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1. Migrazioni e lavoro

Tabella 1
Il movimento della popolazione residente e presente nella zona A del Tlt ovvero nella 
provincia di Trieste, 1931-1961.

Fonte: Donato, Nodari, L’emigrazione giuliana... cit., p. 93 (su dati Istat) e UNHCRA, High Com-
missioner Doc., Amg, Natural Movement Immigration Emigration... cit., tavole Ia e Ib (dati riferiti a 
dicembre, 1948-1950).

3. Dati e documenti

dati e documenti

 1931  1936 1948 1949 1950 1951 1961

Residenti 273.676 271.689 295.692 298.757 294.288 297.003 298.645

Presenti 272.414 275.284 298.989 302.232 298.118 294.642 298.358
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Tabella 2
Il movimento migratorio nella zona A del Tlt: provenienze e destinazioni 1948-1951. 

Fonte: UNHCRA, High Commissioner Doc., Amg, Natural Movement Immigration Emigration... cit., 
pp. 69 e 73; Donato, Nodari, L’emigrazione giuliana... cit, p. 103 (su dati Gma e Comune di Trieste).

Tabella 3
Il movimento migratorio nella zona A del Tlt 1948-1954. 

Fonte: UNHCRA, High Commissioner Doc., Amg, Natural Movement Immigration Emigration... cit., 
pp. 69 e 73; Donato, Nodari,  L’emigrazione giuliana... cit., p. 103 (su dati Gma e Comune di Trie-
ste); Bonifacio, Il movimento della popolazione... cit.

    Immigrati              Emigrati             Saldo migratorio

Provenienza o destinazione

Zona jugoslava (B) del Tlt 7.245 216 7.029

Jugoslavia, ex territori italiani 10.310 1.084 9.226

Jugoslavia, altri territori 902 1.020 -118

 Tot. Jugoslavia e Zona B 18.457 2.320 16.137

Repubblica Italiana 9.357 8.024 1.333

Altro  939 - 

Sconosciuta - 3.375     -2.436

Totale  28.753 16.919 11.834

 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 Tot.

Immigrati  - 5.260 5.333 3.400 14.760 2.816 2.409 2.991 36.969

Emigrati *2.659 2.919 1.927 7.811 3.984 3.380 3.613 3.999 30.292

Saldo migratorio - 2.341 3.406 -4.411 10.776 -564 -1.204 -1.008 -

*Solo Comune di Trieste.
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Tabella 4 
Il movimento migratorio nella zona A del Tlt in base al luogo di nascita, 1948-1950.

Fonte: UNHCRA, High Commissioner Doc., Amg, Natural Movement Immigration Emigration... cit., 
pp. 71 e 75.

 Immigrati Emigrati             Saldo migratorio

Luogo di nascita

Zona jugoslava (B) del Tlt 3.074 474 2.600

Jugoslavia, ex territori italiani 4.274 3.496 778

Jugoslavia, altri territori 368 326 42

Zona A del Tlt 2.627 3.802 -1.175

Repubblica Italiana 3.235 4.003 - 768

Altro 415 556 - 141

Totale 13.993 12.657 1.336

Tabella 5 
Occupati e disoccupati (iscritti) nella zona A del Tlt per settore economico, 1948-1957 (al 
31. 12).

Fonte: Crt, Trieste e la sua cassa di Risparmio dal 1942 al 1967, Trieste 1976, pp. 215, 218, elaborazione.

Occupati

Settore 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

Industria 35.053 34.817 36.941 38.947 37.120 36.165 35.335 37.975 41.002 42.761

Pubblico impiego 29.984 31.106 32.439 31.462 31.550 31.459 30.261 26.011 24.649 24.482

Commercio 12.413 11.492 12.265 13.761 13.623 13.427 13.726 14.334 15.212 15.379

Marittimi 4.313 5.017 4.484 4.300 4.128 4.306 4.535 4.415 4.425 4.176

Credito-assicur. 2.475 2.329 2.272 2.296 2.323 2.364 2.371 2.462 2.523 2.542

Agricoltura 366 325 211 331 314 134 128 124 136 132

Totale occupati 84.604 85.081 88.612 91.097 89.058 87.855 86.356 85.321 87.947 89.478

Disoccupati

Industria 11.719 11.290 11.460 11.158 11.124 11.960 10.910 11.297 - - 

Commercio 6.744 5.930 6.386 5.776 5.917 5.945 6.050 5.622 - - 

Marittimi 1.590 1.636 1.492 1.565 1.614 1.570 1.465 1.451 - -

Pubblico impiego 785 627 477 426 373 335 300 289 - -

Credito-assicur. 146 111 108 99 76 94 85 75 - -

Agricoltura 80 69 37 78 81 61 57 216 - -

Totale disoccupati 21.064 19.663 19.960 19.102 19.185 19.695 18.867 18.950 19.907 17.062

Somma occupati 
e disoccupati 105.668 104.744 108.572 110.199 108.243 107.550 105.223 104.271 107.854 106.540

dati e documenti



90 91

Tabella 6
Percentuali dei disoccupati nei settori più importanti e in rapporto alla dicoccupazione
complessiva, 1948-1955 (al 31. 12.). 

Fonte: dati tabella 5, elaborazione.

Tabella 7
Struttura dell’occupazione nella zona A del Tlt nel 1949.

Fonte: U.S. Government – Economic Cooperation Administration (ECA), Trieste Country Study. 
European Recovery Program, Washington D.C. 1949, p. 9, elaborazione.

 Settore 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955

Percentuale dei   Industria  24,05 23,49 22,76 21,43 22,16 23,88 21,3 22,05
disoccupati sui  Commercio 35,20 34,04 34,24 29,56 30,28 30,69 30,59 28,17 
lavoratori* dello Marittimi  26,94 24,59 24,97 26,68 28,11 26,72 24,42 24,74
stesso settore

Percentuale dei  Industria 55,64 57,42 57,41 58,41 57,98 60,73 57,83 59,61
disoccupati sul Commercio 32,02 30,16 31,99 30,24 30,84 30,19 32,07 29,67
totale dei  Marittimi  7,55 8,32 7,47 8,19 8,41 7,97 7,76 7,66
disoccupati Insieme  95,21 95,9 96,87 96,84 97,23 98,89 97,66 96,94

* Lavoratori occupati e disoccupati.

Attività Occupati %

Industria 32.076 34,54

Commercio 12.774 13,75

Credito e assicurazioni 2.538 2,73

Agricoltura 6.240 6,72

Pubblico impiego 22.161 23,86

Marittimi 3.793 4,08

Forze alleate 5.449 5,87

Lavori pubblici 7.843 8,45

Totale 92.874 100,00

Forza lavoro potenziale* 137.000 -

* In età compresa tra i 14 e i 65 anni, esclusi i “rifugiati” (stima). 
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Tabella 8
Occupazione nell’industria meccanica ed edilizia a Trieste prima e dopo la seconda guer-
ra mondiale. 

Fonte: Serra, Luci ed ombre... cit., pp. 19, 20, 22, 80, 81, 82 (su fonti Istat e Gma), elaborazione.

Anno e  Occupati Occupati  Totale  Occupati ind.  Occupazione
circoscrizione industria  industria   occupati meccanica ed industriale  
 meccanica edilizia industria edilizia sul  sulla 
    totale della  occupazione 
    occ. ind. complessiva

 n° % su  n° % su  n° % %
   occ.  occ. 
   ind.  ind.  

1937-39, comune Ts 12.357 36,03 5.024 14,65 34.301 50,68 -

1951, comune Ts 11.010 33,23 6.598 19,92 33.130 50,71 -

1951, zona A 12.017 32,97 7.326 20,10 36.449 50,61 48,4

Tabella 9
Disoccupati nella zona A del Tlt iscritti all’ufficio di collocamento, 1947-1953. 

Fonte: AST, Ufficio del Lavoro, b. 28, fasc. 6, da de Draganich Veranzio, Flussi migratori e mercato 
del lavoro... cit.

 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

Gennaio 31.824 24.427 21.894 21.929 20.266 18.852 18.806

Febbraio 31.447 27.487 19.097 22.028 19.759 18.933 17.960

Marzo 31.632 26.270 18.298 20.785 21.378 19.765 19.719

Aprile *17.807 27.385 20.069 21.700 20.337 19.054 19.086

Maggio 22.725 28.903 19.139 20.518 19.258 18.178 18.411

Giugno 23.834 26.398 17.572 19.295 18.100 18.015 17.531

Luglio 24.256 24.277 16.916 18.251 19.365 19.387 18.920

Agosto 21.464 22.080 18.052 19.646 18.349 18.553 18.205

Settembre 24.814 23.562 17.558 18.961 18.013 17.945 19.196

Ottobre 24.456 22.024 17.597 19.140 17.879 18.224 18.152

Novembre 22.477 20.815 16.920 17.901 19.240 19.344 19.986

Dicembre 22.201 20.295 19.663 19.960 19.102 19.185 19.695

*Diminuzione dovuta a provvedimento amministrativo (radiazione di chi non 
ottemperava all’obbligo del controllo mensile).

dati e documenti
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Tabella 10
Disoccupazione operaia per settore e qualifica nella zona A del Tlt nel marzo 1952 (dati 
percentuali). 

Fonte: AST, Ufficio del Lavoro, b. 13, da de Draganich Veranzio, Flussi migratori e mercato del lavoro... 
cit., elaborazione.

Tabella 11 
Disoccupazione per settori economici nella zona A del Tlt nel 1953 (dati percentuali sulla 
media annuale). 

Fonte: AST, Ufficio del Lavoro, b. 28, fasc.6, da de Draganich Veranzio, Flussi migratori e mercato del 
lavoro... cit., elaborazione.

Settore Disoccupazione
 in % sul totale

Industria 59,15

Commercio 29,93

Credito e assicurazioni 0,41

Agricoltura 0,37

Pubblico impiego 1,72

Marittimi 8,42

Totale 100,00

Settore Operai  Operai Operai  Manovali    Altri  Disoccupazione
 specializzati qualificati  comuni e  comuni  complessiva
    manovali 
    specializzati

Agricoltura 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,4

Industria 97,2 89,7 77,7 82,9 88,8 87,5

estrattiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

manifattur. 62,1 66,7 57,8 17,0 55,5 54,9

edilizia 5,4 6,8 17,7 53,2 11,1 17,3

altre 29,7 16,2 2,2 12,7 22,2 15,3

Commercio 0,0 2,6 11,1 6,4 11,2 4,7

Altro 2,8 6,8 11,2 10,7 0,0 7,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 12
Immigrazione ed emigrazione nella zona A del Tlt in base all’occupazione del capofami-
glia negli anni 1948 – 1950. 

Fonte: UNHCRA, High Commissioner Doc., Amg, Natural Movement Immigration Emigration... cit.

Occupazione del capofamiglia Immigrati Emigrati Saldo

Imprenditore 430 366 64

Artigiano 207 275 - 68

Libero professionista 287 323 - 36

Coadiuvanti 8 7 1

Dirigenti 39 38 1

Impiegati 2.323 3.275 - 952

Operai 2.705 3.033 - 328

Personale di servizio 360 1.315 - 955

Addetti al culto 70 133 - 63

Non classificati 7.415 3.453 3.962

Condizione non specificata 149 439 - 290

Totale 13.993 12.657 1.336

Tabella 13
Numero medio mensile dei lavoratori cittadini italiani non residenti autorizzati a lavora-
re temporaneamente nella zona A del Tlt, 1948-1953. 

Fonte: AST, Ufficio del Lavoro, b. 28, fasc. 12, da de Draganich Veranzio, Flussi migratori e mercato 
del lavoro... cit.

 Anno Media mensile

 1948 1.276
 1949    999
 1950 1.351
 1951 1.753
 1952 1.497
 1953 1.427

dati e documenti
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Tabella 14
Rapporto tra iscritti alle liste di collocamento e lavoratori cittadini italiani non residenti 
autorizzati a lavorare temporaneamente nella zona A del Tlt (medie mensili). 

Fonte: dati tabelle 9 e 13.

Anno Disoccupati Lavoratori immigrati Lavoratori immigrati 
   temporanei autorizzati  t. a. in % sui disoccupati

1948 24.494 1.276 5,21

1949 18.565    999 5,38

1950 20.009 1.351 6,75

1951 19.354 1.753 9,06

1952 18.786 1.497 7,97

1953 18.806 1.427 7,59

Tabella 15
Numero medio mensile dei lavoratori cittadini italiani non residenti autorizzati a lavora-
re temporaneamente nella zona A del Tlt, distinti per settore d’attività, nel 1953. 

Fonte: AST, Ufficio del Lavoro, b. 28, fasc. 12, da de Draganich Veranzio, Flussi migratori e mercato 
del lavoro... cit.

Settore Media mensile immigrati   
 autorizzati nel 1953 
  n° %

Industria  954 66,86
 edilizia ed industria estrattiva pietra  671 47,03
 lavorazione ferro e metalli  226 15,83
 lavorazione legno e affini  16 1,12
 chimica e alimentazione  32 2,25
 arti grafiche  9 0,63

Commercio  22 1,54

Altro  451 31,60

Totale  1.427 100,00
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Tabella 16
Lavoratori cittadini italiani non residenti autorizzati a lavorare temporaneamente nella 
zona A del Tlt (dicembre 1952 – gennaio 1954), distinti per periodo di assunzione. 

Fonte: AST, Ufficio del Lavoro, bb. 32, 33, da Panjek, de Draganich Veranzio, Ricostruzione, lavoro e 
immigrazione... cit. 

Periodo di assunzione Lavoratori n° %

Prima del dicembre 1952    820   43,36

Dicembre 1952 – gennaio 1954 1.071   56,64

Totale assunti nel periodo 
dicembre 1952 – gennaio 1954 1.891 100,00

Tabella 17
Lavoratori cittadini italiani non residenti autorizzati a lavorare temporaneamente nella 
zona A del Tlt (dicembre 1952 – gennaio 1954), classificati secondo la provenienza. 

Fonte: AST, Ufficio del Lavoro, bb. 32, 33, da Panjek, de Draganich Veranzio, Ricostruzione, lavoro e 
immigrazione... cit.

Provenienza Numero %

Provincia di Udine 579 30,62

Provincia di Gorizia 402 21,26

Veneto 264 13,96

Trentino A. Adige 20 1,06

Resto d’Italia 367 19,41

Zona A 21 1,11

Zona B e resto dell’Istria 151 7,98

Altro estero  8 0,42

Sconosciuta  9 4,18

Totale 1.891 100,00

dati e documenti
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Tabella 18
Lavoratori cittadini italiani non residenti autorizzati a lavorare temporaneamente nella 
zona A del Tlt (dicembre 1952 – gennaio 1954), classificati in base alla provenienza e alle 
professioni più diffuse. 

Fonte: AST, Ufficio del Lavoro, bb. 32, 33, da Panjek, de Draganich Veranzio, Ricostruzione, lavoro e 
immigrazione... cit.

  Provenienza

Professione    UD GO Veneto Trentino  Resto  Zona A Zona B Estero Non Totale  
     A. Adige d’Italia    e Istria nota 

Muratore  253 54 44 1 22 10 31 1 14 429

Manovale   46 57 5  8 2 50  4 172

Carpentiere  58 30 22 6 18 1   1 130

Armatore ferrov.  50 21 12  1    2 86

Operaio specializz. 16 18 13  11  6  2 66

Fornellista  3  9  37    5 54

Impiegato  2 11 11 1 11  2  2 40

Infermiera diplom. 9 10 2  7  8 2 1 39

Saldatore   1 29 4  4     38

Musicista  1 1 4 1 29    1 37

Montatore  2 16 1 11    3 33

Cementista  16 1 2  5    2 26

Cassonista   14  8    2 24

Meccanico  4 7 6  4  3   24

Cavatore  2 3   5  7  7 24

Tracciatore   1 17    1    19

Minatore  3  9  1  5   18

Laminatore   16  1  1     18

Abbozzatore  2 11 1      4 18

Filatrice  12 4      2 18

Ferraiolo  1 4 4  4    2 15

Pavimentat.  12 1       1 14

Direttore  1 3 1 9     14

Tubista  9 3  1     13

Riquadratore  2 2   5  1  3 13

Palombaro     11 1    12

Mosaicista  11         11

Tecnico.  1 3 2  2   1 1 10

Insegnante  2 7      1  10

Dirigente  3  2  4     9

Ingegnere  1 1  1 6     9

Magazziniere  2 1  4  1  1 9
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Calafato  9        9

Guardiano  1 3  1 1 1  1 8

Fabbro 2 4   2     8

Scalpellino 3    3    2 8

Capo cantiere 3  2  3     8

Sondatore     8     8

Altro 55 74 65 8 121 5 36 3 23 390

Totale 579 402 264 20 367 21 151 8 79 1.891

Tabella 19
Lavoratori cittadini italiani non residenti autorizzati a lavorare temporaneamente nella 
zona A del Tlt (dicembre 1952 – gennaio 1954), classificati per settore d’attività dell’impre-
sa richiedente. 

Fonte: AST, Ufficio del Lavoro, bb. 32, 33 da Panjek, de Draganich Veranzio, Ricostruzione, lavoro e 
immigrazione... cit.

Settore d’attività dell’impresa Immigrati  %
 n° 

Costruzioni 840 44,42

Estrattiva 244 12,90

Navale 122 6,45

Alberghiera/bar/ristorazione 55 2,91

Ospedali e assistenza sanitaria 47 2,48

Tessile 43 2,27

Meccanica 35 1,85

Alimentare 34 1,80

Banca e assicurazioni 31 1,64

Abbigliamento 16 0,85

Istruzione 15 0,79

Teatro/locali da ballo 12 0,63

Legno 11 0,58

Trasporti e spedizioni 9 0,47

Cartotecnica e grafica 7 0,37

Altro 370 19,56

Totale 1.891 100,00

dati e documenti
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Tabella 20
Professione e numero degli immigrati cittadini italiani non residenti, richiesti dalle azien-
de operanti a Trieste e autorizzati dal governo militare alleato al lavoro temporaneo nella 
zona A del Tlt tra il dicembre 1952 e il gennaio 1954. 

Fonte: AST, Ufficio del Lavoro, bb. 32, 33, da Panjek, de Deaganich Veranzio, Ricostruzione, lavoro e 
immigrazione... cit.

Qualifica N° addetti

Abbattitore scuoiatore 2
Abbozzatore 14
Abbozzatore lucidatore 2
Addetto macchine 1
Addetto pompe 1
Addetto ragioneria 1
Addetto stanza comp. 1
Agente diurno 2
Aggiustatore 3
Aggiustatore turbine 1
Agricoltore 1
Aiuto fonditore 1
Aiuto forgiatore 1
Aiuto fresatore 1
Aiuto gruista 3
Aiuto trattorista 1
Allievo cuoco 1
Allievo ispettore 1
Allievo pasticcere 1
Apprendista 1
Apprendista fresatore 4
Apprendista muratore 4
Armatore addetto binari 30
Armatore ferroviario 47
Armatore spec. 1
Arrotino spec. 1
Asfaltista impermeabil. 1
Assistente chimico 1
Assistente edile 2
Assistente filatura 2
Assistente sanitaria 4
Assistente sociale 1
Assistente spec. 5
Assistente stradale spec. 1
Assistente tecnico 4
Assistente tecn. contab. 1
Assortitore 1
Attacca cordine 1
Attrezzista abbozzatore 1
Attrezzista spec. 4

Autista 2
Autista meccanico 2
Autogenista 1
Avvocato 1
Ballerina 1
Bandaio edile 1
Barman 1
Battipalo ferraiolo 1
Boscaiolo 1
Bottaio 3
Bruciaferro 2
Cablografista 1
Cablo-radiotelegrafista 2
Calafato 9
Calderaio 1
Cameriere 1
Cantante 6
Capo autorimessa 1
Capo biga 1
Capo cantiere 8
Capo carpentiere 6
Capo cassonista 1
Capo demolitore 1
Capo draga 1
Capo ferraiolo 3
Capo fornaciaio 1
Capo fornellista 5
Capo forno 1
Capo imboscatore 1
Capo isolatore 1
Capo laminatore 1
Capo macchinista 1
Capo magazziniere 2
Capo minatore 1
Capo minatore imboscatore 2
Capo montatore tecnico 4
Capo mugnaio 1
Capo muratore 16
Capo officina 5
Capo operaio 5
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Capo operaio montatore 1
Capo pastaio 3
Capo pila 1
Capo piombatore 1
Capo pontatore 1
Capo registrazione telai 1
Capo reparto 1
Capo ricevimento 1
Capo saldatore elettrico 1
Capo servizi amm.vi 2
Capo settore 1
Capo smaltatore spec. 2
Capo squadra 4
Capo squadra armatore 1
Capo squadra armatore ferrov. 4
Capo squadra carpentiere spec. 2
Capo squadra carrozzeria 1
Capo squadra muratore 2
Capo tecnico 2
Capo tecnico falegnameria 1
Capo tecnico pastaio 1
Capo telegrafista 1
Capo tubista 2
Capo ufficio 3
Capo vaccaro 1
Cardatore 1
Carpentiere 99
Carpentiere ferro spec. 2
Carpentiere legno 2
Carpentiere spec. 17
Carrozziere spec. 1
Cassiere 4
Cassonista 23
Cavalevate 3
Cavatore 22
Cavatore abbozzatore 1
Cavatore riquadratore 2
Cementista 14
Cementista spec. 12
Ceramista spec. 1
Cernita bottiglie vuote 1
Chimico 2
Cilindrista 1
Cisternista 2
Collaudatore 3
Commesso 2
Compositore a macchina 1
Compositore a mano 1

Compositore tipografo 1
Comptometrista 2
Conducente Buldozzer 1
Conducente rullo 1
Conduttore caldaie a vapore 1
Congegnatore meccanico 6
Contabile 3
Controllore magazzino 1
Corista 2
Corrispondente 5
Costruttore spec. 1
Cuoco 2
Decoratore 2
Direttore 11
Dirigente 12
Dirigente sala commutazione 1
Dirigente sanitaria 1
Disegnatore tecnico edile 1
Distillatore 1
Ebanista progettista 1
Elettricista 1
Elettricista spec. 4
Enologo 1
Esperto liquidaz. sinistri 1
Fabbricatore imballaggi 1
Fabbro meccanico 1
Fabbro muratore 1
Fabbro spec. 6
Facchino 2
Facchino ai piani 1
Falegname spec. 4
Farmacista 1
Ferraiolo 12
Ferraiolo muratore 1
Filatrice 13
Filista 2
Fiorista 1
Fonditore 1
Fornellista 49
Fornista 1
Fornitore navale 1
Foto meccanico 1
Fresatore 3
Funzionario 1
Funzionario procuratore 1
Funzionario tecnico 2
Fuochista 5
Gelatiere 2

dati e documenti
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Geometra 4
Gerente 4
Giardiniere 1
Giuntista 3
Governante 1
Gruista 4
Guardarobiera 1
Guardiano 8
Guida palombaro 2
Imboscatore 2
Imboscatore galleria 1
Impiegato 11
Impiegato burocratico 5
Impiegato prima categoria 1
Impiegato spec. 4
Impiegato tecnico 19
Impressore litografo capo 1
Infermiera diplomata 39
Ingegnere 5
Ingegnere edile civile 1
Ingegnere edile elettrotecnico 1
Ingegnere navale meccanico 1
Ingegnere tessile 1
Insaccatore 3
Insegnante 8
Insegnante tecnico 1
Internista 2
Ispettore vendita macchine 1
Laminatore 16
Laminatore qualificato 4
Laminatore saldatore 2
Laureanda in lettere 1
Linotipista 2
Lucidatore pietra 3
Macchinista 2
Macchinista tipografo 1
Macellaio 1
Maestra di filatura 3
Maestra elementare 1
Magazziniere 6
Manovale di cava 47
Manovale spec. 17
Manovale spec. di cava 108
Manovratore 2
Marinaio 2
Meccanico 4
Meccanico aggiustatore 1
Meccanico escavatore 1

