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A N C O R A D E L L A R I F O R M A E L E T T O R A L E 

Ne l l o scorso n u m e r o i l nos t ro pe r i od i co dep lo rava 
a lcune f ra le d ispos iz ion i de l p roge t to Depre t i s i n -
t o rno al la r i f o r m a e le t to ra le . E d a l la sagacia dei no-
s t r i l e t t o r i n o n sarà ce r to sembra to che la scelta 
de l tèma fosse f u o r i d i l u o g o i n una r i v i s ta d i E c o -
nomia po l i t i ca , po iché è c h i a r o che, essendo i l s i -
stema e le t to ra le la base de l le i s t i t uz i on i r app resen -
ta t i ve , t u t t i q u a n t i g ì ' in teress i soc ia l i v i si r i c o l l e -
gano s t re t tamente . Onde c r e d i a m o o p p o r t u n o t o r n a r e 
anche u n a vo l ta s u l l ' a r g o m e n t o . 

N e l c i ta to a r t i co lo f u posto in r i l i e v o i l danno 
che po t rebbe nascere da l la m a l celata d i f f i denza con-
t ro i l censo d i re t to e i n d i r e t t o e da l p o r r e per base 
del la capaci tà e le t tora le la i s t ruz ione e lemen ta re n o n 
solo, m a per c i n q u e a n n i i l corso de l la seconda ele-
m e n t a r e , ne l tempo stesso i n cu i si abbassa a 2 1 anno 
i l l i m i t e de l la età. Meg l i o che una r i f o r m a s i m i l e , 
g iova r i pe te r l o , meg l i o i l su f f rag io u n i v e r s a l e . 

I n u t i l e che r i p e t i a m o le rag ion i d i questa con -
c lus ione . V o g l i a m o p iu t tos to osservare come i l d i -
fetto d i una equa rappresentanza d i tu t t i g l i in te 
ressi d i ven te rebbe m a g g i o r e se, come si c rede da 
m o l t i , venisse accol to lo s c r u t i n i o d i l ista senza a l -
c u n t emperamen to , che ne mi t igasse i g r a v i i ncon-
ven ien t i . 

Qua le sarebbe l ' i d e a l e d i u n ' assemblea rappre-
sentativa? Que l l o che l ' assemblea medes ima rappre-
sentasse v e r a m e u l e e s ince ramente tu t t i i pa r t i t i e 
t u t t i g ì ' in teressi che h a n n o u n a notevo le impor tanza , 
sì che i l paese legalo r i f le t tesse come u n o specch io , 
per quan to è possib i le, i l paese rea le. 

Ciò n o n avv iene cog l i a t tua l i s is temi e le t to ra l i , nò 
avv iene col co l leg io u n i n o m i n a l e p i ù che co l l o sc ru -
t i n io d i l is ta . Se i l pa r t i t o che è i n m a g g i o r a n z a 
vota compa t to , è ce r to cf ie le m ino ranze , per quan to 
i m p o n e n t i , n o n possono avere ne l P a r l a m e n t o u n a 
rappresentanza adeguala , e si va così i n c o n t r o al 
g rande p e n c o l o de l ie democraz ie , la t i r a n n i a de l le 
magg io ranze . L o S tua r t M i l l nel suo l i b r o Bel Go-
verno Rappresentativo no tava s tupendamente q u e -
sto pe r i co lo , osservando come nel le assemblee elet-
t i ve i l l i v e l l o in te l le t tua le e mora le tenda ad abbas-
sarsi e ad ass icurare i l p r e d o m i n i o al la m e d i o c r i t à , 
e add i tava a l l ' a t tenz ione deg l i s tud ios i u n r i m e d i o 
nel la rappresentanza delle minoranze med ian te II 
s is tema escogi tato da I l a r e . L a quest ione si doveva 
n a t u r a l m e n t e presentare d a p p r i m a sotto questo aspet to, 
po iché erano le m ino ranze che potevano l e g i t t i m a -
men te lagnars i d i n o n essere o d i essere inadegua-
tamente rappresenta te , ma p i ù ta rd i si v i d e che i l 
p rob lema v e r o era q u e l l o d i dare a ogn i pa r t i t o e 

ad o g n i interesse una rappresentanza p roporz iona ta 
al la sua forza, e si adot tò perc iò la espressione p i ù 
esatta d i rappresentanza proporzionale. 

N o i n o n v o g l i a m o q u i esaminare le ob iez ion i de-
g l i a v v e r s a r i d i ques to p r i n c i p i o , nè espor re i s i -
s t em i p ropos t i per a p p l i c a r l o . P r i m a d i tu t to , s c r i -
vendo i n una r i v i s ta e c o n o m i c a , c i si po t rebbe d i r e 
g ius tamen te , se en t rass imo i n tan t i pa r t i co l a r i : non 
kic locus. Si agg iunga che n o n v o g l i a m o d i v a g a r e 
nel c a m p o del le teor ie e n e m m e n o sostenere siste-
m i che, c o m u n q u e raz iona l i , n o n saprebbero esser presi 
i n cons ideraz ione col ven to che t i ra , ma r i pe te re 
p iu t tos to qua l che s u g g e r i m e n t o p ra t i co che po t rebbe 
s e r v i r e n o n a tog l ie re , ma a scemare g l i i n c o n -
ven ien t i de l presente ind i r i zzo . Bast i d u n q u e che 
abb iamo posto i n sodo la mass ima . E d ora and ia-
m o avan t i . 

L a Commiss ione del la Camera p ropone lo s c r u -
t in io di l ista, l i m i t a n d o , si d i ce , a c i n q u e i l n u m e r o 
mass imo deg l i e l i g e n d i . M o l t i d u b i t a n o che la Ca -
mera vog l ia accet tare questo s is tema. E n o i c o m -
p r e n d i a m o i nve ro che m o l t i depu ta t i v i sa ranno a v -
ve rs i pe rchè t e m e r a n n o d i pe rdere i l co l leg io con -
qu is ta to con in f l uenze p i ù persona l i che d i p a r t i l o , 
n è può f i n d ' ora p revede rs i 1' esi to finale de l la d i -
scuss ione; eppoi lo stesso segreto de l l ' u r n a fa t a l -
vo l ta ce r t i scherz i ! A d o g n i m o d o s ta remo a v e d e r e , 
e sa remo i n tempo a r i p a r l a r n e . Ogg i c o m e ogg i , 
se pens iamo che i l M i n i s t e r o e i già' t r i u m v i r i d is-
s iden t i sono conco rd i , se n o n ne l le f o rme , a l m e n o 
ne l la mass ima, quan to a l l o s c r u t i n i o d i l is ta, n o n c i 
pare in fonda to i l t i m o r e che abbia a p reva le re . 

D ' a l t ra par te g l i i n c o n v e n i e n t i de l lo s c r u t i n i o d i 
l ista sono stat i tante vo l te messi i n ch ia ro da va-
len t i s c r i t t o r i che poss iamo r i m a n d a r e al le l o r o opere 
ch i vo lesse essere i l l u m i n a t o su l la quest ione. I l p i ù 
g rave è senza d u b b i o questo che non solo dà m a g -
g io re p robab i l i t à d i r iesc i la a q u e l l i che p i ù si a g i -
tano co i so l i l i manegg i d i pa r t i t i e d i c o m i t a t i sen-
zachè g r a n par te deg l i e le t to r i s iano abbastanza edo t t i 
c i rca a l le persone dei cand ida t i , ma imped isce f a -
c i l m e n t e che siano rappresenta t i p a r t i t i i m p o r t a n t i s -
s i m i , che n o n sono la magg io ranza , ma p o t r e b b e r o 
d i v e n t a r e magg io ranza i n u n cer to per iodo d i t empo . 
Po iché , d a t o , per esempio , che v i siano due l is te, 
e questo é poss ib i l i ss imo i n u n paese dove esistano 
due so l i pa r t i t i f o r t emen te accen tua t i , se una r i c e v e 
s u 2 0 0 0 e le t to r i 1 0 0 1 vo t i e l ' a l t r a 9 9 9 , res tano 
elet t i t u t t i i cand ida t i de l la p r i m a l ista e sono esc lus i 
t u t t i q u e l l i del la seconda. O ra , q u a n d o si v u o l e esten-
dere i l su f f rag io l a rgamen te e fin dove n o n è a 
p r e s u m e r s i che v i sia la capaci tà necessar ia, q u a n d o 
si m i r a s is temat icamente a dare la p r e p o n d e r a n z a 
al n u m e r o sul la co l t u ra , n o n c i si p u ò n o n p reoc -
cupare de l le conseguenze t r i s t i ss ime che p o t r e b b e r o 



122-4 L' E C O N O M I S T A 20 giugno 1880 

der i va re dal la esclusione di g r a n par te d i queg l i 
e lement i e d i queg l i interessi, mercè i ' azione dei 
qua l i l ' o rd ine col la l i be r tà e le savie e g radua l i r i -
fo rme possono avv ia re la società incon t ro a u n p r o -
gresso reale. 

Ecco perchè quando lo sc ru t in io d i l ista avesse a 
prevalere, noi v o r r e m m o che fosse a lmeno accom-
pagnato dal voto limitato. È noto come questo s i -
stema sia usato in I n g h i l t e r r a fino da l 1869 neg l i 
und i c i co l leg i t r i co rn i . La maggioranza eleggeva 
tut t i e tre i deputat i . Parve q u i n d i equo ed' u t i l e 
al tempo stesso, concedere qualcosa al le minoranze 
p i ù fo r t i , e così fu s tabi l i to che ogni e let tore che 
p r ima disponeva di tre vo t i , non potesse eleggere 
che due sol i deputat i , r imanendo assicurato i l terzo 
alla m inoranza , qua lo ra sia abbastanza numerosa e 
compat ta . 

Supponete un col leg io d i novecento e let tor i che 
debba avere t re deputat i ; è ch ia ro che non d ispo-
nendo ciascuno elet tore che di due vo t i , t recento 
e let tor i che si mettano d 'accordo su u n nome, sono 
s i cu r i d i fa r lo passare. Na tu ra lmen te la proporz ione 
del la l im i taz ione dei vo t i può d i f f e r i r e secondo i l 
n u m e r o deg l i e l igendi , e del resto p i ù che i l vo to 
è l im i ta to , e p iù anche g r u p p i m i n o r i possono ot-
tenere una rappresentanza. 

Noi non in tend iamo di a f fe rmare che il voto l i-
m i ta to sia senza d i f e t t i ; conven iamo anzi che a r i e -
sc i re no l i ' in tento r i ch iede fra g l i e le t tor i d i u n 
par t i to un accordo che non è s e m p r e faci le ; con-
ven iamo che è, per così d i re , la legge cl ic as-
segna alla minoranza un dato n u m e r o d i rapp re -
sentant i , che può essere n o n proporz ionato al le sue 
forze ; conven iamo che man t iene i l s is tema del la 
maggioranza re la t iva co i suoi i nconven ien t i ; conve-
n iamo anche che i suoi d i fe t t i non si res t r ingono a 
quest i . Con lu t toc iò non saprebbe negars i che cons i -
derato d i f ron te ag l i a l t r i s istemi v igen t i , i l vo to l i-
m i ta to non cost i tuisca u n grande progresso e non 
r i sponda a lmeno in par te ai des iderat i del la scienza 
e della g iust iz ia co l l ' imped i r e i l p redomin io assoluto 
ed esclusivo del le maggioranze. 

Cer to i l s istema del quoziente sarebbe mol to p iù 
razionale, ma non v ' è da sperare che una r i f o r m a 
i n questo senso possa farsi senza una lunga prepa-
razione. E ppo i si g r i de rebbe alla sua prat ica i na t -
tuab i l i tà , sebbene a tor to . Invece i l voto l im i ta to è 
cosa elio s ' in tende alla p r i m a , ed ha anche i l me-
r i t o d i var i esper iment i . A b b i a m o ci tato l ' I n g h i l -
te r ra ; p o t r e m m o agg iungere a l c u r e prove fatte con 
esito abbastanza soddisfacente agl i S t a t i - U n i t i e in 
Svizzera. Nel la nostra Camera dei Deputa t i , quando 
le bizze par t ig iane non prendono i l s o p r a v v e n t o , 
ved iamo ne l le elezioni del seggio (eccet tuato, si ca-
pisce, i l p res i den te ) , e in que l le del le p i ù i m p o r -
tant i Commiss ion i , la maggioranza lasciare un cer to 
n u m e r o d i posti alla minoranza. 

Qua lo ra d u n q u e i l Par lamento accettasse lo sc ru -
t in io d i l ista, r i pe t iamo i l vo to che sia accompa 
gnato a lmeno dal voto l im i ta to , lasc iando agl i te-
diosi di d i r i t t o pubb l i co la cura di s tud iare i l m i -
g l i o r modo di appl icazione. 

PENSIAMOCI BENE!... 

L o abb iamo detto p i ù vol te, ma giova r i pe te r l o , 
g iacché la musica non si m u t a , in I ta l ia si bada 
t roppo a l le quest ion i po l i t i che , t roppo poco al le eco-
nomiche . A l l a spensieratezza col la quale si t i ra avant i 
di n u l l ' a l t r o preoccupat i che di i n t r i g h i pa r l amen ta r i , 
di gare par t ig iane, di personal i ambiz ion i , si d i rebbe 
che s iamo i l popolo p iù fe l ice del mondo, che il 
nostro b i lanc io sia f l o r ido , siano prospere le nostre 
i ndus t r i e come i nos t r i c o m m e r c i , a t t iv i e f ru t tuos i 
g l i scambi , men t re i nvece abb iamo giganteschi pro-
b lemi da sc iogl iere, abb iamo languent i i t ra f f i c i , etica 
l ' i n d u s t r i a , cat t iva la legislazióne economica. 

Quando i l g i o r n o v e r r à in cu i questa nostra età 
sarà detta ant ica e le generaz ioni pot ranno senza 
passione g iud ica re noi e l ' e p o c a nostra, per l 'èrmo 
non par le ranno con entus iasmo d ' u n popolo, che 
g iovane logora le sue forze in un lavoro in fecondo 
e demo l i t o re , men t re avrebbe potuto e d o v u t o a l -
l ' epoca lunga e laboriosa del la redenzione pol i t ica 
far succedere quel la non meno lunga, non meno la -
boriosa, ma glor iosa del paro del r iscatto economico. 

Esse si domande ranno con merav ig l ia come mai 
u n paese che fino al 1 8 7 0 aveva date tante prove 
di perseverante tenacia di for t i p ropos i l i , d i i ndo-
mato vo le re , una vo l ta ragg iun ta la meta del le sue 
aspi raz ion i , dei suoi vo t i , si sia d ' un t ra t to a c c a -
sc ia to ; come mai ag l i u o m i n i fo r t i che avean vo lu to 
avere una patr ia e avevano saputo conquis tarse la 
succedesse con brusca t rans iz ione una schiera di 
re t to r i , che par la , ma senza conch iudere , ohe i n v i -
dia a Bisanzio le magne d ispute del basso i m p e r o , 
e che a tu t to pensa fuo r che a met ter la mano dove 
è i l ma le che at tende pronto i l r imed io . 

Ed in fa t t i , d iamo no i p rova da qua lche anno di 
essere rea lmen te u n popolo s e r i o ? Ha hel lo la ma-
r ina di levare alte g r ida invocando che si p r o v -
veda al suo m i se r imo s ta to ; può ben g r i da re l ' i n -
dus t r ia con t ro la protezione rovescia che cer te voc i 
del la tar i f fa e ce r t i a r t i co l i d i patt i i n te rnaz iona l i 
eserci tano a danno del la produz ione nos t rana ; può 
bene il so l i ta r io pensatore r i m p i a n g e r e i c a m p i de-
ser t i , i m o n t i d iboscat i , l ' i n c u r i a dei me tod i raz io -
na l i n e l l ' a l l e v a m e n t o del bes t iame; può l ' e c o n o m i -
sta condannare al la st regua dei p r ine ip i i , leggi e s i -
s temi d i finanza ; ma nel lo Camera , al gove rno chi 
se ne c u r a ? Noi abb iamo a far v i nc i t o re i l nos t ro 
par t i to , abb iamo il pun t ig l i o , la gara da spuntare , 
del resto poco ci p r e m e ! L o abb iam visto d i r e -
cente in quel la bat tag l ia accanita che si è combat tu ta 
i n to rno a l le u r n e ; qua l i t ra i camp ion i che si con ten -
devano i l campo hanno svol to u u p rog ramma pra t ico , 
hanno most ra to d i p reoccupars i di ' questa neces-
sità suprema che ha l ' I t a l i a d ' UQO s tud io p ro fondo 
dei p rob lem i e c o n o m i c i ? E d ' a l t r o n d e s iamo g ius t i , 
che cosa si ch iedeva dal pubb l i co ai cand idat i? Forse 
le lo ro op in ion i sul l ibero scambio, i l loro g rado di 
fede ne l le teor ie l i be ra l i di S m i t h , il lo ro g iud iz io 
s u l l ' i n g e r e n z a de l lo Stato nel le cose economiche, o 
non p iu t tos to u n p r o g r a m m a pu ramen te po l i t ico , un 
credo nel vange lo di S t rade l la , od i n que l lo di Mosso? 

