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L E  R I S E R V E

D EL LE SOCIETÀ D I ASSICU RA ZIO NE SULLA V IT A

I .

È  questione vecch ia  que lla  che r iso lle v ia m o  : ma 
è m al r is o lu ta , anzi a d d ir it tu ra  e rra ta  dal nostro 
le g is la to re  ne l codice d i com m erc io . E d  ora che 
1’ on. M in is tro  d i Grazia e G iu s tiz ia , co lla  sua r e 
cente c irc o la re  ha pre luso al riesam e d i q u e l cod ice, 
non  par fu o r i d i luogo d i to rna re  ad ins is te re  su un 
a rgom ento  di innegab ile  im portanza  sotto tu t t i  g li 
aspetti.

D ispone l’ a ttua le  cod ice d i com m erc io  a ll ’ a rt. 14-3:
« Le  società d i assicurazion i su lla  v ita  e le società 

« a m m in is tra tr ic i d i to rn ine , naz iona li ed estere, de- 
« vono im p ie ga re  in  t i to l i  dei deb ito  pu b b lico  de llo  
« S tato, v in co la ti presso la  cassa depos iti e p re s tit i, 
« un  q u a rto , se sono n a z io n a li, o la m età, se sono 
« estere, d e lle  som m e pagate per le assicurazion i e 
« dei f ru t t i  o tte n u ti dai t i to l i  m edes im i.

« 1 m od i ed i te rm in i d i questo im p iego  e dei 
« g radua li s v in c o la m e n ti, sono s ta b ilit i con reg io  
decreto ».

E  l’ a rt. 212 , estendendo a lle  società d i m utua  as
s icu raz ione  « le n o rm e  r ig u a rd a n t i la responsab ilità  
« deg li a m m in is tra to r i, la pubb licaz ione  d e ll ’atto co-
« s t itu tiv o , d e llo  s ta tu to ......e de i b ila n c i de lle  società
« anon im e » avve rte  espressam ente che « dai d e lti 
« b ila n c i deve r is u lta re  l ’ adem pim ento  d e lle  d isposi— 
« z ion i d e ll’ a r t. 145 . » I l  rego lam ento  esecu tivo  pel 
cod ice  d i com m erc io  conferm a (a rt. 5 7 5 )  le m ede
s im e  d isposiz ion i, le q u a li però —  sia de tto  fra  pa
re n te s i —  sono restate quasi del tu t to  le tte ra  m o rta .

N orm e s im il i ,  pe r quanto  ne consta , non si r in 
vengono se non ne lla  legge francese de l 1887 . —  
S olam ente, sono appena poche settim ane, si leggeva 
s u lle  r iv is te  di finanza avere  recen tem en te  i l  Go
ve rn o  prussiano p re sc ritto  che lo Società naz iona li o 
s tran ie re  d i assicurazione su lla  v ita  dovessero d ’ ora 
in  poi in v e s tire  in  rend ite  conso lidate  de lla  Prussia 
la metà d e g li in t ro it i  p roven ien ti da i p re m i pagati 
p e r assicurazioni fa tte  in  paese.

O ra , date s im ili d isposiz ion i, r ic e rc h ia m o  se esse 
se rvano  op p u re  no a tu te la re  e ffic a ce m e n te , com e 
dovrebbe ro , g l’ in teressi d e g li ass icu ra ti. R ic e rc h ia 
m o lo , s’ in tende, M io  scopo d i agg iungere , anche fra  
i p ro fa n i, p ro se lit i a lla causa n o s tra , che è qu e lla  
d i q u a n ti hanno dim estichezza con s im ile  questione. 
Questa sola rag ione  ci cons ig lia  a r ic o rd a re  a lcune 
cose del tu t to  e lem en ta ri, ma sem pre necessarie p e r 
fa rc i in tendere , in  fa tto  d i assicurazion i.

« Le  som m e pagate per le assicurazion i » alle q u a li 
accenna n e ll’ a rt. 1 4 5  i l  nos tro  leg is la to re , son q u e lli 
che p iù  esattam ente vengono denom ina te  premi, e 
che ogni società deve in  f in  d’ anno m e tte re  in  serbo 
in  tu tto  o in  parte , onde p rovvede re  c o l lo ro  c u 
m u lo  al pagam ento d e ll’ assicurazione, al v e rif ic a rs i 
d e ll’ a vven im en to  o a lla  scadenza del te rm in e  prefisso 
pel suo soddisfacim ento. N on  potrebbe o lfa tt i la so
c ietà ascrive re  ag li u t i l i  l’ am m onta re  de i p re m i in 
cassati n e ll’ anno, d im in u ito  d e ll’ im p o rto  d e i c o n tra tti 
v e n u ti a scadenza ne l pe riodo  m edesim o, senza esporsi 
a certa  r o v in a , o ltre  a tra s g re d ire  ad ogn i dettam e 
de lla  prudenza e de lla  rag ione . È  necessario invece  
che, secondo la specie dei c o n tra tt i d i assicurazione,

essa m etta da parte  que lla  porzione del p re m io  an - 
[ nuo , che, cap ita lizzato  a lla  rag ione  d ’ interesse de te r

m inata e per il tem po in d ica to  d a lle  tavo le  d i m o r-  
! ta lità , ecc ., riesca a co s titu ire  la som m a assicurata. 

