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Il continuo aumentare di abbonati a questo nostro periodico, sia In 

Italia che all'Estero, aumento anzi accentuatosi maggiormente nel pe-

riodo di guerra, ci permette, non senza qualche sacrifizio, di far fronte, 

alle accresciute spese di stampa, e di mantenere Invariata a L. 20 la 

quota di sottoscrizione annua per l'Italia e a L. 25 per l'Estero. A dif-

ferenza quindi di quelle gazzette che hanno dovuto aumentare il prezzo 

di abbonamento e ridurre in modo considerevole la periodicità, E'ECO-

NOMISTA entra net suo 45010anno di vita immutato nel suo apprezzato 

cammino. 

Di ciò ringraziamo vivamente i sottoscrittori vecchi e nuovi. 

Tornerebbe sommamente gradito alla Direzione dell'Economista di poter 
completare ad alcuni vecchi e fedeli abbonati, che ne hanno fatto richiesta 
le loro collezioni, alle quali non si è potuto provvedere perchè esauriti 
presso l'Amministrazione i fascicoli mancanti. 

Si fa perciò cortese preghiera a coloro che possedessero i fascicoli sotto-
segnati, e che non volessero conservare la intera collezione di inviarli a 
questa Amministrazione : faranno così opera gradita agli abbonati predetti 

Ecco l'elenco dei fascicoli che si ricercano : 

N . 275 del 10 agosto 1879 N 2070 del 4 gennaio 1914 

» 338 » 26 o t t o b r e 1880 B 2071 B I I B B 
» 818 8 5 gennaio 1890 » 2072 » 18 » > 
» 822 » 2 febbraio » " B 2076 » 15 febbraio B 
» 825 B 23 » » » 2079 B 8 marzo » 
» 829 )> 23 marzo » B 2080 B 15 » » 

» 860 » 26 o t tobre » B 2083 B 5 aprile » 

» 862 B 9 novembre « B 2109 B 4 o t tobre B 
» 864 » 23 » » » 2 I I O B 11 » a . 

» 869 B 28 dicembre » S 2118 B 6 dicemb. B 
» 883 B 5 aprile 1891 » 2227 8 7 gennaio 1917 
» 835 B. 19 » » B 2228 B 14 » 8 

» 915 B 15 novembre » » 2234 B 25 febbraio » 

» 2046 » 20 luglio 1913 » 2235 » 4 marzo 8 
» 2058 B 12 o t tobre » » 2238 B 25 » 8 
» 2060 B 26 » » » 2240 8 8 aprile 8 
» 2063 B 11 novem. 1913 » 2248 8' 3 giugno 8 
» 2064 8 23 » » » 2 2 5 5 » 22 luglio 8 
» 2068 B 21 dicemb. » 
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PARTE ECONOMICA 

Plutocrazia. 

D u e autorevol i e recenti a f f e r m a z i o n i r a c c o g l i a m o per 
trarne occas ione di alcune cons ideraz ioni c h e ci sem-
brano n o n s o l t a n t o d ' a t t u a l i t à , m a m e r i t e v o l i d i ponde-
rato e s a m e d a p a r t e dei soc io loghi e degli s t a t i s t i de i nostr i 
t e m p i : 

i l P a n t a l e o n i , nella Vita Italiana del 15 a g o s t o 1918 
(pag. 92), d i c h i a r a : « I l Capi ta l i smo e la p l u t o c r a z i a che 
d o m i n a n o la guerra, governeranno, anche m a g g i o r m e n t e , 
i l m o n d o a p a c e f a t t a » ; 

i l P a r e t o in u n o s t u d i o che egli h a s c i i t t o pel n o s t r o 
per iodico e c h e p u b b l i c h e r e m o p r o s s i m a m e n t e , a f ferma : 
«I l r e g g i m e n t i dei popol i c iv i l i , d i v e r s a m e n t e secondo 
i d ivers i paes i , v a a v v i a n d o s i ognoi più a quel lo della 
p l u t o c r a z i a d e m a g o g i c a » ; e p i ù a v a n t i : « T a l e essendo 
il r e g g i m e n t o di cui d o b b i a m o procurare di preve'dere le 
opere, e v o l e n d o n,oi r idurre l ' e s a m e delle f o r z e social i ad 
u n m i n i m o propr io indispensabi le , occorre a l m e n o a v e r e 
presenti la p l u t o c r a z i a , i suoi aus i l iar i , e i l r i m a n e n t e del la 
popolaz ione , d i cui quelli e q u e s t i s f r u t t a n o s e n t i m e n t i ed 
interessi . A n c o r a è necessario, t r a i p l u t o c r a t i , d is t inguere 
coloro c h e g i à t a l i sono d a co loro che o p e r a n o per t a l i 
d i v e n t a r e . S e n z a q u e s t a d i s t i n z i o n e , ad esempio, m o l t i 
f e n o m e n i del la presente guerra , in E u i o p a e p i ù a n c o r a 
in A m e r i c a , n o n si spiegano ». 

A m b e d u e gl i s c r i t t o r i s o n o quindi concordi n e l c o n c e t t o 
che il paese' nostro , s i a c o m e altr i , d i quest i t e m p i , gover-
n a t o d a d e t e n t o r i e f f e t t i v i o p o t e n z i a l i d i r icchezze , e 
t a n t o a t t i v o ed eff iciente s ia l 'esercizio del loro potere 
da avere essi d e t e r m i n a t o l ' a v v e r a r s i della guerra . 

U n b r e v e r i t o r n o s t o r i c o c i p e r m e t t e di a f f e r m a r e c h e 
l ' I ta l ia , s i p u ò dire, si t r o v i fino da l la su a c o s t i t u z i o n e s o t t o 
un r e g i m e p l u t o c r a t i c o . Se noi v o g l i a m o r i c o r d a r e l a 
f o r m a z i o n e del nostro p a r l a m e n t o di q u a r a n t a o c i n q u a n t a 
anni or sono, d o v r e m o r iconoscere che nella g r a n d i s s i m a 
m a g g i o r a n z a la C a m e r a d e i d e p u t a t i , c o m e i l S e n a t o 
erano cost i tu i t i dagl i e lementi p i ù ricchi del p a e s e . Se n o n 
che a l lora nella r i c c h e z z a n a z i o n a l e la p r o p r i e t à i m m o b i -
l iare era d i p r e v a l e n t e e n t i t à su l la p r o p r i e t à m o b i l i a r e , 
cos icché la leg is laz ione c h e d o v e t t e nascere d a u n t a l e 
r e g g i m e n t o f u i m p r o n t a t a delle c a r a t t e r i s t i c h e di u n a 
p r o t e z i o n e a d o l t r a n z a delle terre e dei f a b b r i c a t i . Chiun-
que legga dei nostr i g iorni i l c o d i c e c iv i le , o d il c o d i c e 
di p r o c e d u r a c ivi le , i n d i s c u t i b i l i m o n u m e n t i d i sapienza , 
t r o v e r à negli s tessi sopra a t u t t o u n m i n u z i o s o ed accu-
r a t o s t u d i o per regolare, d isc ipl inare e p r e s e r v a r e da o g n i 
ins id ioso d a n n o , le p r o p r i e t à i m m o b i l i ari. 

Col la p u b b l i c a z i o n e nel 1889 del Codice di c o m m e r c i o , 
si p r o n u n c i ò uf f ic ia lmente l ' a v v e n t o e più t a r d i si m a n i f e -
s t ò l a p r e v a l e n z a del la f o r m a di r i cchezza p i ù m o d e r n a , 
c ioè del la p r o p r i e t à m o b i l i a r e , c o s t i t u i t a dal le industr ie , 
dalle imprese c o m m e r c i a l i , finanziarie, ecc. ecc. la quale 
a s u a v o l t a pretende ed o t t iene g a r a n z i e e pr iv i leg i , pr in-
c ipale dei qual i l ' i s t i t u t o f a l l i m e n t a r e . 

Così a m a n o a m a n o la m a g g i o r a n z a del la c o m p a g i n e 
del potere leg is la t ivo passa d a i l a t i f o n d i s t i e dag l i agrari 
ai f inanzier i , agli i n d u s t i i a l i ed ai c o m m e r c i a n t i , ancor-
c h é n o n d i r e t t a m e n t e p a r t e c i p a n t i , d a p p o i c h é a t u t t i è 
n o t o che l e g a m i d i r e t t i n o n d u b b i inte v e n n e r o f r a le 
m a g g i o r p a r t e dei r a p p r e s e n t a n t i e l e t t i v i e v i t a l i z i del la 
n a z i o n e e gl i interessi s e m p r e crescent i e s e m p r e p iù 
evo lut i e m e g l i o o r g a n i z z a t i del la r i c c h e z z a m o b i l i a r e 
de l p a e s e . 

<f V i e n e a c c o n c i o e s a m i n a r e a q u e s t o p u n t o s o p r a qual i 
b a s i social i t r o v i n o a p p o g g i le due p l u t o c r a z i e . 

Da p r i m a , quel la degli i m m o b i l i a r i , a v e v a ed h a 
s o t t o di sé i l c o n t a d i n o , la s e r v i t ù del la g l e b a , igno-
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r a n t e , i n c o n s a p e v o l e , lenta, n o n o r g a n i z z a t a , e per l u n g a 
t r a d i z i o n e s o t t o m e s s a ed obbediente ; la seconda, la plu-
t o c r a z i a m o b i l i a r e , h a invece per s u b s t r a t o l ' o p e r a i o 
d e t t o e v o l u t o e cosc iente , c e r t a m e n t e o r g a n i z z a t o e 
m e g l i o consc io del la s u a forza , dei suoi d i r i t t i , delle sue 
a s p i r a z i o n i che n o n lo p o s s a e n o n lo s ia a n c o r a il con-
t a d i n o . 

Se quindi a l l a p r i m a f o r m a di p l u t o c r a z i a n o n si eb-
b e r o e n o n si h a n n o che l i m i t a t e reaz ioni , n u m e r o s e e 
m u l t i f o r m i i n v e c e sono quelle che o g n i g i o r n o s i m a n i -
f e s t a n o , n o n t a n t o nel c a m p o p o l i t i c o q u a n t o in quel lo 
e c o n o m i c o , a v v e r s o la p l u t o c r a z i a mobi l iare . E p e i legge 
n a t u r a l e t a n t o p i ù l a r g a e s e n t i t a s a r à l ' a z i o n e del la 
p l u t o c r a z i a , q u a n t o p i ù , in d a t o m o m e n t o e per iodo, essa 
a v r à i m p o s t a l a p r o p r i a v o l o n t à e f a t t o p r e v a l e r e i 
p r o p r i interess i , t a n t o p iù energica e p r o f o n d a s a r à la 
reaz ione che n e der iverà . 

U n e s e m p i o c a r a t t e r i s t i c o di ta le r e a z i o n e si p u ò ri-
conoscere nel la R u s s i a , se n o n pur nei f a t t i , c h e n o n 
h a n n o p o t u t o a n c o r a e v o l v e r s i per m a n c a n z a d i orga-
n i s m i che sapessero i m p o r s i , p e r l o m e n o nelle t e n d e n z e 
che si sono m a n i f e s t a t e a l lorché s i è resa poss ib i le la 
reaz ione c o n t r o il r e g i m e c a p i t a l i s t i c o che per sì l u n g o 
t e m p o a v e v a d o m i n a t o sulle m a s s e . 

L a r i v o l u z i o n e r u s s a h a a v u t o due c a p i s a l d i sui qual i 
s o m m u o v e r e t u t t o il p a e s e : «le terre a i c o n t a d i n i » , 
« la s t a t i z z a z i o n e delle b a n c h e , delle i n d u s t r i e , delle im-
prese in genere, ad eccezione delle c o o p e r a t i v e di con-
s u m o , di p r o d u z i o n e » , ecc. A m a g g i o r e c h i a r i m e n t o 
r i p o r t i a m o q u a n t o il Woewàrts a n n u n c i ò in m e r i t o a 
t a l e s t a t i z z a z i o n e : 

« I l decreto o r d i n a la c o n v e r s i o n e in p r o p r i e t à del lo 
S t a t o delle g r a n d i i n d u s t r i e o delle g r a n d i imprese che 
l a v o r a n o per i m p o r t a n t i i n d u s t r i e ; esso si c o n t e n t a 
p r o v v i s o r i a m e n t e d i q u e s t a d i c h i a r a z i o n e a f f a t t o for-
male e lasc ia c h e i r a p p o r t i e c o n o m i c i s i a n o qrrel che e r a n o 
p r i m a . L e i m p r e s e s t a t i z z a t e s a r a n n o l a s c i a t e ag l i ex-
propr ie tar i , c o m e g o d i m e n t o g r a t u i t o di u n bene af-
f i t t a t o . E s s i le sosterranno f m a n z i a i i a m e n t e secondo il 
m o d o a n t i c o : c o m e p r i m a p o t r a n n o c o n s e r v a r e i loro 
ut i l i . Gl i i m p r e n d i t o r i responsabi l i r i s p o n d e r a n n o da-
v a n t i a l d i r i t t o penale e c o n t u t t i i loro beni della pro-
p r i e t à e de l f u n z i o n a m e n t o regolare delle imprese loro 
af f idate e c o n t i n u e r a n n o a r icevere per c iò u n o st ipendio 
uguale a quel lo che p e r c e p i v a n o q u a n d o s i e f f e t t u ò 
la n a z i o n a l i z z a z i o n e delle imprese». 

Or b e n e : le v o c i d i « s t a t i z z a z i o n e delle industr ie», «la 
t e r r a ai- c o n t a d i n i » n o n s o n o u n pr iv i leg io della r ivolu-
z ione r u s s a ; se s o n o però d a n o i l o n t a n e ed inat tuabi l i , 
n o n d i m e n o f o r m a n o quest ioni che si a g i t a n o sul tap-
peto della p u b b l i c a d iscuss ione in I t a l i a n o n m e n o che 
a l t rove . 

A n z i si p u ò dire che lo s t a t o di guerra , pur n o n a v e n d o 
c o n d o t t o a l l ' u t o p i s t i c o a c c o g l i m e n t o del p r i n c i p i o «la 
terra ai c o n t a d i n i », h a però o b b l i g a t o i paesi in guerra, 
i n c o n s e g u e n z a del la m o b i l i t a z i o n e industr ia le , a creare 
per lo m e n o u n a s t a t i z z a z i o n e delle industr ie n o n m o l t o 
d i f forme d a quel la c o n t e m p l a t a nel decreto del g o v e r n o 
b o l s c e v i c o r u s s o . 

Nel l ' interesse de l n o s t r o paese e del la n o s t r a e c o n o m i a 
nazionale a b b i a m o v o l u t o d a r e quest i brev i accenni n o n 
t a n t o per e n u n c i a r e u n a p r o f e z i a di p i ù sulle i n c o g n i t e 
del f u t u r o q u a n t o per m e t t e r e in g u a r d i e la s t e s s a plu-
t o c r a z i a d a i per icol i che p o t r e b b e r o corrersi , q u a l o r a la 
s u a azione, s p e c i a l m e n t e d o p o la guerra , fosse ta le da 
d o v e r p r o v o c a r e u n a reaz ione. D e l r e s t o essa h a così 
b e n e i n t u i t o i l p r o s s i m o f u t u r o é si è così p r e s t a m e n t e 
p r e o c c u p a t a d e l s u b s t r a t o s u l quale p o g g i a , c h e n o n ha 
m a n c a t o di inc ludere nei suoi v a s t i p r o g r a m m i - e " la le-
g is laz ione sociale , e la ass icuraz ione , e i l p e n s i o n a m e n t o 
del l 'operaio, s t e n d e n d o g l i f m o d a ora la m a n o q u a s i per 
i n v i t a r l o a d u n d u r a t u r o a c c o r d o . N o n c r e d i a m o t r o p p o 
nella eff icacia di queste mosse abi l i , perchè accol te c o n 
t r o p p o s c e t t i c i s m o e t r o p p a incredul i tà onde d e b b a con-
s e g u i r n e l ' e f fe t to che se n e spera. 

Ce ne sono p r o v a le a f f e r m a z i o n i dei socia l is t i c h e qui 
r i p o r t i a m o : 

' « Con l ' a u m e n t o de l capi ta le a m e z z o m i l i a r d o e coi 
c e n t o m i l i o n i d i o b b l i g a z i o n i che l ' A n s a l d o h a g i à emesso, 
q u e s t a s o c i e t à i n v e s t e c o m p l e s s i v a m e n t e se icento m i l i o n i 
nel la s i d e r u r g i a e nelle i n d u s t r i e affini o coni, l e m e n t a r i . 
C o n t e m p o r a n e a m e n t e le A c c i a i e r i e i t a l i a n e si. f o n d o n o 
con l ' U v a e c o n le numerose az iende af f i l iate o asso-
c i a t e a q u e s t a , p o r t a n d o i l c a p i t a l e propr io a t r e c e n t o 
m i l i o n i . 

