti alternative di caldi ell
tusiasmi e di gelide indifferenze, ma tal quale deve essere appunto 
affillchè la procreaziùne possa aver luogo ugualmente in tutto il corso 
dell'anno, senza produrre condensazioni di sorta nella frequenza 
delle nascite mem~ili. 

Figuriamoci, invece, ciò ehe accade per le popolazioni meno sta
bili, nelle quali, dunq ne, l'annata si divide in periodi essenzialmente 
distinti, sia per il luogo di dimoI'il, sia per le occupazioni, sia, pel' 
le abitudini e tendenze che si manifestano correlativamente all'a,m
biente. È ovvio che !'intimità dei rapporti coniugali potrà conseguen
temente subire notevoli variazioni, per quanto involontarie; e non 
sarà da escludersi che essa debba addirir,tura annullarsi in alcuni 
intervalli. I pastori che lasciano la cusa per condune al pascolo il 
gregge, gli emigranti temporanei (cfr Circondario di Tolmezzo) che 
nei mesi migliori vanno a eerear lavoro lontano dalle loro famiglie~ 
i marinai elle alternano i lunghi viaggi alle più brevi perlllanenze 
pres80 i loro cari, i viaggiatori di commercio e il personale d'albergo 
che si recano altrove a. far «la stagione », appartengono ad altret
tante categorie di famiglie I:lelle quali le vacanze matrimoniaH si pre
sentano come una contingenza periodica nel corso di ogni anno. j1J 

se proprio di vacanze piene non si potrà parlare per le coppie co
niugali appartenenti alle classi cittadine medie ed agiate, pur non 
di meno sarà lecito presumere che anche in queste il tenore dei 
rapporti sessuali vada soggetto ad ampie oscillazioni periodiche an
nue, dipendenti in gr,lll parte dall'abitudine di trascorrere alcuni mesi 
fuori di città e con un regime di vita ben di verso dal consueto: le 
diverse condizioni di euforia e di tonieità dell'organismo nei Illesi 

di lavoro e in q uelli di riposo; la minore o maggiore serenit à dello 
spirito nel tempo trascorso in città e in quello di placido soggiorno 
in campagna, al mare, ai monti; la di versa efficacia dei frelli ini
hitori della, sensualità ne)l'ullo e nell'altro mllbiente - sono tutte ciI" 
oostanze che possono ben dare ragione di una rimarchevole variabi
lità periodica nella efficienza procreati va delle diverse famiglie. 
Così apl)unto potremo constatare notevoli addensamenti di nascit(~ 

in pochi mesi per le famiglie di Roma centro, Torino centro, Cir
condario di Tolmezzo; come già d'altronde si éra avvertita una 
condensazione nulla o lievissima per le nascite nelle famiglie di To
rino periferia, Matelica, Reggello e Rignallo, Provincia di Potenza, 
Oapannori; e come, infine, le famiglie di Como, ehe appartengono 
ad una popolazione mista relativamente al carattere della sedenta
rietà, pl'esent,ano una condensazione di nascite intermedia fra le due 



~streme. Orediamo dunque, di poter concludere che l'ltdilensamento 
{ielle nascite di più fratelli in all!uni mesi, che si vet'ijica, per le fltrniglie 
{f,ppartenenti a oerti gruppi di popolazione meno se(lenfari, è fOrlW in 

"-
gran prtrte dovuto al ricor!w aunuo d'i fernpontnee aslens/oni dall' atto 

generativo, collegale al verificarsi di circosta1tZe fsferim'i prro/:bitive. 

Per noi quindi il fenomeno studiato non sal'ebbp, come per il 

COHNSTII~IN e peL' il B()LDl~INI, espressione di una particolare epo('a 
<li preferenza per la gravidanza, propria di ciascuna donna; ma il 

prodotto neces."lario di un insieme di ci1'costanze escltl~;Ìt'e e pOt;liill~ 

eslm'iO'r'i alla coppia conhtgale; l'esistenza. per una stessa donna, di 
due o più periodi di preferenza, avvertita anche dal CUBNSTEIN (l';, 
:potrebbe identificarsi con uno spostamento dell'iniziale «periodo di 
predilezione », spostamento ehe noi siamo indotti a interpretart' come 
risultato di un radieale mutamento nelle condizioni di vita delle 
famiglie. 

In armonia con queste vedute è anche facile dare ragione della circo
:stanza. che le superfreq llenze di nascite in poclli mesi suno più ef
ficienti nelle famig'lie a scarsa prole, poichè (come si ebbe già ad 
osservare) sono que~te applluto che per le eondizioni di maggiof(~ 

<Igiatezza e libertà, assumono nel corso dell'anIlo quel tenore di vita 
periodicamente vltl'ia,bile, che può creare la tendenza a far variare 
con lo stesso ritmo la seq nela delle nasci te; mentre, inversamente, 
le f<l,miglie a tellore di vita più variabile sono da ciò portate ad 
avere prole mellO numerosa. Del resto, affermando il prevalere di 
(lUelie accennate eventu,t1ità esclusive nella produzione (lei fenollleno, 
Ilon si vuoI negare che il ripresentarsi con ricorso annuo di a.ltre 
circostanze positive (pl'opl'ie della coppia, come abitudini famigliari, 
ragioni sentimentali, ecc.) ehe h,lIlno favorito un concepimentC', possa 
in seguito favorirne al tri nello stesso mese, ed accentuare eosì il COll
densament.o studiato. 

23. -- È eviflente che le diverse condizioni di sedental'ietà delle 
popoLazioni influiranno sul maggiore o minore H,tldenkamellto delle 
nascite in alcuni mesi, non solr,anto in seno alle famiglie, ma anche 
nella totalità della massa. A confel'lna di ciò, basterà esaminare la 
Tav. 27 contenente per il 1924-25 i nati secondo i mesi, riferiti a 10000, 

(1) Dalla, secolldft Memoria citltta, p. ~i10: « Dio Geburten einer Grllppe von 
Killderll fallen in dellseloen MOllat, wiihrend dio Geollrten einer zweitell, ebenso 

grossen kleineren oller gro"seren Gruppt' von Geschwistern in einen, oder meh

rare andere gleiche Monate, fallen», 



per 22 comuni ùel Circondario di Tolmezzo e per lO comuni della 
Provincia di Potenza; e si rileverà che l'escursione fra il massimo 
e il minimo numero di nascite è di 755 == 1304 - 549 per Tolmez
zo (popolazione ad emigrazione temporanea,), e soltanto di 164 == 
=-= 966 - 802 per Potenza (popolazione sedentaria) .. M oUi altri ana
loghi esempi si potrebbero addurre, ma non è di ciò che dobbiamo 
qui particolarmente occuparci, e ci basterà l'avere segnalato che la 
variabilità della frequenza delle nascite mensili è minore nelle po-, 
polazioni sedentarie che nelle altre. 

24. - Vogliamo ora vedere, analogamente a quanto si è fatt~ 

mediante le tavole 12 e 13 ottenute applicando il criterio di distri
buzione di COHNS'l'EIN, come si modifica il fenomeno di addensa,· 
mento di più nasoite in alcuni mesi quando da un gruppo di fami 
glie, classificate secondo il criterio di GINr, si esclude il primogenito. 
Riprendiamo pertanto le 1278 famiglie di alcuni comuni dell'Umbria, 
e costruiamo nel solito modo la Tav. 25 che si riferisce alle fami
glie complete, e la Tav. 26 che riguarda le stesse famiglie con esclu
sione del figlio più anziano (che si presume essere molto spesso il 
primogenito), denunziato nel censimento del 1921. Per il confronto 
fra le due tavole, teniamo preseNte che l'addensamento suindicato 
si manifesta nelle val'Ìe linee degli specchi, con una superfrequenza 
dei casi verificati rispetto a quelli presunti, in corrispondenza, ai va,-
1 ori meno elevati di li (numero dei mesi in cui Hvvengono tutte le 
nascite). 

Se ogni volta (escludendo, ben si intende, le eventualità che si 
presentano troppo esiguamente) si paragonano i rapporti di frequen
za che per un certo valore di h si rilevano nelle famiglie complete 
(con n tigli) e in quelle incomplete (eon 11- 1 figli) risultano le se
guenti disuguaglianze: 



Numero dei mesi in cui sono nati tutti i figli 

h=1 h=2 h=a I 
-----~/,---- " 

h.:.= 4 

---,.',~ 

(Tav. 25) (Tav. 26) (Tav. 2fi)(Tav. 26) (Tav.25) (Tav. 26) (Tav. 25) (Tav.26) 

~ 6/3,1 > 53/37,9 
3 ) ossia 

~ 1,935> 1,398 

23/15,6> 94/80,4 
o~sia 

1,474 > 1,169 

42/29,7 > 96/85,5 
ossia 

1,414 > 1,123 

10/5,7> 23/19, l 49/37,3> 70/68,6 
oMsia ossi:t 

1,754> 1,728 1,314> 1,020 

Il confronto eseguito in questa forma, sembrerebbe deporre in 
favore di una maggiore concentrazione di nascite nelle famiglie com
plete, rispetto a quelle incomplete. 

Senonchè, mettendo a riscontro -le famiglie complete aventi n 
figli con quelle nelle quali, escluso il primo, rimangono ]l, figli si ha, 
passando dalla famiglia completa (Tav. 25) alla inoomplèta (Tav. 26) 
quanto segue: 
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Questa forma di confronto non dimostra a.ncora una decisa ten
denza a un maggiore addensamento di nascite quando si escluda il 
primo figlio, ma dà luogo a diverse disuguaglianze che AAno favore 
voli a tale circostanza. 

Finalmente, se si paragonano in via succinta le rarefazioni ehe 
debbono aver' luogo per ogni valore di h ==~ n, risulta per n =---= (2, 3, 
4, 5, 6): 

485,486,7> 402/417 333/347,6> 253/268,8 187/201,1:> 117/128,4 
76/85,6> 40;55 19/32,1 < 7/10,5 

doè 
0,997> 0.964 0,958> 0,04J 0,930> 0,911_ 

0,888 > 0,727 0,592 > 0,667 

Con questo mezzo è reso manifesto (sola eccezione n == 6) che la 
rarefazione che si deve produrre corrispondentemente al massimo nu
mero di mesi in cui nascono tutti i figli è piLl sensilJile nelle fami
glie da eui veng'a esduso il primo figlio che nelle altre; e quindi 
la condensazione eomplessiva delle nascite in un numero minore di 
mesi è nelle prime superiore a q nella delle ultime. 

Hagione della apparente discrepanza fra i risultati dei precedenti 
due confronti e quelli ora ottenuti, è la mancanza <li un eriterio dp
cisivo per stabilire, relativamente ai diversi valori di n, per qual ... 
valore di h debba cessare la condensazione e iniziarsi la rlll'efazione. 
In ogni modo possiamo anche qui concludere che 1-l fenomeno di con
densaziolle delle na,citl:' dei membri d{ ci(lSCUna fratella.nza, in un nu

mero di mesi minore di (lnello dei fl'ateUi si a,cr,cntllf(, qu mdo ,\(i p1't'
Rdnda dal pt'imogenitn, 

25. Abbiamo già avuto occasione di rilevare che tanto il Bc)! ,-
Dnua che il PlliJ'nC\ banno, per diverse vie, potuto constatare la 
mancanza di qualsiasi connessione fra il mese di nascita della madre 
e quelli dei figli, e (~bbiamo allora affermato che tale circosta.nza ne
giltiva viene a trovarsi in grave contrasto t.:;on la supposizione cbe 
il fenomeno di coiIlcidenza delle wlscite di più fratelli in uno o in 
aleulli stessi mesi sia espresHione di una tendenza biologica della 
maùre a generare in quei eerU mesi, perchè tale tendenza, a somi
gl ianza. (li tutti gli a,U,l'i earatteri somatiei e psicbici, dovrebbe es
sere più o mello ereditaria. L a qnestione è di tale importallza chp 
ci siamo indotti alI esaminarJa direttamente, ponen(10 a profitto uno 
strumento di rie.erca divt--rso da quelli impiegat,i dagli AA. citati, va
lido lanto nei riguardi della madre che dci padre, e a que~to fine 



abbiamo per consigHo del GINI eostruito le Tav. 28-36, le quali, in 
relazione agli stessi gruppi di famiglie rispettivamente considerati 
nelle Tav. 16-24 contengono: nella linea a) i1 numero N delle fami· 
glie con 0, 1, 2 ... , figli; nella, linea c) il numero dei casi in cui pa· 
dI'e e madre siano nati in uno stesso mese; nelle linee e) ed f) il 
numero dei casi in cui i1 padre e rispettivamente la madre siano nati 
nello stesso mese di uno dei figli. 

I ntanto, se il numero N dene famiglie che hanno un certo nu· 
mero di figli si di vide per 12, come è fatto nel1a, linea b), il quoziente 
l'appresenterà il numero dei casi in cui (teorema di BERNOUl.JI.Jl) sarà 
presumibilmente da attendersi la coincidenza delle nascite dei due 
membri del1a coppia in uno stesso mese. Ora, le differenze che si l'i· 
levano dal confronto delle linee b) e c) sono così lievi in valore as
soluto e così discordanti nel segno, da potersi ragionevolmente impu
tare al caso; cosicchè è lecito inferire che i diversi gruppi di famiglie 
considerate non hanno speciali cara,ttet"isUche circa· la combinazione dei 

mesi di nascita dei g~llitori, ossia non differiscono sensibilmente da 
gruppi di famiglie prese a caso. Se il fenomeno del concentramento 
delle naseite di più fratelli in alcuni mesi rivelasse una tendenza di 
earattere ereditario, sarebhe da attendersi che esso si verificasse con 
maggiore intensità nel easo in cui le nascite dei genitori fossero av-
venute in uno stesso mese, e rispetto al medesimo mese; e, inversa
mente, che ad un eoncentramento delle nHscite di più fratelli in uno 
o pochi mesi, corrispondesse una più elevata olllomensualità dei ge
Jlitori. Ma .lalle tabelle non risulta affatto confermata questa dI'co
stanza. Per es. per Roma centro, Tav. 16 e 28. relativamente a 2 
figli, si troV:l una concentrazione delle loro nascite in un mese da 
43,2 a 74 e un simultàneo accreseimento della, omomensualità dei 
genitori da 53,,25 a 64; ma per 3 figli si ha concentrazione di na
scite in 2 mesi da 104,3 a 137 e, invece, rarefazione della umomen
suaHtà dei genitori da 37,91 a 33 ; così pure per ~rorino centro, Tav. 17 
e 29, concentrazione delle nascite di 2 figli in un mese da 73,8 a 106 
e nessuna concentrazione nel1a omomensualità dei genitori, che passa 
da, 73,83 a 74; coueentrazione delle nascite di 3 figli in 2 mesi da. 
102,4 a 120, e rarefazione nella O. dei genitori ,la 37,25 a 34. Per 
il Circondario di Tolmezzo, Tav. 18 e 30, si osserva analogia di con
(~entrazione fra nascite dei genitori e della prole in famiglie con due 
tigli e discordanza in famiglie con tre figli, etc. Dunque non esiste 
correlazione fra la circostanza che più fra.telli siano na.ti in uno stesso 
mese, e la omomensualità delle naseite dei genitori, cioè l'o'fllomen
.. ·malità delle nwwite de,i genitoi"i non tende ad cssere eredUala da lla prole. 



Si potrebbe invece pensare che le nascite dell~ prole manifestas
sero lIna tendenza a concentra.rsi nel mese di nascita del padre op· 
plIre in quello della madre. Ora, se fra le N famiglie con n figli, ve 
ne sono: 

n 1 in cui tlutti nascono in 1 mese 
n, » » 2 mesi 

nh, » » h mesi 
(11 1 + n~ - j n h ~-:-.:-~ N), 

'tI'j rappresenterà il numero dei mesi in cui avveng'ono tutte h~ na
scite nel primo gruppo di famiglie; 2 n:J il numero dei meSI lJl cui 
avvengono tutte le nascite del seeondo gruppo di famiglie, etc.; e per-

tanto l'espressione 

I .)' (n -~ - ... 11," - 'I 12 t, -

significherà il numero probabile di volte che nella totalità dei Illesi 
di nascita presentati si nella totalità delle famiglie, si trovi un certo 
mese, comunque fissato. D'altronde poichè, a prescindere da una eveu
tlIale ereditarietà, la probabilità che le nascite di un genitore e di 
un figlio siano omomensuali è ] ;12, la, stessa, eS1Jres8ione 

l . 
-(n -t- 2 n + 12 t J 

rapp're.~enta anche il 1l1l1/J1U3't'O probabile di volte in cui coincideya,ulIo in 

uno stesso mese le nascite di un gel/'itore e di un figlio. Ora, nelle ta· 
vole 28-36, Ja linea d) contiene appunto taU valori probabili; p:-t
ragonando i quali coi valori effettivi dei numeri di coincidenze, con
tenuti nelle linee e) ed !l, si vede che le differenze sono lievi in va
lore assoluto, di segno non costante e pre~umibilmente attribuibili al 
caso. Se il mese di nascita di uno dei genitori tendesse ad essere 
ereditato dalla prole, le frequenze effettive sarebbero generalmente 
superiori a quelle teoriche, ciò che non accade decisamente. Si può 
q nindi concludere che nè il mese di nascita del padre, 1ìè quello della, 
madre tendono ad essere m'editati dalla, prole. 

Cosl si trova, per altra via, confermata ed estesa anche alla agna
zione paterna, lo, conclUt~ione alla quale erano già pervenuti il Bo],
DHl1\ l ed il PIETRA, nei riguardi della discendenza, materna; e non 
in~istiamo più oltre circa la gl'anele importanza che deve annettersi 
alla consta.tata non ereditarietà. 



26. J~ interessante paragonare le omomensualità nelle nascite 
dei genitori, e in quelle di un gt'nitol'e e di un figlio, non soltanto 
in seno ai singoli gruppi di famiglie come si è ora fatto, ma anche 
fra gruppo e gruppo. À ta.l fine è stata redatta la Tav. 37 nella quale 
per ogni gruppo di famiglie aventi 2 o più figli sono stati in scritti 
i numeri previsti e q ue1li effetti vi dei ClIsi di omomensnalità de]]e 
nascite dei genitori e dei casi di omomensualità di un genitore e di 
un figlio. I numeri in corsivo denotano la frequenza dei celsi effetti vi 
riferita a 100 c(lsi previsti, e son quilldi mag'giori o minori di 100, 
secondo che si abbia eOlldensaziolle o l'are fazione dei casi di omomen
sualità delle nascite. 

a) Uua prillla constatazione risultallte dall'esame delle tabelle è 
che per quattro fra i eillque gruppi di famiglie in cni si è notato 
(dalle Tav. 20-24) una SC~ll'~a om(llllensualità delle nascite dei figli e 
precisamente per Torino, per Reggello e Rigu,ITIo, Potenza, Ct! pau
Jlori, risult,a anche assai scarsa e spesso inferiore alla prevista, la 
omomensuaIità fra genitore e figlio. Ciò potrebbe forse sigllificaTe che 
tutte quelle condizioni che haIllio reso possibile la procreazione della 
prole quasi indifferentemente in qualunque epo(~a dell'anno, con lievi 
preferellze per alculli mesi llOn sono di recell te formazione fra le po
polazioni considerate, ma perdurllIlO presumibilmente almeno dall'epoca 
in cui vennero concepiti i genitori; il fatto sHrehbe dunque espres
sione di una staziollarietà di abitudini delle popolazioni stesse. À tale 
comportamento sembrerebbe fare lieve eccezione Matelica, in cui gli 
indici di olllomeIHmalità J 01 e ] 03 sono discretamente elevati. 

b) Al contrario, in due fra i tre gruppi a forte eond{-'nsnzione di 
nascite della prole in alcllni mesi e cioè in Roma centro e con enorme 
!iuperfl'equenza (114) in 'rolmezzo, si avverte anche nlla devata omo
mensunlità fra genitore e figlio. Anche qui tale paralJelismo di com
pDrtamento potrebbe Sig-llificHl'e stazionarietà nelle abitudini generali 
delle popolazioni.; ciof> in qllelle abitudini che pOSSOJlO favorire I"omo
mensualità delle nascite nella massa, e per Jiflesso, lH.:'lIe singole fa
miglie Non ci è stato possibile osservare il ritmo della natalità com· 
plessiva nel cil'eondario di TolJnezzo per ulla lunga ser:e di alli/i, ma 

se, in mancanza di meglio, ci limitiamo ad esaminare la Tav. 4 che 
dà le frequenze (1) delle nascite mellsi1i per tutta la provincia di 
Udine (a, eni appflrtiene Tolmezzo). rileveremo appunt.o (~he qudle 
frequenze, specialmente per la posizione dei massimi e dei minimi, ten-

(1) Dedot.te dal1a distribnzione delle nascite per mesi in scritte lH-\) Movi'ntentQ 

delta Popolazione del Regno d'Italia. 
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dono nel dopo guerra a riacquistare le stesse modalità che avevano 
nell'anteguerra,. Quanto a Torino centro, la omomemmalità è sensibile 
fra madre ~ figlio (102), e nulla fra pa(lre e figlio 1100)",,-

c) Altro discorso si dovrà tenere relativamente a Como, in cui la 
omomensualità di ciascuno dei due genitori rispetto alla prole è no
tevolmente inferiore alla prevista, mentre, come sappiamo, è disere
tamente elevata la omomellBualità tra fratelli. A tale riguardo, pos
siamo pensare che il ritmo della natalità sia sensibilmente mutato 
dall'epoca cui appartiene la massa dei genitori a quella di cui ftlfino 
parte le figlillolanze considerate, il che sembra. essere confermato 
dalla Tav. 3 (Prov. di Como, in mancanza di altra tavola che si ri
ferisca alla natalità della sola città di Como), poichè ivi è bene av
vertibile uno spostamento del massimo della, natalità mensile dall'ago
sto verso il Bettern bre, ottobre e gennaio. 

Quella induzione potrebbe anehe essere snffragata dalla circo
stanza che la omomensualità delle nascite dei genitori è notevolmente 
inferiore alla prevista. 

d) L'omomensnalità fra madre e figlio è sempre snperiore a quella 
fra pa.dl'e e figlio, (con due sole eeceziGni per Reggello e Rignano e 
per Uapannori, di poco conto quando si oSRervi che le differenze delle 
fréquenze sono di 1 o 2 per cellto); ed anzi neI complesso si osserva 
che la omomensllalità fra madre e figlio e quella fra padre e figlio, 
SOIlO rispettivamente superiore ed inferiore alla prevista, benchè in 
lieve misura, come è espresso dagli indici 99 e 102. E qui ci pare 
si debba nuovamente teller conto del fatto che quel tanto di orno
memmalità delle nas(·ite che è dovuto a cause generali, operanti sulle 
masse, (e che non dipellde dunque dHlle particolari a.bitndini fa.mi
gliarì) può gradualmellte variare col tempo (1) e produrre quindi una 
mHggiore differenza. fra il mese di Ilaseita del padre e quelli dei figli, 
di quanto non si verifichi fra madre e fig'li, d<lto ehe questa è ge, 
neralmente più giovune del marito. Si aggiunga ehe la omomensna
lità fra madre e figlio potrebbe essere tallto più spiccata risp tto a 
quella. fra padre e figlio qllanto più diffusa sia fra le donne l'abitudine 
di contrarre matrimollio in età molto più giovane dello sposo, circostanza 
che si verifiea con partieolare intellsità nelle classi più elevate della 
popolaziolle (2) e dalla quale potrebbe in parte (lerivare il dis!acco 
già osservato per Torino centro fra i due indici, ehe sono 100 e 102. 

(1) Il RICHET (I. c.) ha ossprvato che il mai<simo meTlAile delle nascite si spo

sta col t,elllpo, per molt.i paesi. Ma lo spost.alllellto è assai più alllpio e appare,,· 

tement,e irregolare nelle pi(~('ole circoscrizioni (cfr, Tav. 1, 2, 3, 4). 

(2) Per esempio, dall'« A.unuario Statistico del COllune di Firenze" del 1909, re-
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e) Dalla stessa tabella risulta che la olllomensualità di nascita fra. 
i genitori è quasi sempre, per i singoli gruppi ed anche per il totale, 
superiore a quella che intercede fra genitore e prole. Il fatto, nello 
stesso ordine di idee già esposto, llotrebbe dipendere dall"essere le 
epoche di nascita dei gellitori generalmente prossime fra di loro, e 
piuttosto lontane dalla complessiva epoca di nascit,a dei figli. ~a 
anche a prescindere da questa interpretazione del fenomeno, il fatto 
~he la coincidenza del mese di nascita fra i genitori, cioè fra non 
parenti, è più alta di quella che si trova verifieata fra genitore e 
figlio, è una nuova decisiva prova della non ereditarietà del mese 
di nasoita, perchè dimostra essere maggiore l'omomensualità indotta 
da condizioni di tempo o di ambiente che non quella che potrebbe 
dipendere da, una presunta ereditarietà del fenomeno. 

27. -- L'esame della Tav. 37 ci potrebbe condurre alla formula
zione di altre interessanti congetture relative alla condizioni di se
dentarietà o di migrat,i vità, e di persistenza o di distacco da un 
certo tono di vita, delle popolazioni considerate; ma non vogl iamo 
lungamente distrarci dall'al'~omento principale ehe ci occupa, nei ri
guardi del quale possiamo riassumere le seguenti conclusioni tratte 
dall'esame delle tavole 16-24, 28-36, 25, 26, 37. 

1°) Il fenomeno di concentrazione del1e nascite dei membri di 
una fratellanza in un numero più ristretto di mesi, che è posto in 
evidenza da un confronto delle frequenze effettive con quelle teo
riche, si presenta assai spesso nei diyersi gruppi di famiglie esami
nate, ma con modalità estremamente variabili, tanto che alcune volte 
la concentrazione è sostituita da una rarefazione. 