E bensì ve ro che la r i f o r m a t r i bu ta r ia , lo sg rav io 
dei C o m u n i e forse qua lche a l t ra quest ione econo -
mica t rape lava ta lora da quest i p r o g r a m m i , m a , lo 
r i pe t i amo , quan t i f u r o n o i candidat i che de l inearono 
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quest ion i siffatte con mano s icura , quan t i ne ind ica-
rono net tamente io sc iog l imento? P o c h i n i d a v v e r o ! 
Pei p i ù que i p r o b l e m i non erano che pretesto a 
m o v i m e n t i o ra to r j , a f ras i sonant i , non erano se n o n 
ar t i meschine a procacc ia re vo t i , a b land i r pass ion i ; 
poch i , ma poch i d a v v e r o , mos t ra rono d i avere i n -
to rno a que l l i , concet t i net t i e s i cu r i , d ' a v e r e i fo r t i 
conv i nc imen t i che de r i vano da s tud i cdscenziosi e 
p ro fond i . E p p u r e , è su questo te r reno che a v r e m m o 
amato d i conoscere le idee dei n u o v i leg is la to r i , p e r -
chè da quel s in tomo a v r e m m o potu to i ndov ina re qua le 
sarebbe la X I V leg is la tura destinata nel la mente 
del Capo del lo Stato a r i pa ra re ag l i e r r o r i del la X I H , 
ed a regalare a l l ' I ta l ia le r i f o r m e del le q u a l i q u e -
sta u rgentemente ha bisogno. 

Da i ch ia ro r i an te lucan i ' i l contad ino g iud ica qua le 
saranno i l mer igg io e la sera ; ma da que i p r o -
g r a m m i , da que l le d ich iaraz ion i , i l paese n o n ha po-
tu to cap i re a l t ra cosa a l l ' i n f u o r i d i questa che le 
gare par t ig iane, le bizze personal i , le personal i a m -
biz ioni con t inueranno ad essere i l s u p r e m o interesse 
che domine rà ne i l a vo r i pa r l amen ta r i , e che la so-
luz ione d e ' p r o b l e m i ve r i , ser i , impo r t an t i sarà re-
legata i n fondo, quasi non fosse que l l o che l ' I t a l i a 
aspetta con desider io p i ù intenso. 

F r a tante ciancie, f ra tant i r i c h i a m i a l u o g h i co-
m u n i , fra tante frasi stereot ipate e d ' u n uso obb l i -
gato i n tu t t i i meetings e ne 'banchet t i e le t tora l i , c i 
è occorso però di leggere u n discorso che si avv i -
cina e d i mol to al nos t ro ideale, u n d iscorso ne l 
quale la pol i t ica t rova i l suo luogo, ma i l suo v i 
t rova pure l ' i n sc i en te serie dei no'str i b isogni eco-
n o m i c i , e questo discorso, ci a f f re t t iamo a d i r l o , è 
que l lo p ronunc ia to a Genova d a l l ' o n . Sel la . 

Es t rane i a gare ed a par t i t i po l i t i c i , no i non i n -
tend iamo con questo d i b r u c i a r e incensi d inanz i a l -
l ' onorevo le d i Cossato, o lodando le sue idee, i m -
p ig l ia rc i i n una quest ione po l i t i ca ; que l lo che v o -
g l i amo d i re si è che i n quel discorso l ' eg reg io u o m o 
ha most ra to agl i am ic i come agl i avve rsa r i che la 
pol i t ica non è la sola cosa impor tan te che ci sia al 
m o n d o , e che o l t re ag l i interessi d i u n par t i to , v i 
sono i b isogni rea l i d i tu t t i che at tendono dal Par -
lamento u n a iuto, v i sono del le qu is t ion i ser ie da 
s tud ia re , se non vuo is i che questa nostra I tal ia non 
scenda ad essere 1' u l t ima fra le nazioni europee. 

IT on. Sella in fa t t i , p ronunz iandos i con t ra r io al la 
abol iz ione del mac inato , ne ha t ra t to a rgomento per j 
passare rap idamente i n r iv is ta tu t te le necessità u r -
gen t i d i f ronte alle qua l i si t rova i n questo m o -
mento i l nostro paese. P e r l u i l ' a b o l i z i o n e di questa 
tassa n o n è una quest ione pol i t ica, come l ' a r i tme t i ca 
non è u n ' op in ione, ma una quest ione pu ramen te e i 
semp l i cemen te economica. E g l i met te su l la b i lanc ia J 
da una parte i van tagg i che de r i ve rebbero al con-
t r i buen te da l l ' abo l i z i one di que l g ravame, pone d a l -
l ' a l t ra tu t to il bene che può fars i al con t r ibuen te 
stesso coi p rovent i d i quel la tassa, se per qua lche : 

anno ancora si volesse mantener la i n v igo re . 
E per g iungere alla conc lus ione e l i ' esso d i fende 

l 'on. Sel la ha esaminato i l b isogno in cu i s iamo di p r o v -
vedere a l l ' a m m o r t a m e n t o del debi to pubb l i co sal i to 
o rama i a c i f re t roppo alte per le r isorse del nos t ro 
paese, il bisogno di p rovvedere di v ie ogni reg ione 
d' I ta l ia , d i s tud iare con una inchiesta solenne la 
qu is t ione del la mar ina mercan t i l e , onde salvare da 
una rov ina completa questa indus t r ia che or fanno 
pochi anni ancora era decoro e r icchezza del nost ro 

paese ; ha esaminato la necessità u rgen te d i d i fen-
derc i sul te r reno del le tar i f fe dal la g u e r r a che su 
que l campo medes imo fanno ai por t i i ta l ian i le so -
cietà fe r rov ia r ie f rancesi , e 1' a l t ra u rgen t i ss ima di 
a l legger i re i l possibi le la p roduz ione e d ' i l l avo ro dal 
peso soverch io d ' u n a l iquota eno rme d i imposta 
su i r edd i t i d i Ricchezza mob i l e ; ha i n s o m m a adom-
bra t i , se n o n t ra t ta t i a fondo, t u t t i i p r o b l e m i eco-
n o m i c i , che p i ù interessano l ' I t a l i a i n questo m o -
mento. 

Ma, lo r i pe t i amo ancora una vo l ta , quan t i sono 
che bau seguito questa v ia , che han most ra to d i 
preoccupars i d i quest i p rob lem i ? E p p u r e se la pas-
sione per que l l i s tud i i ai qua l i d i preferenza è con-
sacrato i l nostro g io rna le non ne accieca, essi, sol i 
sono i ve r i , g l i impor tan t i , g l i u t i l i pun t i in ter roga-
t i v i che l ' I t a l i a moderna pone dinar zi agl i occhi 
dei p rop r i leg is la tor i . La r i f o r m a elet torale, i l m u -
tamento di qua lche ar t ico lo nel codice pun i t i vo , 
I' a l l a rgamento de l l ' au tonomia comuna le pot ranno 
essere l ' asp i raz ione d ' u n a par te degl i i ta l ian i , non 
sono i l b isogno magg io re che tu t ta la Nazione r i -
sente, e se lasciando andare le cose al la peggio ar-
r i v e r e m o a far p iù povera ancora questa antica pa-
rens frugum, lasc ieremo rov ina re la sua mar ina , 
d iser tars i i suoi camp i , accrescersi la massa dei suoi 
deb i t i e per conseguenza g l i aggrav i su i suoi c i t ta-
d in i , poco var rà che abb iamo esteso i l d r i t t o d i voto, 
0 sost i tu i to lo squ i t t i n io d i lista al Col leg io u n i n o -
m ina le . 

D ' a l t r o n d e , non c i i l l ud iamo . Ogg i le classi po-
ve re p i ù non si contentano di mend ica re invocando 
la car i tà d e g l i abb ient i , oggi insorgono e col la v i o -
lenza cercano d i cancel lare le d isuguagl ianze sta-
b i l i to dal la na tu ra . L ' apprestare lo ro per tu t to pa -
sto qua lche r i f o r m a d ' o r d i n e po l i t ico , è un i r o n i a ? 
Bisogna cercare d ' accrescere il lo ro pane d i tu t t i i 
g i o r n i , bisogna s tud ia re indefessamente onde ogni 
opera io che al ma t t i no sbuca dal la sua ca tapecch ia 
abbia i l mezzo d i t rovare lavoro e co l lavoro la 
v i ta . È passato famoso at t ravèrso a mo l t e genera-
z ioni i l nome di q u e l buon re d i F r a n c i a , i l qua le 
sognava u n pol lo per ogni abi tante dei p r o p r i stati. 
L ' età nostra si contenta di augu ra re l avo ro equa-
mente re t r i bu i t o e fecondo per ogni u o m o sano e 
robusto , si contenta d i e levare i l l i ve l lo del la me-
dia condiz ione popolare, e per inna t i sen t iment i d i 
g iust iz ia e per d i fendere sè stessa d a l l ' i r r o m p e r e 
dal le peggior i passioni; e per g iungere a quest i r i su l -
tat i è necessario che i m o l t i e ' g rav i p rob lem i , i 
qua l i r i t a rdano ed in t ra lc iano lo sv i l uppo del la na-
zionale r icchezza siano posti a l l ' o rd ine del g i o rno 
dal Gove rno e dal P a r l a m e n t o , è necessario chiac-
ch ie ra re meno e lavora re di p iù , è necessario che 
1 nos t r i u o m i n i po l i t i c i si persuadano una buona 
vo l ta che in questo momen to i l paese ha bisogno 
non di veder t r ion fa re una bandiera od u n ' a l t ra , 
ma d i vedere bene ammin is t ra ta la pubb l ica cosa e 
s tud ia te a fondo tut te le quest ion i che si r ia t taccano 
al la r icchezza nazionale. 

Se questa persuasione sarà la fede deg l i u o m i n i 
che ent rano a parte del la X I V Leg is la tu ra , po t remo 
sperare in un avven i re avven tu roso e t r a n q u i l l o ; 
in caso d iverso apparecch iamoc i pure ad assistere 
a c r i s i dolorose e p ro fonde . 
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UNA NUOVA LEGGE SULLA RESP0NSAB1LITA 
D E G L I I N T R A P R E N D I T O R I I N I N G H I L T E R R A 

Uno dei p r i m i att i dei rappresentan t i del n u o v o 
governo i n I ngh i l t e r ra è stato la presentazione d i 
u n progetto d i legge in leso a regolare la responsa-
b i l i t à degl i i n t r ap rend i t o r i r e l a t i vamen te ai dann i 
occorsi agl i opera i che l avo rano per loro conto. Con 
questo proget to i l m in i s te ro l ibera le ha vo lu to dar 
prova della p ropr ia so l lec i tud ine i n t o rno al m i g l i o -
ramento del la legislazione avente per scopo di sod 
d is fare ai rec lam i ed ai b isogni del le classi meno 
favor i te dal la fo r tuna, mos t rando come malgrado le 
g rav iss ime cu re eredi tate dal passato governo per 
lo d i f f i c i l i ss ime cond iz ion i in cu i esso ha posto la 
nave del lo Stato, i n u o v i m in i s t r i sappiano t rovare 
tu t tav ia il tempo di pensare a queste r i f o r m e a cu i 
contano di ded icare una parte p r inc ipa le de l le lo ro 
cu re . 

Pei nostr i le t to r i non è cosa nuova i l sent i re par 
la re del le s ingo la r i a n t i n o m i e che presenta la l eg i -
slazione inglese ne l lo s tab i l i re la responsabi l i tà del le 
offese ar recate dagl i i n t r a p r e n d i t o r i d ' indus t r ie alla 
v i ta o alla salute dei c i t t ad in i , e p iù vo l te abb iamo 
tenuto nel le nostre co lonne propos i to de l le giuste 
lagnanze che si muovevano a questo r i g u a r d o dai 
rappresentant i del le classi operaie, e del le r i f o r m e j 
che s ' invocavano nei congressi del le Trades Uniones. 
Secondo la legge v igente u n i n t r ap rend i t o re non è 
tenuto a nessun indennizzo per i l danno arrecato ad 
u n suo d ipendente da u n ' a l t ra persona che sia al 
suo serv iz io, q u a n t u n q u e egl i non sarebbe i n grado 
d i es imere la p ropr ia responaabi l i tà se si trattasse 
invece di u n ' a l t ra persona qualsiasi del pubb l i co . 
Così se un ponto di legno addossato al la costruzione 
d i u n ed i f i c io r ov i na ed, o l t re alla mor te dei m u r a -
to r i che v i e rano sopra, p roduce quel la di un pas-
sante estraneo ai lavor i , o se due t ren i f e r rov ia r i 
s ' i n c o n t r a n o ed i l lo ro cozzo riesce fatale alla v i ta 
d i a lcun i passeggieri o l t re a quel la dei macch in is t i , 
le famig l ie de i m u r a t o r i o dei macch in is t i non a v r e b -
bero t i to lo a lcuno per rec lamare u n ' indenni tà da 
co lo ro che re t r i bu i vano i l l avo ro de l le v i t t i m e , a n -
corché quest i fossero stati condannat i ad u n r i fac i -
mento di dann i verso le famig l ie degl i a l t r i est int i . 
L a persona st ipendiata non può af facciare i n nes-
sun caso un d i r i t t o a compens i verso i l padrone per 
olfese r ipor ta to no l i ' esecuzione del p rop r io lavoro, a 
meno che non possa p rovare che queste olfese de-
r i va rono dal la negl igenza personale del padrone 
slesso. M a se la negl igenza è da a t t r i bu i r s i ad u n 
a l t ro q u a l u n q u e imp iegato , sia pure u n d i re t to re de l -
l' in t rapresa, u n sopr in tendente , un capo fabbr ica è 
stato negato ogn i d i r i t t o a compens i d ie t ro il p r i n -
c ip io che u n u o m o i l qua le coopera al lo stesso 
lavoro d i u n a l t ro ha i l modo di conoscere le d i -
sposizioni e la capacità d i questo, e può q u i n d i pro-
teggersi con t ro la sua negl igenza, e che quando an-
che ciò non fosse ve ro in ogn i caso, è per a l t r o 
da suppors i che u n operaio ne l l ' accettare i l l avo ro 
ne accetti t u t t i i r i sch i ad esso ine ren t i , fra c u i 
va compresa l ' i ncapac i tà d i tu t t i g l i a l t r i che lavo-
rano ins ieme con l u i . L a massima del la comunanza 
d ' imp iego common employement è stata costante-
mente adottata dai t r i buna l i de l l ' I ngh i l t e r r a dal 1837 I 

in poi, per resp ingere ogn i domanda d ' i n d e n n i t à 
cont ro i padron i . I t r i buna l i della Scozia res is tet tero 
per va r io tempo alla sua appl icazione, e fecero n u -
merose d is t inz ion i , non polendo i n d u r s i a r iconoscere, 
per esempio, comunanza d ' i m p i e g o fra u n sempl ice 
operaio ed u n impiegato super io re , ma finirono an-
el i ' essi ne l 1 8 6 7 per r i co l legars i al la prat ica ing lese 
che d i venne da a l lora i n poi la legge comune. 

Sebbene non tu t t i i padron i si prevalessero d i 
questo stato della legis lazione ed i p i ù avvedu t i ed 
uman i fra essi non negassero u n compenso ai p r o p r i 
operai f e r i t i i n occasione de l l avoro da essi i n t r a -
preso, è na tu ra le che la grettezza e la durezza de i 
p iù producesse un senso d ' i r r i t a z i o n e nei r a p p o r t i 
fra padron i e opera i e che u n g r i d o generale si 
sollevasse da quest i u l t i m i per ot tenere una legge 
che r iparasse a questa f lagrante ingiust iz ia del la 
legge. A soddisfare questo g iusto rec lamo è d i re t to 
il proget to già approva to in seconda le t tura dal la 
Gamera dei c o m u n i . Esso per a l t ro sebbene ap-
por t i una no tevo le r i f o r m a al le no rme g i u r i d i c h e at-
tua lmente appl icate, appaga solo in g ran par te , ma 
non i n tu t to i des ider i mani festat i in var ie occa-
sioni dai rappresentant i e dai pa t roc ina to r i p i ù in-
f luent i che i l ceto operaio e le Trades Unions con-
t ino nel Par lamento come, il Macdona ld , i l B u r t ed 
il B roadhu rs t . I l proget to in fa t t i non soppr ime t o -
ta lmente g l i e l fet t i del p r i nc i p i o del la comunanza 
d ' i m p i e g o « common employment » ma solo l i 
c i r coscr i ve e ne esclude I' appl icazione nei casi che 
davano luogo ag l i i nconven ien t i m a g g i o r i è a l le 
anomal ie p i ù spiccate. Esso non assimila in ogn i 
caso, come vo r rebbe ro que i s ignor i , i dann i a r r e -
cat i agl i opera i da u n a l t ro imp iegato del lo stesso 
padrone ai dann i ar recat i agl i estranei ; non dà al-
l ' o p e r a i o dannegg ia to per una causa ind ipendente 
dal la p ropr ia negl igenza g l i stessi d i r i t t i verso i l 
suo padrone che avrebbe se non fosse al suo ser-
v iz io , ma accorda a l l ' operaio i l d i r i t t o a l l ' indenni tà 
soltanto quando i l danno de r i v i da qua l cuno che 
abbia una sopr in tendenza sui l avo r i o quando sia 
la conseguenza dei rego lament i e del le m isu re adot-
tate dal le persone a cu i i l padrone avesse delegata 
la facoltà d i s tab i l i r le . 

