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SOCIETÀ D'ASSICURAZIONE DI F E D E L T À 

I r ischi che sono cors i e ne l l ' industr ia e fuor i 
di essa sono svar ia t iss imi , e tutti possono e s se r e 
ugua le s o r g en t e di danno. L e C o m p a g n i e di ass icu-
ra z i one -si p r o p o n g o n o già di ga ran t i r e c on t r o pa r e c -
chi di quest i r i schi , e v a n n o es t endendo i l o ro a f -
fari que l l e di ass icuraz ione con t ro g l ' i ncend i , la 
g rand ine , le ep izooz ie , le conseguenze e c o n o m i c h e 
de l l e mala t t i e , della v e c c h i a i a , de l la m o r t e e v i a 
e v i a . 

Una n u o v a f o rma di ques t e ass icuraz ioni i n c o -
minc ia a d i f f o n d e r s i in altr i paesi, m e n t r e è s c o n o -
sciuta ancora in Ital ia, o v e po t r ebbe d i v en t a r e n o n 
m e n o uti le che a l t r o v e : que l la che ass icura con t ro 
i l p e r i co l o di in fede l tà de l l e pe rsone al le qua l i è af-
fidato il m a n e g g i o di danaro o va l o r i . 

S o n o numeros i ss im i in ogn i Stato quest i i m p i e g h i ; 
g o v e r n o , istituti e pr i va t i a f f i dano spesso capital i più 
o m e n o cons ide r evo l i a pe rsone che possono a b u -
sare del la fiducia in loro r ipos ta , e pur t roppo non 
di rado l o fanno . Si c e r cano , è v e r o , g a ranz i e nel la 
s icurtà di parent i od amic i , o in cauz ion i in r e n -
dita pubb l i ca od altri t itol i . P e r ò queste cauz ion i 
danno l u o g o a più di un inconven i en t e . È pur mo-
lesto pe r parent i ed amic i 1' essere costrett i , m o r a l -
m e n t e a l m e n o , a prestare una garanz ia , la qua l e non 
i n f r e q u e n t e m e n t e dà luogo a g rav i pe rd i t e a danno 
d e l l ' a s s i c u r a t o r e , cui non si può imputa r e a l t r o c h é 
un eccesso di buona f ede e di buon cuore . N o n 
tutti poi posseggono aderent i che sì t r o v ino in c o n -
d i z i one da prestare la garanz ia des iderata , che può 
sal ire a s o m m e e l eva te . 

È v e r o che a c iò si ce rca di o v v i a r e talora col d i -
v i d e r e la cauz ione tra parecch i e persone , di cui c ia-
scuna n o n r i sponde che per una parte di essa. T o r n a 
più fac i le , in gene ra l e , t r o v a r e quat t ro pe rsone che 
r ispondano di c i nque m i l a l i re c iascuna , che n o n 
una sola c h e assuma sopra di sè la garanz ia p e r 
tutte vent i . 

P e r ò p u ò cap i tare b e n e spesso c h e non quat t ro , 
ma n e p p u r e una sola di ques t e pe rsone v o l e n t e -
rose di prestare tale a juto , si possa t r o va r e . R e -
sterebbe la ga ranz ia di una ipoteca su i m m o b i -
li, di un depos i to di rend i ta p u b b l i c a , di az ioni 
od obb l i gaz i on i di società pr i va te . Ma quant i non 
sono c o l o r o , che sa r ebbe ro abi l i a m m i n i s t r a t o r i , 
ma mancano di capital i pe r presentare la garanz ia 
r ichiesta sotto questa f o r m a ? 

O r bene , una C o m p a g n i a ass icurat r i ce di f ede l tà 
l ibera da tutti ques t i impacc i . Chi abb i sogna di p r e -
star cauz ione , non ha più che da presentars i al la 
C o m p a g n i a , f a r conosce r e i t itol i c h e e g l i ha alla 

sua fiducia, e med ian t e il p a g a m e n t o di una quota 
annua, assai l e g g e ra , la C o m p a g n i a assume sopra di 
sè ogn i r i sch io a questo r i g u a r d o . L a cauz ione r i esce 
anzi m i g l i o r e pe rchè la sol idità di una C o m p a g n i a è 
in g e n e r a l e m a g g i o r e che non que l la di un s emp l i c e 
pr i va to , e d ' a l t ro canto la Compagn i a col prestare 
cauz ione , a v e n d o c o n c h i u s o un a f fa re , essa non fa 
che sodd i s f a r e ad un ' obb l i ga z i one b i la tera le q u a n d o 
il c l i en te manca a' suoi i m p e g n i , m e n t r e i n v e c e pa-
renti ed amic i hanno r eso un se r v i z i o gra tu i to , s ic-
ché pare i n u m a n o p r e t ende r da l o ro il pagamen to 
fin d e l l ' u l t i m o c en t e s imo . 

P u ò pare re a pr ima g iunta che ques to r a m o di 
ass icuraz ion i urti c on t ro una d i f f i co l tà insuperab i l e , 
que l la di d e t e r m i n a r e la quota da pagarsi dag l i assi-
curat i , e c iò pe r chè m a n c a n o i c r i t e r i per un g ius to 
app r e z zamen to del p e r i c o l o corso dal la C o m p a g n i a . 
L e stat is t iche del la v i ta m e d i a per c i ascheduna età, 
que l l e de l l e malatt ie e s imi l i o f f r o n o tal base , di 
una p rec i s i one quasi assoluta, p e r l e C o m p a g n i e che 
si o c cupano di quest i r ami di ass icuraz ione . I n v e c e 
nel caso nost ro la quo la r iusc i r ebbe f a c i lmen te t r oppo 
alta o t roppo bassa, e r e s p i n g e r e b b e perc iò i c l ient i 
in un caso o t o rne r ebbe es i z ia le alla C o m p a g n i a ne l -
1' a l tro . P e r ò anche ne l caso nos t ro è poss ib i le p r o -
c ede r e con q u a l c h e s i curezza . Y i è una med ia ne l la 
mancanza alla f ede data in mater ia di interess i p e -
cuniar i , in una ser ie di anni , c o m e v e n ' ha una 
pe r i casi di incend io , le g rand in i , le ep i zooz i e , 
e v ia d i c endo . Questa med ia var ia s e condo il 

di mora l i tà di un paese ; si innalza o si ab-
secondo i t emp i , i luogh i , g l i u f f i c i ; ma ad 

ogn i m o d o non è imposs ib i l e di de t e rm inar l a , e fis-
sare p e r c i ò con una su f f i c i en te esattezza la quota 
che si d e v e e s i g e r e in c i a s c h e d u n caso. 

U n ' altra obb i e z i one può s e m b r a r e assai p iù g r a v e , 
ed è che quando parent i od amic i hanno prestato 
la l o ro garanz ia gratui ta a f a v o r e di un i m p i e g a t o 
del g o v e r n o , di una banca o di un altro u f f i c i o qua l -
siasi, c o n v i e n e che I' a g en t e sp i e gh i un g r a d o d i 
ma l vag i t à assai m a g g i o r e pe r t rad i re l e pe rsone che 
Io hanno bene f i ca to , che non q u a n d o si tratta d ' i n -
g a n n a r e una C o m p a g n i a che è stata pagata p e r r i -
sponde r e de l caso. 

T a l e a r g o m e n t o ha cer to q u a l c h e forza ; p e r ò nel la 
g rand iss ima magg io ranza dei casi non può essere 
i n vo ca t o . I n v e r o accade qua l che vo l ta che ta luno , 
per propos i to de l ibera to inganni i suoi garant i , ma è 
caso i n f r e q u e n t e , per sol i to i m a n e g g i a t o r i di dana ro 
altrui sono tratti a fa l l i r e alla fiducia in l o r o r iposta sen-
za a v e r e in tenz ione di r e c a r danno a ch icchess ia . Essi 
si v a l s e ro de l danaro l o r o a f f idato p e r g i u o c a r e alla 
borsa, nella f iducia di g u a d a g n a r e e res t i tu i re la s o m m a 
alla cassa ; o d e b b o n o sodd is fa re u n deb i to p r o p r i o 
che è scaduto , e n o n han m e z z o di fa r lo , e pagano 

bassa 
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col danaro a l t ru i , nel la f iduc ia di poter p iù tardi 
r ime t t e r l o a suo posto. L a r ipugnanza pe r c i ò a tra-
d i r e la buona f e d e dei garant i , non v a l e . a d i m p e -
d i r e questi atti, che non sono c omp iu t i co l i ' inten-
z i one di r e ca r danno . 

Ma v ' ba di più. P e r quanto possa a v e r e qua l che 
v a l o r e il r i l e g n o che si d e v e a v e r e a d a n n e g g i a r e 
chi prestò un gra tu i to bene f i c i o , ques to n o n potrà 
m a i supp l i r e al v a n t a g g i o che o f f r e per una C o m -
pagnia il s indacato costante c h e essa eserci ta sopra 
c o l o r o di cui r i sponde . È la fiducia nella lealtà a l -
trui che induce un parente od un a m i c o a prestare 
la sua sicurtà, e questa fiducia non è v i g i l an te , ma 
c ieca , e r i m a u tale anche q u a n d o la cauz i one è stata 
prestata. S i dubi tasse p u r e di c o r r e r e q u a l c h e r i -
schio , non si osa v e n i r in ch ia ro del v e r o , sa l vo 
q u a n d o il dubb io è sì g r a v e da conve r t i r s i quasi in 
cer tezza . T u t t ' a l t r o accade pe r una C o m p a g n i a assi-
cura t r i c e . Essa ha invest i to un capi ta le in ques to 
r a m o d' a f fa r i , ed è obb l i ga ta ad ese r c i t a r e una v i -
g i lanza cont inua se non v u o l e che i prof i t t i si cam 
b ino in pe rd i t e . L a falsa de l icatezza , i r i gua rd i che 
arres tano le inch ies te de i s ingo l i pr i va t i , per essa 
non possono es is tere in m o d o a l cuno . Essa stipula 
di po te r v i s i ta re i cont i dei c l i ent i , e li v is i ta, se lo 
c r e d e oppor tuno , e ch iedo s ch ia r iment i e non cessa 
finché non sia rassicurata app i eno . Essa p r o c e d e a 
tali atti non ce r t o c o m e una a v v e r sa r i a , ma c o m e 
un g i u d i c e c a l m o e d imparz i a l e , c o m e un contraente , 
che ch i ede l ' e s e c u z i o n e di una c lausola de l contra t to 
stato l i b e r a m e n t e st ipulato. È suo d ir i t to , è suo d o -
v e r e di f r on te ai propr i i az ionist i , e n iuno po t r ebbe 
a v e r s e l o a ma le . 

G ià in paesi s tranier i ques to r a m o di ass icuraz ione 
ha preso un ce r t o s v o l g i m e n t o . In Ingh i l t e r ra ne l 
1 8 4 0 si cost i tu iva la pr ima Soc ie tà di Garanz ia , la 
Guarantee Society of London, che fu sanzionata da 
un a l l o spec ia le de l pa r l amento nel 1 8 1 2 . Da a l lora 
in poi nessun' altra C o m p a g n i a di questo g e n e r e vi 
sorse fino al 1 8 6 3 , q u a n d o f u fondata la National 
guarantee and suretysliip Association, col capi ta le 
di 6 , 2 3 0 , 0 0 0 l i re . Quat t ro a l t re C o m p a g n i e l o ro ten-
ne ro d ie t ro in segu i to , c on un capi ta le di 1 0 , 3 7 3 , 0 0 0 
l i re . T u t t e f a n n o buon i a f fa r i , e già il pa r l amento 
e b b e a p r o v v e d e r e con parecch i atti a stab i l i re c h e 
i pubbl ic i u f f i c ia l i in c a m b i o di garanz i e pr iva te , 
possano o f f r i r e quel la di C o m p a g n i e di ass icuraz ioni 
di f ede l tà . 

D u e C o m p a g n i e di ques to g e n e r e es istono pure 
ne l Canada . L ' una è la Citizens1 Insurance Comp. 
creata nel 1 8 6 8 , c on un cap i ta le di 10 mi l i on i , e che 
tra gl i altri r a m i di ass i curaz ione co l t iva pure ques to . 
L ' altra è la Canada Guarantee Comp., f ondata nel 
1 8 7 2 , con un capi ta le sottoscr i t to di 6 2 3 , 0 0 0 l i re , 
che può essere r eca to a 2 , 3 0 0 , 0 0 0 la q u a l e c o m p i e 
e s c l u s i v a m e n t e ques to r a m o di operaz i on i . D u r a n t e 
il 1 8 7 8 i p r e m i racco l t i da quest ' u l t ima sopra 
3 3 3 2 cauz ion i , f u r ono di 2 3 0 , 0 0 0 l i re . L e perd i t e 
paga te durante 1' anno f u r o n o di so le l i re 4 6 , 6 0 0 , 
da cu i c o n v i e n e ancora d e d u r r e l i re 7 , 5 0 0 state r i -
cupera te . 

Essa d is t r ibu ì un d i v i d e n d o del 6 per cento pel 
1 8 7 8 , ed u n o de l 4 per cento pei sol i p r i m i se i 
mesi del 1 8 7 9 . 

A n c h e presso g l i Stati Un i t i questo s is tema di as-
s i curaz ione è penetrato , s ebbene i suoi passi s iano 
ancora lenti. N e l Massachusetts fu eretta una Fide-
lity Asstirance Company ne l 1 8 7 7 , la q u a l e p e r ò 

pare non abbia i n cominc i a t e le sue operaz ion i . Ne l l a 
P e n n s y l v a n i a v e n ' ha due , 1' una, la Fidelity In-
surance, Trust and Safe Deposit Comp., fondata 
nel 1 8 6 6 ; I' altra la Guarantee, Trust and Safe 
Deposit Comp., sorta nel 1 8 7 2 ; ina esse no:i si sono 
guar i ino l t ra te ne l l e ope raz i on i di questa natura , 
s ebbene e n t r a m b e prest ino sicurtà presso le Cor t i 
pe r gli esecuto r i e i curator i . 

N e l l o Stato di N u o v a Y o r k v i è una sola C o m -
pagnia , la Kìiicherbocker Casualty Insurance Comp. 
la qua l e o f f r e di c o m p i e r e queste operaz ion i ins i eme 
a que l l e di ass icuraz ione con t ro g l i acc ident i . Essa 
i n c o m i n c i ò le suo operaz ion i so lo di r e c e n t e ; p e rò 
mostra n e ' s u o i atti di v o l e r da re a questo r a m o di 
af far i la m a g g i o r e es tens ione poss ib i l e . 

A n c h e nel la nostra Italia ques to g e n e r o di assi-
curaz i one m e r i t e r e b b e di v e n i r e studiato e tentato. 
Esso po t r ebbe o f f r i r e van tagg i non i sp regevo l i a 
molt i pr ivat i che m i r a n o ad o t t ene re imp i e gh i di fi-
ducia, m e n t r e co l r e n d e r e C o m p a g n i e , muni t e di ca -
pitali r i l e van t i , interessate a v i g i l a r e a che le m e -
d e s i m e se ne se rb ino d e g n e , si r iusc i r ebbe fo rse a 
s c e m a r e i casi di v i o l a z i one del la f ede ispirata, c h e 
sono d i venut i ne l nos t ro paese inso l i t amente f r e -
quent i . 

I F A L L I M E N T I 

Da q u a l c h e t e m p o si a v v e r t e una certa insistenza 
nel d i scutere r i m e d i al lo stato anoma l o , che p r e -

i senta o g g i d ì il c o m m e r c i o , in causa del c r escen te 
! n u m e r o dei fa l l iment i . E da una par te invocas i l ' in-
i t e r v en to d e l l o Stato , p e r c h è , c on oppo r tune mod i f i c a -

z ioni de l la l eg i s l a z i one , metta f r eno alla invas ione di 
una disonesta specu laz ione , dal l 'a l t ra a lcuni , più pra-
tici e più p r e m u r o s i , v o g l i o n o che si f o r m i una lega 
d ì onesti c o m m e r c i a n t i , la qua l e present i un c a m p o 

I t r incera to , ch iuso ai m e n o p rob i , e d iv ida così il 
c o m m e r c i o ese rc i ta lo c o n f o r m e a l l e tradiz ioni , dal 

{ c o m m e r c i o che , ispirato dal la b ramos ia prepotente 
dei subit i g u a d a g n i , non bada alla qual i tà de ' mezz i 
pur di r a g g i u n g e r e l ' in tento u l t i m o : la r i cchezza di 
chi lo eserc i ta . 

E d il G o v e r n o , p r e o c c u p a l o d a l l ' a n o r m a l e c ond i -
z ione di cose , e pressalo dai lament i e dag l i s t imo l i 
di una classe impor tan te di c i t tad in i , presenta un 
proge t to di r i f o rma del C o d i c e di c o m m e r c i o , ne l 
qua l e è par te p r inc ipa l e il t i to lo , che r i g u a r d a i 
f a l l i m e n t i ; d a l l ' a l t r a in una de l l e più at t ive r e g i on i 
del r e g n o , nel la L o m b a r d i a , si studia il m e z z o di 
attuare una assoc iaz ione ed ass icuraz ione con t ro i 
danni del l ido c o m m e r c i a l e ; e d a M i l ano si r a c c o l -
g o n o de l l e a s s emb l e e di negoz ian t i , si d i scutono d e -
gl i statuti, si nom inano de l l e c ommiss i on i , a l lo s c o p o 
ili r ea l i z za re il p roge t to , g ià concep i t o e f o r m u l a t o . 