2()) Una notevole diversità di comportamento si manifesta per 
popolazioni etnicamente simili, e si manifesta anehe per una stessa 
popolazione passando da,Ile famiglie meno a quelle più numerose. 

3°) Al contrario, il comportamento è talora analogo per popo
lazioni etnicamente distinte, ma aventi ugnal tenore di vita per ciò 
~he riguarda le condizioni di sedentarietà e di migratività. 

4°) Le circostanze 1) 2) e 3) escludono la possibilità che il 
fenomeno di concentrazione delle nascite abbia la prevalente ragione 
d'essere in cause d'ordine fisiologico. 

datto a cura del GIUSTI, si rileva (pag. XVI) che su 1000 matrimoni, lo sposo 
~ra sensibilmente più vecchio (ll allni e più) nei seguenti numeri di casi: 

Nel 1908 Nel 1909 
poveri 

77 
non pov' poveri flon pOfi 

117. 1.9 77 
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5°) Una distinzione dei diversi gruppi di famiglie in tre cl~ssi, 
basata sul carattere di una maggiore o minore migratività ritmica 
annuale rende evidente che l'addensamento delle nascite ,,-in alcuni 
mesi in seno ane singole famiglie, si produce con maggiore efficienza 
presso le popolazioni più mobili, ed è di poco rilievo presso quelle 
più stabili e con tenore di vita uniforme. 

6°) Nelle popolazioni più mobili non si manifesta soltanto quel
l'addensamento in seno alle singole famiglie, ma· anche nella massa, 
cioè è più ampia la variabilità della frequenza delle nascite mensili 
complessive. 

7°) Le circostanze 1)-6) cii nducono a ritenere che l'addensa· 
mento delle nascite di più fratelli in alcuni mesi, che si verifica per 
oerti gruppi di popolazione meno sedentari, e specialmente per le 
famiglie non troppo numerose, sia principalmente dovuto al ricorso 
annuo di temporanee astensioni dall'atto generativo, collegate al ve
rificarsi di circostanze esteriori proibitive. 

8°) L'incidenza delle nascite dei genitori in uno stesso mese 
non aumenta la probabilità che le nascite dei figli avvengano in quel 
mese, o generalmente in uno stesso mese. 

9°) Non esiste nella prole una tendenza ad ereditare il mese 
di nascita del padre, e neanche quello della madre. 

10°) Le circost,anze 8), 9) come le 1), 2), 3) suffragano ancora 
la persuasione che il fenomeno studiato non dipenda da una tendenza 
fisiologica della madre a generare in alcuni mesi piuttosto che in 
altri. 

11°) Un più minuto esame delle incidenze delle nascite dei due 
genitori o di un genitore e di un figlio in un stesso mese, mostra che 
di solito secondo che sia più o meno scarsa la omomensualità tra 
fratelli è anche più o meno scarsa quella fra genitori e figlio; e che 
la omomensualità fra madre e figlio è generalmente superiore a 
quella fra padre e fig'lio. 

12°) L'omomensualità di nascita fra i genitori è generalmente 
superiore a quella che intercede fra gellitore e prole. 

13°) La circostanza 12) costitnisce una nuova provu. della non 
ereditarietà del mese di nascita, poichè dimostra che nella produzione 
del fenomeno dell'omomensualità prevalgono le condizioni di tempo 
e di ambiente su quella costituita dalla più stretta parentela. 

14°) Le circostanze 12) e 13) recano altri elementi di fonda
tezza all'ipotesi 7), in quanto segnalano che, mutando col tempo il 
ritmo della vita sociale e con esso quello della migratività a ricorso 
annuo, viene anche a mutare il ritmo della omomensualità di na-

M~tron - VoI. VI, n. 3·<1 16 



242 

scita, tanto che tale mutamento si avverte meglio fra padre e figlio 
che non fra madre e figlio, per essere la madre generalmente più 
prossima al figlio nel tempo, di quanto lo sia il padre. 

IV. 

28. - Abbiamo ripetutamente affermato (cfr. li. 4) che il feno
meno CB) di addensamento delle nascite di più fratelli in alcuni mesi 
in seno alle singole famiglie consegue parzialmente da quello ana
logo (A) che ha luogo nella massa, e che si manifesta con una più 
o meno ampia oscillazione delle frequenze delle nascite mensili com
plessive; mentre l'altra o un'altl'a1 componente de] fenomeno (B) 
va ricercata nell'insieme di tutte quelle circostanze (mobilità" aui·
tudini e tendenze particolari) che si possono presentare nelle singole 
famiglie senza apparire nella massa. È evidente la difficoltà pratica 
di eseguire una misurazione di carattere statistico dell'effetto por
tato nelle singole famiglie da questa seconda componente; ma rela
tivamente alla prima si può ed è interessante indagare statisticamente 
quanta parte del fenomeno (B) debba approssimativa,mente 'ritenersi do
vuta ad (A). Percltè tale i!ldagine risultasse perfetta sarebbe neces
sario mettere in relazione il comportamento del fenomeno (A) per 
un certo gruppo di famiglie, con il comportamento del fenomeno (B) 
relativamente alla lIlaAsa costituita da tntte e soltanto le stesse fa
miglie; invece, per convenienza pratica, dovremo sostituire a tale 
massa una massa più ampia di cui quelle famiglie fanno o si sup
pone facciano parte. E poichè le oscillazioni della freqnenza delle 
nascite mensili si rt'golarizzano ma si attenuano coll'allargarsi della 
massa di osservazione, così non dovremo attenderci di misurare col 
mezzo che st'ia.mo pet' indicare tutte l'effetto utile del fenomeno (A) nella 
produzione di (B), ma soltanto ~tna sua parte. 

Per una ricerca in tale senso si rifletta che le Tav. 5 e 15 SOIlO 

stata costruite .neWipotesi astratta che nelle famiglie considerate 
ciascuna nascita possa presentarsi indifferentemente in ognuno dei 
12 mesi, ciò che conferisce il valore di 1}12 alla probabilità 
matematica di una nascita in un mese determinato. Ma, se si vuole 
tener conto delle diverse frequenze delle nascite mensili nella massa 
formata da quelle famiglie, o in una più ampia, bisognerà sostituire 
all'unico valore 1/12 (probabilità teorica) i valori delle frequenze 
relative ai diversi mesi (probabilit&' empirica), e costruire due nuove 
tavole che sostituite alle 5 e 15 consentiranno una previsione più 
approssimata degli a.ddensamenti di nascite che si produrranno in 
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seno a quelle singole famiglie, distribuite secondo il criterio di 
COHNSTEIN o seconùo quello di GlNI. 

Il pal'agone delle nuove p'revilJioni con quelle già calcolate ci da,rà 
""-

16na misura dell'effetto portato dal fenomeno (A) nella produzione del 
tènomerw (B) per quel certo gruppo di famiglie. 

29. - Siano, per una certa massa di popolazione 

9 f 'In a 'Hl ••• {l (I 9 == 1) 

le frequenze medie delle nascite mensili osservate per un certo nu
mero di anni, rispettivamente nei mesi di 

G l-? M A_ lr1 . .. D (G == gennaio, etc.) 
Se si eseguisce la potenza pa del polinomio 

9 -f- f -t 'Hl -1- ... +d == I g == 1 

si ottiene 

[3] 

(y -1- qJ -j- [t ... + o == P); (O < Y < p), (O <:::::: (P < p), ... 

dove, come è ben noto, un termine generico 

]I , [) 
---.-------~_.-----~- (F t'CfJm!.t •.. tl( 
"[ ! 'f ! ~t ! ... ò!' . 

rappresenta la probabilità che in una fratellanza di p membri, y 

nascano in gennaio, ep in febbraio etc. senza tener conto d~n'ordine, 
e dove la sommatoria va estesa a tutte le possibili decomposizioni 
di p i n addendi interi e positivi. 

Ora, i termini del polinomio secondo membro della [3] si pos
sono raggruppare in classi con due diversi criteri; o a seconda del 
massimo fra gli esponenti r, ep, ~t, ••• o; oppure a seconda del nu· 
mero dei fattori distinti g, f, m . .• d, che entrano a costituire cia
scuno di tali termini. 

Col primo criterio, la somma di tutti i termini di [3J in ciascuno 
dei quali esiste almeno un massimo esponente di valore k rappre
senta la probabilità totale che, in una fratellanza di p membri, le 
nascite di k fratelli, e non più, coincidano in uno f:ltesso mese) 
(senza escludere altre coincidenze di ordine non superiore a k), cioè 
la probabilità inerente all'ordine le, secondo la distribuzione del 
()OHNSTEIN. 

Con l'altro criterio invece, la somma di t.utti i termini di [3] in 
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cui il numero dei fattori distinti è h, rappresenta la probabilità to
tale che in una fratellanza di p membri tutte le nascite si presentino 
in h mesi e non più, cioè la probabilità inerente all'ordine h, se
condo la distribuzione proposta dal GINI. 

Limitandoci, per ora, alle fratel1anze da 2 a 4 membri avremo: 

Ordine secondo la 
distribuzione del COHN8TB:IN 

I \ 
I 

II \ 
( 

II 
III 

I 

[4] II 

III 
IV 

Per 2 fratelli 

1 == (~g)2 == 
==2~gf+ 

_~_ ~ g2 

Per 3 fratelli 

1 == (~ g)3 

==6Igfrnt+ 

+ 3..E g2.f+ 

+~y3 

Per 4 fratelli 

1 == (I g)4 == 
== 24 ~ g.f m a, + 
+ 12I g2.frn + 

+ 6 I g2.r2 + 

-r- 4 I g3 .f -j-
+Ig' 

Ordine secondo la 
distribuzione del GINI 

Il 

I 

III 
II 
I 

IV 
III 

II 

I 

In queste formule, per semplicità di notazione, intendiamo, per 
es. che ~ gj voglia rappresentare la somma dei prodotti che si hanno 
combinando a 2 a 2 in tutti i modi possibili le frequenze relative 
a ciascuno dei 12 mesi, e così via. Le formule stesse si sarebbero 
potute impiegare ·per il calcolo delle Tav. 5 e 15, senza peraltro gua
dagnare in speditezza rispetto al procedimento seguito. Ciò che invece 
risulta ben messo in evidenza dalla [3] è il legame che intercede 
fra i due distinti metodi, del COHNST}i~IN e del GINI, che si possono 
seguire nello studio de] fenomeno (B). Così pure, poiché per fratel
anze di 5 membri si avrebbe: 

[5] l == (~g)') == 
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si vede che oiascuno dei sette termini qui indicati, nei quali risulta 
scomposta l'unità, rappresenta la probabilità totale relativa al veri
ficarsi di una fra sette possibili forme di fratellanze con 5 membri. 

""'-
Queste sette forme, per così dire elementari, raggruppate a seconda 
del massimo numero di na.soite coincidenti in un mese forniscono 
gli ordini del COHNSTEIN; e raggruppate a seconda del numero di 
mesi in pui avvengono tutte le nascite danno gli ordini del GINI. 

Come risulta dall'osservazione delle formule, non si potrebbero esco
gitare altri criteri di (listribuzione, almeno altrettanto semplici. 

30, - Eseguiremo ora una valutazione numerica della compo
nente di (B) dovuta ad (A) per il gruppo delle famiglie di Matelica 
che ha servito alla eostruzione delle Tav. 9 e 21; sarebbe perciò 
desiderabile, volendo tener conto di (A), considerare la massa costi
tuita dalle stesse famiglie o una massa che le contenga; ma non 
potendo far questo, ci riferiremo approssimativamente a quel certo 
gruppo di famiglie di Matelica nelle qua.Ii sono avvenute nascite nel 
biennio 1924-25, dando luogo alle segnenti frequenze mensili: 

9 = 0,0881 f,= 0,1250 
0,0820 0,0:514, 

Si ha allora: 

~g==l 

2 .2: 9/== 0,90B06 
6 ~ gf'm == 0,74497 

~ 24 2: g l'Hl a == O,u4479 
[H] f 4 ~ g~ f -== 0,0318H 

';n~-= 0,1250 a:= 0,1106 1/t = 0,0697 0,0697 
0,0389 0,0656 0,0881 d = 0,0799 

..:!: ~/ ..::--=:. 0,09094 

:3 ~'fI~ f -== 0,24614 2,' g' == 0,00889 
12 2.,' fl 2 fili ==--= 0,400:36 ti 2: g2.r == 0,02204 

..E r/ == O,0009~ etc. (1) 

(1) Il calcolo delle diverse SOllllllatorie -dle compaiono come elementi del se

oondo membro della [3] e che opportunamente associate, nel modo che si è detto, 

forniscono ]e probabilità inerenti ai vari tipi di fratellanze (del COHNSTEIN e del 

GINI) può essere eseguito con metodo ricorrente, impiega.ndo per ogni valore di p 

(esponente del primo membro della [3J, cioè numero dei fratelli) un sistema di 

equazioni lineari. Come esempio, supposto di avere già calc(\lato tutte le somma

torie fino a quelle di qualto grndo comprese, cioè quelle tlhe via via si presen

tano per p = (2, :3, 4), le sommatorie di quint;o grado che comp!tiono a secondo 

membro della. [5J potranno essere det,erminate osservando che 

" L 9 f ili a }~ 9 ~ .. -: 5 ~ 9 f in a m+ ~ [/ ~ I nt a 

\ 

2.:. g~ fili ~!1 .:.::--= 3 ~ g2 1m a i 2:;: g:J P m + ~ g') fm 
~ g~ F ~ g= 2: g" P tn - f- ~ g3 P 

J 2: fl" f ::: 9 = 2 ~ g'3 fm + 2: g" P + L gl f 

, ~ fI" . :::: 9 = ~ g~ f -I- L g' 
\ ._.gJ'1n ::gl::::.= Zg~fnta 2:g3fm 
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Oon questi elementi sono state costruite per i valori di n uguali 
a. 2, 3, 4, 5 (e non oltre per la lung'hezza dei calcoli necessari) le 
tavole 38 e 42 le quali, sostit,uite alle tavole 5 e ] 5 permetteranno: 
1) una previsione più esat,ta degli addensamenti corrispondenti al 
fenomeno (B) per il gruppo delle famiglie di Matelica con 2, 3, 4, 
5 figli; 2) la valutazione approssimata della componente di (B) do
vuta ad (A). 

a) Nella Tav. 39 tali famiglie, che sono rispettivamente 190, 
158, 166, 117 (cfr. Tav. 9) sono state distribuite secondo il criterio 
del COHNSTEIN, inscrivendo nella prima linea di ciascuna casella il 
numero dei casi effettivi, nella, seconda quello dei casi previsti in 
base alla Tav. 5 (probabilità teoriche) e nella terza quello dei casi 
previsti in base alla Tav. 38 (frequenze mensili effettive). Nelle ca
selle della Tav. 40 figurano, nella prima e seconda linea, i due rap
porti di frequenza fra i casi effettivi ed i previsti, nello stesso or
dine ora indicato. Si osserva allora, con molta evidenza, che là dove 
il fenomeno dell'addensamento delle nascite ha decorso regolare (ipo
frequenze nelle prime e superfrequenze nelle ultime caselle di ogni 
linea) le previsioni calcolate in base alla Tav. 38 sono più prossime 
alla realtà di quelle calcolaie in base alla Tav. 5, cioè i corrispon
denti rapporti di frequenza sono più prossimi all'unità. Ciò accade 
nelle tav. 39 e 40 per n == 2, ']t == 4 ed n == 5 (è di llessun peso la 
lieve irregolarità per n == 4, k == 4). Se invece il comportamento di 
quel fenomeno è anomalo, come qui risulta per n == 3, allora è na
turale che le nuove previsioni siano più lontane dal vero di quelle 
precedentemente calcolate perchè le superfrequenze vengono sosti
tuite da, ipofrequenze, e i soliti rapporti maggiormente si distaccano 

ciò che più semplioemente, essendo 9 = 1, e ponendo 

X=~gJntam-; Y=~g3ftnlt; Z-==~g:Jpm; 
T = ~ g~ f 'In; U = L g3 f~; V = 2: 9 ~ f; W = ~ g' 

si potrà scrivere: 

l
i 2: 9 f nt a = 5 X -; y 

~ g~ f m = 3 Y 2 Z T 

I ~g3f =-=Z+ U 

) : g~ f . = 2 T U V r 2. g' = V -t- W 
',~gf1n~g:J = y -t T 

Una volta caloolato direttamente W = ~ g5, ciò che è ìtijsai semplice, ci si riduce 
ad avere un sistema di 6 equazioni lineari a 6 incognite, possibile e determinuto, 

perchè il suo determinante è di verso da zero. 
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dall'unità. Nella Tav. 40 figurano rapporti di frequenza più lontani 
dei primitivi dall'unità. 

In modo del tutto analogo alle 39 e 40 sono state formate le 
tav.43 e 44, riferite alle stesse famiglie classificate sec6JHlo le in
dicazioni del GINI (cfr. Tav. 21), e dal loro esame scaturiscono le 
stesse conclusioni di prima; in modo ovvio per Il === 2 ed li === 3, in 
cui gli elementi numerici sono, come già sappiamo, nell'una e nel
l'altra, gli stessi all'infuori dell'ordine; quanto adH == 4, osservando 
l'anomalia dell'ipofrequenza corrispondente ad h == 2, si avrà ragione 
del fatto che il secondo rapporto di frequenza più del primo si al
lontana dall'unità; infine, anche per n == 5 i nuovi rapporti di fre
quenza, maggiormente dei primi si accostano all' unità, con una sola 
lieve eccezione per h == 4, la quale denota che la leggera superfre
quenza che si osserva nel1a Tav. 21 per u == 5 h == 4 è anomala. 
Nella 'Pav. 44 sono scritti in corsivo i nuovi rapporti di frequenza, 
più dei primi differenti dall'unità, cioè denotanti anomalia di con
centrazione. 

Da tuttociò concludiamo pertanto: ogni: 'volta che il fenomeno (B) 
è normale, e cioè si man'ijesta, con 'Una s1/'peljrequenza pu i valo'rÌ più 
elevati di k llella distrib'llZione del COHNS'l'1!aN, e peT q'ltdli meno ele
vati di h nell(~ distribuzione del GINI, le pTevisioni calcolate ,in base 

alle frequenze delle nasoite 'mensili osservate nella massa, sono più 
prossime a,l vero di quelle del'ivanti dalla .~uppo8izione ohe ,i mfsi delle 

nascite si possano p1'esental'e tutti oon 'llguale pì'obabiUtà. 

b) È dunque indubitato il concorso del fenomeno (A) nella pro
duzione di (B); ma in modo più preciso ci chiediamo: qua,l'è la mi· 
sura della componente di (B) dovuta ad (A) per i gruppi di famiglie 
considerati in Matelica! Per rispondere nella forma più semplice a 
questa domanda, abbiamo corrispondentemente alle tavole 40 e 44 
reùatte le tavole 41 e 45, nelle quali sono posti in vista gli scarti 
dall'unità dei primi e dei nuovi rapporti di frequenza. 

08serviamo come esempio la Tav. 41: per n=---= 2 vediamo che gli 
scarti cadono dall'l°/o e 14°/0 rispettivamente al 0°10 e 4%

; per 
n == 4, essi decrescono dal 15° l0' 20 0 I o' 19° lo rispettivamente al 10%

, 

14°!o1 6%; per 11,==5, dal 28%' 9°101 76°/0' 567 % rispettivamente 
al 22 %

, 6 1/°' 45%
, 300 %

; (per n == 3 gli scarti crescono per la 
ragione già esposta). Evitiamo di eseguire una media ponderata di 
tali scarti, assumendo come peso le frequenze teoriche calcolate 
mediante la Tav. 5) perchè il rigore di tale procedimento ci sembre
rebbe, in questo easo, più apparente che reale; ma da una vista 
d'insieme della Tav. 41 e della 45 ci sembra di potere concludere, 
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tanto per la dist.ribuzione del COHNS'l'EIN quanto per quella del GINI 

che si può ull'inoiroa ritenere ohe una quota oompresa fra la terza parte 
e la metà del valore numerioo del fenomeno (B) è dovuta al fenomeno (A), 
almeno per le famiglie di Matelica che abbiamo considerato (1). 

31. _. La particolarità. della ricerca ora eseguita, in riferimento 
alo uno solo gruppo di famiglie non toglie valore al risultato ottenuto: 
in primo luogo per il fatto che il fenomeno (A) si presenta quasi 
ovunque, sia pure con diverse modalità e intensit,à, e che perciò 
sarà ovunque vero che una parte di (B) sia prodotta, da (A); secon
dariamente perchè non si trattava di spiegare per intero (B) mediante 
(A), sibbene di determina·re l'entità di quella sola oomponfnte di (B) 
ohe ci è se1nbrato possibile oaloolare per via statistioa, quale è appunto 
la componente dovuta al fenomeno (A). 

In sostanza, se ci si consente di cosi esprimerci, è il complesso 
delle abitudini medie della massa che prevalentemente determina il 
fenomeno (A) (cfr. n. lO) e, per conseguenza, parte di (B). Ammettiamo 
per stare al disotto del risultato avuto per Matelica, che, in media, 
1m terzo soltanto di (B) discenda da (A) nella generalità delle fami
glie. Resta dunque una buona parte di (B) che non abbiamo spiegato 
o che non ci sembra possibile spiegare per via statistica. Ma le inda 
gini fin qui condotte ci danno una efficace indicazione per lJotere 
raggiungere la spiegazione integrale del fenomeno (B). Difatti: riflet
tiamo che a costituire le abitudini medie della massa, si fondono le 
abitudini enormemente discordanti delle singole famiglie il che torna 
a dire che le abitudin': familiari hanno un[t intensità, ed un ritmo 
assai più ma,,.cnti ohe le abitudini di massa. Si potrebbe finanche 
pensare che le singole famiglie avessero delle abitudini molto marca
te e con lo stesso periodo rispetto al tempo, ma che la distribuzione 
delle fasi fosse tale che risultasse annullata nella massa qualunque 
periodicità di abitudini. Oosicchè, se le abitudini considerate fos
sero appunto que~le capaci di modificare l'andamento astrattamente 
uniforme della natalità mensile, potrebbe accadere che ,il rit1no della 
natalità fosse fortissimo nelle singole jamigUe e nullo o inapprezzabile 11elle 
masse, ossia non si verificherebbe nella massa il fenomeno (A), eppure 

(1) La ricerca qui eseguita è impostata sulla cOllcezione di una «semplice» 
dipendenza di (B) da (A). Jaddove .si è l'ipetutamente affermato (cfr. ~ 4) che, al
meno in linea astratta, ì fellomeni (A) e (B) sono ill «doppia» dipendenza l'un 

tlall'altro. Non c'è in questo nessuna contraddizione: poichè riguar~iamo il fe
nomeno (A) come «primitivo» (nel senso (~he esso risulta spiegato dalle argomen
tazioni dei §§ 10-11), così trattandosi di spiegare il fenomeno (B) è giusto ricer
,care se e quale parte di (B) debba considerarsi «derivata» da (A). 
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avrebbe luogo nelle singole famiglie il fenomeno (B) (cfr. n. 4) (1). 
Dunque, come per mezzo di quelle che sono le abìtudini medie delle 

masse si riesce ad avere la prevalente ragione del feno~eno (A) e 
per conseguenza anche la ragione della terza parte circa del feno
meno (B), così viene naturale il pensare che la seconda e quasi certa
mente ultima componente, che è anche più efficace della prima nella 
produzione del fenomeno (B), sia costituita dall' insieme di tutte quelle 
abitudini (che abbiamo veduto essere capaci di modificare con periodo 
annuo il ritmo della natalità mensile e) che si manifestano in seno alle 
.~ingole famigUe senza manifesta.rsi nella, massa. 

Non a.bbiamo la pretesa di voler forzare il valore rappresenta
tivo di un numero dicendo che i due terzi rlel fenomèno (B) sono 
probabilmente dovuti a quest'ultimo insieme di abitudini, e neanche 
quella di volere costringere il Lettore ad accogliere la nostra per
suasione che le due componenti: complesso delle abitudini della mas
sa e complesso delle abitudini delle singole famiglie, siano le sole a 
produrre il fenomeno stesso; ma è certo che, fino a dove sia pos
sibile avvalorare il nostro convincimento con la misura delle quan
tità statistiche 1 l'abbiamo fatto, dimostranùo appunto quale sia l'en
tità della prima componente; quanto alla seconda, (lobbiamo soltanto 
ragionevolmente presumere che essa sia di maggiore portata della 
prima. Ma dopo ciò, è per noi breve il passo alla conclusione che 
il fenomeno (B) ,'ii può integ)'almente spiega,re come 'risultante da un 
complesso d,i abitudini di massa e familiari, capaci di '1nOdlJieare il 
'ritmo della natalità mensile e nella 1rr;assa e ndle sin,gole fa.miglie. 

Per chi non voglia accogliere questa conclusione in tutta la sua 
compiutezza, c'è ancora margine a pensare che una parte del feno
meno (B) disoenda da altre cause, mettiamo pure di orùine fisiolo
gico; ma allo stato delle cose, sembra a noi superflu(J) tale presunzione, 
e pure a costo di ripeterei e con l'appoggio delle dimostrazioni date, 
insistiamo nell'affermare che, similmente a quanto accade nelle mas
se, l'addensamento [lelle nasdte ,in alcuni 'mesi che può aVe1' luogo in 
.~eno alle singole famigUe non dipende dlt un aumento di fertilità in 
pa1,ticolari pe?'iodi a 1'icorso ann'llro, propri di ciascuna donna, ma da 
quel compltsso di ab'itudini Jamiliu,ri e di massa per;" cui alcune epoche 
vengono ad el~sere favorite ed altre escluse dalln pl"ooreazione. 