« T u t t a o q u a s i t u t t a la a t t i v i t à s iderurg ica i t a l i a n a 
si t r o v a c o n c e n t r a t a nel le m a n i di d u e sole D i t t e , le 

qual i r a p p r e s e n t a n o i n s i e m e , f r a azioni e o b b l i g a z i o n i , 
i l f a v o l o s o c a p i t a l e d i c i r c a u n mi l iardo . 

« S i è g i à s p i e g a t o che quest i c o n c e n t r a m e n t i n o n nuoc-
c iono, a n z i g i o v a n o , al la evoluz ione del la c o l l e t t i v i t à 
in s e n s o s o c i a l i s t a . A l l o i c l i è i l c a p i t a l e s a r à pressoché 
i n t e r a m e n t e r i s t r e t t o in p o c h e m a n i , s a r à p i ù f a c i l e 
condurre la l o t t a per l ' espropr iaz ione e s a r à p i ù agevole 
aver r a g i o n e di p o c h i i n d i v i d u i r a p p r e s e n t a t i v i che di 
u n g r a n n u m e r o di p iccol i propr ie tar i . E quel la fase del lo 
s v i l u p p o s o c i a l e in cui la r i c c h e z z a si a c c u m u l a in u n a 
es igua q u a n t i t à di persone e n o r m e m e n t e r icche m e n t r e 
i n t o r n o a loro si e s t e n d e l ' i n d i g e n z a del le m a s s e , f u pre-
v i s t a c o m e necessar ia da i m a e s t r i del SO!cial,ismo e an-
n u n z i a t a c o m e l ' u l t i m o dei per iodi d ' e s i s t e n z a delle -so-
c ietà capi ta l i s t i che . 

« G u a r d a n d o però n o n a quelle che s a r a n n o le conse-
guenze u l t i m e , e a n c o r l o n t a n e , del f e n o m e n o , m a ai 
suoi e f fe t t i n e l l ' i m m e d i a t o d o m a n i , r i l e v i a m o u n pericolo 
c h e è m i n a c c i a t o d a esso a l la p r o s p e r i t à e a l la l i b e r t à 
popolare , e nel lo s t e s s o t e m p o , la p o s s i b i l i t à di r i c a v a r n e 
u n i n s i g n e v a n t a g g i o nel la c o n d o t t a della l o t t a di c lasse. 

« I l per ico lo è q u e s t o :• che i f o r m i d a b i l i « trusts» mo-
n o p o l i z z a n d o u n a i n d u s t r i a v i t a l e finiscano c o n impors i 
al lo S t a t o , d i v e n t a r n e i p a d r o n i e legiferare a loro esclu-
s i v a prof i t to . Q u e s t i «trusts», -'per a t t u a r e co l d e n a i o 
de l p u b b l i c o i Toro colossal i p r o g r a m m i di espansione, 
d o v e t t e r o in p r e c e d e n z a d a r e la s c a l a t a alle B a n c h e ; 
le B a n c h e e le s tesse g l a n d i a z i e n d e t e n g o n o a sé legat i 
per mi l le fili d e p u t a t i , g iorna l i s t i , coloro c h e f a n n o l 'o-
p i n i o n e e co loro c h e la j rappresentano. De l l ' enorme po-
tere a c q u i s t a t o si s e r v i r a n n o per i m p r i m e r e al governo 
un i n d i r i z z o c o n f o r m e ai loro b isogni , per rendere v iep-
p i ù lo S t a t o o r g a n o . e g e n d a r m e del capi ta le . C o m e po-
trebbe, d i f a t t i , un g o v e r n o resistere o a n c h e so l tanto 
m o s t r a r s i i m p a r z i a l e di f r o n t e a chi d i s p o n e di t a n t a 
p a r t e del la s t a m p a e del p a r l a m e n t o ? c o m e i m p e d i r e b b e 
a c o s t o r o d i u s a r e e s o p r a t u t t o di a b u s a r e del la propr ia 
f o r z a ? ». 

I n c o s p e t t o di un p r o g r a m m a così p r e c i s o e def inito 
non p o s s i a m o n o n pensare c h e i pericoli che esso cont iene 
megl io verrebbero a l l o n t a n a t i e forse superat i , se le m a s s e 
operaie ed agricole, ed il p a e s e t u t t o potessero avere la si-
cura sensaz ione di essere i m p a r z i a l m e n t e ed onestamente 
g o v e r n a t i d a u o m i n i che m i r a n o e s c l u s i v a m e n t e al pro-
gresso ed al v a n t a g g i o d i l l a genera l i tà , d e l l a n a z i o n e , 
a n z i c h é al prof i t to ed a l l 'ut i le p a r t i c o l a r e p r o p r i o o dei 
p r o p r i r a p p r e s e n t a t i . 

Di alcune esperienze metodologiche tratte 
dalla prassi della statistica degli zemstwo 
russi. 

1. S t u d i sul la s t a t i s t i c a russa n o n s o n o f requent i 
in I ta l ia . N o i s i a m o div is i da l la R u s s i a n o n solo d a cen-
t i n a i a di chi lometr i , m a a n c h e dal la p r o f o n d a d i v e r s i t à 
de l l i n g u a g g i o ; ragione per c u i c o n o s c i a m o m o l t o p o c o 
la s t a t i s t i c a r u s s a ; e i russi , s i p u ò dire, n o n c o n o s c o n o 
a f f a t t o la nostra . E t u t t a v i a si d e v e r iconoscere che lo 
s t u d i o della s t a t i s t i c a russa m e r i t a t u t t a la n o s t r a at-
tenz ione . 

Meri ta , t a n t o per gli s t a t i s t i c i q u a n t o per le s ta t i s t i che . 
Gli s tat is t ic i s o n o parecchi : f ra i p i ù i l lustr i , i c o m p i a n t i 
J. E- J a h n s o n , A . I. T s c h u p r o w , ecc., e f ra i v i v e n t i , senza 
pretesa d i fare o tentare u n a g r a d u a t o r i a di m e r i t i , 
Bork iewicz , A . A . T s c h u p r o w jun., A l . K a u f m a n n , K a -
b l u k o w , S c h w i t t a u , S tscherb ina , Orzenzki , Ssoboleff , 
W l a s s o w , Tsc l iernenkow P o r t u n a t o w , O w t s c h i n n i k o w , 
e u n a n u m e r o s i s s i m a schiera di altri m i n o r i . Poi m o l t e 
sono le s t a t i s t i c h e : ne a c c e n n e r e m o p i ù a v a n t i . 

Ora , né noi p o s s i a m o usufruire de l c o n t r i b u t o p o r t a t o 
al la m e t o d o l o g i a s t a t i s t i c a generale d a g l i s ta t i s t i c i 
russi , n é la s t a t i s t i c a russa p u ò arricchirsi di t u t t i quei 
n u o v i s t r u m e n t i di m i s u r a de l le v a r i a z i o n i q u a n t i t a t i v e 
dei f e n o m e n i , con i quali la n u o v a scuola s t a t i s t i c a i ta-
l i a n a v i e n e i r r o b u s t e n d o l ' a r m a t u r a c o n cui lo s t u d i o s o 
si a p p a r e c c h i a a s t u d i a r e s t a t i s t i c a m e n t e i f e n o m e n i della 
v i t a socia le . 

N e i r iguardi de l r a p p o r t o f ra R u s s i a e G e r m a n i a la 
cosa m u t a di aspet to . L a v i c i n a n z a d e t e r m i n a u n a certa 
c o m u n i o n e scienti f ica, che t a l v o l t a d i s c e n d e a servi l ismo, 
c o m e a v v i e n e del la p r i m a , nel la quale la c o n o s c e n z a della 
l ingua tedesca è m o l t o d i f f u s a f r a le persone d o t t e , e n o n è 
i n f r e q u e n t e il c a s o in cui Scienziat i in genere e s ta t i s t i c i 
in ispecie s c r i v a n o in l i n g u a tedesca le loro opere. 

U n n u o v o s i s t e m a è stolto, in p r o p o s i t o , i n a u g u r a t o 
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dal K a u f m a n n . Egl i ha pubbl icato originariamente in 
russo il suo Manuale di stat ist ica (materia che professa 
al l ' Ist i tuto Superiore Femminile , alla Scuola Superiore 
di Commercio e a l l 'Universi tà di Pietrogrado) ed ha suc-
cessivamente autotradotto in tedesco tale manuale (1) 
abbastanza particolareggiato, offrendo nella nuova tra-
duzione un abbondante materiale di notizie riguardanti 
lo stato della stat ist ica in Russia , materiale che, secondo 
l 'autore, può servire per documentare all ' estero gli 
importanti contributi che la stat ist ica russa ha p o r t a t o 
alla metodologia generale. 

L 'opera del K a u f m a n n mi è servita per quasi tut te 
le notizie contenute nel presente lavoro. Altre da me sono 
state raccolte nei lavori che ho di vo l ta in volta citati . 

2. Io non vogl io intrattenermi sulla stat ist ica russa 
in generale ma su uno degli aspetti, certo il p iù importante, 
di essa : intendo dire della stat ist ica degli zemstwo. 

Sono gli zemstwo russi Governatorat i o simili orga-
nismi locali, ai quali è riconosciuta una vera autonomia 
ar m'nist.rativa. Ess i abbracciano grandissima parte della 
Russia Europea e di quella Asiat ica, e si r iassumono in 
speciali consigli, con facoltà di emanare determinate 
disposizioni, e di imporre financo le tasse ; e funzionano 
praticamente per mezzo di giunte, o comitat i che dir 
si voglia, esecutivi. 

In linea purameiite amminis trat iva gii zemstwo cor-
l 'spondono ai nostri consigli (e deputazioni) provinciali , 
dei quali sono più estesi e godono un'autonomia molto più 
spiccata. In Austria, ad es . ,g l i zemstwo russi sono stat i 
raffrontati alle diete, e più particolarmente al « Landesau-
schuss » (2), ecc. 

Quello che a noi preme di ri levare è che alla maggiore 
autonomia amministrat iva si accompagna naturalmente 
tra aumento nello stock delle funzioni pubbl iche da eser-
citare. In queste futizioni rientra anche la stat ist ica. 
Così, quasi tutt i gli zemstwo hanno ist i tuito, in origine 
a scopi puramente di accertamento fiscale, degli speciali 
uffici- di stat ist ica ; i quali, nei tempi immediatamente 
precedenti al bolscevismo, erano assurti ad un' importan-
za veramente grande, ed avevano accentrato delle compe-
tenze statistiche indiscusse, non solo nel campo pratico 
della esecuzione ma anche in quello teorico della conce-
zione ed organizzazione delle indagini : non più l imitate 
a scopi fiscali, m a piuttosto, come si dirà , ta lvolta esu-
beranti. 

* * * »* 

3. L ' iniz io delle statist iche degli zemstwo risale ad 
una cinquantina di anni fa, e f u graduale. U n germe di 
esse è stato ravvisato dal K a u f m a n n in quei lavori d ' in-
dole monografica che, sulle condizioni agricole delle re-
g-'oni della Russia, veniva pubblicando, circa il 1870, la. 
Società Geografica russa. Era questi lavori meritano un 
cenno particolare le r i levazioni compiute, circa il 1860, 
sul commercio dei grani, e alle quali parteciparono molt i 
illustri membri della società. Altre r i levazioni furono ese-
guite poco t e m p o dopo (1870), dalla Società tecnica, sulle 
condizioni della piccola industria rurale, e dell ' industria 
casalinga. * 

I primi zemstwo che intrapresero indagini stat ist i-
che servirono da st imolo e da modello agli altri. Così ad 
es., la prima statist ica sanitaria f u quella dello zemstwo 
di Mosca, iniz iata circa il 1870 col programma posto da 
E . A. Ossipow, e subito imitata dagli uffici di s tat is t ica 
degli altri zemstwo (3). 

4. Oggi là stat ist ica degli zemstwo è fiorentissima ed 
ha tutta una letteratura. Essa serve a far conoscere la 
Russia certo molto di p iù della stat ist ica governat iva 
(quella pubblicata dal l 'amministrazione centrale) che 
si muove molto lentamente nell ' intraprendere indagini e 
predisporre ri levazioni, e le cui funzioni sembra vogl iano 
confinarsi sempre più in quella cerchia di scopi pura-
mente fiscali dalle quali sono balzate fuori , con una certa 
audacia, le statist iche degli zemstwo. E t u t t a v i a quando 
si dice che in R u s s i a il pr imo ed u l t imo grande censimento 
della popolazione è s tato quello eseguito nel 1897, non 
si può non pensare alle enormi di f f icol tà che ivi si parano 

(1) Al . KAUFMANN : Theorie und Methoden der Sfah'slift.Tubingen, 
Mohr, 1913. 

(2) Dos Oesterr. Sanitàtwesen-herausg. vom Ministerium des In-
nervi, Wien, 1916, pag. I 5 l 6 -

(3)P. J. KURKIN : Die Semstwo-Sanitdtstatistik des Moskauer Gou-
vernements, ihre historische Entwicklung und ihre gegenwdrtigen 
Ergebnisse. Erganzunsheft zu dem « Archiv fur sociale Higiene und 
Demographie », N . 3. fieipzig, 1916, F . W . Vogel. 

alle ri levazioni statistiche riguardanti t u t t o lo Stato : 
basso l ivello intellettuale delle popolazioni, rurali ed 
asiatiche, sconfinata superficie, ecc. (1). 

Ora, buona parte delle difficoltà che si parano alle 
rivelazioni di Stato scompaiono in quelle degli zemstwo, 
come si dirà ; ed è questa, non sola, ragione del fiorire 
delle statistiche di questi enti amministrat iv i . 

Stat ist iche degli zemstwo ce ne sono parecchie : la 
sanitaria (2), quella sull ' istruzione elementare (3), sulla 
cr iminal i tà (4), ecc. 

Ma la pivi importante e al contempo la p iù caratte-
ristica e diffusa è i l censimento : qualche cosa di più 
e di diverso del censimento ordinario. 

Il mio proposito è quello di intrattenermi sui censi-
menti degli zemswo. 

* * * 

5. I censimenti degli zemstwo mirano a raccogliere 
l 'abbondante materiale stat ist ico relativo alle condizioni 
nelle quali si svolge la v i t a e i l lavoro nei vari i comuni 
(principalmente rurali) di ciascun zemstwo. Pertanto 
l 'unità di ri levazione ne sembra la casa colonica (o fat-
toria, che dir si voglia) ed oggetto di studio sono le condi-
zioni (sesso, età, capacità di lavoro, cultura, ecc.) dei 
componenti di essa, le condizioni in cui si svolge la colti-
vazione (superficie colt ivata, specificazione delle singole 
culture, ecc.) e i l lavoro (salarii, occupazioni secondarie 
accanto a quelle dell 'agricoltura) nonché gli strumenti 
o mezzi di esso (fra i quali il bestiame, al quale è dedicata 
una particolare attenzione), e ancora, i reddit i (agricoli 
e professionali), i cons.umi della famiglia, le operazioni 
di compra e vendita , i crediti, i debiti , i rapporti di af-
fittanza, e v ia dicendo (5). Determinato così l 'oggetto delle 
r i levazioni, bisogna approfondire l 'esame di esse, per 
coglierne gli aspetti più caratteristici . 

6. Guardiamo prima di t u t t o agli organi che curano 
la preparazione e l 'al lestimento del censimento : sono 
essi gli uffici di statistica, ai quali si è accennato. A capo 
di questi uffici stanno, di sol ito persone molto competenti 
alle quali è indubbiamente d o v u t a quella trasformazione 
delle statist iche degli zemstwo (indirizzate in origine 
a scopi puramente pratici) in statist iche fornitrici di un 
materiale scientifico eccezionalmente riceo e interessante 
per lo s tudio delle condizioni locali di c iascun zemstwo. 

L 'uff ic io di stat ist ica è composto, in tempi ordinari, 
anche d a un certo numero di impiegat i in p i a n t a stabile, 
e in t e m p o e per la durata dei censimenti, d a una schiera 
molto numerosa di avventiz i . Questo personale viene di-

ti) I/amministrazione centrale russa ha talvolta eseguito rileva-

zioni di carattere quasi idèntico a quello delle ri levazioni degl| 

zemstwo, delle quali ci occupiamo : cos i le indagini sulle condizion1 

agricole in Siberia, le ricerche sulla proprietà fondiaria, e sulle con-

dizioni economiche dei Nomadi del l 'Asia centrale, le descrizioni 

statistiche dei vi l laggi di nuova formazione nella maggior parte dei 

nuovi campi di colonizzazione russi, ecc. (2) Gli zemstwo hanno un'importante organizzazione sanitaria 
per tutto i l governatorato con ospedali , medici proprii , ecc. A i 
medici degli zemstwo, nei quali si fraziona territorialmente l 'assi-
stenza saaitaria, è fat to obbligo di registrare tutte le malatt ie che 
essi trattano, e di stendere annualmente una relazione statistica. 
D a queste registrazioni e relazioni viene fuori la statistica sanita-
r ia degli zemstwo, che dovrebbe essere ed è tutta la statistica della 
mortalità e morbil ità entro il Governatorato, per ciò che tutta l 'as-
sistenza medica sta nelle mani dei medici degli zemstwo, i quali 
poi sembra rispondano molto bene a questo loro dovere statistico. 
T u t t a v i a rimangono fuori dalla statistica i dat i su quelle malatt ie 
per le quali non è richiesta l 'assistenza medica. V . in proposito i l 
g ià citato lavoro del presidente della Sezione statistica dell 'Ufficio 

S a n i t a r i o del Governatorato (amministrazione dello zemstwo) di 
Mosca. P . J. Kurk in . 