I l rendere i l padrone responsabi le per q u a l u n q u e 
i ng iu r i a sia stata arrecata ad un operaio dalla n e -
gl igenza o dal la ca t t iva volontà di u n suo compa-
gno , è sembrato esorb i tan te . Si è dato su questo 
pun to rag ione al modo di vedere degl i i n t r a p r e n -
d i to r i i qua l i hanno sempre a f fermato che una re-
sponsabi l i tà così lata l i po r rebbe i n una situazione 
insosten ib i le . A d ogni momento , specia lmente per 
lavor i nel le m i n i e r e dove non bastano i p i ù p r o v -
v i d i rego lament i e la sorvegl ianza p i ù oculata a 
p reven i re le imprudenze dei lavoran t i , essi si v e -
drebbero esposti a dover sostentare per tu t ta la 
v i ta u n opera io mu t i l a to o a indennizzare del la per-
di ta la mog l ie ed i figli senza che nessuna cura 
fosse bastante a so t t ra r l i da questa onerosa e v e n -
tual i tà. 1 padron i che imp iegano m ig l i a i a d i opera i 
pot rebbero ad un t ra t to da l l ' opera d i uno solo d i 
essi, ent rato al serv iz io sol tanto dal la v ig i l i a o su l 
punto di essere l icenziato, t rova rs i aggravat i da u n 
peso fo r t i ss imo. (Juando occo r re assoldare un la rgo 
stuolo i l i opera i non si può essere tanto scrupolos i 
nella scelta ed andare a r i ce rcare ad uno per uno 
le qua l i tà d i prudenza e di previdenza ne l l a -
voro. Bisogna accet tare ch i capi ta. E per d i p i ù 
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quando si tratta di l avor i mo l to manua l i , l ' o p e r a i o 
non è nemmeno s t imolato ad esser cauto dal t i -
more di essere l icenziato, , poiché o egli è un f a n -
nu l lone svogl iato e sarà l icenziato i n ogn i caso, o 
egl i è at t ivo al lavoro e t roverà sempre da imp ie-
garsi dovunque alle stesse cond iz ion i . Si possono 
prendere del le precauzion i per segregare g l i es t ra -
ne i dal luogo del l avoro e per ev i tare ad essi ogn i 
danno ma preven i re g l i i n f o r t u n i fra g i i operai che 
sono cont inuamente in «ontatto è cosa impossib i le . 

Per queste consideraz ioni i l proget to si è a t t e -
nu to ad una via di mezzo sanzionando la responsa-
bi l i tà dei padron i quando la disgrazia avvenga per 
d i le t to del mater ia le adoperato, ancorché tal d i fe t to 
non sia impu tab i l e a mancanza d i cura del pa-
d r o n e ; per la negl igenza di q u a l u n q u e persona al 
serv iz io del padrone a cu i sia aff idata una sopr in -
tendenza sui l avor i ed ai cu i o rd in i ed alla cu i d i -
rezione l 'opera io sia obbl igato d i con fo rmars i ; o per 
att i od omissioni avvenu t i in o rd ine ai r ego lamen t i , 
agl i o r d i n i od al le is t ruz ion i che emanino" da l pa-
drone o da persone da lu i delegate. I n quest i casi 
g l i operai e le loro famig l i e av ranno g l i stessi d i -
r i t t i a compenso che avrebbero se fossero estranei , 
pu rché per a l t ro la persona colp i ta non abbia m a -
ter ia lmente con t r i bu i to con la sua propr ia n e g l i -
genza a p r o d u r r e la causa del danno. Quando poi 
l ' i n f o r t u n i o è cagionato dalla t rascuranza o dal la 
disobbedienza di un camerata la regola del common 
employment può essere sempre opposta dal pad rone 
ai r ec lam i del danneggiato. 

Non sono mancate anco al p roget to , c i r cosc r i t t o 
in quest i t e rm in i , le obbiezioni degl i i n t r ap rend i t o r i . 
Si b detto che la persuasione di aver d i r i t t o in cer t i 
casi ad una indenn i tà renderà g l i operai p i ù i m -
p ruden t i , che la nuova legge apre la por ta ad u n 
g ran n u m e r o di contestazioni e di l i t i a cu i c h i u -
deva ogni adi to la legislazione v igente, e che m o ' t i 
capi ta l is t i saranno ta lmente spaventat i dagl i oner i 
che essa impone che si r i t i r e ranno dal le in t raprese 
indus t r ia l i , laonde g l i opera i i e r i sen t i ranno pregiu-
dizio anziché vantaggio. U n m e m b r o del Par lamento 
è g iun to per f ino a d i re nel la sua orazione alla Ca-
mera che dopo aver v isto i l proget to egl i av rebbe 
vendu to al la metà del prezzo che avrebbe preteso 
precedentemente la sua cointeressenza in una in t ra -
presa d i m in ie re ; ma tu t t i que l l i che l ' u d i r o n o fu -
rono persuasi che egl i si attentava a p ronunz ia re 
que l le parole perchè sapeva che non era que l lo nè 
i l luogo nè i l momen to di s t ipu lare un cont ra t to . 

Queste obb iez ion i non sono di g r a n peso e la Ca-
mera non si è lasciata da esse mo l to impress ionare. 
L ' obbiezione p iù grave consiste in a lcune lacune ed 
incertezze che nel proget to sussistono tut tora per la 
d i f f ico l tà di de f in i re esattamente una mater ia così 
del icata. Così ad esempio la v ia di mezzo adottata 
dalla legge non offre un p r i nc ip io ' soddisfacente da 
appl icars i nel caso che un guard iano f e r rov ia r i o abbia 
sbagl iato i segnali e che i l condut to re del t reno , 
solo o ins ieme con a l t r i passeggeri, sia r imas to v i t -
t ima del disastro che ne è avvenuto . La prat ica ed 
i temperament i da prenders i ne l l ' at tuazione del la 
legge pot ranno co l l 'andare del tempo cor reggerne i l 
meccanismo i l quale cost i tu isce tu t tav ia u n g rande 
progresso sopra lo stato d i cose a t tua leed a c u f h a n n o 
fatto adesione, ad onta che non soddisf i t u t t i i vo t i 
degl i operai , impo r tan t i g r u p p i d i essi, come la po-

tent iss ima associazione degl i inserv ient i f e r r ov i a r i 
Amalgamateti Society of llailway Servants. 

Uno dei m e m b r i del governo ne l la discussione 
par lamentare ci tò l 'esempio di paesi che per pro teg-
gere la sicurezza degl i operai nel le fabbr iche avevano 
leggi assai p iù severe e s t r ingen t i del nuovo pro-
getto e fra quest i paesi menzionò anco l ' I ta l ia . As t ra t -
tamente l 'o ra tore aveva ragione, perchè i l nostro co-
d ice c i v i l e a l l ' a r t . 1151 dispone ind is t in tamente che 
q u a l u n q u e fatto d e l l ' u o m o a r rech i danno ad a l t r i 
obbl iga quel lo per colpa del quale è avvenu to a 
r i sa rc i re i l danno, e l 'a r t . 1 1 5 3 estende questa d i -
sposizione, facendo r isa l i re ai padron i i l danno com-
messo dai p rop r i d ipendent i . Ma nessuno ignora 
come disgraziatamente per la mancanza di una de-
finizione netta del le persone realmente responsabi l i 
e sopratut to per le estreme compl icanze e le spese 
del la procedura queste disposiz ioni siano i n prat ica 
per g l i operai del tu t to i l l sor ie ed inapp l icab i l i . A d 
at tenuare queste d i f f i co l t à pensò I' on. Per ico l i con 
u n proget to di legge presentato al Pa r l amen to i l 27 
n o v e m b r e 1878 , ma questa proposta ebbe la sorte 
d i tante a l t re condannate a l l ' ob l io negl i a r ch i v i del la 
Camera . Adesso a lcu. : i deputat i hanno ' nuovamente 
presentato un d isegno di legge p iù ampio e p i ù 
comple to destinato a rendere accessibi le ag l i opera i 
a lmeno in questa parte la protezione de l la " giust iz ia 
c i v i l e da cu i le fo rmal i tà cur ia lesche e g i i oner i 
fiscali tendono sempre p iù ad escludere i l magg io r 
n u m e r o dei c i t tad in i , cost i tuendone u i i benef iz io p r i v i -
legiato alla portata di pochi- Sper iamo che la nuova 
proposta abbia m i g l i o r sorte del la precedente e che 
una sanziouo p i ù eff icace tolga di mezzo i t r is t i 
esempi del conto v i l i s s imo che per avar iz ia o per 
speculazione si fa in a lcune indus t r ie i ta l iane del la 
vita e del la i nco lum i tà degl i operai . 

LA TEORIA DEL PREZZO IEL L I O DI L. DE STEIN 

P u b b l i c h i a m o con piacere i l seguente s c r i n o dol-
I egreg io p ro f . Jéhan de Johannis , non senza a v -
ve r t i r e che esso fa parte d i un l i b ro che fra breve 
ved rà la luce col t i tolo — Note critiche e saggi di 
studio intorno ad alcuni principi di eoonomia po-
litica. 

11 De Stein nel suo l i b r o : Sistema di economia 
politica !) consacra al Prezzo t re paragra f i del 
I I I capi to lo della 1» parte, ed i n essi ce rca : il concetto 
del prezzo ed il prezzo vero ; la formazione del 
prezzo in sè e nelle sue leggi; e la formazione 
reale del prezzo. 

Ho avu to occasione p iù vo l te d i a f fe rmare come 
una del le p r i nc ipa l i cause, per le q u a l i la scienza 
economica presenta u n campo d i lotta ed una serie 
d i co ù radd iz ion i , stia nel fatto, che essa venne da 
mo l t i dei suoi c u l t o r i e specia lmente tedeschi, legata 
al metodo della filosofia scolastica e fatta pedissequa e 
d ipendente del le teor ie e dei metod i del la metaf is ica. 
Nessun esempio p iù sp lend ido di que l lo , che c i m o -
stra i l De Stein, specialmente i n quanto r i g u a r d a la 

') Traduzione: F. Lambertenghi. Verona, 1879. 
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sua teoria del prezzo, può dar prova del la ver i tà della 
m i a af fermazione. 

I l De Ste in vuo le ad ogn i costo, t rasportare anche 
le discussioni del prezzo, che tut tav ia non sembrerebbero 
presentarne la oppor tun i tà , nel le al t issime specu la-
zioni del la sua mente, cer to eletta e addot t r inata , ma 
p i ù confacente, p a n n i , agl i s tud i astrat t i , che non a 
que l li d i una scienza pos i t iva, come vuo le e deve es 
sere necessar iamente la economia po l i t i ca . 

Senza abbandonarm i però a d igress ion i , en t ro su -
b i to ne l l ' a rgomen to di che trattasi qu i . 

« Se io in i l i gu ro , d ice i l De Ste in , la total i tà dei 
« beni col lo ro va lo re , d isc io l ta ne l le s ingole sue un i tà 
« e cont rappongo la stessa alla tota l i tà del danaro ed 
« alle sue un i tà , poi d i v i do la seconda per la p r i m a , 
« ottengo i l prezzo. I l processo di questa d iv is ione 
« ch iamasi formazione del prezzo e la somma di un i t à 
« d i danaro, che per quel la d iv is ione cade su c iascun 
« bene, ch iamas i il prezzo vero. » 

M i piace q u i notare che l ' a u t o r e mostra una certa 
tendenza a queste colossal i d iv i s ion i . D i v i d i a m o pel 
b isognevole le un i tà esistenti dei beni , egl i d ice, i n 
a l t ra parte de l suo l ib ro , ed a v r e m o il va lore. Qu i 
invece p r o p o n e : d i v i d i a m o questa stessa total i tà esi-
stente di beni per la total i tà es is ten te 'de l danaro, ed 
av remo i l prezzo. I n tal modo, non vo lendoc i dare 
una specie d i f o rmu la a lgebr ica del prezzo, quale ce 

I' ha data de l va lo re { j j j = FJ> la lascia P e r ù a S e " 

vo lmen te i n d o v i n a r e . 
N o n è q u i i l luogo d i domandarc i qua le u t i l i tà 

possa poi r i cava re la scienza da f o r m u l e , le qua l i , 
enunciate sotto f o rma p i ù o meno matemat ica , non 
presentano nei loro s imbo l i a lcuna quant i tà nota, od 
a lmeno c o m m e n s u r a b i l e ; ognuno però osserverà di 
legger i , come, anche dopo avere a f fermato che i l 
prezzo si ot t iene nel quoziente del la d iv is ione tra 
la total i tà esistente dei beni e la totati tà esistente 
del danaro, si abbia sempre d inanz i u n i ndov ine l l o , 
po iché è necessario ch iedere che cosa intendasi per 
total i tà esistente dei beni e per total i tà esistente del 
danaro, e come si o t tengano le quant i tà di questa 
total i tà, o a lmeno d i qua l i e lement i sieno composte. 
Il concetto r i m a n e comple tamente ast rat to ed appa-
r isce s iccome una d i que l le i m m a g i n i che si vedono 
sempre, ma non si co lp iscono mai . I l che del r i -
manente n o n c i desta g r a n merav ig l i a , i nquan tochè 
i l De Ste in , nel suo l i b r o , ci ha in qua lche modo 
abi tuat i a tal genere d i scienza, ed a l t r i sc r i t to r i del 
paro fanno consistere g r a n parte del hel lo nel d i l l i -
c i le e ta lvo l ta n e l l ' i n c o m p r e n s i b i l e . Ma g ran danno 
invece por tano alla scienza le conseguenze, che v e n -
gono trat te da tali d o t t r i n e ; conseguenze che scatu 
r iseono log icamente e n a t u r a l m e n t e dal le premesse, 
ma recano però i n sé stesse i l v i z io o r i g i na r i o d i 
que l le . 

E p a n n i che del la insuf f ic ienza del la def in iz ione 
lo stesso au to re siasi avvedu to , poiché si è af f ret tato a 
sogg iungere che: « il prezzo non è però soltanto i l r i su l -
« tato d i si f fatta d iv is ione, ina qualcosa di p iù . I l prezzo 
« è d a n a r o ; i l danaro è v a l o r e ; ma i l va lore è la 
« espressione economica del l ine sup remo della per-
ei sonali tà (?), a l t i vautes i ne l mondo na tu ra le (?). » 

Non segui rò neppur q u i i l ch ia r iss imo economista-
f i losofo in questa oscura spiegazione; sarei t ra t to i n 
u n campo dove tut to è convenz ionale , dove le parole 
e le espressioni hanno 1111 s ign i f icato vago, incer to , 
d i rò quasi , sc ivo lante, e dove m i t rove re i a d isagio. 

11 De Ste in , con t inuando nel la t rat tazione del prezzo, 
i n parte t ien conto, ed in parte t rascura la re laz ione 
stret t iss ima che co r re t ra va lo re e prezzo, e talvol ta 
anzi v u o l dare del prezzo u n concetto ind ipenden te 
dal va lo re . D is t ingue egl i i l prezzo vero dal reale; 
dice prezzo vero que l lo che si ot t iene dal la d iv is ione 
di t u t t i i ben i esistenti per tu t to i l danaro esistente, 
e lo ch iama anche prezzo mondiale; dice prezzo 
reale que l l o formantes i dal la d iv is ione dei beni per 
i l denaro esistenti i n un dato tempo ed i n dato luogo, 
e lo ch iama anche prezzo locale, o contrat tua le. E 
conc lude che i l prezzo vero 0 mond ia le va r ia 
a l l ' i n f i n i t o , po iché costantemente var iano la somma 
esistente dei beni , i l b isognevole e la somma es i -
stente d i denaro. •< Non havv i g i o rno , n o n l i a v v i 
« istante, i n cu i la r i su l tan te , d i codesti fa t tor i , i l 
« prezzo cioè de l l ' un i tà d i bene, r imanga lo stesso. 
« Il v a r i a r e del prezzo è q u i n d i in f in i to , ma p u r 
« sempre un processo organ ico nel mondo dei ben i . » 
I l prezzo locale 0 cont ra t tua le è de te rmina to invece 
« da fa t to r i estranei al processo onde i l prezzo ve ro 
« d iscende, da i fat tor i cioè del la distribuzionv dei 
« beni e del denaro. T a ' i fa t to r i , tal i forze, sono i l 
« luogo ed i l tempo » i qua l i danno o r ig ine ai con-
cett i del mercato e del la borsa. 

Questa ingegnosa dist inz ione del De Ste in (a par te 
la sua perfetta inu t i l i t à per la scienza) spogliata del la 
fo rma f i losof ica, è dessa però a l t ra cosa che una 
oscura r i p roduz ione del concetto che i g rand i maest r i 
del la economia pol i t ica insegnarono, la relazione cioè 
del la domanda e del la offerta su l va lo re e sul prezzo? 
Se tu t t i i beni potessero i n u n g io rno de te rm ina to 
concor re re ad uu solo merca to , e q u i v i accor re re 
pu re t u t t i i b isogn i , a v r e m m o i l va lo re vero dei beni 
stessi, va lo re che, col concorso del denaro esistente, 
r i ceverebbe la sua espressione i n moneta e d ivente-
rebbe prezzo vero. Ma t u t t i que i beni non rappre -
senterebbero al t ra cosa (die la potenzial i tà del la of-
ferta, come t u l l i que i b isogni equ iva r rebbero al la 
potenzial i tà del la domanda. 