La ques t i one è c e r t a m e n t e impor t an t e e va t r a t -
tata con ca lma e c on c u r a ; n o i non pre tend ia -
mo ora di d iscuter la in tutta la sua ampiezza in 
questo ar t i co lo , no i v o g l i a m o osservar la da un lato 
soltanto, r i s e r vandoc i di trattare in n u m e r i s u c c e s -
s iv i , g i i a l tr i aspett i , sotto cui si presenta la q u e -
st ione, l e propos te c ioè che v e n n e r o avanza te per 
sc iog l i e r la . 

j Qui in tanto c e r c h i a m o di inves t i ga r e qua le sia 
j il ma le e qua l i s ieno l e cause p r i m e di esso. 
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N o n r i p e t e r e m o le l u n g h e g e r e m i a d i , o rma i d i v e -
nute s tereot ipe , co l l e qual i si d e s c r i v ono l e o d i e r n e 
condiz ion i de l fido c o m m e r c i a l e , d i r e m o m e g l i o de l la 
onestà c o m m e r c i a l e ; tali descr i z ion i hanno g ià o c -
cupate m o l t e co l onne di altri pe r iod ic i e m o l t e p a -
g i n e di opusco l i . N o t i a m o sob r i amen t e i f a t t i : — il 
n u m e r o de i fa l l iment i va sens ib i lmente aumen tando ; 
— I' ottanta p e r cento ( e f o r se la c i f ra è al disotto 
del la v e r i t à ) dei f a l l imen t i che accadono , hanno i 
caratter i de l la f r o d e ; — m i n i m o è il n u m e r o di 
quest i fa l l iment i do los i che v e n g o n o dalla l e g g e co l -
p i t i ; qu ind i d e r i v a una quas i impuni tà pei d isonest i , 
la qua l e impuni tà r e n d e più baldanzosi i m e n o pro -
bi, d im inu i s c e il n u m e r o di que l l i , che v o g l i a n o es-
sere ad ogn i costo onesti , e stabi l isce uno stato di 
cose, per il qua l e i v a n t a g g i del c o m m e r c i o d i v e n -
g o n o solo r e t a g g i o di chi ha m e n o netta la cosc i en -
za e I' a z i one o sa più a rd i t amen te a f f r on ta re l ' i n -
conveniente di una crisi m o m e n t a n e a , q u a l e r e p u -
tano il f a l l imento . N è vi ha esage raz i one in c iò ; il 
fa l l imento , pe r un comp l esso di c i rcos tanze , è d i v e n -
tato un mezzo con cui un negoz ian te a u m e n t a la 
propr ia c l iente la ed il p ropr i o g i r o d ' a f fa r i , rassoda 
la so lv ib i l i tà de l p ropr i o n o m e c o m m e r c i a l e ; — ed 
è entrato ta lmente ne l l e consuetud in i del c o m m e r c i o , 
in g ene ra l e , che assomig l ia ad una routine d'appren-
tissage, pella qua l e una Ditta acquista forza ed espe-
r ienza , e sv i luppa la propr ia att iv i tà. N e de r i va che 
co loro , i qua l i v o g l i ono tenersi saldi alla bandiera 
del la onestà, sono sof focat i dalla c o n c o r r e n z a di c o -
loro, che sanno, per mez zo del fa l l imento , soppr i -
m e r e ad un tratto il 7 3 per cento de l l e l o ro passi-
v i tà, o r i e m p i r e i loro magazz in i di una quant i tà 
di m e r c e , la q u a l e non costa loro che il 2 0 o il 
2 5 per cento del suo v a l o r e r ea l e . Qu ind i un m a -
lessere g e n e r a l e ne l c o m m e r c i o , prodot to p r i n c i p a l -
men t e dal la d i f f idenza deg l i onesti v e r s o g i i ignot i , 
dei disonesti tra loro , e dalla giusta p r e o c c u p a z i o n e 
di negoz iant i prob i di d o v e r c e d e r e la l o ro c l i ente la 
a chi sa accaparrarse la e conquis tarse la pe r mez zo 
di az ioni , che d o v r e b b e r o c a d e r e sotto i r i f less i de l 
cod i c e penale . 

L a ques t i one a d u n q u e ha una g rav i t à che non si 
può d i s conosce re ed è ben natura le che se ne d i s -
corra ad alta v o c e , c h e la pubb l i ca op in i one se ne 
preoccup i e che si escog i t ino de i p r o v v e d i m e n t i , 
anche straniss imi , a f f ine di met t e r r i m e d i o ad uno 
slato di cose af fatto a n o r m a l e e pern i c i oso al r e g o -
lare s v i l uppo della vita e c o n o m i c a naz iona le . 

N o n c o n v i e n però c r e d e r e che questa piaga od 
epidemia, c o m e suol ch iamars i , sia un r e t agg i o d e l -
l' I ta l ia ; .errò c e r t amente , o non c o n o b b e la ve r i t à , 
chi e s c l a m ò : il fallimento in Italia è diventato una 
speculazione. A tacere de l l ' A m e r i c a , d o v e i cos tumi 
so ' o assai d i ve rs i dai nostr i e qu ind i mal r e g g e -
rebbe in a r g o m e n t o un paragone , non and i amo e r -
rati ne l l ' a f f e r m a r e che in F r a n c i a , riell ' A u s t r i a - U n -
gher i a , nel la G e r m a n i a , e , s ebbene in minor i p r o p o r -
zioni , nel B e l g i o e ne l l ' I ngh i l t e r ra , iv i pure si pro-
vano g l i stessi s intomi de l la malattia i v i pu r e si d e -
p lorano g l i stessi fatti ed anzi in a lcuni di quest i paesi , 
c o m e in A u s t r i a - U n g h e r i a ed in F r a n c i a , si sono 
già attuati, da qua l che t e m p o , a lcuni di que i p r o v -
v e d i m e n t i , che tra noi , so l tanto adesso si d i scutono 
con q u a l c h e v i vac i tà ; il che fa rebbe c r e d e r e che i v i 
il c o m m e r c i o onesto abbia sent i to , p r ima e più f o r t e 
che tra no i , la necessità di armars i c on t r o il n e m i c o 
i n vaden t e N o n a v v e z z i a m o c i per tanto a t ene r g l i 

occh i addosso solo a questa p o v e r a Ital ia, a n o n v e -
de re il m a l e se non in ques to paese ed a t r o v a r e 
tutto b e l l o , tutto buono q u e l l o che t rovas i presso le 
naz ioni es tere . R i c o r d i a m o il p r o v e r b i o « tutto il 
m o n d o è paese » e , spec i a lmente al c o m m e r c i o 
od i e rno che t ende s e m p r e più a farsi in ternaz iona le , 
a p p l i c h i a m o l o in tutta la sua amp i e z za . 

O ra q u a l i sono le cause di questo stato di c o s e ? 
A f f e r m a s i g e n e r a l m e n t e che l 'audacia de i n e g o -

zianti poco onesti ne l l o s f i dare la l e g g e con un f a l -
l imen to , c h e po t r ebbe por tar loro g r a v i s s i m e e o r s e -
guenze , sia p r inc i pa lmen t e a l imentata dal la ind i f f e renza 
dei c red i to r i in g e n e r a l e ; i qua l i , p e r s f u g g i r e a l lo 
no ie processual i , che d e r i v e r e b b e r o dal la denunz ia 
del r eo , per e v i t a r e le spese che domandat is i a f f ine 
di c o m i n c i a r e il p rocesso , per non farsi persecutori 
del fa l l i to, accet tano il c onco rda to a qualsiasi con-
d iz ione n o n solo, ma anche si e r i g o n o a d i f ensor i 
del fa l l i to stesso, cont ro que i rari c r ed i t o r i , che mai 
pensassero di usare seve r i t à . 

Ques te sono al l ' inc i rca le cause che abb i amo ve -
dute accennate , qua l i o r i g in i del fatto che dep lo ras i , 
e pe rc i ò si invoca una lega di onest i che si p r o -
ponga di pe r segu i t a r e ineso rab i lmente il r eo e, p u -
nendo lo , c on tutta la g rav i tà del la l egge , i sp i rare 
un t i m o r e sa lutare in c o l o r o , che fossero disposti a 
condurs i m e n o ones tamente . 

A no i sembra p e r ò che queste st ieno tra le cause 
pross ime de l male che si lamenta , ma che ques te stesse 
cause non s ieno pe rò , alla lor vo l ta , se non c o n s e -
g u e n z e di a l tre condiz ion i che s t im iamo necessar io 
di d o v e r b r e v e m e n t e e s a m i n a r e , a f f inchè non a v -
venga che , c e r cando il m e z z o di gua r i r una m a l a t -
tia, si ope r i sul le cause secondar i e del m o r b o e si 

• t rascur ino i nvece le cause pr inc ipa l i o si r i v o l g a n o 
le m i r e l a d d o v e non v i è la v e r a causa m o r b o s a . 

N e s s u u o ci neghe rà che il c o m m e r c i o sia una 
del icata ed impor tan te p ro f e ss i one , la qua l e d o m a n d a , 
p e r chè sia p r o f i c u a m e n t e eserc i tata, un par t i co la re 
g rado di cogn i z i on i e di abi l i tà, ed un p r o f o n d o 
sen t imento de l la ones tà . L o s v i l u p p o poi del c r e -
di to r e n d e ancora più del icata la pro f ess ione stessa, 
po i ché met t e co lu i , che la eserc i ta , nella c ond i z i one 
di m a n e g g i a r e spess iss imo la propr ie tà a l t ru i . T u t -
tavia è inva lsa in molt i la c redenza che il c o m m e r -
c io sia una carr i e ra aperta a tu't i e qu ind i non si 
r i ch i ede ma i iu chi si p r o p o n e di eserc i tar la que l 
c o r r e d o di cogn iz ion i e di i s t ruz ione spec ia le , che 
si e s i gono pe r tante a l t re pro fess ioni anche m e n o 
de l i ca te del c o m m e r c i a n t e . Da questa c redenza de-
r i va che , sv i luppandos i le re laz ion i e g l i scàmbi e 
quind i essendo possibi le l ' i m p i e g o de l l ' ope ra di mo l -
tissimi i n v e c e che di poch i , tutti c o l o r o i qua l i non 
seppe ro o non v o l l e r o ded icars i ad al tro ind i r i zzo 
di l a vo ro , o fa l l i rono ne l l e p r o v e tentate, o d i e d e r o 

| sagg i di m e n o del icata condotta , s ieno, in ce r to m o d o , 
spinti ad abbracc i a r e una pro f ess ione , pel la q u a l e 
nè domandat is i e sami , n è cert i f i cat i di s tudio , uè 
attestati di cr imina l i tà o di buona condot ta . Nu l l a 
di s t raord inar io adunque se , a l la rgandos i ogn i g i o r n o 
più il n u m e r o deg l i i nd i v i du i che c o m p o n g o n o la 
classe c o m m e r c i a l e , si aument i anche , ed in m a g -
g i o r p r opo r z i one , il n u m e r o di co l o r o , che la p r o -
fessano senza a v e r e n è la capacità i n d i v i d u a l e , n è 
la abil ità persona le o e red i ta r ia , nè i m e z z i , n è la 
fede i l l ibata, che sa r ebbe ro requ is i t i impor tan t i s s im i 
a f o r m a r e un buon negoz iante . — U n a c lasse di 

i pro fess ionist i a d u n q u e , ne l la qua l e è poss ib i l e che 
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la magg i o r anza n o n abbia le qual i tà v o l u t e p e r r iu-
sc i re nel la v ia in t rapresa . Qu ind i un t e r r eno ot t ima-
m e n t e disposto p e r c h è la ma l a f ede metta p r o f o n d a 
r ad i c e ed il do l o e la f r o d e pu l lu l ino r i g og l i o s i . 
— Il p r i m o i n d i v i d u o che abbia pe rdu ta la propr ia 
pos iz ione pe r caso o per co lpa , il p r i m o g i o v ino t t o 
c h e , dopo a v e r sc ia lacquata la propr ia sostanza, senta 
la necessità di t r o v a r e una f on te di rendi ta , si tro-
v a n o chiuse pe r m i l l e r ag i on i tante a l tre ca r r i e r e , 
ma hanno aperta que l la del c o m m e r c i o , che può esser 
l i b e ramen te eserc i tata . A g g i u n g i a m o a c iò la smania 
di cui è invasa 1' età presente di a c c u m u l a r e sol-
lec i tamente le r i c che z z e , e qu ind i una certa tendenza 
a non cons ide ra r e t roppo so t t i lmente la re t t i tud ine 
de i mezz i , eoi qual i intendes i r a g g i u n g e r e questa 
me ta , e noi a v r e m o f a c i l m e n t e t rova to la pr ima cau-
sa de l ma le c h e l amen t i amo , c i o è questa eccedenza 
del la m a l a f e d e sulla buona f edo qua l e v i e n e o g g i 
tanto g ius tamente dep lorata nei rappor t i c o m m e r c i a l i , 
e che minacc ia di so f f o ca r e il l i b e r o s v i l uppo della 
v i ta dei t ra f f i c i . 

Questa, a nos t ro m o d o di v ede r e , è la causa pr ima 
dalla qua l e g e n e r a la cond i z i one a n o r m a l e , che o gg i 
lamentas i nel c o m m e r c i o ; — il m e z z o poi sul qua l e 
qua l e questa s o v r a b b o n d a n t e scor ia soc ia le può ne l 
c o m m e r c i o trar part i to è il c red i to . 

Il c r ed i to è senza dubb io il m e z z o p iù potente 
pel q u a l e hanno vita e le industr i e ed i c o m m e r c i 
de l l e naz i on i ; — il g r a d o d i pe r f e z i one che esso ha 
ragg iun t o ai nostr i g i o rn i , mo l t ip l i ca il suo bene f i c o 
impu l so e r e n d e poss ib i le uno s v i l u p p o del la att iv ità 
industr ia l e e c o m m e r c i a l e , il qua l e f a r ebbe ce r ta -
m e n t e sba l o rd i r e i nostr i av i , se potessero o s s e r v a r n e 
la f u n z i o n e m e r a v i g l i o s a . — Ma il c r ed i t o stesso, se 
porta alla società tanti v a n t a g g i , non va s c o m p a -
gnato da danni , i qual i in date c i r cos tanze posson esser 
r i l e van t i . E f u o r di dubb i o c h e il e r ed i t o p r o d u c e 
uu r i n ca r imeu to nel prezzo de l l e m e r c i , po iché ogn i 
indust r ia l e ed ogn i c o m m e r c i a n t e d e v e dalla quan -
tità di m e r c e c h e v e n d e e che g l i v i e n pagata, r i -
c a v a r e anche il prezzo di que l la che ha v e n d u t o e 
riou g l i v e n n e pagata . Il c r ed i t o c ioè , r appresen tando 
una promessa di pagamen to , e non tutte le p romesse 
essendo man t enu t e , è d ' u o p o , por s tab i l i re I' equ i l i -
b r i o , che ne l l e p r omesse mantenute vada compresa 
anche la quota de l lo p r o m e s s e non mant enu t e . A l -
la rgando l ' i d e a ed esp r imendo l a sotto un a l tro aspet-
to, ci pare di poter a f f e r m a r e che il c r ed i t o per -
me t t e ad una cer ta quant i tà d ' i n d i v i d u i di v i v e r e 
a spese di un 'a l t ra quantità d ' ind i v idu i . Que l l i ohe 
c o m p r a n o e n o n pagano , c i o è , v i v o n o a l le spal le di 
c o l o r o che c o m p e r a n o pagando , e quest i m a n t e n g o n o 
senza v o l e r l o e senza saper l o i p r imi . Questo danno 
p e r ò , che porta con sè il c r ed i t o è inev i tab i l e e pe r 
r ipa ra rv i c o n v e r r e b b e d i s t rugge r il c r ed i t o stesso; il 
q u a l e d ' a l t r o n d e porta t roppi van tagg i alla soc ie tà , 
p e r c h è non sia l a r g a m e n t e compensa to l ' i n c o n v e -
n iente , c h e sta nel la sua stessa natura. 

Tu t tav i a il fat to che la pro f ess i one c o m m e r c i a l e 
è access ib i l e a tutti senza l im i taz i one p r e v e n t i v a e 
l ' a l t r o fatto c h e il c r ed i t o , per la sua stessa natu-
ra, o f f r e necessa r i amente un mezzo fac i l e alla ma 
la fede di abusarne , non sp i egano c e r t a m e n t e l e 
eause pe l le qua l i i dannegg ia t i a n c h e . o n e s t i s i eno 
così sch iv i da l pro f i t ta re dei mezz i c h e lo ro con-
c e d e la l e g g e pe r d o m a n d a r e la pun i z i one di c o -
loro , dai qual i f u r ono do l o samen t e ingannat i . L a n o -
stra l eg i s l a z i one , e in g e n e r a l e tutte l e l e g i s l a z i on i , 

sono abbastanza s e v e r o con t ro il f a l l imento c h e 
vesta i carat ter i di f r ode , ed è a c r e d e r e che se 
i c red i tor i de i fal l i t i ag i sse ro con tutta la forza 
che loro dà la l e g g e e co lp i sse ro senza pietà i col 
p e vo l i , il n u m e r o dei fa l l iment i d i m i n u i r e b b e . d ' u n 
tratto po i ché no:i a v r e b b e r o più una spec ie di 
eg i da nel la impun i tà l o ro concessa dalla acconten-
tabil ità de i c r ed i t o r i . Ora c o m e mai i c r ed i t o r i , i 
qua l i alla fine si c r e d o n o spogl iat i dei l o ro a v e r i , 
con atti do los i e f r audo l en t i , c o m e mai sentono 
tanta c ompass i one e mos t r ano tanta generos i tà v e r so 
il c o l p e v o l e ? Mo l l i , ana l i z zando ques to punto del la 
ques t i one , hanno par lato di r i g u a r d o so dale , di una 
spec i e di t i m o r e di s e m b r a r e persecutori accanit i , e 
quind i di una t endenza al c o m p o n i m e n t o anche 
quando sia palese , sia e v i d e n t e la f r o d e ; ma noi 
c r e d i a m o che ques t e cause , che pur si mani f es tano , 
s ieno c o n s e g u e n z e di a l t re da l l e qua l i o r i g i n a r o r o . 
I ) ' a l t ra par te nel la c lasse c o m m e r c i a n t e non v e -
d i a m o man i f es ta rs i questa esagerata generos i tà v e r s o 
g i i ingannator i se non a l l o r ché trattasi di f a l l i m e n -
ti, ma neg l i altri oasi !i v e d i a m o usare di tutta la 
e f f i cac ia del la l e g g e pe r tute lare e n e r g i c a m e n t e i 
loro dir i t t i . N o i s t i m i a m o per tanto che la causa 
pr ima del la apat ia , c o m e suole ch iamars i , da parte 
dei c r ed i t o r i , d e r i v i dal fiscalismo il qua l e i n v a d e 
o rma i ogn i g e n e r e di p r o c e d u r e e spec i a lmente 
que ' l a dei f a l l iment i . Ci sa r ebbe imposs ib i l e , senza 
c o n d u r r e il l e t tore per tutto il lab i r into di atti, a 
cui d e v e s o g g i a c e r e un c r e d i t o r e , che vog l i a far 
v a l e r e il suo dir i t to , — sp i ega r e col la vo luta a m -
piezza tutto il nos t ro conce t to ; a c c e n n i a m o pe rò ad 
un solo fatto la ca i e n o r m i t à r ieso i rà così e v i d e n t e 
da dar r a g i o n e comp l e ta del nostro pens iero . 