(3) Per la statistica della scuole elementari sono di solito diret-
tamente distribuiti ai maestri elementari appositi questionari, i 
quali , d a i maestri riempiti e r inviat i all 'amministrazione degli 
zemstwo di cui si tratta, sono elaborati dagli uffici d i statistica degli 
zemstwo stessi. 

(4) Per la statistica della criminalità in Russia v . il nostro la-
voro : La statistica dellacriminalità. Bologna, 1916,presso il «Semi-
nario Giuridico ». 

(5) Della statistica della produzione (e anche delle imprese in-
dustriali) non si sono occupati in Russia, solamente gli zemstwo ; 
pregevoli pubblicazioni statistiche sono state curate dalle varie 
Unioni industriali , circa la produzione del carbone, del ferro,l'estra-
zione e la lavorazione della naf ta , ecc. Bisogna anche accennare 
alla statistica del credito immobiliare pubblicata dalla Unione 
delle Banche ipotecarie russe, e alle numerose pubblicazioni stati-

! stiche sul movimento delle merci, fatte dall 'Unione delle Ferrovie 
| private della Russia ; ecc. 
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stribuito razionalmente in un certo numero di sezioni, 
alla testa di ognuna delle quali v iene posto uno fra i p i ù 
intelligenti ed esperti impiegati di ruolo, il quale ha sotto 
di sè, come immediat i collaboratori, altri impiegati sta-
hili, ed un numero molto grande di collaboratori prov-
visor i i (Kaufmann) . 

Così organizzata la sezione, i lavori di essa si svolgono 
alla presenza e col concorso di t u t t i i suoi componenti , 
i quali insieme girano i c o m u n i che ricadono nella com-
petenza stat ist ica della sezione. In v i a eccezionale, e 
quando si t r a t t i di v is i tare comuni molto piccoli , la 
sezione stacca da sè delle sottosezioni. 

7. A questa organizzazione del censimento si accom-
pagnano indubbiamente dei grandi vantaggi . Poiché in 
pratica i censimenti degli zemstwo sono molto p iù pro-
fondi e complicat i dei censimenti ordinaria, così nel per-
sonale degli uffici di s tat is t ica degli zemstwo stessi si 
richiede se non pure una vera e propria competenza in 
stat ist ica (almeno per l 'elemento avventiz io) t u t t a v i a 
una conoscenza dei problemi che si vanno a studiare 
statist icamente, e dei m o d i nei quali a tale s tudio si in-
tende procedere. E in ta l guisa la r icordata organizza-
zione supplisce bene a quelle nozioni d'indole tecnica che, 
a proposito del censimento, dovrebbero essere preventi-
vamente impart i te al personale, specie avvent iz io ; perchè 
i principianti compiono la loro prat ica istruzione nelle 
pr ime fasi del censimento, seguendo di comune in comune 
i g i à esperti impiegat i in p ianta stabile, facendo atten-
zione al loro lavoro, e iniziandosi poi al lavoro essi stessi, 
sotto il vigi le sguardo d i questi impiegati , pronti ad in-
tervenire per le opportune di lucidazioni e correzioni. 

Quello che ancora p i ù conta è l 'efficace control lo che 
si viene a stabil ire sul lavoro di c iascun m e m b r o della 
sezione, lavoro la cui efficacia p u ò essere da tut t i va lutata , 
e che è sempre attentamente seguito e diretto dal capo-
sezione e dai suoi principali collaboratori . 

Ma c 'è di più. L a prat ica esperienza del lavoro ese-
guito nella g iornata mette il personale nelle condiz ioni di 
chiedere spiegazioni, muovere appunti , ecc., e il direttore 
e i capi delle sezioni in quelle di fornirle, di lucidando 
abbondantemente il materiale raccolto, e i m o d i nei quali 
alla raccolta si è proceduto. Ciò ha luogo in r iunioni se-
rali, nelle quali si esamina e discute i l materiale raccolto, 
e si distribuisce il lavoro per la g iornata successiva. 

Onde, l 'organizzazione non solo rende efficacissimo 
il controllo, in parte prevenendo e in parte correggendo 
gli errori, m a permette una razionale distribuzione del 
lavoro di ri levazione, nella quale, come dice i l K a u f m a n n , 
vengono prese in considerazione l ' istruzione e l 'esperienza 
d i ciascun appartenente alla sezione. 

8. Ma a tale organizzazione possono anche accompa-
gnarsi dei d i fet t i . Si può, fra l 'altro, r ichiamare il peri-
colo che si corre di vedere indir izzate, in ciascun zem-
stwo, le r i levazioni secondo le vedute personali e quindi 
secondo i preconcetti polit ico-economici dei direttori 
degli uffici di statist ica. E poiché, d i solito, è di loro com-
petenza la formulazione del l 'oggetto delle r i levazioni , 
il pericolo è dunque i n d i v i d u a t o da c iò che essi possono 
essere tentat i d i mettere nel l 'ombra particolari , interes-
santi aspetti delle condizioni locali degli zemstwo, che 
non interessano alle loro idee, e v iceversa di dare ri-
salto ad elementi la cui conoscenza approfondita pre-
senta p iù un interesse particolare per le loro vedute po-
l i t iche che per quello generale della scienza. 

A dimostrazione della influenza di queste idee precon-
cette si può r ichiamare dal K a u f m a n n l 'esempio di al-
cuni censimenti degli zemstwo, i qual i furono organiz-
zat i taluni da i n d i v i d u i d i idee cosidette popolari, e al-
tri d a individui notoriamente marxis t i . N e l pr imo caso 
f u s tudiata di preferenza l 'agricoltura, con le occupazioni 
secondarie ad essa connesse, e furono quasi completa-
mente trascurate le indagini capital ist iche. Nel secondo 
la direzione dei marxis t i portò di preferenza allo s tudio 
delle occupazioni secondarie della popolazione rurale, 
del la partecipazione di questa al l a v o r o di fabbrica, alla 
v i t a dei grandi centri, e infine, con maggiore attenzione, 
allo s tudio della differenziazione capital ist ica delle po-
polazioni rurali. 

9. Nelle r i levazioni degli z e m s t w o hanno preso parte, 
in qual i tà di elementi r i levatori e di spoglio, gli studenti 
degli ist i tuti superiori, r inforzat i in ciascuna regione da 
elementi locali, di una certa levatura intellettuale, e 
specialmente maestr i elementari. A i censimenti delle 
grandi c i t tà , che con quelli agrarii formano le due spe-
cie di r i levazioni primarie p i ù important i degli zemstwo, 
hanno poi preso sempre parte (a cominciare dal censi-
mento di Pietroburgo d e l i g i o organizzato dal K a u f m a n n ) 

anche le studentesse. Poiché i l r i sa l tato di questa parte-
cipazione non poteva essere migliore per c iò che riguarda 
la puntual i tà e l ' interesse post i nel lavoro, così la mag-
gior parte delle competenze poste a capo delle ri levazioni 
che qi intrattengono propose la partecipazione delle 
studentesse anche nei censimenti agrarii. U n a simile 
proposta però t r o v ò forte opposizione da parte delle 
autori tà delle amministrazioni autonome degli zemstwo 
e anche da parte del l 'amministrazione centrale. L 'e-
sperimento f u r ipetuto dal K a u f m a n n , dal quale vale 
la pena di riportare il seguente brano : « Nella qual i tà 
di capo delle r i levazioni di un distretto, lasciai che nel 
lavoro di ri levazione in t u t t o i l distretto partecipassero 
le signorine del seminario stat ist ico della Scuola Supe-
riore Femmini le , d a m e diretto. Alle studentesse non ap-
partenenti al Seminario f u fa t to l 'obbligo di acquistare 
l ' istruzione ad hoc. U n a simile organizzazione serfiinarile 
del censimento si d imostrò efficacissima ; l ' istruzione 
del personale permise che venisse eseguita una rileva-
zione sopra numerosi elementi di studio, tanti , quanti 
in altra organizzazione del censimento non sarebbe stato 
possibile ; c iò perchè dalle signorine era r i tenuto come 
una specie di point d 'honneur l 'eseguire la ri levazione 
nella migliore maniera possibile. A m e sembra che l'or-
ganizzazione dei seminari stat ist ici possa dare buoni 
frutt i , quando ad es., i l seminario assuma la direzione 
del personale ri levatore, in t u t t a una c i t t à o, quando 
questa sia piccola, in t u t t o l 'adiacente distretto. Fra 
l 'altro, la i m m e d i a t a partecipazione del seminario alle 
funzioni pubbl iche del controllo è destinata a fare rag-
giungere la sicurezza del materiale raccolto ». 

10. R e n d i a m o c i conto, adesso, del m o d o nel quale 
i dati , da una simile organizzazione, vengano raccolti. 
E pr ima di intrattenermi sulle forme della ri levazione, 
mi sembra opportuno accennare ad una delle più note-
voli part icolarità metodologiche dei censimenti agri-
coli degli zemstwo russi: l 'abbondanza dei dat i compresi 
nel questionario. Dirò subito che l 'abbondanza è diven-
t a t a ta lvol ta una pletora nociva, perchè ci si è t rovat i 
di fronte a questionari complicat issimi, contenenti do-
mande non solo su caratteri edelemehti statici , di facile 
determinazione, m a anche dinamici e non è s tato in-
frequente il caso in cui si è cercato di entrare molto 
profondamente nell 'esame delle condizioni agricole, con 
domande la cui risposta (numerica) r ichiedeva negli in-
teressati sforzi considerevoli di memoria o poteva pre-
sentarsi appena in form^. stat ist ica. Così, in certi luoghi 
è s tato richiesto per ogni fattoria , non solo la distinzione 
delle persone per età, sesso, forza di lavoro e grado di 
istruzione, ma anche la presenza di imperfezioni fisiche ; 
non solo sono state s tudiate con abbondanza la pro-
prietà fondiar ia , le s t ime v i v e e morte, ecc., ma anche 
l 'uti l izzazione del terreno in connessione ai rapporti di 
aff i t tanza, alla superficie colt ivata, alle specie di cul-
tura, e del terreno, al l ' intensità della concimazione, 
ecc. ; e quanto agli elementi d inamici , caratteristici della 
produzione e del consumo delle fattorie , le r i levazioni 
hanno anche mirato alla compra e v e n d i t a di grano, 
bestiame, ecc. ,ai dat i sui salari (concessi e ricevuti) , sulle 
occupazioni secondarie di diversa natura, tra le quali 
quelle specialmente relative al l ' industria casalinga e ru-
rale, sulla quant i tà e valore dei prodott i avut i , sui cre-
diti , debit i , e simili : argomenti studiati singolarmente 
in maniera p iù o m e n o analit ica. 

N o n basta. Viene c i tato come t ipico il questionario 
del Governatorato di Woronescli , la cui stat ist ica è 
pure diretta da un u o m o di grande valore come lo 
Stscherbina (1): apprendiamo dal K a u f m a n n che in tale 
questionario si t rovano d o m a n d e sulle imperfezioni fi-
siche, sulle malatt ie , sui casi di morte, e di separazioni 
famil iar i : che ai fini della s tat ist ica agraria si domanda 
il numero dei l ibri appartenenti alla fattoria e che si t rova 
richiesta non solo l ' indicazione del terreno acquistato 
m a anche dei proprietari originarii . Circa il bi lancio di 
entrata e di uscita, a domande di facile determinazione 
si accompagnano altre di indole p iù complicata , e talora 
delicata ; perchè nelle entrate è richiesta l ' indicazione 
dei proventi del l 'accattonaggio, mentre nelle uscite do-
vrebbe essere fa t to cenno delle somme spese per bere. 

(1) F . A . Stscherbina £ annoverato fra i più competenti nella 
metodologia della statistica degli zemstwo. Egl i non solo è autore 
delle diffuse introduzioni metodologiche a i risultati generali delle 
ri levazioni eseguite nel Governatorato di Woronesch, ma si è oc-
cupato anche dei bilanci di famigl ia , pubblicando lavori statistici 
su 230 bilanci nel Governatorato anzidetto, e su 282 bilanci dei 
campi delle steppe kirgisiche. 
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Infine, il questionario si perde in una serie di domande 
su argomenti insignificanti, come le suppellettili di casa, 
i dolciumi, i monil i femmini l i , ecc. 

Lasc iando stare, come dice i l K a u f m a n n , che sembra 
difficile che ciascuno si ricordi di tut te queste piccolezze 
per tut to un anno, o dia dat i sul denaro che ha a v u t o in 
elemosina, o su quello speso in v o d k a , sembra addirit-
tura impossibile che con tut ta la buona volontà un ac-
cattone o un beone tengano dietro in una specie di parti-
tar io o registro, alle somme che essi r icevono o spendono 
per questi sì caratteristici t i tol i . E la cosa potrebbe anche 
proiettare una c a t t i v a luce su tut ta la serietà del questio-
nario. Perchè in stat ist ica non si può certo dire che «'quod 
abundat non v i t ia t » ; è canone fra i p iù semplici e comuni 
della metodologia quello di non complicare le rilevazioni 
con domande di scarso interesse o che si presume riman-
gano per la loro indole, senza risposta. 

11. E così un dibat t i to scientifico sui l imit i da porre 
ai questionari degli zemstwo russi si è, in Russia , acceso 
da tempo, e non è tut tav ia sopito. L a diversità del con-
tenuto dei questionari dei vari i zemstwo si accompagna 
alla diversità delle vedute scientifiche sul proposito, 
non solo degli statistici prat ic i (direttori delle ri levazioni 
ecc.) ma anche di quelli teorici, particolarmente degli 
accademici (universitari!). Nel senso di una ragione-
vole estensione del questionario degli zemstwo si sono 
g ià espressi il professore A. J. Tschuprow sen., che ha 
dato un a t t ivo e lodevole contr ibuto alla elaborazione 
dei metodi e dei programmi delle stat ist iche degli zem-
stwo, e il prof. K a b l u k o w , per lungo tempo direttore 
dell 'Ufficio di statist ica dello zemstwo di Mosca. Contro 
l 'eccessiva larghezza di tale programma si è, viceversa, 
levato il prof. Fortunatow ed ha in meri to parlato di esa-
gerazione l 'Anzyferow docente a Charkow, Infine me-
rita di ricordare quanto dice l 'Owtschinnikow, profes-
sore a K a s a n : « gli stat ist ici degli zemstwo dimenticano 
qualche volta nel loro g iovani le ardore che r imane per 
lo statistico di grande valore l 'assioma che sia impossi-
bile di abbracciare l ' inafferrabile». 

I l K a u f m a n n è anche lui dell ' idea che 1 var i stati-
stici degli zemstwo si lasciano talora indurre a delle esage-
razioni ; e r ichiama l 'esempio di una serie di nuove ri-
levaz ioni , come quelle eseguite nel Governatorato di 
Wologda, di Jaroslaw, di Smolensk, le quali hanno dato 
per ogni comune tavole con perfino 1000 colonne, delle 
quali 500 solamente per le occupazioni secondarie. Ma 
in complesso, prescindendo da ogni esagerazione, egli è 
portato a vedere, e certo non a torto, nella grande 
larghezza del programma di ri levazione della stat ist iche 
degli zemstwo, un merito per queste statist iche, e un 
notevole contributo alla metodologia stat ist ica generale; 

12. Ciò posto, mi intrattengo qui sul r iempimento 
del questionario. A n z i t u t t o c'è l 'esperienza che consi-
glia a non ricorrere più alle r i levazioni col metodo della 

»« corrispondenza », il quale consiste in ciò : che l ' impie-
gato manda i questionari a quelli che debbono fornire i 
dat i e riceve da loro le risposte. Vero è che un s imile 
sistema fu adoperato in Russ ia con un certo profitto, 
nelle ri levazioni sui redditi, sperati, ed avuti , ed anche 
nelle indagini relative alla proprietà terriera e alla super-
ficie col t ivata (1). Ma si r icorda t u t t o r a come t ip ica la 
ri levazione intrapresa da un 'Unione Agricola del Sud-
Russia, intorno alle condizioni dell 'agricoltura e in oc-
casione della quale furono distr ibuit i circa 4000 questio-
nari, dei quali solamente 120 furono rest i tuit i con i dat i 
richiesti ! In base a questa ed altre esperienze, la stat i-
st ica del raccolto, fat ta dagli zemstwo, che fu f o n d a t a 
fino agli u l t imi tempo esclusivamente su questo sistema, 
fu proseguita, da recente, con altri. 