Prosegu iamo ancora. 
D u e teor ie r i cava i l eh. A . dal la sua def in iz ione del 

prezzo e dal la sua formazione : la p r ima che i l prezzo 
reale 0 cont ra t tua le tende sempre ad avv ic ina rs i 
al prezzo vero 0 mond ia le e v i ceve rsa ; la seconda 
che nel la sua fo rmaz ione il prezzo segue n o r m e 
« che scendono dag l i stessi fa t to r i del prezzo. » 

Una ef f icace p i t tu ra , maest revo lmente dettata, serve 
a mos t ra re nel la pra t ica la p r i m a teor ia, la tendenza 
cioè de l l ' i n d i v i d u o economico a conoscere, af f ine di 
l u c ro , i l prezzo vero 0 mond ia le per de te rm ina re i l 
possibi le prezzo locale 0 cont ra t tua le . E come male 
potre i r iassumere i l v i vo q u a d r o che ne dà l ' A u t o r e , 
1111 è g iuocoforza r i p o r t a r l o i n teg ra lmen te : « I l t ra f -
« beante, posto in t raccia d i l uc ro , muove al m e r -
« cato e si f o rma la c l i en te la ; estendo la medes ima , 
« recandosi ad a l t r i merca t i , e tosto apprende, che 
« i l tempo ha va lo re . Calcola i l denaro , da i m p i e -
« gare ne l le sue c o m p r e ; medi ta le condiz ion i d e l -
« i ' uno e de l l ' a l t ro paese, e d i c iascuno prende nota 
« speciale. G l i u r g e d i conoscere, d ' u u trat to, lo 
« stato dei merca t i d i tu t t i i paesi per de te rm ina re 
« i l va lo re ed i l prezzo del le s ingole un i tà d i ben i . 
« P i ù p ron te le not iz ie, p iù esatta g l i r iesce la r iduz ione 
« d i codeste un i tà ad un i tà d i denaro . Da l l ' un a l l ' a l t ro 
« luogo, da l l ' un al l ' a l t ro cont inente cor re l ' a n n u n -
« zio de' prezzi d i merca to , del le provv is te , del bi-
« sognevole. Ogn i ora reca al suo tavolo i l l i s t ino 
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« dei prezzi. Non g l i bas ta ; poiché var iando p r o v -
« viste e bisognevole e d ipendendone i l va l o re a t -
ee tuale dal loro r i p r o d u r s i avven i re , o l t re ai l i s t in i 
ee dei d i ve rs i mercat i , ch ieder deve la nota dei rac -
ee col t i e del la fabbr icaz ione, d ipendent i , que l l i dal -
ee l ' a tmosfera, questa da l l ' ag i t a r s i d i genera l i que-
ee st ioni od interessi. A l ' i n d a g i n e del ve ro prezzo 
ee occorre quel la del le forze, che p roducono o consu-
ee niano i beai o minacc iano di essi la p roduz ione, 
ee i l consumo. L o sguardo si d i lata, sorge la per-
ii suasione, che tut to 1111 inondo delibasi col la mente 
a abbracc iare, per i seovr i re ciò che possa va le re 
e. que l l ' un i tà , che è i l m e t r o , il l i t ro . Nè questo è 
« tut to. O r conosco il va lore , non peraneo i l prezzo 
« del l ' un i tà dei beni . M ' è perc iò indispensabi le, d i 
« sapere la quant i tà del denaro esistente. Assunta 
« questa nel calcolo, debbo r i d u r n e le va r ie f o rme 
« a l l ' u n i c a d ' o r o e i l ' a r g e n t o ; indagare la d i s t r i b u -
ii z ione; accer ta rmi del quando e' i lei quanto io 
« possa pagare. Mi occor re un quad ro della p r e v -
ie vista del d e n a r o ; devo t rovare del m i o denaro e 
« de' m ie i va lo r i la v i r t ù saldatr ice su ogni dato mer -
li calo. O l t re al l is t ino del merca to , n i i fa d' uopo 

» quel lo del la borsa. Pongo l ' u n o accanto a l l ' a l t ro , 
« calcolo e misuro ogni cosa... e adesso sol tanto m i 
« so qua l prezzo o f fer i re e quale domandare . » 

Qui però m i sorge un d u b b i o ; se cioè i l t raf f i -
cante ( i l quale ha per causa impe l len te il l uc ro ) col le 
cogniz ioni che acquista, quanto magg ior i g l i sia possibi-
le, sul la quant i tà dei beni , del b isognevole, della p rov -
vista e del la quant i tà del denaro e del la v i r t ù sal-
datr ice di ques t ' u l t imo , non sia spinto, per la p ropr ia 
causale ad a l lontanare da ogni approssimazione il prezzo 
reale dal prezzo vero , ossia a creare un prezzo reale 
che sia lon tano, sotto que l dato aspetto, dal ve ro , e se 
così facendo, cont roper i a que l le a l t re forze c a u -
sali d i a l t r i t ra f f icant i , che tendono al lo slesso scopo 
i.i a l t r i l uogh i ed in a l t r i momen t i . 

Non r iesco cioè a f o r m a r m i u n concetto suff ic ien-
temente concreto, di un mercato mond ia le dove fun -
zionino la total i tà dei beni , del b isognevole e del de-
naro e con t ro il quale merca to possa lot tare il t ra f f i -
cante per mantenere a se vantaggioso il prezzo reale, 
o locale. E m i f i gu ro p iut tosto una serie d i mercat i 
d ivers i , che si in t recc iano, l ' interesse di c iascuno dei 
qual i sia i n opposizione con quel lo degl i a l t r i , cosi 
che i l prezzo \ e ro non funz ion i mai , e siano in lotta 
fra loro a l t re t tant i prezzi rea l i o local i , essendo nel 
vantaggio e nel la speculazione di c iascun t raf f icante, 
i n ogni s ingolo mercato, d i imped i re la fo rmaz ione 
de l prezzo vero. 

Oggi una crise annonar ia t ravagl ia i l merca to 
europeo , u n ' abbondanza s ingolare i ngombra i n -
vece i l mercato amer icano. I l prezzo vero dei g ran i 
sarebbe n o r m a l e ; i l prezzo reale i n E u r o p a è al 
disopra del la n o r m a l e , i n A m e r i c a al disotto. I l 
De Ste in ci d ice « cont ra t tando io i n t roduco i l 
« prezzo vero nel prezzo del mercato onde f o r m a r m i 
« un capitale » ; ma, ove io non f ra intenda i l con -
cetto de l l ' eminente scr i t to re , a f fe rmere i 1' opposto. 
Cont ra t tando si cerca bensì la formazione di u n ca-
pitale, ma a ragg iungere questo f ine devesi esc ludere, 
d p i ù che sia possibi le, i l prezzo vero dal prezzo di 
mercato. I l t raf f icante europeo oggi compera g r a n i 
d a l l ' A m e r i c a ; ma, e i possessori d i g ran i racco l t i 
nel le nostre contrade, e c iascuno dei t ra f f icant i , che ne 
ha impor ta to da que l le lontane, hanno desider io od 
interesse <« aff ine di l uc ro » che ne sia in t rodo t ta la 

m i n o r quant i tà possibi le, a f f inchè i l prezzo del grano 
si mantenga al disopra del la no rma le , cioè i l prezzo 
vero n o n sia avv ic ina to dal prezzo dei nos t r i m e r -
cati . E una lotta per respingere i l prezzo vero. Che 
poi l ' e f fe t to del la speculazione e del t raf f ico por t i 
un equ i l i b r i o e conduca i l prezzo reale ad avv ic ina rs i 
al vero , è ch ia r i ss imo ; ma ciò d ipende dal la forza 
del le cose e non dal la causale che spinse al t ra f f ico. 
Nè i nve ro riesco a comprendere come si possa par lare 
di i n t r o d u r r e i l prezzo vero ed escludere i l prezzo reale, 
se il p r i m o non rappresenta al t ra cosa che una idea 
per quanto profonda, astratta ed i m m a g i n a r i a . E m i 
parrebbe d i poter conc ludere che, osservando i fat t i 
economic i , qual i oggi ci si presentano, la v i t to r ia 
del prezzo mondia le o ve ro sul prezzo locale o reale, 
r i su l te rebbe la assoluta soppressione di que l c o m -
plesso di at t i , che c h i a m i a m o c o m m e r c i o e che r i ce -
vono i l lo ro a l imento, n o n da u n luc ro de te rm ina to 
e costante, m a da una altalena d i successi e d i 
sconf i t te nel la lotta, che imprende ciascun t ra f f icante 
a far sì che i l prezzo ve ro non abbia la v i t to r ia su l 
prezzo di mercato. Ed è, a mio avv iso , nel la pe-
renne incogni ta che presenta a l l ' uomo i l prezzo m o n -
diale, che trae o r ig ine i l t raf f ico, e v i t rova l 'a l le t -
tamento e l ' i n te resso ; è nella lot ta tra i due prezzi 
che i l t ra f f icante cerca il l uc ro , causale dei suoi a l t i . 
E se pel la magg iore d i la taz ione de l lo sguardo c o m -
merc ia le e pel i ' esame di tant i e lement i , il De Ste in 
r i t iene che i l t raf f icante abbia potato finalmente t ro-
vare un prezzo vero , presumo che abbia er ra to , in -
quantochè, i l prezzo mond ia le non può essere che 
una idea astratta, impossib i le a concret izzarsi , d i pen -
dendo essa da circostanze, che va r iano ne l l ' i n f i n i te -
sima d iv is ione del tempo e del luogo. Cl io se un 
uomo al mondo, giungesse con quel le fat iche che effi-
cacemente ci descr ive l ' A u t o r e , a calcolare e misu-
rare i l prezzo vero, i l mondo economico ne sarebbe 
pro fondamente sconvol to ! 

Ed in ver i tà, tanto meno riesco poi a raccapezzare 
i l f i lo del rag ionamento , quando cerco di connet tere 
ai fe i iomo.. i economic i la conc lus ione che « sul la f o r -
mazione del prezzo in sè » (prezzo vero) ci dà l ' A . 
ee Eccoc i , — egli dice sub i lo dopo il brano che ho 
« dianzi r i p o r t i to, — eccoci al fenomeno della domanda 
« e de l l ' o f f e r t a , ecco del re la t ivo sistema i m o m e n t i 
« causali . E r r a ch i parla di domanda e di o f fe r ta , 
« r i fe rendos i ad un solo mercato o ne parla come 
« di sempl ic i effett i del bisognevole e della p r e v -
ie vista. Esse r isu l tano da u n calcolo, che oltrepassa 
« i l locale e temporaneo aspetto della formazione 
« del prezzo ed abbracc ia l ' u n i v e r s o bisognevole e 
« l ' u n i v e r s a provv is ta , e che, cont rapponendo l ' u n i -
« verso prezzo calcolato al locale e l im i ta to , ossi -
ee cura a que l lo la v i t tor ia su questo. » 

Ma non è tu t tav ia su questa par t ico lare teoria che 
r i c h i a m o la attenzione degl i s tud ios i ; essa ad a l cun i 
potrebbe anche p arere cavi l losa, tanto p i ù che t ra t -
tasi d i anal izzare idee in t in te d i una fo rma scolastica, 
e mal si presta i l l inguaggio , t roppo ter rest re, a spaziare 
con esse nel le alte reg ion i . 

Dove le conseguenze, che i l De Ste in r icava dal le 
sue premesse, mi paiono quasi del le enormi tà , si è 
nel la sua teoria sul lo n o r m e che presiedono al la f o r -
mazione del prezzo. 

« Se — dice l ' Au to re — pel suo concetto, i l prezzo 
« vero abbraccia tu t t i i beni , ne segue, che i l prezzo 
« reale s 'accosterà tanto più al vero quanto mag-
« giove sia la somma dei beni e del denaro, che 
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« concor rono a fo rmare i l prezzo del mercato ed i l 
« cont ra t tua le ; v iceversa la d i f ferenza tra i l vero 
« ed i l prezzo reale, i l p redomin io del secondo sul 
« p r imo , aumenterà in ragione, che r isu l terà m i -
« nore quel la parte d i heni, per cu i s ' ò formato i l 
« prezzo i n confronto colla total i tà dei heni. » 

E, t raducendo in l inguagg io p iù chiaro, l 'Au to re 
vuol d i r c i : — il prezzo vero r isu l ta dalla d iv is ione 
tra tut t i i beni esistenti e la quant i tà esistente di 
dena ro ; — i l prezzo reale r isul ta dalla d iv is ione 
tra i beni esistenti in un dato mercato, i n un dato 
tempo, e la quant i tà del denaro esistente nel lo stesso 
mercato e nello stesso t empo ; la dif ferenza tra i l 
prezzo vero ed i l prezzo reale sta in ragione della 
dif ferenza tra la quant i tà dei beni e di denaro esi-
stenti i n u n dato tempo e mercato, e la quant i tà 
dei beni e del denaro esistenti in lut to i l mondo. 
Quanto più grande sia la quan t i tà dei heni e del 
denaro, che concorrono alla formazione di prezzo reale 
e tanto più questo prezzo reale si accosterà al prezzo 
vero, mondia le. 

Pr ima di procedere a l l 'esame di questa singolare 
teoria del De Stein, è necessaria una breve osser-
vazione sul la funzione del prezzo nel mercato. 

Molto spesso, analizzando i va r i fenomeni econo-
m ic i , si è costrett i ad associare ad essi i l concetto 
del mercato, i n quanto che esso ci rappresenta i l 
teatro ne l quale i fenomeni stessi, od almeno la 
maggior parte d i essi, hanno v i ta . Che cosa è i l 
mercato? Generalmente lo si definisce, i l luogo nel 
quale avviene la compra-vend i ta d i uno o p iù p ro -
dott i . Secondo i l De Ste in sarebbe i l luogo « nel 
quale i l prodotto muta la personal i tà a cui appar -
tiene. » Lo ch iamere i : quel la estensione di te r r i to r io 
nel quale può effet tuarsi u t i lmente la c o m p r a - v e n -
dita d i u n prodotto. Basta una superf ic iale atten-
zione per comprendere ohe non può esistere u n mer-
cato generale, mond ia le , i l quale cre i un prezzo vero, 
ma esistono tanti mercat i speciali quant i sono i p ro-
dott i e quant i sono i centr i d i produzione di c ia-
scun p rodo t to ; inquanto'chè ove per mercato s i in -
tenda tut ta la estensione di t e r r i t o r i o nella quale un 
prodotto può esser trasportato perchè raggiunga i l 
suo scopo, di essere oggetto della compra -ven -
dita, la estensione e la forma topografica di que-
sto mercato, va r i e rà necessariamente secondo i l p ro-
dotto e per ciascun prodotto secondo i l centro i l i 
produzione da cu i emana. Nei l ' esame d i questo fatto 
noi t rove remo una stretta relazione tra le leggi del 
mercato stesso e della sua estensione, con a lcune 
leggi che regolano i l prezzo, ma non t roveremo nu l la 
d i e c i faccia, anche lontanamente, sembrar veros imi le 
ed accettabi le la teoria del De Stein sulla relazione 
tra i l prezzo vero ed i l prezzo reale nella estensione 
del mercato. 

I l Th t t nen ha immag ina to una c i t tà , la quale ab-
bia d* in to rno una campagna per una certa esten-
sione eguale nel la sua fe r t i l i t à e nel le sue cond i -
z ion i ; io pure, per u n momento, immag inerò che, 
al l ' i n to rno d i u u centro di produzione di una data 
merce, s iav i una estensione d i ter reno, la quale ci 
presenti, in tutte le d i rez ioni , una perfetta eguaglianza 
topograf ica, e qu ind i i l prodot to , da qua lunque parte 
vogl ia espandersi, possa incont rare sempre le stesse 
circostanze. Ammessa questa ipotesi, è ch iaro che 
la espansione del prodot to si compor te rà in egual 
modo tu t to al l ' i n to rno del centro d i produzione e 
f o rmerà una indef in i ta serie d i ragg i rappresentant i , 

col i ' es t remi tà , la per i fer ia d i u n c i rco lo , i l quale c i r -
colo m i ra f f i gu re rà qu ind i i l mercato del prodotto. 
Di questo c i rcolo i l centro è i l luogo d i produz ione, 
ed i l raggio sarà eguale ad una data distanza, la 
quale, entrando in funzione nel la formazione del 
prezzo, poiché questo cresce col crescere del r a g -
gio stesso, cioè colla distanza che deve percor rere 
i l prodot to, a v r à per l im i te u n massimo qua lunque, 
o l t re i l quale la sua funzione sul prezzo sarebbe 
cosi esorbitante, che i l prodot to d iver rebbe inacces-
sibi le alle p iù alte for tune. 

I n questa ipotesi avremo adunque che i l mercato 
di u n prodot to ci rappresenterebbe u n c i rco lo i l 
cu i raggio, fino ad un certo punto, sarebbe indeter-
minato, ma sempre funzionante nella elevatezza del 
prezzo. 

Che se ora dal la ipotesi passiamo alla realtà dei 
fatt i economic i , ved remo che questa legge non si 
ver i f ica esattamente perchè una serie di cause ne 
per tu rbano la manifestazione. Queste cause si possono 
r iassumere in tre g r u p p i : 

1° cause topograf iche o di t raspor to ; 
2 ° cause prodotte dalla concorrenza, 
3 ° cause pol i t iche, doganal i , finanziarie e d i 

protezione. 
L e cause topograf iche si potrebbero al la lo ro volta 

d iv idere in due categor ie: ma i l c i rco lo, che do-
vrebbe esser descr i t to in to rno al centro di produzione, 
è necessario concepi r lo calcolando per i raggi , le 
distanze effett ive e real i e non già quel le graf iche, 
qual i r isu l terebbero osservando una carta geografica, 
dove non è tenuto conto, ad esempio, della maggiore 
percorrenza in causa delle altezze del terreno. Possiamo 
q u i n d i rest r inger le ad una sola categoria ed enun-
c ia r l e : quel le cause, le qual i , in un dato tempo e 
con una data spesa, non permettono al prodot to di 
ragg iungere, per una data direzione, que l punto 
che potrebbe raggiungere per un ' altra direzione, 
lungo la quale quel le cause non esistessero. - Pe r -
ciò una montagna che domanda, per essere val icata, 
una maggior forza d i trazione, od u u magg ior pe r -
corso per essere g i r a ta ; - u n fiume che esige una 
deviazione in cerca di un ponte, o la perdi ta d i 
tempo per i l passaggio a mezzo d i ch ia t ta ; - l 'es i -
stenza o la mancanza dì una via carreggiabi le o di 
una fer rov ia o d i una linea di nav igaz ione; - la 
esistenza in una data direzione di uno o p iù centr i 
d i consumo, i qua l i permettano i l t rasporto d i una 
magg io r quant i tà d i prodot to con una stessa spesa, 
o con una spesa proporz ionalmente minore , ecc. ece , 
tut te insomma le cause na tura l i od ar t i f ic ia l i di in -
dole topograf ica, modi f icano la c u r v a c i rco lare, che 
nel la p r im i t i va ipotesi vedemmo descri t ta dal prodot to 
in to rno al centro d i p roduz ione ; così che questa 
cu rva , conservando pure ne l l ' aspetto complesso un 
o rd i ne , pel quale c i rconda ih centro, è r ient rante 
laddove sienvi cause che d i f f ìcu l t ino , per la spesa, 
la espansione; emergente dove invece v i sieno cause 
che fac i l i t ino i l moto stesso. 