Meccanico spec. 14
Meccanico tessile 1
Meccanico tracciatore 2
Minatore 4
Minatore cassonista 1
Minatore fuochino 4
Minatore imboscatore 6
Mitilicoltore 1
Modellista 4
Montatore 3
Montatore spec. 26
Montatore telefonico 2
Mosaicista 8
Mosaicista terrazziere 3
Motorista 2
Motorista fabbro 1
Motorista meccanico agricolo 4
Mungitore 3
Muratore 329
Muratore carpentiere 7
Muratore cementista 10
Muratore cementista 3
Muratore fornellista 6
Muratore piastrellista 1
Muratore spec. 50
Muratore tracciatore 1
Musicista 37
Natanti 1
Nichelatore 1
Nostromo 1
Operaia addetta banchi 2
Operaia addetta rings 8
Operaio armamento 4
Operaio armamento ferrov. 3
Operaio qualificato 4
Operaio spec. 38
Palombaro spec. 10
Panettiere 2
Parodista 4
Pavimentatore xilolitico 12
Pavimentista 2
Perito aeronautico 1
Perito tecnico industriale 1
Piastrellista 2
Pipista 2
Pittore decoratore 2
Pittore verniciatore spec. 1
Pontatore 4
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Portiere 6
Pressatore 2
Procuratore amm.vo 1
Procuratore spec. 2
Produttore yogurt 1
Progettista attrezzature 1
Provinatrice 1
Retaia 1
Rettificatore 2
Rettificatore meccanico 3
Rettificatore spec. 1
Ribattitore spec. 1
Riparatore spec. 1
Riquadratore 11
Riquadratore abbozzatore 2
Ritoccatrice fotografica 1
Salatore olive 1
Saldatore elettrico 34
Saldatore tubista 3
Salumiere 1
Sarta tagliatrice 2
Sbozzatore 4
Scalpellino 3
Scalpellino cavatore 2
Scalpellino riquadratore 3
Scopaio 1
Secondo ufficiale coperta 1
Segantino 3
Segatore 1
Segatore marmi 2
Segretario 1
Selezionatore erbe medicinali 1
Sgrassatore 2
Soffiatore 1
Sondatore 2
Sondatore ricognit. geognostico 2
Sondatore ricognitore spec. 4
Sorvegliante 2
Spazzalamiere 1
Spec. fusioni 1
Spec. produzione 1
Specializzato impianti 2
Specializzato rabitz 3
Spondino 1
Spruzzatore 1
Stampatore spec. 5
Stenodattilografa 2

Stuccatore 4
Suolino 1
Tagliatore modellista 3
Tagliatore sarto 1
Tanchista 1
Tecnico caramellista 1
Tecnico formazione aziendale 1
Tecnico pesca 1
Tecnico ramo vita 2
Tecnico spec. 4
Tecnico tessitura 1
Terrazziere 2
Tintore spec. 2
Tornitore 1
Tornitore in lastra 1
Torrefatore 1
Tracciatore carpentiere 3
Tracciatore ferro 3
Tracciatore navale 3
Tracciatore spec. 5
Tracciatore tubista 6
Tracciatore tubista spec. 2
Tubista spec. 11
Vaccaro mungitore mezzadro 3
Vice capo forno 1
Vice capo ufficio 2
Vice direttore 3
Vigilatrice d’infanzia 1

Totale (347 qualifiche) 1.891

dati e documenti
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Tabella 21
Entità degli aiuti Erp ricevuti dai paesi europei 1948-1951 in rapporto alla popolazione.

Fonti: V. Zamagni, Dalla rivoluzione industriale all’integrazione europea. Breve storia economica 
dell’Europa contemporanea, Bologna 1999, p. 208; Statistisches Bundesamt Deutschland (2005), 
Bevölkerung nach Gebietsstand (1950-2004), http://www.destatis.de/indicators/d/lrbev03ad.htm; 
U.S. Census Bureau, International Data Base, http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/agggen, (1951). 
Per Trieste UNHCRA, High Commissioner Doc., Amg, Natural Movement Immigration Emigration... 
cit., p. 79; ASMAE, Affari Politici, 1950-1957, Trieste, b. 565, fasc. IV/37, Relazione... cit., ora vedi qui 
capitolo III.3.

Paese Aiuti Popolazione Dollari
 (milioni di  (1951) pro capite
  dollari)

Islanda 23,7 145.604 163

Trieste 37,5 297.003 126

Paesi Bassi 977,7 10.264.311 95

Austria 560,8 6.935.451 81

Norvegia 231,7 3.295.871 70

Grecia 515,1 7.646.402 67

Belgio e Lussemb. 546,6 8.975.811 61

Danimarca 256,9 4.303.620 60

Francia 2.401,0 42.155.534 57

Gran Bretagna 2.713,6 50.290.000 54

Irlanda 146,2 2.959.311  49

Italia 1.297,3 47.418.000 27

Germania Occident. 1.297,3 51.435.000 25

Svezia 118,5 7.072.830 17

Turchia 144,7 21.669.334 7

Portogallo 50,5 8.490.250 6
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2. Dati Iro e Cime sui “Venezia Giulian” e su Trieste

Per il ruolo svolto nella gestione e nell’indirizzo del fenomeno migratorio, l’atti-
vità delle organizzazioni internazionali costituisce un aspetto importante non 
solo di per sé, ma anche in considerazione del materiale documentario prodotto 
e quindi delle fonti per la ricerca. Né l’Iro, né il Cime ebbero mai il controllo com-
pleto sui movimenti migratori in atto, a causa dei limiti di competenza e di per-
sonale di fronte all’entità e alla molteplicità del fenomeno, mentre collaborarono 
in vario modo con le organizzazioni volontarie o ufficiali presenti sul territorio. 
Ciò significa che i dati statistici che produssero si riferiscono esclusivamente alla 
parte degli emigranti passata attraverso i programmi che gestirono o a cui parte-
ciparono direttamente.
 Come si è visto nel capitolo II.3, all’interno dell’Iro le discussioni sull’am-
missibilità delle diverse categorie di emigrati dai territori ceduti alla Jugoslavia, 
basate su criteri legali ed etnico-linguistici, iniziarono nel 1948 e continuarono 
fino agli ultimi mesi di attività dell’Iro nel 1951. Al contempo, però, continuarono 
anche le ammissioni. La decisione del luglio 1949, di accettare anche gli optanti 
in attesa di decreto e di “lingua e cultura italiana”, portò alla creazione di una 
nuova categoria in base alla quale gli assistiti e gli emigrati venivano registrati, i 
Venezia Giulian, che di conseguenza comparve nelle statistiche come una nuova 

“cittadinanza, nazionalità od origine”. Questa evoluzione si riflette nel progres-
sivo aumento dei Venezia Giulian presenti negli elenchi degli assistiti Iro, molto 
meno invece nel numero degli emigrati. 
 Ciò è dovuto innanzitutto al fatto che, prima del luglio 1949, gli assistiti pro-
venieni dai territori ceduti alla Jugoslavia non venivano registrati come Venezia 
Giulian, bensì come jugoslavi o apolidi. A partire dal luglio 1949, le statistiche 
sono più accurate, nel senso che le registrazioni delle ammissioni “entro man-
dato” avvenivano come Venezia Giulian, sebbene continuassero a essere registrati 
anche come jugoslavi o apolidi.
 All’atto dell’emigrazione, fino al luglio 1949 praticamente tutti partirono 
come jugoslavi o apolidi, ma anche in seguito molti partirono in tali categorie, 
a seconda di come venivano segnati dall’impiegato Iro di turno (sia a causa della 
mancanza di standardizzazione sia dell’intricata identità e del complesso status 
legale delle persone coinvolte). Ciò significa che, anche coloro i quali furono am-
messi all’assistemza Iro come Venezia Giulian, in molti casi partirono poi da jugo-
slavi o da apolidi. Per questo, nelle tabelle che seguono i Venezia Giulian assistiti 
risultano essere molto più numerosi degli emigrati.
 Di conseguenza, sia il numero degli assistiti sia quello degli emigrati come 
Venezia Giulian, sono inferiori al numero delle persone provenienti dai territori 
ceduti effettivamente assistite ed emigrate con l’Iro. Tuttavia, il numero degli 
assistiti è più vicino a valori reali di quello delle partenze, per lo meno dalla 
seconda metà del 1949. Il numero degli assistiti è anche più vicino al numero 
delle persone effettivamente partite: per farsi un’idea del rapporto tra assistiti e 
partenze si veda la successiva tabella 22.

dati e documenti



104 105

Tabella 22
Rifugiati registrati e assistiti dall’Iro in Italia (compresa Trieste), valori complessivi per il 
periodo 1. luglio 1947 – 31 dicembre 1951. 

Fonte: AN, AJ 43, b. 1132, Iro, Statistical Report..., December 1951, p. 7, elaborazione.

Rifugiati Iro Area Italia Totale Iro
 (Italia e Trieste)

Reinsediati in un nuovo paese 70.535 1.038.750
Rimpatriati  3.085 72.834
Decessi, sparizioni ecc. 7.245 97.002
Non reinsediati né rimpatriati 25.941 410.422

Registrati e assistiti in totale 106.806 1.619.008

Tabella 23
Rifugiati che ricevettero assistenza e mantenimento dall’Iro in Italia (compresa Trieste), 
situazione corrente a cadenza semestrale nel periodo 1. luglio 1947 – 31 dicembre 1951.

Fonte: AN, AJ 43, b. 1132, Iro, Statistical Report..., December 1951, p. 9, elaborazione.

Tabella 24
Movimento delle partenze per reinsediamento dei rifugiati Iro dall’Italia (compresa Trie-
ste), per semestre nel periodo 1. luglio 1947 – 31 dicembre 1951. 

Fonte: AN, AJ 43, b. 1132, Iro, Statistical Report..., December 1951, p. 15, elaborazione.

Data 1947 1948 1949 1950 1951 

 1.7. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12.
Rifugiati n° 29.170 29.450 24.541 16.296 23.558 22.218 15.884  12.549 6.085  2.575

 1947 1948 1949 1950 1951 
Semestre Totale

 1.7. -  1.1. - 1.7. -  1.1. - 1.7. -  1.1. - 1.7. -  1.1. - 1.7. -  

 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6.  31.12.
Rifugiati
  n° 3.892 11.613 16.624 5.045 7.547 6.790 4.349 6.483 8.192 70.535
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Tabella 25
Destinazioni dei rifugiati Iro partiti dall’Italia (compresa Trieste) per il reinsediamento, 
volori complessivi per il  periodo 1. luglio 1947 – 31 dicembre 1951. 

Fonte: AN, AJ 43, b. 1132, Iro, Statistical Report..., December 1951, p. 10, elaborazione.

Paese di destinazione Rifugiati partiti dalla
 Iro Area Italia
 n°

Israele 14.277

Australia 14.079

Argentina 13.394

USA 10.648

Canada 7.839

Perù 2.047

Brasile 1.843

Altro 6.408

Totale 70.535

Tabella 26
Anno e numero degli arrivi in Italia (compresa Trieste) dei rifugiati “Venezia Giulian” 
riconosciuti entro mandato Iro nel periodo tra il 1. luglio 1949 e il 31 dicembre 1951. 

Fonte: AN, AJ 43, b. 1132, Iro, Statistical Report..., December 1951, p. 25, elaborazione. Mancano 
dati sull’anno di arrivo dei rifugiati cui lo status “entro mandato Iro” fu riconosciuto prima del 
1.7.1949, ma ciò non influisce di molto sulla completezza dei dati riguardanti i Venezia Giulian, 
dato che prima di quella data ne furono riconosciuti solo 803 (vedi tabella successiva, T. III 6).

Anno di  Prima  1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 Totale 
arrivo       del 1945

Rifugiati n° 3.221 2.950 3.081 10.261 2.488 1.634 423 129 24.187

dati e documenti
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Tabella 27
Movimento delle ammissioni “entro mandato Iro” dei rifugiati “Venezia Giulian” nel  
periodo 1. aprile 1948 – 31 dicembre 1951. 

Fonte: AN, AJ 43, b. 1132, Iro, Statistical Report..., September 1949, p. 12; October 1949, p. 10; No-
vember 1949, p. 10; December 1949, p. 11; July-September 1950, p. 29; October-December 1950, 
p. 28; July-September 1951, p. 27; December 1951, p. 23; elaborazione. Le cifre segnate con l’aste-
risco (*) (luglio-dicembre 1949) risultano dal calcolo in base ai dati cumulativi negli Statistical 
Report mensili del 1949, ma la loro somma conduce a un totale complessivo superiore (di 96 
persone) a quello ufficiale, ricavabile dallo Statistical Report del dicembre 1951. Per i due anni 
successivi (1950 e 1951) esistono invece  dati ufficiali per i singoli mesi (qui senza asterisco), 
che sono risultati esatti a un controllo incrociato, e a partire dal cui totale è stata calcolata (per 
differenza) la cifra “corretta”, nel senso che porta al totale ufficiale, anche per il 3. e 4. semestre 
1949 (segnata con **); non è risulato possibile pervenire a cifre corrette per gli ultimi due seme-
stri del ’49 separatamente. Evidentemente sono occorse delle correzioni in corso d’opera, il cui 
rilievo quantitativo è, del resto, quasi trascurabile. Per il periodo precedente al 1.4.1948 l’ufficio 
statistico Iro non disponeva di dati riguardanti la cittadinanza dei rifugiati. 

Mese e Anno Rifugiati n° Trimestre   Rifugiati n° Somma
    progressiva 

    rifugiati n°

Apr. ’48 - Giu. ‘49 803  803 803

Lug. - Sett. ‘49 *1.507 

Ott. ‘49 *2.255

Nov. ‘49 *2.601

Dic. ‘49 *2.297 3. e 4. trimestre ‘49 **8.564 9.367

Gen. ‘50 2.807 

Feb. ‘50 1.564

Mar. ‘50 910 1. trimestre ‘50 5.281 14.648

Apr. ‘50 487 

Mag. ‘50 446

Giu. ‘50 504 2. trimestre ‘50 1.437 16.085

Lug. ‘50 655 

Ago. ‘50 295

Sett. ‘50 230 3. trimestre ‘50 1.180 17.265

Ott. ‘50 148 

Nov. ‘50 104

Dic. ‘50 614 4. trimestre ‘50 866 18.131

Gen. ‘51 280 

Feb. ‘51 437

Mar. ‘51 457 1. trimestre ‘51 1.174 19.305

Apr. ‘51 552 

Mag. ‘51 412

Giu. ‘51 668 2. trimestre ‘51 1.632 20.937

Lug. ‘51 867 

Ago. ‘51 894
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Sett. ‘51 1.239 3. trimestre ‘51 3.000 23.937

Ott. ‘51 747 

Nov. ‘51 243

Dic. ‘51 63 4. trimestre ‘51 1.053 24.990

Totale *25.086 Totale 24.990 

Tabella 28
Tipi di assistenza Iro cui avevano diritto i rifugiati “Venezia Giulian” e loro numero a 
cadenza mensile, 1. luglio 1947 – 30 settembre 1951. 

Fonte: AN, AJ 43, b. 1132, Iro, Statistical Report..., September 1949, pp. 21 e 31; October 1949 pp. 17 
e 19; November 1949 pp. 17 e 19; December 1949 pp. 20 e 32; January 1950 pp. 10 e 13; February 
1950 pp. 10 e 13; March 1950 pp. 10 e 13; April 1950 pp. 12 e 15; May 1950 pp. 12 e 15; June 1950 
pp. 12 e 15; October-December 1950, p. 11; January-March 1951, p. 11; April-June 1951, p. 9; July-
September 1951, p. 9; elaborazione.

dati e documenti

Alla data Rifugiati  Rifugiati  Totale   Rifugiati i cui 
 che ricevono che ricevono assistiti casi sono ancora 
 assistenza e   soltanto i servizi   (2+3) attivi e che ancora
 mantenimento dell’Iro*  necessitano di 
 dall’Iro n°    assistenza IRO **

Media mensile

1. lug. 1947 – 
30 giu. 1948 0

Media mensile

1. lug. 1947 – 
30 giu. 1948 5

31 lug. ‘49 211   

31 ago. ‘49  362   

30 sett. ‘49 915 1.281 2.196

31 ott. ‘49 1.676 2.557 4.233

30 nov. ‘49 3.142 3.347 6.489

31 dic. ‘49 3.491 4.343 7.834

31 gen. ‘50 4.003 6.791 10.794

28 feb. ‘50 4.022 8.123 12.145

31 mar. ‘50 4.715 9.233 13.948

30 apr. ‘50 6.154 9.359 15.513

31 mag. ‘50 6.373 9.551 15.924 

30 giu. ‘50  5.446 9.769 15.215

31 lug. ‘50    13.402

31 ago. ‘50    12.920

30 sett. ‘50    12.733

31 ott. ‘50    12.026
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* Dal gennaio 1950 la dicitura cambia in “iscritti ma che non ricevono assistenza 
e mantenimento”.
** Dal luglio 1950, in base a nuove direttive, l’Iro dovrebbe avere ancora in carico 
soltanto rifugiati da reinsediare (scompaiono quindi le categorie servizi ovvero 
iscritti e assistenza e mantenimento), sostituiti da una unica categoria (e relativa 
tavola statistica) “che ancora necessitano di assistenza Iro”. Nello Statistical Report 
del dicembre 1951 tale serie di dati viene però nuovamente (e forse più realistica-
mente) detta “che ricevevano assistenza e mantenimento dall’Iro”.
La serie di dati segnata (**) (31. 7. ’50 – 30. 0. ’51) può essere considerata comples-
siva di tutti i casi attivamente assistiti dall’Iro e quindi raffrontata con la somma 
degli assistiti per il periodo precedente, segnata (2+3) (30. 9. ’49 – 30. 6. ’50). En-
trambe possono essere confrontate con il movimento delle ammissioni entro 
mandato Iro, riportato nella Tabella V 3. 6., colonna 5: la differenza è data dalle 
partenze e dalle cancellazioni per motivi diversi.
Per il secondo semestre 1951 non vi sono dati completi a cadenza mensile per la 
voce “per paesi di cittadinanza, ultima residenza abituale o gruppo etnico”, dove 
vengono esposti i dati dei Venezia Giulian. È tuttavia possibile farsi un’idea dell’an-
damento in base ai dati riguardanti l’intera area Iro italiana (vedi Tabella III 2), 
dove erano stanziati tutti i rifugiati Venezia Giulian presi in carico dall’organizza-
zione: per lo meno a partire dal luglio 1950, i Venezia Giulians costituirono, infatti, 
costantemente la metà di tutti gli assistiti Iro in Italia (Iro, Statistical Report..., July-
September 1951, p. 8 e December 1951, p. 9).

30 nov. ‘50    11.894

31 dic. ‘50    12.225

31 gen. ‘51    11.753

28 feb. ‘51    12.378

31 mar. ‘51    12.776

30 giu. ‘51    6.161

30 sett. ‘51    6.849
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Tabella 29
Destinazioni dei rifugiati Iro “Venezia Giulian” partiti per il reinsediamento, valori com-
plessivi per il periodo 1. luglio 1947 - 31 dicembre 1951. 

Fonte: AN, AJ 43, b. 1132, Iro, Statistical Report..., December 1951, p. 13, elaborazione. La tavola sta-
tistica Iro in questione comprende il periodo 1. luglio 1947 – 31 dicembre 1951, ma le partenze 
dei Venezia Giulian compaiono come voce a sé stante nei bollettini soltanto dal marzo 1950. Le 
partenze avvenute precedentemente sono comuque poche, per cui la grandissima parte è avve-
nuta nel periodo marzo 1950-dicembre 1951 (vedi anche la tabella successiva).

Paese di Rifugiati 
destinazione n°

Usa 1.971

Canada 389

Australia 275

Venezuela 256

Cile 85

Argentina 44

Norvegia 37

Brasile 33

Irlanda 26

Uruguay 20

Perù 11

Nuova Zelanda 9

Bolivia 5

Svezia 4

Messico 1

Svizzera 1

Totale 3.167

dati e documenti



110 111

Tabella 30
Movimento delle partenze dei rifugiati Iro “Venezia Giulian” per le destinazioni più rile-
vanti nel periodo 1. luglio 1947 – 31 dicembre 1951. 

Fonte: AN, AJ 43, b. 1132, Iro, Statistical Report..., March 1950, p. 38; April 1950, p. 31; May 1950, p. 
31; June 1950, p. 39; July-September 1950, p. 23; October-December 1950, p. 22; January-March 
1951, p. 23; April-June 1951, pp. 13 e 17; July-September 1951, pp. 13 e 17; December 1951, p. 13; 
elaborazione.Negli Statistical Report Iro la voce Venezia Giulian compare tra le partenze col marzo 
1950. La somma delle cifre delle partenze pubblicate per singoli mesi o trimestri (per il periodo 
marzo 1950-dicembre 1951), risulta tuttavia inferiore di 60 rispetto al totale complessivo di 
3167 partenze per l’intero periodo 1. luglio 1947 – 31 dicembre 1951, ricavabile dallo Statistical 
Report del dicembre 1951. Si è quindi ritenuto trattarsi di partenze avvenute prima del marzo 
1950.