Ora qui dobbiamo esaminare se per il r iempimento 
del questionario conveniva meglio affidarsi al principio 
della « selbstzahlung » (2) o a quello della interrogazione 
diretta. 

Come elemento da prendere in considerazione ri-
torna qui la natura del programma di ri levazione, detta-

ti) Furono distribuiti i questionari a tut t i i pr ivat i proprietari 
per mezzo delle autorità locali d i polizia e contemporaneamente 
anche (a scopo di controllo) alle autorità amministrative locali , 
la qual i dovevano raccogliere i d a t i r iguardanti la propria circoscri-
zione e trasmettere i questionari, g ià r iempit i , all 'ufficio centrale 
di statist ica, che d o v e v a elaborarli. 

(2) KAUFMANN, che ha partecipato a tut t i i quattro censimenti 
di Pietrogrado, in tutte le più diverse fasi del meccanismo dello 
spoglio, d a semplice contatore a direttore d i esso, ci dice che i primi 
due censimenti (1881 e 1890) dirett i d a Jahnson, furono impostati 
sulla «selbstzahlung», sistema che poi andò perdendo terreno, 
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I g l iato e complicato, i l quale, per essa sola, non avrebbe 
potuto essere svolto che col secondo sistema. L 'uso di 
questo, poi, si raccomandava per la considerazione della 
scarsa istruzione ed anche intelligenza delle popolazioni 
rurali della Russia. 

Quanto ai-primo punto, l ' interrogazione diretta f a t t a 
dagli impiegati degli uffici di stat ist ica degli zemstwo sem-
brerebbe in grado di girare le difficoltà provenienti dalla 
larghezza dei questionari, perchè l 'osservatore può sem-
pre curare di porre in forma molto chiara e di spiegare 
ogni domanda, di procurare risposte corrispondenti al 
senso della domanda e della realtà, di combinare fra loro le 
risposte e provarne in ta l guisa il grado di verisimiglianza, 
anche mediante domande di controllo, da formularsi 
in relazione alla part icolarità di ogni singolo caso ; indurre 
infine i recalcitranti e i dubbiosi a completare e correg-
gere le loro risposte. Questo complesso di cose non po-
teva essere compiuto in altro modo che per mezzo di un 
immediato movimento personale, e di uno scambio orale 
di idee fra l 'osservatore e i l « soggetto responsabile » 
del caso corrispondente (Kaufmann). 

(Continua). D o t t . G A E T A N O ZLNGAEI. 

La Camera agrumaria. 
Nel volume 19 della serie seconda degli Annali del 

Credito e della Previdenza (Roma, t ipografia Cecchini, 
1917), pubbl icat i dal Ministero del Commercio (vendi-
bili presso i Fratel l i Treves , a L- 3,00) il direttore ge-
nerale comm. Giuf fr ida presenta la relazione che l 'inca-
ricato, a v v . Achille Nardi-Beltrame, fece della ispezione 
da lui eseguita sulla Camera Agrumaria di Messina. E 
dichiara degna di lode l 'opera di questo funzionario, 
appartenente a quella larga schiera di g iovani valentis-
simi, che onorano la nostra amministrazione pubblica. 

L a ist i tuzione, che insieme col Consorzio solfifero, 
rappresenta un esperimento di s indacato commer-
ciale obbl igatorio sembra che in def init iva abbia rea-
l izzato gli scopi, pei quali f u cost i tui ta ; almeno a 
quanto dice i l direttore generale. 

I l relatore s tudia la natura, gli organi e l 'azione 
della Camera. 

L a natura dell 'ente che è ist i tuto statale è data 
dallo scopo di sindacare obbligatoriamente i venditori 
di c i trato di calce: ma non furono dati all 'ente l 'ampiezza 
ed i mezzi d 'azione per raggiungere il non facile com-
pito, che si connette a t u t t a l 'economia agrumaria. 
L a legge del 1906 i n d i c a v a vari e disparat i scopi, 
non sempre realizzabili (dal promuovere le fabbriche 
a . . . svi luppare il consumo . . .), ma specialmente mi-
r a v a a conferire per la v e n d i t a il c i trato alla Camera, 
che vende a tempo opportuno ed intanto fa credito 
sul prezzo minimo, da essa fissato, come anche essa 
fissa il prezzo massimo. L a Camera infat t i restrinse la 
sua a t t i v i t à solo a questo scopo ultimo. 

Gli organi del l 'Ente sono il R . Commissario (che da 
straordinario è s tato trasformato in permanente), la 
Commissione consult iva e le sezioni. Important iss ima 
è la funzione della Commissione e del icatissima la sua 
costituzione. L e sezioni sono organiche, nelle quattro 
altre province agrumarie, adempiono le stesse funzioni 
di quella di Messina e sono presiedute da Commissari 
consult ivi . E qui il relatore nota g iustamente che ciò 
nuoce all 'uno ed all 'altro organo nelle loro specifiche 
funzioni . 

I l personale che occorrerebbe numeroso in un'a-
zienda di questo t ipo è invece scarso e non ordinato 
e non garantito e non disciplinato. Grandissima impor-
tanza hanno gli uffici di ragioneria e contabi l i tà e 
quello delle analisi chimiche, nonché i m a g a z z i n i e la 
cassa. D i ognuno di essi il relatore fa un'analisi minuta, 
coscienziosa, serena ed indica le possibili riforme, in 
maniera che ogni organo possa adempiere alla sua 
funzione. 

L 'azione della Camera è ciò che p iù importa al pub-

mentre veniva messo sempre p iù in v is ta il principio della interro-
gazione diretta sotto forma di u n a operazione intermedia da-ese-
guirsi nei. giorni decorrenti f r a quello della «ìistribuzione e quello 
della raccolta dei questionari. Il principio della « selbstzahlung »' 
r idotto negli u l t imi censimenti ad una finzione, produsse un ritardo 
nella procedura di spoglio e un peggioramento del materiale d i 
ri levazione ; ciò che indusse il K a u f m a n n , in un lavoro sul censimento 
del 1910, a proporre definitivamente l 'abbandono di tale principio, 
e l 'elaborazione d i una organizzazione del nuovo censimento, 
secondo la quale l ' interrogazione orale doveva essere la regola 
e il procedimento scritto l 'eccezione. 
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blico (uomini di affari e studiosi) di conoscere della 
relazione in parola. L a prima e fondamentale azione è 
la fissazione in settembre, del prezzo minimo, sul quale 
poi si misurano le anticipazioni: queste, e poi special-
mente la vendita del citrato di calce, costituiscono la 
funzione preminente affidata dalla legge alla Camera 
agrumaria ; v i è dunque anche la fissazione del prezzo 
di vendita, stabilito volta per volta all 'atto della ope-
razione. Dopo le anticipazioni nel prezzo minimo, 
la Camera paga, assodato il prezzo di vendita, gli ac-

. conti successivi e la liquidazione finale (così detto 
sopra prezzo) di tali somme, seguenti le anticipazioni, 
si f a commercio : ora i due prezzi, minimo e di ven-
dita, furono di L. 130,40 e L. 160,80. Ma il prezzo 
minimo è salito troppo presto. Meglio andrebbero 
riordinati i mezzi o capitali disponibili dell'istituto, 
il quale fece nei vari anni anticipazioni per 4, 6, 3, 6 
milioni. 

Ma la questione centrale dell'azione della Camera 
è la fissazione del prezzo di vendita, su cui vertono 
le discussioni e le critiche e la questione sta nel rappor-
tare o meno questo prezzo a quello degli acidi citrici. 
Intanto la Camera ha monopolio, ma non di produzione ; 
deve dunque" badare anche all 'avvenire ed a tutt i 
gli altri prezzi dipendenti. Ora : deve eSsa essere libera 
o no di fissare quel prezzo ? 

E basta porre la domanda perchè ognuno intenda 
la estrema delicatezza necessaria nel rispondervi : è 
un sistema di prezzi congiunti e ricollegati ai fattori 
ed ai prodotti, nazionali ed esteri, naturali e sostitutivi 
di varie produzioni. E poi gioca la speculazione e la 
Camera dovrebbe riunire ed armonizzare gli interessi 
tanto disparati e lontani. È chiara dunque la estrema 
difficoltà dell'azione camerale : si spiegano quindi gli 
errori possibili, si spiegano almeno, se pur non sempre 
si giustificano : ecco perchè ogni critica deve essere 
molto cauta e tanto più cauta quanto più il critico si 
intenda, come studioso o come uomo di affari, della 
delicatezza d i , un mercato. 

L a vendita v a considerata riguardo al tempo in 
cui si vende il citrato ed ogni spostamento di esso squi-
libria tutta l 'economia di scambio e quella di produ-
zione ; e v a considerata riguardo al luogo tra i 
vàrii paesi e le varie fabbriche, all ' interno ed al-
l'estero. 

Essa può proporzionarsi al consumo ; ma a ta l si-
stema non mancarono le critiche, anche giustificate 
in base ad osservazioni di fatto. L a fissazione di un 
prezzo troppo alto facil ita l 'adozione dei surrogati, 
che, una volta adottati , non sono pivi lasciati dai con-
sumatori. Ma la Camera è priva di mezzi efficaci per 
influire decisamente sul prezzo del prodotto trasfor-
mato, nè è facile concedere tali mezzi. 

L e liquidazioni consistono nel saldo del prezzo mi-
nimo, compiuto dalla ragioneria della sede in confor-
mità degli ordini impartit i dal Commissario e comuni-
cati di volta in volta, alle sezioni per l'emissione dei 
mandati di pagamento : anche in ta l sistema modifi-
cazioni e semplificazioni sarebbero utili . Consistono an-
che nel saldo del sopraprezzo da corrispondersi alla fine 
dell'esercizio ai depositanti, affidato tale saldo alla ra-
gioneria dello ist i tuto ed anche qui si domanda sem-
plificazione. 

Inoltre la legge favorì le fabbriche di acido nitrico 
esistenti e la fondazione della fabbrica italiana (prima 
tedesca). 

L a Camera infine esercitò l 'esportazione diretta ; 
veramente perciò fu molto criticata; ma è innegabile 
che fece molto bene all 'economia degli scambi interna-
zionali. Io solo farei notare al relatore di non cre-
dere che l 'opera della Camera non costi o costi meno; 
il costo non si vede, ma vi è. Interessantissima è l'in-
dagine che il relatore f a dèi contratti e casi con-
creti di ogui singolare forma di a t t iv i tà di un ente 
pubblico. 

Concludendo, la Camera ha g iovato all 'economìa 
siciliana; certo ebbe un primo periodo di crisi, ma l'ha 
superato ed ha favorito, se non determinato, il costante 
e notevole aumento di prezzi in tutt i i prodotti agru-
mari. E così l ' Ist i tuto, creato per superare una crisi 
l imitata e del tempo di pace, dovrà essere fornito 
di varii mezzi per affrontare quella p i ù grave del dopo 
guerra. Poteva farsi già, ma tempo non manca, per 
quanto non occorra perderne : riformare e riordinare 
si deve. 

E se le riforme saranno fat te a tempo e nella maniera 
domandata dalle esigenze pratiche, questo singolare 

organo di amministrazione pubblica potrà adempiere 
non inutili funzioni. 

Non si nega qui la singolarissima forma di monopo-
lio messa in atto nè si nascondono le possibili compli-
cazioni per la confusione fra le funzioni di vendita e 
quelle di credito, ma la forma generale dell'ente può 
approvarsi e lo studio fat to dal g iovine relatore è 
veramente degno di lode. 

G i r i , 1 0 C U R A T O . 

NOTE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
Situazione economica della Spagna. — L a guerra 

mondiale ebbe, per conseguenza, un notevole rialzo del-
l'esportazione in Ispagna. Il grande bisogno di prodotti 
e di manufatt i da parte dei belligeranti, ha servito a 
farne aumentare anche i l valore, mentre l ' importazione 
scese sensibilmente, ciò che si deve ascrivere a molteplici 
circostanze d'ordine economico. Ne risultò un civanzo 
ascensionale nell'esportazione, che venne coperto da 
un notevolissimo afflusso aureo. L e seguenti cifre, in 
pesetas, ne sono la migliore illustrazione : 

Esportazioni Importaz. 

1915 1248 
1916 1383 
1917 1303 

Oro 

970 230 
912 348 
736 592 

Il decreto americano che vietava l 'esportazione del-
l'oro, ebbe per conseguenza una forte offerta di divise 
estere, le quali subirono quindi una logica depressione. 
Per impedire un'ulteriore discesa, si fu costretti a ri-
prendere l ' importazione aurea. 

L a riserva aurea della Banca di Spagna che allo scop-
piare della guerra era di 543 milioni di pesetas, raggiunse 
nel 1915, gli 867, nel 1916, 1251, e alla fine del 1917, i 
1966 milioni. A l 27 luglio scorso la riserva importava 
2143 milioni senza contare altri 98 milioni, che trovansi 
all'estero. T u t t o ciò provocò un aumento della circola-
zione cartacea che, nel decorso anno salì da 1500 a 2500, 
per raggiungere la cifra di 3000. Ma non essendo neppure 
questo importo sufficiente, la Banca fu costretta a do-
mandare un ulteriore aumento, che venne concesso dal 
Governo, alla condizione, però, che i 500 milioni accor-
dati venissero coperti completamete da valuta in oro 
senza tener conto della copertura che la Banca possiede 
all'estero. 

Finora la copertura metallica era nella proporzione 
del 60 per cento, di cui 50 in oro ; presentemente essa 
raggiunge quasi il 100 per cento, di cui 80 per cento in 
oro. 

Quale compenso, la Banca si è inoltre obbligata ad 
anticipare allo Stato 150 milioni, dei quali g ià ha versato 
la metà al tasso, in luogo del 2, dell ' i per cento. 

Questa favorevole situazione, determinò un impor-
tante sviluppo industriale. E siccome questo stato di 
cose continuerà, anche dopo la guerra, il numero delle 
nuove industrie andrà certo aumentando. Così negli 
ultimi tempi, venne eretta la Società di costruzioni 
elettro-meccanica a Cordova, con un capitale di 23 mi-
lioni, dei quali la metà versati dalla d i t ta Schneider e 
C.ie di Creusot. Sorsero inoltre le miniere di S. Chamond, 
e la Società per gli alti forni di Biscaglia. L a nuova So-
cietà costruirà motori, d inamo e trasformatori, i quali, 
sinora, venivano importati dalla Svizzera e dalla Ger-
mania. A Guadalajara venne fondata la « Hispana «con 
un capitale di 25 milioni di pesetas che si occuperà della 
costruzione di velivoli, fucili, cannoni e munizioni, ri-
tirando il metallo, per la formazione dell 'acciaio, dal 
Marocco. In Sagunto sorgerà una Società con 100 mi-
lioni di capitale, che installerà alti forni e forni elettrici 
per la lavorazione degli acciai. 

Meno favorevole si prospetta la situazione finanzia-
f i a dello Stato, che registra, nel 1917, un deficit di 286 
milioni. Nella prima metà del 1918, le uscite sono cai 
colate in 701,88 e le entrate a 629,92 milioni di pesetas. 
Differenza coperta con 200 milioni di buoni del Tesoro. 
Siccome sono in previsione forti uscite nel 1919 e bisogna 
pensare a coprire i debiti, si progetta l 'emissione d'un 
prestito per 5 miliardi, dei quali già nei prossimi mesi, 
occorreranno 1500 milioni. 

I l Governo pensa, inoltre, di riscattare le ferrovie 
e di costruire delle nuove linee importanti . Del resto, 
la stessa condizione in cui si trovano le Società ferro-
viarie, costringerà il Governo a una sollecita conclusione 
del detto progetto. 



8 settembre 1918 — N. 2314 L'ECONOMISTA 4°3* 

Banca italiana di sconto. 
R E L A Z I O N E D E L CONSIGLIO 'DI A M M I N I S T R A Z I O N E 

. S U L L ' E S E R C I Z I O 1 9 1 7 

Signori Azionisti, 

Vi abbiamo qui riuniti nel momento in cui la Nazione attra-
versa l'ora più grande e più tragica della sua storia. Il nemico, 
non per virtù di armi, ma per forza d'insidie da lungo temilo tese, 
calpesta ancora le terre che antiche e recenti lotte di indipendenza 
hanno rese doppiamente sacre ad ogni cuore italiano. Per fortuna, 
la durissima prova non ci ha fiaccati. Il Paese ha attinto nella 
sventura nuove ragioni di disciplina ed inesausta forza di sacri-
fizio. 

D'economia italiana, pur conservando immutati i caratteri 
fondamentali già altra volta esposti, trovò riacutizzati, nel 1917, 
due fatt i gravi ad un tempo e persistenti : trasporti e cambi. 