Tu t tav ia la relazione tra i l prezzo e la espansione 
del prodot to r imane inalterata ; essa funz ionerà egual-
mente a de te rm inar lo e serv i rà ad elevar lo finché 
ragg iunga u n dato punto, o d i m i n u i r à la lunghezza 
del raggio percorso dal prodot to . 

Ma u n al t ro o rd ine di idee si sv i luppa se cons i -
de r iamo i l secondo g ruppo di cause che possono 
per tu rbare la legge generale della espansione i r r a -
diante dei p rodot t i , - la concorrenza. Se r i t o rn iamo 
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alla p r ima ipotesi , ed agg iung iamo che i n u n punto 
q u a l u n q u e del c i r co lo sorga u n a l t ro cent ro d i pro-
duzione, c i appar i rà che i raggi d e l l ' u n o e de l l ' a l t r o 
c i rco lo si i ncon t re ranno in opposta d i rez ione sul la 
retta congiungente i due cen t r i e si i ncon t re ranno 
nel r imanente t e r r i t o r i o o mercato di c iascun p r o -
dotto fo rmando i due raggi angol i tanto magg io r i 
quanto maggiore sarà l 'angolo che fo rmeranno colla 
retta congiungente i due cent r i . Così si de te rminerà una 
l inea media o centra le, nel la quale i due p rodo t t i si 
equ i va r ranno , ossia, av ranno un egual prezzo. Dat i 
cioè i due cent r i d i produz ione ed una l inea retta 
che l i cong iunga, c iascun centro d i p roduz ione avrà 
i l l im i t a t i i ragg i che partono in d i rez ione dei semi-
ce rch i es te rn i ; l im i t a t i dal la pe rpend ico la re che 
fosse innalzata sul la metà della ret ta cong iungente , 
per que i raggi che par tono dai semice rch i i n t e rn i . 

Nel la q u i sottoposta figura, sieno A e B i due 
cen t r i d i p roduz ione ; i l centro A potrà espandere 
i l p rodot to i l l im i ta tamente sui ragg i x, y, z e que l lo 
B sui raggi x', y', z'; ma per i ragg i compres i tra 
i due d iamet r i C A D ed E B F, essi saranno l i -
m i ta t i al punto d ' i ncon t ro del la re t ta m Gn, innalzata 
perpend ico la rmente dal la metà del la retta A B. 

x ; G \m E : x' 

y 
A G B 

e ; D In F\z' 

A l d i là della l inea m G n i due prodot t i si esc lu-
deranno r ispet t ivamente, poiché la funzione del rag-
gio su l prezzo renderebbe i l prodott i ) B, al d i la del la 
i inea m G n, p iù alto di prezzo del prodot to A, e 
v iceversa. 

N o n occor re no tare t h e q u i par lo d i prodot t i 
egua l i , i qua l i abbiano anche lo stesso costo d i pro-
duz ione . E ch iaro pertanto che, data la ipotesi dei 
due cen t r i d i produz ione, i l m e r c a f b di c iascuno d i 
quest i cen t r i , nel la par te esterna ai ragg i perpen-
d ico la r i alla retta d i cong iung imen to , avrebbe una 
f o r m a semic i rco la re , x, y, z, x\ y', z, men t re 
dal lato in terno i l mercato avrebbe la fo rma di u n 
t r iango lo isoscele avente per base la linea mediana 
o d i i ncon t ro dei due p rodo t t i , m G n i nde f in i ta , e 
per l a t i due ragg i f o r m a n t i tra lo ro i l mass imo de-
g l i angol i ot tusi , col ver t ice al cen t ro . 

Dopo queste b rev i osservazioni, le qua l i r i c h i e -
derebbero p i ù l u n g o esame e d iscuss ione, se 
non avessi qu i de te rmina to comp i to , si c o m p r e n -
derà che anche la terza classe di cause per-
t u r b a t r i c i della legge genera le , come dogane, pro i 
Dizioni pol i t iche e dazi p ro te t to r i , non possono 
p r o d u r r e se non analoghi ef fet t i . La fo rma c i r co la -
re, secondo la quale tendono a d ispors i i p rodo t t i , 
i n to rno al centro d i p roduz ione, sarebbe, da que -

ste cause pe r tu rba t r i c i adul terata, tagl iata, troncata 
secondo la forza e I' enti tà del l 'ostacolo. 

Dal le qua l i consideraz ioni si può d e d u r r e : — che 
o g n i cent ro d i produz ione di c iascun prodot to ha 
u n p ropr io mercato o t e r r i t o r i o , nel qua le tende a 
v i ve re da solo, e perc iò a scacciare q u a l u n q u e a l -
t ro prodot to cercasse di i n t r o d u r v i s i , — e che que-
sto mercato o t e r r i t o r i o non può essere, per le stesse 
rag ion i dal lo stesso prodot to va l icato. 

È ben vero che i con t i nu i progressi del le i n d u -
s t r ie cagionano mol te vo l te la prevalenza di u n 
cen t ro d i p roduz ione, su l l ' a l t ro anche al d i là dei 
t e r m i n i , che ho ind ica t i ; ma , ove lo studioso esa-
m i n i at tentamente i l fatto, vedrà che sono ev ident i 
le cause pe r tu rba t r i c i , le qua l i si possono ragg ruppare 
sotto due categorie che non bisogna confondere assieme 
i n q antochè cost i tu iscono due m o m e n t i p r i nc ipa l i 
d a l l ' i n d u s t r i a . V o g l i o d i r e : i l m ig l i o ramen to e la 
contraf faz ione. A v v i e n e mol to spesso che due p r o -
dot t i si d ispu t ino da lunga pezza la supremazia di 
u n mercato ( d i c i amo meg l i o d i u n pun to del la l inea 
med iana) , ma finalmente uno dei cent r i p r o d u t t o r i 
v inca la bat tagl ia per aver saputo por tare un u t i le 
m i g l i o r a m e n t o a l prodot to , o per aver saputo mi -
g l i o ra re i l metodo d i produz ione, od i l metodo d i 
t raspor to ; — ed avv iene anche, a l t re t tanto f requente-
mente, che la stessa v i t t o r i a si v e r i f i c h i perchè uno 
dei cen t r i abbia saputo r i spa rm ia re sul la produz ione 
così da conservare la apparenza al prodot to, d i m i n u e n -
done però la qua l i tà ut i le . I n ta l i due casi la v i t to r ia è 
fatt izia o p rovv iso r ia , ne l p r i m o perchè, od i m ig l i o ra -
men t i sono u n segreto, ed al lora il p rodot to cost i tuisce 
una classe speciale, che è regolata dal suo par t ico lare 
carattere, e la legge della concorrenza è d iversamente 
per turbata ; o non sono u n segreto,e saranno presto adot-
tati anche da l l ' a l t ro p rodu t to re , o ad ogni modo l ' e f -
fetto r iusc i rà uno spostamento dal la l inea med iana ; — 
nel secondo perchè o i consumator i si accorgeranno to -
sto del la modi f icaz ione avvenuta , e, se sent i ranno i l 
b isogno p i ù del la qua l i tà u t i l e che del la apparenza, 
resp ingeranno i l p rodot to e l ' a l t r o r iacqu is te rà i l 
te r reno perdu to , ovve ro aggrad i ranno l ' apparenza 
meg l io della sostanza, ed a l lo ra si t ra t terà d i un al • 
t ro o rd ine di fat t i , po iché si avranno due d ivers i 
p rodo t t i , non due p rodot t i equ i va len t i qua l i ho 
suppost i . 

Abb iamo adunque a l t re t tant i merca t i isolat i , i 
qua l i lot tano tra lo ro per ot tenere la maggiore 
espansione, ed i l prezzo funziona in essi come uno 
dei p r inc ipa l i e lement i del la espansione stessa. 

Ma i l mercato un iversa le e per conseguenza i l 
prezzo vero, qua le ce lo v u o l most rare i l De Ste in , 
dove lo t r o v i a m o ? dove esiste? — I n u n solo caso 
esso è possibi le, quando esista nel mondo u n solo 
cent ro d i produz ione o quando p i ù cent r i sieno così 
d is tant i t ra lo ro od abbiano tali condiz ion i che i 
lo ro prodot t i non si u r t i no mai . Ma a l lora l ' Au to re 
è in aperta contraddiz ione, poiché i l prezzo non po-
t rebbe esssr che uno solo, e la lotta che ci venne de 
scr i t ta tra prezzo ve ro e prezzo reale non potrebbe 
esistere, essendo la stessa cosa e i l prezzo vero ed i l 
prezzo di merca to . 

Che a l t ro r imane adunque del la teoria del De 
S te in? U n ev idente assurdo, che i l prezzo reale, 
mond ia le , sia tanto p iù v i c ino al prezzo de l m e r -
cato quanto è magg io re la quant i tà di ben i e d i 
denaro che occor rono a fo rmare quest ' u l t i m o . A m -
m e t t i a m o per u n momen to che i l prezzo si possa 
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concep i re ne l la d iv is ione del la quant i tà dei b e n i 
P q u a l i t à d i denaro, e d i m e n t i c h i a m o d ' a l t r a 
parte che il prezzo è l 'espressione del va lore in mo-
neta, pu r tu t tav ia se questa moneta ha un va lo re 
mutevo le come q u a l u n q u e al t ra r icchezza, la propo-
sizione de l De Ste in mancherebbe affatto d i senso 
scient i l ieo, i l che possiamo d imos t ra re l im i tandoc i ad 
osservar la sola teoria del la relazione tra prezzo vero 
e prezzo reale. 

A de te rm ina re i l va lore concor rono mo l t i e lement i 
che mu tano per circostanze di luogo, d i tempo e' 
d i modo. Ora app l i ch iamo la teoria del De Ste in 
ad un paesello quals ias i , ne l quale si faccia un m e r -
cato per, esempio, di g rano, calcolato solo i l b isogno 
del la c i rcostante popolazione, la quant i tà d i cereale 
d isponib i le ed il denaro esistente. Suppon iamo ancora 
che quel la quan t i tà d i g rano, di denaro e d i b isogno 
sia la m i l l m n e s i m a parte del la quant i tà di grano? di 
denaro, e d i b isogni esistenti nel mondo . C h e cosa 
ne r icava il De Ste in? - la q u a n t i t à d i g rano, bisogno 
e denaro esistent i nel mondo , cos t i tu i rebbero il prezzo 
vero mondiale; la quan t i t à d i g rano, bisogno e de-
naro esistenti in quel paese, cost i tu iscono i l prezzo 
reale o di mercato . Ma i l e l i . A u t o r e aggiunge • i l 
prezzo reale si accosterà tanto più al prezzo vero 
quanto maggiore sarà la q u a n t i t à d i g rano di d e -
naro e di b isogni concors i a f o rmare i l prezzo vero-
cioè i due prezzi s taranno nel rappor to de l le d i f fe -
renze tra le due quan t i tà . Ora questa di f ferenza 

abbiamo supposta essere rappresentata da un m i -
l i one di v o l t e ; d u n q u e i l prezzo del g rano i n que l 
paesello sarà un m i l i one di vo l te p i ù grande o p i ù 
p iccolo del prezzo mond ia le I - I l che, non ho hi-
sogno di d i r l o , è assurdo. 

Se i n quel paesello i l prezzo del g rano fosse fis-
sato a L . 2 5 a l l ' e t to l i t ro , il prezzo del g rano che si 
potesse avere met tendo assieme tu t t i g l i e lement i de l 
mondo , sarebbe d i 25 m i l i o n i ! ! Senza questa c o n -
c lus ione i prezzi non si accosterebbero tanto più 
e non .starebbero in ragione del la q u a n t i t à de 'd i 
e lement i concors i a de te rm ina re i l fenomeno. ° 

E conc ludo; per quanto io s t im i ingegnosa ed a l t r i 
possa sliin,are profonda e filosofica la d is t inz ione che 
CI d ù i l De Ste in tra prezzo vero e prezzo reale 
n o n la credo però ut i le in a l cun modo al la scienza 
tanto p i ù che da questa d ist inz ione egl i ne r icava teo-
r ie, le qual i appar iscono così lontane dal vero e dal 
ve ros im i le . - Pu r t roppo è l 'andazzo di legare la 
economia al metodo del la filosofia sco last ic i • — 
è anche questa una dep lo rab i le conseguenza del la 
eff icacia di questa sug l i s tud i del le scienze social i ; 
— ma in tanto alla economia der i vano tu t t i i dann i 
che recarono sempre agl i s tudi le scienze astrat te, 
ar restandone od impacc iandone i l cammino . 

Ma se ad ogn i modo dal le speculazioni del De 
Ste in si vog l iano r i cavare del le conc lus ion i , sembram i 
che bisogni co r reggere le teor ie d e l l ' A u t o r e in q u e -
sto senso : a 

1° 11 prezzo vero ed i l prezzo reale si possono 
confondere perchè possono essere egual i , per quan to 
d i f fe ren t i sieno le q u a n t i t à dei beni, dei b isooni e 
del denaro concors i a f o r m a r e il prezzo reale, q u a n d o 
le cause de te rm inan t i i l prezzo reale st iano a que l le 
de te rminan t i i l prezzo ve ro , nel la slessa p roporz ione 
del le diverse q u a n t i t à dei beni concors i . 

2° Quanto magg io re è la q u a n t i t à dei beni 
concors i a f o rmare i l prezzo reale, tanto p i ù fac i l -

mente si potrà conoscere la distanza che pot rebbe 
esistere tra i l prezzo reale ed i l prezzo v e r o . 

Pero, quando fossi anche venu to a queste conc lu -
s ioni , che a lmeno non si con t radd icono , quale van tag-
gio avrò dato alla scienza ? A v r e i detto degl i i n d o v i -
n ? , d n l e ° z l 0 S I ( à s i m i l i a tante a l t re sparse ne l 
l ib ro del De Ste in , nel quale ad esempio, con concetto 
lorse p ro fondamente filosofico, ma n iente af fat to 
umano , ci d ice ohe la pe rsona l i t à « è quel la forza 
« la quale, perchè pensa pu r c iò, che è fuo r i d i sè, 
« non può t rova r la sua rag ione d 'essere i n c iò , 
« che e fuo r i d i se. » 

A. JÉHAN DE JOHANNIS. 

OEI I D I DI RIPARARE Al DANNI DELLA MUTABILITÀ 
D E L C O R S O D E L L E C A R T E L L E F O N D I A R I E 

I l do t to re Stefano A l l occ l i i o in una recente p u b -
blicazione sul Credito Fondiario in Italia ha un 
capi to lo in t i to la lo « L ' i n t e r e s s e fisso de l le Ca r te l l e -
pern ic iose sue conseguenze. » I n que l lo l ' A u t o r e dopò 
aver detto come i l p rop r i e ta r i o paghi I ' interesse 
. 0 ° ° I 0 . parche fisso è pure l ' i n t e r e s s e 5 Oin as-

s icurato sul va lor nomina le del le car te l le e d i m o -
strato come per le mol te cause che in f l u i scono su l -
I andamento dei cors i , q u a l i i l va r i o saggio d e l -
1 interesse del me rca to , la magg io re offerta o 
d imanda, ecc., d i f f i c i lmen te i t i to l i f ond ia r i possano t r o -
vars i al va lo r nomina le , ma quasi sempre anzi sieno 
adesso i n te r i o r i (come fin q u i è accaduto in I ta l ia per 
sette deg l i I s t i t u t i Fond ia r i ) od anco super io r i c o m ' è 
a t tua lmente del le car te l le del la sola Gassa di R i -
sparmio di M i l ano , si estende mo l to d i f f usamente a 
d imos t ra re tu t te le g r a v i conseguenze che questa 
m u t a b i l i t à del corso arreca nei r appo r t i tanto del 
mu tua ta r i o , che del Capital ista. In fa t t i il basso corso 
del le car te l le rende spesse vo l te imposs ib i le l ' o p e -
razione anco a elf i si assoggetterebbe a sub i rne le 
conseguenze, ed o f f r i r ebbe un ' ipo teca per i l doppio del 
m u t u o r i ch ies to , non potendo da l la vend i ta de l le 
car te l le real izzare i l capi ta le occor ren teg i i ; qua lo ra 
poi lo conc luda , o l t re alla perd i ta per fa d i f ferenza 
del prezzo, ne ve r ranno a l t re conseguenze ben g rav i 
que l la cioè di t rovars i col pa t r imon io d i m i n u i t o sia' 
pure _ nominalmente (e i n progresso di tempo 
per l ' a u m e n t o del le car te l le può d i v e n i r l o anco effet-
tivamente) d i una somma magg io re a quel la che ha 
realizzata e d i averne imbarazzo e danno quando i n 
seguito g l i abb isogni d i r i c o r r e r e di nuovo al c re -
d i to , oppure debba p rocede re alla vendi ta o d i v i -
sione del p a t r i m o n i o , nei qua l i casi può esser c o -
stretto ad ammet te re come reale i l debi to fatto co l 
cred i to fond ia r io senza poter godere dei. vantao-o-j 
finali d e l l ' a m m o r t a m e n t o . 