Periodo Australia Canada Usa Venezuela Altro Totale

Prima del marzo 1950 0 0 0 0 60 60

Marzo 1950 0 0 0 0 17 17

Aprile-giugno 1950 0 2 0 0 20 22

Luglio-settembre 1950 0 1 0 102 22 125

Ottobre-dicembre 1950 27 11 0 81 15 134

Gennaio-marzo 1951 81 10 0 64 33 188

Aprile-giugno 1951 111 42 289 5 5 452

Luglio-settembre 1951 16 29 409 0 22 476

Ottobre-dicembre 1951 40 294 1.273 4 82 1.693

Totale 275 389 1.971 256 276 3.167
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Mentre in generale già all’epoca risultava impossibile ottenere dati completi 
sull’afflusso di rifugiati in Europa occidentale nel periodo 1945-53 ed era vir-
tualmente impossibile ottenere informazioni accurate sugli arrivi di rifugiati, 
Berlino ovest e Trieste costituivano una parziale eccezione, perché i confini 
erano limitati ed esisteva una procedura di registrazione attendibile1. In verità, 
nemmeno il Gma aveva il completo controllo sull’afflusso dei rifugiati, in quanto 
una parte non era registrata come tale presso le autorità, ma non si sapeva esatta-
mente quanti fossero. Di quelli registrati, nel 1951 i due terzi vivevano nei campi 
di accoglienza, mentre un terzo aveva trovato alloggio altrove, nella città e nei 
suoi dintorni. Tra quest’ultimi prevalevano gli jugoslavi e gli “apolidi ex-jugosla-
vi” provenienti dai territori ceduti dall’Italia alla Jugoslavia (86%). I rifugiati regi-
strati presso il Gma non venivano conteggiati nelle statistiche anagrafiche della 
popolazione presente, bensì separatamente2. Secondo un’altra fonte, nel 1951 il 
Gma stimava che c’erano nel complesso (dentro e fuori i campi) circa 8.000 rifu-
giati nella zona A del Tlt3.
 Un elemento ulteriore di cui tenere conto è il fatto che diversi enti avevano 
diversi criteri di classificazione dei rifugiati, per cui chi era un rifugiato per l’Iro 
poteva non esserlo per il Gma. Riportiamo a tale proposito l’efficace (seppure in 
parte imprecisa riguardo ai criteri dell’Iro nei confronti degli “stranieri”) spiega-
zione del rappresentante italiano a Trieste al Ministero degli esteri, sul perché 
in un rapporto luglio 1951 vi fossero a Trieste 540 “connazionali” registrati tra i 
rifugiati dll’Iro e solo 3 registrati dal Gma:

Si tratta di optanti non ancora in possesso del decreto di opzione, i quali, in seguito 
ad accordo, possono iscriversi all’Iro per l’emigrazione. In tal caso tanto l’Iro quanto 
il Gma li classifica come profughi solamente ai fini dell’emigrazione. La stessa cosa 
può dirsi per i 382 connazionali della zona B, che, pur essendo considerati cittadini 
italiani da queste Autorità Alleate, vengono considerati profughi ai fini dell’emigra-
zione [...] La disparità di numero fra gli elenchi dell’Iro e quelli del Gma [...] è dovuta 
al diverso criterio che viene adottato dai due uffici nella classificazione dei profughi. 
L’Iro, a differenza del Gma, accetta, in base ai suoi regolamenti, l’iscrizione di tutti gli 
stranieri originari dei Paesi d’oltre cortina anche se risiedono stabilmente a Trieste da 
lunga data o dalla nascita. Si verifica così che tali stranieri da tempo inseriti nella vita 
cittadina, che vivono del proprio lavoro e che non hanno nessuna intenzione di emi-
grare, si iscrivono solamente per godere l’assistenza ed i benefici elargiti dall’organiz-
zazione [...] Il Gma non li considera profughi e pertanto negli elenchi dell’Iro figurano 
in numero considerevole più jugoslavi di quanti ne figurino negli elenchi del Gma [...] 
Risulta quindi che il numero dei profughi iscritti all’Iro (11.791) è notevolmente supe-
riore a quello dei profughi veri e propri iscritti presso il Gma (7.112). Tutti i profughi 
registrati presso il Gma sono registrati presso l’Iro per la relativa assistenza4.

dati e documenti
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Tabella 31
Rifugiati registrati presso l’Iro di Trieste al 26 settembre 1950. 

Fonte: AN, AJ 43, b. 1053, fasc. 34/4/Trieste, “Trieste Intake Office, Casa dell’Emigrante, Statisti-
cal report of refugees registered with Iro Trieste as on 26.9.50, to AMG D.P. Office”, Z. Hribar, 
Intake Officer, 26 settembre 1950.

 Eleggibili per Eleggibili per    Non eleggibili Casi irrisolti 
 reinsediamento  protezione legale 
  e politica (domande  
  present. in ritardo)

  Registra- Individui  Registra- Indiv.  Registra- Indiv. 
  zioni coinvolti zioni  coinv. zioni   coinv.

Jugoslavi (sloveni,  412 622 189 261 204 300  
serbi, croati)

Giuliani/italiani 472 928 175 360 515 1.100  

Giuliani/jugoslavi 406 637 273 455 194 394  

Zona B Tlt     220 419  

Ungheresi 27 40 118 133 18 24  

Cecoslovacchi 19 42 8 17 12 22  

Polacchi 14 24 7 13 5 9  

Romeni 13 20 80 83 14 15  

Bulgari 9 9 70 72 7 7  

Russi apolidi   324 576   

Russi 6 9   3 3  

Austriaci/ebrei 5 7 

Austriaci   2  5 

Tedeschi     62 104  

Albanesi 4  7 1 1 3 3  

Turchi 1 1   1 1  

Lituani 1 1      

Armeni 1 1  

Greci   3 15 9 12  

Spagnoli   1 3 1 4  

Portoghesi     1 1  

Giapponesi     1 1  

Apolidi   4 4 1 1  

Totale 1.390 2.348 1.255 1.998 1.271 2.420 393 2.413
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Tabella 32
Rifugiati Iro partiti da Trieste, 1951. 

Fonte An, Aj 43, b. 1053, fasc. 42/1/GEN, “Iro, Emigration Office, Trieste, Record of refugees de-
parted from Trieste”, 28 novembre 1951; “Iro, Trieste Area Office, Ex Trieste Movements”, M.M. 
Kirkpatrick, Director, Trieste Area Office, 28 dicembre 1951.

Mese Emigrati

Gennaio-marzo (stima) 700

Aprile 171

Maggio 588

Giugno 324

Luglio 90

Agosto 443

Settembre 441

Ottobre 198

Novembre 1.110

Dicembre 196

Totale 4.261

dati e documenti
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Cittadinanza o  VII  V   VI  VII  XI III  VIII  X  XII  V 
provenienza  1949 1950 1950 1950  1950 1951  1951 1951 1952 1953 

 (Fonte)  (1) (2) (3) (3)  (1)   (1)   (4)  (3) (5) (6)

Jugoslavi       946    1.083 1.328

Istriani*           330 

Russi e Urss       1.972    1.280 1.038

Ucraini           205 294

Ungheresi       353    279 310

Cecoslovacchi       180    229 228

Romeni       120    217 263

Greci       105    215 192

Bulgari       241    146 180

Polacchi       60     56

Albanesi       19     37

Iraniani            14

Armeni (apolidi)      1     8

Tedeschi, 
Volksdeutsche       515 

Altri       19    205 

Indeterminata            22

Totale   212 872 1.500 4.000 3.575  4.531 4.950  4.800 4.189 3.970

* Gruppo costituito da “Italians now Jugoslavs who came out of Istria”.

Tabella 33
Popolazione dei rifugiati nei campi triestini 1949-1953. 

Fonti: 1) UNHCRA, High Commissioner Doc., Amg, Natural Movement Immigration Emigration... cit., 
p. 79; 2) AN, AJ 43, b. 1041, fasc. 42/2, “AMG daily statistical reports, The voluntary Agencies in 
Trieste” missiva all’Iro, 11 agosto 1951; 3) AN, AJ 43, b. 140, f. 36, “Background notes on Trieste…” 
cit.; 4) AN, AJ 43, b. 1053, fasc. 35/2, “Headquarters AMG FTT”; 5) IOMLHS, b. Refugees Europe, C., 
Trieste, file H/2/2/2, “Trieste and Solution of Its Hardcore Refugee Problem”, 9 dicembre 1952;  
6) IOMLHS, b. Statistics, Movements yearly 1952-1958, P.C. Jarrell, Office of Operations Cime, 25. 6. 
1953.



114 115

Qui di seguito vengono proposte alcune elaborazioni dei dati statistici del Cime 
sull’attività svolta nel periodo 1952-19625. L’obiettivo è quello di definire innan-
zitutto le dimensioni quantitative del fenomeno e la misura del ruolo svolto da 
Trieste quale luogo di transito dei flussi migratori gestiti dal Cime su scala eu-
ropea. Le tavole analizzate indicano inoltre i paesi di destinazione, rivelando le 
direttrici e la l’incidenza relativa delle singole mete, e distinguono tra migranti 
refugee (rifugiati) e national (cittadini). Il periodo considerato è compreso tra il 
febbraio 1952, quando il Cime succedendo all’Iro modificò i criteri di aggrega-
zione dei dati dando rilievo al luogo di partenza anziché alla cittadinanza, nazio-
nalità o provenienza, e il 1962, anno dopo il quale cessò l’evidenza separata della 
voce Trieste, che venne integrata in Italia. Le tavole statistiche del Cime danno 
indicazioni anche sul tipo di provvedimento o programma migratorio nel cui 
ambito avvenne il trasferimento, ma questo aspetto qui non viene affrontato, 
né vengono proposte le informazioni sul settore occupazionale cui nei diversi 
paesi erano destinati i migranti, perché per le partenze da Trieste sono indicate 
in modo sporadico.

Tabella 34
Partenze da Trieste in rapporto alle partenze complessive Cime. 

Fonte: IOMLHS, b. Operational, Summaries 1952-1973, fasc. 3 “Operational”, “Migrants transpor-
ted by the Intergovernmental Committee for European Migration” (1952-1962).

 Totale emigranti Cime Emigranti Cime da Trieste

Anno

  n° n° % sul totale

1952 77.664 707 0,91

1953 87.534 1.352 1,54

1954 121.227 5.732 4,73

1955 120.439 6.962 5,78

1956 172.232 4.404 2,56

1957 194.156 1.801 0,93

1958 94.332 561 0,59

1959 105.736 1.234 1,17

1960 99.799 1.285 1,29

1961 87.175 542 0,62

1962 69.748 115 0,16

1952-1962 1.230.042 24.659 2,00

dati e documenti
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Tabella 35
Rifugiati e cittadini Cime emigrati da Trieste. 

Fonte: IOMLHS, b. Operational, Summaries 1952-1973, fasc. 3 “Operational”, “Migrants transpor-
ted by the Intergovernmental Committee for European Migration” (1952-1962).

Anno Rifugiati Cittadini Totale 

 n° % n° % n° %

1952 707 100,00 0 0,00 707 100,00

1953 1.245 92,09 107 7,91 1.352 100,00

1954 5.496 95,88 236 14,12 5.732 100,00

1955 1.754 25,19 5.208 74,81 6.962 100,00

1956 2.546 57,81 1.858 42,19 4.404 100,00

1957 309 17,16 1.492 82,84 1.801 100,00

1958 121 21,57 440 78,43 561 100,00

1959 412 33,39 822 66,61 1.234 100,00

1960 35 2,72 1.250 97,28 1.285 100,00

1961 5 0,92 537 99,08 542 100,00

1962 0 0,00 115 100,00 115 100,00

1952-1962 12.630 51,22 12.065 48,78 24.659 100,00
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             1952-62 Tot.
Destinazione 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 Cittad.  Rifug. 1952-
              1962

Argentina  19 8 6  1 7     0 41 41

Australia 234 321 4.375 5.542 1.960 1.554 453 1.180 1.265 537 115 11.373 6.163 17.536

Bolivia   2 2        0 4 4

Brasile 201 227 321 42 3 4      41 757 798

Canada 208 174 121 97 166 71 11 2 4   179 675 854

Cile  46 86 262 5  2     57 344 401

Colombia  71 102  5       34 144 178

Costa Rica   7         0 7 7

Ecuador   3         0 3 3

Rodesia-
Nyasaland    56 29   1   86 0 86

N. Zelanda  6 1 5        5 7 12

Paraguay    1        0 1 1

Sudafrica 4 3          0 7 7

USA 27 93 107 782 2.129 36 67 49 6 5  85 3.216 3.301

Uruguay    7 3       0 10 10

Venezuela  95 181 30 22  3     205 126 331

Altro oltre
oceano   2 1 1       0 4 4

Belgio  37 107 11 14 21      0 190 190

Francia  103 114 12   6  7   0 242 242

Israele  1 1         0 2 2

Norvegia   3  21       0 24 24

Regno Unito   26 10 8 1 6 2 2   0 55 55

Svezia 27 25 35 66 1 84 6     0 244 244

Svizzera 6 117 6 9 1       0 139 139

Altro Europa  14 124 77 9   1    0 225 225

Totale 707 1.352 5.732 6.962 4.404 1.801 561 1.234 1.285 542 115 12.065 12.630 24.695

Tabella 36 
Destinazioni degli emigranti Cime partiti da Trieste 1952-1962. 

Fonte: IOMLHS, b. Operational, Summaries 1952-1973, fasc. 3 “Operational”, “Migrants transpor-
ted by the Intergovernmental Committee for European Migration” (1952-1962).

dati e documenti
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Tabella 37
Destinazioni per grandi aree geografiche delle partenze Cime da Trieste.

Fonte: IOMLHS, b. Operational, Summaries 1952-1973, fasc. 3 “Operational”, “Migrants transpor-
ted by the Intergovernmental Committee for European Migration” (1952-1962).

  Partenze 1952-62 
Destinazioni       
  Cittadini Rifugiati Complessive 
  numero % numero % numero %

Oltreoceano  Australia 11.373 94,26 6.163 48,80 17.536 71,01 

 Nordamerica 264 2,19 3.891 30,80 4.155 16,83 

 Sudamerica 337 2,80 1.437 11,38 1.774 7,18 

 Altro  91 0,75 18 0,14 109 0,44 

 Somma 12.065 100,00 11.509 91,12 23.574 95,46

Europa  0 0,00 1.121 8,88 1.121 4,54

Totale  12.065 100,00 12.630 100,00 24.695 100,00
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Tabella 38
Condizione famigliare, genere, età e numero dei migranti partiti da Trieste e trasportati 
dal Picmme nei suoi primi due mesi di attività: 1. febbraio – 31 marzo 1952. 

Fonte: Elaborazione su dati AN, AJ 43, b. 1131, Picmme, Statistical Report, February-March 1952, 
p. 12.

 Famiglie che emigrano unite Famiglie che non emigrano unite
      

Età

 M F M F M F M F M F M F M F

0-4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 19 21

5-9 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 16 13

10-14 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 15 3

15-19 23 0 0 0 3 3 1 4 0 0 0 1 5 1

20-24 18 1 2 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 11

25-44 29 0 17 2 2 0 0 22 6 0 0 0 0 49

45-54 3 0 14 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 3

55-59 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

oltre 59 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Totale 73 2 36 3 6 4 17 49 7 0 0 1 55 101
M+F 75 39 10 66 7 1 156

dati e documenti
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Tabella 38
Continua

 Emigranti complessivi Famiglie emigranti complessive
Età n° n°
 M F Totale Unite Per ricon- Totale 
     giunzione

0-4 21 23 44   

5-9 23 19 42   

10-14 22 6 28  

15-19 32 9 41  

20-24 21 17 38  

25-44 54 73 127  

45-54 18 10 28  

55-59 3 2 5  

oltre 59 0 1 1  

Totale 194 160 354 39 63 102

note

1  IOMLHS, Statistics, b. Movements yearly 1952-1958, file H/4/2, doc. 6/1/GEN, rapporto di P.C. 
Jarrell dell’Office of Operations Cime al console statunitense di Ginevra, 25. 6. 1953.
2  UNHCRA, High Commissioner Doc., Amg, Natural Movement Immigration Emigration... cit., pp. 
79, 80-81.
3  AN, AJ 43, b. 140, f. 36, “Background notes on Trieste…” cit.
4  ASMAE, Affari Politici 1950-1957, Trieste, b. 570, fasc. VII/20, “Rappresentanza Italiana Trieste, 
Situazione profughi nella Zona A di Trieste...” cit. Sui rifugiati a Trieste si veda anche, Archivio 
Irsml, Gma, bb. 201 A e 201 B.
5  IOMLHS, b. Operational – Summaries, 1952-1973, “Migrants transported by the Intergovern-
mental Committee for European Migration” (1952-1962).
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3. La politica economica del Gma nel periodo dell’Erp

Nelle pagine che seguono è riportata la Relazione del Governo Militare Alleato della 
Zona britannico – statunitense del Terriorio Libero di Trieste all’Amministrazione per la 
Cooperazione Economica per il periodo 1° luglio 1948 – 30 giugno 1951, quale è conser-
vata presso l’Archivio storico-diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, in ver-
sione integrale tranne nell’Appendice, di cui si riportano solo alcune delle tavole 
statistiche1. Nella Relazione il Gma presenta la situazione economica nella zona A 
e il proprio operato, espone il proprio pensiero e le scelte economiche attuate per 
rispondere al problema di come ricostruire Trieste, ma rivela anche alcune que-
stioni aperte alla fine dell’Erp e la propria percezione delle questioni economiche 
e sociali triestine. La Relazione mostra una capacità di individuare soluzioni in fa-
vore dello sviluppo economico di Trieste che sembrano andare oltre una visione 
limitata al mantenimento della stabilità sociale per ragioni fondamentalmente 
politiche. Si è scelto di riportarla in questo volume perché il Gma vi presenta di-
rettamente e in modo alquanto articolato il proprio pensiero e la propria azione 
economica, oltre che per i dati (in parte noti), gli approfondimenti e per il quadro 
d’insieme che offre su un momento cruciale del dopoguerra triestino.

dati e documenti



123

HEADQUARTERS ALLIED MILITARY GOVERNMENT

BRITISH – UNITED STATES ZONE FREE TERRITORY OF TRIESTE

RELAZIONE DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO DELLA ZONA BRITANNICO – STATUNITENSE DEL 
TERRIORIO LIBERO DI TRIESTE ALL’AMMINISTRAZIONE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA 
PER IL PERIODO 1° LUGLIO 1948 – 30 GIUGNO 1951
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i Riassunto Generale

Il 30 giugno 1951 si è raggiunto il terzo anniversario della partecipazione di Trieste al 
Programma di Ricostruzione Europea2.
 All’inizio di questo programma furono fatti certi progetti e, nell’Accordo Bilaterale, 
furono presi concreti impegni concernenti gli usi ai quali questo aiuto avrebbe dovuto 
essere adibito ed i risultati che si sarebbero dovuti ottenere.
 Si ritiene che sia giunto il momento per esaminare quanto è stato fatto finora e consi-
derare brevemente le prospettive per il futuro immediato.
 Trieste ha ricevuto in tre anni 37,5 milioni di dollari in aiuti ERP unitamente ai 22 
miliardi di lire circa in contropartita. Nello stesso tempo la Zona ha ricevuto quasi 28 
miliardi di lire dal Governo italiano3 per colmare il suo deficit e sussidiare le costruzio-
ni navali. Questi aiuti esterni sono stati impiegati per procurare lavoro, modernizzare 
ed incrementare la capacità industriale della Zona, finanziare lo sviluppo del porto, le 
costruzioni di alloggi, ospedali e scuole, ricostruzione di impianti danneggiati dalla 
guerra, importazioni di generi alimentari, medicinali, macchinari, materie prime – in 
una parola per elevare il tenore di vita della Zona e rendere più produttiva e vitale la sua 
economia. Senza quest’ aiuto la Zona non avrebbe potuto sussistere se non in un tenore di 
vita intollerabile con conseguente miseria ed agitazioni sociali.
 I tre anni di partecipazione della Zona al programma di Ricostruzione Europea hanno 
segnato a Trieste un continuo miglioramento economico. La produzione industriale è au-
mentata costantemente, la costruzione di navi ha raggiunto livelli da primato, sono state 
fondate nuove industrie ed altre già esistenti sono state modernizzate, il traffico via mare 
è salito ad un livello mai raggiunto prima, il traffico ferroviario ha raggiunto cifre quasi 
da primato, l’occupazione è apparsa in continuo aumento e la disoccupazione è stata 
sostanzialmente ridotta.
 Il continuo aumento di produzione nel settore industriale è dimostrato dal rispettivo 
numero indice che è salito da 79,5 nel 1948 (1938 = 100) a 108,4 nel primo semestre del 
1951. Tale risultato è in gran parte dovuto alla ricostruzione e modernizzazione di im-
pianti danneggiati dalla guerra ed all’impianto di nuove industrie. Aiuti diretti da parte 
del Governo Militare Alleato sotto forma di prestiti a lunga scadenza ed a basso tasso 
d’interesse hanno contribuito in modo notevole a questa ripresa.
 Fra le industrie più importanti che presentano forti aumenti di produzione, occupano 
il primo posto le costruzioni navali. Prestiti ERP dai fondi in contropartita ammontanti 
ad oltre 17 miliardi di lire e contributi da parte del Governo italiano tramite il bilancio del 
Governo Militare Alleato nell’ammontare di circa 14 miliardi di lire hanno permesso di 
impostare nel 1948 un programma di costruzioni navali per 96.000 tonnellate; ad ecce-
zione di 20.000 tonnellate il programma sarà condotto a termine nel 1951. Le 64.000 ton-
nellate di navi mercantili varate nel 1950 costituiscono un primato assoluto per Trieste.
 Oltre al finanziamento del programma di costruzioni navali, il Governo Militare Al-
leato ha anticipato 1.400 milioni di lire dal fondo ERP in contropartita a cantieri navali 
locali per assisterli nei lavori di modernizzazione.
 Un’altra voce importante da considerare nella ripresa economica di Trieste è l’industria 
petrolifera. La principale raffineria di olio minerale, completamente distrutta durante la 
guerra, ha completato vasti piani di ricostruzione, allargamento e modernizzazione con 
un prestito ERP di 4,5 milioni di dollari. Essa ha ricostruito la sezione di oli lubrificanti, 
ha costruito un impianto per migliorare la qualità della benzina e perfezionato i suoi im-