(1) Così, se una certa popolaziolle fosse divisa in 12 classi, ciascuna delle 
quali dotata di tali abitudini da produre una uguale prevalenza di nascite rispet

tivamente in ciascuno dei 12 mesi, l'andamento rlella natalHà della massa sarebbe 

uniforme, cioè mancherebbe nella maSt'la il fenomeno (A), mentre si avrebbe il 

fenomeno (B) nelle singole famiglie. 
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RIASSUNTO. 

32. - Prendendo le mosse dalle l'icerche del COHNSTEIN e del 
BOLDRINI, ci siamo proposti di esaminare il fenomeno (B) di adden
samento delie nascite in aJcuni mesi, che può verificarsi in seno alle 
singo1e famiglie, e la cui manifestazione si può considerare in due 
forme diverse, secondo che si tenga conto del massimo numero di 
nascite che hanno luogo in uno stesse mese per i vari membri di 
una fratellanza (distribuzione del COHN~'TEIN). oppure del numero dei 
mesi in cui avvengono tutte le nascite :-;tesse C distribuzione del GINI). 

Successivamente, notando l'analogia fra quel ft'nomeno (B) e il 
fenomeno (A) costituito dalla variabiJità a periodo annuo della na,
talità mensiJe complessiva, abbiamo cercato di stabilire, in prima ap
prossimazione, ]a relazione di parziale dipendenza. di (B) da (A); e ci 
siamo anche soffermati ad esporre le spiegazioni dei due fenomeni 
proposte dai diversi A utOI'i, spiegazioni le quali, con una sola ec
cezione, fanno prevalentemente dipendere l'uno e l'altro da cause di 
ordine fisiologico. 

L'eccezione è costituita da quel comple~so di ragioni d'ordine so
ciale, che per dimostrazione datane dal' GINI, sono sufficienti a spie
gare il fenomeno (A). 

E poichè abbiamo già avvertito essere una parte di (B) dipen
dente da CA), concludiamo intanto, tralasciando pei momento qual
siasi apprezzamento quantitativo, che una parte almeno di (B) si 
può ascrivere a cause d'ordine sociaJe. 

D'altronde tale persuasione è corroborata da un complesso di cir
costanze positive ed esclusive, accertabili anche per via statistica; 
laddove la possibilità di una componente fisiologica di effetto ap
prezzabile, nella prod uzione del fenomeno CB) è resa poco verosimile da. 
altre circostanze fra cui una di massimo peso: là non ereditarietà 
del mese di nascita della madre, dimostrata anche dal ROLDRINI e dal 
PIETR,A. 

A questo punto, per eseguire un diretto apprezzamento statistico 
del fenomeno (A), abbiamo anzitutto effettuato il calcolo dalle pro
babilità inerenti ai vari tipi di fratellanze del COHN~TEI N, fino a 13 
fratelli, ed abbiamo applicato tali probabilità alla determinazione <lelle 
frequenze teoriche dei vari tipi di fratellanze che si sono presentati 
nello spoglio di diversi gruppi di famiglie, fra cui uno già conside
rato dal COHNSTEIN ed uno dal BOLDRINI. Similmente, abbiamo cal
coJato le probabilità relat,ive ai tipi di fratelJanze del GINr, ancora 
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fino a 13 fratelli, e valutate così le frequenze teoriche per alcuni di 
quei primi e per altri gruppi di famiglie. 

I risultati dei confronti delle frequenze teoriche ed effettive nella 
"-- ' 

prima e nella seconda distribuzione, si confermano e si controllano 
a vioenda e sono, principalmente, i seguen:ti: 1) la grande variabi
lità del fenomeno (B) col variare della popolazione, e, per una stes
sa popolazione, col variare del numero df\i figli, rende poco verosi
mile la supposizione che esso abbia origini prevalentemente fisiolo
giche; 2) la variabilità stessa suggerisce di cercare per (B) eause 
altrettanto variabili o aventi un effetto variabile; 3) nelle famiglie 
a tenore a,nnnale di vita molto uniforme il fenomeno (B) ha scarsa 
effieienza o non si presenta affatto; -t-) il fenomeno stesso ha mag
giore risalto in quelle fa,miglie nelle quali il tenore di vita subisce, 
per varie ragioni, fluttuazioni profonde a ricorso periodico annuale; 
5) il medesimo fenomeno si accentua quando si prescinda dal primo
genito, almeno in famiglie non troppo numerose; 6) il fenomeno (B), 
piuttosto che a cause fisiologiche sembra dunque in prevalenza dovuto 
:l cause sociali ed ambientali, capaci di produrre periodi annuali di 
preferenza o di assenza per gli atti della generazione; 7) unli distri
buzione dei diversi gruppi di famiglie considerati in tre classi a se
conda del loro diverso grado eli stabilità nella sede abituale, permette 
di scoprire una stretta, correlazione fra. quel grado di stabilità e il 
fenomeno (B), cioè rivela che questo si produce più marcatamente 
presso le popolazioni che alternano periodicamente più residenze nel 
corso dell'anno, ed è quasi nullo nene popolazioni più ferme e ge
neralmente in quelle con tenore di vita più uniforme. In poche pa
role, le indagini «fin qui» compiute, sulla scorta delle risultanze 
statistiche, ci inducono a riguardare il fenomeno (B) non già come 
espressione di una particolare epoca di preferenz:a per la gravidanza, 
proprÌ<l. di ciascuna donna, ma --- almeno parzialmente -- come il 
prodotto neeessario di un insieme di circostanze esclusive o positive, 

« eHteriori» alla coppia coniugale. 
Dopo ciò, riferendoci ai gruppi di famiglie presi in esame secondo 

la distribuzione del GINI, abbiamo, con mezzi diversi da quelli impie
gati dal BOLDRINl, statisticamente accertato che: 1) la circostanza 
ehe i due genitori siano nati in uno stesso mese non conferisce alla 
pro]~ una particolare tendenza a nascere nello stesso mese, ossia 
quella eventuale rassomigHanza fra i coniugi non concorre alla pro
duzione del fenomeno (B); 2) nè il mese di nascita del padre, nè 
quello della madre tendono ad essere ereditati dalla prole. Inoltre 
questa i ndagille, attraverso la considerazione dell'omomensnalità di 
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nascita dei genitori, di quella del padre oon la prole e di quella della 
madre con la prole, oi permette di trarre altre interessanti conclu
sioni, fra le quali è speoialmente notevole quel1a da cui risulta pro
vato essere maggiore la, omomensualità indotta da condizioni di tempo 
o di ambiente che _ non quella che potrebbe dipendere da una pre
sunta ereditarietà del fenomeno. 

Nell'ultima parte di questo stud10 ci siamo proposti di indagare 
Rtatisticamente, per un certo gruppo di famiglie, quale parte del fe
nomeno (B) debba approssimativamente attribuirsi ad (A); e ci è a 
tal fine stato necessario riprendere più in generale il problema di 
determinazione delle presnmibili frequenze relative ai diversi tipi di 
fratellanze quando a, 1/12, valore unico del1a probabilità che si pre
senti un certo mese di nascita, venga sostituita per ciascun mese la 
relativa frequenza delle nascite mensili, osservate per .un certo tempo 
nel gruppo di famiglie che si considera o in uno più ampio che lo 
comprenda. Abbiamo così potuto incidentalmente determinare le re
lazioni fra le probabilità inerenti ai tipi di fratellanze del COHNSTEIN 

e a quelli del GIN!; dopo di che, il confrontù per un certo gruppo di 
famiglie tra le frequenze effettive, _ quelle ealcolate nel modo ora detto 
e quel1e precedentemente valutate, ci ha permesso di inferire che la 
eomponente dovuta ad (A) si possa generalmente stimare circa un 
terzo di (A). 

Non si è ancora raggiunta la spiegazione integrale di (B); ma 
è naturale pensare che una seconda componente sia costituita dall'in
sieme di tutte lluelle abitudini che sono capaci di modificare eon pe
riodo annuo il ritmo della natalità mensile e che si formano in 
seno alle singole famiglie senza manifestarsi ne]]a massa: e poichè è 
indubitato ch., questa seconda componente è anche più efficace della 
prima) nella produzione di CB), così ci sembra che nulla più sia ne
cessario aggiungere per ottenere una soddisfacenté interpretazione 
della totalità qel fenomeno. 

La presunzione che (se mai) una piccola parte di (B) discenda da 
cause di ordine fisiologico, ci sembra superflua; e le dimostrazioni date ci 
autorizzano a concludere che il fenomeno di addensamento delle na
scitein alcuni mes'i, che può aver luogo nelle singole famiglie, no'n di· 
pende da un aumento di fertilità in particolari periodi a rieorso annuo, 
propri di ciascuna donna, ma da quel complesso d-i abitud-ini familiari 
e della massa per cui alcune epoche vengono ad essere favorite ed altre 
e.~cluse iIalla lH'Oc'fea,zione. 
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T AVOLA 6. -- Confl'onto fra le frequenze teoriche e le effettive, applicato a 492!l 
famiglie considerate dal Cohnstein e classificate secondo il criterio dello 
stesso Au,tore, 

Nllmero I ORDINE k DELLE COINCIDENZE 
----~---~-_.-.---_._---_._-------- - Totali 

dei figli 1_--" ~ I k - 2 _ k - 3 1_ k..:- 4 _ k - 51 k ~ 6 k -7 ._-

n==-2 I ]618 242 1860 1705,00 1 155,00 

n==3 902 386 68 
1356 1035,84 310,75 9,41 

n==4 433 257 84: 22 
796 

456,04 319,231 20,27 1 0,46 

Il ==-5 206 ,]40 71 I a2 11 I 
175,691256,231 26,841 1,22 0,02 460 

124 135 
I 

24 Il n==6 "6 I 
77,98 232,09

1 
~7,29 2,55 0,09 350 

n==7 24 46 16 I 8 :{ 2 l 
100 11,14 70,32

1 
16,891 1,56 0,09 - -

~------

I ------ --

Totali 3307 1206 12951 8H 125 2 l 
4922 3461,69 1343,62 110,701 5,79 1 0,20 -

I 
-

l i 1 

T A YOl.A 7. - Confronto fra le frequenze teoriche eel effeUù'e, applicato a 6264 
famiglie di Roma (4552) e di Matelica (17 12) considerate dal Bold1'ini, 
e classificate secondo il crite1'io del Cohnstein. 

ORDINE k DELLE COINCIDENZE I 
1-----------------1 Totali Rapporto a 

dei figli _.: = Il k = 2 I k = 3 l_k_=_4_'_k_=_5_
1

1 
____ 1_1_00_0 f_llm_i_

g
l_ie 

Numero 

1 i I 
n == 2 1209 139 I : 

1235,67 112,3) I 

Il == 3 1000 322 1:-\ 
1019,79 . 305,95 9,26 

Il == 4 589 4H3 28 
619,90 433,93 27,55 

n == 5 730 1591 163 
954,48 1391,97

1 

145,81 I 

. 3528 2515 1204 I 
Totalt 13829,84 2244,18 182,62 

1348 215,20 

1335 213,12 

0,62 
2 

172,73 1082 

15 ---
2499 398,95 

6,62 I 0,12 1 ___ 1 ___ -

]7 
7,24 0,12 6264 1 1000,00 



'fA VOLA 8. - Applicazione del criterio di Cohnsiein a 1472 famiglie del COln'Hne 

d'i Roma (cent,l'o). 

Numero ORDINE k DELLE COINCIDENZE 
Totali Su 1000 

dei figli k=l k=2 k=3 k=4 k=5 famiglie 

~-----

n== 2 565 74-
585,8 53,2 639 434,1 

n== 3 314 l :J7 4-
347,6 104,3 3,1 455 309,1 

n== 4 101 91 5 l 
113,4 79,4 5,1 0,1 198 134,5 

n== 5 40 57 6 1 -
39,7 57,9 I 6,1 0,3 -- 104 70,7 

n== 6 4 a6 I 2 l -
9,6 28,5 4,6 0,3 - 43 29,2 

n== 7 3 18 1 - -
2,5 15,5 3,7 0,3 - 22 14,9 

n== 8 - 3 3 - -
0,3 4,1 1,4 0,2 - 6 4,1 

n== 9 - 1 2 - -
- 1,8 1,0 0,2 - 3 2,0 

n == lO - 2 - - -
- 1,0 

I 
0,8 0,2 --

2 1,4 

Totali 1027 4iH 23 il -
1098,9 345,7 25,8 1,6 -- 1472 1000 



TAVOLA 9. - Applicazione del criterio di Cohnstein a 763 fatniglie del comune 
di Matelica (Prov. di Macerat.a). 

Numero 
dei figli 

n==2 

11==3 

11==4 

n==5 

n==6 

n==7 

n==8 

n==9 

Totali 

k=l 
----

172 
174,2 
124 
120,7 

81 
95,1 
32 
44,7 

8 
14,9 
2 
4,5 
l 
0,8 

-
0,1 

420 
455,0 

ORDINE k DELLE COINCIDENZE 
Totali Su 1000 

k=2 I k=3 I k=4 I k=5 
famiglie 

-

18 
15,8 

i 
190 249,0 

33 1 i 

36,2 1,1 
I 80 5 - I 

66,6 4,2 0,1 I 

I 71 12 2 I 65,2 6,8 0,3 

158 207,1 

166 217,6 

117 153,3 

47 lO 2 
44,4 7,2 0,5 67 87,8 

31 6 t 
28,1 6,8 0,6 40 52,4 

lO 6 l 
12,3 4,4 0,5 18 23,6 

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

--_._----- ------ . 

295 41 7 
272,9 

I 
32,8 2,3 

i 

613 

I 
1000 



TAVOLA lO. -- Applicazione del critet'io (li Cohnstein a 1020 famiglie dei 
comuni di Reggello e Rignano sull' Arno (Prov. di Firenze). 

Numero ORDINE k DELLE COINCIDENZE Su 1000 Totali 
di figli k=l k=2 k=3 k=4 k=5 k=6 famiglie 

-- -- ---- ---

n== 2 244: 21 ,265 259,8 242,9 22,1 
n== 3 184 69 6 259 253,9 

197,8 59,4 1,8 
n== 4 103 107 lO - I 220 215,7 

126,1 88,2 5,6 0,1 
n== 5 55 79 15 1 - 150 147,1 

57,3 83,6 8,7 0,4 -
n== 6 Il 59 Il - - - 81 79,4 

18,1 53,7 8,6 0,6 - -

Il== 7 4 14 7 l - - 26 25,5 
2,9 18,3 4,4 0,4 - -

Il== 8 a 6 1 - 1 -- 11 10,8 
0,5 7,4 2,6 0,5 - -

Il== 9 - 5 2 - - - 7 6,8 
0,1 4,3 2,3 0,3 - -

1l==10 - - l - - - 1 l,O 
- -

I 
0,5 0,4 0,1 - -

-- -- -- --
604 360 5;~ 2 l - 1020 1000 Totali 

I 
645,7 337,5 34,4 2,4 - _. 



T ~\ VOLA 11. - Applicazione del criterio di Cohnstein a 869 famiglie del co
mune di Oapannori (Pl'ov. di Lucca). 

Numero ORDINE k DELLE COINCIDENZE Su 1000 Totali 
dei figli k=J 

I 

k=2 k=3 k=4 k=5 k=6 famiglie 

-- -- --

2 194: 
I 

16 n== I 
210 241,7 192,5 I 17,5 I 

n== 3 135 I 42 l 
136,0 40,8 1,2 178 204,8 

n== 4 101 85 5 - 191 219,8 109,4 76,6 4,9 0,1 
n== 5 31 78 7 - -- 116 133,5 44,3 64,6 6,8 0,3 -
n== 6 22 57 1] 3 -- - 93 107,0 20,7 61,7 9,9 0,7 - -
n== 7 1 32 Il - - - 44 50,6 4,9 30,9 7,5 0,7 - -
n== 8 - 13 6 3 1 -- 23 26,5 1,1 15,6 5,6 0,7 -- -

n== 9 - 3 2 2 - - 7 8,1 0,1 4,3 2,3 0,3 - -
Il == lO - 2 2 - - - 4 4,6 - 2,1 1,6 0,3 - -I 
n == Il - 1 I 1 - - - 2 2,3 - 0,8 1,0 0,2 - -
n == 12 - - - - - - - -- -- - - - -
n == 13 - -- l - - - l l,l - 0,2 0,6 0,2 - -

-- -- -- --
Totali 484 329 47 8 l -

869 509,0 315,1 
I 

41,4 3,5 -- - 1000 

-: 



I 

TAVOLA 12. -- Applicazione del criterio (li Oohnstein a 1278 famiglie, aventi 
3 o più figli, di alcuni comuni dell' Umbria (Citerna, Cit.tà di Cast.ello, 
Gubhio, Umbertide, Scheggin, Pascelnpo). "-

Numero ORDINE k DELLE COINCIDENZE k~61 Totali 
dei fratelli k=\ k=2 k=3 k=4 k=5 

n== 2 485 46 531 486,8 44,2 
1l== 3 333 116 6 455 347,6 104,3 3,1 
n== 4 187 148 14 2 351 201,1 140,8 8,9 0,2 
n== 5 76 127 20 l 224 85,6 124,8 13,0 0,6 
n== 6 19 97 25 3 

144 32,1 95,5 15,3 1,1 

n== 7 5 33 7 2 47 5,2 33,1 7,9 0,8 
Il== 8 19 13 4 

36 1,7 24,5 8,7 1,0 0,1 
11== 9 9 6 l 

16 0,2 9,8 5,1 0,8 0,1 
n == lO :~ 

3 1,6 1,2 0,2 
Il== Il ] 

0,4 0,5 0,1 
Il == 12 

n == 13 1 
0,2 0,6 0,2 

Totali 
620 549 95 14: 1278 673,5 535,0 64,3 5,0 0,2 



T A VOLA 13. - Applicazione del criterio di Cohnsteir~ a 1278 famiglie di cui 
alla Tllv. 12, con esclusione del primogenito. 

Numero ORDINE k DELLE COINCIDENZE I dei fratelli Totali escluso il 
primogenito k=l 

I 
k=2 k=3 I k=4 "=5 k=6 

I 3-1=2 402 53 455 417,1 37,9 
4-1=3 253 94 4 351 268,1 80,5 2,4 

4 117 96 Il -
224 128,3 89,9 5,7 0,1 

5 40 89 14 l 144 55,0 80,2 8,4 0,4 
6 7 33 5 2 47 10,5 31,2 5,0 0,3 
7 1 21 la 1 36 4,0 25,3 6,1 0,6 
8 1:~ 3 - ----- 16 0,7 10,9 3,9 0,5 
9 - a - 3 1,8 1,0 0,2 

lO - l - 1 0,5 0,4 0,1 
Il 

12 - - l 1 0,3 0,5 0,2 
I 

Totali 820 :199 54 5 1278 883,7 358,5 33,4 2,4 
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TAvor,A 25. -- Applicazione del criterio di Gini a 1278 famiglie di alcuni comuni 
ilell'lJmbria (Citerna, Città di Castello, Gnbbio, Umbertide, Scheggia, Pasce
I n po) aventi 3 o pi~ì figli. 

NUMERO h DEI MESI IN CUI SONO NATI I FIGLI 
Numero Totali dei fratelli I 

h=l h=2 I h=3 
1 

h=4 1z=5 h=6 h=7 h=8 h=9 1z=10 

-- ---- --- ---- ------ --
4851-2 46 531 

44,3 486,71 
I 3 6 lIti 333 455 

3,1 104,3 :347,6 
I 

4 2 23 IlaH 187 351 
0,2 15.61134.} 201,1 

5 l 42 105 76 224 
1,8, 29,7 106)9 85,6 

6 - 110 49 66 19 144 
0,21 5,7 37,3 68,7 32,1 

7 =1 l 6 24 Il 5 47 
0,5 5,5 17,5 18,3 5,2 

8 2 l lO 17 6 36 
0,1 1,7 8,4 14,8 9,4 1,6 

9 1 3 3 5 4: 16 
0,3 2,1 5,5 5,7 2,2 0,2 

lO 
1 

l 2 3 
0,2 0,7 1,2 0,7 0,2 

Il l 
0)2 0,4 0,3 0,1 

12 

13 - - - l 

__ -=-::-1=--1--=---~ ,=- __ 0,1 _ 0,2 ......!!!.. ~ -.-!!3... __ 
Totali 8 1140 527 349 179 51 20 4 1278 

3,3 1121,9517,7 352,8 182,5 71,7 22,1 5,1 0.8 0,1 
I 



.. 

TAVOLA 26. - Applicazione del criterio di Gini a 1278 famiglie di alcuni comu,l,; 
dell' Umbria (Citerna, Città. di Castello, Gubhio, Umbert.ide, Scheggin, Pasce
I t1 l'o) aventi 3 o più figli, e con esclusione del primogenito. 

Numero dei NUMERO lz DEI MESI IN CUI SONO NATI I FIOLI 
fratelli escluso il ---- -------- Totali 

primogenito I I \ I I 
h = l I h = 2_~_~~ _~ = 4 h = 5 I~ = 6 Il = 7 h = 8 h = 9 __ _ 

I 
I I I 

53 402 I l I I 455 
37,9 417,1 I 

4- 94 253 \ 351 

3-1==2 

4-1==:1 
2,4 80,4268,2 \ 

Il 96 117 224 
0,1 10,0 85,5 128,4 I 

5-1==4 

l 33 70 40 I 144 
1,1 19,1 68,8 55,0 

5 

6 l 3 15 21 7 47 
0,1 1,9 12,1 22,4 10,5 

7 2 4 17 12 J 36 
0,4 4,2 13,4 14,0 4,0 

8 2 i 3 7 16 
0,8 3,! 6,6 4,2 0,7 

9 l 3 
0,1 0,4 1,0 1,1 0,4 

lO l 
0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 

Il 

12 l 
0,1 0,3 0,4 0,2 

-~-- --- --- -- -- ---"--

Totali 57 509 :18-7 208 83 23 Il J 278 
40,4 508,7 375,1 214,4 95,0 32,4 10,0 1,7 0,3 

TAVOLA 27. - Nati secondo i mesi nel 1924·25 su 10.000 del totale. 

10tnn \ 

Ma ••. I Olog. sett.1 Otto Nov. Dic. Totale Località Febb. Mar. Apr. Lug. Ag. 

-- -- - -1-- - - -- - - --
Circondario I 

di Tolmez-
\ zo (22 Co-

muni) . 756 607 666 562 675 549 630 985 1183 1304 1174 909 1000 o 

Provincia di 
Potenza 
(!Cl Comu-
ni). . . 966,951855,884 869

1

802
1
802

1

669 
I i I I ' 

8t7 8551832,698 IOOO o 
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TAVOLA 37. 

LOCALITÀ 

Roma ( centro). . 

Torino (centro) 

Tolmezzo (alcuni 
comuni del cir
condario) . 

Como. 

Torino (periferia). 

Matelica. . . . 

Reggello e Rignano 

Potenza . 

Capannori 

Totali . . 

I 

N=Numero 
delle fa· 

miglie con 
2 tl più figli 

1472 

1675 

3103 

3475 

1713 

163 

1020 

1308 

869 
-

15398 

I 

OmomemlUalilà nascite 
dei gcnittlri 

Casi Casi previsti 
N: 12 effettivi 

122,7 134 
109 

139,6 141 
101 

258,6 317 
122 

289,6 257 
89 

142,9 162 
113 

63,6 72 
113 

85,0 81 
95 

109,0 111 
102 

72,4 81 
112 

1283,4 1356 
106 

."-- --_ .. _- - ,-~-- ---
Omomensualilà nascite di un 

genitore e di un figlio 

Casì I Casi effettivi 

p-:evisti -;-p-a~~~-; madr~ 
----

321,8 332 337 
101 ]03 

352,3 353 361 
100 102 

8163 896 935 
110 114 

782)3 684 739 
87 94 

368,5 360 370 
98 100 

209,6 212 215 
J 01 103 

268,4 264 260 
98 97 

361,6 341 ! 362 
94 100 

246,2 248 244 
101 99 

-------- ----- ---

3733
J
O 3690 3824 

99 102 
I 



TAVOLA 38. - Probabilità teorica che in una fratellanza di n membri, k na
seité incidano in uno stesso mese, in base alle freqtteme delle nascite mensili 
os.gervate in Matelica nel biennio 1924-1925. 

Numero ORDINE k DELLE COINC'IDENZE (Cohnstein) 
n 

I I 
dei figli k=l k=2 k=3 k=4 k =5 

I 

n==2 0,90906 0,09094 

n==3 0,74497 0,24614 0,00889 

n==4 0,54479 0,42240 0.03189 0,00092 

n==5 0,35109 0,57320 0.07150 0,00411 0,00010 
I 

TAVOLA 39. 

I 
ORDINE k DELLE COINCIDENZE (Cohnstt'in) 

Numero Totale 
dei figli 

I 
k=l k-2 k=3 I 

k=-4 k=5 famiglie 

n==2 172 18 
(174;2) (15,8) 190 
172,7 17,3 

n==3 124 33 l 
(120,7) (36,2) (1,1) 

I 
158 

117,7 38,9 1,4 

Il ==4 81 80 5 - I 
(95,1) (66,6) (4,2) (0,1) 166 
90,4 70,1 5,3 0,2 

n==5 32 71 12 2 -
(44,7) (65,2) (6,8) (0,3) - 117 
41,1 67,1 8,3 0,5 -



( 

TAVOLA 40. 

Numero l RAPPORTl 01 FREQUENZA 

dei 

I 
Totale 

figli k=l k=2 k=3 k~4 k=5 famiglie 

I _._---- ------- ------c- -
I 

n==2 0.99 1.14 190 
1.00 1,04 

n==3 1.03 0.91 0.91 158 
1.05 0,85 0.71 

n==4 0.85 1.20 1.19 0.00 166 
0.90 1.14 0.94 0.00 

n==5 0.72 1.09 1.7,6 6.67 0.00 117 
0.78 1.06 1.45 4.00 O~OO 

'l'AVOLA 41. 