Ed anco i l corso super io re alla pa r i non è senza 
inconven ien t i perchè può dar luogo ad operazioni 
fittizie, qua l i quel le di s t ipu lare m u t u i con a m m o r -
tamento a d iec i ann i , vendere poi a corso d i borsa 
le car te l le avu te a m u t u o e res t i t u i re tosto i l cap i -
tale in denaro; i l che non farebbe a l t ro che a c -
crescere i l t i m o r e nei possessori d i car te l le d i v e -
dersele p i ù presto e eon p iù facilità r imborsa te ed 
a l lontanando q u i n d i da quest i t i to l i i capi ta l is t i , a r -
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res tarne e farne discendere anco i l corso a danno 
dei ve r i bisognosi d i c red i to . 

A tal i inconven ien t i n o n potrebbe ovv ia rs i con 
qua lche modi f icaz ione d e l l ' a t t u a l e s istema? 

Ved iamo. A l c u n i se lo r i p rome t tono da l l ' emis-
sione di carte l le fond ia r ie a p i ù f r u t t i d i ve rs i ad 
esempio del 4 , - i 1 (2 , 6, 6 1 |2 o l t re a que l lo at-
tuale del 5 0 ( 0 ; ma loro g ius tamente si obietta che 
l ' i n te resse è ancora fisso, che solo invece d i s tu -
diare le conseguenze di questo interesse al 5 0 | 0 
sarebbero a studiars i anco quel le dei t i to l i a i n t e -
ressi d i ve rs i ed ino l t re che per la facol tà concessa 
dalla legge ai mu tua ta r i d i poter est inguere i l pro-
pr io debi to tanto i n contant i , che i n car te l le ne con-
seguirebbe che quel le por tan t i m i n o r e interesse avreb-
bero sempre un prezzo in fe r io re non i n rag ione del 
m ino r f ru t to promesso ( i l che sarebbe g ius t i ss imo) 
ma al t resì in rag ione de l lo scapito p r e s u m i b i l e dai 
r i m b o r s i e q u i n d i ancora dalla dopp iamente m i n o r e 
r ichiesta, che per le cause suesposte ne de r i ve rebbe ; 
le a l t re poi per la promessa di magg io r f r u t t o e i l 
m ino re r isch io nei r i m b o r s i av rebbero una magg io re 
r i ch ies ta ; i n s o m m a invece che favor i re i consu-
mato r i si avvantaggerebbero i p r o d u t t o r i , o per 
megl io d i r e i capi ta l is t i , agevolando senza vo le re , 
anzi a nost ro dispetto con u n sistema ar t i f i c ia le l 'au-
mento del f ru t to . 

L ' A l l o c c h i o invece si augura i* islesso r i su l ta to 
rendendo le car te l le sempre al la par i med ian te la 
mobilità de l l ' interesse. Ma con q u a l i n o r m e , con 
qua l i c r i t e r i si pot rà esso (issare? Forse seguendo 
i l corso della rend i ta o d i a l t ro t i to lo garan t i to dal lo 
Stato? L a cartel la fond ia r ia però è un va lo re sui 
generis da non pors i n ien te atfatto alla par i con u n 
valore de l lo Stato, con cu i non ha v e r u n rappo r t o . 
— E a l lora se deve esservi qua lcuno che de te rm in i 
i l saggio de l l ' i n te resse , ch i dev 'esse re? — 

L o Stato d ' acco rdo con l ' I s t i t u to emi t ten te , ci d ice 
l ' A d o c c h i o ; si dovrebbe q u i n d i adottare per questo 
va lo re u n quid simile del ca lm ie re — No i s iamo 
di parere che l ' i n g e r e n z a del lo Stato, d i u n ente 
cioè che quan tunque p romet ta d i de te rm ina re i f r u t t i 
a seconda del corso del mercato , può tu t tav ia ag i re 
a l t r i m e n t i , e fa r sent i re i l suo potere, possa essere 
di danno p i ù che di vantagg io , e che a l l ' i n f uo r i del la 
legge cont inua del la domanda e de l l 'o f fe r ta non v i 

società anon ime, e q u i n d i costret t i a dare in corre-
spett ivo del la presa ipoteca cartelle e non da-
naro; e non a v r e m m o preso a confu tar la se ap-
pun to n o n ci avesse a ciò spinto i l pensiero di po -
ter così in par i tempo combat tere anco i l s istema, 
del qua le anzi I' A l l occh io è in generale u n va l ido 
sosteni tore. 

A b b i a m o v is to che per quante proposte e m o d i -
f icazioni si escogi t ino, pu re non si potrà ma i a r r i -
vare a porre u n r i pa ro ai mo l t i e g rav i i nconven ien t i 
amp iamente enumera t i al p r i nc i p i o di questo scr i t to . 
N o n ci sarà dunque modo, ci si domanderà , d i ev i -
tare tante e pern ic iose conseguenze? No i r i spond iamo 
di s ì ; c o l f adottare però u n sistema d iverso da l l 'a t -
tuale, co l fare cioè i m u t u i i n contant i , non al f ru t to 
del 5 per cento come è ora l'issato dal la car te l la , 
ma a que l lo che per ident iche operazioni è (issato 
dal la piazza, i l qua l f ru t to , una vol ta de te rmina to e 
convenu to dal le due par t i cont raent i , dovrebbe r i -
manere sempre lo stesso ed invar ia to per tutta la 
du ra ta del m u t u o ; col dare ai mu tua ta r i tutta la 
somma che loro spetta i n rappor to al l ' ent i tà del 
va lo re del pegno, e col i ' esigere la rest i tuz ione d i 
una somma uguale a quel la e f fe t t ivamente pagata. 
Con tal sistema però I' i s t i tu to , dopo va r ie opera-
z ioni , nel le qua l i avesse esaur i to i l p rop r io capitale, 
av rebbe bisogno d i r insanguare le propr ie casse: ciò 
si o t te r rebbe c o l f emissione d i tante car te l le per 
un complessivo va lo r nomina le uguale a que l lo mu-
tuato. 

È questo i l sistema che noi p roponemmo i n u n 
precedente n u m e r o di questo per iod ico per l e banche 
agr ico le funz ionant i con g l i i s t i t u t i fond ia r i , sistema 
del resto assai sempl ice ed appl icabi le ag l i i s t i tu t i 
fond ia r i medes imi e fondato sui ve r i p r i nc ip i ! del l 'eco-
nom ia e della g iust iz ia; in fa t t i , se i capi ta l i scarseg-
g iano ed i l p rop r ie ta r i o ne abbisogna, deve soggia-
cere al la fatale legge del la domanda super io re al la 
offerta e a seconda del la sua m ino re o magg iore 
in tens i tà fissare i l f r u i t o al 6 , 6 1 / 2 ed anco al 7 per 
c e n t o ; se al con t ra r i o abbondano, potrà fissarlo al 
•ì '/a e al -4 ed anco al 3 per c e n t o ; ma la giust iz ia 
vuo le però che questo f r u t t o una volta de te rm i -
nato debba r imane re sempre io stesso ed i nva r i a to , 
e che al lora quando si chiede al mu tua ta r i o una 
garanz ia d i 2 0 0 per darg l i 100 , noi g l i d iamo in corre-
spet t ivo la somma r ichiesta ed occor ren teg l i , perchè 
non sia poi obbl igato a res t i tu i re d i p i ù d i que l che ha 
e f fe t t i vamente avuto , e in f ine che le car te l le abbiano 
anch' esse u n f ru t to fisso ed i nva r iab i l e , nonché i l 
r i m b o r s o al va lo r nomina le a seconda d i quan to è 
de te rm ina to da l l 'emiss ione. 

A tu t t i quest i i nconven ien t i c i sembra che i l si -
stema che no i p ropugn iamo ponga r ipa ro . — L ' A l -
locch io forse pot rebbe r ipe te re l 'obbiez ione che fa a 
pag. 107 del c i tato l ib ro col d i re « che u n Is t i -
tuto Fond ia r i o , come del resto sotto a l t re f o r m e av -
v iene anche per le a l t re i s t i tuz ion i d i c red i to , a l t ro 
non può essere che l ' i n t e r m e d i a r i o fra ch i cerca 
c red i to e ch i cerca l ' imp iego dei suoi cap i ta l i , i n -
v i tando per la special i tà sua quest i u l t i m i a r i v o l -
gers i alla propr ie tà fond iar ia . » Ma appunto come 
t u t t i g l i a l t r i i n t e r m e d i a r i d i s im i l na tura , come i l 
banch ie re , le banche ecc., deve t ra t tare e de f in i re 
tra sè e• i l c l iente l 'a f fare e avuto i l documen to , o 
pegno, od a l t ro d a r g l i i n cor respet t ivo a l t re t tan to 
denaro . 

A no i sembra invece che co l i ' a t tuale sistema 

sia a l t ro modo per de te rm ina re i l corso dei v a l o r i 
e l ' i n te resse dei m e d e s i m i ; eppoi non si creda che 
l ' i n s t a b i l i t à del l ' interesse non sia p i ù noc iva od al -
meno ugua lmen te noc iva della instabi l i tà del cap i ta le ; 
perchè men t re quel la del capitale sperasi in un vo lgere 
di anni d i r i cupera re , quel la del la rend i ta sarebbe i n e v i -
tabi le : e per le carte l le fond ia r ie sarebbe di p i ù u n peg-
g io ramento cer to in quan to che oggi ogn i acqu i ren te , 
sebbene non sappia l 'epoca, che può essere v i c ina come 
remota , pu re ha la conv inz ione e la certezza che i l capi-
ta le g l i sarà r imborsa to per i l va lore nomina le e che i l 
f r u t t o non g l i sarà d i m i n u i t o ; q u i n d i l ' a l t ro proget to 
non può sembra rg l i e con rag ione che peggiore. L a 
proposta del l ' A l l occh io insomma se si parte da u n 
p r i nc ip io g ius t iss imo e che noi pu re app rov iamo , 
come si vedrà i n segui to , ha però a nost ro avv iso i l 
g rave di fet to d i essere inappl icabi le . 

E noi non a v r e m m o preso neppure a con fu ta r la se 
non l 'avess imo considerata quale m n inesorabi le conse-
guenza de l l ' e r roneo sistema de l l ' avere af f idato i l c re-
d i to fond iar io a i s t i t u t i con piccolo pa t r imon io p ro -
pr io e senza azionist i , invece che a varie e solide 
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1 I s t i t u to F o n d i a r i o sia p iu t tos to che u n v e r o e 
p r o p r i o i n t e r m e d i a r i o , u n s e m p l i c e v e r i f i c a t o r e e 
c o n t r o l l o r e del v a l o r e de l la p rop r i e tà e n ien te d i p i ù . 

1 er r e n d e r l o r e a l m e n t e u n i n t e r m e d i a r i o , secondo 
i l nos t ro m o d o d i vede re , b isogna far sì ohe esso 
dia i n c o r r e s p e u i v o de l la presa ipoteca d e n a r o e 
n o n ca r te l l e . Q u a n d o però n o n si volesse m o d i f i -
ca re tan to sos tanz ia lmente l ' a t t u a l e o r d i n a m e n t o 
deg l i i s t i t u t i f o n d i a r i , b i sognerebbe a l lo ra accon ten - ; 
tars i d i p i c c o l i espedient i e p r o v v e d i m e n t i che a u -
mentassero la c l ien te la de l le car te l le fond ia re co l - : 

r e q u i p a r a r l e , ad esemp io , al conso l ida to tanto per 
I a f f rancaz ione de l le r e n d i t e p e r p e t u e , q u a n t o a ga-
ranzia de l la c i r co laz ione , i n specia l m o d o de l le Ran-
che A g r i c o l e ; co! f raz ionar le da L . 5 0 0 i n a l t r e t - | 
tante da L . 1 0 0 per far sì che aneo le p i ù p ìcco le 
l o r t u n e possati gode re di u n s i c u r i s s i m o e g i u s t a -
mente p r o d u t t i v o c o l l o c a m e n t o , i nvece che a n d a r d i 
sperse i n imprese m a l s i cu re e spesso ancora f rau -
do len t i , c o l f eme t te re n u o v i t i to l i i n o ro , pe rchè 
conco r ra a ta l i i n v e s t i m e n t i anco i l merca to estero 
ed i n f i n e co l l o s t i pu la re i n società co l le Ranche a g r i -
cole i m u t u i dando i n co r respe t t i vo de l l ' i po teca , per 
metà cartelle f o rn i t e d a l l ' I s t i t u t o F o n d i a r i o , e per 
I a l t ra metà contanti f o r n i t i da l la Ranca , a pat to che 
la res t i t uz ione sia fat ta ne l la stessa p r o p o r z i o n e . 

FERRUCCIO STEFANI. 

Le Riscossioni e i Pagamenti 
a tutto il 31 maggio 1880 

G l ' i n c a s s i ne l mese d i m a g g i o 4 8 8 0 i n c o n f r o n t o 
con q u e l l i de l l o stesso per iodo d e l l ' a n n o 1 8 7 9 f u -
rono i seguen t i : 

Entrata ordinaria 
A) Entrate effettive (Cat. I) 

Redditi patr imonial i dello Stato 
Imposta sui fondi rustici e sui 

fabbricati 
Imposta sui redditi di ricchezza 

mobile 
Tasse in amministrazione della 

Direzione Generale del D e -
manio 

Tassa sul prodotto del movi-
mento a g rande e piccola ve-
locità sulìe ferrovie 

Diri t t i delle Legazioni e dei 
Consolati al l ' estero 

Tassa sulla macinazione dei 
cereali 

Tassa sulla fabbricazione degli 
alcool, della b i r ra , acque ga-
rose, ecc 

Dogane e dir i t t i m a r i t t i m i . . . . 
Dazi in terni di consumo 
Tabacchi 
sali 
Ritenute sugli st ipendi e sulle 

pensioni; multe e pene peeu-
niar iere la t ive alla riscossione 
delle imposte 

Lotto 
Poste 
Telegrafi . . . . . ' . ' . ' . ' . ' 
Strade fer ra te , proprietà dello 

Stato 
Servizi diversi 
Rimborsi e concorsi nelle spese 
Entra te diverse 

B) Partite di giro (Cat' . ' lV) 

1880 

1,866,118 36 

80,630 95 

1,862,638 41 

10,936,014 11 

1,424 138 11 

94,085 81 

4,675,368,38 

454,293 27 
9,111,700 07 
5,070,052 35 

6,523,628 34 

211,684 60 
6,179,089 02 
2,477,056 87 

839.182 04 

3,000,000 » 
1,682,639 57 

814,337 19 
1,333,113 86 

188.183 29 

1879 

1,813,223 48 

1,721,339 30 

10,358,893 42 

1,029,269 96 

43,736 06 

6,712,266 68 

49,663 60 
17,634,141 37 
5,118,098 57 

6,663,863 -

226,112 10 
5,700,891 — 
2118,127 31 

747,490 72 

3,000,000 » 
1,664,182 42 
1,085,931 36 

652,915 63 
4,178,073 09 

Entrata straordinaria 
C) Entrate effettive (Cat. I ) . 

Redditi patrimoniali dello Stato 
Contributi - Debiti dei comuni 

per dazio consumo 
Rimborsi e concorsi nelle spese 
E n t r a t e diverse 
~ /Ar re t r a t i per imposta fon-
©•St diaria 
a g / A r r e t r a t i per imposta sui 

5 g / reddit i di ricch. mobile 
1 Residui at t ivi d i v e r s i . . . . 

D) Movimento di capitali (Ca-
tegoria I I I ) : 

Vendita di beni ed aff ranca-
mento di canoni 

Riscossione di c red i t i . . . . . . . . 
Accensione di debiti 
Capitoli aggiunti 

E) Costruzione di strade fer-
rale (Cat . I l i : 
Prodotto di alienazione di ren-

dila consolidata per la co-
struzione di ferrovie, e rim-
borsi e concorsi dai comuni 
e dalle provinole interessate. 

T O T A L E INCASSI L . 

1880 

2,500 » 
252,914 90 

8,697 22 

1,312 36 

1,729 76 
75,540 74 

2,485,588 38 
1,416 33 

26,457 02 

100 

1879 

3,200 — 
122,900 15 

21,087 63 

63,065 83 

1,352 96 
32,942 29 

2,180,891 58 

25,066,083 81 

60,786,683 32 98,475,344 5„ 

G l i incassi de i 5 p r i m i mes i de l 1 8 8 0 ascendono 
i n tota le a L . 4 6 0 , 6 2 2 4 9 7 . 8 4 c o n t r o 5 2 1 , 4 2 8 , 2 2 4 . 5 6 
ne i 5 p r i m i mes i de l 1 8 7 9 e q u i n d i si è ver i f i ca ta 
una d i m i n u z i o n e d i L . 6 0 , 7 6 5 , 7 2 6 . 72 . 

I p a g a m e n t i fa t t i per c o n t o dei d i v e r s i M i n i s t e r i 
ne mese d i m a g g i o 1 8 8 0 i n c o n f r o n t o c o n q u e l l i 
de l lo stesso p e r i o d o 1 8 7 9 , s o n o : 

Ministero del Tesoro 
Id, 
Id . 

Id . 
Id . 

Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 

delle finanze 
di grazia e giustizia 

e dei culti 
degli affari e s t e r i . . . 
dell ' is truzione pub-

blica 
deli' in terno 
dei lavori pubblici . . 
della guer ra 
della mar ina 
dell ' agricoltura, in-

dustr. e commercio. 