D'insidia sottomarina falcidiò ancora il tonnellaggio e quello 
superstite sottopose a più aleatorio, lento e faticoso impiego. Per 
quanto le requisizioni, ormai pressoché generali, abbiano irenati 
altri e minacciosi rialzi di noli, pure gli approvvigionamenti diven-
nero via via più irregolari e difficili. Ne soffrì il Paese, ma il maggior 
danno gli derivò dal continuo salire del cambio, che raggiunse e 
mantenne un livello assai alto, quale non era stato mai nelle pre-
visioni di alcuno. 

Premuti da tali circostanze e consci ormai che avremmo potuto 
ottenere all'interno molte delle merci che prima s'importavano 
dall'estero e alla cui produzione ci credevamo incapaci, si acuì 
in noi il bisogno di utilizzare meglio le latenti nostre risorse, verso 
cui l'iniziativa privata si rivolse con rinnovato desiderio di ricerca 
e di sfruttamento. I risultati ottenuti, specie per ciò che si riferi-
sce alle forze idrauliche e ai giacimenti minerari, furono assai frut-
tuosi. Questo più esatto inventario del patrimonio nazionale, 
che nuovi orizzonti dischiude alla produzione italiana, procedette 
di pari passo (ed è questo confortante sintomo) con la concentra-
zione di molte intraprese, la quale nacque e si svolse, non per im-
posizione dello Stato-, ma per libera e consapevole determinazione 
di avveduti imprenditori. De fusioni vennero accompagnate dal 
progressivo aumento del capitale di esercizio, aumento che tanto 
caratterizzò lo scorso anno, e che f u favorito dal ragionevole im-
piego delle riserve e dalle eccezionali risultanze dei bilanci. 

Il formarsi di potenti organismi industriali, simili a quelli che 
racchiudono il vanto e la fortuna dei mercati più progrediti, c i 
consente di attendere con tranquillo animo, perchè certi di re-
spingerla, l 'offensiva economica degl'imperi centrali, alla quale 
essi si preparano con mire, che andranno assai al di là di ogni tol-
lerabile programma di pacifica competizione. Sarebbe sommamente 
nocivo all'indipendenza del Paese, e quindi altrettanto favorevole 
allo straniero, ogni atto, sia pure involontario, che potesse ostaco 
lare o comprimere questo magnifico fiorire di fabbriche, agevolato 
dai prementi bisogni delia guerra, ma che, per fortuna d'Ital ia , 
sopravviverà alla guerra. 

De n u o v ^ emissioni di Società private, per quanto copiose e 
frequenti, non rallentarono il progredire delle somme affidate 
agl'Istituti dediti alla raccolta del risparmio. Né impedirono allo 
Stato di ricorrere al credito e di trarvi nuovo conforto di aiuto 
largo, pronto, men .curante forse del proprio utile che del desiderio 
di provvedere i mezzi con cui conseguir la vittoria. 

Fin dal suo nascere, la nostra istituzione dimostrò una pro-
mettente forza dinamica. Crebbero gli affari, ben compensando 
il suo sforzo quotidiano ; e- si moltiplicarono i depositi, ben di-
mostrando il grado di fiducia in lei riposto. Sospinti da queste 
cause, abbiamo dovuto adattare i nostri mezzi allo sviluppo rag-
giunto e a quello che, fatti e sintomi sicuri, dimostravano prossimo 
a conseguirsi. Così nell'assemblea straordinaria del 18 aprile 1917, 
avemmo l'onore di proporvi, e voi foste solleciti ad approvare, 
l 'aumento del capitale sociale da 70 a 115 milioni. Successivamente 
il 27 gennaio di quest 'anno, sempre sorretti ed accompagnati 
dalle stesse cause, v i proponemmo, e voi ancora approvaste, l'ul-
teriore aumento da 115 a 180 milioni. Siamo lieti di comunicarvi 
che entrambe queste operazioni, che ci erano state garantite in 
antecedenza da appositi sindacati, ebbero ottimo esito. 

Da nostra Banca, ferma sempre nella fiducia riposta e negli 
uomini e nelle cose della Società « Gio. Ansaldo e C. », garantì il 
collocamento di 200,000 nuove azioni da D- 250 ciascuna emesse 
da detta Società nell'ottobre decorso, e riservate parzialmente 
in opzione ai vecchi azionisti; ed assunse a fermo ben 150,000 
obbligazioni ipotecarie 5 e mezzo per cento di 2 a e 3» serie. 

Mediante tali operazioni il capitale azionario dell'» Ansaldo » 
saliva a D- 100,000,000 interamente versati e quello obbligazio-
nario a lire 98,750,000. 

Il successo delle emissioni, che furono le maggiori fra quante 
se ne ebbero, in Italia., nello scorso anno, meglio non avrebbe po-
tuto dimostrare la calorosa simpatia che il pubblico ebbe sempre 
per le opere rinnovatrici della grandissima azienda. D'« Ansaldo», 
che già dedicava, con le imprese dipendenti, ai fecondi fini della 
pace le mirabili sue iniziative, seppe dare alla guerra il prezioso 
contributo di un'attività possente, tenace nella condotta, multi-
forme nei fini. De diede artiglierie, proiettili e bossoli di ogni cali-

bro, corazze ed aeroplani, dteadnoughts ed incrociatori, torpedi-
niere, cacciatorpediniere e sommergibili, tutte le armi insomma, 
che riuscirono preziose alla difesa della Patria e che le furono 
di particolare sollievo nelle trepidanti ore dello scorso autunno. 

D'« Ansaldo » è oggi proprietaria dei giacimenti minerari di 
Cogne, in Val d 'Aosta , di grande estensione e d'in'eomparabile 
prègio, nelle vicinanze dei quali sta derivando ingenti forze idro-
elettriche, che a lavori compiuti raggiungeranno i 200,000 cavalli. 

D'« Ansaldo», oltre agli storici cantieri dell'antica Ditta, ed ai 
confinanti cantieri «Savoia», dispone di quelli più recenti ed in 
via di notevole ampliamento della « Fiat S. Giorgio » i più grandi 
del Mediterraneo. Da «Fiat San Giorgio» di cui collocammo 30,000 
obbligazioni ipotecarie 5 e mezzo per cento per la somma di 15 mi-
lioni d i lire, partecipando in pari tempo all 'aumento del suo capi-
tale azionario da D- 5,500,000 a D- 22,000,000, rappresenta uno dei 
necessari complementi delle officine « Ansaldo », anche pei motori 
di aviazione e per quelli ad olio pesante. 

Indipendentemente da queste ragguardevoli emissioni, intese 
a fronteggiare il fabbisogno di più colossali impianti, la nostra 
Banca provvede con larghe aperture di credito, al forte movi-
mento di capitali, richiesto dall 'azienda, a cui occorrono enormi 
approvvigionamenti di materie prime e notevoli mezzi liquidi 
anche in confronto a crediti verso lo Stato talvolta rilevantissimi. 

Ed un altro completamento trova l '«Ansaldo» nella «Società 
Nazionale di Navigazione», la maggiore per potenzialità di navi 
da carico, disponendo essa di oltre 100,000 tonnellate di materiale 
in esercizio e di 150,000 tonnellate di materiale in costruzione. 
Di questa Compagnia -assumemmo e curammo il collocamento 
di 50,000 obbligazioni 5 e mezzo per cento, da lire 1000 ciascuna 
per l 'ammontare complessivo di ben cinquanta milioni di lire, 
garantite' con pegno navale. D'operazione, quasi nuova nel suo 
genere e poco accessibile, per la sua natura, al pubblico italiano, 
non avrebbe potuto conseguire risultato più lusinghiero. Questo 
nuovo organismo marittimo, destinato a primeggiare sempre più 
nei traffici del dopo-guerra, ci consente di guardare con minori 
preoccupazioni le sorti del naviglio nazionale nelle incerte vicende 
di domani ; quando le marine straniere, meglio dotate della nostra, 
avranno presto rimarginate le ferite della lotta subacquea e, forti 
del divieto opposto al passaggio d i nazionalità, vorranno conser-
vare per sé un traffico quasi monopolistico, a noi assai nocivo. 
Per quel giorno, la « Società Nazionale » in unione alla Trans-
atlantica Italiana » acqùistata di recente dal gruppo « Ansaldo » 
e prossima ad ingrandirsi e a specializzarsi nel trasporto dei viag-
giatori, validamente sorretta dai cantieri e dai materiali delle con-
sorelle intraprese, saprà allestire altre e forti unità, tali da resi-
stere all 'urto di una concorrenza, non invincibile per le Compagnie 
meglio dotate, ed impazienti di far sventolare in tutti i mari, co-
raggiosa é rispettata, la bandiera italiana. 

D'« Ansaldo», divenuta ormai una delle più grandi Società 
d 'Europa, in cui trovano assiduo lavoro quasi 70,000 operai, com-
presi quelli delle aziende annesse, attende serena le non lontane 
competizioni della pace, nelle quali, ancor più che nel periodo pre-
bellico, farà sentire il vantaggio, per l'economia ed il lavoro italiano, 
di una potente organizzazione'industriale, di tutto capace, a tut to 
predisposta. D'adattabilità alle mutate condizioni del mercato 
le è facilitata da un armonico e ben congegnato collegamento di 
mezzi, e dal raro spirito d'intraprendenza dei suoi dirigenti, ab-
bracciante tutti i problemi produttivi dell 'attuale momento. 

Non illudendoci che, a guerra finita, il prezzo del carbone e 
quindi quello della forza motrice termica abbiano a ridursi in sen-
sibile misura, aiutammo con maggiore larghezza le imprese dedite 
alla derivazione dell'energia idro-elettrica, tanto pili che solo con 
tal mezzo l 'Italia potrà raggiungere quella indipendenza economica 
che è nel suo urgente e vitale interesse. Concorremmo così alla co-
stituzione della « Società Mediterranea di Elettricità » e della 
« Società elettrica dell'Italia Centrale » ; sorte rispettivamente col 
capitale di lire 11,000,000 e di 8,500,000. Assumemmo altresì a 
fermo e prontamente collocammo N. 16,000 obbligazioni ipoteca-
rie 5 Vz PEI cento, sommanti a D- 8,000,000, della «Società Elet-
trica Bresciana», una delle più ardimentose e att ive compagnie 
del nostro Paese ; ed, uniti alla stessa, concorremmo all 'aumento 
di capitale della «Società Emiliana di esercizi elettrici». 

Né potevamo trascurare le industrie chimiche, tanto suscetti-
bili di sviluppo nel nostro Paese e pur così utili a tutt i i rami della 
produzione nazionale. Concorremmo perciò alla costituzione della 
«Società Anonima per lo sviluppo della Cianamide e altri prodotti"», 

a quella del la «Società Asfalti, Bitumi, Catrami e derivati» e 
all'altra della «Distilleria Bombarda di Catrame». Tali società 
hanno il capitale rispettivo di B. 12,500,000, di 2,100,000 e di 
B. 1,000,000. 

Costanti nel seguire e sospingere l'operosità del Mezzogiorno 
partecipammo alla recente operazione, con la quale la Società 
«Industrie aviatorie meridionali» portò il capitale a D 1 milioni. 

E , sempre nel campo dell 'aeronautica, intervenimmo nella tra-
s ormazione in anonima della Società accomandita « A. De Vecchi 
e C. » di Milano, avente pure il capitale di 4 milioni, e specialmente 
dedita alla costruzione di motori per aviazione. 

Segnaliamo anche la nostra cointeressenza nell'aumento di ca-
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pitale da L 3,500,000 a E . 7 milioni della «Società Anonima I-
sotta Fraschini », l 'antica ditta dedita alla costruzione delle automo-
bili e che ora ha messo a disposizione della aviazione il suo impianto 
industriale. 

Partecipammo alla costituzione della « Compagnia nazionale 
di trasporti" e comunicazioni » sorta con I,. 2 milioni di capitale, 
la quale rilevò la rete tramviaria della provincia di Parma, che si 
ripromette di elettrificare e di ingrandire non appena conchiusa la 
pace. 

Assidue cure c i proponiamo di dedicare anche all 'agricoltura, 
le cui vicende tanto influiscono, sia pure per v ia indiretta, sul la-
voro bancario e su tutt i gli altri rami di affari. Con questo intento 
c'interessammo alla creazione della « Società per la coltivazione d e l 
Cotone in Sicilia» e della «Società Agricola della Capi tanata». 

Nel mercato delle Colonie, benché con moto guardingo e rifles-
sivo, allargammo l'opera nostra. Consapevoli che l ' Ital ia, non più 
assente o dimentica, dovrà valorizzare le nuove terre che le appar-
tengono, partecipammo all 'aumento d i capitale, d a lire 400,000 a 
E- 5,000,000 della «Società Commerciale Italo-Abissina » ; e a 
quello, da E. 2.600.000 a I,. 6.000.000, della «Società Mineraria 
Coloniale», importantissima quest 'ult ima pei giacimenti di .cloruro 
di potassio, che v a s fruttando e d a cui l 'agricoltura e l ' industria 
chimica italiana ricaveranno valido sussidio. Concorremmo, in 
pari tempo, alla costituzione della « Banca per l 'Arf ica Orientale », 
che funziona tanto in Eritrea quanto in .Somalia e che si dedicherà 
specialmente alle imprese minerarie ed agrarie suscettibili colà 
di notevole incremento. 

Tra i problemi del dopo guerra vi sarà quello della ricerca e 
dell'utilizzazione del materiale marittimo affondato in prossimità 
delle coste nostre. Convinti che le iniziative di tal genere, specie 
per l 'alto valore che il tonnellaggio continuerà a d avere, saranno 
ricche di benefico risultato, contribuimmo all 'aumento di capitale 
della Società anonima « Salvataggi e Ricuperi », di Messina, la quale, 
già allenata a simile lavoro ed opportunamente ingrandita, saprà 
compiere opera assai utile. 

In altro campo, decidemmo di partecipare alla costituzione 
della «Rinascente», la nuova Società rilevataria della vecchia e 
ben nota Dit ta « Fratell i Bocconi ». Iya « Rinascente » forte di E . 16 
milioni di capitale, si propone, a somiglianza di quanto vien prati-
cato nelle maggiori c ittà di E u r o p a , l'esercizio di grandi magazzini 
dediti alla vendita di merci confezionate per qualsiasi uso. Siamo 
sicuri che il suo motto augurale « Italia nova impressa in ogni fog-
gia » le sarà di stimolo nella feconda'opera che si propone di svol-
gere e che tali scultoree parole saranno pure di vaticinio per la mis-
sione che il genio italiano è chiamato a compiere nelle pacifiche 
lotte di domani. 

Altre operazioni degne di ricordo furono la partecipazione 
al l 'aumento di capitale da Dire 20,000,000 a E .40,000,000 dei 
«Eloyd Sabaudo», aumento reso necessario dallo sviluppo di que-
sta forte compagnia maritt ima ; e il concorso alla ricostituzione 
della Società Anonima «Fiuggi» , la quale contribuirà alla mi-
gliore industrializzazione delle acque termali, così ricche ma non 
sempre al trettanto uti l izzate nel nostro Paese. 

Fautori , e non da ora, di u n a energica politica nel negozio della 
divisa e persuasi che in giorni come questi ogni tornaconto pr ivato 
dovrà ritrarsi dinanzi al superiore interesse del Paese, salutammo 
con lieto e fidente animo « l ' Ist i tuto Nazionale per i Cambi con l 'E-
stero » alla costituzione del cui capitale concorremmo con lire 
950.000. 

L ' Is t i tuto , reso forte dall 'unione di tutte le Banche italiane e 
da l va l ido aiuto del Tesoro dello S ta to , retto con. ferma mano ed 
altissimo senno, non tarderà a rialzare il valore della nostra moneta. 
L o rialzerà prontamente se il Governo, con appositi accordi interna-
zionali, potrà mettere a disposizione del nuovo E n t e un 'adeguata 
disponibilità di fondi sull'estero. L e Nazioni alleate non manche-
ranno di darci quest 'altra prova di solidarietà, tanto più che l 'I-
talia, proprio in questi giorni, con la sottoscrizione al quinto Pre-
stito di guerra, ha dimostrato di quale patriottico slancio è capace 
il suo popolo. 

A tal proposito, noi siamo lieti di comunicarvi che la nostra 
B a n c a , benché gli accordi per il Consorzio, autorevolmente presie-
duto dall 'illustre comm. Stringher, le abbiano impedito partico-
lari forme di propaganda, ha raccolto L- 777,504,500 di cui 
E- 751,058,900 sottoscritte in Ital ia d a 122,380 sottoscrittori e 
L-.26,445 ,6oo raccolte fino al 10 corr. dalla Sede d i Parigi e dai no-
stri corrispondenti al l 'Estero. L a somma complessiva supera del 
doppio la ci fra da noi raggiunta nel precedente prestito. Ci sia con-
sentito di affermare che nessun premio avrebbe potuto compensar 
meglio le nòstre fat iche e vorrete unirvi a noi nel mandare u n fer-
vente saluto di riconoscenza a coloro che a mezzo nostro vollero 
portare il contributo del loro risparmio alla salvezza della Patria. 