SCARTI DEI RAPPORTI DI FREQUENZA DALL'UNITÀ 
Numero n (Distribuzione Cohnstein) Totale 

-------
dei figli 

I famiglie 
k=l k =2 k=3 k=4 k=5 

I ---- --- ----

n==2 l 0/0 14 o lo 190 
0 0/0 4 % 

n==3 3 0/0 9
0/0 9

0
/ li I 158 

5 o/ 15 o I~ 29 % 
IO 

n==4 15 % 20 0/0 19 °/0 166 
lO 0/0 14 % 6 0/0 

n==5 28 % 9 o/ 76 0/0 567 % 117 
I 

lo 
22 o/ o 6 o lo 45 % 300 % 

Ìfetl'Oll - VoI. V r. n. ~ . .t 



T A VOLA. 42. - Probabilità teorica che in una fratellanza di Il membri tutte 
le nascite avvengano in il mesi, in base alle frequenze delle nascite mensili 
osservate in Matelica nel biennio 1924-25. 

Numero NUMERO h DEI MESI (Gini) 

Il 

dei figli h=l h=2 h=3 h=4 k=5 

n==2 0,09094 0,90906 

Il ==3 0,00889 0,24614 0,74497 

Il:=4 0,00092 0,05393 0,40036 0,54479 

n==5 0,00010 0,01120 0,15336 0,48425 0,35109 

TAVOLA 43. 

NUMERO h DEI MESI (Gini) 
Numero Totale 

dei figli h=1 h=2 h=3 h=4 I k=5 famiglie 

-
n==2 18 172 

(15,8) (174,2) 190 
17,3 172,7 

11==3 1 33 124 
(1,1) (36,2) (120,7) I 158 
1,4 38,9 117,7 

n==4 - 7 78 81 
(0,1) (7,4) (63,4) (95,1) 166 
0,2 8,9 66,5 90,4 

n==5 - 3 26 56 32 
- (0,9) (15,5) (55,9) (44,7) 117 

1,3 17,9 56,7 41,1 



TAVOLA 4:4:. 

Nnmcro 
dei fra telli 

n==2 

n==3 

n==4 

1.' A VOLA 4:5. 

N umero 
n 

dei figli 

n==2 

n==3 

11==4 

n==5 

I 

I 

Totale 
famiglie ~~-; __ !_ ::~ORII :1~:ErNhZ~'-I-~.1 

I--I--I--~-I 1--
1.14 I 0,99 ! I 190 
1.04 I 1.00 i I I 
0.91 
0.71 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

I 0.91 1.03! I I 
0.85 1.05 I 
0,95 1.23 0.85 l 
0.79 1.17 0,90 i 
3.33 1.68 1.00 0.72 I 
2.31 1.45 0.9.9 0.78 

I 

SCARTI DEI RAPPORTI DI FREQUENZA DALL'UNITÀ 
(Distribuzione Gini) 

11=1 h=2 

I 
h=3 h=4 11=5 

I 

14 o I o ' o I 1 o 
4 o lo 0°10 

9 o lo 9 % I 3 °i 
!O 

29 % 15 % 5 % 

- 5 % 23 % 15 % 

- 21 % 17 % lO % 

-- 233 % 68 % 0 0
/ 0 28 °/0 

- 131 % 45 0/0 1 °/0 22 o lo 

158 

166 

117 

I 
Totale 

I 
familrlie 

190 

]58 

166 

117 
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Notes statistiques sur le suicide en Egypte (1). 

(1887-1918). 

Depuis que s'est fondée la statistique morale, le suicide a été 
l'objet de travanx nombreux (2). On s'est inquiété d'en meSllrer les 
pl'ogrès, d'en chel'cher les oauses et d'en trollVel' Jes remèdes Tout 
an contraire, la qnestion est absolument neuve en Egypte. A vrai dire 
elle y est apparue seulement depuis peu d'années. Jusqu'à la fin du 
XIX siècle, le suioide, sévèrement inte.rdit et l'éprouvé par le Ooran (3), 
était demeuré extrémement rare en Egypte, comme en tout pays mu
suiman (3). L'q,ffiux dea peupies étrangers fut salls donte la cause 
originelle qui fit plua fréquentes lea morta volontairea, Des cas assez 
nombreux déjà a'étaient produits, de 1'/98 à 1800, dana les rangs de 
l'armée française. En 1840, Olot Bey signal.ait anssi quelqnes exem-

(1) Résumé d'une enqllète inédite effectnée par l'allteur en 1919 en qlla1ité 
ile Dil'ecteur de la Statistiqne Jlldiciaire de l'Egypte. 

(2) Voir pour la bibliographie de ces travanx: A. LEGOYT, Le 8uicide ancien 

et moderne, 8°, 1881, p. 453-464; MOTTA, Bibliografia del 8uicidio, 8°, 1890; FIRCKS, 
Beviilkerung81ehre und Beviilkel'ungapolitik, 8°, 1898, p. 462 et seg.; Selb,tmord und 

Selb8tmiil'del'; VerzewhniBB der Biiohe1'Bantllllung von Max v. Boehn, 8°, 1907; G. VON 
MAYR, Stati,tik und GeBellschaftBlehre, III, 2e livr., 1910, p. 258-404; STEINMETZ, 
ESBai d'ulle bibliog1'aphie ByRtématique de l'ethnologie, 8°, 1911, p, 110-111. L'ouvrage 
prillcipal est celni de E. DURKHEIM, Le 8uicide, étude de 80ciologie, 8°, 1897. OD 

verra un l'ésumé des recherches pl11S récentes dans hL note de M. YVERNÈS, Chef 
de la sta.tistique judioiaire de la Frauce: Le 8uioide en France et à l'étl'anget·, «JOUI'
Jlal 80ciété Statistique Paria », 1911, p. 373-376. 

(3) Cot'an, III, 139; IV, 33; XVI, 63. Voir ulle application curiellse dalls 
le8 MiLle et 'Une nuitB (trad, Galland, éd. Garnier, I, p. 230). 

(4) Cf. WESTERMARCK. Origin and development of the moral ideas, II, 247, Les 
traditioDS popnlaires relatives aux lieux hantés par les suicidés sllffisent à montrer 
que le suioide n'était point ine:xistant eD Egypte; Toir NIYA SALIMA, HareTll8 et 
mu,ulmane, d'Egypte, 16°, s. d., p. 260, 300-301. 
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pleà dans la population indigène (1). Mais Ieur nombre total restait 
infime; en 1871 on n'eu comptait que 6, dont 4 suicides d'étrangers, 
dans tout le pays (2). C'est vers le meme temps que Ies morta volon
taires commencèrent de se multiplier en AIgérie et en Turquie (3). Le 
mouvement fut plus tardif en Egypte. De 1887 à 1890, Eugel Bey com
ptait 54 décès par suicide eu Basse Egypte, dont 37 décès d'étrangers 
et 17 décès d'indigènes; et aucun dans la Haute-Egypte: c'était une 
moyenne annuelle, pour l'Egypte entière, de 14 S'uicides cOllsommés (4). 
Ce fut ainsi jnsque vers l'aunée 1900; et depuis, le nombre annuel 
des suicides s'accrut ensnite peu à peu; en 1910 est intervenne une 
mnltiplication vraiment inquiétante des décès voloutaires. Le Gonver
nement meme s'en est ému: pour )a première fois, l'avant·projet du 
Code Pénal prévit et punit la complicité de suicide. Il se commet 
maintenant chaqne année, dans tonte l'Egypte, plna de deux cents 
tentatives de suicide, dont pins de quarante sont suiviea de morto 

Dans le meme temps se manifestait une progression quasi-con
tinne des crimea gravea et notamment des attentats à la personne. 
FSllt-il trouver là le signe d'une évolntion du peuple égyptien vers 
l'individnalisme moraI; on n'est-ce plutot que le choc sondain et pas
sager d'une eri se sociale 7 C'est un problème qui n'est point du tout 
de notre ressort. Mais on a pensé travailler à en préparer la solutioll, 
en décrivant et en mesnrant ce phénomène nouvean, à l'aide de 
qnelques docnments statistiqnes qu'on a pu rassembler et élaborer. 

I. - Les sources. 

On n'a trouvé que peu de secours dans Ies docltntents }Jubliés, 
et on a da recondr principalement à des documents 1wn publiés. 

Les documents publiés touchant Ies snicides en Egypte sont, en 
effet, insuftisants ponr notre objet. Les bulletins hebdomadaires des 
décès, recueillis et publiés an «Journal Offtciel », depnis 1886, par 

(1) Aperç" général 8Ul' l'Egypte, 81

\ 1840, II, p, 108-109. Cf. :t118si FIGARI, 

Studi i .cientiji.ci sull' Egitto, II, 1865, p. 332. 
(2) Statistiqll,e de l'Egypte . .. année 1873, p. 302-303; Cf. E. DE RÉGNY. Sta

tistique de l'Egypte . .. 3e aUllée, 1872, p. 145 (signale dtJllX cas à Alexandrie en 
1871, comprenant les indigènes et Jes étrangers). 

(3) WOODMAN, Su,icide aI/long the Ottontans (Applet.on's Jonrnal N. Y., XVII, 1877, 
p. 533 sqq.). Eu Algérie, le nombre des décès par suicide t\'élève de 97 en 1877 
à 173 en 1911. - Cf. A. KOCHER, De la Criminalité chez 168 Arabes . .. 8°, 1884, 
(p. 151-159 sllr les 8uicides en Algérie). 

(4:) •.. Statistique sanitaire dea 'I!illes de L'EgYl'te. Rés/tmé de la période quinquen· 

nale l'le 1886-1890. Troi8ième partìe ... 41
\ 1900, p. 6i-65, et tablean p. 86·87. 
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l'Administration de l'Hygiène publique, contenaient l'indication des 
déoès par suioide, sans distinction de nationalité; depnis 1901, ils con
fondent, sous la rubrique des «morts violentes », les décès par sui· 
ci de et les décès par crime ou par accident (1). Ce document est 
présentement publié, depuis l'année 1916, par le Département de 
la Statistique Générale (2); on y relate de nouveau les décès par 
suicide, distribués par villes et par provinces, avec la division par 
sexes, le classement très sommaire par ages, et l'indication des moyens 
d'exécution. Une autre indication se trouve dans Ies bulletins trime
str·ie1s des décè8 (3), publiés depuis 1897 par l'Administration de 
l'Hygiène Publique, et depuis 1916 par la Statistique Générale de l'Etat. 
Les décès par suicide y sont comptés, dans le principales villes, en 
faisant la distinction des Egyptiens et des étrangers, avec la mention 
des procédés employés. Les bulleUns annuels des rléc~s, incorporés de 
1870 à 1890 dans lè Rapl'ort .~tatistique annue1 de l'A dministratioll 
de l'Hygiène Publiquc (4), et publiés à part depuis l'année 1901, con
tiennent aussi Ies données sur les décès par suicide pour Jes Egyp
tiens et pour lea étrangers. Les morts par suicide des condamnés sont 
relevées enfin dans las Rapports annuels de l' .Adm·in'istration des 
prisons (5), et celI es des a1iénés dans les Rapports de l'kospice (le 
l'Abbassieh (6). Mais on voit que toua ces documents concernent 
exclusivement lea suicides cOHsO'1nmés. Nous avons pu, en les mat
tant pour ainsi dire bout à bout, présenter ponr la première fois 
un tableaux des déeès par suicide en Egypte depuis 1887. Mais l'en-

(1) De mème le recueil iutitulé: Pita~ Stati8tic8 for the twenty principal tOWll8 

01 Egypt, 1901-1910, in 4(l, 1913. 
(2) •.. Weekly Return [9- Annual Suntmat'y • •. ] 01 bi,·tha, death8 and 'nfeetiona 

diseas6s, in 8°. Voir les notes des tableaux IV, V et VI. 
(3) Birth8 and death8 in the principal to .. n8 of Egypt dU1·ing the •. • quarter . •. 

in 4°, obi. 
(4:) .•• A.dmini8tration dell Sel"vieell Sanitaires. .• Bureau de Statiatique. Rappol·t 

an,uuel (aunées 1888 p. 60-61; 1889 p. 66-68 ~ 1890 p. 62-64). Les rapporta pOUl' 
1889 et 1890 e:x:posent la distributioll des suicides par quartiers au Caire et à AIe. 
xandrie. Cette statist.ique annueIle, interrompue depuis 1890, n'a été reprise qu'en 
1901, par le reclleil intitlllé : Bil'tha and death8 in the principal town8 01 Egypt during the 
yean 1901-1906, in 4°, obl., 1907, I). 17 sqq., lequel fournit les mémes données 
annuelles ponr les Egyptiens et les Etrangers; mais sans indication dn sexe ni 
(\e l'age. Ce document a été contiuué anunellement. 

(5) Priaons Depat·tement Report, pnblié de 1901 à 1911. On y relève 1 décès 
par suicide en 1901, 2 eu 1902, 2 en 1905, 1 en 1906, 2 en 1908, 4 en 1911. 

(6) Annual Repol" o! the Egyptian Governement H08pital for the in8ane ... , 
publié de 1895 à 1917. On y trouve s611Iement 1 décès par suicide en 1910, et 
1 eu 1916; le premiar par pendaison, le seoond par instrument t.ranchant. 
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qllete que nous avions entreprise dès 1912, avec le concours de plu
sieurs de nos étudiants de l'Eeole Royale de Droit, et à l'aide des 
compte rendlls publiés par la presse périodique, nous avait fait soup· 
çonller que Ies décès par suicide ne font qu'une assez petite partie 
du nombre total des suicides tentés: de 8 à 30 0/01 d'après les ré· 
sultats de la présente recherehe. Pour eonnaìtre ee total, et pour com
pléter aussi Ies données diverses publiées dans Ies bulletins anlluels, 
il était done nécessaire de s'adresser à d'antres sourees, qui ne sont 
poillt rendues publiques. 

Ce sont d'abord les bUtlleti1l8 individncls d(!s décès, reeueillis et 
élaborés depuis 1917 par le Département de la Statistique Générale, 
qui a bien voulu nous fournir copie des bulletins relatif aux suicides 
peudaut l'année 1917. L'atloption du système du bulletin inùi viduel, 
fondé SUl' la déelaration obligatoire du déeès (1), a permis de reeueillir 
des faits nouveaux et de Ies traiter avec plus de méthode. On COIl' 

nait maintenant, pour chaque décès, ht ville. et le quartier, 1ft da.te 
de la constatation officielle, la religion, la nationalité, la profession, 
l'àge et le sexe du décédé, enfin la eause du déeès: maladie, suici
de ou aceident. On ne mentionne point pourtant l'état de famil1e des 
déeédés, ni les motifs présumés des déeès volontaires, et SUl'tout l'OH 
reeense toujours exdusivemellt Ies suicides en tant que causes (le 
morto Oe doeumellt ne répond donc point non plus tont-à,-fait à 
notre objet; nous en avons extrait néanmoins Ies élémellts du tablean 
~. On y pent voir que certaines «Iois» ou tendanees générales <In 
suidde, déjà constatées dans d'autres contrées, s'affirmellt uettemellt 
en Egypte mème, nonobstant le très petit nombre des faits observés. 

Il ne reste qu'une sorte de doeumellt qui puisse {aire eOIJnaitre 
le nombre total (les swiaides, tentés et consommés: ce sont les rap 
lJOrts de police. Tout tait ou ineident pou vant intéresser l'ordre publie 
\loit etre inserit à sa date, à chaque bureau de police, dans un 'r~· 

gistre jOllrnal-ier (D[tftar el Ahw(tl), ou registre n(). 14: ces regi
stl'es sont versés ensuite aux archi ves des Gou vernorats et Moudi· 
riehs. Certaines des mentions qu'ils contiennent sont communiquées 
mensuellemeat an Ministère de l'Intérieur, OÙ elles sont écrites dans 
le registre n ll

, 3l.A; panni ces mentions se tl'onve le nombre des 
~llicides Il'Egyptiens et d'étl'angers (2). Le procès-vel'ha.I ou rapport 

(1) Cette obligatìoll a été établie en Egypte pal' le dé('ret du 9 juin 1891 ponr 
les Egyptiells et pour les étrallgers. Elle a été rellforcée par la Ioi N° 23 dll 
11 Aoftt 1912. 

(2) Jlinistry of the lnterim'. Poli('e regulations, (ldition 1914, ch. XVI; art. 
40, p. 376. 
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d.e poli ce, dressé sur le registre à souehe nO. 4, est transmis an Par
quet avec les témoignages et documents y annexés, s'il y a soupçon 
d'un crime on d'une tentative de crime; ce qui est fréquemment le 
cas à propos d'un suicide. Le dossier demeure ensuite aux archives 
dn Tribunal qui est appelé à statuer. On dispose ainsi d'un rnoyen 
de connaitre le nombre total des tentati ves de suicide (1), et de pré· 
ciser Ies circonstances principales de leur exécution: c'est de faire 
le reIevé des cas insorits aux regist,res jonrnaliers de police et des 
rnentions essentielles qu'y sont consignées. Ce travail ne ponvait 
ètre effectué que par l'autorité compétente; nons avons donc dema.ndé 
à la Direction Générale de la Sécurité Publique au Ministère de l'In· 
térieur de le faire exécuter ponr nons, en s'inspirant d'un question
naire méthodique que nous lui avions présenté, et qui a été rigoureu· 
sement snivi. Cette enquete, commencée au mois d'Aont 1918, a été 
terminée au mois de janvier 1919. Malheureusement les registres jonr· 
Ilaliers ne sont conservés que pendant cinq années dans Ies dépòts 
d'archives des chefs-Iieux de provillces; ila sont détruits ensuite par 
Ies soins de l'Administration des Douanes. C'est pourquoi Ies don-

. nées que nous avons pu mettre en ffiuvre concerllent seuIement Ies il 
années 1913 à 1917. On a pu cependant, ponr le Gouvernorat d'A· 
lexandrie, remonter dana le passé jusqu'à l'année 1898. Les données 
ainsi rassemblées demeurent pOllrtant encore incomplè-tes. Ponr des 
raisons diverses, on avait dn borner le nombre des questions posées; 
c'est ainsi qu'il n"a été recueilli aUfmne information touchant le jonr 
et l'heure des suicides. D'autre part pluaienra de noa questions ont 
reçu des réponses (IU'il n'a pas été poasible d'utiliser, par l'eft'et 
du trop grand nombre dea «Cas non spécifiés ». Il en fut ainsi pour 
la religion des suicidés, pour Ies motifs présumés des suicides, et 
qnelquefois anssi ponr l'état de famille et ponr Ies moyens d'exécn
tion. On comprend enfin que l'enquete ait été limitée, sanf exception, 
an recensement des morts volontaires parmi la population égyptien
ne. Les auioides d'indigènes sont maintenant de beancoup les pIns 
fréquents: ila s'accompliaaent dana un milieu aocial pina homogène; 

(1) On ne méCO"nnait point qu'un certain nombre de cea tentatives, principa. 
lement dal1R les grandes villes, peu vellt échapper à l'attenti&1l des officiers de 

police, malgl'é l'obligation qui leur est fdite de 1es ellregistrer. Mais cette cause 
d'errenr est moindre sana dOllte e11 Egypte qn'cll tout autre pays; car le suicide 
y est encore àsaez rare et constitne ainsi dana un tlistl'ict un évéllement aaMez 
grave pour que la poli ce e11 80it natllrellement informée, par la voix publiqll~ ou 
de toute autre façon. 
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ce sont eux enftn dont le mouvement peut donner témoignage de 
l'évolntion morale dn peuple égyptien. 

II. - Les résultats. 

1. Nombre des su'icirles. Aussi vite qu'il ait progressé depuis 
ql1inze années, le nombre total des suici<1es demelue infime. Les tenta 

'--
tives de suicide, dana ]a population indigène, ne se SOllt jamais éle-
vées an delà de 241 (en 1915); le maximun annuel des décès par 
~micide ne passe pas 60 (en 1913). Si POfi en juge par la statistique 
cles décès ('fabIeau 1), il paraitrait que le nombre des morts volontaires, 
s'étant aocru avec une oontinnité relative depuis 1900, anrait qnel 
que peu baissé depuis 1914. Le détail des -tentatives de suicide, a,n 
Caire et à Alexandrie (Tableaux5 et 6) confirme cette hypothèse. Il 
semble donc que la guerre n'ait point eu, sur le mouvement des sui
cides en Egypte, l'effet aggravant qu'on est accoutumé de lui preter. Le 
taux des ,~'ltiC'ides pour 'un miUion d'habitllJlts, établi d'après les 
résultats provisoires du recensement ile la populatioll en 1917, ne 
va donc pas au delà de 20 pour les suicides tentés (population indi
gène) et de 5 ponr ]es suicides consommés (population totale); alors 
qu'il est à l'étranger, pour les seuls suicides consommés, de 30 en 
Irlande, 40 en Serbie, 5.3 en Hollande et Norvège, 63 en Italie, 70 
en Roumanie, 124 en Australie, 158 en Autriche, 185 au Japon, 
202 en Allemagne, 220 au Danemark et en Suisse, 232 en France. 
En A]gérie, nons avons ca]cnlé ce méme taux des décès par suicide 
à 32 ponr l'année 1911. Antant qu'on pnisse dire en l'état présent 
de la statistique des pays nenfs, l'Egypte parait ètre la contrée où 
le taux du suicide demenre le pIus l'éduit. 

2. Lien lles suicides. Le suicide est, en Egypte, un phénomène spé
cHiquement urbain; non seulement pour la population étrangère, mais 
aussi ponr la population indigène. Parmi les 1118 tentatives de sui
cide comptées de 1913 à 1917 chez les Egyptiells, 512 ont eu lien 
au Oaire, et 246 à Alexandrie; Ies autres se produisent quasiment 
tonjonrs dans Ies villes. Le nombre des mOJ.'ts volontaires d'Egyp
tiens est toujot1rs pins élevé au Oaire qu'à Alexandl'ie; mais c'est 
que la population indigène y est anssi plus lJombreuse. En Hante
Egypte, où les centres urbains sont rares et peu importants, et 
où la population étrangère est olairsemée, il ne s'était commis 
pendant longtemps aucun suicide; aujourd'hui encore le nombre 
moren annuei dea tentatives de suicide, de 1913 à 1917, u'y 
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atteint pas méme 20, alors qu'il est de 205 ponI' la. Basse-IDgypte 
(en y comprenant les gouvernoI'll,ts du Caire et d'Alexandrie); et 
de 54 pour les provinces da Delta, déduction fai te des denx 
grandes villes. Cela fait un taux llwycn annuel, pouI' un million 
d'habitants, qui est de 130 pour Le Caire, 112 pOUI' Alexandrie, 9 ponr 
les p"ovinces du Delta, et 4 ponr celles dn Saldo Il semble rendn 
probable par là qlle les progrès du suioide dans la population indi
gène sont l'effet du contact et de l'exemple des étrangers. On re· 
maI'quera, à l'examen du Tableau 4, que, pour le suicide comme 
pour l'homicide, la part relative des différentes provinces est assez 
sensiblement constante d'année en année(l). Mais il ne parait point 
qu'aucun rapport existe entre la géogl'aphie du suicide et celle de 
l'homicide en Egypte, quoiqll'un certain parallélisme se manifeste au 
contraire dans leur mouvement. 

3. Tentps des suicides. On a pll déterminer, pour les cinq an
nées les plus récentes, la (listribut'ion saisonnière des tentatives de 
sllicide d'après les nombres mensllels. Elle apparait assez exacte
Illent contrai re à celle des naissances. Il y une croissance depuis 
le mois de Mars jusqll'au maximum, qui est au mois de Juin; il y 
a ensuite une décroissance continue jusqu'au minimum, qui est en 
Octobre à Alexandrie et en Novembre au Caire. La température 
moyenne ne croit s~nsìblement qu'à partir de Mai, et ne décroit sen
siblement qu'a partir de Septembre; taudis que la courbe de la lon
[Jueur moyenne des jours est, parfaitement synchronique à celle du 
mouvement mensllel des suicides. Il a paru qlle ces observation con
firrnent l'hYl)Othèse formulée par E'.roc D}jjMA.ZY (:3), précisée pal' 
BRIE\{jt~j DE B()[SMONT et surtout par DlJRKHI~lM) que le rythme 
s:1isonnier des suicides est en lien étroit avec les variations de la lon
gueur des jours, plutòt qu'avec les ehangements de la température. 
L'explication en est que les suicides, au contraire des naissances, 
ont lieu principalement durant la journée; mais l'heure des suicides 
/lOUS étant iuconnue, nos docllments ne nous permettent point de 
véI'ifier cette intel'prètation. Nous pourrions montrer aussi, si c'en 
était le liell, que les principaux crimes et délits suivent en Egypte 
un rythme saisonnier assez analogue à cellli des morts volontaires. 
On voit enftn au Tableau 6 q u'il ell est de méme de l'aliénation 

(1) De 1913 à 1917, on cornpte en moyenlle, en Egypte, six homicides ponr 
un 8uicide. 