È noto c h e un nego z i an t e , in obbed i en za a l le di-
sposiz ioni de l c o d i c e di C o m m e r c i o v i g e n t e , d e v e t e -
n e r e t re reg i s t r i o l ibr i nei qual i nota ogn i sua 
ope ra z i one . Quest i l ibr i , pe r la l e g g e sul bo l lo , d e -
v o n o essere in ogn i pag ina bol lat i , e la l e g g e stessa 
c o m m i n a una g r a v e multa a tutti c o l o r o che tra-
sg red i s cano a questa d i spos i z i one finanziaria. L a 
m a g g i o r par te p e rò dei negoz iant i o non t engono 
r e g o l a r m e n t e , quest i l ibr i o li t engono senza il bo l l o 
v o lu t o . Q u a n d o a v v e n g a un fa l l imen to il c r ed i t o r e 
d e v e p r esen ta r e al t r i buna l e i reg is t r i del fa l l i to , 
a f f i nchè la g iust i z ia p roceda . S e i l ibr i del fa l l i to 
n o n sono in rego la col la l e g g e sul bo l l o , il fisco, 
ad ogn i buon fine, p r o c e d e con t ro colui che fa 
uso dei l ibr i stessi, c i o è che li presenta al t r i bu -
nale, v o g l i a m o d i r e con t ro il c r e d i t o r e stesso, e lo 
obb l i ga a paga r e il v a l o r e dei bol l i mancat i t i e la 
mul ta , sa l vo a r i va l e rs i c on t r o il fa l l i to . P e r il c h e 
un c r ed i t o r e d e v e , p e r la m a g g i o r parte de l l e v o l t e , 
d i m i n u i r e la sua az ione v e r s o il fa l l i to aumen tando 
il p rop r i o c r ed i t o , p e g g i o ancora , pagando i debi t i 
e le c o n t r a v v e n z i o n i del fa l l i to v e r s o il fisco, per 
il solo fatto che ne presenta i d o c u m e n t i c o m e p r o v e 
del la f r o d e e del do l o . 

'Questa, fra l e tante i r r a g i o n e v o l e z z e del fisco, è 
v e r a m e n t e e n o r m e , e a nostro a v v i s o è una de l l e 
pr inc ipa l i cause da l l e qual i nasce la parva favilla 
da cui si l asc ia rono v i n c e r e i negoz iant i anche m e -
g l i o disposti a pe r segu i t a r e i c o l p e v o l i . E mett ia-
moc i infatt i nei panni de l c r e d i t o r e c h e pel f a l l i -
m e n t o del suo c l i en te si t r ove rà nel caso di non 
poter spe ra r e se non ne l 1 3 o nel 2 0 per cento de l 
suo a v e r e , e v e d i a m o l o pure , d isgustato dai cara t -
teri che r i scontra ne l l e az ioni de l fal l i to, d isposto a 
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p r o c e d e r e con t ro di lui, — e d o m a n d i a m o g l i per 
p r i m o atto di q u e l l a g iust iz ia , che invoca , di paga r e 
i debit i e le con t ravvenz i on i che il fa l l i to a v e va 
contratti v e r s o la l e gge sul b o l l o ! A g g i u n g i a m o a 
questo p r i m o fatto un' altra ser ie di cons imi l i p r o -
tese, me t t i amo nel n u m e r o dei cred i to r i a lcuni di 
quel l i che in o m a g g i o al l ' hodie mihi cras Ubi, sono 
incl inati alla indulgenza e non t r o v e r e m o ce r ta -
men t e strana la apatia dei c red i to r i v e r so i fal l it i . 

A nostro a v v i s o pertanto le cause del ma le , del la 
piaga, del la ep i d em ia , che v i e n e lamentata o g g i d ì 
in festante il c o m m e r c i o , poss iamo cons ide ra r l e in 
tre c a t e g o r i e ; le p r i m e nella espans ione ver i f i ca tas i 
a l l ' e p o c a nostra nei c o m m e r c i ; e qu ind i nella i n -
troduz ione , in la rghe proporz ion i , di un e l e m e n t o , 
che non ha t requis i t i , più propr i ad e s e r c i t a r l o ; — 
le s econde nella natura del c red i to che porta de i 
necessari inconven ient i la cui grav i tà si es tende 
quanto più estendesi il c r ed i t o stesso ; — le 
al tre nel f i sca l i smo, il qua l e , i n v ade ndo con p r e p o -
tenza tutte -le mani festaz ioni del la vita pubb l i ca , 
neutral izza la e f f i cac ia del la l e g g e , la ren i l e i n o p e -
rosa, ag isce c o m e la r u g g i n e nei c ongegn i d ' a c -
c ia io . 
( Ora r iescirà e v i d en t e da questa d is t inz ione che 

l 'az ione con t ro la pr ima causa non può essere se 
non lenta ed indiret ta . 

L e industr ie ed i c o m m e r c i i tel i ' u l t imo tren-
tennio si sono sv i luppat i e t ras f o rma l i con una pro -
gress ione così rap ida , che la col tura necessa r i amente 
r ichiesta p e r eserc i tar l i non potè c r e sce r e del pa r i ; 
qu ind i uno squ i l i b r i o no t e vo l i s s imo tra g l i atti e la 
capacità di chi li e s e r c i t a ; qu ind i una quant i tà di 
negoz iant i i qual i non conoscono se non i m p e r f e t -
tamente e il m e c c a n i s m o del c o m m e r c i o e i do-
ve r i che esso porta con se , e la portata deg l i atti 
che c o m p i o n o , e la responsabi l i tà che assumono . 
— A questo stato di cose non è possibi le me t t e r 
r iparo se non con una lenta ed indiretta az ione 
sulla società, aumen tando i mezz i di i s t ruz ione e di 
educaz ione per co l o ro che v o g l i o n o ded i ca rs i alla 
pro fess ione del c o m m e r c i o ed ist i l lando a l le c r e -
scenti g eneraz i on i un p ro f ondo culto per il senso 
m o r a l e per la onestà in che stanno e la prosper i tà 
dei s ingol i e que l la della soc ie tà . 

Contro la seconda ca tegor ia di cause r i su l t e r ebbe , 
abb iamo già detto , i n e f f i c ace ogn i atto, i nquan tochè 
de r i va dal la natura stessa de l l e cose ; g l i e f fet t i de l 
cred i to non possono togl iers i se non s o p p r i m e n d o il 
c red i to stesso ; fino a che c r ed i t o v o r r à d i r e pro-
messa di pagamen to , è na tu ra l e che a u m e n t i n o il 
n u m e r o de l l e p r omesse manca t e , quanto più au-
menta il n u m e r o de l l e p r o m e s s e fatte. 

L ' u l t i m a causa invece , que l la del fiscalismo p o -
trebbe essere f a c i lmen te r iparata , quando i pr inc ip i che 
i n f o rmano g l i atti d e l G o v e r n o fossero c o n f o r m i ai 
det tami del la sc ienza, non a v e n d o questa causa una 
o r i g ine necessar ia c o m e le a l t re due ca t e go r i e da noi 
osservate . Ma si p u ò s p e r a r e che v e n g a p r o v v e d u t o 
e f f i c a c emen t e ? Si può spe ra re che il G o v e r n o c o m -
p r e n d a c o m e in mol t i ss imi casi eg l i r iesca bensì a 
r i scuote re de l l e s o m m e che senza le m i su r e i r r a -
g i onevo l i ed ing ius te che usa, non r i s cuo t e r ebbe , 
ma a cond i z i one però di p e r d e r n e mo l t o di più 
per quel la se r i e di inceppament i che 'genera a l lo 
sv i luppo del la v i ta e c o n o m i c a del la naz i one ? 

P u r t roppo non lo c r e d i a m o . — S o n o c o n t i n u a -
men t e pa l es i g l i e semp i di sp re z zo al le d i sc ip l ine 

del la sc ienza e di o m a g g i o a v e c c h i e i dee dalla 
scienza stessa r ipud ia te . E d ogn i g i o r n o v e d i a m o 
con s ingo l a r e contrad iz ione , uomin i , anche p ro f ond i , 
n e g l i studi social i , d imen t i c a r e a f fat to l e do t t r ine e 
le teor ie , che pro fessano a l tamente , quando si t r o -
v a n o nel caso di d o v e r l e app l i ca r e . T a n t o è v e r o 
che l ' opera della scienza è s e m p r e lenta, che i pre-
g iudiz i e g l i e r ro r i non si v i n c o n o se non colla 
pe rseve ranza , col la lotta, co l la ost inaz ione nel d i f -
f o n d e r e i pr inc ip i del la sc i enza , anz i ché acce t ta re 
le transazioni che presentano so lo l ' oppor tun i tà . 

. Ne l l a ques t ione a d u n q u e che ora si d iba l te cos i 
v i v a m e n t e in torno ai fa l l iment i , e del la qua l e noi 
pure v o g l i a m o occuparc i , t rat tando in altri art ico l i 
dei r imed i che v e n n e r o p ropos t i , c r e d i a m o neces -
sar io f issare b e n e due punt i . 

Il p r i m o : c h e il ma l e l amenta to non si v e r i f i c a 
e s c l u s i v a m e n t e nel c o m m e r c i o i tal iano, ma in g e 
nera l e nel c o m m e r c i o di tutto m o n d o e c h e p e r -
tanto si parte da un falso p r inc ip i o ne l l ' asser i r e 
che l ' I ta l ia sola o l ' I ta l ia s p e c i a l m e n t e dia ques to 
spet taco lo di mala f ede nei pubb l i c i negoz i . 

Il s e condo : che la entità di q u e s t o ' m a l e , se è 
g rav i s s ima nel la sua c i f ra assoluta, b isogna per g iu -
d icar la , senza esagerata apprens i one , tener contò di 
que l l a quant i tà che necessa r i amen te ha d o v u t o a c c r e -
s c e r e in causa d e l l ' i m m e n s o sv i luppo dei c o m m e r c i e 
de l l e indus t r i e , il qua l e s v i luppo a vendo c e n t u p l i -
cato il n u m e r o deg l i scambi d e v e necessa r i amente 
a v e r centupl ica ta anche le quant i tà deg l i i n conve -
nienti che necessariamente d e r i va dagl i s camb i 
stessi. 

D i c i a m o necessariamente, i nquan tochè la i m p e r -
fetta natura umana r e n d e inev i t ab i l e accanto a l le 
sue ope r e una quota di esiti impe r f e t t i deg l i s forz i 
imp i ega t i ne l c o m p i e r e le o p e r e stesse. 

IL COMMERCIO 
D E L L ' I T A L I A , D E L L A F R A N G I A E D E L L ' I N G H I L T E R R A N E L 1 8 7 9 

I r isultati g ene ra l i del m o v i m e n t o del c o m m e r c i o 
spec ia l e de l l ' I ta l ia ne l l ' anno passato posti a con f r on t o 
con i resultat i del 1 8 7 8 si r i a s sumono ne l l e seguent i 
c i f r e : 

1879 1878 Differenza 
nel 1879 

Impor taz ion i , L . 1,262,044,663 1,070,637,530 + 191,407,438 
Espor taz ion i . » 1,100,961,109 1,045,301,302 + 55,659,307 

TOTALE . L . 2,363,005,777 2,115,938,532 

N o n r iusc i r à d i scaro ai nostr i lettori che p o n i a m o 
ad essi s o t t ' o c c h i o le c i f r e de l m o v i m e n t o del c o m -
mercio . spec ia l e d e l l ' I t a l i a ne l 1 8 7 9 in c o n f r o n t o 
con que l l e deg l i anni p receden t i fino a! 1 8 7 2 ( l ' un i t à 
è rappresentata in mi l i on i di f r a n c h i ) . 

Anni Impor taz ion i Espor taz ion i Totale 

1872 1,186 1,167 2353 
1873 1,286 1,133 2419 
1874 1,304 985 2290 
1875 1,215 1,034 2249 
1876 1,327 1,216 2543 
1877 1.148 967 2115 
1878 1,070 1,045 2116 
1879 1,262 1,101 2363 

Il m o v i m e n t o c o m m e r c i a l e ne l 1 8 7 9 t enendo con to 
puramen te de i resultat i desunt i dai ca l co lo dei va l o r i 
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non si presenta sotto un punto di vista m o l t o s con -
for tante e r i p r e n d e il v o l u m e che a v e v a in m e d i a 
ne l pe r i odo d e co r so dal 1 8 7 2 al 1 8 7 0 r ia lzandosi 
dal la pros t raz ione in cui era cadu to nel b ienn io 
1 8 7 7 - 7 8 . Cos i fa t to r isultato si a c c en tue r ebbe ancora 
di più se si tenesse conto d e l l e quantità de l l e merc i 
impor ta t e ed esportate , lasc iando da parte i va lo r i 
la cu i va lu taz ione è sens ib i lmente d iminu i ta in s e -
gu i to al g ene ra l e e c o n s i d e r e v o l e r ibasso che in que -
sti u l t imi anni bar ino r isent i to i prezz i di tutte le 
m e r c i . 

E c c o adesso il prospet to de t tag l ia to dei va lor i deMe 
impor ta z i on i ed esportaz ioni i ta l iane neg l i anni 1 8 7 9 
e 1 8 7 8 pe r c iascuna de l l e v a r i e c a t e go r i e di m e r c i 
in cui si d i v i d e la nostra tar i f fa dogana l e . 

Impo r t a z i on i 
1879 1878 

Spir i t i ,Bevande ed Olii L . 
Gener i coloniali, Droghe 

e Tabacch i 
Prodot t i chimici , gener i 

medic ina l i , res ine e 
profumer ie 

Colori e gener i per t i n t a 
e per concia 

C a n a p a , i . ino, I u t a ed 
a l t r i vegetali filamen-
tosi, escluso il cotone. 

Cotone 
1 .a na, Cr ino e Pel i . . 
Se :a . 
Legno e Pagl ia . . . . 
Car ta e L ib r i 
Pe l l i 
Minera l i , Metalli e loro 

lavori 
P i e t r e , T e r r e , Vasel la-

mi , Vetr i e Cr i s ta l l i . 
Cereal i , F a r i n e , Pas te e 

prodott i vegeta l i , non 
compresi in a l t r e cate-
gorie 

Animal i , prodotti e spo-
glie di an imal i , non 
compresi in a l t r e cate-
gorie 

Oggetti diversi 

51 674 675 44 844 295 

152 390 593 HO 722 435 

Differenza 
nel 1879 

. 6 830 380 

- 22 208 158 

32 201 911 28 255 747 + 3 946 158 

23 503 256 18 796 453 -I- 4 706 803 

28 857 230 
142 527 270 
85 881 000 

114 353 590 
39 401 252 
6 183 438 

47 600 100 

35 423 710 
132 856 810 

88 082 010 
106 270 690 

37 773 574 
6 145 428 

40 598 638 

108 321 168 104 750 747 

72 292 873 67 186 558 

E s p o r t a z i o n i 

1879 1878 
Differenza 
nel 1879 

Spir i t i , Bevandeed Olii L.183 548 225 
Gene r i coloniali, Droghe 

e Tabacch i 
Prodot t i chimici, gene r i 

med ic ina l i , r es ine e 
p ro fumer ie 

Colori e generi per t in ta 
e p e r eoncia 

C a n a p a , Lino, I u t a ed 
a l t r i vegeta l i filamen-
tosi, escluso il cotone. 

Cotone 
L a n a , Cr ino e P e l i . . 
Seta 
Legno e Pagl ia . . . . 
Car t a e Libr i 
Velli 
Minera l i , Metalli e loro 

l avo r i 
P i e t r e , T e r r e , Vasel la-

mi , Vetri e Cris ta l l i . 
Cerea l i , F a r i n e , Pas t e e 

prodot t i vegetal i , non 
compresi in a l t re cate-
gorie 

An ima l i , prodotti e spo-
glie di an ima l i , non 
compresi in a l t re cate-
gorie 

Oggetti d ivers i . 