Come n u o v a p r o v a della considerazione in cui il Governo c i 
tiene, la nostra Sede d i Parigi venne nominata corrispondente del 
R. Tesoro Italiano. Questa distinzione, se è d'incoraggiamento ad 
operare con maggiore impegno nei mercati forestieri, è in pari 
tempo un nuovo m o t i v o di svi luppo per la nostra filiale di Francia 
la quale continua ad affermarsi sempre meglio in quel ricco centro 
di at t iv i tà . 

Perseverando nel criterio fondamentale di ritirarci dai luoghi 
dove gli affari momentaneamente diminuiscono o rimangono 
stazionari, per trapiantarci là*dove la v i ta economica più intensa-
mente si svolge, decidemmo di eedere le agenzie di Ghemme e di 
Sofia, e le succursali d ' Pavia e di Montevarchi. Aprimmo in pari 
tempo l 'agenzia di Sampierdarena, le succursali di Reggio Cala-
bria, Spezia e Foggia, nonché le sedi di Messina e di Livorno. Mes-
sina richiamò la nostra attenzione, perché, risorta ormai a v i ta 
nuova , ha riacquistata l 'antica importanza come scalo dedito ai 
traffici del Levante e come centro di trasformazione per i prodotti 
agrumari. Né potevamo trascurare Livorno, che dotata di uno dei 
più grandi porti del Tirreno, il cui « hinterland » si estende a tutta 
la Toscana, completa la rete delle nostre filiali in quella regione. 
L a succursale di Reggio Calabria, già assai bene avv iata , contri-
buirà a valorizzare quell 'estremo lembo del Mezzogiorno conti-
nentale, in cui ricche, varie e suscettibili di sicuro rendimento sono 
le risorse naturali. Spezia, ove a fianco degli stabilimenti militari 
sono sorti impianti industriali di singolare importanza, compenserà 
anch'essa il nostro sforzo ; e così pure Foggia, destinata a divenire 
un centro di rinnovazione agraria, la cui influenza si farà sentire 
su tut te le Provincie meridionali. 

Concorremmo "pure all 'aumento di capitale della « Banca Po-
polare di Ascoli Piceno » che trasformossi d a cooperativa in anonima. 
Acquistammo, inoltre, la maggioranza delle azioni della « Banca 
Veneta di depositi e conti correnti », lo antico e fiorente Ist ituto, 
che tanto giovò allo sviluppo economico di Venezia, e che ancor 
meglio parteciperà all'ingrandirsi di essa, quando la nobile c i t tà , 
in un avvenire che auguriamo prossimo, avrà ripresa l ' intensa 
att ività sua, dalla guerra temporaneamente sospesa. 

L ' importanza raggiunta dalla nostra Banca, le giuste esigenze 
delta sua eletta clientela ed anche la necessità di facilitare una mi-
gliore disposizione dei servizi c'indussero a risolver presto il pro-
blema dei nostri locali in R o m a , problema rimasto insoluto dopo 
che il Governo, come v i informammo lo scorso anno, esercitò il 
diritto di priorità nell 'acquisto di palazzo Chigi. Con tale intento 
desumemmo l'intiero capitale della « Società anonima di costru-
zioni R o m a » e con essa stipuleremo regolare contratto per l'edi-
fizio che sta per sorgere in piazza Colonna, cioè nel cuore della Ca-
pitale. I n esso la direzione centrale e la Sede di R o m a dell 'Istituto 
troveranno locali adat t i , comodi, provvist i di ogni moderno mezzo, 
at to a disimpegnare, presto e bene, tutte le operazioni bancarie, 
con soddisfazione del pubblico e con profitto nostro. • 

11 confronto f ra il bilancio al 31 dicembre 1917 e quello prece-
dente presenta notevolissime variazioni in aumento, come già vi 
esponemmo nell'assemblea straordinaria del 2 7 gennaio scorso. 
Questo progresso, che non accenna per nulla a diminuire, dimostra 
che i metodi sin qui seguiti continuano a trovare il favore e l 'appro-
vazione del pubbl ico, il che c' incoraggia a perseverare nei nostri 
propositi. 

L ' importanza del nostro movimento d'affari ci ha consigliato 
a mantenere una giacenza di cassa, di molto superiore a quella de-
gli anni precedenti. 

Com'era naturale, le voci dei valori di proprietà er ie l le parteci-
pazioni, oltrepassano quelle del 1916, e ciò in seguito alle più in-
genti operazioni compiute dall 'Ist ituto. Ma possiamo assicurarvi 
che la loro valutazione f u compiuta alla stregua dei più rigorosi 
criteri ; come pure rigorosi furono i criteri che presiedettero alla 
redazione dei nostri inventari ed alla formazione del bilancio so-
ciale. 

Gli assegni in circolazione salirono d a 22 a 42 milioni di l ire, 
ben rispondendo al nostro sforzo, inteso ad intensificare questo 
ramo di lavoro. Se la tassa di bollo sull'assegno circolare venisse 
ridotta o del tutto abolita, o in altra guisa congegnata, esso en-
trerebbe sempre più" nelle abitùdini del pubblico, si sostituirebbe 
via v ia allo impiego del biglietto, e la circolazione monetaria ne 
sarebbe automaticamente semplificata e diminuita. Ci avvicine 
r e m m o i n tal guisa a quella forma ideale di compensazione per cui 
i paesi più progrediti e meglio organizzati compiono una massa 
di operazioni ben superiore alla nostra, con una circolazione di bi-
glietti quanti tat ivamente minore. 

L 'ut i le d a noi conseguito fu assai alto e tale d a raggiungere il 
doppio dell'esercizio precedente. Non è d a attendersi però che si-
mili risultati abbiano a ripetersi frequentemente, essendo in gran 
parte f r u t t o di fortunate ed eccezionali circostanze, quali la mancan-
za di perdite fallimentari, il benefizio derivante dal lo stock t itol i , 
l ' inconsueto rendimento dei cambi e l 'aito profitto delle emissioni. 
Per questi motivi ed anche per misura prudenziale, in cui vi trove-
remo certo concordi, abbiamo deciso d i proporvi un dividendo 
pari al 6 per cento, benché il Decreto sui profitti consenta di fissare 
il compenso a più alta misura. 

Sottoponiamo pertanto alla vostra approvazione il seguente 
progetto di riparto : 

Utile netto dell'esercizio 1917 L- 15,140,940.10 
5 % alla riserva statutaria » 7 5 7 , 0 4 7 . — 

5 % a ' Consiglio d'Amministrazione . . 

A riportarsi' . . 

E- 14,383,893-10 
» 719,194.65 

E- 13,664,698.45 
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Riporto . . E- 13,664,698.45 
6 % su 70 milioni di capitale a 4,200,000 — 

più avanzo utili esercizio precedente . . 

A complemento riserva ordinaria per portarla 
a E- 10,000,000 e raggiungere colla pree-
sistente lire 14.000.000 

Da portarsi a nuovo . 

I, 9,464,698.45 

» 81,229.28 

E- 9.545,927.73 

» 9,242,953 — 

E- 302,974.73 

Ea cedola N. 3 delle azioni sociali sarà pagabile da domani 
ir. E- 30, per le azioni al portatore, e in E- 30,30 per quelle nomina" 
tive. 

Ea schiera dei nostri impiegati morti in guerra è accresciuta di 
altri giovani animosi, immaturamente falciati. I! nostro dolore 
trova conforto nel pensiero che i loro atti di abnegazione eroica 
non rappresentarono un'infeconda distruzione di vite. Alle deso-
late famiglie superstiti abbiamo adeguatamente provveduto, come 
era nel nostro dovere. Abbiamo anche provveduto a tutti gli altri 
funzionari, assicurandoli con relativo contratto cumulativo contro 
gli infortuni, e ampliando la Cassa di Previdenza di cui f u appro-
vato lo Statuto e che venne da noi dotata, oltre le ordinarie eroga-
zioni, di un assegno straordinario di un milione di iire. E , questo, 
meritato compenso a coloro che servono con fedeltà e con zelo il 
nostro Istituto e che contribuirono alla sua progressiva espansione. 
Non dubitiamo che vorrete confortare col vostro voto quest'atto 
di doverosa ed utile liberalità. 

Scadono per anzianità i signori Consiglieri : 
Aldo Ambron, Euigi Baragiola, Euigi Bertarelli, Cesare Coppi, 

Carlo Galimberti, Ernesto Galazzi, Eodovico Gavazzi, Francesco 
Gondrand, Giuseppe Gruess, Leopoldo Introini, Eugenio Eau-
tier, Euigi Lazzaroni, Luigi Louis Dreyfus, Leopoldo Mabilleau, 
Luigi Solari, Achille 'Venzaghi. 

Compiacetevi di determinare il numero dei Consiglieri per l'e-
sercizio 1918 e di provvedere alle relative nomine, come anche di 
eleggere cinque sindaci effettivi e due supplenti, fissando l'emolu-
mento ad essi dovuto. 

Eccovi i consueti dati statistici : 

CASSA 

Rimanenza al 31 die. 1916 E- 49,173,507-47 
Incassi fatti durante il 1917 . . . . » 28,363,593,638.16 

E. 28,412,767,145.63 
Pagamenti effettuati durante l ' a n n o 

1917 . . . . . . . . . . . . . . . » 28,311,803,897.35 

Rimanenza al 31 die. 1917 E- 100,963,248.28 

PORTAFOGLIO ITALIA E D E S T E R O 

Rimanenza al 31 die. 1916 E- 373,090,669.14 
carico dell'anno 1917 » 8,853,481,585.69 

E- 9,226,572,254.83 
scarico dell'anno 1917 » 8,557,051,721.52 

Rimanenza al 31 die. 1917 E- 669,520,533.31 

B A N C H E E C O R R I S P O N D E N T I D E B I T O R I E C R E D I T O R I 

Questi conti diedero luogo, nel 1917, ad un movimento : 

all 'attivo di E- 18,333,828,052.50 
al passivo di » i , ,934,641,480.32 

con una rimanenza passiva di . . . E- 399,186,572.18 

costituita da saldi creditori per . . . E- 870,144,767.92 
costituita da saldi debitori per . . . » 470,958,195.74 

D E P O S I T I IN CONTO C O R R E N T E , 

L I B R E T T I DI RISPARMIO, B U O N I F R U T T I F E R I 

Rimanenza al 31 dicembre 1916 . . E- i79,969,99 I-9 I 

versamenti effettuati durante il 1917 . » 1,071,323,102.06 

E. 1,251,293,093.97 

rimborsi eseguiti durante il 1917 . • » 949,723,474-34 

Totale eredito dei depositanti al 31 di-
cembre 1917 E- 3°E 569,619.63 

ASSEGNI IN C I R C O L A Z I O N E 

A l 31 dicembre 1916 erano in rimanenza 
per E- 22,385,69^.04 

emessi durante l 'anno 1917 . . . • » i,839,°25.95i-22 

E- 1,861,411,648.26 

estinti durante l 'anno 1917 » 1,818,960,521.19 

in circolazione al 31 dicembre 1917 . E- 42,451,127.07 

CONTO R I P O R T I 

Riporti att ivi 
Riporti passivi 

E-

84,280,024.06 
36,998,407.61 

47,281,616.45 

NOTIZIE - COMUNICATI = INFORMAZIONI 

Il problema doganale. La libertà economica. — 
Qualunque sia l 'assetto doganale del dopoguerra, noi 
abbiamo bisogno di stringerci almeno a taluno dei mer-
cati alleati, coi quali più facile e più conveniente per en-
trambi possa essere l'intesa. Noi abbiamo bisogno di 
assiemarci le materie prime che tanto più scarseggieranno 
dopo la pace e tanto più saranno ricercate e quasi direi 
contese tra gli stessi a l l e a j , dato l 'attenuarsi del vincolo 
che oggi facilita la comunione dei beni e degli sforzi, d ; 

fronte al comune pericolo. Guai se l 'Italia arrivasse tardi, 
0 ciecamente tanto presumesse di sè da ritenere di poterne 
fare a meno. Proprio oggi noi sperimentiamo gli effetti 
di questo assenteismo nostro dall 'America, di cui'la Fran-
cia'invece ha saputo in tempo utile assicurarsi l ' immediato 
e più largo appoggio. 

Nessuna suscettibilità, nessuna vanità, nessuna me-
galomania deve quindi ritardare o diminuire la parte 
riservata all 'Italia, nell'economia della Intesa, all'indo-
mani della pace. Gli alleati debbono comprendere che g l ; 

Imperi centrali riallaccerebbero subito le relazioni com-
merciali col nostro paese. Noi dobbiamo capire che i no-
stri debiti all'estero non si pagheranno se non con uno 
sforzo intenso di produzione e di espansione. Non ci po-
tremmo neppure permettete il lusso di consumare in 
paese tutti i nostri prodotti agricoli, i quali — perfe-
zionati e migliorati — per buona parte converrà espor-
tare, consumando invece, prodotti meno fini, che dai 
Balcani sopratutto ci sarà dato importare. 

Anche per questo, il progetto degli industriali, pro-
tezionisti è offa a cui gli agricoltori non presteranno cre-
dito. Ess i hanno interesse, e con loro ha interesse il paese, 
di trasformare il prodotto fino al grado di essere pronto 
per il consumo immediato e di esportarlo, facil itati dal 
cambio che durerà a lungo a pesare, gravoso alle importa-
zioni e favorevole alle esportazioni, attratti da mercati 
ricchi che sapranno ben pagarlo, ove lavoratori italiani , 
emigrati in ben diverse condizioni politiche ed economiche 
di un tempo, coopereranno efficacemente alla penetra-
zione economica del nostro paese all'estero. 

Tutt 'a l tra è quindi la dirett iva economica della nostra 
politica doganale da quella propugnata in taluni grandi 
giornali e pompose riviste. Mentre la Germania darebbe 
cento volte l 'Alsazia-Lorena pur di non vedersi chiusi 
1 mercati del mondo e ci contesta Trieste per ragioni e-
conomiche di espansione commerciale, e paventa il peso 
di un ostracismo ai suoi uomini e ai suoi prodotti che, 
comunque cammuffati , troveranno barriere insupera-
bili nel sentimento della nuova generazione, barriere che 
nessun patto scritto potrà distruggere od evitare, sarebbe 
criminale (noi usiamo la parola pensatamente) che l'I-
tal ia rovesciasse con un atto inconsulto, a favore di pochi, 
la pianta che il soldato italiano ha fecondato col suo san-
gue, all 'ombra della quale i suoi produttori del domani po-
tranno lavorare, espandersi, sentirsi ricercati, farsi ric-
chi, sanare col loro lavoro le piaghe diquesta lunga guerra, 
essere nelle opere di pace in tutto degni degli eroi che 
oggi rivelano al mondo un'Ital ia nuova, fino a ieri im-
meritatamente disconosciuta. 

Spese di guerra degli Stati Uniti. — L'importo totale dei 
c r e d i t ' d e p i s t a t i Uniti dai 1914 al 20 marzo 1917, era poco più di 
un bilione di dollari. — I l pr imo prestito emesso dagli Stati Uniti 
superò di molto questa somma. Il Dipartimento del Tesoro (the 
United States 1 reasury Department) ritiene che le sue spese mensili 
per l 'anno fiscale da poco cominciato saranno approssimativamente 
di due bilioni di dollari. — ' Durante l 'anno fiscale chiuso il i ° lu-
glio 1918 il paese aveya speso circa 13.000.000.000 di dollari 'per la 
guerra. 

Pr ima delia loro entrata in guerra gli Stat i Uniti avevano pre-
stato alle : 

Inghilterra Dollari 1.131.400.000 
Francia » 735.700.000 
Russia » 148.500.000 
Ital ia » 25.000.000 
Germania » 20.000.000 
Canadà » 334.999.878 
Newfoundland » 5.000.000 

Il tota le dei prestit i latt i dagli Stat i Unitit agli a ltr i governi 
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bel l igerant i , p r i m a d e l l ' e n t r a t a deg l i S t a t i U n i t i in guerra è d u n q u e 
di dollari 2.400.599.878 d i cui 20.000.000 al la Germenia . L a di f -
ferenza tra le s o m m e prestate alle nazioni al leate e ai Tedeschi p u ò 
d a r e un ' idea del l 'opinione degli S t a t i U n i t i in m e r i t o alle quest ioni 
r e l a t i v e a i due g r u p p i i r l o t t a . 