(2) EToC-DE~rAZY Reohe"ches statistiqnes 8ur le 8uicide. 8 1
, 1844, p. 193. 
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mentale, dont les variations mensuelles paraissent étre en corrélation 
étroite avec celles du suicide, mesul'ées Ies unes et Ies autres par 
Ies lIoljtbres 1·el(tt~fs. Il semble bien aussi que la Cl'Oi8SanCe qui a 
Heu en Avril et Mai ne serait pas sans rapport ave c la prédomi
nance du vent du Sud (Kha'nu~in ou sirocco), comme cela a été re· 
marqué en Algérie. Mais nous n'avons pu, ainsi qu' il a été fait dans 
une statistique espagnole récente (1), entreprendre l'étude du rapport 

" entre les suicides et les phénomènes météorologiques. 
Le Tableau 2 nons a permis de préciser la répartition des sui

cides selon Ies jours tIe la smnaille. Il fait paraitre que Ies morts 
volontaires sont plus rares Ies vendredis et Ies dimanches, qui sont 
Ies jours de féte musniman et ebrétien (2). Ce méme tableau semblerait 
confirmer aussi la fréquellce plus grande des .suicides dans les dix pre
rniers jours de chaque mois, déjà constatée par BRIERI~I~ DE BOISMONT 

en 1865; mais ce doeument, qui ne vise que les suieides eonsommés, COID
prend de trops patita nombres et exclut une trop grande part des faits 
observables pour qu'on en puisse tirer aueune eonelusion certaine. 

4. Age et sexe de.'J swicidés. Il ne parait point qu'on puisse ad
mettre pouI' l'Egypte la tendanee. au suicide augmentant progres· 
sivement avec l'age. énoncée par QUÉl'}J~LEl' (3) et depuis lor8 fré
quemment eonfiI'mée. Le nombre absolu des suicidés va s'aocrois
sant en Egypte jusqu'au groupe d'age compris de 20 à 29 ans; après 
quoi il s'abaisse jusqu'à 50 ans, pouI' s'élever quelque peu au-delà; 
mais e'est que oe dernier groupe réunit tous Ies ages qui passent 
la oinquantième année. Le groupe de 20 à 29 ans fournit ainsi 32 o lo 
du nombre total des suicides, tandis que le groupe de 15 à 19 ans 
donne seulement 18 ° lo; le groupe de 30 à 39 ans, 16 ° lo ; oelui de 
40 à 49 ans, 7 o I o; celui entin de 50 ans et au delà, 9 () I o; les cas 
dans 'lesquels l'age n'est point spécifré font 18 () lo du nombre total. 

Ces mémes groupes d'age font respectivement 15 °/0' 8 °/01 13 % 

9 o lo et 13 o lode la popuiation totale. C'est-à-dire qu'en Egypte la ten
dance a n S lt,icide tlécroit régulière ment (leplt,is l'age de 15 à 19 
ans jlf,sqlt,'aux ages les plus élevé.'J. 

Le Tableau 2, où Ies groupes d'ages sont différenciés par sexes. 
donne à penser que la part relative des ages jeunes est beaueoup 

(l) Estatistica deL suicidio en Espa,ia, 1.906-1911, 8° 1913. Cf. DEXTER (E.), /l.18uici
dio Y l,a l1MteroLogia, «Revista Gener. de lego y jurisp.», T. 99, 1901, p. 64:-77 ». 

(2) Voir une constatation analogue dana la note de M. HUBER, Le8 8uicides en 
Pru8SC «Jonrnal Société Statistique,. Pa,ris, 1914, p. 402-4:03. 

(3) Du 8y8tème 80ciai et de! lots qui le régis8ent, 18i8, p. 88, 386. 
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plus forte chez les feromes (1); parmi Ies 24 Egyptiens décédés pa.r 
suicide, il n'est aucune femme dont l'age dépassat 29 anso C'est 
là peut etre l'effe t des motifs spéciaux qui déterminent le suicide 
féminin. Cette répal'tition des suicides par àges est assez spéciale à 
l'Egypte; elle pellt s'expliquer par ce qu'étant en cette contrée un fait 
uOllveau, le suicide tend a, se répandre d'abord dans le classes jeunes. 

Tout au contrai re, la part relati've des cleux sexes, quasimellt con
stante d'année en année, ne diffère point trop de ce qu'elle est en Europe. 
IJes femmes font environ 30 o I o des tentatives de suicides, non seule
ment chez Ies étrangers, mais ausgi chez les Egyptiens, où les deux 
sexes, quant à leur population totale, sont sensiblement égaux en 
llombre. C'est un taux assez voisin de la proportion observée en France 
et en Prusse, et plus élevéque dans la plupart des autres pa,ys, mais 
qui reste inférieur à celui du JOapon ou de l'Indè. Pour Ies suicides 
consommés, la part du sexe féminill est de 25 o I o' soit le meme taux: 
que l'AIgérie en 1911. Il est llotable que la pal't des femmes paraisse 
moindre dans ]es petites villes du Said que dans les grandes cités 
rlu Delta. C'est peut etre encore qu'elles y sont moiut en contact 
avec les infLuences nouvelles et avec les exemp]es extérieurs. 

5. Etat de fltmille des .'/uicidé8. La proportion des cas non 
spéeifiés est iei trop grande pour qu'on doive fai re état des 
documents. Les données reeuellies par le GOllvernorat du Caire, 
pour les années 1913 à 1917, manquent pourtant de tomber tout·à
fait sous ce l'eproche; elles préeisent l'état civil de 436 suieidés in
digènes SUl' un total de 512, et l'on en trouve ci-après le détail: 

8lticideIJ au Oaire (1913-1917). 

Célibataires Marié. Venf. Divorcé. Total Général 

L'infiuence du venvage et snrtout du divorce SUl' Ies suicides se
rait done llettement eonftrmée en Egypte, prineipalement pOUI' le 
sexe masculin. Le parallélisme entre le progrès du suicide et celui 

(1) C'est aussi ce qu'on a trouvé eli Espagne pout' les années 1906·1911, dans 
l'enqu~te à laquelle il a été faH allul!lion. 
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du divorce, affirmé par BER'l'ILLON dès 1882, conftrmé et interprété 
par DURKHEIM en 1897 (1), peut-il dono ètre invoqué comme expli 
cation t C'est ce qu'il n'est point possible de vérifter en l'absence 
de toute statistique des divorces dans la population égyptienne (2). 

6. Nationalité des suicidés. Il fut un temps on les décès par 
suicide1 et sans doute aussi les suicides tentés, étaient plus fré· 
q uents parmi les étrangers. Ce fut ainsi, comme on peut voir au 
Tableau 1, jusqu'environ 'l'année 1900. La proportion est aujourd'hui 
tout-à-fait renversée quant aux nombres absolus; mais le taux des 
morts volontaires demeure infiniment plus haut dans la population 
étrangère. ] I s'ést commis, en 1917, 225 tentati ves de suicide, dont 
30 ont été causes de mort, parmi les Egypt!ens; et nous savons qu'en 
1918, 38 étrangers seulement out voulu se donner la mort, desqueIs 
14 sont décédés (3). Ce dernier chiffre ferait croire que la propor
tion des suioides suivis de mort est plus grande chez les étrangers 
que chez Ies Egyptiens. On verra en effe t plus loin que les moyens 
d'exécution des suicides sont assez différents pour les uns et pour les 
autres. De ces 38 suicides tentés en 1918 par des étrangers, 21 Pont 
été au Caire, 12 à Alexandrie, 3dans le Gouvernorat du Canal et 
2 dans Ies autres provinces. 

N ous connaissons, pour l'année 1917 seulement, par le moyen 
des bulletins individuels, le détail des nationalités des étrangers 
décédés par suicide: ce sont 4 Italiens, 3 Greos, 2 Frauçais, 2 
Ohinois, 1 Anglais, 1 BeIge, 1 Syrien et 1 Turc. Ces nombres sont, 
q uant à leurs valeurs relatives, assez en rapport avec l'importance 
numérique des différentes colonies étrangères; et ils ne font point 
paraitre que la tendance au suicide varie grandement en Egypte 

(1) Il a précisé sa thèse de 1897, dans son article sur Le divQ1'ce par conaen.te
ment '1nutueZ (<< Revne politique et litt,éraire, Revue bIeue»), 5 Mai 1906, p. 549-554:. 

(2) La Statistique de l'Egypte, année 1873, p. 267, donne le nombre des di
vorCbS musulmaus en 1871; mais ce recueil n'indique point ses 80urces d'informa
tion et il est quelque peu sujet à caution. Il en est de m8me, aiusi que l'allteur 
le reconnatt, pour les nombres pllbliés par AMICI, ES8ai de 8tati8tique généraZe de 
l'Egypte, II 1879, p. 26-36. Le recensement de 1907, qui est le premier OÙ l'état 
ùe famille ait été précisé, compte selliement les mariés, 16s célibataires et les veufa, 
et range parmi ceux-ci les divorcés non l'emariés. Ce défaut a été réparé dans 
le recensement de 1917. La statistique des divorces en pays mUl!lulmans n'est 
cependant pas impossible: V. Statistique Générale de_l'AZgérie, année 1913, (8°,1917) 
p. 4-5, 80-83. 

(3) Information fonrnia par le Ministère de l'Intérieur. Les chift'res relatifs 
aux étrangers pour les années pl'écédentes n'ollt point été consenés. 
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d'une race étrangère à une autre. Mais ila portent SUl' une seule 
année, et ils sont trop inftmes pour qu'il y ait lieu de faire la com
paraison avec les taux de suicide des difl'érentes races dans leurs 
contrées d'origine. On notera pourtant que le taux de suicide des 
Frauçais en Egypte ne passerait point 150 pour un million: il serait 
donc beaucoup inférieur à ce qu'il est en France méme. 

7. Professions des sU'icidés. Le manque dea documenta est ioi 
quasi-complet, meme pour la population indigène. Parmi les 512 
tentatives de suicide comptées au Caire, il faut réserver 187 cas où 
la profession de l'auteur n'a point été précisée, et 161 «profes
sions diverses ». Les 164 cas spéciftés oomprennent 3 agrioulteurs, 
99 industriela, 22 commerçanta, 34 écoliers et 6 militaires. Cette ré
partition professionnelle traduit directement, à ce qu'il semble, le 
caractère ul'bain du suicide égyptien. Il y a Iieu d'étre frappé du 
nombrè des élèves des écoles: on a pu parler à leur propos d'une 
véritable épidémie d~ suicides. Le Ministère de l'Instruction Publi
que, qui a bien voulu nous procurer le détail de 25 cas qu'il a re
levés et dont nous avons extrait les éléments du Tableau 7 (1), 
s'en est vivement inquiété, et l'on a récemment proposé l'exclusion 
de tous examens publics des candidats qui s'en rendraient coupables 
à l'avenir (2). Il y a là sans doute un phénomène de contagio n morale, 
favorisé par Pagglomération des individus et par un état de' tension 
nerveuse qui est fréquent en Egypte chez les candidats aux examens (3). 

8. 1~foyens d'exécution des suicides. L'Egypte offre, à cet éga,rd, 
une grande singularité. Quoique la proportion des divers procédés 
en usage soit très variable en Europe d'une contrée à l'autre, 
c'est en général la submersion et la pendaison qui l'emportent de bean
coup; les suioides par l'empoisonnement ne font qu'une part intime 
du Dombre total. On a constaté récemment que les choses vont tout
à-fait de meme au J apon (4). Les moyens rnécaniques prédominent 

(1) Il paraitrait par le chiffre donné ci-de8SUS par le Ministère de l'Intérienr 
(34) ponr le Oaire ~enlement (années 1913-1917), que les tentatives de suicide chez 
les écoliers seraient plus nombreuses encore. 

(2) H. BOYD OARPENTER, RapPQrt 8ur le8 exarnenB du bacca1,auréat en 1.91.7-1.8, re
produit dans le «Journal du OaiJ'e», 28 Octobre 1918. 

(3) Cfr. sur la fréquence <les suioides chez les candidata aux exàmens en 
Ohine: J. J. MATIGNON, Superstition, orime et misère en Chine, 80, 1900, p, 96. 

(4) V. M. YVERNÈS. «Journal Société Statistique Paris», 1912, p. 408-409. O'est 
an8si le oas eu Algeria: A. KOCHER, De la Cl'iminaZité chez le8 Arabes . . , 8°, 1884, p. 
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ainsi communément sur les rnoyens chirniques. C'est tout le cOlltl'ail'e 
en Egypte. Plus de 40 O! ° dea suicides d'indigènes a'y opèrent par 
empoisonnement, principalement au moyen de l'acide phénique. Cela 
est devenu quasiment le procédé classique, en vertu sana doute de 
cette tendance à l'imitation qui a souvent été observée chez les sui
cidés. La plnpart des autres suicides s'effectuent par le fen; l'usage 
des armes demeure preaqu'inconnu. Les divers procédés d'empoison· 
nement sont eux-meme assez variés; c'est ce dont témoigne le 
relevé synoptique q ue nous avons fait de tous res poisons mentionnés 
dans les bulletins hebdomadaires des décès. N ous le reproduisons 
dans le tableau ci-après: 

j{oyens d'exécution des suicides en Egypte. 

Empoisonnement Autres prooédél 

Acide carbonique 

Acide chlorhydrique 

Acide nitrique 

Acide sulfurique 

Arsenio 

Bichromate de potasse 

Chlorate de potasse 

Chloroforme 

Digitaline 

Ether 

Lysol 

ManzouZ (Hachich) Arme à fen 

Mercnre Asphyxie 

Opium Chnte 

Pétrole Ecrasement 

Phosphore Fen 

Potassium Iustrument coutondant 

Sublimé Instrument. tranchant 

Teinture de noix vomiq ne Pendaisoll 

Revolver 

Strangnlati on 

Snbmersion 

A en juger par les documents les plus anciens que nons ayons, 
on peut croire qne l'llsa~e des armes serait plus fréquent chez Ics 
étrangers. De 1887 à 1890, parmi 37 étrangers décédés par sui
cide, 17 avaient fait empioi d'une arme à fen, et 6 s'étaient empoi
sonnés; tandis que, de 17 Egyptiens décédés dans le meme temps, 4 
s'étaient servis d'une arme à feu, 5 d'un instrument tl'anchant, et 
un seuI avait fait usage du poison (1). Le suicide par empoisonne
mellt serait donc une mode récente, dont rien ne pouvait alors faire 
prévoir l'expansion. 

158. A la Gnadelonpe le pl'océdé commun est la strangnlation: Dr . A. C [ORRE], 
Abermtions et crimes coloniaux, 16°, 1904, p. 107. 

(1) ENGEL BEY. Statistiq/tesanitai1·e des t,mes de l'Egypte . .. 1866-1890, troisième 
partie, p. 86-82. 
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On peut penser saml doute à j nste titre que la présente enquète vaut 
plns par le8 questions qn'eUe pose que par celles qu'elle résout. Nou seu
lement elle ne fournit anoun docnment 'valable snr lo, relig·ion des auici· 
dés, et aur les mobiles 'individuels des anicides; mais encore elle ne per
met point de composer et de com biner entre eux les différenta élé
ments avec lesquels le suioide peut etre en rapport,. C'est ainsi qn'il 
n'a pas été possible de préciser le détail de lo, répartition des gronpes 
d'age pour chaque sexe, et surtout ponr chaque catégorie d'état civil; 
ni de faire connaitre comment varient, selon le sexe et l'a,ge, les 
moyena d'exécution et les motifs. Faute de ces informations, il n'est 
point légitime de tenter l'explication du mouvement des suicides, et 
de former des hypothèses sur leurs causes probables. C'est pourquoi 
on a voulu se borner à présenter une pure et simple description 
des faits connus. Si cette description n'a point en elle-meme d'inté
ret proprement scientifique, elle atout au moina une valeur de gé
néraliaation, en ce qu'elle permet d'étendre, à l'Egypte actuelle, oer
taines constances qui ont été observées déjà en d'autres temps et en 
d'autres lieux. 
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Egyptiens et Etl'augers. 1887-1911. 
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'fotal 209 104 313 134 108 192 67 4-6 113 360 258 618 

(1901-1917) 

(1) Pour Ies anuées 1891 à 1900, les bullet,ius hebJomadaires dt.8 décès parus 
au JOU1·tW~ Officie~ mentiouuent seulement le totai des décès RU Cai1'6 et à Alexnndrie, 
loIallS tliHti lIctiOll de llltt,ionalH6s; et ihl ne compteut pas le!'! c1écès par suicido d:LDS 
Ics n nt,res v illeso 

IIltinm-- Voi VI. n. 8·4. 20 
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TABLEAU II. - ])écès pat· suicide en 1917 (Egyptiell8 et ~trallge1"B) d'ap1"èN 
les bulletius individuels des décès. 
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TABLEAU III. - Sui(!ides tm Egypte dflnR la population ÌJ,digèue lUI)' a;18, S8X8, 1110is et procétlés (1). { 
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Moyellne aDllnelle 
205 34 39 69 32 14 16 146 58 13 13 18 19 21 23 

-------------1 ___ _ --------- -- ------

Haut. Egypt.. .1 
1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

13 6.. 1 4 ., 

18 lO 1 5 1 .. 

23 11 4 ,. 2 .. 

13 2., 3 3 1 

28 1 1 11 11 2 

2 12 

1 16 

6 21 

4: lO 

2 23 

----1---- ---- --

ltloyenue aUJ1nelle 19 

(1) Y cOlllpris Ics tentatives de Ruicides. 

(2) Y compris le Cairo et Alex:tIldrie. 

6 1 4 4 1 3 16 

1. 

2 

2 

3 " 

1 ,. 2 

1 .. ., 

3 3 3 

1 ., 

5 2 1 4 

3 112 

I 

1 

5 

2 

5 

2 

I 

2 3 

4 .. 

2 1 
1 ,. 

3 3 

3' 2 2 

I 

... 

• 

1917 

PROCÉOÉS 
18 _______________ ~~~--~--~--~ __ ~----
------------;---1------.. ,------_._--- - <I) I I I I 

I I I · g Q &] ~ =' ~ I.. ~ 
:,! ~ I l]' ~ ~ ] .~ ~.~ ... O' ~ ~ ~ Q) S.d I ~ I <Il ~ ~ j ~ 

- I "'" '::'.t=> e 8 l'''' - s:;I, .; o: g ~ ~ : 'O l ~ :! ~_ 

'::: (~ ! l 2 CII Q) ~ 'oe .. ] ~ "" 6 0:= I ~I 'o e _Q r z§ 
I ;j ,-( ~ I Q P. .g 1 f: <:a ~ Q) Z t ~ ~ o d 'I 

I ~: J5. o Z ~ 1 ~ ;;.. j; ~ , : ~~ ! I < 
I . : I I ~ l Q, 1 _____ _ 

1-1-8 -1-19-'-2-0-1-21- 2"2 -2-3- --24- 25 26 _2~--I28-';;l~T 31 -""-~ •• __ 36 

'-20- i
l
--

18
- -1-8- -1-4- -1-3- --1- 3 -59- -28- 7 11 34 ....... 181' 3 13 13 

i, 23 l' 26 24 12 12 21 2 75 41 12 13 36 23 1 13, 4 

2 

6 

1 

2 

12 

8 

35 15 17 41 15 4 8 4: lO .• 

i ~~ I :~ I ~~ ~: ~~ ~: . ~ :! 24 8 16 :: :: : : : : 

19 

I 20 1

15 
1

23 
16 ~ __ 9_ ~ __ ~ _4_4 __ 1_0 __ 3_1_ 

)--i--- ----

12°121 ':'~~~_2_ ~ ~~ 
l 

3 

2 

57 

68 , I~: ~~ ~: ~~ ~: ~: 
,18 2t 20 15 16 13 . . 68 

117 19 18 18 H 15 3 

27 

37 

33 

I 19 1 ~ 22 15 6 8 

Il;" -:-1-:- -=- -:. -=- -2- -:- -32-

2 

50 

31 

23 

39 

I l 
l' 1 __ / __ 1 ____________ _ 

I I 

'1 2 i 
! .. 
112 

2 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

l 

1 

--1------- --
1 2 1 1 1 1 

2 

7 

5 

3 

3 

4 

1 

4 

2 

1 

5 

3 

lO 18 

6 9 

11 12 

14 11 

7 14 

8 24 

9 

1 

1 

1 

l 

2 

1 

2 

1 

6 

2 

7 

3 15 

5 12 

- - -- ---- --I 

38 21 9 7 6 2 13 

34 

36 

40 

35 

42 

37 

1 

1 

2 

1 

18 

23 

15 

22 

23 

3 

1 

4 

5 

2 

11 

11 

8 

6 

3 

13 

4 

4: 

7 

5 

7 

7 

2 

3 

2 I 4: 
I 

7 

6 

14 

15 

lO 

-:- -3- --8- --6- -:-!-2- lO 

----2 --.. 1-.. 
5 

1 

2 

3 

2 

2 

------
1 1 1 

1 

1 

2 1 

2 

5 

2 

----.--
1 .. I 3 

I 

(il) Les t,otallx partiels Ile correspolldent pas toujonfs exactement allX totanx génémux de la. colollne 3 

POlli' loti llwis, il y a un ùéficit; de 2 (1 e11 1916, 1 en 1917). 

Pour les p,'océdés, il y a lln tléficit de 5 (2 en 1913, 3 en 1917) . 
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'r ABL"EAU VI. - Suiddes et ..1l~élwtion mel/tale, au Caire, d(ln~ la popula. 

ti<m i"di!lène, comptt'yés ti la ternpémtu,re et à la lOllg1C6Ul° des jomos. 

(Mollvements mensuels)o 

Suicides (1) 

Mois 

2 I 3 

---I--I--~--
Jan vietO 

Févrior 

Mars 

Avril 

Mai 

Juill 

J uiI1et 

Aoftt 

S"pt,embre 

Oct,obre 

Novemhre 

Décembre 

Totaux . 
----_.-._. __ . __ ._---_._-

Moyeullt's 

I 

39 90 

29 67 

49 114 

46 i07 

L18 111 

54 125 

42 98 

46 107 

50 116 

41 95 

33 77 

35 8 

512

1

1 

43 I 100 

Aliénation mentale (21 

Nombres ahsolus (~I 

337 

382 

494 
533 

621 

573 

523 
481 

429 

446 

371 

393 

5.583 

I 465 

119 

123 
192 
190 

6 

450 

505 

686 

723 

7 

72 

80 
;09 

114 

8 

56 
63 
83 

97 

202 823 130 1.1.3 

197 770 122 33 

222 745 11.8 1.36 

164 645 102 1.31 

173 602 96 it8 

114 590 90 1.05 

128 499 79 93 

151 514 \ 81 68 
_____ J- __ _ 
1.975 7.5581 ... 

1 

165 630 I 1.00 1.00 

9 

90 

95 
1.03 

111 
117 
121 

1'9 
113 

106 

98 
91 

88 

100 

(1) Totanx: mensuels des suicideii (et tenl.atives) cOlUlllis au Caire pelldaut les 
:wnées 1913 à 1917. 

(2) Tot,anx des entrées mensuelles à l'asile des aliénés de 1'Abbassieh ponr leR 

alluées 1896, 1897, 1901, 1906 et 1910 à 1915. 
(3) Nombl'es rapportés à la. Dloyenne génémle do 1'1Iaqne série ég:tlée à lDO, 

(t .• ~lUpémt'llre Dloyeuue pÙUl' le..; 4, aU\létls 1914 il, 1917), 



~. 

TABI.EAU VII. - S".;cidll8 en EYYl'tll1HU'mi lap"pulation Bwlaire (1) (191.1-] 9 18) 

L -- OLA.SSEMENT PAR AGES ET P.\R OATÉGOUlES D'ÉOOLES 

~ ~ a> i ~ I IO I aD 

~ ~ ;1!11~ ; ,.... 7'-t _ ~ 9"'oot ~ 

----1---
Ecolcs Gon vernementalcs 1 1 4 2 1 1 

gcoles privées 2 2 1 2 2 1 2 
-- -··I-S 

::-
Totai Il .. 2 5 (3) 2 4 2 

II. - OLASSEMENT PAR ANNÉES ET PAR DEGRÉS D'ENSEIGNEMENT 
----------------------------

j§ gj§ IO 

§ 

Ullivenlit.é d'El 

------- ----1---
Azllar .... 2 

Ecole de Médecine 
I 

2 

10 

15(::!) 

25 

3 

2 

Ecoles techniques (4) . 4, 1 6 (4) 

Ecoles secolldaires 1 3 1 7 

Ecoles primaires 

Totai 

.' .. .. .. 2 1 3 1 7 

-1-j2 -;j~j~"3 ~1~3 25 

III. - OLASSEMENT PAR MOIS ET PAR MOTIFS 

Echec à l'examen 1 3 1 3 

Reuvoi 

A utreli motifs 2 1 1 

Total 1 1-;/'3 

~ ~ S I .a 
al I ~ 
~ I ,g z ~ 
---I-

I 2 I •• , 
! l 

~l~ 
4 ! 1 

12 

3 

lO 5 

25 

(1) Y COlllprit; les tenta/ires de sllicilles; slIl' Ics 25 cas releyé~, 2 aeulclllcllt 
ont é/,é slli via de décès. 

(2) Dont 3 d'i\ge incollllu. 
(3) Dont une jeune fillt'. 
(4..) Dont 1 à l'Ecole Normale, :-) dalla 1es Ecoles d'Agricnltul'e et. 2 (lallR leR 

geolcs industrielles. 
(5) DOllt 2 pOllI' cause de pauvret.é, et 6 il, la. sllite de repl'ouhes oH qnerell .. !; 

avec lel1r 1'8I'ellt,s. 



t Al. A. Tschouproff. 
1874-1926. 

Le 19 Avril 1926 mourut à Genève le professeur ÀL A. TSCHOU

l~ROFF. C'était un investigateur des plu8 renommés de la statistique 
théorétique, qui a grandement contribué au developpement de cette 
science. Doué d'un esprit apte à une critique et une synthèse des 
plus profondes, il avait projeté le pIan admirablement elaboré et com· 
plet d'un édifice théorique où les différentes écoles - anglaise, alleman
de et russe, se trouvent unies entre elles par des liens organiques. 