124 125

pianti moderni al punto di diventare una delle raffinerie più modernamente attrezzate 
d’Europa. La sua capacità di lavorazione ammonta a 600.000 tonnellate di olio greggio 
all’anno, cifra equivalente al 167% dell’anteguerra.
 La locale ferriera ed acciaieria, pure distrutta durante la guerra, ha continuato a 
lavorare in questo periodo aumentando costantemente la produzione. La produzione di 
ghisa è aumentata da 31.000 tonnellate nel 1949 a 65.000 tonnellate nel 1950, mentre, 
nello stesso periodo, la produzione di lingotti è aumentata da 29.000 tonnellate a 38.000 
e quella di piastre di acciaio da 8.000 ad 11.000 tonnellate. Le cifre per il primo semestre 
1951 sono pure incoraggianti.
 Le industrie meccaniche, tessili e cartarie, pur avendo migliorato le loro produzioni 
non hanno tuttavia raggiunto il livello d’anteguerra. Le industrie chimiche e quelle della 
lavorazione del legno, delle scatole di latta e della pasticceria si sono rimesse dalla situa-
zione piuttosto critica nella quale si trovavano nel 1948 ed hanno leggermente sorpassato 
la posizione d’anteguerra. La produzione delle industrie farmaceutiche, della pasta e della 
farina, della pietra, birra e liquori, che nel 1948 era ancora al di sotto del livello d’anteguerra 
ha raggiunto livelli da primato.
 Onde vieppiù incoraggiare lo sviluppo industriale della Zona, il Governo Militare 
Alleato ha dedicato molte cure allo sviluppo del nuovo Porto Industriale di Zaule offren-
do crediti generosi e facilitazioni molto vantaggiose su dazi e tasse allo scopo di attirare 
nuove industrie. Le costruzioni di un nuovo canale navigabile, dei raccordi ferroviari, di 
condutture d’acqua e di elettricità, sono a buon punto. Fra le nuove industrie in via di 
costruzione vi sono una fabbrica di fiammiferi, un’industria cementizia, una filatura ed 
una fabbrica di legno compensato. Queste nuove industrie daranno possibilità di lavoro 
ad altri 1.500 operai e parecchie altre industrie sono progettate.
 Inoltre vecchie ditte cittadine stanno trasferendo nella Zona del Porto Industriale i 
loro impianti. Il commercio estero di Trieste che consiste principalmente nel commercio 
di transito attraverso il porto, è stato molto soddisfacente nel periodo dei tre anni conside-
rati. Il traffico commerciale attraverso il porto, considerato su basi annuali, ha superato 
tutti i livelli dell’anteguerra compreso il record registrato nel 1913, allorché Trieste era 
l’emporio dell’Impero austro-ungarico. Confrontati con il massimo raggiunto nel pas-
sato, 3,42 milioni di tonnellate nel 1913, i totali di 3,48 milioni nel 1949, 3,50 milioni nel 
1950 ed 1,9 milioni nel primo semestre del 1951 rappresentano cifre da primato.
 Anche il traffico commerciale per ferrovia ha segnato un considerevole miglioramen-
to. Dal livello d’anteguerra di 2 milioni di tonnellate nel 1938 è salito a 2,02 milioni di 
tonnellate nel 1948, a 2,67 milioni nel 1949, a 2,58 milioni nel 1950 e ad 1,54 milioni di 
tonnellate nel primo semestre del 1951. 
 Il traffico con l’Austria rappresenta il 72% del totale del traffico commerciale per fer-
rovia nel 1948, il 66% nel 1949 e l’81% nel 1950 in confronto al 33% del 1938. Il traffico di 
rifornimento ERP all’Austria forma l’80% del totale del traffico ferroviario diretto a quel 
paese nel 1948, il 72% nel 1949 ed il 44% nel 1950. Il forte rilassamento nel traffico di merci 
ERP nel 1950, è compensato da un aumento nel normale traffico commerciale. Gli arrivi 
per ferrovia dall’Austria sono principalmente costituiti da legname e minerali. Le esporta-
zioni di legname risultano aumentate da 61.000 tonnellate nel 1948 a 408.000 tonnellate 
nel 1950.
 Le assegnazioni ECA a Trieste negli anni fiscali 1948-1949, 1949-1950 e 1950-1951 
appaiono rispettivamente di 17,9 milioni, 13,6 milioni e 6 milioni di dollari per un totale 
complessivo di 37,5 milioni di dollari. Approssimativamente un terzo di questo importo è 
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stato utilizzato per finanziare l’importazione di generi alimentari; gli altri due terzi per 
materie prime industriali, principalmente olio, e per macchinari.
 Ai dollari in conto ERP vanno aggiunti i cosiddetti “dollari liberi” messi a disposizione 
dal Governo Italiano appar accordo del marzo 1948 in base al quale tutta la valuta estera, 
comprese le paghe alle truppe, incassata nella Zona viene ceduta all’Italia. Dal 1948 circa 
otto milioni di “dollari liberi” sono stati spesi per importazioni varie.
 Considerando le urgenti necessità di spese per opere pubbliche – alloggi, assistenza 
sociale, migliorie al porto, profughi, ecc. – il progressi nelle finanze pubbliche della Zona, 
in questo periodo, devono essere considerati soddisfacenti. Il Governo Militare Alleato ha 
fatto ogni sforzo per ridurre le spese al minimo, accrescere gli introiti e ridurre di con-
seguenza il flusso dal Tesoro Italiano che è designato a sostenere il deficit. Il deficit del 
bilancio che ammontava a 13,2 miliardi di lire nel primo anno del programma ERP è stato 
ridotto a 8,5 miliardi nel secondo anno e a 6,1 miliardi nel terzo anno.
 Di questi complessivi 28 miliardi, circa la metà è stata erogata per sussidi alle costru-
zioni navali4.
 Nel periodo che va dal luglio 1948 al giugno 1951 il Governo Militare Alleato ha 
concesso del Fondo Lire ECA in contropartita, prestiti alle industrie locali per un totale 
di 19,8 miliardi di lire. Di questi, 17,8 miliardi sono stati assegnati per la costruzione di 
navi, 1,7 miliardi per ricostruzioni e 0,6 miliardi per la modernizzazione di impianti in-
dustriali. Il prestito più forte è stato concesso per estensione e modernizzazione di opere 
di utilità pubblica. Altri forti prestiti sono stati concessi ad una raffineria di oli vegetali, a 
ditte di lavorazioni e costruzioni metalliche, ad un jutificio, ad una vetreria ed alla Fiera 
Campionaria di Trieste. Di questo totale di 26,4 miliardi di lire, 18,9 miliardi sono stati 
erogati durante questo periodo per i progetti portati a termine o in via di realizzazione. 
Con lo scopo di dare assistenza alle cooperative, all’artigianato ed alle piccole industrie, 
il Governo Militare Alleato ha esteso alla Zona i provvedimenti adottati in Italia per tali 
categorie. Le banche locali accordano, di conseguenza, prestiti a tassi d’interesse ridotti. 
Il Governo Militare Alleato provvede una parte dei fondi ed offre una parziale garanzia 
contro eventuali perdite. Un ulteriore fondo è stato creato recentemente con contributi 
paritetici dal fondo ERP in contropartita e dal bilancio del Governo Militare Alleato, allo 
scopo di assistere piccole imprese nei loro programmi di modernizzazione e migliorie.
 La mancanza di alloggi a Trieste è particolarmente acuta. La forte penuria già esisten-
te prima della guerra si è aggravata in seguito ai vasti danni causati dalla guerra stessa 
e ad una forte immigrazione di rifugiati ed optanti. Oltre a ciò si è imposta la necessità 
di trovare abitazioni per le forze alleate e le loro famiglie. Dal 1946, allorché il Governo 
Militare Alleato ha iniziato il suo programma edilizio, sono state riparate oltre 25.000 
abitazioni danneggiate dalla guerra con un contributo governativo di oltre 450 milioni 
di lire.
 Negli ultimi tre anni sono stati spesi circa 5 miliardi di lire in costruzioni nuove. Oltre 
2.000 appartamenti sono stati ultimati e sono ora occupati ed altri 2.000 sono in fase di 
costruzione.
 Il consumo di corrente elettrica ha raggiunto nella Zona, il 150% del livello del 1938, 
il consumo del gas il 145% e quelli dell’acqua il 194%. La punta di carico, quasi doppia 
di quella del 1938, riflette lo sviluppo industriale della Zona come pure l’accresciuto uso 
domestico dell’energia elettrica.
 L’occupazione ha segnato un sensibile miglioramento. Con 90.100 unità registrate 
nel secondo trimestre del 1951, l’impiego della manodopera ha segnato il più alto livello 
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a Trieste superiore di 6.200 unità al livello del 1948 e di quasi 15.000 al livello del 1938. Il 
programma di costruzioni navali su vasta scala come pure il programma di modernizza-
zione ed espansione industriale in via di realizzazione dal 1948 danno i loro frutti.
 Anche la riduzione della disoccupazione è stata soddisfacente. Il secondo trimestre del 
1951 ha segnato al suo finire 18.000 disoccupati registrati, circa 1.100 meno del giugno 
1950 e 8.200 del giugno 1948.
 In seguito al generale aumento delle retribuzioni verificatosi nei due ultimi anni, il 
numero indice dei salari reali è migliorato. Verso la fine del giugno 1951 solo il personale 
impiegatizio di prima categoria delle industrie, delle raffinerie di petrolio, dei colorifici e 
del commercio riceveva ancora paghe leggermente inferiori al livello del 1938. Il personale 
di grado inferiore ha goduto di redditi effettivi maggiori dal 10% al 75%. I salari reali degli 
operai appaiono di circa il 50% superiori al livello dell’anteguerra.
 Essendo Trieste collegata con l’economia italiana i prezzi seguono generalmente la 
tendenza dei mercati italiani. Nel complesso, essi sono ribassati durante il 1948, 1949 e 
la prima parte del 1950. Tale tendenza è stata interrotta dal conflitto coreano e dopo il 
giugno 1950 vi è stato un continuo rialzo sino a raggiungere l’alto livello del principio del 
1951. Ora si nota nuovamente una tendenza al ribasso.
 Nel 1948 vi è stato un controllo sugli affitti e sui prezzi di un limitato numero di arti-
coli e servizi. Tale controllo è stato gradatamente ridotto e nel maggio 1950 è stato abolito 
con la sola eccezione del prezzo del pane, della pasta e degli affitti.
Nel 1948, il pane, la pasta, i grassi, il riso e lo zucchero erano ancora razionati. Nel 1949, 
in seguito al migliorato rifornimento di commestibili, i prezzi di mercato libero subirono 
ribassi sino al livello di quelli dei generi razionati ed il razionamento dei grassi, del riso 
e dello zucchero fu sospeso. Nel corso del 1950 allorché la situazione alimentare divenne 
completamente normale, il razionamento fu completamente abolito, a decorrere dal 1 
luglio.
 Il costo della vita è rimasto più o meno stazionario dal 1948 al 1950. Il numero indice 
del costo medio annuale della vita (1938 =1) è stato nel 1948 del 45,49, del 46,26 nel 1949 
e del 46,16 nel 1950. L’indice medio del 1951 è aumentato nel primo semestre a 48,66 con 
una punta massima del 50.02 nel mese di maggio.
 Il progresso economico di questi ultimi tre anni è stato veramente notevole – ma for-
se non più di quanto si potesse ragionevolmente aspettarsi con riflesso al forte apporto 
dell’estero – ciononpertanto molto ancora resta da fare. La disoccupazione è ancora 
eccessivamente rilevante, l’industria ha ancora una lunga strada da percorrere per rag-
giungere le moderne altezze di produzione ed efficienza per essere in grado di competere 
coi i produttori italiani e stranieri; l’economia della Zona è ancora troppo subordinata 
alla costruzione di navi ed ai traffici del porto e le consuetudini della gestione sono anco-
ra troppo improntate ad una mentalità monopolistica che non permette all’industria ed 
al commercio di cimentarsi secondo le prassi della vera concorrenza. Con la riduzione e 
definitiva cessazione degli aiuti ERP saranno necessari sempre maggiori sforzi per vincere 
questi svantaggi. La più salda speranza nel futuro è l’aspetto incoraggiante delle nuove 
industrie. Al momento presente non appare affatto irragionevole attendersi che nell’anno 
prossimo o nel seguente le nuove industrie del Porto Industriale possano assorbire parec-
chie migliaia di lavoratori. Il punto più oscuro sull’orizzonte economico è rappresentato 
dalle possibili ripercussioni del programma di riarmo dell’Occidente sull’industria locale. 
Materie prime di capitale importanza vengono assegnate a scopi serventi la difesa del 
mondo libero. I prezzi delle materie prime sono fortemente aumentati e potranno aumen-
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tare ancora. La produzione per la vita borghese è stata decurtata in vari settori per mettere 
a disposizione della produzione bellica impianti e materie di produzione.  Trieste non ha 
un proprio programma di riarmo e non si può assolutamente prevedere in che modo il 
suo potenziale di produzione potrà esser inserito nel nuovo orientamento dell’economia. 
Senz’alcun dubbio si dovrà sottostare a crescenti difficoltà nell’ottenimento delle materie 
prime necessarie, specialmente se adibite alla produzione del tempo di pace. È già ora ne-
cessario importare gran parte del locale fabbisogno di carbone dagli Stati Uniti aumen-
tando con ciò il consumo di dollari, difficili a trovarsi. Gli impianti per la preparazione di 
generi alimentari in scatola incontrano difficoltà a trovare lamiere stagnate per la con-
fezione delle scatole ed i cantieri navali constatano che l’acciaio diventa sempre più raro. 
D’altro canto l’accelerato ritmo di produzione in tutto il mondo che deriva dagli sforzi 
per il riarmo dovrebbe assicurare un forte traffico al porto e stimolare la richiesta di molti 
prodotti che l’economia locale produce ora e che sarà in grado di continuare a produrre. La 
maggiore ansietà del momento è il futuro dei cantieri navali. Entro sei mesi il program-
ma di costruzione delle 96.000 tonnellate sarà largamente completato. In mancanza di 
ulteriori aiuti da parte del Governo si dovranno trovare ordinazioni da parte di privati e 
dall’estero. Resta a vedersi se si potranno o meno ottenere queste ordinazioni.

II Attivita’ ERP

Nel primo tempo dopo la guerra Trieste riceveva aiuti dagli Stati Uniti sottoforma di as-
sistenza o con la formula intesa a prevenire “malessere ed agitazioni”. Ma tale assistenza 
non contemplava sistemazione economica, ricostruzione o fornitura di materie prime. 
Si limitava a provvedere generi alimentari, carbone e medicinali. Nel luglio 1948 l’Ita-
lia proponeva che Trieste venisse ammessa quale membro effettivo nell’Organizzazione 
per la Cooperazione Economica Europea (OECE). Il 15 ottobre 1948 il comandante della 
Zona concludeva un accordo con il Governo degli Stati Uniti in base al quale Trieste era 
ammessa nel novero dei Paesi partecipanti. L’Amministrazione Cooperativa Economica 
(ECA) approvava un’assegnazione di 17,9 milioni di dollari sotto forma di una concessio-
ne immediata per coprire il deficit in dollari preventivato per l’anno fiscale 1948 – 1949. 
In seguito, Trieste beneficiava di ulteriori 19,6 milioni di dollari a valere sugli anni fi-
scali 1948–1950 e 1950-1951. L’assegnazione complessiva sino al giugno 1951 ammonta 
quindi a 37,5 milioni di dollari. I fondi assegnati a Trieste sono stati utilizzati allo scopo 
di raggiungere due mete: la prima di continuare il progettato aiuto sino a tanto che la 
produzione locale e quella italiana sarebbero state in grado di sopperire al fabbisogno 
della Zona di generi alimentari, e la seconda di avviare un programma di importazioni 
di materie prime e macchinari di cui vi era penuria sui mercati al di fuori dell’area del 
dollaro, onde dare all’industria locale la possibilità di rimettersi dalla stasi economica 
del periodo di guerra e di quello del dopoguerra. Il piano di ricostruzione europea (ERP) 
aveva lo scopo di rimettere in piedi l’industria. Era pertanto un progetto essenzialmente 
industriale; ma non poteva venir negletta la critica situazione dell’approvvigionamento 
alimentare. Per ovviare al pericolo che poteva derivare da una decurtazione delle razioni 
dei generi alimentari essenziali, circa un terzo dei fondi assegnati a Trieste sono stati spesi 
per finanziare l’importazione di detti generi. I rimanenti due terzi sono stati utilizzati per 
l’acquisto di materie prime e macchine. Le spese effettuate con i fondi concessi per l’anno 
finanziario 1948-1949 sono state caratterizzate da forti importi devoluti per l’acquisto 
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di generi alimentari quali: farina da grano, latte evaporato in polvere, carne in scatola, 
grassi alimentari, olio e fagioli. Gli acquisti venivano effettuati dal Dipartimento per 
l’Agricoltura degli Stati Uniti che agiva in rappresentanza del Governo Militare Alleato 
e provvedeva anche ai trasporti oltre oceano. D’altro canto la contrattazione, l’acquisto e 
la consegna di materie prime industriali venivano lasciate ad imprese private che erano 
autorizzate ad usare i dollari disponibili per tali operazioni.
 Il primo trasporto di merci finanziate con i fondi ECA è arrivato nell’aprile 1949 poi-
ché vi erano stati dei ritardi a causa dell’elaborazione della procedura per l’apertura del 
credito ed il ripristino di relazioni commerciali interrotte dalle ostilità. Le principali voci 
d’importazione durante il periodo 1948-1949 consistevano in forniture navali, metalli 
ferrosi e non ferrosi, legname e macchinari. Grazie a queste forniture parecchie industrie 
ripresero ad aumentare la loro produzione ed i cantieri navali iniziarono un programma 
di costruzioni per 96.000 tonnellate per dare il via alla ricostruzione delle marine mer-
cantili di Trieste e dell’Italia.
 Nel corso dello stesso anno fiscale parecchi carichi di carbone provenienti dagli Sta-
ti Uniti sono stati dirottati dall’Italia a Trieste per far fronte a necessità di emergenza. 
Nell’anno fiscale 1949-1950 le importazioni hanno segnato un orientamento differente 
a causa delle mutate richieste di autorizzazione e di miglioramenti sul mercato italiano. 
Le importazioni di generi alimentari sono diminuite, fatta eccezione per il grano di pani-
ficazione. Il razionamento ha avuto termine in questo periodo e l’ultimo genere ad essere 
cancellato dalla lista dei razionamenti è stato il pane (30 giugno 1950). Ad eccezione del-
l’importazione di grano da panificazione tutto il programma era orientato verso l’indu-
stria. Il Governo Militare Alleato aveva intrapreso dei passi onde assicurare un costante 
afflusso di materie prime. È stato concluso un accordo con i rappresentanti del Governo 
Italiano e l’ECA per includere nel programma di Trieste il fabbisogno della Zona di olio 
greggio che era stato precedentemente finanziato con fondi italiani. Sono stati fissati cre-
diti in dollari a favore di un vasto complesso di ditte industriali per l’acquisto di materiale 
e macchine. Ai Cantieri Riuniti dell’Adriatico (CRDA) sono stati assegnati 650.000 dollari 
per l’acquisto di merci necessarie alla modernizzazione dei loro impianti, oltre ad altre 
somme destinate all’acquisto di acciaio, rame, stagno, legname, ecc.
 Il saponificio ed il colorificio locali hanno potuto assicurarsi a mezzo dei dollari ERP 
quantitativi sufficienti di sego, trementina e colofonia, ciò che ha permesso loro di lavo-
rare quasi a pieno ritmo e piazzare i loro prodotti a prezzi di concorrenza dovuti al basso 
costo delle materie prime. Un fatto rimarchevole del programma di importazioni per l’an-
no 1949-1950 è stata l’assegnazione di fondi all’Università di Trieste ed all’Ospedale per 
arredare nuovi laboratori e modernizzare i vecchi. Il primo carico di strumenti è arrivato 
al principio dell’anno fiscale 1950-1951; il programma sarà portato a termine nel 1951-
1952. Verso la fine del 1949 il Governo Militare Alleato ha iniziato trattative per far entrare 
Trieste nell’Accordo Granario Internazionale (IWA) allo scopo di poter acquistare grano 
a prezzi sensibilmente ridotti. Quantunque Trieste non sia stata ammessa all’IWA quale 
membro effettivo, è stato convenuto che l’Italia avrebbe ceduto parte della propria quota 
di grano alla Zona. Così l’Italia acquista il grano necessario a Trieste contro rimborso dei 
dollari spesi e la Zona viene così a godere dei benefici dei membri effettivi dell’IWA.
 Il programma delle importazioni ERP per il 1950-1951 differisce sostanzialmente da 
quello dei primi due anni. Nell’anno precedente il Governo Italiano ha messo a dispo-
sizione del Governo Militare Alleato un certo importo di dollari che sono stati utilizzati 
per importazioni non convenienti a farsi per mezzo del finanziamento ECA. Nel dicembre 
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1950 il Governo Italiano, l’ECA ed il Governo Militare Alleato hanno concordato che tutti 
i fondi ECA che sarebbero stati assegnati a Trieste avrebbero dovuto essere adoperati per 
finanziare solamente importazioni di grano, farina ed olio minerale greggio. Tutti gli al-
tri generi di prima necessità sarebbero stati procurati con dollari messi a disposizione del 
Governo Italiano. Segue un elenco dei generi di prima necessità finanziati con i fondi ECA 
nel corso degli ultimi tre anni con, a fianco, la percentuale di spesa. Quest’elenco mostra 
chiaramente la vasta mole delle merci importate:

Merci Valore Percentuale
 (in migliaia 
 di dollari) 

Grano da panificazione 11.076,0 29,54
Grassi ed oli 2.514,0 6,70
Altri generi alimentari 1.461,5 3,90
Cotone greggio 436,0 1,16
Trementina e colofonia 125,5 0,33
Preparati medicinali e farmaceutici 298,5 0,80
Legname 454,0 1,21
Olio greggio 12.768,0 34,05
Prodotti petroliferi 113,5 0,30
Carbone 592,5 1,58
Ferro ed acciaio 441,0 1,18
Attrezzi e macchine industriali 772,5 2,06
Metalli non ferrosi 281,5 0,75
Attrezzature navali 53,0 0,14
Strumenti scientifici e professionali 103,0 0,27
Trasporti transoceanici 5.599,0 14,93
Varie 410,5 2,10
Totali 37.500,0 100,00

Oltre ai 37,5 milioni di dollari ricevuti dall’ECA negli scorsi tre anni, il Governo Italiano 
ha provveduto alla Zona con 7,90 milioni di dollari per coprire altre importazioni paga-
bili in dollari.
 Le complessive importazioni in dollari nel corso di questo periodo appare dalla se-
guente tabella:

Anno fiscale Fondi ECA Dollari liberi Totale
1948 – 49 $ 15,0 $ 2,46 $ 17,46
1949 – 50 $ 12,6 $ 1,94 $ 14,54
1950 – 51 $ 9,8 (*) $ 3,50 $ 13,30
Totale $ 37,4 $ 7,90 $ 45,30

(*) Assegnazione più riporto dall’anno precedente ($ 3,6).