E c c o l ' u l t i m o resoconto delle spese mensi l i degl i S t a t i U n i t i da 
quando il paese ha d i c h i a r a t o guerra a l la G e r m a n i ; : 

M a r z o t 9 i 7 22.950.799,32 
Apr i le 1917 289.893.953,00 
Maggio 1.917' 526.565.555,96 
Giugno 1917 . . » 412.723.486,13 

L u g l i o 19117 662.310.845,97 

Agosto 1917 757-457-364,i4 
S e t t e m b r e 1 9 1 7 . . . 746.378.285,69 
O t t o b r e 1917 994.368.752,52 

N o v e m b r e 1 9 1 7 . . . . 986.081.807,53 

D i c e m b r e 1 9 1 7 . • • 1.105.211.859,32 

Gennaio 1918 1.090.356.045,69 

F e b b r a i o 1918 . . . . 1.012.686.985,74 

1.155-793-809,24 

A p r i l e 1918 1.215.287.779,23 

Maggio 1918 1.508.195.233,65 

Giugno 1918 (approssimati-
v a m e n t e 1.590.000.000,00 

Dol lar i 14.013.262.563,13 

Di questa s o m m a si sono a c c o r d a t i dei p ""estiti alle nazioni a i 

l eate contro la G e r m a n i a per i seguenti i m p o r t i fino a l 30 g iugno 

scorso : 

Belg io Dol lar i 
C u b a 
F r a n c i a 
Inghi l terra 
Grecia 
I ta l ia 
Russ ia 
Serbia 

Dol lar i 120.550.000 
» 15.000.000 

» - 1.685.000.000 

» 3.170.000.000 
» 15.790.000 
» 650.000.000 
» 325.000.000 
» 9.000.000 

Dol lar i 5.990.340.000 T o t a l e . . 

Di questa s o m m a di c i rca t redic i bi l ioni d i do l lar i , quasi un t e r z o 
è s t a t o o t tenuto c o n tasse. Per raggiungere la diffe 'enza sono s t a t i 
emessi dei prest i t i . Per il p r i m o il Governo chiese due bi l ioni di 
d o l l a r i e ne r i c e v e t t e 3.035.226.850. Per i l secondo, i l m i n i m o sta-
bi l i to f u d i 3.000.000.000 e le sottoscriz ioni a m m o n t a r o n o a 
4.617.532.300. Per i l t e r z o , i l G o v e r n o chiese q u a t t r o bi l ioni e fu-
rono v e r s a t i d o l l a r i 4.170.019.650. 

S e m b r a a t a l u n o ev idente che u n a c c o r d o su tale p r o b l e m a d e b b a 
essere necessario, specialmente per l ' I t a l i a che è lo S t a t o p i ù d e b o l e 
di t u t t e le nazioni del l ' Intesa. N o n s e m b r a però esserci d u b b i o che 
i nostr i a l leat i c i a i u t e r a n n o a r isolvere questo p r o b l e m a ponderoso : 
è af i t ' interesse n o s t r o , m a è a n c o r a nei loro interesse . Come a t t u a l -
mente i r i forniment i c i vengono f o r n i t i , con regolare p u n t u a l i t à 
e a d e g u a t a m i s u r a per l a g u e r r a c o m u n e , cosi d o m a n i gli S t a t i p i ù 
ricchi del l ' Intesa intenderanno c o m e il m e r c a t o i t a l i a n o non d e b b a 
essere trascurato . U n ' I t a l i a d e b o l e , in c u i l ' a l t o c a m b i o c o n t r a g g a 
le importaz ioni non cost i tu irebbe p i ù uno sbocco ai p r o d o t t i ameri-
c a n i e inglesi. E d u n q u e anche interesse dei nostr i a l l e a t i a i u t a r e 
l ' I t a l i a a r iprendere l a propr ia a t t i v i t à e c o n o m i c a , a i fini d e l l a l o r o 
esportaz ione . 

Prospet tata la questione c o m e noi a b b i a m o f a t t o , non s e m b r a 
c h i la s i tuazione a t t u a l e i m p o n g a asso lutamente sul m o m e n t o , 
t r a t t a t i v e precise e f o r m i l i , che, se p e r ò a v e s s e r o l u o g o , non p o t r e b -
bero nuocere e a n z i s a r e b b e o p p o r t u n o a v v e n i s s e r o ; m a le p r e o c c u -
pazioni che si f a n n o va lére d a t a l u n o s e m b r a n o eccess ive . 

F i n a n z a di g u e r r a . — S o t t o il t i t o l o : « L o sv i luppo t r i b u t a -
r io in I t a l i a d u r a n t e i t re anni d i g u e r r a » la Nuova A litologia pub-
bl ica nel suo u l t i m o fasc ico lo u n n u o v o ar t i co lo del Ministro del le 
F inanze . L ' o n . M e d a , dopo a v e r n o t a t o c o m e il periodo d i t e m p o 
sul q u a l e è o r m a i p e r m e s s o di c o m p i e r e ri l ievi e c o n f r o n t i p e r stabi l i re 
l ' a n d a m e n t o t r i b u t a r i o in I t a l i a durante l a g u e r r a , è d ' u n tr iennio, 
r i t iene a d a t t o il m o m e n t o per u n a anal is i del le e n t r a t e erar ia l i di-
p e n d e n t i da i t r i b u t i v e r i e p r o p r i : u n t a l e l a v o r o , d i c e , o g g i p u ò 
esser f a t t o con maggiore s icurezza e quindi con maggior concludenza 
s ia perchè dei due p r i m i eserciz i d i g u e r r a si posseggono le c i f r e deg l i 
a c c e r t a m e n t i d e f i n i t i v i , s ia perchè lo s g u a r d o a b b r a c c i a u n c a m p o 
p i ù esteso, nel q u a l e l a p o l i t i c a t r i b u t a r i a ha a v u t o m o d o di espl i -
cars i o f f rendo e l e m e n t i a t t e n d i b i l i non s o l t a n t o d i presunzioni , m a d i 
g i u d i z i concret i . 

L ' a r t i c o l o cont iene i n f a t t i u n d i l igente e c o m p l e t o e s a m e delle 
r i su l tanze d e i 3 eserc iz i finanziari d i g u e r r a in re lazione a quel lo 
1914-15 , nel q u a l e sono messi iu r i l i e v o i s ingol i fenomeni d ' incre-
m e n t o e di depress ione e ne sono i n d i c a t e le cause . 

L ' o n . M e d a cos i c o n c l u d e i l s u o s t u d i o : « N e p p u r e questa v o l t a 
t r a r r ò con-lusioui che a b b i a n o l ' a r i a d i profez ie : p o t r e i dire c o m e io 

non sia lontano d a l c r e d e r e possibi le che nel l 'eserciz io in corso le 
e n t r a t e si a v v i c i n i n o e forse tocchino i c inque m i l i a r d i , m a questo 
non so se ai p u n t o in cui s t i a m o s a r e b b e per i p i ù m o t i v o d i soddis fa-
zione o non p i u t t o s t o d i preoccupazione ; o r m a i i n f a t t i q u a n t o p i ù 
d u r a n t e la guerra le r iscossioni si e levano, t a n t o p i ù corre il pen-
siero a l g iorno in c u i , cessando i cespit i s t raordinar i , i l b i lancio d o v r à 
t r o v a r e i l suo a s s e t t o n o r m a l e ; eppure io persisto ad essere o t t i m i s t a : 
la consuetudine di o l t r e u n biennio con la mater ia fiscale mi ha per-
suaso che l ' I t a l i a p o t r à d i m o s t r a r e anche in t e m p i dif f ic i l i , qual i sa-
r a n n o i p r i m i s s i m i anni d e l l a p a c e , u n a c a p a c i t à contr ibut iva assai 
maggiore e h . non per i l p a s s a t o ; che d ' a l t r a p a r t e lo S t a t o ed il 
paese si t r o v e r a n n o dal la guerra p r e p a r a t i a quelle f o r m e d i gest ione 
e r a r i a l . le qual i consent iranno d i a t t ingere benefici considerevol i da 
ta luni serv iz i e da ta lune industr ie special i . Conviene p o i t e n e r e c o n t o 
della c i r c o s t a n z a che non meno di noi , gl i a l tr i paes i be l l igerant i do-
v r a n n o d a r p r o v a d i grande coragg io t r i b u t a r i o , s icché l ' esempio 
a i u t e r à m o l t o a f r o n t e g g i a r e la s i tuaz ione. N o n v ' è ragione dunque 
per d isperare ; anzi la previs ione d e i sacrif ici che o c c o r r e r a n n o ha d a 
essere fin d ' o r a u n a r g o m e n t o pei t e m p r a r e gli an imi a l l a fiducia p i ù 
s a l d a nel d o m a n i . 

Spese di guerra dell'Italia al 30 maggio 1918. —L'am-
montare delie spese sostenute da l lo S t a t o per c o n t o dei d i c a s t e r i 
mi l i tar i nel per iodo lug l io 1917 maggio 1918 sono ascese a 15.076,4 
m i l i o n i , c o n t r o 11.964,1 milioni nel corrispondente per iodo dell 'eser-
ciz io a n t e r i o r e , s e g n a n d o cioè un a u m e n t o d i 3.113.2 mil ioni. 

L e spese per l ' eserc i to (dicaster i del la guerra e d e l l e a r m i e muni-
zioni) s i s o n o r a g g u a g l i a t e nel lo stesso per iodo a 14.202,4 mil ioni con-
t r o 11 .261 ,6 mil ioni , s e g n a n d o m i incremento- di 2.910,6 mil ioni e 
quelle p e r l a mar ina a 874,0 mil ioni contro 672,3 m i l i o n i , s e g n a n d o 
anch'esse u n incremento di 201,6 mi l ioni . 

N e l s o l o t n e s e d i m a g g i o , l ' u l t i m o d i cui a b b i a m o i d a t i , si è a v u t a 
la spesa compless iva di 1 .331,7 mil ioni (aprile precedente 1.594,2 
milioni) contro 1.332,4 mi l ioni nel m a g g i o 1917 , d a a t t r i b u i r s i per 
[.235,7 milioni i l i 'esercito (aprile precedente 1.482,4 milioni) c o n t r o 
1.266,4 mil ioni e per 96,0 milioni a l l a m a r j n a (aprile precedente 
1 1 1 , 9 milioni) contro 66,0 mil ioni nel maggio 1917. 

D i a m o qui appresso i l consueto prospet to de l le spese m i l i t a r i 
d e l l ' I t a l i a da l l ' in iz io de l la guerra in poi : 

Guerra Marina Totale 
Milioni di lire 

Preparaz ione mi l i tare . 1 .618,8 1593 1.778,1 
g iugno 1915 396,6 67 ,2 463,8 
lug l . 1915-giugno 916 . . . 7 .611 ,0 731,4 8.342,4 
lug l . 1916-giuguo 917 . . . . 12.546,8 789,1 13-335,9 (1) 
giug. 1918-magg. 918 . . . 14.202,4 874,0 15.076,4 

36.375,6 2.621,0 38.996,6 

C o m m e r c i o g e r m a n i c o . — S e c o n d o l a « G a z z e t t a d i Colonia», 
u n ' a s s e m b l e a dei p a d r o n i d i f e r r i e r e t e n u t a a Berl ino h a discusso 
la f u t u r a p o l i t i c a c o m m e r c i a l e del la G e r m a n i a ed h a a d o t t a t o una 
r isoluzione che a p p r o v a l ' u r i o n e economica d e g l ' i m p e r i central i , 
m a , nel lo stesso t e m p o , h a d i s a p p r o v a t o u n a unione d i tar i f fa per 
la ragione che essa preg iudicherebbe i rapport i , commerc ia l i della 
G e r m a n i a con gli a l t r i S t a t i e che , d i p i ù , essa s a r e b b e m o l t o svan-
taggiosa alle intraprese p r i v a t e . L a risoluzione aggiunge che l 'u-
nione d e l F E u r o p a centra le non s a r e b b e da sè sola u n a protezione 
suff ic iente contro le aspirazioni anglo-sassoni. 

L a protez ione del le f o r n i t u r e dei p r o d o t t i grezz i e de l c o m m e r c i o 
germanico esige u n r i a v v i c i n a m e n t o c o m m e r c i a l e con u n grande nu-
m e r o di S t a t i sul cont inente europeo . 

Materie prime e l'alleanza economica. — Sotto questo 
t i to lo , i l « T i m e s » ha p u b b l i c a t o , a lcuni giorni f a , u n a r t i c o l o i l quale 
p r e n d e v a occasione da q u a n t o gli era s t a t o s e g n a l a t o dal suo corr i -
spondente degli S t a t i U n i t i : che cioè in A m e r i c a si è concordi nel 
r i tenere la necessità di u n conveniente control lo sulle mater ie 
p r i m e per ass icurare agl i A l l e a t i la preferenza nelle t r a t t a t i v e di 
p a c e , c o m e pure per a v e r e c o n t r o la Germania una c a r t a eff icace 
in mano. 

Di accordi economici t r a gli A l l e a t i si è a v u t o solo quel lo risul-
t a n t e d a l l a Conferenza di P a r i g i , nel g iug«o 1916, che è r i m a s t a fa-
mosa presso i nostr i nemici c o m e indiz io di guerra c o m m e r c i a l e dopo 
la pace . 

Ma nessun a c c o r d o è s t a t o p i e s o c irca a lcune m a t e r i e . p r i m e , i l 
t r a s p o r t o e la distr ibuzione. 

(1) In ta le s o m m a sono comprese L 543,6 mil ioni r i f le t tent i 
le spese de l la guerra l ib ica fino a l f e b b r a i o t e n u t e in c o n t o se-
p a r a t o e poi introdotte in quel mese nel b i lancio del d icas tero d e l l a 
g u e r r a . 

Proprietario-Responsabile: M. J . DE JOHANNIS. 

Luigi Ravera, gerente. 

« L'Universelle • - Imprimerle Polyglotte — Roma, Villa Umberto I . 
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Banca Commerciale Italiana 
f Vedi le operatimi in copertina) 

S I T U A Z I O N E 

31 luglio 1918 
139.731.666.48 

1.370.472,49 
1.232.566.204,90 

63.908.559,21 
160.391.437,05 
75.853.075,78 
16.539.509.50 
8.337.220,09 

974.424.146,64 
24.063.731, &3 
16.864.345,28 
18.585.357,44 

1—• 
19.303.341,18 

2.327.163.550 — 
15.104.611,53 

ATTIVO. 
N. in cassa e fondi presso Ist. emis. E 
Cassa, cedole e valute 
Portaf. su Italia ed estero e B. T. I. i 
Effetti all'incasso 
Riporti 
Effetti pubblici di proprietà 
Titoli di proprietà Fondo Previd. pers • 
Anticipazioni su effetti pubblici . . » 
Corrispondenti - saldi debitori . . . i 
Partecipazioni diverse > 
partecipazioni Imprese bancarie . . « 
Beni stabili . 
Mobilio ed imp. diversi 
Debitori diversi t 
Deb. per av. depos. per cauz. e cust. i 
Spese amminìstr. e tasse esercizio . i 

Totale . . . I,. 

PASSIVO. 
Cap. soc. (N. 272.000 azioni da E. 500 

c a d . e N . 8000 d a 2500) 
Fondo di riserva ordinaria . . . . 
Fondo riserva straordinaria . . . . 
Fondo previdenza pel personale . . 
Dividendi in corso ed arretrati . . . 
Depositi n c. c. e buoni fruttiferi . 
Acccttazioni commerciali 
Assegni in circolazione 
Cedenti effetti all'incasso 
Corrispondenti - saldi creditori . . . 
Creditori diversi 
Cred. per avallo depositanti titoli . 
Avanzo utili esercizio 1917 . . . . 
Utili lordi esercizio corrente . . . . 

5.383.252.654,66 

156.000.000 — 
31.200.000 — 
31.500.000 — 
16.990.986,51 

3.512.345 — 
472.683.037 — 

51.329.321,45 
88.812.305,36 
91.487.377,97 

1.757.119.759,06 
87.268.428,86 

2.327.163.550 — 
749.144,98 

27.220,201,45 

Totale . . . E 5.091.854.120,45 

31 agosto 1918 
141.173.185.07 

224.948,45 
1.407.165.310,55 

74,108.853.08 
188.224.084,17 

58.184.441,86 
16.539.509,50 
9.340,472,42 

997.907.325.38 
27.897.499,58 
16.068.458,81 
18.585.357,44 

1 — 
8.862.750 — 

2.554.028.484 — 
17.353.920.41 

5.859.255.930,88 

Credito Italiano 
(Vedi le operatimi in copertina) 

S I T U A Z I O N E 

ATTIVO. 
Azionisti saldo Azioni . 

Portafoglio Italia ed Estero . . . 
Riporti 
Corrispondenti 
Portafoglio titoli 
Partecipazioni 
Stabili ( 
Debitori diversi 
Debitori per avalli . . . . . . . 

Conti d'ordine: 
Titoli Cassa Previdenza Impiegati . 
Depositi a cauzione . . . . 
Conto titoli 

Totale . . . E. 

PASSIVO. 
Capitale E. 
Riserva 1 
Dep. in Conto Corr. ed a Risparmio . • 
Corrispondenti • 
Accettaziòni > 
Assegni in circolazione 
Creditori diversi • 
Avalli , 
Utili , 

Conti d'ordine : 
Cassa Previdenza Impiegati . . . . » 
Depositi a cauzione » 
Conto titoli . 

Totale . . . !.. 