4 715 160 5 422 710 

56 285 195 
•24 359 960 
11 152 050 

288 681 924 
53 339 992 

9 859 430 
20 451 010 

51 296 870 
10 924 720 
11 482 270 

282 853 500 
64 28-2 499 

8 396 982 
18 211 740 

+ 

120 925 752 122 528 631 

_ 6 566 480 
+ 9 670 460 
— 2 201 010 
-1- 18 082 900 
+ 1 627 678 
— 88 010 
-t- 7 001 552 

+- 3 570 421 

- 5 106 315 

249 382 441 142 8S7 104 + 106 495 337 

87 991 267 76 247 035 + 11 664 232 . 
29 022 514 29 796 000 — 773 486 j 

109 1 5 1 8 ) 5 + 7 4 396 410 

707 550 

86 159 276 35 514 391 + 644 885 

11 629 619 13 339 344 — 1 709 725 

4 988 325 
13 435 240 

330 220 
5 828 424 

10 942 507 
1 462 448 
2 239 264 

54 454 118 68 764 415 — 14 310 297 

72 858 377 55 023 788 + 1 7 834 589 

1 602 879 

142 864 520 166 381 229 — 23 516 709 
9 676 501 21 726 392 — 12 049 891 

U n a innovaz i one ha portato la D i r e z i o n e g e n e r a l e 
de l l e Gabe l l e ne l la p u b b l i c a z i o n e di quest i prospet t i 
de l la qua l e i n v e r o non s a p p i a m o c o m p i a c e r c i . F i -
nora era c o s t u m e di d i v i d e r e in due parti le c i f r e , 
rappresentant i la d i f f e r enza del v a l o r e de l m o v i -
m e n t o c o m m e r c i a l e nei due anni messi a c o n f r o n t o ; 

separando c i o è la par te di questa d i f f e r enza che era 
dovuta ad a u m e n t o o d i m i n u z i o n e ne l l e quanti tà 
de l l e merc i da l la parte che era dovuta ad a u m e n t o 
o d i m i n u z i o n e nel la va lu taz ione dei loro va l o r i . Q u o 
s i ' anno si è soppressa siffatta d is t inz ione e si è po -
sto nel prospe t to so l tanto la d i f f e r enza comp less i va 
la q u a l e in se stessa ha ben p i cco l o s ign i f i ca to pei-
chè c o m e tu l l i sanno una d i f f e r enza in m e n o dei 
va lo r i è un ind i z i o mo l t o ince r l o di una d im inuz i one nel 
m o v i m e n t o deg l i scambi e può anzi c o r r i sponde r e ad 
un aumen to di esso se il prezzo at tr ibuito alla m e r c e 
è d im inu i t o in una p ropo r z i one più f o r t e di quel la in cui 
sia aumentata la quanti tà del la m e r c e stessa, c o m e 
una d i f f e r enza in p iù nei va lo r i può co r r i sponde r e 
ad una d i m i n u z i o n e del m o v i m e n t o c o m m e r c i a l e se 
si è aumenta to il v a l o r e a t t r ibui to alla m e r c e in una 
p ropo r z i one m a g g i o r e di que l la , in cui siano d i m i -
nui te le quant i tà . I prospett i c o m m e r c i a l i di q u e -
st' anno lasc iano a l lo s tud ioso il c o m p i t o di p rocu -
rare a se stesso con pazienti cure ed i n n u m e r e v o l i 
fa t i che un cr i t e r i o un poco più cer to del s i gn i f i -
cato app ros s ima t i v o d e l l e c i f r e che in essi figurano 
ed è cosa d e p l o r e v o l e che m e n t r e in lutti i paesi si 
sente il b i s ogno di i lare a l le s tat is t iche dogana l i una 
f o rma più precisa in m o d o da po te re stabi l i re con 
esse più attendibi l i c on f ron t i , da noi i n v e c e si pensi 
a p e g g i o r a r l e c o n s i d e r e v o l m e n t e , o m e t t e n d o una d i -
st inz ione c h e era necessar ia pe r da r e al le loro r i -
sul tanze un q u a l c h e pra t i co v a l o r e . 

Passando a da r e un r ap ido e s a m e ag l i art icol i che 
in ogn i s ingo la ca tegor ia presentano m a g g i o r i v a -
riaz ioni t r o v i a m o ne l l e importazioni un aumen to 
n o t e v o ' e ( 2 , 4 m i l i o n i ) p e r gl i spir i t i , e per g l i oli i 
m inera l i re t t i f i ca l i ( 3 , 4 m i l i on i ) aument i dovut i p ro -
bab i lmen t e alla minacc ia di a u m e n t o del daz io c h e 
p e n d e sopra ques te m e r c i . V i ò ino l t re un a u m e n t o 
di 4 , 8 m i l . n e l l ' i n t r o d u z i o r e deg l i o l i i d ' o l i v a a 
cui c o r r i s p o n d e una d i m i n u z i o n e di 4, 1 mi l . neg l i 
o l i i di r a v i z z o n e , di colza ed altr i non spec i f icat i 
nel la tar i f fa e una d iminnz io r i e di più di un m i l i o n e 
neg l i ol i i vo la t i l i e ne l l e essenze. N e l l a seconda ca -
t e g o r i a si mos t rano g l i e f fet t i d e g l i aument i l u n g a -
men t e aspettati ne l l e g a b e l l e su l l e de r ra t e co lonia l i 
med ian te una m a g g i o r i n t r oduz i one di 6 mi l ion i nel 
ca f f è e di 2 4 neg l i zuc che r i . Il caccao ed il tabac-
co in f o g l i e d i m i n u i s c o n o r e s p e t l i v a m e n t e di 2 , 1 e 
2, 4 mi l i on i . Ne l l a terza ca tegor ia c r e s cono a lquanto 
le in t roduz ion i del la soda caust ica deg l i ossidi di 
f e r r o e di p i o m b o deg l i i poc l o r i l i , dei solfati di r a m e 
od altri prodot t i a n a l o g h i . L ' a u m e n t o più i m p o r -
tante ( 1 , 7 m i l . ) ne l l e g o m m e e res ine esot iche è tutto 
dovu to al l ' a c c r e s c i m e n t o ope ra to nel la d e t e r m i n a -
z ione del v a l o r e e nasconde i n v e c e uba d i m i n u z i o n e 
n o t e v o l e ( 9 5 0 0 q u i n l . ) ne l l e quant i tà . L a quarta ca -
tegoria o f f r e un a u m e n t o di 1, 4 mi l ion i pei legni e 
c o i t e c e l e pe r tinte e per conc ia o di 2 , 4 per i c o -
lori der i va t i da sostanze b i tuminose , il che fa b e n e 
sperare de l l e cond i z ion i de l l e nos t re indus t r i e di c o n -
ciatura e di t intor ia . 

N e l l e t re c a t e g o r i e c once rnen t i la canapa e il l ino, 
il co tone e la lana si man i f es ta un f e n o m e n o a n a -
logo . A u m e n t i la quant i tà de l l e m a t e r i e p r i m e i m -
portate e d i m i n u i s c e l ' i n t r o d u z i o n e dei p rodo t t i m a -
nufatt i , filati e tessuti. È il resul tato p r e v i s t o e 
vo lu t o con la m a n i p o l a z i o n e de l la n u o v a tari f fa d o -
ganale andata in v i g o r e nel 1 8 7 8 - 7 9 . Così a u m e n t a 
assai l ' i m p o r t a z i o n e del la canapa, del l ino e de l la 
juta g r e g g i e d i m i n u i s c e di o l t r e 5 mi l i on i que l l a 
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dei filati e di o l i r e 4 que l la dei tessuti ; aumenta d i 
2 0 mi l i on i l ' i n t r o d u z i o n e del co tone in massa, fra 
cui per a l t ro si ha una pa r t e che i n d u b b i a m e n t e 
spet ta al c o m m e r c i o di transito , e d im inu i s c e di 
8 ,7 mi l . que l la dei filati, t r a n n e i ritorti la cui i m -
portaz ione aumenta i n v e c e di 3 , 5 mi l . , e di 1 5 , 7 
mi l ioni d e c r e s c e l ' i m p o r t a z i o n e dei tessuti di c o t one 
g r e g g i , imb ianch i t i , tinti, stampati o r i camat i non 
che di un a l t ro mi l i one que l l a dei tessuti incerat i 
ed incatramat i . A u m e n t a di 6 mi l ion i l ' i n t r o d u z i o n e 
del la lana e d i m i n u i s c e di 10 , 7 quel la dei tessuti 
c r e s c endo so lo a lquanto ( 2 m i l . ) que l la deg l i ogge t t i 
di lana cuc i l i . Gl i scarsi r isultal i della c a m p a g n a 
ser ica d e l l ' a n n o scorso si r i f l e t t ono ne l l ' ottava ca te -
gor ia con un ; u m e n t o di 2, 7 mi l ion i ne l l e incette 
di bozzol i e di 12, 3 ne l l e sete g r e g g i e . Il s e m e ili 
bachi fu impor ta to in quantità m a g g i o r e del d o p p i o 
di que l la d e l l ' a n n o p r eceden t e , d i m i n u i r o n o a l l ' i n 
cont ro le impor taz ion i del la seta tratta tinta (1 5 
mi l . ) dei tessuti di seta ner i ( 1 , 9 ) e deg l i altri l'es-
sati i:on nominat i ( 2 , 9 ) . Ne l l a nona ca tegor ia l ' im • 
p o r t a t o n e del l e g n a m e da costruz ioni p r e s en t e r ebbe 
una d im inuz i one di c irca 4 I \2 mi l ioni se la stat i -
stica di q u e s t ' a n n o fosse stata compi la ta con i m e -
todi tenuti finquì, po i ché so ne in t rodussero in m e r o 
ben 8 9 mi la met r i cubi , ma e ssendone stata a u m e n -
tata di un qu in t o la v a lu az ione del v a l o r e il p ro -
spetto che abb i amo s o t t ' o c c h i o presenta i n v e c e un 
a u m e n t o ne l l ' impor ta z i one di o l i r e 4 0 0 mi la l i r e . 
Ne l l a c a t e go r i a und ices ima , presentano a u m e n t o ( m i -
lioni 4 , 1 ) le pelli c rude da conc ia e i o pelli v e r -
nic iate (m i l . 2 , 1 ) e a l l ' i n c o n t r o ima d i m i n u z i o n e di 
un m i l i one 6 o f fer ta da l le pelli conc ia te senza pe lo . 
Ne l l a dod ices ima aumentano i rot tami di f e r ro e la 
ghisa in pani di 3, 8 mi l . , il f e r r o in v e r g h e ( I m i l . ) 
le rotaie di f e r r o e di acc ia io ( 5 , 5 ) il f e r r o di se-
conda fabbr i caz ione ( 1 , 5 ) , il r a n e in sp ranghe ed 
in l am ine (1 , 7 ) le macch ine non mosse dal v a p o r e 
( 1 1 ) f o r o g r e g g i o ( 3 , 7 ) l ' o r o c i l indra lo ( 1 , 1 ) e 
l ' a r g en to g r e g g i o ( 1 , 2 ) , d i m i n u i r o n o al con t ra r i o 
la ghisa lavorata ( 1 , 2 ) il f e r r o laminato e bat tuto 
( 5 , 2 ) la l amiera di f e r ro ( I , I ) l ' a c c i a i o in spran-
g h e e fili ( 1 , 6 ) g l i uteni i l i pe r le arti e l ' a g r i c o l -
tura ( 1 , 8 ) il r a m e lavora to ( 1 , 2 ) le macch ino l a v a -
po r e fisse ( 1 , 5 ) e l ' o r o con ia to ( 2 , 1 ) . N e l l a cate -
gor ia t red ices ima si ne la un aumen to di 5 , 9 m i l . 
nel c a rbone foss i l e e una d i m i n u z i o n e di 1 , 9 nei 
b i tumi so l id i , 1 ne l le ma io l i che fini e 2 , 8 nei c r i -
stal lami co lorat i . Ne l l a quat to rd i ces ima si r i scontra 
aumentata da 8 6 , 5 a 1 3 3 , 5 mi l . l ' i n t r oduz i one del 
g r a n o e del f r u m e n t o . S i f f a t to a u m e n t o di 67 m i -
lioni in cui è c o m p r e s o anche un r i l e van t e r ia l zo 
nei prezzi di ques to ce rea l e d imos t r a quan to a v e s -
s imo rag i one di sos tenere e sam inando 1 ' u l t i m o prò 
spetto dogana l e r e l a t i v o al c o m m e r c i o dei tre p r im i 
semestr i del 1 8 7 9 che e rano a lquanto e sage ra t e le 
prev is ion i di c o l o r o i qual i f a c e vano a s c e n d e r e a p a -
r e cch i e cent inaia di mi l ioni le m a g g i o r i impor taz ion i 
di g r a n o che l ' I t a l i a a v r e b b e d o v u t o f a r e per p r o v -
v e d e r e alla de f i c i enza de r i van t e dai mancat i racco l t i . 
Una m a g g i o r e impor taz i one di 3 5 mi l i on i v i è slata 
anco c e l l e g r a n a g l i e in f e r i o r i . V i sono poi altri m i -
nori aument i di 3 , 5 mi l . nel r iso e di 1 neg l i oli 
di palma e di cocco . L a categor ia qu ind i c e s ima m o -
stra aumentata di 5 , 7 mi l . l ' i m p o r t a z i o n e dei ca-
va l l i , di 5 , 4 que l la dei pesci secchi e a f fumica t i 
di 3 , 4 que l l a del g rasso di ogn i sorta, di 1, 1 que l a 
de l l ' a c ido s tear ico e di 3, 6 que l la dei co ra l l o g r e " - | 

-gio, d iminu i ta i n v e c e di 5, 4 mi l . l ' i m p o r t a z i o n e del la 
ca rne salata e di 2, 9 quel la dei pesci in sa lamo ia . 
L ' u l t i m a categor ia non presenta a l l ' i m p o r t a z i o n e va -
r iaz ioni di g r ande m o m e n t o . 

P e r c iò c h e c o n c e r n e le esportazioni la pr ima ca te -
gor ia dà risultati assai p iù soddis facent i di que l l o che 
fosse lec i to s p e r a r e ; infatti p resentano un co s i d e -
r e vo l i s s imo i n c r e m e n t o tanto le esportaz ioni del v i n o 
passate da 10 ,5 a 2 7 , 6 m i l . quanto que l l e de l l ' o l i o 
passato da 8 7 , 1 a 1 4 1 , 8 mi l . ed in ques t 'u l t ima m e r -
ce v i è anche da t ene r conto di una d i m i n u z i o n e 
non l i eve nei prezz i . A u m e n t ò anco di 6 ,7 mi l . la 
uscita de l l e essenze d ' a ranc i o , m e n t r e d im inu i va di 
4 ,7 mi l . que l la de l l e a l tre essenze . L a seconda c a -
t e go r i a non presenta var iaz i on i di g r a n d e r i l i e v o e 
nel la terza vuois i no t a r e 1111 n o t e v o l e i n c r e m e n t o 
nuli ' uscita dei solfati di ch in ino ( 2 , 1 m i l . ) dovuta 
a l lo s v i l u p p o che va p r e n d e n d o la f abbr i caz ione l om-
b a r d a ; si a c c r ebbe anco di 2 , 6 mi l . l ' e s p o r t a z i o n e 
de i g ene r i med ic ina l i non nomina t i , e di 1 ,6 que l la 
del tartaro e de l l e f e c c i e di v i no , ma d im inu i va a l -
quanto ( 1 , 1 m i l . ) que l la dei succhi med i c ina l i . La 
quarta ca tegor ia ha una d i m i n u z i o n e di 3 m i l . nei 
legni e c o r t e c c e por tinte e per concia non m a c i -
nati dal la qua l e deves i d e d u r r e un aumen to di 1 ,2 
mi l . ne l l ' uscita di que l l i mac inat i . L a quinta v i d e 
a u m e n t a r e le esportaz ioni de l l e canape g r e g g e di 6,0 
mi l . d i m i n u e n d o un poco que l l e dei filati ed a c c r é -
scendosi in l i ev iss ima misura que l l e dei tessuti. A n c o 
la ca tegor ia dei co lo r i ha p i c co l i s s ime va r i a z i on i 
t ranne 1111 aumen to di 14 , 8 nel co tone 111 massa fra 
cui per a l t ro non si sa qual parte debba ascr i ve rs i 
al transito. I tessuti di lana o l i r ono una d i m i n u z i o n e 
di 1 ,4 mi l . L a ca tegor ia del la seta continua a r i -
sent i re le c onseguenze del la gue r ra che le f anno le 
tar i f f e dogana l i e la m o d a , e l ' e spor taz ione n o n si 
ò punto rialzata dal bassiss imo l i v e l l o in cui si m a n -
tenne nel 1 8 7 8 . L ' a u m e n t o di 8 , 9 m i l i one nel la 
seta g r e g g i a d i p e n d e in t i e ramente dalla va lu taz i one 
dei prezz i , ma nasconde i n v e c e una l i e v e d i m i n u -
z ione nel la quanti tà. 

V i è poi una d i m i n u z i o n e di 6 ,1 mi l , nei ca-
s cam i di s e t e g r e g g i ed un a l tro di 2 ,4 nei tessuti 
di seta. Questa perd i la è s o l o in par te compensa la 
da un a u m e n t o di 5 ,8 m i l . nei cascami di seta pe t -
t inal i . L a ca tegor ia nona ha una d i m i n u z i o n e mo l t o 
c o n s i d e r e v o l e 7 1|2 mi l . r e l a t i v a m e n t e ai l e g n a m i 
da cos t ruz i one , e s a r ebbe anco m o l t o m a g g i o r e se 
non fosse r ip ianata in parte da l l ' aumen to dei prezz i . 
A l t r i 3 , 6 m i l . sono perdut i dai cappe l l i di pag l ia 
de i qua l i si e s p o r t a r o n o poco più di 10 !|2 mi l . e 
la cui indust r ia ò anch ' essa s e m p r e m a g g i o r m e n t e 
a vve r sa ta dal la m o d a e da l l e tar i f f e dogana l i e s l e r e . 
L a ca t e go r i a d e c ima ha a u m e n t o di q u a l c h e c on t o 
ne l l 'usc i ta d eg l i stracci e del la carta . 

L ' e spo r t a z i one de l l e pell i c r u d e è anco ques to 
anno in a u m e n t o di c i rca 1 1|2 mi l . e l ' aumen to di 
o l t r e 2 1|2 mi l . ne l l e pel i i c onc i a t e c o n f e r m a i fa-
v o r e v o l i app r e z zamen t i che f a c e v a m o di sopra r i -
g u a r d o a l l ' indust r ia del la conc ia , ma per a l t r o lato 
11011 si arresta la t endenza a res t r ingers i che da 
q u a l c h e t e m p o mani festa l ' e spor taz i one dei guant i 
che nel 1 8 7 9 d e c r e b b e di 1,7 mi l . La dod i c e s ima cate-
gor ia mani fes ta una m a g g i o r e e s p o r t a z i o n e nei m i -
neral i di f e r r o , ma si r i d u c e a l quanto ( 2 , 4 mi l . ) 
que l la dei m ine ra l i di p i o m b o . 