L’impiego dei mezzi ottenuti tramite l’assistenza ECA è esposto nei capitoli relativi ai pre-
stiti e alle costruzioni navali.
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III La situazione finanziaria

Sino al 15 settembre 1947, data della ratifica del Trattato di Pace, il territorio presente-
mente sotto amministrazione anglo-americana formava parte integrale dell’Italia e non 
aveva naturalmente un bilancio proprio. Il primo bilancio preventivo compilato per la 
Zona comprendeva il periodo dal 16 settembre 1947 al 30 giugno 1948. In seguito è stato 
convenuto col Governo Italiano che il bilancio sarebbe stato compilato semestralmente 
a cominciare dal 1 luglio 1948 e che il bilancio preventivo sarebbe stato in precedenza 
discusso col Governo Italiano che avrebbe colmato il deficit concordato. Nel frattempo 
il 9 marzo 1948 erano stati firmati a Roma accordi fra il Governo Italiano ed il Governo 
Militare Alleato in base ai quali il Governo Italiano si impegnava a fornire alla Zona tutto 
il fabbisogno di valuta in lire e tutto il fabbisogno di valute estere.
 Dato che nella Zona vige la legge italiana sulle imposte il Governo Militare Alleato 
non ha facoltà di applicare misure fiscali proprie. La sua sola influenza sulle finanze 
pubbliche si estrinseca nel controllo sulle spese, l’effettività delle riscossioni delle imposte 
e la propria capacità di far aumentare le entrate promuovendo il commercio e l’attività 
economica.
 Le spese annuali non sono state ridotte negli ultimi tre anni. Aumenti di paghe, 
crescente numero di profughi, impellente bisogno di alloggi, miglioramenti a scuole e 
misure per la salute pubblica hanno rese necessarie forti spese. Sono stati però raggiunti 
dei successi sostanziali incanalando tali spese da scopi non produttivi a scopi produttivi. 
È stato speso meno danaro in sussidi, in opere per soccorrere i disoccupati, ecc., mentre 
maggiori sono state le spese p.e. per case, migliorie al porto e prestiti industriali.
 Il Governo Militare Alleato ha perseguito una politica molto decisa per quanto riguar-
da la riscossione delle imposte, ma si comprenderà che col vigente sistema di tassazione 
ben pochi introiti addizionali possono venir realizzati con un più rigido controllo sulle 
riscossioni.
 L’accresciuta attività economica e produttiva ha dato origine ad un notevole migliora-
mento nel gettito delle imposte. L’introito totale nel secondo semestre del 1948 (primo seme-
stre dell’attività ERP) è ammontato a 8,2 miliardi di lire, di cui 1.200 milioni rappresentano 
le entrate del Monopolio, 900 milioni quelle dell’IGE e 800 milioni le imposte di produzione 
sugli oli minerali. Il totale degli introiti durante il primo semestre del 1951 ha raggiunto 12,7 
miliardi di lire, di cui 1,7 miliardi dai Monopoli, circa 1,7 miliardi dall’IGE e quasi 4 miliardi 
dalla benzina5.
 Il deficit della Zona è stato fortemente diminuito negli ultimi tre anni, riducendo le 
spese al minimo, combattendo le evasioni fiscali e stimolando l’attività produttiva. La se-
guente tabella dimostra il deficit preventivato e quello effettivo nei sei semestri in esame: 

  Deficit della Zona, inclusi i sussidi per le costruzioni navali
 Deficit preventivato Deficit effettivo
 (milioni di lire) (milioni di lire)

1 luglio 1948 - 31 dicembre 1948 10.095 8.470
1 gennaio 1949 - 30 giugno 1949 6.740 4.820
1 luglio 1949 - 31 dicembre 1949 4.750 4.700
1 gennaio 1950 - 30 giugno 1950 4.155 3.790
1 luglio 1950 - 31 dicembre 1950 4.475 3.175
1 gennaio 1951 - 30 giugno 1951 2.950 (prev.) 2.950

Totale 33.165 27.905
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Due considerazioni vanno fatte, esaminando questa tabella. Primo: il deficit che si è anda-
to accumulando in questo periodo di tre anni comprende 14 miliardi di lire pagate quali 
sussidi a costruzioni navali. Secondo: il deficit non è un indice esatto della dipendenza 
della Zona dall’Italia poiché il bilancio comprende certi introiti che quantunque incassati 
a Trieste sono effettivamente pagati da persone residenti in Italia.

Attivita’ bancaria

Luglio 1948 – giugno 1949.
Le attività bancarie in questo periodo hanno ovviamente subito gli effetti dei provvedi-
menti adottati in Italia nell’agosto 1947 con lo scopo di combattere l’inflazione con un 
più vasto controllo del credito.
 Una rinnovata fiducia nella stabilità della lira ha dato origine ad un incremento nei 
depositi bancari che sono aumentati da sei a nove miliardi di lire in confronto di 1,7 mi-
liardi dell’anno fiscale precedente. I conti correnti rappresentanti disponibilità di cassa di 
ditte commerciali ed industriali sono aumentati da nove a sedici miliardi di lire e in certi 
mesi sino a diciotto miliardi, mentre nel 1947-1948 l’ammontare medio si aggirava sui 
nove miliardi. Tali risultati sono principalmente dovuti alle seguenti ragioni:

- stabilizzazione dei prezzi che scoraggiò l’incetta di merci e permise l’aumento di fon-
di liquidi;
- stabilizzazione della situazione politica di Trieste dopo la firma del Trattato di Pace 
con l’Italia. (Ciò ha permesso alle ditte commerciali ed industriali di riportare a Trieste 
il danaro liquido che per ragioni di sicurezza avevano trasferito in Italia. Questo argo-
mento depone anche a favore dei depositi effettuati);
- estensione degli aiuti ERP alla Zona. Non vi è dubbio che le disponibilità dei locali 
Istituti di Credito dal “Fondo Lire” ha provocato un aumento nei loro conti correnti.

Gli investimenti bancari hanno segnato allo stesso periodo un sensibile aumento, 
quantunque in scala più ridotta dei depositi bancari, giacché molte delle principali ditte 
industriali hanno ottenuto i prestiti necessari direttamente dal Governo Militare Alleato 
e poiché le banche hanno fatto accurate distinzioni nel concedere crediti allo scopo di evi-
tare speculazioni commerciali.

Luglio 1949 - giugno 1950
Le attività bancarie hanno avuto una tendenza più regolare poiché tanto la lira che il 
mercato sono stati riportati al corso normale. I depositi sono aumentati da nove a dodici 
miliardi di lire. Verso la fine dell’anno il tasso d’interesse dei depositi è stato ridotto; ciò 
è dovuto alla fine dell’inflazione monetaria e soprattutto agli importi considerevoli as-
sorbiti direttamente da grandi compagnie con l’emissione di azioni ed obbligazioni. Non 
forte è stato l’aumento dei conti correnti (da sedici a diciotto miliardi di lire). D’altro canto 
vi è stata forte richiesta di crediti alle banche i cui investimenti hanno raggiunto i tredici 
miliardi di lire.

Luglio 1950 – giugno 1951
In questo periodo le attività bancarie hanno sofferto a causa della situazione internazio-
nale che ha spinto la popolazione a fare investimenti in oro e valuta pregiata. Ciò ha avu-
to un riflesso sui depositi bancari che hanno segnato un considerevole ribasso nel primo 
semestre. Il miglioramento della situazione politica a fine giugno ha avuto per risultato 
un aumento dei depositi per tre miliardi raggiungendo un importo di quindici miliardi 
di lire.
 L’aumento dei prezzi dei prodotti e dei materiali sul mercato internazionale e poi sul 
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mercato locale hanno richiesto forti disponibilità di cassa ed hanno causato un ribasso di 
circa due miliardi nei depositi presso le banche.
Per le stesse ragioni ed in conseguenza di un aumento delle attività produttive vi è stata 
una forte richiesta di crediti specialmente quando il mercato ha presentato nuovi segni di 
depressione.
 In seguito a tali circostanze le banche non hanno esitato ad assistere sane iniziative 
economiche. Nell’annata i prestiti concessi dalle banche sono saliti da tredici a diciassette 
miliardi di lire.

IV Prestiti ed investimenti pubblici

All’inizio del Programma di Ricostruzione Europea il Governo Militare Alleato, impegna-
to in un ambizioso piano di investimenti, tendeva principalmente a ridurre la disoccupa-
zione procedendo a ricostruzioni, modernizzazioni, ed allargamenti in campo industria-
le, riducendo l’acutissima mancanza di alloggi e ripristinando o migliorando le aziende 
di utilità pubblica, le strade, le fognature, ed altri servizi pubblici come scuole ed ospedali. 
Questo piano di investimenti prevedeva dunque una percentuale relativamente alta di 
investimenti pubblici6 e la natura dell’economia della Zona richiedeva necessariamente, 
almeno allo stadio iniziale, che venisse dato speciale rilievo alle costruzioni navali.
 Le voci principali del progettato programma di investimenti per il periodo 1948-1952 
erano: 55,5 miliardi di lire da impiegare nelle costruzioni navali, delle quali 21,5 miliardi 
dal fondo in contropartita ERP; per la modernizzazione e ricostruzione industriale 12 mi-
liardi, dei quali 6 in contropartita; per la costruzione di alloggi 7 miliardi, tutti tratti dai 
fondi del bilancio; per lo sviluppo del porto e il ripristino delle utilità pubbliche 6 miliardi 
di lire tratti pure dai fondi del bilancio. Successivamente parecchie variazioni si rendeva-
no necessarie. L’importo ricevuto in conto ERP risultava inferiore a quanto previsto; dato 
il continuo afflusso di fuggiaschi ed esuli venivano spesi per alloggi, scuole ed ospedali 
importi maggiori di quanto era stato preventivato in partenza, e l’opportunità di dare as-
sistenza alla modernizzazione dell’industria ed a speciali espansioni industriali si faceva 
attendere.Ciononpertanto le linee generali originarie del programma di investimenti era-
no mantenute, specialmente per quanto concerneva l’impiego del fondo in contropartita, 
poichè le varianti menzionate più sopra erano effettuate variando il progettato impiego 
dei fondi di bilancio. I fondi ERP in contropartita erano finora esclusivamente impiegati 
in prestiti rimborsabili per finanziare costruzioni navali ed impianti industriali, per 
sussidi di ricostruzione, modernizzazione ed allargamenti. Il sussidio finora ricevuto di 
dollari 37,5 milioni ha procurato circa 21 miliardi in contropartita. Di questi 17,5 miliardi 
sono formati da prestiti ad armatori7 e 2,3 miliardi da prestiti all’industria8.
 Il tasso d’interesse varia da 3 a 4,5% e le scadenze da 3 a 15 anni. Le tabelle per il rim-
borso di parecchi di tali prestiti sono già operanti ed il danaro rimborsato viene versato 
a deposito in un conto speciale che in base ad un accordo con l’ECA, può venir impiegato 
quale fondo rotante per prestiti suppletori. Oltre il summenzionato finanziamento indu-
striale del fondo in contropartita che consiste in forti prestiti a grandi industrie, è stato 
formato anche un fondo speciale ECA per prestiti a piccole imprese con lo scopo di assister-
le nell’acquisto di macchinari necessari od ottenimento di capitale liquido.
 Questo fondo, formato da due contributi di Lire 150 milioni ciascuno da parte del Fon-
do in contropartita ERP e del Bilancio del Governo Militare Alleato, è stato creato nel 1951. 
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In seguito ad accordi con l’ECA i prestiti possono essere approvati dal Governo Militare 
Alleato senza bisogno di consultazioni con Parigi e Washington. Tale procedura permette 
pronte decisioni a richieste di prestiti ed è specialmente adatta nel caso di piccoli prestiti. 
Il tasso d’interesse ammonta al 3% ed i termini di restituzione variano dai 3 ai 15 anni, a 
seconda della natura del prestito. Le restituzioni e gli interessi incassati vengono rimessi 
nel fondo per finanziare prestiti supplementari. In considerazione del fatto che piccole 
imprese devono pagare interessi dal 10% al 12% per prestiti bancari - se in genere possono 
avere accordati dei prestiti - tale fondo adempie ad una funzione utilissima.
 Oltre ai prestiti del fondo in contropartita, il Governo Militare Alleato ha provveduto 
ad una forma di assistenza finanziaria dai fondi del bilancio regolare. Taluni di tali pre-
stiti derivano dall’applicazione della legge italiana nella Zona p.e. prestiti per facilitazio-
ni turistiche (140 milioni di lire).
 Altri vengono concessi ad imprese meritevoli che non possono essere finanziate di-
rettamente con fondi in contropartita p.e. la Fiera di Trieste (285 milioni), altri ancora 
vengono concessi dai fondi di bilancio poiché non vi sono a disposizione fondi in contro-
partita sufficienti p.e. servizi pubblici o di pubblica utilità (1,7 miliardi di lire). Il totale di 
tali prestiti concessi dai fondi di bilancio durante il periodo dal luglio 1948 al giugno 1951 
ammonta a 6,6 miliardi di lire9 di cui 3,4 miliardi sono già stati versati; i rimanenti lo 
saranno nel corso dei lavori.
 Infine speciali provvedimenti di credito recentemente adottati in Italia per far fronte a 
richieste di finanziamento di speciali branche dell’economia sono stati estesi alla Zona.
Segue una breve descrizione di tali provvedimenti:

a. Fondo Prestiti per Artigiani
Questo fondo è stato istituito nel settembre 1950 presso la locale Cassa di Risparmio. 
Serve ad assistere artigiani con facilitazioni di crediti che non si possono normalmen-
te ottenere a mezzo banche.
Concede prestiti sino ad un ammontare di 2 milioni per due anni se garantiti da un 
“pagherò” cambiario, tre anni se garantiti da un bene mobile e 5 anni se garantiti da 
un bene immobile. I tassi d’interesse variano dal 7,5% al 7,75% a seconda delle garan-
zie offerte. Il Governo Militare Alleato ha fornito parte dei fondi necessari per il finan-
ziamento di questi prestiti ed inoltre garantito sino al 70% le perdite che potrebbero 
derivare dalle normali operazioni di tale fondo.
b. Fondo Prestiti a Cooperative
Questo fondo è stato creato nel 1950 con lo scopo di assistere cooperative registrate e 
viene gestito da una banca locale (Cassa di Risparmio).
I prestiti vengono conclusi per un periodo di tempo da 2 a 5 anni a tassi d’interesse dal 
7,5% al 7,75%. Il Governo Militare Alleato ha messo a disposizione parte di questi fondi 
e garantito sino al 70% qualsiasi perdita derivante da normali operazioni del fondo.
c. Fondo Prestiti per piccole aziende
Nel marzo 1951 è stato raggiunto un accordo fra il Governo Militare Alleato ed il Go-
verno Italiano, inteso a creare un fondo di Lire 200 milioni presso la Banca Nazionale 
del Lavoro per prestiti a piccole aziende, principalmente con lo scopo di istituire presti-
ti a breve scadenza per capitali d’esercizio sin all’ammontare di 10 milioni per periodi 
non eccedenti i 3 anni. Tale fondo riempie una notevole lacuna nel sistema creditizio 
della Zona. Il recente aumento nei prezzi delle materie prime ha intensificato le richie-
ste di molte ditte per ottenere capitali d’esercizio suppletori.

Da quando i fondi summenzionati sono entrati in funzione il fondo prestiti per artigiani 
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ha approvato prestiti per 78 milioni di lire, il fondo prestiti per cooperative 37 milioni ed 
il fondo prestiti per piccole ditte 29 milioni di lire; un totale quindi di 144 milioni di lire 
concesso a ditte minori della Zona sotto forma di crediti a breve scadenza.
 Come già detto in antecedenza il programma totale di investimenti prevedeva un 
forte importo di spese da sostenere direttamente dal Governo per investimenti pubblici. 
Tali spese hanno effettivamente dimostrato di essere alquanto superiori a quanto preven-
tivato, ma sono state finanziate nella totalità da fondi del bilancio ed in molti casi dal 
Governo Italiano, che ha garantito per la parte deficitaria della Zona. Le principali voci 
del pubblico investimento negli scorsi tre anni sono state: alloggi pubblici oltre 5 miliardi 
di lire; ospedali ed altre istituzioni inerenti alla salute pubblica quasi 1,5 miliardi; scuole 
ed università circa 1,5 miliardi; porto ed installazioni marittime circa 2,5 miliardi; strade 
e gallerie circa 1 miliardo.

 V Costruzioni navali

Onde rendersi conto del progresso realizzato in questi tre anni dai cantieri navali sarà 
molto utile uno sguardo retrospettivo. Trieste ha avuto un’industria di costruzioni navali 
per circa cent’anni. Durante il regime austriaco essa è stata il principale centro di costru-
zioni per la marina di questa nazione; dopo la prima guerra mondiale ha avuto una 
posizione simile per la marina da guerra e mercantile italiana. Con lo sviluppo delle co-
struzioni navali prosperavano le industrie dipendenti e specialmente quelle riguardanti 
l’ingegneria. È accertato che Trieste era, all’inizio della seconda guerra mondiale, una del-
le zone meglio e più completamente attrezzate del mondo per la costruzione di ogni sorta 
di navi, dai sottomarini alle navi da battaglia, dalle chiatte ai più grandi transatlantici.
 Durante l’ultima guerra i cantieri navali di Trieste e le opere commesse sono stati gra-
vemente danneggiati. Il ripristino dei cantieri navali con i fondi anticipati dal Governo 
Militare Alleato è stato il compito principale dopo il 1945.
 A causa dell’incerta situazione politica vi sono state poche ordinazioni di nuove co-
struzioni; gli operai hanno continuato a percepire il loro salario ed i quadri sono stati 
mantenuti. Pertanto le spese sono state proibitive. Difatti, se non vi fosse stato l’aiuto 
concesso alle costruzioni navali del programma ERP, oltre ai passi intrapresi onde comple-
tare questo programma tanto da parte del Governo Militare Alleato quanto del Governo 
Italiano, non vi è dubbio che l’industria delle costruzioni navali e quella dell’ingegneria 
navale sarebbero andate in rovina.
 Il Governo Militare Alleato, d’accordo col Governo Italiano, decideva di ricostruire la 
marina mercantile triestina con i fondi ERP in contropartita. Si sperava, con questi mezzi, 
di dare lavoro non solo ai cantieri locali ed alle industrie connesse per un periodo di circa 
tre anni, ma anche di procurare occupazione ai molti marinai, camerieri, ecc. di Trieste 
che, in conseguenza della guerra, erano stati privati dei loro mezzi naturali di sostenta-
mento. Ora il carattere regionale della flotta mercantile è sparito in seguito alla riorganiz-
zazione della marina mercantile italiana. In conseguenza di ciò le navi costruite a Trieste 
sotto il programma ERP non avevano necessariamente come base il porto di Trieste. Cio-
nonpertanto in ogni contratto è stato messo quale condizione che l’armatore di ogni nave 
costruita a Trieste sotto gli auspici del programma ERP ne avrebbe reclutato l’equipaggio, 
entro i limiti degli accordi sindacali, fra il personale triestino.
 Il programma così combinato consisteva nella costruzione di 96.000 tonnellate di 
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naviglio che erano grosso modo distribuite in 88.000 tonnellate di CRDA (Cantieri Riuni-
ti dell’Adriatico) di San Marco ed 8.000 tonnellate ai cantieri minori della Zona. Questo 
progetto è stato finanziato dai contributi del Governo Italiano tramite il bilancio del Go-
verno Militare Alleato (equivalenti ad 1/3 del costo della nave) e dai prestiti dal fondo in 
contropartita ERP (al tasso del 4% d’interesse ed equivalenti al 40% e più tardi al 33 1/3% 
del costo della nave), mentre il rimanente è stato finanziato dallo stesso armatore.
 Un raffronto dell’attività dei cantieri in conseguenza di questi programmi con le con-
dizioni dell’anteguerra, porterebbe a degli apprezzamenti errati poiché la maggior parte 
delle costruzioni di allora a Trieste consistevano in unità della marina da guerra italiana. 
Un confronto dal 1945 è invece interessante:

 Navi varate
 1945 - 1951

Anno San Marco (tonn. lordo) Piccoli cantieri (tonn. lordo)
1945 - -
1946 - 870
1947 900 1.650
1948 19.200 2.500
1949 1.000 2.825
1950 64.000 2.560
1951 (gennaio-giugno) 23.000 720

Il tonnellaggio delle navi mercantili varate durante il 1950 ha costituito un record asso-
luto per Trieste. Tra le navi varate vi è stata l’ ”Augustus” (25.000 tonnellate) che assieme 
alla nave gemella “Giulio Cesare” costruita a Monfalcone, è presentemente la più grande 
motonave in stato di costruzione nel mondo.

 Costo di finanziamento di costruzioni navali ERP
  (in milioni di lire)

Anno Contributi del Governo Prestiti dal Fondo ERP Contributi degli 
 Italiano armatori
1949 5.451,0 6.624,5 4.302,6
1950 3.457,1 4.126,6 2.787,8
1951 5.656,5 6.006,4 4.274,1
1952 538,1 538,1 407,1
1953 441,8 441,8 320,5
1954 110,5 110,5 80,0
Totale 15.655,0 17.847,5 12.172,1

In seguito al maggior costo del lavoro e dei materiali sopravvenuto da quanto i contratti 
sono stati firmati, le cifre riportate sono soggette a rettifica. Esse includono il contributo 
(73,2 milioni di lire) ed il prestito (170,8 milioni di lire) per i piccoli battelli da pesca, quan-
tunque il loro finanziamento provenga dal Fondo Rimborsi Assistenza degli Stati Uniti.
 Come detto più sopra, gli operai dei cantieri furono trattenuti in servizio anche nel 
periodo della più intensa depressione, subito dopo la guerra. Conseguentemente l’esecu-
zione del grandioso programma di costruzioni non provocò un grande aumento della 
manodopera impiegata. Portò piuttosto lavoro effettivo ed un senso di sicurezza al perso-
nale che già era impiegato nei cantieri.
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 Occupazione nei Cantieri
 (esclusi i lavoratori alle macchine navali)
1938 1947 1949 1950 1951
5.755 5.030 5.360 5.533 5.666

 Navi costruite o in via di costruzione col programma ERP
Nome della nave Armatore Tipo Costruttore Tonnellaggio  
    (lordo)
Augustus Italia Ship.Co. M/V C. P. CRDA S. Marco 25.000
Australia Lloyd Triestino M/V C. P CRDA S. Marco 13.000
Neptunia Lloyd Triestino M/V C. P CRDA S. Marco 13.000
Oceania Lloyd Triestino M/V C. P CRDA S. Marco 13.000
Victoria Lloyd Triestino M/V C. P CRDA S. Marco 11.600
Asia Lloyd Triestino M/V C. P CRDA S. Marco 11.600
Genepesca, I Genepesca, Livorno M/F CRDA S. Marco 1.000
Genepesca, II Genepesca, Livorno M/F CRDA S. Rocco 1.000
Irma Sperco, Trieste M/C Felszegy 760
Ariel Flumar, Roma M/C Giuliano 1.100
Amazzone Montanari, Fano M/T Martinuzzi 450
Falco Baratelli, Milano M/T Martinuzzi 490
Valdaugusto Martinoli M/F Giuliano 90
Valcurva Martinoli M/F Giuliano 90
Valdisole Martinoli M/F Giuliano 90
Enrica Patrisanda, Trieste M/T Felszegy 450
Cantiere No.20 Patrisanda, Trieste M/C Felszegy 790
Cantiere No.29 Riboli, Trieste M/T Giuliano 830
Cantiere No.46 Manfredi, Roma M/C Felszegy 400
Piccoli battelli  Consorzio fra  M/F Vari 480
da pesca pescatori, Trieste
Non ancora assegnate    780
Totale    96.000

Abbreviazioni:
M/V C. P. = Motonave per merci e passeggeri
M/F         = Motonave da pesca
M/C         = Motonave da carico
M/T         = Motopetroliera

Per quanto riguarda l’ingegneria navale il principale effetto del programma di costruzio-
ni delle 96.000 tonnellate è stato che le attività della Fabbrica Macchine di S. Andrea del 
CRDA sono state mantenute ad un livello ragionevole. Oltre le costruzioni di macchine da 
propulsione per le navi in costruzione a Trieste, detta Fabbrica ha costruito anche macchi-
ne per navi in costruzione a Monfalcone ed in altri cantieri d’Italia.
 La depressione del dopoguerra ed i programmi limitati di costruzioni navali in questi 
cantieri al di fuori della Zona “A” hanno avversato la produzione della Fabbrica di S. An-
drea. Ecco le macchine da propulsione costruite e consegnate da parte della Fabbrica dal 
1948 in poi, raffrontate con il periodo dell’anteguerra:
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Anno Macchine a combustione interna Turbine
 (hp) (hp)
1938 49.800 130.000
1948 60.625 20.000
1949 32.845 -
1950 55.860 -
1951 (primo semestre) 17.100 -

Dal 1948, il Governo Militare Alleato oltre al finanziamento del programma di costruzio-
ni, ha anticipato dal fondo ERP in contropartita oltre 1.400 milioni di lire a tassi d’inte-
resse molto bassi a ditte di costruzioni navali della Zona per aiutarle nella loro opera di 
ricostruzione e modernizzazione.
 L’industria di costruzione navale è pertanto passata in tre anni da una situazione che 
rasentava il fallimento ad uno stato di prosperità. Il problema di mantenere questo stato 
di prosperità quando verranno a cessare gli aiuti ERP è stato oggetto di serie considera-
zioni da parte del Governo Militare Alleato e da parte dei cantieri. Purtroppo gli aumenti 
del costo-base dei lavori e dei materiali hanno limitato i risultati positivi raggiunti. I 
cantieri sono perciò molto attivi nelle ricerche di nuove ordinazioni. Il CRDA ha firmato 
un contratto preliminare per una petroliera della portata lorda di 18.000 tonnellate e sta 
trattando la costruzione di un’altra petroliera di 31.000 tonnellate; quest’ultima però è 
ancora in forse.
Se non vi saranno ordinazioni private, il futuro dei cantieri potrà diventare critico al-
lorché gli aiuti ERP verranno a cessare. Tale situazione è causa di grande ansietà per il 
Governo Militare Alleato.