T O T A L E P A G A M E N T I IR-

lo, 661 ,058 18 
9,980,237 92 

2,272,953 22 
464,823 37 

2,230,842 65 
5,071,981 49 

13,578,081 42 
17,443,776 26 
2,753,176 56 

647,117 16 

05,106,048 23 

22,173,929 51 
14,918,884 41 

2,553,677 58 
014,974 46 

3,282,006 68 
4,848,818 47 
9,882,367 83 

15,867,028 01 
7,083,724 43 

887,554 8 

82,109,966 25 

I p a g a m e n t i de i 5 p r i m i mes i del 1 8 8 0 f u r o n o i n 
tu t to d i L . 4 0 2 , 8 5 8 , 0 2 2 . 2 3 con t r o 4 2 2 , 2 9 0 8 3 6 . 2 6 
e q u i n d i si ha ne l 1 8 8 0 una d i f fe renza in m e n o di 
L . 1 9 , 4 5 2 , 8 1 4 . 0 1 . 

I I f o n d o d i cassa es is ten te al 3 0 ap r i l e -1880 fu 
a u m e n t a t o d i L . 5 0 6 6 . 0 3 pe r essere occorse a l c u n e 
r e t t i f i c a z i o n i i n segu i to ad u l t e r i o r e r ev i s i one d i con t i , 
ed a c c e r t a m e n t o di v e r s a m e n t i e pagamen t i i n o r d i n e 
ai v i g e n t e s is tema d i c o n t a b i l i t à . 

L a d i m i n u z i o n e d i L . 2 , 0 3 6 , 8 9 8 . 3 9 ne l la tassa 
su l la mac inaz ione de i cerea l i d e r i v a u n i c a m e n t e , c o m e 
l u a v v e r t i t o anche lo scorso mese, da l la esenz ione 
de l la tassa del m a c i n a t o su l secondo p a l m e n t o . 

La d i m i n u z i o n e d i L . 8 , 5 4 3 , 4 1 1 . 5 0 de l l e en t ra te 
ne l cap i to lo de l le dogane p rocede s e m p r e da l la me-
des ima causa. Ne l mese d i m a g g i o 1 8 7 9 ebbero 
luogo cop ios iss ime i m p o r t a z i o n i d i co lon ia l i i n p r e -
v i s i o n e de l r a g g u a r d e v o l e a u m e n t o d i dazio che era 
p ropos to e che, i n d i a poco, f u a p p r o v a t o . Questo 
anno n o n solo m a n c a v a q u e l l a causa, ma l 'esistenza 
d i depos i t i d i z u c c h e r o e d i caf fè s u p e r i o r i a q u e l l i 
n o r m a l i r es t r i nse n o t a b i l m e n t e la i m p o r t a z i o n e . Cose 
del resto che e rano aspettate, l aonde i r i s u l t a t i o t -
t enu t i n o n d i sco rdano p u n t o da l le p r e v i s i o n i de l 
b i l anc i o . 

L a d i m i n u z i o n e d i L . 3 , 9 8 9 , 8 8 7 . 8 0 ne l l e pa r t i t e 
d i g i r o (Ca t . I V ) , p r o v i e n e quas i pe r i n t i e r o , e c ioè 
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sino alla concorrenza di L . 3,709,697. 97 da m i n o r i 
ve rsament i ver i f i ca t is i per fitto d i ben i deman ia l i 
destinati ad uso od in serviz io d i a m m i n i s t r a z i o n i 
governat ive. T rovans i però i n corso i p r o v v e d i m e n t i 
per la r iscossione. 

La d im inuz ione di L . 23 ,039,626.82 ne l l ' accen-
sione dei debi t i der iva p r inc ipa lmen te da l l ' i ncasso 
avvenuto nel mese di magg io 1879 per la somma 
di L . 25 ,017,775.23 i n dipendenza dal la vend i ta d i 
obbl igazioni sui beni ecclesiastici , che, c o m ' è noto, 
fu poi sospesa per effetto del decreto 2 6 set tembre 
1879, D. 5080. 

Ecco per u l t i m o i r i su l t amen t i del conto del T e -
soro al 31 magg io 1880; 

A . t t i v o 
Fondo di Cassa fine 1879. . . 
Crediti di Tesoreria, id. . . . 
Incassi a tutto maggio. (Ent.ord.) 

». » (Ent. straord.) 
Debiti di Tesoreria, id. . . 

158,859,110 57 
150,948 876 34 
432,072,778 86 

28,589,718 98 
402,657,934 27 

L. 1,173,128,419 02 
P a s s i v o 

Debiti di Tesoreria fine 1879 . L, 
Pagamenti a tutto maggio 1880. » 
Fondo cassa a tutto maggio 1880. » 
Crediti di Tesoreria, id." . . . » 

419,831,883 55 
» 402,838,022 25 
» 131,197,845 34 
» 219,260,667 88 
L. 1,173,128,419 02 

CRONACA D E L L E C A M E R E DI COMMERCIO 

Camera di Commercio di Arezzo. — La Camera 
di Commerc io d i Arezzo a proposi to del parere r i -
chiesto d a l l ' o u . M i n i s t r o d i A g r i c o l t u r a e C o m m e r c i o 
sul la conva l idaz ione del patto ' d i pagamento in mo-
neta meta l l i ca , ha dato il seguente p a r e r e : 

« L e leggi antecedent i su i corso forzoso e sul la 
c i rcolazione cartacea, consent ivano a lcune eccezioni 
a l l ' obb l iga to r ie tà generale dei pagament i in carta 
Ora, V . E . si p ropor rebbe di conva l idare i n ogni e 
qua lunque caso tut te le promesse fatte d i pagamento 
in moneta meta l l i ca . 

La E . V . non disconosce la r i levanza somma del la 
misura, e ch iede il parere del le Camere di Com-
merc io e fa notare come col r ispet to d i ta l i promesse, 
si ot terrebbe fac i lmente I' af f luenza magg io re di ca-
pital i s t ran ie r i . 

La quest ione proposta dal la E . V . mer i ta i l p i ù 
accurato s tud io perchè se si real izzassero g l i ef fet t i 
contemplat i a v r e m m o magg io r copia d i capi ta l i , e 
qu ind i magg io r benessere. N o n può d iss imulars i però 
che in cer t i casi questa m isu ra può r i u s c i r fatale 
per 1' accresc imento d' onere che soppor terebbe ch i , 
avendo con troppa faci l i tà e forse per p rocu ra rs i de-
naro, assunto l ' i m p e g n o di pagare in oro, al momen to 
del pagamento si veri f icasse un f o r t e aumento del-
l ' agg io . E ta lvol ta questa eventual i tà può s fugg i re 
anche al le persone p ruden t i , comecché t rat tas i" d i 
eventual i tà ind ipendent i dal la loro vo lon tà , e forse 
anche ind ipenden t i da quel la della Nazione. 

In ogn i caso questa quest ione potrebbesi conside-
rare in modo d i re t to e ind i re t to , cioè ne l l ' i n te resse 
dei p r i va t i e degl i I s t i tu t i d i c red i to . 

Quanto a quest i u l t i m i r i t en iamo che tal m i su ra 
at tua lmente potrebbe r i u s c i r fatale, avendo essa per 

effetto inev i tab i le i l deprezzamento sia pu r p iccolo 
del la lo ro car ta . 

Quanto ai p r i va t i , ossia ai commerc ian t i e indu-
s t r ia l i , r i tenu te n o r m a l i le condiz ion i economiche (e 
non dispregiate come i n ques t 'anno) e in uno stato 
po l i t i co generale non minacc ioso, la m isu ra pot rebbe 
recar vantagg i non l iev i al nos t ro commerc io e al le 
nostre indus t r ie . » 

Camera di Commercio in Savona. — Nell'adu-
nanza del 13 magg io 1880. 

Presa i n attenta considerazione la assonnatissima 
Me mor ia della Commiss ione eletta da l l ' i l l us t re rap -
presentanza commerc ia le d i Genova ed approvata 
nel la r i u n i o n e 2 0 marzo u. s., con cu i si fecero 
conoscere al governo i bisogni ed i vo t i del com-
merc io i t a l i ano , p roponendo l i come n o r m a del le 
pross ime negoziazioni pel nuovo trat tato commerc ia le 
col la F ranc ia , la Camera associandosi i n t i e ramente 
al le savie r i f less ioni i v i svol te, de l ibera .unan ime d i 
appoggiare ca ldamente detta M e m o r i a , augurandos i 
che tu l l e le Consorel le, c u i fu comun ica ta , vog l i ano 
conva l ida re col lo ro voto la lodevole in iz ia t i va a 
van tagg io nazionale. 

Si dà le t tura del la c i rco la re del la Camera di Com-
merc io d i R i m i n i , con cu i t rasmette copia del l ' is tanza 
r i vo l ta al m in is te ro di ag r i co l tu ra indus t r ia e c o m -
merc io ne l lo scopo di o t tenere che sia modi f icata la 
legge 6 lug l io 1 8 6 2 a favore del la classe degl i eser-
cent i a r t i , indust r ie e c o m m e r c i , in presenza del le 
un i ve rsa l i aspirazioni per l ' a m p l i a m e n t o del d i r i t t o 
e l e t t o ra l e -po l i t i co -ammin i s t r a t i vo . L a Camera aderi-
sce i n massima al p r i nc ip io p ropugnato dal le con-
sorel le d i R i m i n i , ma stante la discussione, che pare 
prossima, del proget to d i legge per la r i f o r m a e le t -
tore l e - p o l i t i c o - a m m i n i s t r a t i v o , il qua le se approvato 
por terà necessariamente anche l ' a l l a r g a m e n t o del 
d i r i t t o e let torale commerc ia le , de te rm ina d i sopras-
sedere da qualsiasi istanza, nel la aspettat iva appunto 
di vede r attuato quel proget to , a r i l eva re qua l i m o -
d i f icaz ion i appor terebbe col fatto al la leggo 6 l u g l i o 
1862, salve quel le istanze al governo che fossero 
del caso. 

Si p rende in esame la pet izione r i vo l ta da l la Rap-
presentanza commerc ia le d i Sa le rno a l M i n i s t e r o nel-
l ' in tento di ot tenere che nel nuovo Codice d i C o m -
merc io vengano in t rodot te d isposiz ioni , per le qua l i 
tut te le Camere di C o m m e r c i o siano ind is t in tamente 
ch iamate a comp i la re i r u o l i del le persone idonee 
al l 'eserc iz io del le funz ion i d i s indaci di f a l l imen t i , e 
che da quest i r uo l i sol tanto si scelgano dai T r i b u -
na l i i s indaci stessi. L a Camera considerato quanto 
si prat ica i n casi d i f a l l imen t i dai nostr i T r i b u n a l i 
di C o m m e r c i o re la t i vamen te ai s indaci per cura dei 
c red i to r i , senza che si ve r i f i c i l i no g l i i nconven ien t i 
segnalat i dal la Consore l la , forse per la mancanza in 
que l l e p rov i nc i e d i s i m i i i T r i b u n a l i , non crede d i 
preoccupars i del la quest ione da essa sol levata, e 
q u i n d i passa a l l ' o rd ine del g i o rno . 

RIVISTA DELLE BORSE 

Firenze, 19 giugno 1880 
Da qua lche tempo a questa parte le Borse n o n 

sono insens ib i l i ai camb iamen t i me teo r i c i , e spesso 
la p ioggia e i l bel tempo hanno eserci tato su i cors i 
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una p reponde ran te in f l uenza . I l mese d i m a g g i o con-
t r a r i a m e n t e al le SUIÌ a b i t u d i n i , si è d i s t i n to ques t ' anno 
per s i cc i t à , e g ià si c o m i n c i a v a a temere dei r a c -
co l t i , se la p ioggia tanto impaz ien temen te attesa, 
n o n fosse caduta in tempo o p p o r t u n o . Que i t i m o r i 
d e l l ' a g r i c o l t u r a ebbero i l l o ro con t racco lpo su l m e r -
cato f i nanz ia r i o i n q u a n t o che nessuno osava i m -
pegnars i per f a v v e n i r e . E d era na tu ra le pe rchè se 
a due annate m e d i o c r i se ne fosse agg iuna ta una 
terza de l tu t to ca t t i va , c iascun paese a v r e b b e p e r -
d u t o m o l t o cent ina ia d i m i l i o n i d i l i re . F o r t u n a t a -
m e n t e i l g i u g n o a b i t u a l m e n t e asc iu t to recò l i no dal 
p r i m o suo nascere p iogg ia abbondan t i , e bene f i che , 
l a i che o g g i g l i a g r i c o l t o r i concep iscono le m i g l i o r i 
speranze per t u t t i i l o r o p r o d o t t i . E d è a p p u n t o la 
bel la p rospe t t i va dei r a c c o l t i che ha p rovoca to i l 
r i a l zo d i ques t i u l t i m i g i o r n i , i n q u a n t o c h è la specu-
lazioni) ha r i p reso c o r a g g i o , e i l con tan te ha m o -
s t ra lo m a g g i o r fiducia ne l l ' a v v e n i r e . I n conc lus ione 
la po l i t i ca in te rna ed esterna dei va r i i paesi n o n 
r a c c h i u d e n d o a lcuna ser ia m i n a c c i a , e le cond i z i on i 
m e t e o r i c h e essendo f a v o r e v o l i s s i m e a l le campagne , 
le Borse l i be ro da ogn i app rens ione n o n po tevano 
a m e n o d i ge t ta rs i nel la via de l r ia lzo . 

A P a r i g i nel p r i m o g i o r n o d e l l ' o t t a v a i l me rca to 
v i d e e f fe t tua rs i un g r a n d e a v v e n i m e n t o finanziario, 
del res to da v a r i mes i p rede t to o p rev i s to , c ioè a 
d i r e i l 5 0 , 0 a f r . 120 . A n c h e g l i a l t r i v a l o r i fe-
cero n o t e v o i p rog ress i , fra c u i p i ù d i t u t t i si d i -
s t inse la rend i ta i ta l iana o 0 | 0 . L e buone d ispos i -
z ion i si m a n t e n n e r o per tu t ta l ' o t t a v a , t an toché i l 
5 0 |0 . da 1 1 9 . 4 5 si sp ingeva fino a 1 2 0 . 2 0 i l 
3 0 | 0 da 8 0 . 1 0 a 8 6 . 3 2 , e i l 3 0 , 0 a m m o r t i z z a -
b i le da 8 7 . 4 0 a 8 7 . 5 5 . Verso la l ine si ebbe una 
legg ie ra reaz ione che si può ca l co la re in m e d i a di 
1 0 a 15 cen tes im i . La rend i t a i t a l i ana faceva p r o -
gressi anche p i ù no tevo l i sp ingendos i da 8 7 . 4 0 
a 88 . 5 0 . Quest ' u l t i m o prezzo per a l t r o non [ io l i ; 
m a n t e n e r v i s i , e ie r i se ra i n d i e t r e g g i a v a a 8 8 . 2 0 . 

A L o n d r a la se t t imana , f a v o r i t a da l b u o n a n d a -
men to de l le Borse g e r m a n i c h e , e da u n n o t e v o l e 
m i g l i o r a m e n t o ne l l e i n d u s t r i e m i n e r a r i e t rascarse 
sostenuta per t u t t i i v a l o r i . I conso l ida t i i ng les i da 
9 8 5 / 1 5 sa l i vano a 9 8 3 / 1 0 ; la r e n d i l a i ta l iana da 
8 6 3 / 8 sal iva a 87 3 | 8 ; la rend i t a tu rca da 1 0 1 | 2 
a l i e l ' a r g e n t o fino da 5 2 1 | 4 a 5 2 1 |2 . 

A B e r l i n o la rend i ta i t a l i ana da 8 0 . 3 0 sa l i va .» '86 .90 . 
L e borse i ta l iane i n segu i to ai f o r t i a u m e n t i con-

segu i t i da l la nost ra rend i t a 5 per cento a P a r i g i e 
a L o n d r a , p r o s e g u i r o n o a c a m m i n a r e ne l la v i a del 
r ia lzo per tu t t i I v a l o r i . 

La r e n d i t a 5 per cento da 9 6 . 2 0 sal iva t ino 
a 9 7 . 4 0 , ma ie r isera i n segu i to al r ibasso d i 3 0 cen-
t es im i , v e n u t o - d a P a r i g i , cadeva a 9 7 . 1 0 . 

I l 3 pe r cento r i m a s e per tu t ta l ' o t t a v a n o m i n a l e 
a 5 7 . 

Ne i p r e s t i l i ca t to l i c i i l R o t h s c i l d ebbe q u a l c h e 
all 'are i n t o r n o a 1 0 1 ; i l B l o u n t a 9 8 . 4 0 e i l Cat-
to l i co 1 8 7 0 - 6 4 a 9 8 . 5 0 . 

La r e n d i t a tu rca fu t ra t ta ta a N a p o l i fino a 12 . 40 . 
L e az ion i de l la Banca Naz iona le I ta l iana da 2 4 5 0 

a r r i v a r o n o t ino ve rso 2 490 ; q u e l l e de l la Banca 
Toscana n o m i n a l e a 7 3 0 ; la Banca R o m a n a t ra t ta ta 
fino a 1 4 1 5 e la Genera le a 6 9 1 . 

I l c r e d i t o m o b i l i a r e i n segu i to a l la par tec ipaz ione 
f a t t ag l i ne l la F o n d i a r i a ( v i t a ) in rag ione di un ' az i one 
per o g n i q u a t t r o m o b i l i a r i da 1 0 0 2 sp ingevas i l uned ì 
l i n o a 1 0 4 5 . Ques to prezzo, t u t t ' a l t r o che au to r i z -

zato da l la s i tuaz ione de l l ' i s t i t u t o , n o n potè m a n t e n e r s i 
I e re t rocedeva l i no a 1 0 1 5 . 