L ' e s p o r t a z i o n e d e l l ' o r o g r e g g i o si a c c r e s c e di 
9 , 7 m i ' . , e quel la d e l l ' o r o con ia to d i 3 m i l i o n i ; 
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d im inu i s c e i n v e c e l 'uscita de l l ' a r g en to g r e g g i o ( 2 2 
e m e z z o m i l . ) , que l la d e l l ' a r g e n t o coniato ( 1 , 7 m i l . ) 
e quel la dei g io ie l l i d ' o r o ( 2 , 4 m i l . ) . Ne l l a t r ed i c e -
s ima è assai sodd i s f acen te l ' aumen to ne l l 'usc i ta de l 
m a r m o l avo ra to ( 1 4 , 7 mi l . ) , de l l e statue (1 m i l . ) e 
q u e l l o no t e vo l i s s imo dei mater ia l i lateriz i ( 4 , 8 m i l . ) 
A n c o lo zo l f o presenta ne l l e quant i tà un aumen to 
n o n ind i f f e r en t e sebbene nel ca l co lo dei va lor i a p -
parisca in d im inuz i one . N e l l a ca tegor ia qua t t o rd i -
ces ima d e c r e s c o n o il f r u m e n t o (7,7 m i l . ) , le g r a n a -
g l i e in fe r io r i ( 3 , 1 ) , e l ' a vena ( 1 , 2 ) , l e m a n d o r l e ( 3 , 1 ) , 
e le noc i e nocc iuo l e ( 1 , 8 ) . A u m e n t a il r iso di 1 2 
mi l i on i , ma in g r a n parte per il r ia lzo dei prezzi e 
si a cc r esce a l tres ì l ' e spor taz ione deg l i aranc i di 2 , 8 , 
e que l la de i fichi secchi di 2 ,1 m i l . L a q u i n d i c e -
s ima ha una d i m i n u z i o n e di ben 17 mi l . , ne l l ' espor-
taz ione deg l i an ima l i bov in i e un a u m e n t o di 2,1 e 
2 ,7 mi l ion i , r e spe t t i v amen t e nel po l i amo di cui si 
espor ta rono 1 0 , 7 m i l . , e ne l l e uova di cui si 
espor ta rono o l t re a 3 0 ; I' uscita del co ra l l o g r e g g i o 
d e c r e b b e ili poco p iù di un m i l i o n e . F i n a l m e n t e l ' u l -
t ima categor ia mostra le m a g g i o r i var iaz ion i ne l l e 
m e r c e r i e c o m u n i con una d i m i n u z i o n e di 8 , 6 m i l . , 
e neg l i ogge t t i da co l l e z i one con una di 2 ,7 . 

C o m e è nos t ro c o s t u m e a g g i u n g i a m o a quest i 
det tag l i a l cune c i f r e r i guardan t i il c o m m e r c i o f ran-
cese ed ing l ese ne l 1 8 7 9 che possono s e r v i r e d i 
ut i l e c on f r on to con i resul ta l i g enera l i del c o m m e r -
c io i ta l iano da no i sur r i f e r i t o . 

Il m o v i m e n t o deg l i s c a m b i internaz ional i in F r a n -
cia duran te 1' anno passato è rappresen ta to dai se-
guent i prospett i : 

min Differenza 

I m p o r t a z i o n i . F r . 4,594,837,000 
E s p o r t a z i o n i . . . 3,163,090,000 

4 , 1 7 6 , 2 1 8 , 0 0 0 
3 , 1 7 9 , 7 0 7 , 0 0 3 

418,619,000 
16,617,000 

T O T A L E . F r . 7 , 7 5 7 , 9 2 7 , 0 0 0 7 , 3 5 5 , 9 2 5 , 0 0 0 

L e impor ta z i on i si d e c o m p o n g o n o nel m o d o s e -
g u e n t e : 

Differenza 1879 1878 nel 1879 
Art ico l i d i a l i m e n t a -

z ione . . . . F r . 1,823,609,000 1,454,853,000 + 368,756,000 
Mate r i e p r i m e . . . 2,126,601,C J 2,085,213,000 + 41,388,000 
Ogget t i m a n i f a t t u r a ! ! . 420,918,0 0 436,460,000 - 15,542,000 
A l t r e m e r c a n z i e . . 223,709,000 199,692,000 + 24,017,000 

TOTALE . . F r . 4,594,837,000 4,176,218,000 

L e espor taz ion i i n v e c e si r e p a r t i s c o n o c o m e segue : 

1879 1878 
Differenza 
nel 1879 

Ometti uianifatturati Fr. 1,735,491,000 1,773,639,000 - 38,148,000 
Mate r i e p r i m e e a r t i -

coli di a l i m e n t a z i o n e . 1,254,193,000 1,237,504,000 + 16,689,600 
A l t r e m e r c a n z i e . . . 173,406,000 168,564,000 + 4,842,000 

TOTALE . . F r . 3,163,090,000 3,179,707,000 

E c c o le p r inc ipa l i d i f f e r e n z e ne l m o v i m e n t o del 1 8 7 9 
di f ronte a l l ' a n n o p r e c e d e n t e deg l i ar t i co l i p iù i m -
portant i di i m p o r t a z i o n e e di esportaz ion i r a p p r e -
sentato in m i l i on i di f r anch i . I v a l o r i de l l e m e r c i 
sono ca lco la te sopra la stesssa base nei due ann i . 

Importazioni. G r a n o e f a r ina 8 2 6 m i l . - t - 2 6 6 , 
v i n o 1 0 3 - j - 4 6 , ca f f è 1 0 6 + 5 , bes t i ame 2 0 3 — 5 5 , 
c a r n e fresca e salata 7 4 + 8 , cuoi e pe l l i 1 5 9 - ) - 8 , 
lana 5 1 7 — 2 5 , seta g r e g g i a 3 0 7 — 1 4 , co tone 191 — 4 , 
g u a n o 3 5 - f i o , s emi oleosi 9 5 — 9 , l e gnami 1 7 8 
+ 1 3 , ca rbon l'ossile 1 5 5 + 1 2 , m ine ra l i 2 9 - 1 , 
f e r r o 1 5 — 1, i ndaco 2 3 — 9 , filati di c o t one 3 2 — 9 , 
filati di l ino 1 0 — 1, filati di lana 1 5 — 3, tessuti 

di l ino 11 — 1, tessuti di seta 3 7 + 2 tessuti di 
lana (senza v a r i a z i o n e ) 6 8 , tessuti di cotone 6 3 — 1, 
ogget t i in pe l l e 5 2 + 4, cappe l l i e t recc i e di pagl ia 
3 5 — 3 , m a c c h i n e 5 2 — 6 , nav i in f e r r o 8 — 1, 
ch incag l i e r i e - 1 3 - 1 - 1 . 

Esportazioni. Tessut i di seta 2 3 7 — 1 5 , tessuti 
di lana 5 0 6 — 6 , ar t i co l i di co tone 6 3 + 7 , tessuti 
di l ino 2 6 + 2 , filati di lana 4 5 + 8 , art ico l i in 
pe l le 8 9 + 4 , cuo iami -148 — 12 , g i o i e l l e r i a 5 0 — 9 , 
macch ine 2 3 + 2 , m e r c e r i e e hottonami 157 — 6 , 
mobi l i 5 0 + 3, ogge t t i d i ves t ia r i o 6 9 — 5, zuc-
chero ra f f ina to 1 0 3 — 16, g r a n o e far ina 41 — 14, 
frutta da f a vo l a 2 0 — 9 , v in i 2 2 9 + 2 8 , spirit i 81 
+ 9 , uova 3 2 — 3, b u r r o 6 6 — 15 , seta g r e g g i a 
1 4 9 + 20 . 

L a espor taz i one dei tessuti ili seta dal la F r a n c i a 
cont inua a dec l i na r e così r a p i d a m e n t e tanto da g i u -
st i f i care le a l te l agnanze c h e s o l l e v a n o ì distretti di 
L i o n e . Innanz i la g u e r r a queste esportaz ion i e cce -
d e v a n o i 4 5 0 mi l i on i di f ranchi e g iunse ro neg l i 
anni 1 8 7 0 e 1 8 7 1 a 4 8 4 e 4 8 2 m i l . di fr . ; d ' a l -
lora in poi sono g rada tamen t e discesi in c iascun anno 
fino al 1 8 7 9 s e g u e n d o la scala s e g u e n t e : 4 5 5 mi l . , 
4 7 7 , 4 1 4 , 3 7 5 , 2 9 5 , 2 5 7 , 2 5 2 , 2 3 5 . Il c a m b i a m e n t o 
del la m o d a è in g r a n parte r esponsab i l e de l l e s o f -
f e r enze di questa industr ia . 

E c c o adesso le c i f r e genera l i r e l a t i v e ai r isultat i 
del c o m m e r c i o ing l ese nel 1 8 7 9 in con f r on t o c on 
l ' a n n o p r e c e d e n t e . 

,c,o tei* • Differenza 

Tv. s t . 368,609,610 
» 192,848,911 

362,127,741 + 6,481,869 
191,503,672 + 1,345,242 

I m p o r t a z i o n e 
E s p o r t a z i o n e . . 

TOTALE . . !.. s t . 561,458,524 553,631,413 

La c i f ra to ta le del 1 8 7 9 conve r t i t a in f ranchi c o r 
r i sponde c i rca a 1 4 , 0 3 7 , 0 0 0 , 0 0 0 di f r . 

La questione delle Banche Svizzere^ 

(Stato attuale delle cose) 

L a ques t i one d e l l e banche presenta o g g i g i o r n o , 
in S v i z z e r a , uno spet taco lo s ingo la r i s s imo . Si m a n i -
festa fra I ' a n d a m e n t o dei fatti e la tendenza g e n e -
ra le deg l i spirit i una oppos i z i one e dei mal intesi che 
r iesce m o l t o d i f f i c i l e di sp i egars i . E c c o intanto i 
fa l l i . 

Da m e n o di m e z z o seco lo si è v i s to s o r g e r e , in 
questo paese , un g r a n n u m e r o di s tab i l iment i di c r e -
di to emi t t en t i biglietti pagabili a vista al porta-
tore, o big l ie t t i di banca. Cosa assai s o rp r enden t e , 
non c ' e r a ma i stata in S v i z z e r a , c h ' i o sappia, n e s -
suna Banca d ' em i ss i one pr ima de l 1 8 5 0 , ma s e m -
bra che si sia vo lu t o r i g u a d a g n a r e il t e m p o perso 
ed o gg i v e ne sono t rentaquat t ro . Tut t i questi sta-
bi l iment i non sono v e r e e p rop r i e Banche di em is -
sione. V i si t rova un po ' di tutto ; casse ipo tecar i e , 

') Diamo il benvenuto ad un nuovo giornale che si 
stampa a Zurigo col titolo di Economiste Suisse e che 
contiene articoli in francese ed in tedesco. Al tempo 
stesso ci piace di tradurne per intero un articolo, del 
prof. DAMETH di Ginevra, sopra l'interessante argo-
mento delle banche. 

(Nola della Redazione). 
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banche di c red i to mob i l i a r e , casse di r i spa rm io , ban-
che di c r e d i t o popo lare , e c c . e c c . 

I d i f f e r en t i tipi non v a r i a n o m e n o sotto altri r a p -
port i . Un g rand i s s imo n u m e r o de l l e p r i m e banche 
sv i z ze re sono state c r ea t e sotto il pat ronato de l l o 
Stato e spesso col suo conco rso finanziario. Questa 
categor ia g o d e o g o d e v a , sotto il t i tolo di banche 
cantonal i , di una pos iz ione pr iv i l eg ia ta ed al t empo 
stesso per ico losa — la Banca del Va l l e se ce ne f o r -
nisco un e s e m p i o — ma ne sono state f onda le mo l t e 
altre ind ipendent i dal G o v e r n o e senza p r i v i l e g i d i 
nessuna spec ie , sia a lato del la stessa Banca canto -
nale , sia a l t r o v e ed anche ques to hanno fatto la loro 
strada. 

F i n a l m e n t e se v e ne sono talune assai i m p o r 
tanti per il capi ta le , per la c i f ra deg l i a f fa r i , o per 
In espar iz ione col m e z z o di succursa l i , v e ne sono 
anche de l l e m i c roscop i che che non ope rano fuor i di 
una cerch ia s t raord inar iamente r istretta. 

Tu t t av i a , in fin dei cont i , tu l l e ques te banche o 
tutti questi s imulacr i di banche d ' emiss ione v i v o n o , 
r endono de i se rv ig l i , f anno ones tamente i propr i af-
fari e c r e scono d ' i m p o r t a n z a . 

N o n è soltanto il n u m e r o de l l e banche sv i z z e r e 
che è aumenta to con rapid i tà , ma è la lo ro potenza. 
L a m a g g i o r parte di esse hanno aumenta to il loro 
capi ta le p r im i t i v o e la c i r c o l a z i one de l l e banconote 
rappresentato dalla c i f ra co l l e t t i va è quadrup l i c a t a , 
soltanto da sei o sette anni senza che le p r o p o r -
zioni cons idera te u n i v e r s a l m e n t e c o m e sodd is facent i 
fra la c i r co laz ione , la r i se rva meta l l i ca ed il po r t a -
f og l i o s i eno state m e n o m a t e . Un ' ult ima prova di 
solidità ci è stata data da l l e banche s v i z z e r e pe r 
mezzo del consorz i o che hanno f o rma to e che , in 
larghiss ima misura , r e n d e sol idale il l o ro c r ed i t o , 
pe r chè r i c e v o n o r e c i p r o c a m e n t e i b ig l ie t t i di c i a -
scuna di esse. — In tal m o d o In c i r co l a z i one d e l l e 
banconote è d i venuta in tercantona le o unitar ia pe r 
tutto il t e r r i t o r i o sv i z ze ro , senza r i c o r r e r e al m o n o -
pol io de l i ' emiss ione . 

T a l e è il v e r o stato de l l e cose . — N o n si può a 
m e n o , d u n q u e , di r i c o n o s c e r e che l 'a t tua le r e g i m e 
bancar i o o f f r e tutti i carat ter i di una robusta v i ta -
lità e che m a l g r a d o le n u m e r o s e c ensure che gl i si 
possono m u o v e r e , poteva r i sponde r e nel suo ins i e -
m e ai b isogni e conomic i e d a l l ' o r g a n a m e n t o naz io-
na le del la Sv i z z e ra . 

Ma d 'a l t ro lato che cosa v e d i a m o ? Una spec i e di 
f ebb r e d ' oppos i z i one con t ro ques to r e g i m e ha i n -
vaso da un pezzo la m a g g i o r a n z a del paese e q u a n -
tunque l o sv i luppo , che hanno preso l e banche , 
c o m e n u m e r o e c o m e potenza, d u i a n t e quest i u l t i -
mi anni , abbia d i sarmato questa oppos i z i one , s a r e m -
mo autor izzat i a c r e d e r e che non ha se r v i t o ad 
altro che ad i m p r i m e r l e n u o v o a r d o r e . — È in -
fatti questo slesso sv i luppo , cons idera to dal punto 
di vista spec ia le de l la c i r co l a z i one dei b ig l ie t t i , che 
si d i ch ia ra esagerata e per ico losa , è ques to stesso 
sv i luppo , d i c e v a m o , che s e r v e di base p r inc ipa l e 
al le accuse deg l i oppos i to r i . 

B isogna ino l t re o s s e r va r e che le inqu ie tud in i o le 
preoccupaz ion i di questa spec ie non sono c o n c e n -
trate in una cerch ia di dottrinarii, nò p r o v e n g o n o 
e sc lus i vamente da masse incompetent i : esse si m a n i -
festano in tutte le s f e r e del la società e d o m i n a n o 
v i s i b i lmen t e anche nei co rp i pol i t ic i . S i è d i scord i 
sul g r a d o di t r a s f o rmaz i one che b isogna i m p o r r e 
al r e g i m e attuale ; gli uni v o r r e b b e r o la d i s t ruz i one 

comp le ta a pro f i t to d 'una sola banca , più o m e n o 
g o v e r n a t i v a , che sa r ebbe investita del m o n o p o l i o 
de l l ' em i ss i one dei big l ie t t i , g l i altri si c o n t e n t e r e b -
bero di una s eve ra r e g o l a m e n t a z i o n e de l l e banche 
esistenti , che le met tesse più sotto la d ipendenza 
de l l ' au to r i t à . — Ma gl i uni e gl i altri c o n c o r d a n o 
nel cons ide ra re lo stato presente c o m e ca t t i vo , anzi 
a par lar f r a n c a m e n r e into l lerab i le . 

N a t u r a l m e n t e è a l l ' op in i one più mi te , a que l la che 
si c on t en t e r ebbe di una buona l e g g e che r ego lasse 
le banche attuali , che danno la p re f e r enza , a l m e n o 
per il m o m e n t o , g l i uomin i prat ic i . L ' ar t i co lo 3 ! ) 
della cost i tuz ione del 187-4 e la l e g g e del 1 8 7 6 
sul le banche f u r o n o i frutti di questa op in i one i n -
te rmed ia . Ma è permesso di c r e d e r e che lo scacco 
in f l i t to dal referendum, alla l e g g e del 1 8 7 6 fosso 
imputab i l e al le res istenze d e l l ' o p i n i o n e es t rema più 
che a qualsiasi altra causa. D ' al lora in poi molt i 
p roge t t i di r i f o rma sono stati presental i . Durante 
tatto l ' a n n o decorso i part ig iani più accanit i de l 
m o n o p o l i o d e l l ' e m i s s i o n e , hanno fatto il poss ihi 'e 
per p r epa ra r e un n u o v o assalto. 

L ' a t t i tudine presa di recente , dai poteri f edera l i 
r i gua rdo alla pet iz ione del Volksverein, col la qua l e 
si c h i e d e l ' a b o l i z i o n e de l l ' a r t i co lo 39 , caratter izza 
bene la si tuazione. N e l l e alte s f e re v ' è una certa 
r epugnnnza a stabi l i re il monopo l i o e la banea unica , 
che po t r ebbe , si c r ede , p r o d u r r e inconven ien t i e 
per ico l i in t empo di c r i s e . L e banche attuali c o n -
v e n g o n o ag l i interessi de l paese ed il loro difett i 
non sono senza r i m e d i o . Basterà per r i f o r m a r l e una 
l e g g e fatta m e g l i o del la p r ima . Il Cons ig l i o f ede ra l e 
è incar i ca to di p r epa ra r e , in b r e v e t e m p o , questa 
l e g g e . 