Queste quo te  d i p re m i, così: messe da parte , fo rm ano  
ciò che si d ice la riserva de lle  società di ass icu 
razione.

N on occo rre  spendere a ltre  paro le  per r ile v a re  
l ’ interesse che hanno g l i  assicura ti a che la r ise rva  
dei p re m i sia in  ogni epoca in  s tre tta  re lazione con 
g li o b b lig h i de lla  società verso d i essi. D ’ a ltra  parte 
ogn i società onesta ha eguale im pegno a ca lco la rla  
esattam ente —  ciò  che equ iva le  ad ascrive re  a g li u t i l i  
annua li de lle  som m e nè m a g g io r i nè m in o r i d e l 
vero  —  per essere sem pre in  grado d i adem piere  ai 
p ro p r i o b b lig h i. Bastano queste poche cose pe r fa r 
in tendere  ai p iù  p ro fan i la g rande delicatezza della 
questione : essi vedono ch ia ram en te  che il ca lco la re  
la rise rva  al d iso tto  del g ius to  può fa r  a p p a rire  p ro 
spere le società che non lo s o n o , e v iceversa .

C iò posto, si può d iscu te re  se sia necessario o no 
l ’ in te rve n to  del le g is la to re  a tu te la  deg li in teressi deg li 
a s s icu ra ti, se cioè sia p iù  espediente a ffida re  a lla  p r i
vata in iz ia tiva  d i questi la cu ra  di v ig ila re  s u ll ’ an
dam ento de lle  Società d i assicurazion i, va lendosi dei 
b ilanc i p u b b lic a ti da esse, deg li a p p u n ti della s ta m 
pa, ecc., anziché ad u n  u ffiz io  e ad im p ie ga li de l G o
ve rno . N o n  rico rd e re m o  come la questione sia stata 
r iso lu ta  ne i va ri paes i, e nem m eno le  ra g io n i che 
consig liano  a p ropendere  per l ’ una o l’ a ltra  v ia :  ma 
è fu o r i d i dubb io  che, adottata una de lle  due s trade, 
è necessario fa r  in  m odo da ra g g iu n g e re  i l  fin e  p ro 
postoci. I l  nostro leg is la to re  iia  c re d u to  di a ffida re  
a lla  sorveg lianza g o ve rna tiva , m ediante  l 'a r t .  1 4 5  del 
codice d i com m erc io , la tu te la  deg li in teressi deg li 
assicura ti, perchè essi non conoscendosi a v ic e n d a ,J  non essendo in grado d i r ile v a re  se ne i b ila n c i de lle  

; società le r ise rve  sono calcolate a dovere , e .non es- 
j sendo in  a lcuna guisa i l lu m in a t i da lla  nostra stam pa, 

a liena d a ll’ occuparsi d i cose tecn iche , anche se d ’ in 
teresse genera le ...... non riu sc ire b b e ro  a n u lla . E  va
bene, ma le d isposiz ion i leg is la tive  sono ta li da ra g 
g iu n g e re  i l  lo ro  fin e ?  Esse, lo  abb iam o già a v v e r 
t ito , in  g ra n  parte  restano tu tto ra  le tte ra  m o rta ; ma 
dato i l  caso che ven issero a ttua te  ne lla  lo ro  in te 
g r ità  p iù  assoluta, basterebbero a ll’ u o p o ?  Questa è 
la questione che esam inerem o.

(Continua)

U  D I D I M I  DELLE ODE DI LAVORO
e  i s u o i  e f f e t t i  e c o n o m ic i  t)

X I I .

I l  m a g g io r im p iego  d i opera i, in  segu ito  a lla  d i
m inuz ione  de lle  o re  d i la vo ro , ben d iff ic ilm e n te , a dun 
que, potrebbe essere genera le  e c iò  p e r la poss ib ilità  
sia d i o ttenere  lo stesso p rodo tto  con un  lavo ro  p iù  
b reve , ma p iù  in tenso , sia d i accrescere la ra p id ità  
n e i m o v im en ti de lle  m a c c h in e , così da com pensare 
i l  m in o r tem po in  cu i ag iscono. T u tta v ia , in  u n  n u 
m ero  non certo  p icco liss im o  d i in d u s tr ie , e q u in d i

*) Vedi il n. 914 ùe\V Economista.