VI Produzione industriale (eccettuate costruzioni navali)

Se si eccettuano le costruzioni navali Trieste aveva prima della guerra pochissime indu-
strie di una certa importanza. Era precipuamente un centro commerciale e di traffico in 
transito. L’industria delle costruzioni navali è solitamente in tutti i paesi un’industria di 
gran reddito o catastrofica – o lavora a tutta lena o è praticamente nulla. A causa della 
meccanizzazione e delle cambiate consuetudini commerciali, il traffico di transito non 
richiede più l’impiego di molta manodopera come accadeva decine d’anni fa. La popola-
zione di Trieste è anche cresciuta sensibilmente dopo la guerra, provocando l’imperativo 
di cercare sempre maggiori occasioni di impiego.
 Questi tre fattori hanno imposto una politica di incoraggiamento ad una maggiore 
industrializzazione. Una maggior produzione significa più lavoro ed un tenore di vita 
più elevato. Il Governo Militare Alleato ha promosso, onde dar luogo a questa politica di 
industrializzazione, un attivo programma di 1) riparazioni di danni di guerra, di 2) am-
pliamenti e modernizzazioni e di 3) incoraggiamento alla creazione di nuove industrie.
 Il programma di ricostruzione di edifici danneggiati dalla guerra è stato praticamente 
completato. A mezzo prestiti ERP, come pure attraverso prestiti dai fondi di bilancio è stata 
data assistenza alla più grande raffineria di oli minerali di Trieste, ai cantieri navali, alle 
acciaierie, alla raffineria di oli vegetali, al jutificio, ad una lunga serie di industrie minori 
di generi alimentari, meccaniche, tessili, chimiche ed ai settori della lavorazione del le-
gname.
 I successi conseguiti finora nel programma dell’ampliamento industriale sono meno 
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appariscenti, ciononpertanto rimarchevoli. Il progresso in questo campo è ostacolato dal-
la natura del problema stesso. Per essere efficace, un tale programma deve essere diretto 
in primo luogo alle piccole e medie industrie, i grandi stabilimenti possedendo di regola 
da soli i capitali e l’esperienza necessaria. L’incoraggiare e finanziare la modernizzazio-
ne e l’espansione di centinaia di piccoli stabilimenti industriali assume l’aspetto di un 
processo lento e complicato. In secondo luogo la modernizzazione e l’ingrandimento 
significano nuovi metodi di produzione, nuovi problemi di compera e vendita – in una 
parola nuovi usi di gestione. Non è nuovo scoprire in programmi di tale genere apatia e 
forti dubbi. Infine il complesso industriale di Trieste è stato sempre intimamente collegato 
con le costruzioni navali e col mercato locale. Quando le costruzioni navali prosperavano, 
fiorivano anche altre industrie e viceversa. Ciò ha scoraggiato l’ingrandimento e la mo-
dernizzazione. Si è giunti al punto di chiedersi: “Perché cercare altrove mercati e tentare 
concorrenze con l’estero se un vasto programma di costruzioni navali risolverebbe tutti i 
problemi?”
 Il programma tendente ad incoraggiare nuove industrie, provvedere con ciò maggior 
lavoro e ridurre la dipendenza economica della Zona dalle costruzioni navali è stato va-
rato lentamente ma sta gradualmente acquistando impulso e contiene molte promesse 
per il futuro. Sino ad un tempo molto recente vi era una generale riluttanza ad investire 
capitali a Trieste. Da quando la situazione politica è apparsa più chiara la riluttanza è 
diminuita se non sparita del tutto. Inoltre a mezzo dell’estensione di generose concessioni 
in materia di imposte e dazi e concedendo prestiti a tassi d’interesse estremamente bassi, 
è stato attirato nella Zona un sempre maggior numero di industrie. Nel momento attuale 
tredici imprese stanno sorgendo nella nuova zona industriale di Zaule. Queste costruzio-
ni, talune grandi ed altre alquanto modeste, daranno lavoro a circa 1.500 altri lavoratori.
 Sono in corso inoltre ulteriori trattative intese alla creazione di nuove imprese indu-
striali. In seguito a queste soddisfacenti premesse l’area di Zaule presenta un avvenire 
molto promettente.
 A causa della scarsità di dati degli anni passati e della creazione di nuove imprese, 
è difficile fare un accurato esame e confronti della produzione industriale presente con 
quella dell’anteguerra oppure anche solo con quella precedente agli aiuti ERP.
 Comunque vi sono segni evidenti di una tendenza verso un soddisfacente progresso. 
Considerando il 1938=100, la produzione delle 50 maggiori ditte di Trieste segnava 108 
nel primo trimestre del 1951. Comunque non vi erano incrementi uguali nei vari settori 
dell’economia – certuni segnavano sensibili progressi sull’anteguerra, mentre altri se-
gnavano diminuzioni. La locale industria dell’acciaio sta ancora producendo solo una 
piccola parte della sua potenzialità d’anteguerra di ghisa. D’altro canto la raffineria di oli 
minerali ha prodotto infinitamente di più che nel 1938. L’industria della carta e le tipogra-
fie non hanno raggiunto i livelli di produzione di prima, mentre le cave di pietra hanno 
duplicato il loro prodotto; le industrie tessili e del vestiario hanno prodotto di meno, ma le 
industrie della birra e dei liquori hanno raggiunto punte da primato. Uno dei più gravi ro-
vesci è stato subito dalla locale raffineria di oli vegetali. L’edificio era stato completamente 
distrutto durante la guerra; più di un miliardo di lire, incluso un forte prestito ERP, è stato 
speso nella ricostruzione. Pure essendo uno degli stabilimenti più grandi ed efficienti di 
questo genere in Europa, le condizioni del mercato lo hanno costretto nei due ultimi anni 
a rimanere praticamente inoperoso.
 Il benessere economico di Trieste dipende dall’aumento del potenziale industriale. 
Devono sorgere nuove industrie ed industrie esistenti devono venir rese più produttive.
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Ciò comporterà un adeguato finanziamento (prestiti bancari dell’8% e 10% d’interesse 
non si prestano a tale scopo), un aumento di fiducia e un cambiamento progressivo nei 
metodi di gestione. Questi ultimi devono comprendere sistemi di produzione, sviluppo 
delle vendite, spirito di concorrenza ed un’illuminata politica di rapporti di lavoro. Il 
Governo Militare Alleato ha tentato di assicurare i benefici dell’assistenza tecnica offerta 
dall’ECA, ma non ha finora segnato successi di rilievo. In vista delle mete di produzione 
recentemente annunziate dall’OECE si spera che la necessaria assistenza in questo pro-
blema sia prossima ad essere messa in effetto. Solo un’inflessibile, vigorosa spinta verso 
un’accresciuta produttività darà un livello di benessere che assicurerà la stabilità sociale.

VII   Traffico, commercio e prezzi

Movimento commerciale
Nel periodo 1948 – 1950 gli arrivi via mare sono stati pressoché uguali: 2,17 milioni di 
tonnellate nel 1948 – 2,63 milioni nel 1949 e 2,38 milioni nel 1950. sono però fortemente 
salite le partenze: da 0,59 milioni di tonnellate nel 1948 a 0,85 nel 1949 ed a 1,11 milioni 
nel 1950 – un aumento totale del 90%.
 Con ciò il traffico totale via mare è ammontato a 2,76 milioni di tonnellate nel 1948, a 
3,48 nel 1949 ed a 3,49 milioni nel 1950.
 Gli arrivi per ferrovia che ammontavano a 0,49 milioni di tonnellate nel 1948 sono 
quasi raddoppiati nel 1949 con 0,88 milioni ed hanno raggiunti 1,14 milioni di tonnellate 
nel 1950.
 Le partenze per ferrovia, d’altro canto, ammontavano approssimativamente a 1,50 
milioni di tonnellate in ognuno dei detti anni. Il traffico totale per ferrovia registrava 2 
milioni di tonnellate nel 1948, 2,67 milioni nel 1949 e 2,58 nel 1950.
Il complesso degli arrivi annuali via mare e per ferrovia è cresciuto da 2,67 milioni di 
tonnellate nel 1948 a 3,51 milioni nel 1949 ed a 3,55 milioni nel 1950. Dato che detto ton-
nellaggio comprende anche le spedizioni USFA ed ERP per l’Austria il traffico commerciale 
normale può venir ottenuto deducendo questi trasporti eccezionali che sono ammontati a 
0,67 milioni di tonnellate nel 1948, 0,93 milioni nel 1949 e 0,46 nel 1950.

Accordi commerciali
In seguito ad un accordo raggiunto l’8 marzo 1948 fra il Governo Militare Alleato ed il 
Ministero Italiano per il Commercio Estero, tutti i trattati commerciali conclusi dall’Italia 
con paesi esteri sono estesi alla Zona. Licenze di importazione e di esportazione devono 
pertanto avere il benestare di Roma, anche se emesse dal Governo Militare Alleato. Onde 
accelerare il rilascio delle licenze il Ministero Italiano del Commercio Estero ha un suo 
rappresentante permanente a Trieste.
 Circa il 75% delle merci importate a Trieste da paesi dell’OECE non richiedono una 
licenza poiché figurano sull’elenco delle voci esenti da licenze che possono liberamente 
transitare fra paesi membri. In casi di divergenze, se un paese ammette la libera importa-
zione di merci l’esportazione delle quali è limitata dall’altro – sono state stabilite quote di 
reciprocità.
 All’elenco OECE è stato aggiunto l’elenco di importazioni “S” che enumera merci che 
possono entrare dall’area della sterlina senza licenza. La lista di importazioni in contropar-
tita “A” porta voci che entrano liberamente dell’area del dollaro.
 Merci destinate ad essere esportate non richiedono licenze se non figurano nell’elenco 
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italiano di esportazioni; in tal caso necessitano di licenze, a prescindere dalla destinazio-
ne o da altri accordi commerciali.
 Pagamenti a mezzo accordi su conto clearing sono possibili con moltissimi paesi. La 
sterlina è richiesta per importazioni dal Regno Unito, il Pakistan e l’Indonesia, mentre 
dollari canadesi e nordamericani sono richiesti per importazioni dal Canadà. Affari a 
mezzo scambi sono stati trattati con la Cecoslovacchia; così pure transazioni in via di 
reciprocità con la Bulgaria.
 Nell’intento di facilitare gli scambi fra Trieste e la Jugoslavia o la Zona jugoslava del 
Territorio Libero di Trieste, sono stati stabiliti due conti speciali presso la Banca d’Italia. 
Tutto il commercio con la Jugoslavia o con la Zona jugoslava del T.L. T. è soggetto a licenze 
ed in ambedue i casi sono state fissate le quote riguardanti il volume degli scambi.
 Spedizioni in transito attraverso il porto di Trieste non abbisognano di licenze eccetto 
il caso di merci destinate a certi paesi dell’Europa orientale. Da quando le licenze vengono 
concesse dal Dipartimento del Commercio del Governo Militare Alleato, si è in grado di 
esaminare e controllare tutto il traffico.

Forniture di carbone nel periodo 1948 – 1951
Dal giugno al dicembre del 1948 sono stati importati: 3 carichi ottenuti tramite il Fondo 
ERP, 2 forniti dall’Ufficio Guerra del Regno Unito ed uno dato a prestito dal Governo Ita-
liano. Tutto questo carbone è stato venduto al disotto del prezzo di costo, ma i prezzi sono 
stati gradatamente aumentati nell’intento di raggiungere il corrente prezzo di vendita.
 Negli ultimi mesi del 1948 e al principio del 1949 vi è stata una forte mancanza di 
carbone nella Zona. Si è potuto ottenere un’assegnazione di carbone dalla Ruhr per il pri-
mo trimestre del 1949 da pagarsi in dollari messi a disposizione dal Governo Italiano ed il 
primo carico arrivò ai primi di febbraio. Onde coprire richieste urgenti, sono stati dati in 
prestito da parte del Governo Italiano due carichi.
 Dal secondo trimestre del 1949 in poi le forniture dalla Ruhr pagate in lire tramite 
conti in clearing italo – bizonali – sono regolarmente arrivati. Comunque, onde accumu-
lare le riserve necessarie, due carichi di carbone coke sono stati importati; uno dagli Stati 
Uniti ed un altro dal Regno Unito, pagati rispettivamente in dollari e in sterline.
 Si è continuato a vendere il carbone a prezzi leggermente più bassi del prezzo corrente 
sino al settembre 1949. A quell’epoca con la svalutazione della sterlina ed il conseguente 
risparmio dei noli marittimi, le spese di consegna sono state ridotte ed al Governo Militare 
Alleato è risultato un leggero utile alla fine dell’anno. Siccome le assegnazioni di carbone 
della Ruhr nel 1950 non sono state sufficienti, per sopperire a tutti i bisogni locali sono 
stati importati 5 carichi dal Belgio e 2 dalla Polonia.
 L’aumento dei noli marittimi ha portato nel luglio il prezzo di consegna quasi al livel-
lo del prezzo di vendita e così, allorché nell’agosto del 1950 i prezzi politici di vendita sono 
stati aboliti, il fatto non è stato risentito.
 Le assegnazioni di carbone dalla Ruhr per la Zona sono state considerevolmente ridot-
te dopo il primo trimestre del 1951 a causa della generale mancanza di carbone in Europa. 
Per le stesse ragioni non è stata possibile alcuna importazione dal Belgio. Pertanto nel pri-
mo semestre del 1951 sono state importate 68.000 tonnellate di carbone dagli Stati Uniti.
 In vista delle insufficienti assegnazioni dall’Europa, sarà necessario importare due o 
tre partite dall’America nel quarto trimestre di quest’anno, onde impedire l’esaurimento 
delle scorte.

Commercio del caffè
Dal 1938 sino allo scoppio della seconda guerra mondiale, l’importazione di caffè per il 
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consumo in Italia era limitata a circa 40.000 tonnellate; di queste circa il 30% veniva trat-
tato sul mercato di Trieste. Mentre il commercio in transito di caffè era trascurabile negli 
altri porti italiani, era molto considerevole a Trieste, da dove veniva inoltrato in Austria, 
Cecoslovacchia, Jugoslavia, Albania, Bulgaria e Romania.
 Durante la guerra 1940-1945 l’importazione ed il transito di caffè sono completamente 
cessati. Le importazioni riprendevano nel 1945 ed al principio del 1946 principalmente 
dalla Svizzera che stava allora liquidando la sua forte scorta.
 Poi, nel 1946, riprendevano le importazioni d’oltre oceano. Comunque, data la man-
canza di navi che toccassero il porto di Trieste, tale commercio soffriva fortemente della 
concorrenza di Genova.
 Nel 1947, allorché il sistema di pagamenti è stato cambiato ed adattato ad un sistema 
basato su compensazioni private, le navi cominciarono di nuovo ad attraccare a Trieste ri-
portando qui in tal modo una parte del tradizionale commercio del caffè. È stato calcolato 
che nel 1948 e 1949 rispettivamente il 10% e il 18% del consumo di caffè in Italia è passato 
attraverso il porto di Trieste.
 L’anno 1950 ha segnato una diminuzione nelle importazioni di caffè, poiché Trieste 
era stata esclusa dai benefici dell’accordo clearing italo-brasiliano ed il caffè importato è 
ammontato solamente a circa il 14% del consumo italiano.
 Le difficoltà incontrate dai locali importatori di caffè nei pagamenti delle importa-
zioni dal Brasile nel 1950 sono state superate. È stato raggiunto un accordo col Governo 
Italiano, autorizzando gli importatori locali ad importare caffè brasiliano a mezzo di 
ditte inglesi verso pagamento in sterline.

Commercio locale al minuto
Il volume degli affari nel 1948 è stato vasto in modo anormale essendo riapparsi sul mer-
cato molti articoli che non si erano potuti avere durante la guerra.
 Il commercio al dettaglio decadeva sensibilmente nel 1949 dato lo scarso potere d’ac-
quisto dei consumatori ed una conseguente cautela nel fare acquisti. La valuta più stabi-
lizzata induceva inoltre il pubblico al risparmio piuttosto che a spese immediate ed anche 
molti articoli che scarseggiavano nel periodo di guerra affluivano sul mercato in quantità 
sufficienti.
 I negozianti hanno continuato ad accrescere le loro scorte sino all’estate scorsa, seppu-
re lo smercio fosse debole. Tanto gli industriali che i dettaglianti tentavano di stimolare 
gli affari offrendo credito da 90 sino a 120 giorni, accettando dei “pagherò” cambiari e 
concedendo degli sconti di cassa del 5%.
 Lo sciopero di venti giorni nel ramo industriale nel febbraio 1950 ha provocato una 
tale scarsezza di denaro che l’attività nel commercio al dettaglio ebbe un arresto quasi 
completo in certi rioni operai della città. Nella primavera si è segnalato solo una parziale 
ripresa della normale attività. Per dare un esempio, gli affari nei rami tessili e vestiario 
hanno segnato il 40% di riduzione di vendite nel secondo trimestre del 1950 in confronto 
al corrispondente trimestre del 1949.
 Gli affari commerciali hanno continuato ad essere scarsi per il resto dell’annata. Una 
possibile ripresa in estate è stata frustata dal non facile andamento del mercato, in segui-
to alla crisi coreana. Per vendite di ferro, metalli e macchinari sono stati dati aiuti a ditte 
che avevano lavori in corso e che intendevano portarli a termine prima di un ulteriore 
aumento di prezzi. L’ammassamento di materiali scarsi è stato trascurabile. Appena in 
dicembre il mercato inattivo cominciò a disciplinarsi  leggermente. In complesso vi è stato 
circa il 30% di contrazione nelle vendite al dettaglio durante il 1950 e gli affari portati a 
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termine sono risultati dai sacrifici che i dettaglianti hanno fatto delle loro riserve, onde 
ottenere fondi per coprire le spese di esercizio.
 Il totale complessivo delle vendite durante il primo semestre del 1951 è rimasto stazio-
nario in seguito all’avvicinarsi di condizioni normali. Le vendite dei generi alimentari 
sono rimaste costanti mentre quelle del vestiario sono diminuite. Grande è stata la richie-
sta di materiale da costruzione. Non vi è stato accaparramento da parte dei dettaglianti.

Tendenze dei prezzi
I prezzi sono rimasti generalmente stabili nel secondo trimestre del 1951. Fra i generi ali-
mentari solo gli oli ed i grassi hanno segnato una notevole oscillazione di prezzi senza 
comunque segnare una tendenza decisa. Le quotazioni di frutta e verdure sono state 
abbastanza ferme quantunque alquanto più alte che nell’anno precedente. Si sono avuti 
dei leggeri aumenti nei prezzi della carne, da attribuirsi principalmente ad abbondanza 
di foraggio e conseguente minore macellazione. Il pesce si è mantenuto a prezzi piuttosto 
elevati. Prezzi relativamente alti sono stati registrati per i generi di vestiario nonostante 
le notevoli riduzioni nelle quotazioni del cotone greggio e della lana. I prezzi dei generi 
alimentari sono stati in leggera diminuzione.
 Il fenomeno delle diminuzioni di prezzi all’ingrosso delle materie prime e prodotti 
industriali è continuato senza però influire sui prezzi al dettaglio.
 Il mercato di valuta estera è rimasto stazionario durante tutto questo periodo.
 Dato che Trieste è collegata con l’economia italiana, i prezzi hanno generalmente 
seguito le tendenze registrate in Italia. Inoltre, poiché Trieste produceva poco in generi ali-
mentari, vestiario e prodotti industriali di largo consumo, la sua attività commerciale ha 
poca o nessuna influenza sui prezzi. Comunque i prezzi di Trieste di certi articoli e servizi 
hanno sempre avuto una tendenza autonoma influenzata dai prezzi internazionali piut-
tosto che da quelli prevalenti in Italia.

Costo della vita e prezzi
Il numero indice generale del costo della vita nel gennaio 1948 (1938=1) è stato di 46,25. 
Dopo leggere oscillazioni, ha raggiunto il suo livello più basso di 42,65 nell’agosto 1948. 
Comunque, nell’ottobre 1948 è salito a 47,43 a causa dell’abolizione dei prezzi politici del 
pane e della pasta. Dopo di ciò il numero indice è rimasto stazionario sul 46 sino all’otto-
bre 1950 allorché ha ricominciato a salire. L’aumento ha continuato sino a quanto l’indice 
ha raggiunto il suo culmine con 50,02 nel maggio 1951.
 Il numero indice medio del costo della vita è stato: 45,49 nel 1948 – 46,26 nel 1949 
– 46,16 nel 1950 – 48,66 nel primo semestre del 1951.
 Dei cinque capitoli di spesa sui quali si basa il computo del numero indice generale, 
i generi alimentari e voci varie hanno proceduto di pari passo – più o meno – coll’indice 
medio. D’altro canto i prezzi del vestiario sono saliti fortemente al principio del 1951. L’au-
mento delle spese per l’abitazione e per la luce ed il riscaldamento ha seguito l’autorizza-
zione di aumento degli affitti, dell’energia elettrica e del gas.