S i a m o a ques to punto , e ci si domanda con a n -
sietà q u a l e sarà il r isultato di questa strana lotta 
fra i fatti e I' op in ione pubbl i ca . Ci si d o m a n d a so -
prattutto qua l e ne può esser la causa. L e banche 
sv i z zero p rosperano , e p p u r e sono c ondanna t e ? 

Ed è il segno pr inc ipa le del la l o r o prosper i tà , 
I' aumen to del la c i r co l a z i one fiduciaria, che cost i tui-
sce il l o ro de l i t to ! Ce r to , si d i ce , sette od otto anni 
fa al più, la c i r co laz i one totale de l l e banche sv i z z e r e , 
non sorpassava una vent ina di m i l i o n i , e d ogg i 
ascende a ot tanta ! D o v e si f e r m e r à ? Questa inon-
daz ione di c a r t a - m o n e t a è for iera di p ross ime r o -
v i n e : essa accusa una insuf f ic ienza di ga ranz i e ed 
una mancanza di so rveg l i anza l ega l e a l l a rmant i . — 
D ' altra parte i prof i t t i di questa emiss ione sono ec -
cess iv i , pe r chè appar t i ene solo a l lo Sta lo di batter 
moneta , e se lo pe rme t t e al le banche , c iò n o n d e v e 
a v v e n i r e g ra tu i tamente e senza me t t e r v i cert i c on f in i . 

De l res to non v a r r e b b e forse m e g l i o , i n v e c e di 
tutte ques te p icco le banche , che f o r m a n o una re te 
più o m e n o incoe r en t e , una grand iosa ist i tuz ione 
naz iona le , d ipendente da l lo Stato , che distr ibuisse 
l a r g a m e n t e il cred i to , e che facesse anche, s e r v i r e i 
prof i t t i de l l e sue operaz ion i al benessere soc i a l e ? Il 
p r inc i p i o del m o n o p o l i o de l l ' em iss i one , p r e v a l e s e m -
pre p iù dapper tut to . L a S v i z z e r a non d o v r e b b e re-
stare ind i e t ro sulla v i a del progresso! 

N o n ho io forse messo il di to sulla p i a g a ? N o n 
ho io espresso e r iassunto ne l l e l inee p receden t i 
tutta la sostanza de l l e accuse da una parte , e de l l e 
t eor i e a v v e r s e dal l ' altra che suscita il r e g i m o a t -
tuale de l l e banche s v i z z e r e ? S e io ho co lp i t o nel 
segno , si capirà ben i ss imo adesso in che cosa le 
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banche, mul t ip le e l ibere sono g iud ica te d i fe t tose , c 
p e r c h è più esse prosperano , p iù s iano ma l ede t t e . 

V i è in c iò una ant inomia di concez i one e di 
dot t r ina . V i è , in c iò che cost i tu isce il prodot to ti-
pico e l ' i s t r n m e u t o d ' a z i o n e per ecce l l enza della 
banca d ' em iss i one , c i oè il biglietto di banca, una 
oppos i z i one rad i ca l e d ' i d e e , una c redenza cont rar ia . 
E c o m e due s t rade cl ic pa r t endo da un punto c o -
m u n e , c o r r e n d o in senso inve r so si a l l on taneranno 
s e m p r e più I' una da l l ' a l t ra , così se si intende e si 
de f in i sce in due mod i oppost i il b ig l ie t to di banca, 
sarà s e m p r e m e n o fac i le di intenders i sulla miss ione 
di questo s imbo l o del cred i to , e più i suoi destini 
saranno prosper i , più il d issenso si accen tuerà . 

P e r parie mia non t r o v o che una sola conc lu -
s ione da t rar re da tutto quan to ho detto . S o si v u o l e 
usc ir fuor i di ques t o i m b r o g l i o e finirla una volta 
con le lotte p i o c con t ro il m o n o p o l i o , la libertà e 
la plural i tà de l l e banche , so si vuo l sapere per con-
seguenza con esattezza c h e cosa v a l g a n o le banche 
attual i , in che cosa c o n v e n g a r i f o r m a r l e ed in che 
cosa, no , b isogna , a r i g o r e , c o m i n c i a r e con l ' inten-
ders i sopra c i ò c h e è un b ig l i e t to di banca, sulla sua 
no z i one , la sua r a g i o n e d ' e s s e r e , la sua miss ione , la 
sua uli l i tà e g l i abusi che se ne può fare . 

INCHIESTA SULL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE 
I N R O M A 

Seduta del IO marzo 1880 

De Lena, colonnello di stato maggiore, parla del ma-
teriale mobile delle ferrovie sotto 1' aspetto militare, 
e dichiara che non tutti i veicoli sono opportuni al 
trasporto del materiale militare. Quelli che possono 
utilizzarsi, che sono in numero di circa 15 mila, li 
crede sufficienti ad una mobilitazione generale del-
l'esercito. 

Crede opportuno che nelle stagioni fredde siano 
riscaldati i vagoni di 2a e 3a classe. 

Parlando dei carri bestiame dice, che alcuni di essi 
sono troppo ristretti. In essi dovrebbero adattarsi dei 
montatoi e dei sedili, in modo che essendovi necessità 
potesse nei vagoni di bestiame eseguirsi anche il tra-
sporto dei soldati. 

Cita gli esempi delle ferrovie estere. Le altre potenze 
hanno pensato largamente al trasporto del materiale 
da guerra sulle feirovie, e ne ricorda le relative di-
sposizioni legislativo. Presso di noi abbiamo delle panche 
per una trentina di vagoni nelle ferrovie Romane. 
Deplora codesta mancanza. 

Dietro domanda del commissario Cadorna dice che 
adottando le sue idee il trasporto delle milizie potrebbe 
farsi senza sopprimere-il servizio del pubblico ciò che 
sarebbe necessario di fare, mantenendo lo stato at-
tuale del materiale mobile. 

Circa il personale dice che vi è presso di noi una 
disposizione di legge che obbliga le ferrovie a dar posto 
nel loro personale ad una quantità di militari. 

Crede anzi che questi rappresentino il terzo. Nel-
l'Alta Italia però col sistema del concorso si finirà per 
eludere quella disposizione di legge, essendo i militari 
in condizioni inferiori, circa allo studio. 

Deplora che in tempo di pace non esistano i neces-
sari rapporti tra l'autorità militare ed il personale delle 
ferrovie, per il che le risposte date da questo alle 
domande dell'esercito sono atfatto personali e non im-
plicano alcuna responsabilità per il personale ferroviario 
Codesti rapporti sono bene regolati in Germania, in 
Austria ed in Francia. 

Espone i provvedimenti prescritti dalle leggi militari 
per il movimento ferroviario nei tempi di guerra, 
mostrando la opportunità che alcuni di essi siano presi 

! in tempo di pace. 
La Germania ha stabilito un battaglione ferroviario 

che viene esercitato in tempo di pace ed ha assegnato 
un tratto di ferrovia per le relative esercitazioni. In 
tutte le riparazioni straordinarie delle linee è sempre 
impegnato il battaglione ferroviario. 

La nostra brigata ferroviaria non è impegnata in 
questo esercizio e la sua istruzione è pertanto incom-
pleta. 

In Francia ed in Germania hanno stabilito anche 
delle sezioni di esercizio, di personale misto, che si 
aggregano ai battaglioni ferroviari. Il battaglione di 
ferrovia dipende attualmente dal comando di Torino : 
in tempo di guerra sarebbe aggregato allo stato mag-
giore. Questo passaggio di dipendenza è affatto irre-
golare. Crede che debba sempre dipendere dallo stato 
maggiore. 

Si fanno annualmente agli ufficiali due corsi di eser-
| citazioni ferroviarie sufi' esercizio delle linee e sul ser-
| vizio di stazione. 

Crede che la divisione dei servizi a grande e piccola 
I velocità corrisponda ai bisogni del servizio militare e 

in ciò rettifica un' opinione diversa, espressa dall' in-
gegnere Gabelli alla Commissiono d" Inchiesta, l 'aria 
dei piani caricatori e dice che sono utilizzabili, per il 
carico militare, quelli scoperti. Essi però debbeno es-
sere larghi pei cavalli per lo meno dai 10 ai 12 me-
tri. 11 piano poi deve esser lungo quanto il trono 
caricatore, ed accessibile col mezzo di rampe. 

Il binario di accesso deve essere accessibile alla lo-
comotiva per evitare gli inconvenienti che si verifiche-
rebbero, ad esempio, a Firenze, in S. M. Novella. 

Il piano caricatore deve essere collocato in testa e 
non in coda come è alla stazione di Milano, ove oc-
correrebbero delle lunghe manovre. 

Rispetto ai piani caricatori la migliore stazione è 
quella di Bologna. 

Dice più comodo il caricamento nei vagoni che si 
piegano alla testa : mentre gli altri esigono delle ma-
novre speciali. 

Per i lavori da eseguirsi nelle stazioni crede che 
dovrebbe procedersi d'accordo dal ministero dei lavori 
pubblici con quello della guerra. 

I movimenti ferroviari non sono in genere andati 
mai bene. 

Dietro domanda del commissario Bembo ricorda gli 
esperimenti fatti per il trasporto dei feriti dai quali 
si dedusse la necessità di due generi di provvedimenti. 
— Uno immediato, per lo sgombro dei malati, l'altro 
più comodo per il disseminamento negli ospedali. Pel 
primo si era proposto un tipo russo trovato molto sem-
plice e comodo : pel secondo sono opportuni i cosidetti 
treni-ospedali. In Austria ed in Germania si sono uti-
lizzati, vagoni ordinari aprendovi delle poi-te alla testa, 
ed è obbligatorio per le ferrovie avere-un numero deter-
minato di vagoni cosi adattati. Da noi si sono espressi 
da una Commissione dei desideri, ma non si è nulla 
operato. 

Parla degli orari ferroviari e deplora che i cangia-
menti di essi sieno fatti all'insaputa dell'autorità mi-
litare. In Austria ed in Germania le società ferroviarie 
debbono comunicare tali cambiamenti alle autorità mi-
litari. 

Allievi comm. Antonio. Dichiara di volersi occupare 
delle questioni generali, accennando ad alcune circo-
stanze nelle quali ha potuto fare qualche esperimento 
personale. 

Parla sul tema dell' art. 146, se cioè le Società ab-
biano corrisposto sufficientemente ai bisogni del pub-
blico e del commercio. 

Ad essere imparziali, le nostre società hanno avuto 
dei difetti, spiegabili per le vicende in mezzo ai quali 
si sono trovate. 
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La società Alta Italia dopo il 1860 ha contribuito i 
potentemente ad accelerare il compimento della rete j 
italiana in tempi, in cui ciò era difficile per lo stato 
delle finanze del paese, sostenendo anche dei sacrifizi. 
Ha poi presentato delle condizioni di solidità, di disci-
plina e di ordine che non si possono disconoscere. La 
rete piemontese attingeva dal paese stesso delle con-
dizioni analoghe, e quegli elementi fusi hanno attuata 
un' amministrazione da resistere alle scosse successi-
vamente patite. Ciò ricorda, perchè oggi vi è mania 
di trovar tutto male nell' organizzazione delle società 
e si dimenticano dei fatti che erano già vivi negli 
animi di tutti. 

Cosi la Società delle Romane sorta in tempi diffici-
lissimi, venuta in contatto colle Toscane, non si può 
dire che non abbia degli elementi eccellenti. Essa è 
stata più travagliata di quella dell' Alta Italia dalle 
condizioni finanziarie, e le sue crisi sono cominciate 
prima delle altre. Se però hanno potuto mettere in 
assetto le loro condizioni, quegli elementi buoni hanno 
potuto subito rivivere. Aon parla delle Meridionali ohe 
sono quasi un ramo divelto dall'Alta Italia di cui hanno 
ereditato le buone qualità. 

Ora perché, se queste Società hanno queste con-
dizioni vantaggiose, sono andate a malora? Alcuni 
attribuiscono alle condizioni finanziarie, altri a quelle 
intrinseche delle Società. Rispetto alle crisi finanzia-
rie attraversate dalle Società non tutte vi hanno fatto 
fronte. L' Alta Italia ha potuto adempiere ali' impe-
gno della compra delle ferrovie del Piemonte facendo 
delle operazioni col credito che avea e con l'aiuto del 
Rothschild. Le Meridionali han fatto aneli' esse delle 
operazioni. Le Romane non avean nessun potente aiuto 
finanziario che le sostenesse e perciò caddero, ben-
ché abbiano ricorso a tutti gli espedienti. È stato il 
loro discredito che le ha salvate da maggior rovina. 
L'Alta Italia è caduta per la difettiva sua organizza-
zione. Vi erano due Consigli, uno a Vienna e l'altro 
nell 'Alta Italia con amministrazioni separate, ma con 
bilanci che si fondevano in uno. Un Comitato a Pa-
rigi provvedeva alla gestione loro, ma senza avere 
una cognizione esatta dei bisogni veri della Società. 
Questo era un vero stato di anarchia. 

Cita in prova dei fatti. La compra, per esempio, 
delle Lombarde, la questione colle ferrovie Venete, 
la linea di Mantova-Modena. Vi è del resto lo stesso 
procedere della Società che lo dimostra. 

Per la Società delle Meridionali non v' ha nulla a 
dire sulla sua amministrazione. La convenzione che 
foce, dovea condurla a degli inconvenienti. Egli però 
dichiara di avere la coscienza netta e ricorda in pro-
posito la parte che vi ebbe. Essa non ha del resto 
altro vizio che questo, della convenzione, per cui è 
messa in contrasto coi bisogni del pubblico. E si deve 
al suo patriottismo se gii inconvenienti sono riusciti 
meno gravi. 

Si domanda se v' è ragione di mutare per tutto ciò 
la politica ferroviaria già seguita. Riconosce che il 
problema era difficilissimo a risolversi. 11 punto peg-
giore delle Società era quello dell' ordinamento delle 
reti, che per verità è stato in seguito peggiorato. 
Cita l'esercizio della Liguria. Aon dice però che non 
fosse impossibile dar loro un miglior assetto. 

Nel 1815-76 applaudi al riscatto dell'Alta Italia, ed 
alla convenzione di Basilea perchè era preceduto già 
da quello delle Romane, e poteva facilmente essere 
seguito dalle Meridionali e perchè rendevasi con ciò 
più attuabile un riordinamento delia rete. Nota che 
un anno dopo, uomini autorevolissimi persisterono ap-
punto su quel bisogno, sul raggruppamento delle reti; 
rammenta la relazione Depretis e la memoria presen-
tata dalle Meridionali. 

Tralascia le varie e molteplici questioni delle ta-
riffe e del materiale, state già trattate. 

Parla delle condizioni della convenzione Depretis. 
Essa fu preceduta da quella dell'on. Spaventa, il cui 

concetto era di voler retribuire ciascun lavoro con 
determinato compenso. Nella convenzione Depretis si 
determina in bìocco il prodotto netto delle linee, e su 
questo si forma il canone ; e gli sviluppi successivi si 
determinano con quote proporzionali. 11 quesito 118 
del questionario domanda appunto se si debba prefe-
rire l'un sistema all'altro. Le Meridionali hanno vo-
luto dimostrare che le unità di compenso corrispon-
dono alle unità di costo. Crede che negli elementi di 
quelle dimostrazioni vi sia alcunché di arbitrario. 
Esamina, a dimostrazione, le diverse categorie di spese, 
e riguarda le loro cause complesse, che hanno una 
azione reciproca incessante. 

Per fare una convenzione, insiste sulla necessità di 
riguardare alle cause ed alle cifre compiesse. 

Il concetto della convenzione Depretis crede sia pre-
feribile a quello Spaventa. 

È poco persuaso della bontà di quella parte che 
riguarda il materiale mobile, perchè esso deve essere 
di' proprietà della Società esercente, ed è una parte 
la più importante del servizio. Preferisce la moltepli-
cità dei tipi. La convenzione impedisce il migliora-
mento del materiale mobile, interessando la Società 
alla continuazione ed al mantenimento del materiale 
stesso, accordandolo i premi per ciò. 

I difetti della convenzione per questo lato sono già 
dimostrati sui rapporti delle Meridionali, 

Un'altra lacuna si ha rispetto ai servizi secondari, 
sui quali spesso il numero dei treni deve anticipare 
lo sviluppo del traffico. Ricorda la monografia del 
prefetto di Verona. La convenzione non tien conto 
del trattamento speciale che dev' essere fatto alle reti 
secondarie. 

Fa pure delie osservazioni sulla invariabilità della 
partecipazione governativa. Gli elementi di costo sono 
variabili. Nelle partecipazioni del governo sul prodotto 
netto delle linee, avrebbe dovuto farsi una maggior 
parte alla proporzionalità. 

Una delle cause dei difetti della convenzione sta 
nel non essere stata esaminata prima della sua ado-
zione ; però ha dei grandi vantaggi che nessuno può 
imparzialmente disconoscere. 

Crede che convenga limitarsi alle Società d' eserci-
zio, tenuto conto delle condizioni in cui ci troviamo. 
Lo difficoltà di costruzione in Italia sono grandissime. 
Le Società hanno bensi dato prova di saper costruire 
bene, ma vorrebbe separare la questione della costru-
zione da quella dell'esercizio. 

Sulle tariffe crede che non possa lasciarsi la deter-
minazione di esse nelle mani delle sole Società ; ma 
deve contemperarsi il diritto di esse con quello del 
governo, lasciando alle società le iniziative degli espe-
rimenti ohe dovrebbero anzi esser favoriti dal governo 
perchè le Società hanno 1' intelligenza dei bisogni 
del traffico. 

Sulle tariffe differenziali dice che i limiti invaria-
bili dei chilometri non si adattano sempre allo con-
dizioni della natura. Crede utile di adottare delle ta-
riffe speciali circa le quali in Inghilterra è stata latta 
una specie di teoria. Cita in proposito la relazione 
Peruzzi. 

Crede ohe dalle ultime esperienze fatte si verrà 
forse a stabilire che possono coesistere Società grandi 
e piccole. Nel nostro paese abbiamo l'esempio di questi 
piccoli esercizi incastrati entro alla nostra grande 
rete. Questi esempi vanno studiati attentamente. 11 
problema quindi si limita a determinare l'ordinamento 
e le funzioni rispettive delio grandi e delle piccole 
Società. Ricorda un suggerimento dato dal Breda per 
l'ordinamento delle ferrovie. Crede che per le linee 
secondarie il sistema da lui immaginato sia il piii 
proprio; l'unificazione però dei servizi non crede che 
si adatterebbe al grande traffico. 