AL A. TSCHOUPROFF naquit le 18 Février 1874 dans la familIe 
d'un des plus célèbres professeurs et politiciens : A. I. TSOHOUPRO:PF 

Son père - un homrne d'une haute culture et un savant des plus 
éminents - a été le créateur de la statistique provinciale (dea zemstvoa). 
Il avait sur ses enfants une infiuence très grande, et les !iens qui 
l'unissaient avec son fils se sont encore resserrés pendant les années 
des études d'ÀL. A. T. à l'Université quand au prestige personnel 
d'A. l. T. vinrent se joindre les intérets scientifiques eommuns. Et 
c'est justement à l'influence paternel1e que doivent etre attribués 
l'amourde la vie réelle et le penchant délicat et pénétrant vers le 
tait concret, qui ont été légués par 1'école d'AL. A. T. 

AL A. TSCHOUPROFF reçut son instruction primaire dans sa mai
son paternelle où il ftt ses études ave c ses soellra et plusieurs cama
l'ades. Son maitre pour les langues mortes (pour lesquelles AL. A. T. 
était tout particulièrement doué) était N. V. SPÉRANSKY qui a exercé 
sur son élève et ami une infiuence inéffaçable, qui ne peut etre com
parée qu'à l'infiuence du père et de la smur ainée. N. V. SPÉRANSKY 

a transmis à AL. A.· T. le fin et la précision des idées et de leur 
exposition qui ont à un tel point marqué tous ses travaux scienti
tifiques. 

AL A. TSCHOUPROFF entra au gymnase assez tard, à l'age de 14 
alls, et y étudia pendant quatre anso L'école réactionmdre de l'époque 
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avait un choix fort defectueux de professeurs et un système routinier 
d'études et ne pouvait rien offrir à AL. A. T. qui était developpé 
l>ien au dessus de son age. Au gymnase AL. A. T. commença à s'oc
euper de logique, étudia les oeuvres de J. S. MILT, et de JEVONS et 
tU des reflexions approfondi es SUI' la possibilité d'adapter ]a mathé· 
matique à l'investigation des phenomènes sociaux. Il avait déjà alors 
envisagé la signification de la théorie des probabilités comme base 
des méthodes de la statistique, et il entra à l~ faculté des mathéma· 
tiques de l'Université de Moscou ayant devant lui un pIan d'occu
pations complètement déterminé. La thèse choisie par AL. A. T. pour 
obtenir le gl'ade de bachelier Les bases mathématiqu.es de la statisti· 
que et presentée au professeur P. A. NEKRASSOFF qui étai t a,lors char
gé du cours de la théorie des probabilités, était un travail volumi
neux, faisant preuve d'une vaste érudition -du jeune savant. Cepen
dant nous n'avons rien à dire SUI' une influence quelconque de P. A. 
NEKRASSOFTi' : le professeur s'intéressait aux calculs faisant partie du 
travail, tandis que AL. A. T. faisait ressortir à la première pIace la 
logique ainsi que les bases précises de l'adaptation de la théorie des 
probabilités à la méthodologie statistique. 

Ayant terminé ses études à l'Université en 1896, AL. A. T. 
partit de suite en A Ilemagne - d'abord à Berlin et pOUI' le semestre 
d'été de l'année sui vante il se relldit à Strasbonrg. A l'étranger 
AL. 1\. T. se vona aux études d'économie politique sans pOllrtant di· 
scontinue1' de s'occuper de logique et de statistique. À Berlin il fìt C011-

naissance de L V. BORTKfEVIOTZ avec lequel il ~t depuis 101's toujours 
entretenu les meilleures rélations amicales. De Berlin AL. A. T. alla 
à Goettingen visiter BORTKIEVIOTZ qui soumit à une analyse détaillée 
les idées exprimées par A.L. A. T. dans son travail présenté à l'Uni 
versité qui l'avait particulièrement interessé. C'est là aussi qu'eut 
lieu l'entrevue d'A.L. A. T. avec W. LEXIS qui a exercé une influen
ce très marquée SUI' Ies travaUK scientifìques du statisticien russe. 

Eu 1897 fut rédigé et publié le premier travail scientifique d'A l,. 
A. T.: La statistique morale, un article inséré dana le « Dictionnai1'e 
EucycIopédique» de BROKHAUS et E}1'RON Dans cet article AL. 
A. T. a posé distinctement le problème de l'élaboration de méthodes 
mathématiques suffisamment souples et approfondis pour permettre 
d'apprécier co1'rectement Ies phénomènes de la vie' sociale. 

A . Strassbourg AL. A.. T. menait. une vie solitaire vouée à l'étude 
de la science (il s'occupai t à sa thèse intitulée Die Feldgemei1tsclwft 
en vue d'obtenir le gl'ade de docteur) et interrompue par de COUl'tes 
excursiolls (lans les rnontag-nes (la SehwarZWltld nvec plusiellrs arnis, 
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ou dans l' Italie septentrionale pour y voir ses parents et avant tous 
son père bienaimé qui ne cessait d'etre son soutien dans sa vie et 
dans son travail. En Italie .AL. A. 're aimait surtout à frequenter 
les petites villes émHtées pour y faire des recherches des monuments 
<le l'art italien dont il était un connaisseur des plus achevés. 

A Strasbourg AL. A. T. travaillait au séminaire de BORTKIEVIC'I'Z, 

mais son attention principale était dirigée 'vers sa thèse Die Feldge

meirnschaft ainsi que vers les séminaires de G. KNAPP. Et c'est en 
G. KNAPP que nous devons reconnaitl'e le véritable maitre de AL . .A. 
TSCHOUPROFF : il éprouvait une vive affection pour son élève russe 
ma]gré la timidité de celui-ci et son cal'actère replié sur lui meme. 
La thèse doctorale subit urre révision laborieuse par AL. À. T. conjoin
tement avec G. KNAPP et c'est peut-étre à ce dernier plus qu'à 
tous les autres que AL. A. T. était redevable du succés de son tra· 
vail postérieur Précis de théorie de la statistique; le style et la com
position de oe volume étaient admirablement réussis et le rendaient 
intelligible à tout statisticien malgré to~te la complexité du con
tenu et les difficultés qui étaient inhérentes au problème dont il 
s'agissait. 

Après avoir subì ses examens pour obtenir le grade de docteur 
à Strassbourg (en ]901) et publié sa dissertation, AL. A. T. alla subir 
ses examens au gl'ade de licencié (<< magistre ») en Russie à la Fa
culté de droit de l'Université de Moscou, et en automne de 1902 
il s'installa à Petersbourg, où il fut invité comme professeur adjoint 
de statistique à l'Institut Polytechnique qui venait d'etre inauguré. 
L'Institut Polytechnique de Petersbourg était dans ce temps là la 
première école supérieure de type nouveau qui devait posséder, outre 
les sections techniq ues, aussi une section économique basée SUI' un 
pIan d'une va,ste étendue. L'organisation de cette section fut conftée 
à un groupe de professeurs partisans des idées du libéralisme démo
oratique et jouissant d'une haute renommée scielltifique. Cependant 
AL. A. T. put, gl'aCe à son enérgie juvénile et son esprit clair et 
éveiU{l, jouer une ròle très important dana l'organisation de la section 
économique. Il ne serait pas facile de se l'end re compte de toute la 
quantité de travail parfois très dur, qu'AL. A. T. a dti consacrer à 
l'organisation du système dea études qui devait contenir, excepté les 
lectures, anssi dea occupations pratiques d'un caractère très serieux 
avec les étudiants. Il fallait aussi, créer un Oabinet de Statistique, 
pourvu d'une bibliothèque spéciale ayant une valeur tonte exception
nelle; il fallait en meme temps réussir à participer aux diverses com· 
missions et aux sessions de la Faculté en prenant part à toutes les 
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besognes qu'exigeaient l'élection, l'invitation et la nomination des 
nouveaux professeurs. Les relations personnel1es avec les étudiants, 
auxquels AL. A. T. consacrai t souvent ses soirées, lui procllrèI'ent 
les joies qui recompensent le travail de professeur: il était témoin 
des progrès rapides de son travail de pédagogue réfléchi et assidu 
et se senti t entrainé par eette oeuvre qui était nouvelle. Quelque 
temps pIus tard, quand il fut possible ùe confier une partie dll tra
vail aux pl'ofesseurs qui furent invités, AL. A. T. put consacrer 8011 
énergie à la réalisation d'un pIan d'études éIargi: il ouvrit un cours 

'<:.: 

spéciai pOUI' Ies étudiants des derniers semestres et organisa cles oe-
eupations aux séminaites, où soù «école» a pu se développer et où 
les étudiants qui étaieut suffisamment avaneés purellt s'habituer nux 
tl'avaux d'in vestigatiou scieutifique, qu'iIs exécutaient sous la dire
etiOlI de leur préoepteul', toujours plein de sollici tude et d'attentioll 
envers eux. 

Eu hiver de 1909 AL. A. T. présenta à l'Université ùe Moscon 
sa thèse pour la licence: Précis de th(for;(! de la statù/tique. Ce 
travail fnt si hautement appréoié par l'Université qu'elle déeerna à 
l'anteur le plus haut gra(le scientifique existant en Russie eeIlli de 
doeteur. 

Le Précis eut un succés retentissant et dut 8tre reimprimé en 
seoonde édition dalls un délai de moins d'une anllée. Cet ouvrage 
contient Ies ehapitres se rapportant à la théorie de ]a eonnaissance 
(le ròle de la statistique dana le système des sciences de RICKER'l' 
Ies problèmes de logique (la notion du hasard, la critique des mé
thodes de l'irrduction et son rapport aux méthodes de la statistique) 
et de mathématique (les principes de la théorie des probabilités, la 
théorie de la dispersion de LEXIS et de .BORTKIRVICTZ). Le livre ne se 
bornait pus à donner une l'evue des nombl'eux travaux traitant Ics 
problèmes des domaines de la logique et de la statistique, mais maintt's 
questions y furent sonmises à une analyse indépendante et très ap
pl'ofondie. Le gl'a,nd intél'èt qu10ut éprouvé Ies statistioiens l'usses 
des Zemstvos (provinces) et des U niversités par l'appol't aux questions 
théoriques de la statistique doit en une grandé parti e son origine 
au Précis d'AL. A. TSOHOUPRO}1']" 

Pendant ce temps ÀL. A. T. étudiait laborieusement les investi
gations faites par les statisticiens anglais, EDG EW O R'l'H et PEARSON. 
D'un autre eòté l'examen des travaux des mathématiciens russes -
TOHÉBYCIIRPF et MARKOFF - qui snivaient la tradition léguée par le 
statisticien fl'ançais BIENAYMÉ .~ amena ÀI.h A. T. à la tendanee de 
dOllller une base strietement logiqne et mathématique à la eonoeption 
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deI'écoJe de PEAHSON. Simultallément AL. A. T. continuait à étudier 
]31 question de la stabilité des séries statistiques en se basant sur 
Ies travaux des auteurs français, allemanfls et italiens. 

En 1913 AL. A. TSCROUPROFF prononça à la session solennelle de 
l'Académie des Soiences tenue à l'occasion <Iu deuxième centenaire 
de la loi des grands nombres un disoours, où la statistique était 
envisagée comme base de conception soientifìque dans le cycle des 
études sociales et dans le domaine des sciences naturelles. 

En 1916 AL. A. TSCHOUPROFF publia son premier travail mathé
matique traitant la question de l'espérance math~matique du coefficient 
de la dispersion, où la méthode de l'espérance mathématique fut 
adoptée d'une manière qu'on pourrait à juste titre nommer splendide. 
À cette période de la vie d'AL. A. T. se rappol'te la corl'espondance 
animée d'AI.J. A. T. aveo l'académicien AN. A. MARKO:PF qui ne tarda 
pas à se rendre compte de la manière approfondi e et strictement 
logique d'AL. A. TSOHOUPROFF de traiter Ies probIèmes de la statisti
que et de la théorie des probabilités. AL. A. TSCHOUPROFF s'efforçait 
de sa part à. intéresser AN. A. MARKOFF aux investigations de 
PEARSON, pour lesquelles ce savant éprouvait un sceptiscisme ma
nifeste. 

A. cette époque AL. A. TSCHOUPROFF avait déjà élaboré les pro· 
blèmes fondamentaux de la staJtistique théorique dalls leurs traits 
essentiels (du -domaine de la théorie de la dispersion et de la mé· 
thode des moments), mais leur publication fnt (lifferée à plus tardo 

Eri mai 1917 AL. A. T. se l'endit selon son habitnde à l'étrangel' 
afin de profiter dea vaoances d'été pour des travaux assidus dans Ies 
bibliothèques de l'étranger. Oependant il ne lui fut point desti né de 
revenir en Rassie vu que les circonstances y devinrent trop défavo
rables au travail pédagogique et scientifique. 

A ce temps AL. A. TSCHOUPROFF était déjà membre correspondant 
de la Société Roya.le FJconomique de Londre, membre correspondant 
de l'Académie Impériale ùes Soiences en Russie et mem bre de l'In· 
stitut International de Statistique, aux Oongrès duquel il prit une 
part active (en 1913 il tU un rapport, qui se distinguait par sa haute 
valeur scientifique SU'r la q~te8tion de la baisse de l'excédant des 
garçons). 

Après avoir passé trois ans a Stockholm et à OsIo AT. À. TSOHOU

PRO]~F se rendit en A llemagne pour y mener une vie paisible et soli
taire à Dresde en se vouallt exclusivement à l'activité scientitique. 
Il dut cependant de temps en temps interrompre cette existence re
cneillie tantòt pour entreprendre queIque autre travail qui lui pro-



ourait lès moyens de vivre, tantòt à ca.use de l'arrivée de quelques 
uns de ses élèves ou de ses collègues, tantòt pendant ses départs de 
Dresde pour faire ane conférence, ou un cours épisodique de lectures. 
Pendant son séjour à l'étranger AL. A. T. s'occupa à résoudre lp, 
prohlème important qui était surgi devant lui encore il, Petersbourg --
il effectua une synthése des conceptioml des écoles allemande e~ an
gIaise dans des articles pubIiés dans 1'« Aktuarietidskrift », la «Bio
metrika» et le «Metron ». Le grand choix des méthotles des stati" 
sticiens anglais exigeait une base plus solide sous le point de vue 
autant de lo. logique que des mathématiques. Ayant. entrepris l'éla,· 
bor"ation de lo. théorie de la dispersion, AIJ. A. T. se persuada de la 
nécessité d'analyser la méthode ùes- moments et la méthode de la 
corrélation sous le point de vue de lo. réalisation de la condition de 
l'invariabilité de la loi de distribution de lo. variable accidentelle et 
de lo.' condition de l'indépendance des épreuves; ce fut aussi une 
indication de la possibilité d'adapter les méthodes de la statistique 
aux différentes conditions de travail de l'investigateur-praticien. 

AL. A. TSOHOUPHOFF ne se borna pas à étudier les problèmes de 
la statistique théorique; il prenait aussi soiu à ce que les résultats 
de ses travaux fussent propagés parmi les statisticiens. En 1923 il 
fit une conférence à Leipzig à lo. Société des mathématiciens d'as
surance et son voyage en 1924 au Danemark et en Norvège provo
qua un accueil enthousiaste dn lecteur et de ses lectures de la part 
des Htatisticiens scandinaves. Ce voyage fut, peut-étre, un des plus 
heureux moments dans la vie d'AL. A. T. qui fut témoin des liens 
reserré$ existant entre son travail de savant et le progrès généJ"éd 
cles idées scientifi_ques et de la théorie de la statistique. 

Les conclusions tirées de ces conférences et les lectures furent 
exposées sous une forme compréhensible à la masse des lecteurs dalls 
une sériè d'articles imprimés dans le «Nordisk Statistisk Tidskrift » 
et le «Messager de Statistique» (russe), ainsi que dans un ouvrage 
plus détaillé sur la théorie de la corrélation (PJ'incipes et problé
mes esscntiels de la théorie de la corrélation éditions allemande et 
russe). 

En étudiant la méthode de l'espérance mathématique AL. A. 
TSOHOUPROFF s'occupait laborieusement du problème cles grands 
nombres; son article paru dans le «Metron» (voI. I: n. 4), sert, 
pour ainsi dire, de préface à l'étude publiée dans le « Journal of the 
Royal Statistical Society» voI. 88 (011 the asymptotic F1'equency 
Distribution oj tlte A'ì'ithmetic MCftnS 0/ n cOt'related observatioJ/8 
for Ve'ì'y great values oj n). Ce dernier al'tiele était une digne ré-



ponse à l'élection d'AL. A. T. au grade de membre honoraire de la 
Société Royale de Statistique. 

Au commencement de l'année 1925 AL. A. TSCHOTJPROFF accepta 
l'invitation de s'installer à Prague en partie à cause de la nécessité 
Ile se procurer un gain pllls SlU par son tra.vail, en parti e à la suite 
de san désir de reprendre ses occupatiolls de professeur. Oependant 
les conditions de son éxista,nce à Prague ne lui furent point favora
bles et ruinèrent la santé d'AIJ. A. T. qui avait toujours été fragile. 
A vant ellcore de se rendre à Rome à la Session de l'Institut Inter· 
national de Statistique, AL. A. 1\ subit l'accès d'une maladie cardiaire 
et fut obligé après la clòture de la Session de se loger dana une 
des cliniques de Rome. Les explorations (les médecins n'ont long
temps pas pu détermiuer la nature de la maladie. Dans le but de 
eréer l'entourage le pIus convenable au malade, qui exigeait avant 
tout du repos, Ies médecins consentirent à son départ I>our Genève, 
où il trouva chez son ami intimé O. N. GOULKÉVITH des soins ten
dres et empressés. Oependant, malgré toua lea efforts, le progrès de la 
maladie n'a pu étre arreté et après neuf mois AL. A. TSOHOUPROFF 

succomba all mal. L'histoire ne nous don nera que peu d'exemples 
d'une vie intègre, aussi régulièrement utilisée et entièrement consa
crée au culte de la science. 

N. S. TSCHE1'WERJKùFli'. 



t Giuseppe Zattini 

Forlì 1861 - Roma 1926 

Collaboratore di GH[NO VALENTI nella riorganizzazioue dei ser
vizi governativi della Statistica Agraria Italiana, l'ing. GIUSEPPE 

ZATTINI è stato per oltre tre lustri il continuatore fedele e scrupo· 
loso dell'opera del Maestro. 

Egli rivolse particolarmente la sua attività alla conservazione di 
quel Catasto Agntdo che, secondo il programma del V ALEN'l'I, deve 
r:l,ppresentare l'agricoltura italiana nella sua condizione stati ca e 
servire di base alla rilevazione statistica annuale dei prodotti e ne 
pubblicò i volumi relativi ai Compartimenti della Lombardia e del 
Veneto(l). Purtroppo la scarsità dei mezzi a sua disposizione e gli anni 
difficili della guerra impedirono il completa,mento dell'Opera, la. quale 
perde nello ZA'l'TIN( il costruttore e l'ordinatore più competente e più 
valoroso. 

Quale capo dell'Ufficio Centrale della Statistica Agraria presso 
il Ministero dell'Economia Nazionale, lo ZA'fTINI diresse la pubbli· 
cazione delle Notizie Per'iodiohe di 8tat'istioa Agra}'ia(2) nelle quali, 
accanto alle informazioni sulle previsioni e sui ,risultati dei raccolti, 
trovarono posto notevoli monografie sulla produzione dei cereali, del 
vino, dell'olivo, degli agrumi etc., e quella recentissima sulla valu
tazione della produzione lorda dell'agricoltura italiana. 

Dove però lo ZA'I"l'lNI mette in lnce più viva la sua personalità 
di sagace indagatol'e e di critico acuto è nel volume, La Superficie 
Territoriale e la Superficie Agrada e Forestltle dei Comun'i del Re-

(1) Catasto Agrario del Regno d'Italia. Comparti'mento della Lo'mbardia. Roma, Mi
nistero dell'Economia Nazionale Ufficio di Statistica Agraria. Catasto Ag1'ario del 
Regno d'Italia. Cornpartinlento de~ Veneto id. id. 

(2) Notizie Periodiche di Stati8tica Agraria. Anni 1912·1926 id. id. 

M.tron. - Vol. VI, D. i3 4. 21 
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gno d'Italia (1). In questa l'autore, con un più particolare esame ed 
una più larga utilizzazione degli elementi forniti dall'Amministrazione 
Catastale e dall'Istituto Geografico Militare, ha potuto rivedere e 
coordinare i risultati dapprima ottenuti ed aggiungerne dei nuovi 
che sono anche i più importanti. Le notizie sui metodi seguiti per la 
determinazione della. superficie territodale dei Oomuni del Regno, pre
messe a questo Volume, dovrebbero, a nostro avviso, esser riprodotte 
in quell'Introduzione al Oatasto Agrario, con la quale sarà opportuno 
accompagnare l'Opera quando questa sarà finalmente condotta a ter· 
mine e integralmente pubblicata, e ne costituiranno certamente uno 
dei più chiari capitoli. 

Probo, modesto, generoso, lo ZATTINI consacrò la vita intera al 
compimento di tutto il Suo dovere con una costanza ed una sere
nità che non conobbero mai stanchezza. 

GAETANO PIETI~A. 

(1) SupeJ:ft,cie Te1'ritoriale e Suptrficie Agraria e Forestale dei C011t1tni del Regno d'Italia 

al 1.0 gennaio 1.913. Roma, Bertero 1913. 
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Publications received - Erhaltene VeriifTentlichungen 

PE1UODICI - PÉRIODIQUES - PEl~IODWAL~ - ZEll'SCln~lF'l'EN 

Atti del Consiglio Superiore dell'Economia Nazionale, la sessione 
Giugno 1924; 2a sessione Maggio 1925, Voti e osservazioni sul 
nuovo Codjce di Commercio; 3a sessione Febbraio 1926. 

Atti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Anno 1925, di
spense 1-] O; Anno XXVI-XXVII, dispense 1-16. 

Atti della R. Accademia dei Georgofili, Anno CLXXV, dispense 3·4, 
Luglio Ottobre 1926. 

nollettinodella «Laniera », Anno XL, n. 8-12, Agosto-Dicembre 1926, 
Anno XLI, n. 1-4, Gennaio Aprile 1927. 

Bollettino della «Laniera» (Supplemento Gomm. Settimanale), .Anno 
III dal n. 1 al n. 21, 7 Gennaio 1927, 13 Maggio 1927. 

Bollettino di Notizie Economiche (Pubblicazio!le mensile), Novembre 
1926-Aprile 1927. 

Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale (MI~ISTERO DEL

L'EcONOMIA Nj\.ZIONALE), Vul. XLVII, n. 1-6, Luglio-Dicem
bre 1927, VoI. XLVII, n. 1-2, Gennaio-Febbraio 1927. 

Bollettino di Notizie Commerciali (:'vII:'-JISTERO DELL'ECONOMIA NA

ZIONALE), Anno LII, 1926, n. 38 ·52, Settembre-Dicembre 1926. 
Bollettino della Camera di Commercio e Industria di Potenza, n. 5, 

Settembre-Ottobre 1926. 
Bollettino dell'Emigrazione (COMMISSARIATO GENERALE DELL'E~II

GRAZIO NE), Anno XXV, n. 6-12, giugno-dicembre 1926, anno 
XXVI, n. 1, 2, 3, 4, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 1927. 

Bollettino della Camera di COlnmercio e Industria della Provincia 
di Venezia, AnllO XII, n. 3·12, :Marzo-Dicembre, 1926. Anno XIII, 
11. 1-3, Gennaio-Marzo 1927. 

Bollettino n:ensile della Società delle Nazioni, VoI. VI, n. 5-12, Mag
gio-Dicembre, 1926, VoI. VII, n. 1, 2, 3, Gennaio, Febbraio, 
Marzo 1927. 
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Bollettino Ufficiale di Legislazione e disposizioni ufficiali (MINISTERO 

DELLE FINANZE), VoI. LVI, n. 7-12, Luglio-Dicembre 1926, 
Vol. LVII, n. 1-4, Gennaio-Aprile 1927. 

Bollettino Ufficiale della Direzione Generale del Demanio e delle 
Tasse (Indice numerico (lelle norme contenute nel Bollettino 
Ufficiale dell'anno 1925). 

Bollettino della Camera di Commercio di Udine, Anno lII, n. 7-12 
luglio dicembre 1926, Anno l V, n 1-5, gennaio-magg'io 1927. 

Bollettino mensile dell'Ufficio Idrografico del R. Magistrato delle 
Acque di Venezia (MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI), Agosto, 
Settembre, Ottobre 1926. 

Banca Commerciale dell'Agricoltura (Bollettino quindicinale), Anno 
III, Il. 21-24 Novembre-Dicembre 1926, Anno IV, Il. 1-9 Gennaio
Maggio] 927. 

Bollettino del Conlune di Napoli, Anno LUI, n. 1-2, Gennaio-Feb
braio 1927. 

Bollettino settimanale sanitario del bestiame (MINISTERO DELL'IN

TERNÙ; DIREZIONE GENERA.LE DELLA SANITÀ PUBBLICA), n. 
21-52, Agosto-Dicembre 1926: n. 1-13, Gennaio-Aprile 1927. 

Bollettino delle malattie infettive del Regno (MINISTERO DELL' IN

TERNO; DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA), n. 
24-52, Giugno-Dicembre 1926; n. 3 17 Gennaio-Maggio 1927. 

Bollettino Ufficiale del Ministero delle Finanze, VoI. 66, n. 136-178, 
Ottobre-Dicembre 1926, VoI. 67, n. 1-47, l° Gennaio, 9 Marzo 
1'927. 

Bollettino di Statistica Agraria e Commerciale (fSTITUTO INTERNA

ZIONALE D'AGRICOLTURA), Anno 18. n. 1-4, Gennaio-Aprile 1927. 
Bollettino dell'Istituto Statistico Economico (R. UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI, TRIESTE), Anno III, n. 1, 2, 3, 4, Gennaio, Febbraio, 
Marzo, Aprile 1927. 