Fornitura di generi alimentari e razionamento
Nel 1948 gli affitti ed i prezzi di un numero limitato di articoli e servizi erano sotto con-
trollo. Tale controllo è stato gradatamente limitato e nel maggio 1950 abolito completa-
mente ad eccezione di quello sul pane, la pasta e gli affitti. (I negozianti sono però ancora 
tenuti a tenere a disposizione del pubblico un tipo di pane e di pasta che viene venduto ad 
un prezzo ufficialmente stabilito).
 Prima del giugno 1948 la Missione per gli Aiuti all’Estero degli Stati Uniti forniva ge-
neri alimentari base contenenti circa 1.000 calorie giornaliere per persona. Ogni persona 
aveva diritto alle seguenti razioni:
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Pane 250 grammi al giorno
Pasta 2 kg al mese
Farina 1 kg al mese
Grassi 400 grammi al mese
Latte evaporato 2 barattoli al mese

Pure soggetti a razionamento erano zuppa in polvere, riso, fagioli e carne in scatola. 
Questi generi erano venduti alla popolazione a prezzi controllati ed erano ottenibili con 
tessere di razionamento. Certe categorie, come lavoratori adibiti a lavori pesanti, mari-
nai, equipaggi di navi, gestanti, nutrici e bambini al di sotto dei quattro anni ricevevano 
razioni speciali. I generi alimentari non forniti dall’America venivano importati in mas-
sima parte dall’Italia.
 Nel luglio 1948 la Missione per gli Aiuti all’Estero degli Stati Uniti è stata rimpiazzata 
dall’ECA che ha continuato a rifornire la Zona praticamente nella stessa maniera. Verso 
la fine del 1948, grazie al migliorato rifornimento dei generi alimentari e dato che i prezzi 
sul mercato libero avevano raggiunto il livello dei prezzi dei generi razionati, ha avuto 
termine il razionamento del riso.
 Per lo stesso motivo, zucchero e grassi sono stati tolti nel 1949 dall’elenco dei generi 
razionati. Il razionamento ha avuto termine il 1 luglio 1950, allorché la situazione ali-
mentare era ridiventata completamente normale. Da questo giorno il grano è stato l’uni-
co genere alimentare importato dal Governo Militare Alleato tramite l’ECA. Questo grano 
– circa 40.000 tonnellate all’anno – copre il totale fabbisogno di pane, farina e pasta nella 
Zona.

Fiera Internazionale di Trieste
Nel settembre 1948 la prima Fiera Internazionale di Trieste è stata inaugurata alla Stazio-
ne Marittima, un edificio posto sulla riva del mare e adatto ad una mostra commerciale. 
360 espositori hanno presentato merci su 2.400 metri quadrati a disposizione. I visitatori 
sono stati 112.000. Gli affari conclusi durante questa prima mostra sono stati trascurabili, 
quantunque fossero state importate quattro automobili estere.
 Nel 1949, la fiera non ha avuto luogo essendo la Stazione Marittima stata requisita 
dalle Forze Armate Alleate. In seguito il Governo Militare Alleato ha procurato mezzi allo 
scopo di utilizzare un nuovo terreno per la fiera, il vecchio campo di calcio a Montebello. 
Allorché la seconda fiera si apriva nel settembre 1950, due padiglioni stabili erano stati 
completati e si disponeva di 6.000 metri quadrati di spazio per la mostra, che sono stati 
affittati a 750 espositori. Circa 200.000 persone hanno visitato la fiera per la quale era 
stata concessa un’assegnazione di 900 milioni di lire per merci da importare e vendere. 
Erano incluse in questo importo anche 14 automobili.
 Due nuovi padiglioni, con altri 2.000 metri quadrati a disposizione degli espositori, 
erano stati eretti prima dell’inaugurazione della Terza Fiera Internazionale che aveva 
luogo nel luglio 1951. Vi hanno preso parte 1.093 espositori di ventidue paesi. Il Ministero 
Italiano  per il Commercio Estero aveva dichiarato che merci per un valore di 1.200 milioni 
di lire potevano venir importate e vendute tramite la fiera, ma tale cifra è stata largamente 
superata dalle richieste. Il fatto che tutte le assegnazioni erano state sminuzzate in cate-
gorie specificate, tendeva a restringere le proporzioni delle richieste che potevano venir 
accettate. Il problema di una rassegnazione di talune di queste quote d’importazione è 
ancora allo studio.
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VIII  Ferrovie

Questa relazione offre l’opportunità di dare uno sguardo retrospettivo che dimostra l’au-
mento del traffico ferroviario ed altri sviluppi dall’anno 1948. A tale scopo viene elencata 
più sotto una serie di riassunti e tabelle atti ad illustrare le tendenze del traffico.
 Il primo di tali riassunti mostra il miglioramento veramente considerevole nel traffico 
ferroviario del 1949 e del 1950 rispetto a quello del 1948:

 1948 1949  1950
 (tonnellate)
Italia 325.721 347.792 333.371
Austria 1.189.345 1.749.852 1.883.855
Jugoslavia 131.998 131.844 186.115
Cecoslovacchia 269.285 249.163 138.882
Ungheria 12.360 60.497 76.127
Altri paesi 98.336 136.431 166.489
In transito 292.998 462.284 451.165
Totale 2.320.043 3.137.863 3.236.004

La tabella che segue illustra le forti variazioni nella percentuale del traffico a mezzo fer-
rovia da e verso il porto di Trieste con i paesi dell’hinterland negli anni 1938, 1949 e 1950. 
In confronto con l’anno 1938, si può notare che la maggior diminuzione del traffico è da 
segnalare con l’Italia, la Cecoslovacchia e l’Ungheria, mentre quello con l’Austria registra 
un aumento notevole, ciò che riflette le cambiate correnti nel traffico con l’hinterland.

Percentuale del tonnellaggio trasportato a mezzo ferrovia verso e dal 
Porto di Trieste
 1938 1948 1949 1950
Italia 25,00 5,90 12,80 2,00
Austria 33,00 72,00 66,50 81,00
Jugoslavia 6,00 5,00 5,00 5,80
Cecoslovacchia 20,00 15,00 10,50 5,80
Ungheria 7,45 0,70 2,32 3,40
Altri paesi 8,55 1,40 2,88 2,00

La percentuale degli aumenti di traffico con l’Austria è dettagliata nelle sue principali 
voci nella seguente tabella.
 Si vedrà che gli aumenti maggiori si riscontrano nell’esportazione di legname, ferro e 
prodotti minerali.

Voci principali – Austria (tonnellate)
 Verso l’Austria   Dall’Austria 
Anno Cereali Carbone Minerali Minerali Legname
1948 536.451 112.200 65.473 64.183 61.209
1949 744.080 - 167.661 95.074 187.487
1950 639.025 - 95.332 240.700 408.455

Il traffico ERP per l’Austria appare dalla tabella seguente in confronto col traffico totale 
verso l’Austria per gli anni 1948, 1949 e 1950. Si può osservare che negli anni 1948 e 1949 il 
traffico ERP ha formato la parte maggiore del tonnellaggio totale, ma che la sua diminu-
zione nel 1950 è stata compensata dall’aumento del traffico commerciale normale.
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Traffico aiuti ERP Austria
Anno ERP Tonnellaggio totale Percentuale ERP
    dell’ammontare totale
1948 802.920 996.258 80%
1949 937.046 1.298.329 72%
1950 455.000 1.032.807 44%
Tot. 2.194.966 3.327.394 66%

È interessante richiamarsi a questo punto alle varie conferenze ferroviarie che hanno avu-
to luogo dal 1948 al giorno d’oggi, generalmente per il ripristino degli accordi sul traffico 
di transito su base internazionale.
 I primi accordi sono quelli raggiunti nel 1948 fra le ferrovie della Zona e quelle del-
l’Italia e della Jugoslavia per concretare ed applicare regolamenti relativi all’ammini-
strazione e al funzionamento delle ferrovie della Zona, alle operazioni di frontiera e al 
liquidamento dei conti. Nello stesso anno si è svolta a Trieste una conferenza della Lega 
delle Tariffe Adriatiche alla quale hanno partecipato rappresentanti della Cecoslovacchia, 
Austria, Jugoslavia, Ungheria, Italia e della Zona per fissare la procedura per il traffico da 
e per l’hinterland di Trieste.
 I principali accordi con l’Italia nel 1949 concernevano il rimborso del costo delle ope-
razioni da parte della Zona dei treni sui tratti Trieste – Udine e Trieste – Cervignano ed un 
accordo RIV (regolamento internazionale per i carri-merci) per il pagamento delle spese di 
noleggio per materiale rotabile estero.
 Nel 1950 è apparso chiaro che le ferrovie germaniche stavano facendo grandi sforzi 
per attirare ai porti nordici il traffico austriaco che era sempre stato considerato spettante 
a Trieste a causa delle distanze chilometriche e per tradizione.
 Quantunque nella maggior parte dei casi le distanze verso i porti nordici fossero più 
lunghe del doppio od anzi tre volte tanto di quelle verso Trieste, le ferrovie germaniche 
hanno proposto di adottare per i loro porti le tariffe dirette ferroviarie concordate per i 
trasporti via Trieste con un divario del solo 15%. Per evitare una guerra tariffaria si sono 
tenute due conferenze, la prima a Roma e la seconda a Ratisbona, in cui è stato stabilito in 
favore di Trieste un minimo ed un massimo divario del 17 e del 30%. Comunque la Germa-
nia ha in seguito fatto uno strappo all’accordo con l’adozione delle refazie di 50 centesimi 
svizzeri al quintale a favore degli speditori austriaci, i quali avessero spedito verso i porti 
tedeschi un quantitativo minimo di 25.000 tonnellate in un periodo di sei mesi. Ciò è sta-
to raggiunto aumentando la tariffa di cinquanta centesimi svizzeri per ogni quintale di 
merce spedita e rimborsando poi lo stesso importo allo speditore.
 In seguito a proteste da parte dell’Amministrazione delle Ferrovie Meridionali alla 
Lega Adriatica, è stata convocata una conferenza a Bad Ischl nel giugno 1951, dove è 
stato deciso di prendere contromisure aumentando la tariffa di 43 centesimi svizzeri per 
quintale e rimborsando detto importo alle case di spedizioni che avessero raggiunto un 
quantitativo eguale a quello fissato dalle ferrovie germaniche. Tale contromisura era 
necessaria per ristabilire l’equilibrio turbato dal precedente germanico, sebbene l’appli-
cazione di refazie a beneficio degli speditori sia da deprecare. Si spera che alla prossima 
conferenza che sarà tenuta in settembre ad Amburgo, sia possibile abolire le refazie che 
sembrano sfruttare gli esportatori a solo beneficio delle case di spedizioni.
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IX Lavori e servizi pubblici

Lavori pubblici
I lavori pubblici a Trieste abbracciano tutta la gamma dell’edilizia – scuole, ospedali, uffici 
statali e comunali, ecc. – un vasto raggio di manutenzione – strade, installazioni portuali 
e marittime – ed inoltre i lavori in economia. L’aumento della popolazione che aggrava la 
già acuta mancanza di alloggi, scuole ed ospedali insieme alle distruzioni causate dalla 
guerra hanno necessariamente fatto di questo problema una delle più importanti attività 
del Governo Militare Alleato e del suo programma di ricostruzioni. Di conseguenza, questa 
attività costituisce uno dei pesi più gravi delle spese pubbliche. Si può ricavare un’idea 
dell’ampiezza di tali lavori dalle cifre che seguono, inerenti a spese per speciali tipi di 
costruzioni:

 Luglio 1948- Luglio 1949- Luglio 1950-
 giugno 1949 giugno 1950 giugno 1951
 (milioni di lire)
Alloggi 1.140 1.500 2.450
Salute pubblica 440 400 550
Educazione 475 510 430
Porto 1.020 1.160 240
Edifici pubblici 270 280 830

Alloggi
Le perdite di locali d’abitazione causate dalla guerra, l’aumento di popolazione dovuto 
ad immigrazioni dalle regioni jugoslave che prima facevano parte del territorio italiano, 
l’arrivo di famiglie del personale degli Alleati ed, in grado minore, le deteriorazioni di case 
lasciate senza manutenzione per un lungo periodo, si sono uniti per rendere estremamen-
te acuto il problema di provvedere locali d’abitazione.
 Allorché nel 1948 è apparso evidente che il Governo Militare Alleato avrebbe continua-
to ad esistere per un periodo di tempo più lungo di quanto previsto ed era divenuta mani-
festa la critica situazione dovuta a mancanza di abitazioni, è stato varato un programma 
di costruzioni edilizie che è continuato negli anni seguenti. Studi sui bisogni e la capacità 
di soddisfare questi bisogni venivano eseguiti in varie epoche durante questi tre anni. Si 
ritiene però che un maggiore progresso è stato realizzato nell’anno decorso che nei periodi 
precedenti.
 A parte le riparazioni di danni di guerra sempre in via di esecuzione dall’entrata in 
funzione del Governo Militare Alleato, quasi tutte le costruzioni edilizie eseguite prima 
dell’anno scorso sono state effettuate con il finanziamento totale da parte del Governo 
Militare Alleato. Tale pratica che era necessaria a causa delle condizioni esistenti, ha 
limitato l’ammontare delle costruzioni all’entità dei fondi disponibili. La ragione di far 
partecipe di questi fondi il maggior numero possibile di persone, ha indotto alla costru-
zione di case di tipo modesto (cioè con affitti bassi ed un numero minimo di locali). Poiché 
la mancanza di alloggi non era assolutamente in rapporto alla situazione economica o 
alla grandezza di famiglie, famiglie di ogni ceto ed appartenenti a qualsiasi classe sociale 
si consideravano felici di ricevere l’assegnazione di questi quartieri molto modesti.
 Nell’ultimo anno comunque è stato sviluppato un programma di costruzioni più 
elastico che tendeva a:

- procacciare modesti alloggi ai poveri ed ai senza tetto con affitti molto bassi in edifici 
di proprietà pubblica;



146 147dati e documenti

- promuovere la proprietà privata individuale piuttosto che la proprietà pubblica;
- costruire un tipo migliore di case per alloggiare famiglie più numerose e famiglie 
con un reddito medio;
- distribuire i fondi a disposizione incoraggiando le possibilità private di investimenti 
in costruzioni di alloggi.

Onde ottenere questi obiettivi il Governo Militare Alleato dà presentemente finanziamen-
ti per costruzioni edilizie nei casi seguenti:

- Finanziamento totale da parte dello Stato:
 1. Alloggi modesti con affitti bassi per gruppi con redditi modesti. Queste costruzioni 
sono amministrate dall’Istituto per le Case Popolari (IACP).
 2. Quartieri d’emergenza per i senza tetto, per famiglie alloggiate per legge da altri 
alloggi e per coloro che vivono in alloggi dichiarati inabitabili per ragioni di sicurezza 
e sanità. Questi alloggi sono a più buon prezzo di quelli menzionati ad a) e possono 
venir costruiti più rapidamente.
- Spese di finanziamento sostenute dallo Stato parzialmente:
 1. Alloggi in cooperativa. Per questo programma lo Stato dà un prestito del 65% del 
costo di costruzione ad una Cooperativa riconosciuta. La Cooperativa deve fornire il 
restane 35%. Circa 800 appartamenti sono stati costruiti o sono in via di costruzione 
in base a questo programma che ultimamente è stato soppiantato dal Fondo Sviluppo 
Appartamenti.
 2. Fondo Sviluppo Appartamenti. Questo programma fornisce prestiti sino ad un 
massimo del 75% delle spese di costruzione, fondo compreso, a bassi tassi d’interesse 
e lunghi periodi di ammortamento. Poiché incoraggia la costruzione di case proprie 
e l’investimento privato, il Governo Militare Alleato lo preferisce a tutti i vari tipi di 
costruzioni pubbliche. In pochi mesi dal suo inizio, sono state esaminate 480 richieste, 
184 delle quali sono state approvate per prestiti, ammontanti in totale a 308 milioni 
di lire, parecchi dei quali sono inferiori al massimo del 75%.

Più di 2.000 unità sono state costruite in base ai vari programmi in questi tre anni e quasi 
2.000 altre unità sono in via di costruzione. Ciò però non comprende case private che sono 
state costruite in base al nuovo piano di prestiti per il finanziamento dei quali il danaro 
è già disponibile. Segue una tabella dimostrante l’andamento delle costruzioni ed il loro 
stato al 30 giugno di ogni anno:

Anno Unità portate a termine Unità in via di costruzione
1948 421 1.042
1949 1.273 1.067
1950 1.876 714
1951 2.446 1.998

Oltre alle citate costruzioni, più di 25.000 appartamenti danneggiati dalla guerra sono 
stati riparati dal 1945 con un contributo superiore ai 450 milioni di lire da parte del Go-
verno Militare Alleato.

Fognature
Alcune fognature di Trieste sono vecchie di 150 anni, altre hanno delle crepe, altre ancora 
sono dei canali aperti e molti fra questi sfociano in mare direttamente. Onde correggere 
questo aperto pericolo alla salute pubblica, è stato impostato un moderno sistema di 
canalizzazione. Questo sistema comprende impianti di purificazione, dove l’acqua viene 
sterilizzata e pulita prima di versarsi nel mare. Quattro progetti sono stati messi in esecu-
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zione fra il luglio 1948 ed il giugno 1950. Uno è stato portato a compimento e gli altri tre 
sono in via di esecuzione, con un costo sino ad oggi di 400 milioni di lire.

Forniture d’acqua
Per fronteggiare i bisogni di una popolazione in continuo aumento ed arrivare a migliora-
ti livelli sanitari, è stato fatto un considerevole lavoro per le condutture principali d’acqua 
e promossa la costruzione di un serbatoio. L’acquedotto più lungo misura 37 chilometri e 
fornisce, per la prima volta, acqua corrente alla popolazione di molti villaggi periferici. 
La capienza dei serbatoi è stata considerevolmente aumentata per far fronte alla maggior 
richiesta privata ed industriale. Dei cinque progetti messi in esecuzione nel luglio 1948, 
tre sono stati portati a termine e gli altri due sono stati ampliati. Il costo totale ammonta 
sino a tutt’oggi a 600 milioni di lire.

Porto di Trieste
I danni provocati dalla guerra e l’insufficienza di manutenzione hanno gravemente me-
nomato l’efficienza del porto di Trieste. Riparare e ricostruire le opere portuali di Trieste 
erano perciò due fattori di importanza vitale per la città che tanto dipende dal suo traffico 
e commercio.
 Sino al giugno 1951 vasti lavori di restauro sono stati eseguiti ai magazzini, agli 
impianti portuali, ai moli con una spesa di 500 milioni di lire. Il porto è ora in buone con-
dizioni. Una flotta di circa venti battelli (draghe, rimorchiatori, chiatte, barche a motore, 
ecc.) è a disposizione del porto. Ulteriori lavori di restauro, la costruzione di una draga e di 
parecchie chiatte hanno richiesto negli ultimi tre anni una spesa di 480 milioni di lire.

Servizi pubblici
Il consumo di gas, acqua ed elettricità nella Zona è considerevolmente aumentato dopo 
la guerra. Per far fronte a queste maggiori richieste sono stati iniziati numerosi progetti, 
alcuni a spese del Governo Militare Alleato ed altri a cura di enti locali.
 Le tavole seguenti dimostrano il totale consumo di elettricità negli anni 1938, 1948, 
1949 e 1950 e per la prima metà del 1951. il consumo di elettricità ha raggiunto il 150% del li-
vello del 1938, il consumo del gas il 145% e quello dell’acqua il 194%. Di eguale importanza è 
il fatto che il punto di carica raggiunto è quasi il doppio di quello del 1938. Questo aumento 
riflette lo sviluppo industriale della Zona.

Consumo di energia elettrica (in migliaia di kilowatt-ore)

 1938 1948 1949 1950 I-VI 1951
Zona Anglo-Americana  115.000 161.887 151.155  171.954 96.160
(consumo totale)   (restrizioni)
Forniture dall’Italia 115.000 91.142 139.189 168.123 92.767
Forniture dalla Jugoslavia - 70.745 11.966 3.831 3.393
Punta di carica (in 22.000 34.000 34.000 36.000 40.500
kilowatt)

Consumo di acqua e gas
(in migliaia di metri cubi)

     1938 1948 1949 1950 I-VI 1951
Consumo di gas 25.762 36.856 38.054 37.198 19.293
Valore calorico 4.200 3.000 3.000 I s. 3.000 3.500
        II s. 3.500 
Consumo di acqua 15.113 26.937 27.702 29.324 14.874
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I più importanti progetti portati a termine o in corso di completamento dal 1948, sono 
elencati qui sotto. La più vasta fra tali opere è il programma di ingrandimento e moder-
nizzazione dell’Impresa comunale di utilità pubblica (ACEGAT). È stato possibile metter 
in pratica l’esecuzione di questo programma a mezzo di un prestito dato dal Governo 
Militare Alleato nell’ammontare di 1,7 miliardi di lire a basso interesse.

Anno Progetti portati a termine Costo
  (milioni di lire)
1948 Dirottamento della linea elettrica di 130 KV-AT dalla 
  Jugoslavia nella Zona nei pressi di Duino 65
1949 Completamento di un gasometro della portata di 40.000 
 m. cubi per l’ACEGAT a Broletto 300
1950 Costruzione di una rimessa per autobus e filovie a Broletto 170
 Installazione di luce elettrica nel villaggio di Domio;  
 costruzione di varie linee ad alta tensione nella rete di 
 distribuzione della SVEM 37 
1951 Completamento dell’elettrificazione nei villaggi di 
 Caresana, Prebenico, ecc. 16 
 Elettrificazione del Comune di Sgonico 47 
 Completamento della costruzione di una nuova stazione 
 trasformatrice al Porto Industriale di Zaule (50 KV-AT, linee 
 di trasmissione e collegamento) 195

     Lavori in corso
Stazione trasformatrice a Montebello 120
Ingrandimento della rete di utilità pubblica nei sobborghi 105
Impianti per la produzione del gas 300
Ingrandimenti dell’impianto di filtri alla stazione di 
sollevamento d’acqua “Randaccio” 100
Ingrandimento del serbatoio d’acqua di Grotta 65
Condutture d’acqua ed impianti a S.M. Maddalena 140
Estensione della distribuzione d’acqua a S. Croce 20
Trasformazione delle linee tranviaria 5 ed 11 in linee filoviarie; 
acquisto di cinque filobus e due autobus 375
Costruzione di un deposito a Broletto (compensazione per 
danni guerra dell’ammontare di 90 milioni) 200
Costruzione di un refettorio a Broletto 62
Nuova linea filoviaria Trieste-Muggia 200
Secondo gasometro (fondi ACEGAT) 200

X Agricoltura, foreste e pesca

Appunti generali
Le aree rurali della Zona sono in massima parte rocciose e brulle ed offrono poche possi-
bilità all’agricoltura. Le produzioni locali di generi alimentari, escluso il pesce, coprono 
appena il 5% del fabbisogno totale. Ciononpertanto è stato dato ogni possibile incorag-
giamento alle coltivazioni dei terreni.
 Per aumentare le aree arabili sono stati iniziati due progetti di bonifica.
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Le limitatissime zone forestali avevano sofferto dei vandalismi commessi durante la guer-
ra ed il problema di un esteso rimboschimento era diventato urgente. La locale industria 
ittica è stata migliorata con la creazione di una flotta peschereccia d’alto mare e lo svilup-
po delle peschiere del fiume Timavo.