Egli non ha fatto già dell'ècercizio privato un ar-
ticolo di fede. Osserva però che non abbiamo nessuna 
attitudine per l'esercizio governativo tanto per le tra-
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dizioni che per le abitudini di centralità e di dispo-
tismo amministrativo. L' esercizio governativo del-
l' Alta Italia è riuscito male in parte per queste ra-
gioni. 

L' ordinamento dell' esercizio governativo dovrebbe 
essere in ogni caso all'intatto e radicalmente diverso 
dai nostri ordinamenti amministrativi. Arriverebbe 
perfino a creare un ministero delle strade ferrate con 
un Consiglio superiore di propria autonomia: un 
controllo speciale, un bilancio speciale ; delle direzioni 
compartimentali con centralità di servizi speciali Do-
vrebbero mantenersi inoltre molte norme dell'esercizio 
privato. 

Crede difficilissimo l'esercizio privato ma assa; più 
difficile quello governativo, per cui per molti anni ci 
dibatteremo in questo problema senza vantaggio del 
paese. 

Dietro domanda del commissario Ranco dice : 
E vero che gli aumenti di traffico non si hanno 

che con ribasso di tariffe, cosicché la proporzione 
della spesa mantiene una certa costanza; ma ciò che 
ha detto il rispondente su questo punto della con-
venzione Depretis, riguarda il traffico, che si svolge 
naturalmente sulle basi di una tariffa costante. 

Esamina a-sai minutamente le determinazioni testuali 
della convenzione stessa e gli effetti che ne conseguono 
nelle tariffe in rapporto al traffico. 

Dietro domanda del commissario Bembo risguardante 
la compilazione delle tariffe, dichiara di preoccuparsi 
di ciò, che le tariffe sono diventate oggi come i dazi 
doganali, cioè un'arma nei rapporti internazionali del 
commercio. E va perciò consentito al governo nostro 
di fare anch'egli una lotta su questo terreno: lotta 
che talvolta è anche determinata da considerazioni 
politiche. 

Parla dei tramways. Dice che per essi vi è certo 
una esagerazione nel nostro paese. Però crede neces-
sario fare una legge come vi è per le ferrovie. 

Crede che i tramways impediranmo il sorgere serio 
delle costruzioni ferroviarie e recheranno danni alle 
strade provinciali. 

In Lombardia pensa che vi sarebbero da costruire 
molte linee secondarie nei luoghi da lui ritenuti come 
necessarie; però ha visto delle linee di tranways co-
struite appunto in quelle località cosicché ha dovuto 
rinunziare a qualunque progetto di costruirvi delle 
ferrovie. 

Non crede sufficienti i tramways alla tutela delle 
persone. In questa parte le nostre amministrazioni hanno 
mostrato grande negligenza; siamo in una specie di 
anarchia. Olii ha una locomotiva ne fa ciò che vuole. 
Questo stato di cose ha prodotto almeno il vantaggio 
dt aver interrotto il sistema tirannico che ci reggeva. 

Insiste sulla necessità di una distinzione precisa tra 
tramways e ferrovie. 

Crede che si dovrebbe far ogni sforzo per ridurre 
le tariffe dei generi di prima necessità, trovando com-
penso in alcune merci di maggior valore. È nemico, 
da questo lato, della tariffa unica. Se fosse possibile 
di diminuire le spese di trasporto al minimum, il paese 
ne avrebbe un grande vantaggio. 

Dietro domanda del commissario Biglia, spiega an-
cora l'articolo della convenzione che riguarda la par-
tecipazione del Governo e delle Societii. 

Mostra ohe le tariffe dei viaggiatori non hanno pro-
babilità di essere ridotte : d" altronde il loro ribasso 
non influisce molto sull'aumento dei viaggiatori stessi. 

Dietro domanda del commissario Brioschi, parla sulla 
condizione dei vari esercizi delle ferrovie e special-
mente di quelle della trazione, in ordine all' esercizio 
governativo. 

Comm. B' Amico. Parla sull'art. 15. « Quale sembra 
la soluzione migliore del problema ferroviario in Ita-
lia, date le presenti condizioni delle strade ferrate, 
delle società che le posseggono e le esercitano, della 
ricchezza pubblica, della difesa nazionale, delle finanze 

dello Stato, della forma di Governo, dell' andamento 
delle pubbliche amministrazioni ? » 

L'esercizio governativo in Italia sarebbe un errore 
danneggerebbe l'industria e diverrebbe un esercizio 
politico. 

_ Esamina se e come le ferrovie costituiscano un ser-
vizio pubblico. Lo costituiscono per le tariffe e gli orari ; 
ma quello che si riferisce alla trazione è all'atto in-
dustriale. 

Esamina il fondamento economico del riscatto in ordine 
a quella parte della tariffa in cui è rappresentato l'in-
teresse del denaro impiegato nella strada. 

Enumera i danni che derivano da una tariffa indu-
striale e l'influenza gravissima di essa sul commercio 
e sull'industria di un paese. 

La tarilfa dovrebbe rappresentare la sola spesa di 
trasporto. 

A riparare alle conseguenti perdite di 25 milioni 
dovrebbe ridursi il lusso dei varii servizi di treni, in 
specie diretti, senza disturbare il pubblico. 

Inoltre le ferrovie spendono troppo. Si è esagerata 
la legge del 1865 sulle opere pubbliche, come, per 
esempio, sulla chiusura delle linee, sul controllo e su 
altri rami dell'esercizio. 

Riassumendo la risposta al quesito crede che do-
vrebbe completarsi il riscatto dello ferrovie, darne 
l'esercizio all'industria privata, lasciando al governo le 
tariffe e l'orano. Ridurre le tariffe per le merci, com-
pensando con la riduzione dei treni e con le altre eco-
nomie sopra accennate. 

Esamina la convenzione Depretis, lodandone le di-
sposizioni. 

Dietro domanda del commissario Bembo insiste sui 
provvedimenti da prendersi per supplire alla diminu-
zione dei proventi sulla tariffa merci, diminuita sino a 
rappresentare l'interesse del danaro impiegato nella 
ferrovia. 

Dietro domanda del commissario Verga insiste sul-
l'idea della diminuzione dei treni, portando degli esempi. 

RIVISTA DELLE BORSE 

Firenze, 27 marzo 1880. 
P r i m a ili par l a re de l m o v i m e n t o del la set t imana 

non sarà inut i l e p r e m e t t e r e a l cune cons ideraz ion i 
sulla s i tuaz ione in g e n e r a l e del m e r c a t o finanziàrio. 
P e r c i ò che r i gua rda la piazza di L o n d r a non r i -
t o r n e r e m o su quan to si disse nel la p r e c e d e n t e ras-
segna, d e l l ' e m o z i o n e c i o è prodot tav i da l l ' annunz io 
de l l e p ross ime e l ez ion i g ene ra l i , po i ché g l i e f fet t i a 
cui det te o r i g i n e sono in g r a n par te cance l la t i . E 
c iò sino a un ce r t o punto era da p r e v e d e r s i , i n -
q u a n t o c h è trat tandosi di c i rcostanza a f f a t to spec ia le , 
sodisfatt i i p r i m i b isogn i di n u m e r a r i o per far f r on t e 
alla lotta e l e t t o ra l e , i consol idat i d o v e v a n o natura l -
men t e r i acqu is ta re il pe rdu to t e r reno . E così a v v e n n e . 
D i questo i n c i d en t e adesso n o n r i m a n e che poca cosa, 
e non v a l e la pena e s a g e r a r n e l ' impor tanza . Quanto 
al m e r c a t o di P a r i g i la s i tuaz ione cont inua ad essere 
ecce l l en t i ss ima , ma es i g e una g r a n d e c i r cospez i one , 
p e r chè tutte le. altri g rand i p iazze di E u r o p a , si s for -
zano di r o v e s c i a r v i que i va l o r i di cui sono s t racar i -
che , e c h e sono la causa che l e t ra t t engono dal 
darsi con m a g g i o r e s lanc io nel m o v i m e n t o di r ia lzo . 
Così per e s e m p i o L o n d r a cerca di a l l e gge r i r s i d e i 
va l o r i e g i z i a n i ; B e r l i n o dei russi, d e g l i i tal iani e de-
gl i unghe res i , e V i e n n a del f i o r ino austr iaco, e dei 
suoi v a l o r i f e r r o v i a r i . F i n qu i la piazza di Pa r i g i si 
è schermi ta c o n mo l ta destrezza ajutata in g ran par te 
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da un recente decre to del g o v e r n o f rancese , che ac-
corda al le C a m e r e sindacal i di c o n c e d e r e , di r i fu i 
tare, di sospendere , o d ' i m p e d i r e la nego z i a z i one 
ne l l e r espe t t i ve Bo r se dei va l o r i ester i di q u a l u n q u e 
natura essi s ieno. E c iò p e r la specu laz ione al r ia l zo 
è strito p r o v v i d e n z i a l e , po i ché , il g i o r n o che a Pa -
rig i v i fossero forti de tentor i di fondi , russi , eg i z i an i , 
e austr iaci , tutte le f o r ze che o g g i c o n c o r r o n o pe r 
e l e va r e quest i va lo r i , si c o a l i z z e r e b b e r o doman i per 
d e p r i m e r l i . Il denaro cont inua o v u n q u e abbondant is-
s imo , e questo fatto ha g i o va t o mo l t i ss imo alla spe-
cu laz ione al rialzo spec i a lmen t e a V i e n n a ed a 
Ber l ino . 

A Pa r i g i frattanto la sett imana eso rd i va mo l t o 
animata, e tale che da tanto t empo non si era v e -
duta cotanto v i v a . Gl i ord in i di acquis to in tutti i 
fondi , e va lo r i si s u c c e d e v a n o con tanta rap id i tà , 
che g l ' i n t e r m e d i a r j non po tevano neppur tenerv i 
d ie t ro . N e l corso de l i ' ot tava vi fu rono p e r ò a l cune 
p i cco l e osc i l laz ion i di r ibasso, d o v u t e soltanto a l le 
mo l t e r ea l i z zaz ion i fat te per assicurarsi i prof i t t i ot-
tenuti, ma nel complesso l e disposiz ioni del me r ca t o 
si m a n t e n n e r o ecce l lent i po i ché il 5 0|o da 1 1 7 , 6 2 
andava fino a 1 1 7 . 9 7 ; il 3 O | 0 da 8 2 . 5 3 a 82 . 8 3 ; 
il 3 0 ( 0 ammor t i z zab i l e da 8 5 a 8 3 . 3 0 e la r en -
dila italiana da 82 . 8 0 a 83 . 75 . N e i va lo r i bancar i 
no t iamo la Fond ia r ia a 770 , e le Banca di F ranc ia 
3 2 2 3 II b i lanc io di questo istituto di c red i to in con-
f ronto del precedente dava alla fine del la sett imana 
scorsa i resul ta t i s e g u e n t i : in diminuzione il porta-
f og l i o d i f r . 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ; le ant ic ipaz ioni sui metal l i 
preziosi di fr. 1 , 7 0 0 , 0 0 0 ; le ant ic ipaz ioni sui titol i 
i l i fr . 9 0 0 , 0 0 0 , il conto del T e s o r o di f r . 6 , 5 0 0 , 0 0 0 
e la c i r co laz i one di fr. 3 , 5 0 0 , 0 0 0 ; in aumento il 
n u m e r a r i o di f r . 2 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 

A L o n d r a il denaro p r o s e g u e s e m p r e r i ce rca to con 
mol la at t iv i tà , r ag i one per cui anche in questa set-
timana lo sconto sul merca to l ibe ro , si man t enne 
al 5 0(0- Quanto al lo Stock Exchange i consol idat i 
ing les i da 9 7 7 ( 1 0 sa l i rono durante l ' o t tava a 9 8 1|8 , 
la rendita ital iana da 81 a 8 2 1|2, e la rendita turca 
r imaneva stazionaria a 1 0 1|2. Il b i lanc io della Banca 
d ' Inghi l terra dava alla fine del la set t imana scorsa i 
seguent i r e su l t a t i : in aumento il n u m e r a r i o di ster . 
3 2 4 , 1 5 7 ; i conti T e s o r o di 6 6 4 , 7 3 7 , la r iserva di 
5 2 9 , 0 9 0 ; il por ta fog l i o di 1 , 4 4 1 ; 3 1 6 ; i conti par-
ticolari di 1 , 473 ,461 e in d i m i n u z i o n e la c i r c o l a -
z ione di 2 6 4 , 1 6 4 . 

A B e r l i n o la rendita i ta l iana da 8 2 . 2 0 sal iva a 
8 3 . 50 . 

L e bo r se ital iane, cont rar ia te dal tor te r ibasso de i 
ca inbj , non po te rono s f rut tare che in parte le o t t ime 
disposiz ioni dei me r ca t i ester i , a r i g u a r d o dei nostri 
titoli. 

L a rendita 5 per cento da 91 . 70 , u l t imo prezzo 
di sabato scorso , ch iudeva ier i sera a 9 1 . 95 , e il 
3 per cento sa l i va da 5 5 . 5 0 a 55 . 80 . 

1 prestiti cattol ic i restano a 1 0 2 p e r i i Bothsc i ld ; 
a 98 . 1 0 per il B louut , e a 98 . 1 5 per i cer t i f i cat i 
1 8 6 0 - 6 4 . 

L a rendi ta turca fu trattata a Napo l i da 11 . 8 5 
a 11. 9 0 

L e azioni della Banca Naz i ona l e Ital iana f u r ono 
negoz ia te da 2 2 7 5 a 2 2 8 5 ; q u e l l e del la Banca T o -
scana a 7 3 5 , e il Cred i t o Mob i l i a r e da 8 9 6 sal iva a 
9 0 4 . A l la fine di f ebbra j o , la s i tuazione de ! Banco di 
Sicilia dava le seguent i c i f r e : Numerario ne l l e 
casse, e ne l lo r i s e r v e L . 2 0 , 3 7 5 , 3 4 9 . 2 2 ; Portafa-

glio L . 2 1 , 5 1 8 , 8 3 1 . 5 5 ; Anticipazioni L . 7 , 6 4 2 , 2 5 7 . 7 9 ; 
Circolazione L . 3 3 , 6 6 5 , 5 4 4 ; Conti correntia vista 
L . 2 4 , 4 0 3 , 9 4 8 . 68 . 

L e az ioni T a b a c c h i f u r ono negoz ia t e fino a 4 9 3 , 
le r e l a t i v e obb l igaz ion i nomina l i fino a 5 7 4 . 
Ne i v a l o r i f e r r o v i a r i e b b e r o af far i le azioni c e n -

trali toscane fino a 4 6 2 . 5 0 ; le azioni mer id i ona l i a 
4 2 4 . 5 0 ; le obb l i gaz ion i l i vornes i G D a 2 9 1 c i rca , 
e le sa rde G a 2 8 3 . 50 , il tutto in contant i . 

Il prest i to fiorentino 1 8 6 8 e b b e dena ro fino a 152 . 
I napo l eon i da 22 . 3 6 dec l i na rono a 2 2 . 0 6 ; il 

F ranc i a a vista da 1 1 1 . 7 0 a 1 1 0 . 1 0 , e il L o n d r a 
a vista da 2 8 a 2 7 . 6 4 . 

NOTIZIE COMMERCIALI 

Cereali. — Dal complesso delle notizie ricevute nel 
| corso della settimana resulta che a misura che ci si 
J avanza nella stagione primaverile i seminati a grano, 
| le piante e i foraggi presentano una ubertosità tale 

da rendere quasi certi fino da ora raccolti,abbondanti 
nella maggior parte dei prodotti agricoli. È per que-
sta ragione, e per 1' altra delle forti importazioni di 
cereali dall' estero, che i tentativi di rialzo, che si ve-
rificarono più qua e più là nella scorsa ottava, non 
poterono ne consolidarsi nè generalizzarsi. Quanto poi 
al commercio dei cereali la situazione è sempre la 
stessa cioè a dire che i consumatori nella speranza di 
potere acquistare per 1' avvenire il genere con mag-
gior profitto, non comprano che per i bisogni del mo-
mento. I prezzi praticati durante l 'ottava furono i 
seguenti : 

A Livorno, di L. 34 a 36 al quint. per i grani ; e di 
L. 23 a 28. 50 per i granturchi. — A Firenze di 29 
L. a 30. 25 all' cttol. per i grani, e di L. 20. 50 per i 
granturchi. — In Arezzo il listino segna da L. 26 a 
29. 70 all'ettol. per i grani; per L. 20 circa per i 
granturchi, e da L. 22. 50 a 23. 50 per le fave. — 
A Bologna di L. 35. 50 al quint. per i frumenti fini; 
di L. 20. 50 a 27 per il granturco e di L. 25. 50 a 
26.75 per il risone. A Ferrara di L. 34 a 34.50 per i 
grani e di L. 21 a 27 per i granturchi. — A Milano di 
L. 34 a 36 al quint. per i grani; di L. 24 a 27.50 peri gran-
turchie di L. 36 a 42 per il riso fuori dazio. —A Vercelli 
di L. 31. 16 a 32. 50 all'ettol. per i risi nostrali. — 
A Torino di L. 34 a 37. 50 al quint. per i grani; di 
L. 20. 50 a 28 per il granturco e di L. 39 a 43. 50 
per il riso fuori dazio •— A Genova i prezzi estremi 
dei grani del Mar Nero, e della Polonia furono di li-
re 26 a 28. 75 all' ettol. di 83 chilog. — In Ancona i 
grani marchigiani ottennero da L. 33. 50 a 34. 50 al 
quint. quelli degli Abruzzi L. 33. 25; e i granturchi 
danubiani da L. 22 a 22. 50. — A Napoli gli ultimi 
prezzi fatti in Borsa per i Barletta pronti furono di 
24 L. all' ettol. e per i futuri di L. 22. 35. 