L e azioni de l la Regìa i le i Tabacchi f u r o n o nego-
ziate f ra 9 8 5 e 9 9 0 , e le obb l i gaz ion i in o ro i n t o r n o 

I a 5 7 5 . 
La F o n d i a r i a ( i n c e n d i o ) sal iva da 6 7 4 a 6 8 0 . 
N e i v a l o r i f e r r o v i a r i si f ece ro m o l t i s s i m i a f fa r i . 

S u l l a nostra Borsa f u r o n o negoziate le az ion i m e r i 
| d i o n a l i , le q u a l i dopo essere sal i te l i no a 4 7 3 , re-

t r ocedevano a 4 6 8 ; le obb l i gaz ion i l i v o r n e s i C D 
f ra 3 0 2 e 5 0 3 , e le n u o v e sarde a 2 9 2 c i r c a ; e a 
M i l a n o le A l t a I ta l ia ,-i 5 0 1 ; le R o m a n e f ra 1 6 5 . 5 0 

| e 1 6 6 ; le Pon tebhane a 4 7 0 , e le M i l a n o - E r b a a 
L . 5 0 0 . 

I l p res t i to fiorentino 1 8 6 8 f u t ra t ta to a 1 4 9 . 5 0 . 
I Napo leon i c h i u d o n o a 2 2 ; i l F r a n c i a a vista a 

1 0 9 . 6 5 e i l L o n d r a a 3 mes i a 27 . 5 6 . 
T e r m i n i a m o con la consueta rassegna del m o v i -

m e n t o qanca r i o . 
L a Banca d' Inghilterra a l la l ine de l la se t t imana 

| scorsa i n c o n f r o n t o de l la p receden te , dava le se-
g u e n t i v a r i a z i o n i : in aumento i l n u m e r a r i o d i s t e r -
l i ne 5 8 9 , 2 0 7 ; e i con t i del T e s o r o d i 5 8 0 , 9 9 6 ; e 
in diminuzione i l po r ta fog l i o d i 5 7 6 , 2 0 9 ; i con t i 
c o r r e n t i p a r t i c o l a r i d i 2 1 5 , 5 3 1 , e i b ig l i e t t i i n c i r -
co laz ione d i 5 7 6 , 2 0 0 . 

L a Banea di Francia a l la stessa epoca segnava : 
aumento di f r . 1 1 , 1 8 0 , 0 0 0 per con t i c o r r e n t i p a r -
t i co la r i , e diminuzione d i 2 6 , 8 8 4 , 0 0 0 per i l n u m e -
r a r i o ; d i 3 9 , 0 4 0 , 0 0 0 per i l p o r t a f o g l i o ; d i 1 5 7 , 0 0 0 
per le a n t i c i p a z i o n i ; d i 2 4 , 5 4 8 , 0 0 0 per la c i rco la -
z ione, e di 1 0 , 1 8 1 , 0 0 0 pe r i con t i c o r r e n t i de l 
T e s o r o . 

L a Banca Fazionate Toscana a l la fine magg io 
I • r 

presen tava la seguente s i tuaz ione : numerario L i r e 
1 8 , 5 5 5 , 3 1 7 ; portafoglio L . 2 3 , 9 2 8 , 6 9 9 . 9 2 ; antici-
pazioni L. 8 0 4 , 1 0 3 : circolazione L . 4 3 , 0 2 5 , 2 5 0 , 
conti correnti a scadenza L . 5 , 5 0 8 , 7 2 4 . 5 7 ; de t t i a 
v is ta L . 2 0 8 , 1 5 2 . 0 8 . 

II Banco di Napoli alla stessa e p o c a : numerario 
L . 4 9 , 0 6 3 , 2 3 0 . 3 6 ; portafoglio L . 5 3 . 8 5 2 , 5 3 3 . 2 2 ; 
anticipazioni L . 4 9 , 0 6 5 , 2 3 0 . 3 6 ; circolazione L i r e 
1 2 8 , 3 6 9 , 0 1 1 ; conti correnti a v ista L . 7 3 , 0 8 9 , 4 7 5 . 9 5 ; 
de t t i a scadenza L . 1 7 , 7 8 0 , 9 9 8 . 5 0 . 

I l Banco di Sicilia a l la stessa epoca : numerario 
L . 2 2 , 8 6 1 , 7 1 1 . 8 9 ; portafoglio L . 1 8 , 4 7 3 , 7 5 4 . 4 0 ; 
anticipazioni L . 7 , 4 3 8 , 9 0 3 . 6 0 ; circolazione L i r e 
3 1 , 4 5 1 , 8 5 3 ; conti correnti a v is ta L . 2 5 , 8 7 5 , 3 4 1 . 1 0 . 

NOTIZIE COMMERCIALI 

Cereal i . — Le vendite fatte durante la settimana 
vennero generalmente praticate con prezzi in ribasso 
per la maggior parte delle granaglie e ciò avvenne 
su quasi tutti i mercati, eccettuati quelli nei quali 
per difetto di merce pronta, le domande superarono 
l 'offerta. Ma tolta questa circostanza il ribasso è al-
l' ordine del giorno, e va prendendo maggiore consi-
stenza quanto più ci sì avvicina all' imminente rac-
colto. In alcuni territòrii delle Calabrie, e della Sici-
lia la mietitura del grano è già cominciata, e le 
previsioni sono tutte per una ricca annata. SulT anda-
mento dello campagne le notizie sono sempre sodisfa-
cen t i , e se durerà il bel tempo, la situazione si farà 
anche migliore. I prezzi praticati nelT ottava furono 
i seguenti. — A Livorno il listino segna da L. 35, 50 
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a o'< ?-7 q £ l n e p e r 1 g r a n i g e n t i l i toscani ; da L i -
re 34,47 a 35, 50 per ì grani rossi, e maremmani, e 
da L. 19, 25 a 26,25 per i granturchi. — A Firenze 
si praticò da L. 19 a 21 al sacco di tre staia per i 
grani, e da L. 12 a 14 per i granturchi. A Bolo-
gna ì grani lino dalla provincia non oltrepassarono le 
lire 34 al qumt. i tormenti di Ferrara, e delle Ro-
magne oflrironsi da L. 32, 50 a 33 e i granturchi 
trattati da L. 22, oO a 26. — A Ferrara i grani di 
miglior qualità si ottennero da L. 32 a 34, 50 ili quint 
i futuri consegna al luglio da L. 27, 50 a 28 e il 
granturco da L. 22 a 29. - A Verona prezzi soste-
nuti a motivo degli scarsi depositi. - A Milano pure 
si ebbe del sostegno per ragione della poca merce 
posta in vendita. I grani realizzarono da L. 32 25 
a 34 75 al qumt. i granturchi da L. 20 a 26, 50 : la 
segale da L 24 a 26 e il riso nostrale fuori dazio 
da U 33 a 43 — A Vercelli i risi ebbero i prezzi 
medi estremi di L. 29, 82 a 31, 88 all 'ettolitro - A 
Torino i grani furono da L. 33 a 33, 75 ; i g rantur -
chi da L. 22 a 29; la segale da L. 22 a 24 e il riso 
bianco fuori dazio da L. 33 a 44. - A Genova i 
grani americani furono venduti da L. 32 a 34 al 
qumt. i nostrali da L. 33 a 36 ; i Berdianska da Li-
rei 28 a 28, 50 a l l ' e t to l i t ro ; i Polonia a L. 27, 50- i 
Ghirba Odessa da L. 25 a 26, e i granturchi da Li-
re 1 j a 26. --• In Ancona i grani ebbero i medesimi 
prezzi da L 32 a 33 al quint. e i granturchi esteri 
di L. iti a 22. — A Napoli i grani futuri delle Fu-
ghe consegna a Barletta furono quotati in Borsa a 

lo VA • , e t t o L e a — Vari i grani rossi da Li-
re 33, 50 a 34 e i bianchi da L. 35 a 36. 

Caffè. - La tendenza dell'articolo è molto soste-
nuta su tutte le piazze, ma per consolidarne mag-
giormente la posizione si attende di conoscere il r e -
sultato dell ' incanto di Ratterdane, nel quale si pre-
vede possa resultare dell 'aumento. — A Genova l 'ot-
tava trascorse sostenuta per tutte le provenienze, non 
escluse quelle da S. Domingo, dire arrivarono in set-
timana diverse partite. - Il Santos fu venduto da Li-

5" o r l a ni,! 5 0 c h i l ° g r - al deposito; il Rio da 
L. 300 a 320 per il S. Domingo, e da L. 38, e a l i l i 
per il Portoncco. — A Trieste mercato animato, ai 
prezzo di fiorini 64, 50 a 84 al quint. per il Rio • di 
<6 a 87 per il Santos; e di 115 a 124 per il Moka. 
— A Marsiglia buona domanda, e prezzi sostenuti 
tanto per i brasiliani, che per i caffè di buon gusto, i 
— A Londra prezzi in aumento, e in Amsterdam il 
tnava buono ordinario saliva a cent. 4] 1,2. 

Zuccher i . — Anche per gli zuccheri la settimana 
trascorse sostenuta nella maggior parte dei mercati, 
Si attribuisce questo miglioramento al non troppo so-
disfaciente andamento delle barbebietole. A Livorno 
i raffinati si venderono da D. 154 a 155 al quintale. 
— A Genova i prodotti della Ligure Lombarda rea-
lizzarono da L. 150 a 151 al quintale. — In Ancona 
i raffinati austriaci furono contrattati da L. 155 a 156. 
— A Trieste i pesti austriaci sostenuti da fior. 31. 71 
n 32. 75 al quint. — A Parigi gli zuccheri bianchi 
n. 3 si quotarono a fr. 67.50, i raffinati scelti a 
145. — A Londra calma con prezzi sostenuti, e in 
Amsterdam il Giava n. 12 resta a fior. 30 al quint. 

Vini. — Sembra che le pretese dei nostri produt-
tori abbia alquanto raffreddato i compratori francesi, 
e che essi si rivolgano ornai di preferenza ai mercati 
spagnuolq nei quali trovano maggiori facilitazioni, e 
vini buoni quanto i nostri. 11 sostenere troppo questo 
articolo, potrebbe riuscire dannoso al nostro commer-
cio, il quale certo non si avvantaggia con le immo-
derate pretese, facendo rivolgere il consumo ad altri 
paesi produttori. Quanto al futuro raccolto regna an-
cora molta incertezza a motivo dell' i n a stanza della 
stagione. — A Torino il prezzo medio si mantenne 
sulle L. 56 all' ettol. dazio consumo compreso, e nelle 
altre piazze piemontesi sulle L. 46. — A Genova i 

Avv. G I U L I O F R A N C O Direttore-proprietario. 

Scoglie tti si venderono da due a tre lire meno di 15 
giorni indietro. — A Livorno i Chianti realizzarono 
sulle L. 54 per soma di 94 litri. — A Siena i prezzi 
variarono da L. 38 a 38.50 all 'et tol . - Nelle pro-

, vincie meridionali prevale sempre il sostegno, ma gli 
es len sono generalmente nulli. 

Sete. — Anche questa settimana passò come le pre-
cedenti, e se si deve notare qualche cosa di nuovo 
tu una maggiore debolezza, la quale certo non é ab! 
bastanza giustificata, poiché se il raccolto dei bozzoli 
si presenta piuttosto abbondante in Italia, la cosa è 

j andata ben diversamento in Spagna e in Francia. Ma 
avvenendo sovente che le esagerazioni provocano presto 
o tardi una reazione, cosi speriamo che avvenga lo 
stesso per il commercio delle sete, e di ciò si avrebbe 
qualche indizio nell 'aumento del prezzo dei bozzoli 
— A Milano ì prezzi praticati • furono di L. 63 a 65 

O g r e ^ l e classiche 11,12 ; di L. 63 e 56 per 
dette 9,10 di 1», e 2" e 2» ordi. ; di L. 74 e 70 per 
organzini 18,20 di 1°, 2° e 3» ord. ; e di L. 75 per le 
trame classiche 24,26. — A Como gli organzini belli 
correnti 18,22 realizzarono il 72, i buoni correni L. 70 
le trame sublimi 20,74 L. 70 e le greggie belle cor-
renti 0,11 L. 61. A Lione affari insignificanti e 
prezzi in ribasso. Fra le vendite fatte abbiamo notato 
greggie toscane a capi annodati 9,11 a fr. 62- or-
ganzini classici 18,20 a fr. 74 e trame di 2» ord a 

T l - , p r e z z i d e i b o z z o l i variano da L. 1. 75 a 4. 50 
al chilog. secondo merito e qualità, 

Olj d' oliva. — Più o meno sostenuti a seconda della 
prospettiva del futuro raccolto. Nella riviera, nel ge-
novesato ed anche su quélche piazza del centro gli 
olivi essendo poco promittenti, i prezzi si mantengono 
a favore dei produttori, mentre al contrario nelle Pro-
vincie meridionali e nelle isole ove il futuro raccolto 
si presenta abbondante, tendono a declinare - A 
l'orto Maurizio si praticò .la L. 150 a 155 al quint 
per i sopraffini biancardi ; L. 145 per i fini ; da L 105 
a 135 per i mangiabili ; e da L. 82 a 83 per i la-
vati. — A Genova gli olj della riviera di ponente 
furono venduti da F. 160 a 165. - A Livorno e a 
birenze si fecero i medesimi prezzi dell'ottava scorso. 
~ i w T , l n b 0 1 ' S a 1 G a l l i P o l i pronti si quotarono 
f o Q

5 ° ' . 0 9 a? < P n t : P e r agosto, e per ottobre a 
a- ad ; e 1 l u t o n a L- 9 7 • 9 0 ; e 1 G i ° j a a L. 95 -73 
95. 99 e 92.89 a seconda delle consegne suddette 

Petrolio — Nei primi giorni dell' ottava i grandi 
mercati del Nord proseguirono ad aumentare, ma in 
seguito si fecero più calmi, senza che i prezzi per-
dessero terreno - Anche a Genova la se t t imana t ra -
scorse sostenuta tanto per la merce pronta, che per 
, ' o r a consegna, fuori dazio i barili chiudono da 
L. 22.75 a 22 al qumt. ; e le casse da L. 24. 3 - a 24 50 
e con dazio i primi a L. 62. 50 e le casse da L. ' 58 
a • in A T r i e s t e ' b a r i l i furono trattati a fio-
rini 10.50 al qumt. — In Anversa si pratica da fr 19 
a 19.75 ogni 100 cbilogr al deposito. - Nuova-York 
e a tiladelfia fu quotato 8 7,8 per gallari. 

e s t r a z i o I V I 

Prestito 5 p. c. provinciale di Mantova 1871 (obbli-
gazioni da L. 500); — 18» estrazione semestrale 1° 
giugno 1880. 

N. 294 501 958 1020 1074 1606 1775 1925 2277 
2434 2921 3302 3679 5465 5481 5800 5843 5851 6186 
6200 6391 6607 6788 6812 6949 7176 7396 8070 
8095 

Rimborso in L. 500 per obbligazione, dal 1° luglio 
1880, a Milano, Roma, Firenze, Mantova e Verona, 
dalle Casse della Banca Nazionale del Regno. 

Obbligazioni precedentemente estratte e non ancora 
presentate al pagamento : 

N. 217 274 3039 4016 6085 6171 6683. 

EUGENIO B I L L I gerente responsabile 
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SOCIETÀ ITALIANA. PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI 

Si notifica ai Signori Portatori di Buoni in oro che le sottoindicate Casse 
sono incaricate di eseguire, a partire dal 12 Luglio prossimo, il pagamento 
della Cedola XXX di L. 15 in oro, per il semestre d'interessi scadenti il 30 Giu-
gno corrente, nonché il rimborso in L. 500 oro dei Buoni estratti al 20° sorteg-
gio, avvenuto il 1° Aprile decorso: 

a FIRENZE, la Cassa Centrale della Società. 
» ANCONA, » Cassa dell'Esercizio id. 
» NAPOLI, » Cassa Succursale id. 
»- MILANO, il Signor Giulio Belinzaghi 
» TORINO, la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano. 
» ROMA, » id. id. 
» GENOVA, » Cassa Generale. 
» LIVORNO, » Banca Nazionale nel Regno d'Italia 
» PARIGI, » Banca di Parigi e dei Paesi Bassi. 
> GINEVRA,» id. id. 

Firenze, 15 Giugno 1880 
LA DIREZIONE GENERALE 

SOCIETÀ ITALIANA PER LE S1RADE FERRATE MERIDIONALI 
Si notifica ai Signori Azionisti che, a partire dal 1° Luglio prossimo, le 

sottoindicate Casse sono incaricate di pagare la Cedola XX (Coupon) di 
L. 12.50 per il semestre d'interesse scadente il 30 Giugno corrente: 

a FIRENZE, la Cassa Centrale della Società. 
» ANCON , » Cassa dell'Esercizio id. 
» NAPOLI, » Cassa Succursale id. 
» MILANO, il Signor Giulio Belinzaghi. 
» TORINO, la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano. 
» ROMA, » id. id. 
» LIVORNO » Banca Nazionale nel Regno d'Italia. 
» GENOVA, » Cassa Generale. 
» VENEZIA, i Signori Jacob Levi e Figli. 
» PARIGI, la Società Generale di Cred. Ind. e Comm.) 
» GINEVRA, i Signori Bonna e ( ' . ' cambio che sarà 
» LONDRA, i Signori Baring Brothers e C. ) ulteriormente stabilito. 

Firenze, i5 Giugno Ì880 
LA DIREZIONE GENERALE 

Firenze, Tipografia della Gazzetta d ' I t a l i a , 1 S 8 U 