Brescia (nelle Industrie e nei Commerci), Anno VI, n. 6 Il, Giugno
Novembre 1926; Anno VII, n. 2, Febbraio 1927. 

Bollettino Statistico (COMUNE DI FIRENZE), del 1 () e 2() semestre 1926. 
Bollettino della Camera di Commercio e Industria di Trieste, Anno 

VII, D. 20 21, 15 Ottobre, lO Novembre 1926. 
Bollettino Ufficiale della Camera di Commercio e Industria della 

Provincia di Siena, Anno XXXIX, n. 6, .Agosto ] 926. 
Bollettino Statistico (COl\'[U~E DI FERRARA), Anno LII, 40 trime

stre 1926. 
Bollettino Mensile della Camera di Commercio e Industria di Ancona, 

Anno XVII, n. 5-9, Maggio-Settembre 1926. 
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Bollettino n. Il del Comitato Nazionale Italiano-Geodetieo Geofisieo. 
30 giugno 1926. 

Bollettino di Statistica e di Legislazione Comparata (MINISTERO 

DELLE FINANZE; DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE 

TASSE), Anno XX.III~ ~"'Iasc 1-4, 1924-25, Anno XXIV, Fase. 2, 
3, 1925-26. "-

Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, Anno 
LIII, n. 40, 47, 50. 

Bollettino Statistico del Ministero delle Comunicazioni (FERROVIE 

DELLO STATO), Dicembre 1926. 
Bollettino Amministrativo del Ministe~o degli Affari Esteri, Anno 

1926, Ottobre, n. lO, Roma. 
Bollettino Parlamentare (CAMERA DEI DEPUTATI, LEGISLATURA 27a

), 

n. 1 Maggio 1927, V, (pubb. periodica a cura del Segretariato 
Generale). 

llollettino Ufficiale del Ministero delle CorpOloazioni, Anno I, n. 3, 
Roma., I, IV, 1927, V. 

Bollettino Statistico del Ministero delle Comunicazioni (FERROVIE 

DELLO STATO), Gennaio 1927. 
llollettino dell'Associazione Italiana dell'Industria dello Zucchero e 

dell' Alcool, Anno XIX, Gennaio-Settembre 
Bollettino della Seuola Superiore di Polizia e dei servizi tecnici an

nessi (SCUOLA. DI POLIZIA SCIENTIFICA), Fase. 14-15, 1925-26, 
Roma, Provv. Generale dello Stato, 1926. 

Città di Milano (Rivista Mensile del Comune di Mnano), Anno XLII, 
Il. 5-12 Maggio-Dicembre 1926, Anno XLIII, Il. L gennaio 1927. 

Comune di }'ireJ!.ze, Bollettino mensile del costo della vita, Gennaio
Aprile 1927. 

Club Alpino Italiano, Rivista mensile, Anno XIV, n. 3-12:Marzo 
Dicembre 11)26, Anno XV, n. 1-2, Gennaio-Febbraio 1927. 

eamera di Commercio e Industria di Milano (UFFICIO DI STATISTI· 

CA), Indici Settimanali di Borsa. Anno I, n. 1-18, lO Gennaio-
9 Maggio 1927. 

Camera di Commercio e Industria di Milano (Listino dei prezzi), Anno 
VI, Ottobre··Dicembre 1926, Anno VII, GeJlllaio Maggio 1927. 

Camera di Commercio e Industria di Milano (N. Indici settimanali 
dei prezzi all'ingrosso in Italia, Inghilterra, Germania, Francia, 
America e Corso dell'oro in Ita.lia) Genllaio-A prile 1927. 

Camera di Commm.·cio e Industria di Roma, (UFFICIO DI STATISTICA), 

Anno III, n. 1-4, Gennaio-Aprile 1927, Alcuni Indici della si
tuazione economica Italia.na e del Lazio. 
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Conto Riassuntivo del Tesoro, (MINISTERO DELLE FINANZE), 2 voI. 
Camera Italiana di Commercio, (San Paolo-Brasile), Anno XXIII, 

n. 206, Luglio 1926. 
Camera di Commercio e Industria di Milano, (UFFICIO DI STATISTICA), 

Bollettino statistico dei dissesti, 1927, V. 
«Difesa Sociale », (Rivista mensile dell' Istituto di Igiene Previdenza 

e Assistenza Sociale), Anno V, n. 2-12, Febbraio-Dicembre 1926, 
Anno VI, n. 1-4, Gennaio-Aprile 1927. 

«Economia Nazionale », (Rassegna mensile Illustrata), Anno XIX, 
Il. 1-2, nuova serie, Marzo-Aprile, 1927. 

«Energia Elettrica », (Rivista mensile), fasc. 1, 2, vol. IV, Gennaio
Febbraio 1927. 

« Economia» (Rivista mensile di Politica Economica e di Scienze So
ciali), Anno IV, n. 4-11, Aprile-Novembre 1926. 

«Educazione Politica» (Rivista mensile di Studi Politici), Anno III, 
n. 1-12, Gennaio-Dicembre 1926, Anno IV, n. 1-2, Gennaio-Feb
braio 1927. 

«Echi e Commenti », Anno 7, n. 29-36, 15 Ottobre-Dicembre 1926, 
Anno VIII, n. 1-16, 5 Gennaio-Giugno 1927. 

«Finanza Locale », (Rassegna mensile), Anno I, n. 1-4, Gennaio
Aprile 1927. 

Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica, Anno XLI, 'n. 6-
12, Giugno-Dicembre 1926, Anno XLII, n. 1-2, Gennaio-Feb
braio 1927. 

Giornale di Agricoltura della domenica, (Federazione Italiana dei Con
sorzi Agrari Piacenza), Anno XXXVI, n. 41-52, lO Ottobre·31 di
cembre 1926, Anno XXXVII, n_ 2·20, 9 Gennaio 15 Maggio 1927. 

Giornale di Matematica Finanziaria, Anno VIII, voI. 8 n. 1, 2, 4, 
5 Febbraio Dicembre, anno IX, voI. 9, Gennaio 1927. 

Giornale di Medicina militare, Anno 74, Fase. 4-12 lO Aprile-1° Di
cembre 1926. 

Giurisprudenza del lavoro, (già Notiziario del Lavoro), Consorzio Lom
bardo per Industriali Meccanici e Metallurgici, Anno V, 1926, 
fase. 5-6, Maggio-Giugno. 

I problemi del Lavoro, Anno I, n. 1-2 Milano, 25 Marzo, 10 }\:(ag
gio 1927. 

Il giornale Economico, Anno IV, n. 1-24 Gennaio-Dicembre, 1926, 
Anno V, n. 1-2, 10-25 Gennaio 1927. 

Il Secolo XX, Anno XXIII, n. 12 Dicembre 1924, Anno XXIV, 
n. lO Ottobre 1925, Anno XXVI, n. 1, 4, 5, Gennaio-Aprile
Maggio 1927. 
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Il Comune di Genova, (Bollettino Municipale), Anno VI, n. 12, Di· 
cembre 1926. 

Il Foglio dell'Emigrazione, Anno III, n. 4:·24, 24 Gennaio·15 Gin
gno 1926. 

Il Comune di Bologna, (Rivista mensile di cronaca amministrativa e 
statistica), Anno XXII, n. 7-8 Luglio·Agosto 1926. 

I Lavori Pubblici, (Rivista mensile tecnico·economica), Anno II, 
n. 5, 9 Maggio-Settembre 1926. 

Il Comune di Ravenna, (Bollettino l\funicipale) , Anno II, n. 2, Di· 
cembre 1926. 

Informazioni sociali (Ufficio Internazionale del Lavoro), Anno V, 
n. 7, Luglio 1926. 

Il Diritto del Lavoro,.Anno I, Gennaio·Febbraio 1927, fasc. 1-2, 
Marzo 1927, Fase. 3. 

La scuola Nazionale, Anno VII, n. ·5·6, 15-31 dicembre 1926. 
Leonardo, Anno 2, n. 6-11 Giugno Novembre 1926. 
L'Economia Italiana, Anno IX, n. 2-5 Febbraio-Maggio 1926. 
L'Italia e il Mondo, Anno VI, n. Il, Novembre 1926, Anno VII, 

n. 14, Aprile 1927. 
La difesa della Stirpe, VoI. I, n. 1 5 Gennaio·Ottobre 1926. 
L'Educazione fisica, Anno V, Dicembre 1926. 
L'Italia Marinara, (Rivista mensile illustrata), Anno VIII, n. lO, 

Ottobre 1926. 
Le Assicurazioni sociali, Anno II, n. 4-6 Luglio-Dicembre 1926, An

no III, n. 2 Gennaio·Febbraio 1927. 
L'Araldo Doganale, (Quindicinale di Legislazione Econ. Finanziaria), 

Livorno Anno I, n. 1, 2 Gennaio Febbraio 1927. 
L'Informatore déUa Stampa, Anno VII, Giugno 1927. 
La Rivista dell'assistenza per l'infanzia, maternità e vecchiaia, An

no II, 1926 fase. XIII. 
L'Italia che scrive, Anno IX, n. 7-12 Luglio·Dicembre 1926, Anno 

X, n. 1-5 Gennaio-Maggio 1927. 
La rassegna d'Ostetrica e Ginecologia, Anno XXXV, n. 4-12, Aprile· 

Dicembre 1926, Anno XXXVI, n. 1, 2, 3 Gennaio·Marzo 1927. 
La Riforma sociale, Anno XXXIII, n. 7-12, Luglio-Dicembre J 926, 

Anno XXXIV, n. 1-4 Gennaio·Apri1e 1927. 
La Maglieria, (Rivista tecnica mensile), Anno VIII, n. 4, Aprile 

1926. 
La Vita Italiana, Anno XIV, n. 6-12 Giugno-Dicembre 1926. 
La Somalia Italiana, Anno II, n. 12 Anno III, n. 1·12, Gennaio

Dicembre 1926, Anno IV, n. 1-2 Gennaio·Febbraio 1927. 
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L'Organizzazione scientifica del Lavoro, Anno I, n. 1·4 Aprile Dicem
bre 1926, Anno II, n. 1, Febbraio 1927. 

La Stirpe, Anno IV Il. 6-12 Giugno Dicembre 1926, Anno V n. 1-4, 
Gennaio·Aprile 1927. 

L'Impresa Elettrica, Anno XXVIII, n. 7-12 Giugno-Dicembre 1926. 
L'Organizzazione Industriale, Anno V, n. 1 Gennaio 1925, Anno VI 

Il. 3·24, lO Febbraio-15 Dicembre 1926, A nno VII, n. 7 Aprile 
1927. 

Massimario (li Giurisprudenza per l'Impiego privato (Supplemento 
all'Organizzazione Industriale), Anno III n. 1-3, Marzo 1927. 

Movimento del Commercio e della Navigazione della Provincia di 
Bari nel 1925, Serie III, voI. 2. 

Ministero delle Finanze, (DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE), 

Bollettino del Commercio speciale di Importazione eù Esportazione, 
Anno I, dal l° Gennaio al 30 Novembre ] 925, Anno II, dal 
lO Aprile al 30 Settembre 1926, Anno III, dallo Gennaio al 
28 Febbraio 1927. 

Notiziario Economico della Cirenaica, (GOVERNo DELLA CIRENAICA), 

Anno II, n. 6 Novembre·Dicembre 1926. 
Notizie Periodiche di Statistica Agraria, Anno XVI, fase. 7-9 Gen

naio·Marzo 1927. 
Politica, Anno VIII, Dicembre 1926. 
Problemi Siciliani, Anno III, n. 12 Dicembre 1926, Anno IV, n. 15, 

Gennaio·Maggio 1927. 
Problemi F-emminili, (periodico nazionale delle operaie, impiegate, 

professioniste), Anno IX, Gennaio-Marzo 1927. 
Panormus, (Rivista amministrativa, storico-artistica del Oomune di 

Palermo), Anno II, n. 2, Giugno-Luglio 1922, anno III, n. 1·2 
Gennaio-Dicembre 1923, Anno IV, Gennaio-Dicembre 1924. 

Rassegna della Previdenza Sociale (Pubblicazione mensile), Anno XIII, 
n. 7-12 Luglio-Dicembre 1926, Anno XIV, n. 1·2-3 Gennaio-Mar
zo 1927. 

Rivista di Politica Economica, Anno XVI, fase. 6-12 Giugno·Dicem
bre 1926, Anno XVII, fase. 14, Gennaio~.\prile 1927. 

Rivista mensile della città di Venezia, Anno V. n. 3-12 M.arzo·Di· 
cembre 1926, Anno VI, n. 1-3 Gennaio Marzo 1927. 

Rassegna Internazionale di Agronomia, VoI. IV, n. 4, Ottobre-Di
cembre 1926. 

Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbliga
zioni, .Anno XXIV, n. 6-12, Giugno-Dicembre 1926; Anno XXV, 
n. 1-3 Gennaio-M.arzo 1927. 
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Rivista d'amministrazione e finanza, Anno XXIV, Febbraio Dicembre 
1926, Anno XXV, Gennaio Aprile 1927. 

Rivista di Diritto del Lavoro, Anno I, n. 3, Novembre-Dicembre 1926, 
Anno II, n. 1, Gennaio Febbraio 1927. 

Rivista delle Assicurazioni, Anno VI, fase. 9-12, Settembre Dicembre 
1926, Anno VII, fase. 1-3, Gennaio-Marzo 1927. 

Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Tomo 50, fase. 1 0, 
Settembre-Dicembre 1926, Tomo 51, fase. l°, Gennaio-Aprile 1927. 

Rendiconto del R. Istituto Lombardo di Seienze e Lettere, Serie II, 
voI. 59, fase. 1-20 1926, voI. 60, fase. 1-5 1927. 

Rivista banearia (Economia, Finanza, Legislazione), Anno VII, n. 6-12, 
Luglio-Dicembre 1926, Anno VIII, n. 1-4 Gennaio-Aprile 1927. 

Rivista di diritto agrario,Anno V, n. 4-12, Aprile-Dicembre 1926, 
Anno VI, n. 1-2-3 Gennaio-Marzo 1927. 

Rivista Internazionale delle Istituzioni Eeonomiehe e Sociali (Pub
blicazione dell' Istituto Internazionale di Agricoltura), Anno IV, 
n. 3-4, Luglio-Dicembre 1926. 

Rassegna Eeonomica, Anno II, n. 3-4, Settembre-Ottobre 1926. 
Rivista di Ragioneria e studi afHni, Anno III, n. 2, Febbraio 1927, 

Padova. 
Rivista dell'Eeonomia Umbra, (CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA 

DELL'UMBRIA), Anno XXXIX, n. 1, Gennaio 1927, Perugia. 
« Scientia» (Rivista Internazionale di sintesi scientifica), Anno XX, 

n. 6-12, Giugno Dicembre 1926, Anno XXI, u. 1-6 Geunaio 
Giugno 1927. 

Seeuritas (Rassegna della sicurezza e dell'igiene nell'Industria e,ne1-
l'agricoltura), Anno XIV, Aprile 1927. 

Studi e notizie del Ministero dell'Eeonomia Nazionale (ISTITUTO DI 

ECONOMIA E STATISTICA AGRARIA), Anno I, Luglio-Dicem 
bre 1926. 

Siracusa (RASSEGNA ECONOMICA Anno XXXX VI, n. 1·12 Gen
naio-Dicembre 1926. 

Salari e Orari nelle Industrie (MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIO

NALE), Maggio-Agosto 1926. 
Studi Senesi del Circolo giuridico della R. Università, vol. XV, se

rie II f. 2. 

*** 

Danc or Finland (Monthly bulletin), n. 5-12 May-December 1926, 

u. 1-4, January-April 1927. 
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Bulletin or National Wool-Assoeiation, vol. 56, n. 4, October 1926, 
voI. 57 ll. 1-2, J alluary-April 1927. 

Bulletin or the U. S. Bureau or Labor Statisties, n. 401-420, March
October 1926. 

Business, ll. 6-11, June-November 1926. 
Commeree Reports (A weekly snrwey of foreigll trade), n. 25 to n. 52, 

June-December 1925, ll. 1 to 52, January to December 1926, n. 1-
7, J anuary-February 1927. 

Crops and Markets (weekly by U. S. DEPARTMENT OF AGRICUL

TURE), voI. 3, ll. 16.27 October-December 1926, voI. 4, ll. 1-3, 
January-March 1927. 

Dominion or New-Zealand (MONTRLY ABSTRACT OF STATISTICS), 

voI. XIII, n. 10-12 October-December 1926, voI. XIV, ll. 1-2 Ja
lluary-February 1927. 

Eugenieal News (Current record of race hygiene), volo XI n. IO-Il. 
October-November 1926, voI. XII n. 1-5, Jan.-May 1927. 

Eeology (All forms of life in relation to environment), volo VII, ll. 1, 
1926, voI. VIII, n. 1 January 1927. 

Eeonomiea, n. 17-19, June-November 1926, March 1927. 
Handbook or the American Statistical Association, voI. ~1, 1926. 
Indian Journal or Eeonomies, voI. III, Parte 2\ October 1926. 
IndustriaI Hygiene Bulletin, voI. III, n. 5-10, November 1926 to 

ApriI 1927. 
Journal or the Royal Statistical Soeiety, voI. 89, parte 4\ July ] 926, 

voI. 90, parte la e 2a 1927. 
Journal or Edueati6nal Researeh, voI. 14, n. 4-5, November-Decem

ber 1926, voI. 15 n. 1-4, January-April 1927. 
J ournal or the Ameriean Statistical Soeiety, voI. 21, December 1926, 

voI. 22, March 1927. 
International Cotton Bulletin, n. 18-19, Jan.-April 1927. 
Kyoto University Eeonomie Review (TRE IMPERIAL UNIVERSITY 

OF KYOTO), voI. I, n. 1. 
Labour Gazette (Published monthly by the Labour Office Governe

ment of Bombay), voI. 5, n. 12 August 1926, voI. 6, n. 1-7, Sept.-· 
December 1926, January-March 1927. 

Montbly Vital Statistic Review, voI. 7, n. 8-13, August 1926, March 
1927, voI. 8, n. 1-2, March-April 1927. 

Monthly Report, (Department of Public Health of the City of Toronto), 
September-December 1926. 

Monthly Summary or Foreign Commeree of tbe U. S., April-Decem
ber 1925, January-November 1926. 
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MonthIy Labour Rewiew, VoI. XX n. 6 June 1925; vo1. XXI n. 1-6 
July·December 1925; Volo XXII n. 1·6 January-Jllne 1926; 
VoI. XXIII 1-6 Jllly-December 19~6. 

Maine TeehnoIogy Experiment Station, voI. XI, n. 2-4, March-June 
1925, voI. XII, n. 1 6 April-J llly 1926. 

Politicai Science Quarterly, voI. 41, n. 1-3, December 1926, January
February 1927, volo 42, n. 1, March 1927. 

Proceedings of the Casuality Actuariai Society, voI. 13, Parte I, n. 27, 
November 19 th 1926. 

Report of the MedicaI Research Council, for the year 1925-1926. 
Statisticai Bulletin (METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMP.), VoI. 

I, n. 1-12, VoI. II, n. 1-10, January-October 1921, VoI. III, n. 1-]2, 
VoI. IV,n. 1-12, VoI. V, n. 1-12, VoI. VI, 1-3 January-March, 1927. 

Speciai Bulletin n. 148 (DEPART~IENT OF LABOR OF TRE STATE OF 

N. Y.), January 1927. 
The Ameriean Eeonomie Review, Vol. XVI, n. 4, December 1926, 

VoI. XVI, n. 1, and supplement, March 1927. 
The Board of TI'ade (Journal and CommerciaI Gazette), n. 1553, 

1556 to 65; 1567 to 70, n. 1571, 15771 1583, 1926-1927. 
The Journalof Politicai Economy (UNIVERSITY OF CHICAGO), VoI. 

XXXIV, n. 3·6, 1926, VoI. XXXV, n. 1, 2, Febmary, ApriI 1927. 
The Eeonomic Journal (ROYAL ECONOMIC SOCIETY), Vo1. XXXVI, 

n. 144, December 1926, VoI. 37, n. 145, March 1927. 
The IndustriaI Bulletin, Vol. VI, n. 1-7, October 1926, April1927. 
The Eugenics Review, voI. XVI, n. 4, January, 1925, VoI. XVIII, 

n. 4, January 1927, VoI. XIX, n. 1, ApriI 1927. 
The Ameriean Issu~ (NATIONAL MONTHLY), VoI. VI, n. 10-11, Oeto

ber·November 1926, voI. VII, n. 1-3, January-March 1927. 
The Review of Economie Statisties, Vol. VIII, n. 2-4, A pril-Octo

ber 1926. 
The Journal of Land to Publie utility Eeonomie, VoI. I, n. 3, J uIy 1925. 
The Quarterly Journai of Eeonomies, VoI. XLI, n. 2, February 1927. 

* '*' '*' 

Bulletin mensuel du Bureau de Statistique de la ville d'Amsterdam, 
XXXII année, n. 4-6, Avril-Juin 1926. 

Bulletin Offieiei du Bureau Illternational du travail, VoI. II, n. 3-5, 
15 Mai 1926, 30 Septembre 1926. 

Hulletin mensuei du Commerce extérieur, aoftt-oetobre, 1926, OsIo. 
Bureau International du TravaiI (Informations soeiales), VoI. XVIII, 

n. 8-13, Vol. XIX, n. 1·13, VoI. XX, n. 1-13. 
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Bureau International du Travail, Cronique de la Sécnrité Indus
triel!e, VoI. II n. 2-6, Mars-26 Déeembre 1926. 

Bureau International du Travail, Cronique mensuelle des migrations, 
n. 44-49, Mai-Oetobre 1926. 

Hulletin d'Information (de la Société ponr les rélaUons cultnrelles 
entre l'U. S. S. R. et l'étranger), III Année, 11. 43-52, 29 Oetobre-
31 Décembre 1926, IV année, n.1-10, 7 Janvier Il Avril ]927. 

Banque Hongroise-Italienne (Bulletin rr..ensuel), Année II n. 2 9 
Mars-Septembre 1926, Anuée III n. 1-2, Janvier-Février 1927. 

Bulletin de la Statistique Générale de la France (MINISTÈRE DU 

TRAVAIL), Tome 15, Fase. 1-4 Tome 16, Fase. 2, Janvier
Mars 1921. 

Bulletin Statistique mensuel de la direction générale de la Statisti
que du Royaume de Bulgarie, 15ième Année, n. 612, Juin-Décem
bre 1926, 16 ième année, n. 1-2, Janvier-Février 1927. 

Bulletin statistique de la République Tchécoslovaque, Année VII, 
n. 7-8, Année VIII, D. eahier 1-3 et 4-6, Janvier-Avril 1927. 

Bulletin de la Banque Nationale de Tchécoslovaque, Octobre-Décem
bre 1926; Janvier 1927. 

Bulletin mensuel de Statistique (SOCIÉTÉ DES NATIONS), VIII 
année, n. 3-4, Mars-Avril 1927. 

Commerce extérieur de la République Tchécoslovaque, en 1924. 
Institut Inìernational de Coopération Intellectuelle (SOCIÉTÉ DES 

NATIONS), Novembre-Décembre 1926, Janvier-Mai, 1927. 
Informations statistiques de l'Office Centrai de Statistique de Polo

gne, V Année, n. 1-2-3-5, et 20 Janvier, 5 Février, 5 Mars 1927. 
Journal de la Soeiété Statistique de Paris, A.nnée LXVII, n. 7-1:3, 

Juillet-Décembre 1926, Année LXVIII, n. 4, Avril 1927. 
Institut International de Statistique (Bnlletill mellsuel), Avril-Oetobre 

1926, Janvier-Avril 1927. 
Le Moniteur des Assurances (Revne mensuelle', Tome 58, n. 694-699, 

Octobre-Décembre 1926, Torne 59, n. 700-704, Janvier-Avril1927. 
Le Mouvement Syndacal International, VI Année n. 4, Octobre

Décembre 1926, VII Année n. 1-2-3-4, ,Janvier-Avril 1927. 
Le Musée Social (Revue mensnelle), XXXIII Année. n. 6-12, J nin

Déeembre 1926, XXXIV Année, n. 1-4, Janvier-Avril 1927. 
Léopol en chiffres (BnLletin mensnel de Statistique municipale), An

née XXI n. 9-12, Septernbre-Oetobre-Novembre-Décembre 1926, 
Année XXII n. 1-2, J anvier-.H'évrier 1927. 

La Thémis Polonaise (Revue eonsacrée à la science du tlroit), Var-
80vie 1924-1925. 
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Le mouvement du commerce extérieur de la Bulgarie pendant le 
Iter et le 2tème trimestre de l'année 1926. 

Matériaux pour l'étude des calamités (pub1iés par Ies soins de la 
Société de Géographie de Genève), n. Il, Année III, Octobre
Décembre 1926. 

l\'lanuel Statistique de la R~publique ,--Tehéeoslovaque (Jj}dition de 
l'Office de Statistique), 1925. 

Ministère de l'Agriculture (Publication des services des Associations 
et de la Statistique), n. 46-47, Bruxelles 1927. 

Office CentraI de la Statistique de la République Polonaise Commerce 
extérieur de la République Polonaise (Revue TrimestrieIle), A vriI
Décembre 1926. 

Rapports économiques (de la feuille officieLle suisse du com merce), 
n. 10-12, Octobre-Décembre 1926, n. 1, Janvier 1927. 