Agricoltura
Nel dopoguerra sono stati fatti grandi progressi nell’incrementare e migliorare la produ-
zione agricola della Zona. Aiuti finanziari dal Fondo di Migliorie Agrarie hanno permesso 
agli agricoltori di estendere vigneti e frutteti, di migliorare il terreno arativo ed i pascoli 
e di innalzare nuove e modernizzare vecchie costruzioni agricole con una spesa totale di 
683 milioni di lire, di cui 223 milioni sono stati un contributo da parte del Governo Mili-
tare Alleato.
 Nell’ambito di tali programmi sono stati piantati quasi un milione di viti e 50.000 al-
beri fruttiferi. Granai, stalle per mucche, fienili, cantine e concimaie sono stati ricostruiti 
e modernizzati. Centinaia di acri di terreno sono stati adibiti di nuovo ad uso agricolo.
 Per aumentare l’area di terreno produttivo è stato iniziato il lavoro di due grandi pro-
getti di bonifica. Il progetto delle Noghere darà 500 acri di terreno altamente produttivo 
ed il progetto del Timavo altri 80. Oltre 400 acri sono stati già bonificati e sono in coltiva-
zione.
 La tabella seguente rispecchia l’aumento della produzione agricola realizzato nel 
1950 in confronto del 1948:

 1948 1950
 (tonnellate) (tonnellate)
Uva 5.329 8.678
Frutta 391 1.165
Cereali 344 455
Granturco 449 620
Patate 3.366 6.411
Piselli freschi 220 1.016
Legumi 195 607
Fieno 4.323 13.721

Il valore lordo della produzione agricola, escluso il bestiame e le foreste, è stato stimato ad 
1.359 milioni di lire per il 1950 in confronto dei 927 milioni per il 1948.
 La situazione del bestiame è migliorata in seguito all’incremento di foraggi, all’im-
portazione di bestiame discendente da incroci migliori ed all’applicazione di vaste misure 
profilattiche. Un certo numero di tori di ottima razza e di mucche lattifere di razza alpina 
è stato importato ed il bestiame locale di tipo inferiore è stato completamente eliminato 
dalla riproduzione. Stallaggi sono stati ricostruiti e modernizzati in tutta la Zona contri-
buendo alla riduzione della tubercolosi bovina sino all’1,7%.
 Il servizio veterinario è riuscito a prevenire la diffusione di malattie epidemiche dai 
territori circonvicini vaccinando il bestiame contro l’afta epizootica ed immunizzando i 
maiali contro il mal rossino. Il pronto intervento veterinario ha completamente soffocato 
una leggera epidemia di afta epizootica scoppiata al principio del 1951. La faringite infet-
tiva del pollame è stata ugualmente eliminata con appropriate vaccinazioni.

Foreste
Si è proceduto energicamente nell’opera di rimboschimento. I due vivai hanno aumenta-
to la produzione di pianticelle adatte al terreno locale, sicché non è stata più necessaria 
l’importazione di alberi. Sino ad ora sono stati prodotti circa tre milioni di pianticelle. Un 
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esteso rimboschimento è stato effettuato in tutta la Zona. A questo scopo sono state im-
piegate dalla manodopera 130.000 giornate lavorative; 2,3 milioni di piantine sono state 
piantate o trapiantate; 38.000 metri di recinti composti parte da filo di ferro aculeato e 
parte da muri in pietra sono stati costruiti, con una spesa totale di 150 milioni di lire.
 Il più importante progetto isolato è stata la ricostituzione del bosco comunale detto il 
“Boschetto”, situato nei sobborghi orientali della città, che era stato completamente distrut-
to durante la guerra. Esso copre un’area di 100 ettari ed i suoi magnifici alberi servivano da 
frangivento per la città attenuando la violenza della bora. Sono stati piantati oltre 21.000 
alberi in questo parco e sono stati eretti a loro protezione ripari di filo di ferro aculeato con 
una spesa totale di 63 milioni di lire.
 Rimboschimenti privati sono stati incoraggiati con concessioni di contributi per un 
quarto della spesa. È previsto con ciò che in futuro un’area di oltre 30 ettari sarà coperta da 
bosco con una spesa di 20 milioni di lire. Sono state inoltre distribuite 2.000 piante adulte 
e 300.000 piantine giovani.
 È stata istituita una scuola forestale basata su principi moderni, dove viene insegnata 
la tecnica forestale più aggiornata. Talune delle innovazioni comprese in questo pro-
gramma sono state adottate da scuole consimili in Italia.

Pesca
Sono stati fatti degli importanti progressi nello sviluppo della pesca e dell’industria ittica.
 La locale flotta peschereccia è aumentata nel periodo in discussione ad un notevole 
livello specialmente per quanto riguarda i battelli a motore. Una flottiglia da pesca d’alto 
mare composta di 12 battelli di oltre 60 tonnellate l’uno, è stata costruita con fondi ERP per 
un ammontare di 360 milioni di lire. Questi battelli sono in grado di esercitare la pesca nel 
basso Adriatico e nel Mediterraneo e di rimanere in azione per un mese e più. Fino ad ora i 
pescatori di Trieste disponevano di piccole imbarcazioni non in grado di rimanere in mare 
per un periodo prolungato e ciò restringeva il loro raggio d’azione alle acque locali.
  È stato completato un progetto per lo sviluppo della pesca alla foce del fiume Timavo. 
Sono stati dragati canali nei quali il pesce viene isolato e pescato con reti nell’inverno, al-
lorché penetra nelle acque limpide della foce in cerca di cibo. Questo piano aiuta il merca-
to del pesce di Trieste proprio nell’epoca nella quale la cattura in mare è ridotta al minimo. 
Inoltre sono stati costruiti impianti di refrigerazione, magazzini, tettoie per i battelli ed 
una fabbrica per reti.
 Le seguenti cifre comparative indicano la quantità e distribuzione del pesce catturato 
negli anni 1938, 1948, 1949 e 1950:

 Quantità del pesce Consumato in loco Esportato
 (in tonnellate) (in tonnellate) (in tonnellate)
1938 3.384 3.169 215
1948 4.733 3.368 1.365
1949 4.733 3.698 1.035
1950 4.540 3.632 908

Un’altra attività del Governo Militare Alleato a sostegno dell’industria della pesca, è stata 
la riapertura della Scuola di Pesca a Trieste che provvede all’istruzione in materie inerenti 
alla nautica ed ai metodi di pesca.
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XI  Impiego e salari

L’alleviamento della disoccupazione è stato un problema sempre presente nei piani e 
nell’effettuazione del programma di ricostruzione di Trieste. Quasi tutte le decisioni in 
fatto di economia sia che riguardassero il controllo sui prezzi oppure il bilancio od il 
finanziamento all’industria, sono state fortemente influenzate dal problema della disoc-
cupazione. In molti casi questo problema ha limitato la libertà d’azione; in altri ha pre-
scritto un corso di azioni che, in sua assenza, non sarebbero state prese. In vari importanti 
aspetti dell’economia la disoccupazione ha creato un circolo vizioso – ha condotto ad una 
legislazione o a provvedimenti che volta a volta hanno impedito o scoraggiato misure che 
avrebbero procurato nuove fonti di impiego.
 Già negli anni dell’anteguerra vi era stato a Trieste un eccesso di disoccupazione. 
In seguito all’afflusso di popolazione dovuto alla guerra ed alle sue conseguenze, alla 
distruzione delle industrie e susseguente stroncamento delle possibilità di trovar lavo-
ro, la disoccupazione negli anni del dopoguerra diventò un problema di tragica serietà. 
Inoltre, molti operai erano tenuti in paga senza lavoro da eseguire. Ciò era non soltanto 
demoralizzante per gli operai stessi, ma oneroso per i datori di lavoro e teneva alti i prezzi, 
assorbendo i fondi che altrimenti sarebbero potuti essere impiegati in ingrandimenti o 
migliorie, causando numerosi fallimenti e scoraggiando i datori di lavoro dall’adottare 
misure atte a ridurre i prezzi.
 Questa era la situazione alla messa in azione del programma di ricostruzione per 
Trieste.
 Le fonti più immediate per procurare occupazione sono state nel 1948 le costruzioni 
navali. I cantieri navali – grandi e piccoli – lavorando in giusta misura danno lavoro 
diretto a circa 10.000 persone. Inoltre essendo gran parte delle piccole industrie di Trieste 
strettamente collegate con i cantieri, danno lavoro indirettamente a migliaia di altri la-
voratori. È stato perciò doveroso dare una vigorosa spinta alle costruzioni navali. Pertanto 
gran parte dei previsti aiuti ECA venivano destinati a questo scopo. Veniva dato l’avvio ad 
un programma di costruzioni navali di 96.000 tonnellate. Fondi in contropartita a bassi 
tassi d’interesse ammontanti prima al 40% e poi ridotti al 33 1/3% del costo di costruzione, 
venivano messi a disposizione degli armatori.
 In aggiunta alle costruzioni navali veniva varato un vasto programma di lavori pub-
blici – alloggi, strade, ecc. – l’addestramento per la riqualificazione al lavoro è stato svi-
luppato per trasformare gli operai non specializzati ad operai per lavori specializzati che 
ancora esistevano nonostante la forte disoccupazione; il sussidio per il tempo del tirocinio 
è stato adottato per incoraggiare l’ingaggio di giovani che a causa della struttura anor-
male dei salari derivante dall’inflazione del dopoguerra, si trovavano esclusi dal mercato 
del lavoro a causa del costo del loro impiego. Finalmente, generosi finanziamenti sono 
stati offerti all’industria per ingrandimenti e modernizzazioni.
 Non si possono valutare con esattezza i risultati di queste misure. Le statistiche, spe-
cialmente quelle di lavoro, traggono spesso in inganno ed è difficile dare un’esatta misura 
a fattori quali l’impiego effettivo, la maggiore esperienza acquisita, ecc. Non c’è dubbio, 
però, che la situazione dell’impiego della manodopera sia migliorata. Nel giugno 1951 i 
lavoratori registrati10 hanno oltrepassato il numero di 90.000, che costituisce il più alto li-
vello nella storia della Zona. Nel 1938 vi erano 75.000 impiegati ed operai11 registrati e nel 
giugno 1948 vi erano 84.000. Sono in addestramento, all’ora presente, oltre 400 appren-
disti, molti dei quali starebbero oziando se non vi fosse lo stimolo del sussidio concesso 
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ai loro datori di lavoro. Quasi 10.000 lavoratori sono passati, chi più chi meno, per i corsi 
d’addestramento al lavoro.
 Nonostante questi risultati incoraggianti, il livello della disoccupazione è pur sempre 
troppo alto registrando a metà del 1951, 18.000 unità. Questa cifra è di circa mille unità 
inferiore a quella dell’anno precedente e di 8.000 unità inferiore a quella della metà del 
1948. Confronti con il 1938 sarebbero fuori posto a causa del forte accrescimento del po-
tenziale lavorativo nel dopoguerra.
 La cifra di 18.000 disoccupati non può essere ritenuta a stretto rigore esatta. È sog-
getta a molte modifiche e limitazioni. Incluse persone che non sono in grado di venire 
impiegate, comprende persone che si sono iscritte con la speranza di ottenere dei benefici 
spesso concessi ai disoccupati, include talvolta membri di famiglia che si sono registrati 
in seguito alla disoccupazione del capo famiglia, ecc. Una rilevazione per campioni dei 
disoccupati fatta recentemente ha dimostrato che forse non più del 50% di questi iscritti 
rappresentano casi che possono dirsi seri. Malgrado però il valore relativo di tali cifre, 
resta il fatto che la disoccupazione è troppo alta.
 Nel 1948 era stato progettato che contemporaneamente all’immediato inizio delle 
costruzioni navali sarebbe stato perseguito un programma di espansione industriale a 
lunga scadenza. L’esecuzione del progetto è stata più lenta del previsto. In conseguenza 
Trieste dovrà affrontare un periodo critico entro i prossimi sei od otto mesi. Il programma 
di costruzioni navali sarà allora largamente portato a termine e l’espansione industriale, 
quantunque effettiva e promettente, non sarà sufficiente a sostituirlo nell’impiego di 
manodopera. A meno che i cantieri non trovino da soli lavoro supplementare, dovrà venir 
svolto da parte del Governo Militare Alleato almeno un minimo programma di finanzia-
menti.

Paghe
Il generale aumento delle paghe dopo la guerra assieme alla scala mobile delle paghe 
adottata recentemente che annoda le paghe al costo della vita, ha avuto una forte influen-
za sui salari reali. Verso la fine di giugno del 1951 solo certi gruppi di impiegati avevano 
un introito reale inferiore all’anteguerra, tutti gli altri lavoratori avevano migliorato le 
loro relative posizioni. Queste migliorie nel potere d’acquisto sono state in un rapporto 
pressoché inverso al livello delle paghe e dei salari, avendo gli operai comuni ottenuto i 
più forti aumenti, i lavoratori qualificati ed il personale stipendiato, i più bassi. Gli operai 
comuni fruiscono oggi di un reddito effettivo di circa il 50% superiore a quello nel 1938. 
Pure prendendo in considerazione possibili inesattezze in questo dubbio e discutibile 
campo della statistica, il miglioramento effettivo a questo gruppo è notevolissimo. L’alto 
personale impiegatizio in settori quale l’industria, il traffico ed il commercio soffrono 
d’altro canto una perdita di reddito netto di circa il 10% in confronto dell’anteguerra.
 Questi vari aumenti di paghe e salari12 hanno un notevole effetto sul quadro che 
rispecchia la disoccupazione. In confronto dell’anteguerra il lavoro specializzato costa re-
lativamente di meno ed il manuale relativamente di più. Ne risulta che lavoratori specia-
lizzati vengono impiegati per lavori che non richiedono specializzazione e sono ricercati 
mentre il manovale semplice ha estrema difficoltà di trovar lavoro. La stessa cosa vale per 
gli apprendisti la cui retribuzione li ha svalutati sul mercato. Una revisione radicale nella 
struttura delle retribuzioni si impone già da lungo tempo.
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ALLEGATO “A”
Prestiti dal Fondo in Contropartita (fondo lire) al 30 giugno 1951 (lire)

DITTA TOTALE PRESTITI  TOTALE PAGATO   
 CONCESSI FINO AL
  30 GIUGNO 1951 
Prestiti di ricostruzione
Arsenale Triestino 275.000.000 275.000.000
Cantiere Navale Giuliano 40.000.000 40.000.000
Cantieri Riuniti dell’Adriatico 765.000.000 765.000.000
Colorificio Zonca 5.000.000 5.000.000
Fonderie Off. Mecc. Triestine 26.000.000 26.000.000
Caslini S. A. 300.000.000 300.000.000
Consorzio fra Pescatori 265.500.000 265.500.000
Totale 1.676.500.000 1.676.500.000

Prestiti per costruzioni navali
Fav. Triestina per il Levante (Felszegy) 123.400.000 123.400.000
Dott. Baratelli (ex Corsi) (Felszegy) 60.000.000 45.000.000
Patrisanda II (Felszegy) 140.186.500 56.074.600
Flumar, Roma (Giuliano) 132.000.000 132.000.000
Soc. Triest. Pesca del Tonno (Giuliano) 59.000.000 47.200.000
Giovanni Riboli (Giuliano) 161.460.500 64.584.200
Eredi Montanari (Martinuzzi) 62.000.000 62.000.000
Patrisanda I (Martinuzzi) 55.000.000 52.250.000
Goffredo Manfredi (Martinuzzi) 79.000.000 31.600.000
Italia S. A. Genova (C.R.D. A.) 4.720.000.000 4.012.000.000
Lloyd Triestino (C.R.D. A.) 6.960.000.000 6.032.000.000
Lloyd Triestino (C.R.D. A.) 4.415.633.000 2.428.390.000
Gerepesca, Livorno (C.R.D. A.) 568.000.000 568.000.000
Totale 17.540.680.000 13.659.498.800

Prestiti industriali
Istituto Farmacoterapico Triestino 40.000.000 39.550.000
CRDA Fabb. Macchine S. Andrea 140.000.000 64.800.000
Jutificio e Caranificio Triestino 450.000.000 50.000.000
Totale 630.000.000 154.350.000

TOTALE COMPLESSIVO 19.847.180.000 15.490.348.800
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ALLEGATO “B”
Prestiti dal bilancio G.M. A. (lire)

SETTORI D’ATTIVITA’ TOTALE DEI PRESTITI  TOTALE UTILIZZATO
 CONCESSI DAL LUGLIO  FINO AL 30 
 1948 AL 30 GIUGNO 1951 GIUGNO 1951
Servizi telefonici 140.000.000 140.000.000
Cantieri navali 170.000.000 170.000.000
Cave di marmo e pietra 89.500.000 74.015.000
Lavorazione dei metalli ed  
ingegneria meccanica 351.338.000 103.338.000
Falegnamerie 80.400.000 52.550.000
Colorificio - -
Produzione scatole di latta 120.000.000 120.000.000
Seminario 100.000.000 100.000.000
Fiera di Trieste 285.000.000 150.000.000
Raffineria di olio vegetale 335.000.000 183.500.000
Tipografie 60.100.000 48.500.000
Fabbrica di scarpe 95.000.000 90.000.000
Jutificio 250.000.000 250.000.000
Pastifici 124.000.000 88.000.000
Magazzini Generali 1.148.000.000 1.148.000.000
Programma di costruzioni edilizie 101.500.000 11.500.000
Programma di costruzioni edilizie  
(per famiglie degli alleati) 200.000.000 -
Elettrificazione rurale 63.000.000 36.000.000
Turismo 140.000.000 140.000.000
Ricostruzione di navi 172.442.500 24.459.000
Servizi pubblici 1.725.000.000 -
Trasporti pubblici e autorimesse 94.400.000 81.617.500
Preparazione di generi alimentari ed  
inscatolamento di pesce 40.650.000 16.500.000
Fabbrica vele 8.000.000 8.000.000
Produzione di ghiaccio e soda 13.465.000 13.465.000
Fabbrica di cera e crema per scarpe 10.000.000 10.000.000
Saponificio 22.500.000 22.500.000
Vetrerie 141.500.000 1.400.000
Vari 508.000.000 339.835.000

TOTALE 6.598.795.500 3.423.179.500
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ALLEGATO C
Numeri indici comparativi del costo vita (1938)

VOCI Giugno 1948 Giugno 1949 Giugno 1950 Giugno 1951
Alimentazione 55,66 59,62 58,65 60,66
Vestiario 58,39 54,96 51,02 69,31
Abitazione 2,90 4,69 4,83 7,66
Riscaldamento e luce 26,31 27,50 35,94 36,56
Varie 38,82 37,26 39,50 45,72

INDICE GENERALE 44,81 46,86 46,62 50,00
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note

1 ASMAE, Affari Politici, 1950-1957, Trieste, b. 565, fasc. IV/37. L’originale è accompagnato dall’an-
notazione “Il Direttorato di Finanza del Governo Militare Alleato ha il piacere di inviarVi, per 
vostra conoscenza, copia della traduzione italiana della Relazione”. Gli allegati statistici qui 
non riportati sono i seguenti: C Situazione del programma di costruzioni navali al 30 giugno 
1951; D Movimento marittimo secondo Paesi di provenienza e di destinazione; E Movimento 
ferroviario secondo Paesi di provenienza e di destinazione; F Movimento ferroviario e marit-
timo secondo le principali voci; H Consumo di energia elettrica. Il documento è già citato, ma 
apparentemente senza collocazione, in Valdevit, Il dopoguerra... cit., pp. 267-268, che ne trae un 
sunto dei dati quantitativi complessivi dell’Erp a Trieste.
2 Quantunque Trieste non divenisse un membro fruente degli aiuti ERP che nell’ottobre 1948, 
l’aiuto per il primo anno è stato calcolato retroattivamente dal luglio 1948.
3  Vedi per dettagli Capitolo 3 – La Situazione Finanziaria.
4  Si dovrebbe qui sottolineare che queste cifre rappresentano il contributo diretto del Tesoro 
Italiano. In quanto forti aliquote d’imposte pagate da consumatori residenti in Italia (dazi, 
imposte di fabbricazione sulla benzina, ecc.) vengono riscosse a Trieste, gli introiti della Zona 
comprendono un contributo indiretto da parte dell’Italia. A partire dal secondo semestre del 
1951 i bilanci saranno redatti in modo da mettere in evidenza l’ammontare approssimativo di 
questi contributi indiretti.
5 L’imposta di produzione sugli oli minerali rappresenta un contributo rilevante da parte del-
l’Italia. Infatti, in quanto l’80 % della produzione è venduto in Italia, l’imposta viene pagata in 
massima parte dal consumatore italiano.
6  L’atmosfera politica tendeva a scoraggiare o per lo meno a non incoraggiare gli investimenti 
privati. Il capitale effettivo richiesto rivestiva un alto carattere pubblico - alloggi, strade, utilità 
pubbliche, scuole, ospedali, ecc. -; dall’indebolita situazione economica della Zona risultavavno 
pochi risparmi e gli alti tassi bancari scoraggiavano la contrazione di prestiti.
7  Poichè i contratti per le concessioni di prestiti per la costruzione di navi contengono la 
clausola della scala mobile per coprire aumenti nel costo dei lavori e dei materiali, gli obblighi 
definitivi derivanti da tali prestiti non possono venir determinati se non quando la costruzione 
dei battelli in questione è realmente portata a termine.
8  Vedi per dettagli l’Allegato “A”.
9  Per dettagli Allegato “B”.
10  Esclusi i lavoratori non registrati, come domestici, lavoranti in proprio ed altri.
11  A causa delle variate condizioni, questa cifra non può venir nettamente comparata con le 
cifre del 1948 e 1951. Il raffronto ha dunque valore approssimativo.
12  Gli aumenti prendono la forma di aggiunte alla paga-base più un vasto raggio, estremamente 
complicato, di buoni ed assegni per aumenti sul costo della vita, stato di famiglia, tredicesimo 
mese, ecc. – In certi casi, p.e. per certe categorie di impiegati dello stato, riesce quasi impossibile 
il determinare la rimunerazione netta o totale dato che questa include una quota fissa di ore 
straordinarie, buoni di presenza, rimunerazioni per servizi speciali, un’aliquota di divisione di 
introiti corrispondenti alla carica ricoperta, buoni di Natale, esenzione da tasse ed altre dispo-
sizioni che sono state adottate ad hoc di tanto in tanto, per proporzionare gli aumenti del costo 
della vita o per evitare un aumento di paghe apparente.