Spiriti. — Dalla scorsa settimana a oggi quasi tutti 
i mercati furono in ribasso. — A Genova le prove-
nienze dall'America di gr. 93(94 realizzarono da 136 
L. a 137 al quint., e i nazionali di gr. 90 da L. 132. 75 
a 134. — A Milano i tripli di gr. 94(95 furono ven-
duti da L. 135 a 136; gli americani- di gr. 92(93 da 
L. 141 a 142; i germanici da L. 146.50 a 148 e l'ac-
quavite di grappa da L. 72 a 76. —- In Ancona i 
germanici ottennero L. 145 e gli americani L. 150, il 
tutto al quint. sdaziato. 

Olj d'oliva. — Attualmente essendovi un certo ri-
stagno nelle domande, specialmente dalle varie piazze 
dell'America meridionale, le operazioni in quest' ar-
ticolo sono in generalo molto ristrette. I prezzi pe-
raltro si mantengono molto sostenuti per la ragione 
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che si teme che gli olivi abbiano sofferto per il gelo 
dello scorso inverno, e per la stagiono frigida e asciutta 
che domina in questo momento. — A Porto Maurizio 
le qualità superiori proseguirono ad avere buone do-
mande, mentre le inferiori furono affatto neglette, e 
10 stosso avvenne a Diano. Le qualità "primarie otten-
nero da L. 150 a 157; le secondarie da L. 135 a 148; 
le infime da L. 110 a 130 e i lavati da 87 a 88. — 
A Livorno gli olj di Toscana furono venduti da Lire 
140 a 170 ogni 100 chil. — A Lucca gli ex trafilli 
furono pagati fino a L. 210, e le altre qualità da 
L. 100 a 168 al quin. secondo merito. — A Firenze 
o m provincia si fecero i soliti prezzi di L. 90 a 110 
per soma di chil. 60.200. — In Arezzo le vendite 
fatte danno il prezzo medio di L . 140 all'ettol. fuori 
dazio. — A Napoli tendenza al ribasso e a Bari i 
prezzi estremi furono di L. 105 e 165 al quint. 

Sete. — La fabbrica lavora, i prezzi restano sta-
zionarj, o gli affari non sono numerosi, perchè anche 
11 dopo trascorso periodo di attività, i compratori re -
sistono ad ogni pretesa di aumento sollevata dai ven-
ditori. Tale è la situazione della maggior parte dei 
mercati serici. - A Milano i prezzi praticati furono 
di L. 83 a 89. 25 al chil. per organzini classici 17 a 
19; di L. 87. 50 o 83 per detti di primo e secondo 
ord. ; di L. 80 a 83 per trame classiche a due capi 
24 a 26 ; di L. 78. 50a72 perde t t e primo, secondo e 
terzo ord.; di L. 80 per trarne a 3 capi 28 a 32 di 
primo ord. ; di L. 78 per greggio classiche 9 a 10; 
di L. 77 a 73 per dette di primo e secondo ordine. 
— A Torino ad accezione di qualche balla di qua-
lità extra speciale ve ìduta a prezzi fuori corso , 
non si fecero affari d'importanza. — A Como gli or-
ganzini variarono da L. 72 a 87 a seconda del titolo ; 
le trame da L. 62 a 64, le greggie da L. 58 a 67. — 
A Lione mercato attivo con prezzi in aumento da 50 
centesimi a 1 franco. Lo greggie toscane di primo 
ord. ottennero da fr. 70 a 71 ; gli organzini strafilati 
italiani 17 a 19, fr. 81, e le trame 26 a 28 di terzo 
ord. fr. 72. 

Cotoni. — In seguito all' eccitazione prodotta nei 
grandi centri manifatturieri inglesi dalla prossima lotta 
elettorale che avrà luogo nel Regno Unito subito dopo 
le feste pasquali, i prezzi dei cotoni subirono nell 'ot-
tava qualche ribasso, nel quale la maggior parte dei 
mercati si era già incamminata a motivo della debo-
lezza del commercio dei cotoni sodi, e dell' assenza di 
notizie incoraggianti da parte del consumo. — A Milano 
gli America Middling furono venduti da L. 103 a 104 
ogni 50 chilog. : gli Oomra e i Dhollerah da L. 86 
a 88, e gli Aden daL.90 a 91. — AWHavre il Luigiana 
buono ordinario per luglio fu quotato a Ir. 85 i 50 
chil. al deposito. — A Liverpool il Middling Orleans 
chiude a den. 7 7[16; il Middling Upland a 7 3[8 e il 
Fair Oomrawutte a 5 7|8 e a Nuova York il Mid-
dling Upland a cent. 13 3[16. Alla fine della settimana 
scorsa la provvista visibile dei cotoni in Europa, negli 
Stati Uniti e nelle Indie era di balle 2,659,000 contro , 
2,581,000 nel 1879, e 2,810,000 nel 1878. 

Caffé. — La situazione dell'articolo si mantiene sem-
pre la stessa cioè incerta, e favorevole ai compratori. 
— A Genova si venderono da circa 3200 sacchi di caffè 
al prezzo di L. 92 ogni 50 chilog. per il S. Domingo; 
di L. 130 circa per il Portoricco, e di E. 100 per il 
Santos. — A Marsiglia si contrattarono diverse p a r -
tite di Rio da fr. 81 a 85 i 50 chi. — A Londra mer-
cato calmo, e in Amsterdam il Giava buono ordinario 
fu quotato a cents. 44. 

Zuccheri. — Sempre deboli tanto nei greggi che nei I 
raffinati .—A Genova i greggi Moscabado Egitto furono 
venduti a L. 118 i 100 chilog. sdaziati, e i raffinati 
della Ligure Lombarda a L. 151. — A Livorno, in Ancona 
e a Milano i raffinati esteri si venderono sulle L. 160 
al quint . : e le farine nazionali intorno a L. 153. — 
A Parigi gli ultimi prezzi fatti furono di fr . 67,50 per 

A v v . G i u i . i o FBANCO Direttore-proprietario. 

gli zuccheri bianchi N. 3, e di fr. 146 50 per i raffinati 
scelti. — A Londra ribasso, e in Amsterdam i Giava 
N. 12 fecero fior. 30. 

Zolfi. - Avvicinandosi l 'epoca della /oliatura a li-
biamo notato maggior movimento nella massima parte 
dei mercati di produzione.— A Messina gli ultimi prezzi 
praticati furono di L. 10, 30 a 1 , 10 al quint. sopra 
Girgenti; di L. 10,35 a 11,15 sopra Licata, e di 
L. 10, 87 a 11, 55 sopra Catania. 

E S T K A Z I O r V I 

Prestito Nazionale Italiano 5 p. c. 1866. -- 27" ed 
ultima estrazione 15 marzo 1880. 

Cifre Nutn. Montare C i f r e S'uni. Montare 
determinant i delle dei determinant i del le dei 

le v incite v i i eite premi i le v inc i te T.nci le premii 
284007 4 500 2144545 1 5000 
678010 3 5000 2673549 1 1000 

23031 36 500 1193559 1. 500 
113068 4 100 28565 36 100 
229100 4 1000 724568 o 1000 
879107 o 1000 887613 3 100 

55116 35 500 1338630 1 1000 
963127 3 1000 377650 4 100 
559152 3 1000 338659 4 1000 
570212 3 1000 91681 35 1000 
602238 3 100 68712 35 500 
442257 4 100 - 2722 353 100 
119299 1 500 9748 353 100 
254331 4 500 15787 36 5000 
725334 3 500 64790 4 500 

1088356 1 50000 39840 35 500 
1247363 1 50000 93872 35 1000 

400 " 3532 100 267881 4 100 
8411 353 100 63915 35 500 

251426 4 100 2931 353 100 
3077432 1 1000 9943 353 100 

500440 4 500 2420990 1 100000 
449495 4 1000 947992 3 500 

Pagamenti dal 1° aprile 1880. 

Prestito 6 p. c. c t tà di Ancona 1861 ( o b b l i g a z i o n i 
da L. 500). — Estrazione 5 marzo 1880. 

N. 33 51 158 176 219 238 242 284 315 414 418 
440 481 506 523 530 628 696 714 815 843 881 927 
986 1028 1C45. 

Pagamenti in L. 500 per obbligazione, dal 15 
marzo 1880, ad Ancona, dalla Cassa municipale. 

gtilità - (Economia - precisione 

Tutte le Case di Commercio devono prov-
vedersi della nuova C a s s e t t t i A i x t o -
g r a f l c a , che offre il mezzo di fare da se 
in cinque minuti oltre ad 80 copie di una 
Circolare, prezzo corrente, fattura, disegno ecc. 

Cassette del formalo 0.17X0,25 Lire 6 , 5 0 i compreso 
» 0 , 2 5 X 0 , 3 5 » 1 0 , 0 0 "Sfta 

» » 0 , 3 5 X 0 , 5 0 » 2 0 , 0 0 chiostro. 

Dirigere le domande con l'importo a T. Vau-
detto 8 Comp. Via S. Francesco di Paola, 31 
Torino. 

EUGENIO DILLI gerente responsabile 
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S T I R , T E T T E E E E R R A T E i E D O Z M Z T V l S r E 
( D i r e z i o n e G e n e r a l e ) 

PRODOTTI S E T T I M A N A L I 
52.a Sett imana del l 'Anno 1879 — Dal dì 24 al dì 31 Dicembre 1879 

(Dedotta l ' Imposta Governat iva) 

Prodot t ide l la set t i -
m a n a 

Se t t imana cor.1878 

Di f f e renza 
f i n più 

( » meni 

A n imonta rede l l 'E -
serciziodal 1 Gen-
naio al di 31 di-
cembre 1879 . . . 

Periodo corr . 1873. 

Aumento 

Diminuzione. . . . 

VIAGGIATORI 

334,982.54 

452,393.84 

BAGAGLI 

E CUI) 

28,199.37 

39,903.59 

117,411.30 11,704.22 

1 4 , 3 8 8 , 0 3 1 . 6 7 

1 4 , 5 9 2 , 7 2 9 . 5 6 

721,300.53 

725,144.27 

204,697.89j 3,843.74 

MERCANZIE 

Grande 
Velocità 

5 7 , 5 2 5 , 7 1 

7 2 , 0 2 2 . 5 3 

2,453,646.20 

Piccola 
Velocità 

251,845.55 

149,082.40 

102,763.15 

9,847,143.22 

2,270,976.32 8,207,535.99 

182,669.88 1,639,607.23 

VETTURE 
Cava l l i e Bes t i ame 

Grande 
Velocità 

1 1 , 5 9 3 . 5 1 

Piccola 
Velocità 

2,637.64 

I N T R O I T I 

supplementar i 

1,092.03 

7,597.79] 4,i09.50 ] 4,251.70 

3 , 9 9 5 . 7 2 

373,979.63 

293,237.79 

80,741.84 

» » » v 
1,471 86 3,159.67 

7 3 , 8 7 5 . 1 4 1 2 2 , 3 8 7 . 0 3 

5 5 , 3 L5.4OJ 1 1 0 , 6 5 9 . 1 9 

1 8 , 5 5 9 . 7 4 ] 1 1 , 7 2 7 , 8 4 

Totali 

687,876.33 

729,861.35 

41,485.00 

27,980,363.42 

26,235 398.52 

1,724,764.90 

1,681 

1,637 

1,675 

1,657 

18 

La Linea Laura-Avell ino della lunghezza di chilometri 24, fu aper ta all 'esercizio il giorno 31 Marzo 1879. 

M E D I A 
del nrodntto 
Wiilometrico 

annuo 

2 1 , 3 3 7 . 2 0 

2 2 , 9 5 1 . 7 0 

1,614.50 

1 6 , 7 0 4 . 6 9 

1 5 , 6 7 4 . 9 8 

1,029,71 

C. 12Ì2) 

S T R A D E F E R i R A T E R O Z K / r T E T T E 
(Direzione Cenera le ) 

P R O D O T T I S E T T I M A N A L I 
I" Sett imana dell 'Anno 1880 — Dal dì 1 al dì 7 Gennaio 1880. 

(Dedotta l ' Imposta Governat iva) 

VIAGGIATORI 
BAGAGLI M E R C A N Z I E V E T T U R E 

C a v a l l i e B e s t i a m e INTROITI 
Totali 

C
hi

lo
m

et
ri

 
es

er
ci

ta
ti

 
1 

MEDIA 
del (irod tto 
cfailometrico 

annuo 

VIAGGIATORI 
E CANI Grande 

Velocità 
Piccola 
Velocità 

Grande 
Velocità 

Piccola 
Velocità 

supplementari 
Totali 

C
hi

lo
m

et
ri

 
es

er
ci

ta
ti

 
1 

MEDIA 
del (irod tto 
cfailometrico 

annuo 

Prodotto della setti-
209,123.19 9,583.60 46,545.50 171,483.93 9,548.61 3,181.77 2,770.90 452,237.50 1,681 14,066.36 

Se t t imana cor. 1879 214,123.96 10,174.41 -14,751.90 * 36,444.47 l D , 4 2 3 . 1 9 5,623.85 2,020.80 423,562.58 1,637 13,328.76 

f in più 
Differenza j 

',» meno 

» » 
5,000.77 

» » 
590.81 

1,793.60 
» » 

35,039.46 
» » 

N D 

874,58 

» » 
2,442.08 

750.10 

» » | 

28,674.92 
» » 

24 737.60 
» » 

Ammontare de l l 'E -
sercizio dal 1 gen-
naio 

| 

Periodo cor r . 1879 

Aumento . . . . 

Diminuz ione . . . 

(C. 1222) 



1040 L' E C 0 N 0 M I S T A 

S T R A D E F E R R A T E I R O I M I T L I s r i E 
(Direz ione Genera l e ) 

P R O D O T T I S E T T I M A N A L I 
2.* Sett imana del l ' Anno I 8 8 0 — dal dì 8 al dì 14 Gennaio 1880. 

( D e d o t t a l ' I m p o s t a G o v e r n a t i v a ) 

P r o d o t t i d e l l a s e t t i -
m a n a 

S e t t i m a n a c o r . 1879. 

| in p i ù 

A m m o n t a r e d e l l ' E -
s e r c i z i o d a l 1» gen, 
al 14 de t to . . . 

P e r i o d o c o r r . 1879. 

VIAGGIATORI 

210,866 98 

207,843.83 

3,023. 15 

A u m e n t o . . 

D i m i n u z i o n e 

419,990.17 

421,967.79 

1,977 62 

: 
BAGAGLI 

M E R C A N Z I E 

E CANI 
— — — — 

E CANI G r a n f i e P i c c o l a 
Veloci tà Velocità 

10,590 29 49,549.75 164,871.09 

11,002.25 46,307.45 144,636 51 

» 3,242.30 20,234.5» 

411 90 • • > » 

20,473 89 96,095.25 336,355.02 

21,176. 66 91,059.35 281,080.98 

» 5,035 90 55,274.04 

1,002 77 » » 

V E T T U R E 
Cava l l i e B e s t i a m e 

G r a n d e 
Velocità 

P icco la 
Veloc i tà 

INTROITI 

supp l emen ta r i 
Totali 

10,804.87 3,807 10 3,014 91 

9,169.42 4,378.54 1,918 47 

1,695.45; 

20,413.48 

19,592.01 

820.87 

571.44 

6,988.87 

10.002.39 

3 013 52 

453,504. 99 

425,256 47 

1,096,41 28,308 52 

5,785 81 

3,939. 27 

1,846 54 

905,802.49 

848,819.05 

l i 
3 g 
o ® 

1,681 

1,057 

2 4 

1 , 6 8 1 

1,057 

56,983. <44 24 

MEDIA 
del P r odo t t o 
Oli i lom i d r i c o 

annuo 

14,107.65 

13,382.06 

725.59 

14,048 52 

13,335 41 

693 11 

L a L i n e a L a u r a - A v e l l i n o de l l a l u n g h e z z a di ch i lomet r i 24 è s t a t a a p e r t a a l l ' e se rc iz io il g io rno 31 M a r z o 1879. (G. 1222) 

presso la Cassa Centra le L. i t . 6.SO 

SOCIETÀ ITAL IANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI 
Si notifica ai signori p r tatori d 'Obbl igaz ioni di questa Società che la Cedola di 

L 7 5 0 maturante al 1° apr i le p. v., sarà paga ta sotto deduzione della tassa di r ic -
chezza mobile e di c i r cu i z ione : 
a F I R E N Z E , 
» ANCONA, 
» N A P O L I , 
» LIVORNO, 
.) G E N O V A , 
» TORINO, 
i» ROMA, i» 
» MILANO, 
» V E N E Z I A , 
» PALERMO, 
» G I N E V R A , 
» P A R I G I , 
» B R U X E L L E S , 
» B E R L I N O . 
» F R A N C O F O R T E s B » 
» AMSTERDAM, 
» L O N D R A , 

« de l l 'Eserc iz io » 
» Succursale de l l 'Eserc iz io » 

Banca Nazionale nel R e g n o d ' I t a l i a (Suco. di) » 
Cassa Generale » 
Società Generale di Credito Mobiliare I t a l i ano » 

6.80 
6 . 3 0 
6 . 3 0 
6 . 3 0 
6 . 3 0 
6 . 3 0 
6 . 3 0 
6 . 3 0 
6 . 3 0 

Bonna e C Fr.chi 6 . 3 0 

» » 
il s ignor Giulio Belinzaghi 
i signori Jacob Levi e F ig l i 

» I . e Y. F lor io . 

ia Società Generale di Credito Indus . l e e Cornili.10 

la Banca di Par igi e dei Paesi Bassi 
il s ignor Meyer Cohn 

B. H . Goldschmid t . . . 
la Banca, di Pa r ig i e dei Paes i Bassi 
i signori B a r i n g Bro the r s e C. 

» 

F.01 

L.st-
i NB. Onde riscuotere le Cedole (Conpons) a l l ' es tero è indispensabi le che 

turi delle medesime present ino contemporaneamente le corrispondenti Obbligazioni 
Firenze, 15 Marzo 1880. 

LA DIREZIONE GENERALE. 

6 . 3 0 
6.80 
6 . 3 0 
6.80 
2 . 9 6 
0 . 5 1 | , 
porta-