Revue de l'Institut de Sociologie (UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXEL

LES), VI Année, n. 1-3, Mai 1926. 
Rapport de l'Office de Statistique de la République Tchécoslova

que, VlI Année, n. 15-64, 1926, VIII Année, n. 1-3 1927. 
Revue Internationale du Travail (BUREAU INTERNATIONAL DU TRA

VAIL), VoI. I, n. 1-2, Janvier-Mars 1921; VoI. II, n. 1, Avril 
1921; VoI. III, n. 3, Septembre 1921, VoI. IV, n. 1-3 Octobre
Décembre 1921; VoI. IX, n. 1, Janvier 1924; VoI. XI, n. 6, JUill 
1925; VoI. XIII, n. 6, Juin 1926; Vol. XIV, n. 1-3-5, .JuilIet
Septembre-Novembre 1926. 

Rapport Epidémiologique (Mensuel de la Section d'hygiène de la S. 
d. N.), Année V, 8-10, 15 Aoftt, 15 Octobre 1926, Année VI: 1-4 
J anvier-AvriI 1927. 

Recueil du Bureau CentraI de Statistique de l'Estoni e, n. 58-61, 
Septembre-Décembre 1926, n. 62-66 Janvier-Mai 1927. 

Relevé hebdomadaire. de la Section d'Hygiène de la S. d. N., n. 25-
40, Septembre, Décembre 19:&6, n. 41-58, J anvier-Av1'il 1927. 

Revue de la Soeiété Hongroise de Statistique, IV Année, n. 1-2, 
Janvier-Juin 1926. 

Société de Banque Suisse (Bulletin mensueI), n. 6-8-11-12, Novembre
Décembre 1926, ll. 1-2-3-4, Janvier-Avril 1927. 

Statistique du Travail (OFFICE CENTRAL DE STATISTIQUE DE LA RÉ

PUBLIQUE POLONAISE) V Année, n. 9-12, Septembre-Décembre 1926. 
Société des Nations (BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL); COll

férence économique Internationale DocumentatiOll} XVI VoI. 
( Statistique Intellectuelle de la France, Année 1923-24. 

Statistique des Industries, Année 1924, Sleski 2 VoI. 
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Vers la santé (Revue mensuelle de la Ligue des S. d. eroix Rouge), 
Volo XII, n. 8-11, Aout-Novembre 1926. 

*** 
Allgemeines Statistisehes Arehiv (DEUTSCHE STATIS. GESELLSCHAFT), 

Band 16, Heft 1. 
Arehiv fiir Soziale Hygiene und Demographie, Band 2, Heft 1, Okt. 

1926, Heft 2, 3, Jan. Marz 1927. 
Berliner Wirtsehaftsberiehte, n. 17-26, 1926, n. 1-9, 1927. 
Danziger Statistisehe Mitteilungen, 6 ter Jahrg., n. 1-9, 1926, 1-3, 1927. 
Die jiidische Emigration, 3 Jahrg. n. l, 1927. 
Deutsches Statistisches Zentralblatt, 18 Jahrg., n. 1-12, 1926, 19 

Jahrg., n. 1-2, 1927. 
Kolner Vierteljahrshefte fiir Soziologie, 6 Jahrg., Heft 3, 1927. 
Monatliche Nachweise iiber den Auswartigen Handel Deutschlands, 

September-Dezember, 1926, Februar-Marz 1927. 
Monatsbericht des Statistisehen Amts der Stadt Berlin, Oktober

Dezember 1926, Januar-Februar 1927. 
Sozialstatistische Mitteilungen, 4 Jahrg., Heft 9-12 Oktober-Dezem

ber 1926, 5 Jahrg., Jan. 1927, Heft 1-5, Februar-Mai 1927. 
Statistisehe Naehrichten Wien, 4 Jahrg., n. 11-12, November-De

zember, 1926, 5 Jahrg., n. 1-4, Januar-April 1927. 
Statistische Vierteljahrsberichte der Stadt Hannover, 31 Jahrg. 

,1926, 32 Jahrg., 1927. 
Vierteljahrsberichte des Statistischen Amts der Stadt Berlin, 4 Jahrg., 

Oktober-Dezember 1925. 
Vierteljabrshefte zur Konjunkturforsehung, Jahrg., H. 8-12,2 Jahrg., 

Heft 1, 1927, Sonderheft, Berlin, 1927. 
Vierteljahrshefte fur Statistik des Deutschen Beichs, 34 Jahrg., 

4 Heft, 1925. 
Weltwirtschaftliches Archi v, Band 24, Heft 1, 1926, Band 25, 

Heft 1, 1927 (Nebst 2 Sonderabdriicke). 
Wirtschaftsberichte des Schweizerisehen Handelsblattes, Bern, n. 41-

52, 1926, n. 2-4, 1927. 
Wirtschaftsdienst (Weltwirtschattliche Nachrichten), Heft 41-52, 

1926, Heft 1-9, 1927. 
'Virtsehaft und Statistik, 6 Jahrg.) n. 18-24, 1926, 7, Jahrg., n. 

1-9, 1927. 
Zeitschrift fiir Demographie und Statistik der Juden, 3 Jahrg., 

n. 4-6, 1926. 
Ziircher Statistische Naehrichten, 2 Jahrg., D. 5, 1925, 3 Jahrg., 

n. 1-2, 1926. 
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*** 
Boletim mensal de Estatistiea Demographo-sanitaria de S. Paulo, 

Anno X, n. 9-11, Setembro-Novembro 1926. 
Boletin hebdomadario de estatistica demographo-sanitaria (ESTADO 

DE S. PA.ULO), Anno XXIII, n. 44-49, 25 outubro-5 dezembro 1926. 
Direecion GeneraI de Estadistcia de Ia----Naeion (REP. ARGENTINA). 

1) Las exportaciones en el ano 1926 y su comparaoion con 
10s de 1925. 

2) El comercio exterior argentino en el primer semestre de 
1926 y su oomparacion con el de ignal periodo de 1925. 

Estadistica A.gro-peeuaria, Afio XXVIll, n. 11-12, Noviembl'e-Di
ciembre 1926, Enero 1927. 

Estadistica Nacional (Revista quineenal), Ano IV, n. 41, Octubl'e 
1926, Ano III, n. 49, Febrero 1927, Mexico. 

Estadistica Gerai de Provincia de Cabo Verde, Afio de 1918. 
Estadistica Geral das Coionias (REPUBLICA PORTUGUESA), II VoI. 

afio de 1915. 
Provincia da Guiné (ESTATISTICAS DO COMERCIO E NAVEGAçAO), 

Afio 1919. 
Revista dé Economia A.rgentina, Afio IX, n. 98-104, Enero-Febre-

ro 1927. 
Cenové zpravy, Année VI, n. 23-30, 1926, Année VII, n. 1-9, 1927. 
Magyar Statistikai szemle, 4 évfolyan, n. 5-11 Majus-November 1926. 
Maandschrift van het CentraI Bureau voor de Statistick, 21 Ja-argang, 

n. 9-12, September-December 1926, 22 Jaargang, n. 1-4, Jan
nuari-April, 1927. 

Mesicni prehled zahranicniho obchodu republiky ceskoslovenskè, 
Rok, 1926, Oislol 8-12, Srpen-Prosinec 1926, Rok, 1927, Cislo, 
1-3, Seden-Brezen, 1927. 

Magistrat m. Bialegostoku (Biuletyn tygodniowy biura statystyczne
go), Osiem tygodni. 

Norges offisielle statistikk, VIII 4-VIII 12; VIII 15, OsIo Kommi
sion Hos, H. Aschenhoug, 1926. 

Norges offisielle Statistikk, Manedsopaver over vareomsetningen, 
November-Desember 1926, Jannuar 1927. 

Statistiske Meddelelser, n. 9-12, 1926, n. 1, 1927. 
Wiadomosci Statystyczne Miasta Poznania, Rocznik 15 ty, n. Il, 12, 

Listopad, Grudzien, 1926, Rocznik 16 ty, n. 1, 2 Styczen, Luty 1927. 
Wiadomosci statystyezne Gl6wnego Urzedu Statystycznego, Rok, 

4ty, NO 17-24, Warszawa Wrzesien Grudzien, 1926. 
Tilastokatsanksia, n. 9-12, 1926, n. 3-4, 1927, Helsinki. 
Ulkomaankauppa, Augusti-Nov., 1926, Mars 1927, Helsinki. 
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LIBRI, ANNUA.RI,OPUSOOLI, 

ESTRA.TTI, ECC. 

LI VRES, ANNUA.IRES, BROOllURBS, 

EXTRAITS, ETO. 

BOOKS, YEA.RBOOOKS, PAM

PHLETS, REPRINTS, ETO. 

BUOHER, JAHRBUOHER, BROSOBU..; 

REN, SEPARATABDRUOKE, usw. 

ACADÉMIE DE8 SCIENCE8 DE L'UKRAINE KUIL, Statistique sanitaire de l'~kraine 
1876-1914, Hapkib 1926. 

AL!BERG C., Oombination in the American Bread-Baking industry (with some 
observation on the Mergers of 1924-25 Oalifornia) (Food Research In
stitut), 1926, in-] 6. 

ANNUARIO DE LA DIRECTfON GENERAL DE ESTADISTICA, Provincia de Cor
doba Repnblica Argentina, Ano 1924. 

ARENA Dott. C., Oollocamento e reclutamento di lavoratori stranieri, Estratto 
dalla «RI'8seglla della Previdenza sociale», ltl26. 

BACHI Prof. RICCARDO, Numeri Indici dei prezzi nel commercio all'ingresso 
in Italia (Riferimento degli Indici all'anno 1913), Estratto dal « Bol

lettino di Notizie Economiche», Roma, 1927. 

Rilevazioni sul mercato finanziario, Estr. dalla «Rivista Bancaria », Mi
lano, 1927. 

BALELLA G., Gli organi di conciliazione e giurisdizionali nelle vertenze col
lettive tra capitale e lavoro; Pn,rte 2'1, Oonciliazione e compromesso nei 
concordati collettivi, Roma, 1925, in-8, p. 50. 

BANCA NAZIONALE DELL' AGRICOLTURA, Relazioni e Bilancio al 31 dicem
bre 1926. 

BANCO DI SICILIA (Osservatorio Economico) Noti~ie sulla Economia Siciliana 
nel 19:15 (In confronto col 1924), I. R. E. S., Palermo. 

BEI.LERLEY I. R., La stabilisation de l'Emploi aux Etats .. Unis, Genève, 1926, 
in-8, pp. 121. 

BKI.OCH G., Antike 'Und moderne Grossstètdte, G. Fiscber, JenR. 

Dte Handelsbewegung im Altertum, G. Fiscller, Jena. 

Das Verhaltnis der Geschlechter in Italien seiten dem 16 Jahrundert, G. Fi

scller, Jenn.; 
La popolazione dell'Europa nell' Antichità, nel medio Evo e nel Rinasci
mento, Torino, 1908; 
La lJOpolazione di Venezia nei secoli XVI e XVII, Venezia., 1902. 
La popolazione della Sicilia sotto il dominio Spagnuolo, Roma, 1904. 

Ricerche sulla storia della p:Jpolatione di Modena e del Modenese, Roma, 1908. 
BORGATTA M., La politique financière et monétaire de l' Balie (Comité Natio

nal d'études sociales et politiques). 
BUCHANAN G. M. D. CH. B. O. P. H., Spirochaetal Jandice, LOllòon 1927. 
BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DE L'EsTONIE, Album Statistique, Vol. II, 

Economie. 
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BUREAU INTERNATIONAL DU 'l'HA VAlI, BibUog1'aphie d'Hygiène Indusl'ì'ielle 
Bibliographie or Il~clustr.~1 Rygiene. Literat1,·~r del' Geil'erbe1thygiene, Geuève, 
1926 f ill-8, pp. 37. 

Organisations cles mutiliJs de guerre et tles anciens combattanis, Gellèvt~, 

19~5, in-8, p. 7. 

Bibliographù3 d'Hygiène Induslrielle, Gellève, 1925, in-8, p. 43. 
Organisations Intel'nationales diverses'; Genève, 1926, in-8, pp. 48, 
Annuaire International d1,t Travailo Organisations des Travailleurs Intel
lectuels, GHnève, 1925 in-3, p. 76. 
Mélhodes cl'établissement des nombres Indices rlu coiit de la vie, Gellève, 

1925, in-8, pp. 68. 

Série Législative, GtlllÀve, 1923-24-25. 
BUHEAU DE S'l'ATIS l'IQug DE L'ET.\ T,Deuxìème reccnsement (le la population 

de LeUonie le 10 février 1925. Instrttction et connaissance des langttes. 
BUREAU DIi} STATISTjQU:~ liE L'ETAT, Com'merce .exté/"ieur et de trallsit de la 

LeUonie 19:!5, Higa 1926. 
BUREAU STATIS1'IQUE DÌ'~ L'ETAT, Ann1,taire Statistique de la CeUonie, auueé 

1925, Riga, 1926. 

ÙABINET IMPÉRIAL, BURI~AU DE LA STA'I'ISTrQUl~ GE~E~(ALI<:, R(:smné statisti
que de l'Empire du Japon. Les anlléB."I 1903, 1910, 1919, 1!}20, 1921, 
Tokio. 

CAllERA DI COMMERCIO lTALOGr~j~~UNlCA, Relazione annuale 1925, Ediziolle 

propria tlella Camera dì Comm. H.-Gel'. Francoforte s. M. 

CAMERA DI COiUllEIWIO E INDUSTRIA DI YWll:NZA, Le ripercussioni. della gue1'ra 
sull'economia dell' altipiano dei Sette Co?!wni e della Val d'Astico e il pro
blema della Ferrovia Nord- Vicenza, G. ROB:.:d e C., }tJ26, in-8, pp. 35. 

CAMmRA DI COMMERCIO E IN !HJS'l'IUA DI l'b. l'or,! (Ufficio infol'lllazioni e 

Stlttistica), L'attività econolnica della Provincia di Napoli. Rilievi e dati 
per gli anni 1925 e 1926, Nnpoli, 1~l25-26. 

CAwmA DI COMME!tCIO g INDUSTltIA DI T HIES'l'E, Statistica del C01nmercio e 

della Navigazione del Commercio eli l'deste per l'anno 1926, editrice: 

Camera <li Comm. e lod., Trieste, J ~)27. 

CAMl-ESE E., L'assicurazione contro la disoccnpazione in Italia, (Ministero 

dell'Economia Nazionale), Roma, 19::l7, 

CANTO B. ~ Quale giovamento potrebbe avere il p"oblema indust"iale meridionetle 
agrario per lo Stato. Napoli, Stab. Editoriale Indnstrialtl Moderno. 1925, 
in-8, pp. 37. 

CASTIGLIONI A., SCARPl<:LL1NI A., Trattato (l'Igiene, Storia della microscopia 
e le s'ne applicazioni. 

CECCONI E., L'Industria, Cotoniera Italiana. Mil:wo. 1926. 
CnAnuER C. V. L., Ollstnt strcaJn /925, 8tuckllOlm. 

CmODI CESARE, D,tU sul costo di alcune costruzioni esegttite a Milllno nel 
quadriennio 1922-1925, Milano, 1926. 

Co lili\IERCE EXl'ÉIUEUlt Dg L'ESTONlE EN 19~6, Fallil1m, 1927. 

COMMISSARIATO GENEIULg PElI L'EJ\oUGRAZIONE, L'emigra,zione Italiauo (lal 

Metro» - Voi. VI, n. 3·4. 



338 

1910 al 1933 (Relazione presentata a S. E. il Ministro degli Esteri 

dal Commissario Generale per l'Emigrazione), 2 vol., Roma, 19::6. 

COMUNE D'IMOI.A, 25 anni di Statistica della Popolazione (1901-25), a cura 

di Aldo Tozola, Imola, 1926. 

COMUNE DI MILANO, Annuario Storico Statistico, 1922-1923. 

CONFÉRENCE INTERNA'l'IONALE DU CHÒMAGE, Oompte-rendu, Paris, 18-21 Sep

tembre 1910, Tomes l ier, 2ième et 3 i i:me Llbrairie ùe Marcel Ri vièrtl, 

Paris, 1911. 

CONFÉRENCE INTERNATIONAr.1ì: DU rrnAvAIL, Rapports sur les simpUfications 
à apporter à l'inspection des émigrants à bord, Geuève, 1926, in-4. 

- Rapport sur les principes généraux de l' Inspection du Travail des Gens 
de mer, Gellève, 1926, ill-4. 

Rapport sur la codification Internationale des règles rélatives au contrat 
d'engagement des marins, Genève, 1926, in-4. 

Dixième Sect,ion, L'assurance sur les Maladies, Gellève, ] 926. 

COUNTY BOROUGH OF B ltlGHTON, Annual Report or the medica1 Department or 
Health for the year 1925. 

COUNTY BOROUGH OF BRIGHTON, Abstract or accounts 1925-1926, Brightoll. 

CUI~ATO G., Programma didattico per l'insegnamento delle materie Economiche 
giuridiche negli Istituti Tecnici, Roma, Tip. dell'Economista 1921, in-16, 
pp. ] 2. 

DAINELLI GIOTTO, La distribuzione della popolazione in Toscana, Firenze, 1917. 

- L'aumento della popolazione. tosoana nel secolo XIX. 
DE Gu VA, lrattato d'Igiene. Igiene del Vestiario. 
DE MARCHI E., Agricoltura e Oooperazione in Danimarca, Raffronti con l'Ita

lia, Roma, Tip. Cooperativa Sociale S. A, 1926, in-8, pp. 88. 

DEPARTMENT OF COMM~RCE, Financial Statistic o{ States 1924, Washing
ton, 1926. 

DE STEFANI ALBERTO, La reconstruction financière de l'Italie, Roma, 1926. 

- Le leggi della rivoluzione (Inaugurazione dell'Università di Roma), Roma, 

1926, Anno 1926-27. 

DEL VECCHIO Prof. GIORGIO, Per la solenne inaugurazione dell' anno accade
mico 1926-27 all' Università di Roma. 

DE VERGOTTINI MARIO, Sul costo reale dei prestiti in valuta estera in caso di 
rivalutaeione monetaria, TrieHte, ] 927. 

DEPARTMENT OF FINANCE 1909-1916, The ninth and sixteenth financial and 
economie annual or Japan, Gov. Pro 011. Tokyo, 

DEPARTMENT OF INDUSTRY AND COMMERCE, Oensus of Population oj Irish 
Free States, Dublin. 

- (Irish Free States), Trade and Shipping statistics, December, ] 925. 

DEPARTMENT OF COMMERCE, BUREAU Oi<' THIi] CENSUS, Financial statistics or 
cities having a population over 30,000 in 1924, Washiugtoll Goverument 

Printillg Office 1926. 

BUREAU OF THE CENSUS, Financial statistics 01 States 1925, Washington 

G. P. O., 1926. 
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DEPARTMENT OF COMMElteE, BUREAU OF TBE FOREIGN AND DOlJESTIC COMl\IER

CE, Statistica l Abstract of the U. S. 1925, Washington G. P. O., 1926. 

BUREAU OF THl'J C1CNSUS. Negroes in the U. S., WI&shington G. P. O., 1916. 

BUREAU OF TRE CENSUS, 14th census of the U. S. 
Occupations (Oolour of race, nativity and parentage of occupied persons). 
Agriculture (Farm Statistics by colour and tenure of farmer). 
Population (Colour or race, nativity and paJKentage). 
Di visions of publicati OHS, List of pubblications of the department o( com
merce, Washillgton, May ] 926. 

Census of the manufactures 1923, Washington, 1925. 

Financial Statistic of States 1924, Washington, 1926. 

DUBLEYE F., SRELDEN R. N., The Spread of droplet infection in semi-isolated 
communities (MedicaI Research Conncil}, London, 1926. 

DUBLIN L., LOTKA A., 011, the rate of natural Increase as exemplified the 
population o( the U. S. 1920, Am. Statistical Association t 925, in-8. 

DUBLIN L., III Antropometrie and Mortality tables for OvertVeighth. Ohest Girth 
in relation to relative spine Length, New-York, 1925, in-16, pp. 6. 

ELENCO DEI SOCI E MEMBRI DEL R. ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE 

ED ARTI VENEZIA, Officine Gr1\f. C. Ferrari ]924, in-8, pp. 44. 

ELLSWORTB, The annalist Index of BHsiness activity, Reprillted fl'om «The 

annalist» 28-1-1927. 

ELSTON S. JAMES, The developpement o( Life Insurance in the U. S. dU1'ing 
the last ten years, New-York City, October 1926. 

E. N. 1. T., Gli alberghi in Italia. 
- Statistica del Movimento Turistico in Italia nell'anno 1925, Roma, 1926. 

ESTADISTICA DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO OCCURIDOS EN LOS ANOS ] 923· 

1924, Madrid 1926. 

}i'ALKLAND ISLANDS (Co1onial Reports-aunuals), 3 reports for the years 1920-

1921-1922, London, 1923 anti l!l24. 

F ANNO M., Inflazione mo~etaria e corso dei cambi, Città di Castello, «Leo-

nardo da Vinci », 1923, in-8, pp. 138. . 

FASOLIS G., Finanza ed Economia Ooloniale. Principi Generali, Genova, Gruppo 

Editoriale Italiano 1925, in-8, pp. 131. 

- Diritto pubblico Finanziario e diritto privato, Città di Castello, 1926. 

FINLANDIE, Annuaire Statistique 1926, 24: ième année, Helsinki, 1926. 

~"INLANDS OFFICIELLA. STATISTIKK, L'imposition 81t'r 1es revenus et li' j01'lultè 

pour 1es années 1922-1923, :'.'4, Helsingfors, ] 926. 

FISHER R., The arrangement of field experiments. in-8. 

011, the capillary forces in 0,11, ideal soil. Cor1'ection of formular given by 
TV. B. Haines, Cambridge, 1926, in-8. 

The Genesis of twins, 191!-), in-8. 

The biometrical study of heredity, London, El1genics Education Soc., in-8. 

Sur un probleme d'économie, 1926, in8, pp. 40. 
~'ORNASARI DI VERCE E., Principi di Logica dell'osse1'vazione, «Il 8olco ), 

Città. di Castello, 1926. 
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FRANCIOSA L., Problemi e questioni della Basilicata1 Roma, Tip. Riccintti, J 927. 
- Olivi ed olivicoltura nel (Jomune di Melfi, Piacenza, ] 926., 

FRASSETTO E., Delle relazioni fra il perimetro toracico e la statura, C. E. 
Cappelli, Bologna 1926. 

- La classificazione senaria dei valori antropometrici e biometrici e le sue 
pratiche applicazioni, Napoli 1927. 

Metodo e tabelle per la determinazione dei valori paranormali dei carat
teri antropometrici e biometrici, Milano. 

Sistema di normalità fra statura, peso e perimetro toracico, Dicembre, 
1926, Bologna. 

G AJ~ET "I G., Sull' apprezzamento del caro-vita. parte II: considerazioni e pro
poste, Milano, Cooperativa Graf. degli Operai, 192/1, ill-8, p. 33. 

- Per il coordinamento e miglioramento del culcolo dei numeri 'indici dei 
prezzi al minuto in Italia, Milano, COllf. Geo. del Lavoro, in-16, pp. 14:n. 

GEMAHLING p') Statistiques choisies annotées, Paris, 80eiété An. du Recllt'il 

Sirey, 1926, in-16, pp. 14:0'-

GINA L., Scienze economiche e assicurazioni sociali, cnn prefaziolle di G. Lo

ria, Torino, Fratelli Bocca. 

GIOVAGNOLI E., Oittà e paesaggi Umbri, Città di Castello «Il Solco », 
in-16, 1927. 

GIUSTI UGO E VERRATTI SANTINO, Indagine sulle acque potabili nei Oomuni del 
Regno, dicembre 1925-1926, in-8, pp. 4:0. 

GOVERNMENT OF P ALESTINE, Annual Reports of the Department of Health for 
the years 1924 and 1925. 

GOWAN W. JQHN Judging of dairy caUle and some or its problems. 
__ 0 Mortal strength, a problem of pratical 8 atistics. 
- Genetic8 or breeding better dairy stock. 
- Studies on conrormation in relation to milk producing capacity in caUle. 

GRAFJt'I E., Die AnlVendung der Ma,thematik in der Konstitutionslehre in de1' 
letzten Veroffentlichung des Herrn prof. Fulvio Frassetlo, Berlin, }'. Berg

nann, 1925, in-16. 
GRAZIADEI, Il prezzo ed il soprapre<ozo in rapporto ai consumatori ed ai la

voratori, Roma, Soc. An. Pol. !t., 1925, in-B, pp. 6 J. 

GRIESMEIER J. MUNCHEN, Die ~[ethode der Bildungs-Statistik (Iltit besonderer 

Beriicksichtigllng del' bayerisehell Bildlll1LçFlstatistik), Miinchen. 

GUALDI F., Trattato di ifliene e legislazione sanitaria. 
GU.MBEL E. J., Uber soheinbare Korrelationen und ihr Auflreten in der ph!J

siologischen Statistik. 
GYLLENBERG W,) Katalog von 11800 Sternen der Zone 35() Bis 40\ Malm() 

Ì-." " 

1926, Ag Lund. \'0: 
HERSCH L., Etrangers en Suisse (Revile d'écollornie po]itiqlw), Paris, 1919. 

IIoLLAND L. EARDLEY M. D., F. R. C. So, M. R. C. P., Lane-Olaypton, 
E. Janet D. Se., M. D. 
- Ohild Lire Investigations (A chimical and pathological study o{ 1673 

Oas6s of Dead-Births and Neo-natal Dea,ths" LO}Jdon, 1926. 
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JHEWHART W. A., Cor1'ection of dat(~ lo)' eì"rors of measu1'ement, 1926, in-16 , 
pp. ] 6. 

Application of stati8tics in 1Ju,Jnta i:lhl:J qualit!J or a ntanufacturerl p1'O
duci, 1926 iu-16, pp. 3. 

Correction of d,da for 61'1'01'S of al'era[Jes 1926. in-S, pp. 12. 

KORSOY JOSEF, Balasa a statisztika feilodésére; BndapeAf;, 1927. 
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