31 luglio 1918 

164.728.720.85 
1.149.385.896,1 
228.654.620,95 
657.879.579,70 

21.181.184,45 
4.684.334,05 

12.500,000 — 
50.847.649,30 
99.860.629,30 

4.642.423,30 
2.597.115,50 

1.984.073.601,55 

4.381.035.754,10 

100.000.000 — 
21.000.000 — 

482.094.246,55 
1.531.937.641,40 

32.648.976,35 
72.804.774,90 
39.074.792,80 
99.860.629,30 
10.301.553,45 

4.642.423,30 
2.597.115,50 

1.984.073.601,55 

4.381.035.754,10 

31 agosto 1918 
3.394.500 — 

173.031.995,50 
1.294.518.763.10 

214.346.870 — 
673.414,666,05 

17,083.504,60 
4.921.765,30 

12.500.000 — 
72.236.528.30 

100.866.370,55 

4.690.467,85 
2.608.015,50 

2 192.117.074,40 

4.765,739.521,15 

150.000.000 — 
24.000.000 — 

499.705.768,80 
1.634.108.782,15 

39.046.570,35 
69.102.114,70 
37.636.355.60 

100.866,370,55 
11.849.001,25 

4.690.467,85 
2.608.015,50 

2.192.117.074,40 

4,765.730.521,30 

208.000.000 — 
41.600,000 — 
39.100.000 — 
17.049.202.26 
2.678.625 — 

496.199.314,83 
60.542.997,94 

100.231.439,80 
103.262.606,34 

1.847.457.336,51 
190,267.606.34 

2.689.327.666 — 
749.144,24 

31.918.102,68 

5.859.255.930,88 

Banca Italiana di Sconto 
(Vedi le operazioni in copertina) 

S I T U A Z I O N E 
ATTIVO. 

Azionisti a saldo azioni 
Numerario in Cassa 
Fondi presso Istituti di emissione. . 
Cedole, Titoli estratti - valute . . . 
Portafoglio 
Conto Riporti 
Titoli di proprietà 
Titoli del Fondo di Previdenza. . . 
Corrispondenti - saldi debitori . . . 
Anticipazioni su titoli 
Debitori per accettaziòni 
Conti diversi - saldi debitori . . . . 
Esattorie 
Partecipazioni 
Beni Stabili 
Società anon. di Costruzione « Roma > 
Mobilio, Cassette di sicurezza. . . . 
Debitori per avalli 
Conto Titoli : 

a cauzione servizio 
presso terzi 
in deposito 

Spese di amministrazione e Tasse. . 
Totale . . . 

PASSIVO. 
Capit. soc. N. 360.000 Azioni da E. 500 
Riserva ordinaria 
Riserva ordinaria esercizio in corso . 
Fondo per deprezzamento immobili. 
Azionisti - Conto dividendo . . . . 
Fondo di previdenza per il personale 
Dep. in c/c ed a risparmio 
Buoni frut. a scadenza èssa 
Corrispondenti - saldi creditori . . . 
Accettaziòni per conto terzi . . . . 
Assegni in circolazione 
Creditori diversi - saldi creditori . . 
Avalli per conto terzi 
Esattorie 
Conto Titoli 
Avanzo utili dell'esercizio precedente 
Utili lordi del corrente esercizio . . . 

Totale 

31 luglio 1918 
15.198.300 — 

123.746.326,35 
8.885.282,52 
4.001.935,07 

968.874.742,90 
109.546.590,69 

54.900.673,12 
2.875.541,45 

889.298.755,79 
4.835.344,85 

18.327.856,60 
10.114.601,84 

418.646,46 
11.604.125,25 
10.946.559,86 
1.800.000 — 

500.000 — 
76.276.125,70 

4.278.482,69 
86,230.755,32 

993.256.236,47 
10.284.663,50 

3.418.213.705,71 

E. 

180.000.000 — 
20.000.000 — 
6.000.000 — 
2.070.800 — 
1.053.213 — 
3.732.520,55 

460.727.200,00 
19.408.519,07 

1.224.686.896,37 
18.327.856,60 
61.371.760,70 
22.120.736,92 
76.104.757,98 

1.083.765.474,48 
302.974.73 

21.488.986.16 
3.418.213.705,71 

31 agosto 1918 
13.963.550 — 

124,440.099,20 
9.142.720,37 
1.710.793,17 

987.816.488,69 
146.462.304,35 
64.606.724.89 

2.880.797,53 
840.367.285,19 

5.859.974,29 
' 14.256.847,43 

10.470.296.92 
284.066,77 

15.036.142,25 
17.296.559,86 

1.800.000 — 
500.000— 

76.276.125,79 

4.373.182,69 
92.376.537,07 

1.027.822.342,32 
12.030.293,69 

3.169.773.134,47 

180.000.000 — 
20.000.000 — 

4.000.000 — 
2.079.800 — 
1.031.280 — 
3.753.024.34 

484.0p2.208,36 
20.515.156,24 

1.418.999,000.47 
14.256.847,43 
83.131.439,82 
16.629.273,72 
76.276126,79 

1.024.572.062,03 
302.974,73 

24.163.931,49 
3.469.773.134,47 

Banco di Roma 
(Vedi le operazioni in copertina) 

S I T U A Z I O N E 

ATTIVO. 

E ; Portafoglio Italia ed Estero . . . . 
Effetti all'incasso per conto terzi . . " 
Effetti pubblici • 
Valori industriali * 
Riporti . . . . . ' . ' 
Partecipazioni diverse . . . * 
Beni Stabili " 
Conti correnti garantiti . . . . . . • 
Corrispondenti Italia ed Estero ' . ' - . ' , ' 
Debitori diversi e conti debitori . . ' 
Debitori per accettaziòni commerciali ' 
Debitori per avalli e fideiussioni . , " 
Sezione Commer. e Industr. in Eibia ' 
Mobilio, cassette di cust. e spese imp . • 
Spese del corrente esercizio . . . . ' 
Depositi e depositari titoli • 

Totale . . E. 
PASSIVO. 

Capitale sociale 1, 
Fondo di riserva ordinaria . . . . > 
Depositi in conto corr. ed a risparmio • 
Assegni in circolazione , 
Riporti passivi „ 
Corrispondenti Italia ed Estero. ! . • 
Creditori diversi e conti creditori. . . 
Dividendi su n/ Azioni „ 
Risconto dell'Attivo. , 
Cassa di Previdenza n/ Impiegati . . » 
Accettaziòni Commerciali » 
Avalli e fideiussioni per c/ Terzi . . < 
Utili lordi esercizio corrente . . . » 
Utili esercizio tgiy da ripartire . . » 
Depositanti e depositi per c/ Terzi . » 

Totale . . . E. 

30 giugno 1918 

27.542.497,68 
182.723.710,10 

19.230.450,18 
18.902.009.61 
33.470.987,91 
18.722.829,03 

2.261.023,43 
12.380.475,61 
39.244.549,37 

272.577 378,28 
38.369,562,95 
4.391.303,84 

33.170.318,48 

3.671.349,57 
72.099.283,43 

1.158.66$.440,30 

100.000.000 — 
477.668.90 

178.539.715,80 
13.310.636,25 

289.056.596,05 
75.111.419,81 

599.533,25 
1.310.009.80 

114.582.91 
4.391.303,84 

33.170.518,42 
8.651.664.81 

_ 452.009.790,20 
1.158.668,440,30 

31 luglio 1918 

34.984.272,97 
182.542.184,68 

19.035,933,67 
15.774.445,76 
38.979.405,30 
21.248.005,41 
2.261.028,43 

12.539.722,34 
38.713.681,63 

303.347.497,40 
38.713.681,63 

4.687.839,23 
55.064.852,28 

1 — 
4.277.869,04 

467,049.921,97 
1.237.712.629,48 

100.000.000 — 
477.668,90 

200.165,531,68 
15.618.659.76 

298.153.266,18 
82,473,937,86 

540.857 — 
1.310.009,80 

555.142,24 
4.687.839,23 

55.064.852,28 
9.989.942.53 

467.049.021,97 
E237,_712.6_29,48 

SITUAZIONI RIASSUNTIVE. 
B a n c a Commercia le 

000 omessi 

Cassa Cedole Valute. 
percentuale . . . . 

Portafogli cambiali . 
percentuale . . . . 

Corrisp. saldi debitori 
percentuale . . . . 

Riporti 
percentuale . . . . 

Portafoglio titoli . . 
percentuale . . . . 

Depositi 
percentuale . . . . 

31 die. I 31 die. I 81 die. I 31 mag. 
1917 1914 j 1915 ,| 1916 

80.623 j 96.362f 104.932 
100 USAI 130.15 

437.314 394.818: 816.683 
100 90.28 186.79 

293.629; 339.005' 395.646 

Credito Italiano 

31 die. 31 die. 31 die. 131 mag 

115.45 
59.868 

83.78 
57.675 
122.64 

166.685 142.101,1 246.379 
1001 85.25 147.68 

100. 
74.4571 

100 
47.025! 

100 

134.92 
67.709 

90.94 
73.877 
152.84 

97.592; 
121.04 

952.198 
217.73 

501.666 
170.85 
89.994 
120.86 
54.328 
115.53 

257.627! 
154.5&, 

(1) 

1914 
45.447 

100 
253.711 

100 
166.492 

100 
49.107 

100 
17.560 

100 
146.895 

100 

1915 
104.485 
229.90 

332.626 
131.62 

172.452 
103.59 
36.219 

73.75 
16.425 

93.53 
138.727 

94.43 

1916 j 1917 
115.756 92.818 
254.681 204.22 

792.188 884.520 
313.44 202.27 

226.642' 337.143 
136.13 202.49 
37.148 74.474 

75.64 151.69 
13.620, 14.540 

77.56. 82.80 
239.245; 279.323' 

163.061 190.15', 

B a n c a di Sconto 

31 die. 181 die. 
1914(1) | 1915 

33.923 56.941 
100 i 167.84 

149.339! 170.784 
100; 114.31 

94.681' 137.155 
100, 144.85 

16.646 ! 21.117 
100] 

30.983! 
100! 

105.484 117.789 
100 111.66 

31 die. 31 lune 
1916 1917 

126.85 
41.058 
132.51 

— Società Bancaria. + Credito Provinciale. 

52.483 
155.77 

373.090 
249.87 

260.274 
274.89. 
56.358, 
339.34] 
36.616: 
118.18, 

179.969 
770.61 

29.176; 
86.00 

342.583; 
229.391 

447.599! 
472.74] 
40.992 
246.251 
39.557! 
127.67i 

206.165 
195.44, 

B a n c o di R o m a 

1914 
11.2221 

7001 
96.660 

100 
119.546 

100 
22.070 

100 
77.383 

1001 
126.500! 

100, 

31 die. 31 die. 31 mag. 
1915 1916 1917 
11.854 17.6-16 157552 
105.63 157.25 138.58 
90.015 98.776 116.751 

93.12 102.18 120.78 
71.892 105.579 142.463 
60.13 88.28 110.80 

13.923 8.781 15.188 
63.08 30.72 68.61 

83.643 59.822 56.887 
108.08 77.31 73.12 
84.720 100.084 120.780 

66.97 79.11 95.47 
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Istituti di Emissione Italiani 
(Situazioni riassuntive telegrafiche). 

(000 omessi) 
Banca d'Italia Banco di Napoli Banco di Sicilia 

; 31 ag. ! 10 sett. ' 20 agi ! 31 ag. 20 ag. I 31 ag. 

> 

L. 
Specie metalliche. » 
l'ortaf. su Italia.. 
Anticipazioni 
Fondi sull' estero 

(portaf. e c/c).. » 
Circolazione » 
Debiti a vista . . . » 
Depos.inc/c'frutt. » 
Rap. ris. alla ciré. > 

895.041 
557.420 
597.778 

7J5.247 
1.068.208 I 
828.370 
546.248 
38.84»/» ! 

— ! 346.751! 359.049 
895.190 221.926 ; 221.928 
749.056 258.505 ; 273.103 
558.3391.057.711:1.088.465 

711.060! 107.0271 103.738 
ì.017.940 1.'69.179 i 1.883.382 

742.023 128.416| 149.254 
648.252 U8.682| 120.765 

41.61°/»! 37 .86% 

(_ 
74.1081 

477! 
92.760 
32.347! 

70.146 
477 

95.599 
35.668 

24.580 24.740 
429.467 433.324 
112.087 126.509 
57.277 35.300 

29.41%l 33.89% 

(Situazioni definitive). 
Banca d'Italia. 

Oro 
Argento 
Valute equiparate. 

Totale riserva 
Portafoglio su piazze italiane . . . . . . 
Portafoglio sull'estero 
Anticipazioni ordinarie 

» al Tesoro 
Anticipazioni straordinarie al Tesoro (r) . 
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato (2). , 
Titoli 
Tesoro dello Stato - per sommln. biglietti (3) 
Servizi diversi per conto dello Stato e prov. . 
Depositi 
Circolazione 
Debiti a vista 
Depositi in conto corrente fruttifero . . . 
Servizi diversi per conto dello State e prov. 
Rapporto riserva a circolazione (4) . . . . 

8 Banco di Napoli. 

Oro L. 
Argento 
Valute equiparate 1 . » 

Totale riserva L-
Portafoglio su piazze italiane » 
Portafoglio sull'estero • 
Anticipazioni ordinarie. 

» al Tesoro » 
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato (2). . . • 
Titoli ' • 
Tesoro dello Stato-per sommin. biglietti (3) > 
Servizi diversi per conto dello Stato e prov. . » 
Depositi s 
Circolazione » 
Debiti a vista » 
Depositi in conto corrente fruttifero 
Servizi dir ersi per conto dello Stato e prov. » 
Rapporto riserva a circolazione (4} . . . . . » 

!» Banco di Sicilia. 

30 aprile 31 maggio 

836.234.596 836.992.077 
1 78.551.511 78.638.303 
• 516.293.630 1,433,387,838 

L. 1.441.079.738 1.433.887,838 
> 718.309.141 751,182,264 
• 22.103.495 22.125.991 
» 654.675.328 625.166.526 
» 360.000.000 360.000.000 
> 948.932.520 2.795.000.000 
» 2.475.000.000 865.911.418 
» 220.066.576 220.008.649 
» 516.000.000 516.000.000 
> 239.773.38: 192.242.243 

. 1 14.766.355.414 14.392.975.475 
> 7.252.707.350 7.439.956.075 
» 878.630.848 849.415.618 
» 570.732.020 545.164.396 
» 91.162.092 154.894.538 
a 32,58% 33,53 7» 

20 luglio j 31 luglio 

196.430.682 
30.139.143 

114.469.682 
341.039.507 
285.430.000 
8 .032.625 

130.002.735 
1.051.658.000 

248.086.604 
113,264.112 
148.000.000 

4.285.099 
1.968.122.079 
1.850.845.000 

131.953.000 
134.297.000 

643.164 
46,64 % 

20 luglio | 31 luglio 
: | 

Oro E- 39.743.2971 39.743.297 
Argento • 9.576.005 9.577.342 
Valute equiparate . • 21.268.949 21.613.884 

Totale riserva E- 70.688.244 " 70.934.523 
Portafoglio su piazze italiane • j 104.726.000 ! 99.6Ó0.Ó00 
Portafoglio sull'estero 12.041.3911 12.023.446 
Anticipazioni ordinarie. . 35.300.0001 32.404.000 

al Tesoro • 31.000.000 31.000.000 
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato (2). . . » 46.608.600 51.919.623 
Titoli • 32.463.600 ! 33.958.441 
Tesoro dello Stato - per sommin. biglietti (3) » 36.000.000 36.000.000 
Servizi diversi per conto dello Stato e prov. • 39.766.762 ! 32.511.717 
Depositi 608.549.103 619,682.668 
Circolazione • — j 419,135.000 
Debiti a vista • 105.917.000! 109.743.000 
Depositi in conto corrente fruttifero 34.838000 30.948.000 
Servizi diversi per conto dello Stato e prov. • ! .577.646 j 33.925.832 
Rapporto riserva a circolazione (4) . . • • • • ; 44.61 7,1 36,28 % 

(1) DD. EE. 27,6,1915 n. 984, e 23, 12, 1915, n. 1813. 4/1/17 n. 63. 
(2) RR. DD. r8 agosto 194, n. 827 e 23 maggio, 1915 n. 711. 
(3) R R . D D . 22, 9, 1914, n . 1028, 23,11 , 1914, n . 1286, e 23, 5, 1915 , 0 . 708. 
(4) Ai netto del 40 % pei debiti a vista. Il rapporto è stato calcolato 

escludendo dalla circolazione i biglietti somministrati al Tesoro, ai termini 
dei R R . DD. 18 agosto e 22 settembre 1914 nn. 827 e 1028, R. D. 23 no-
vembre 1914, n. 1286 e R R . DD. 23 maggio 1915, nn. 708 e 711 e dei decreti 
luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 984, 23 dicembre 1915, n. 1813, 31 agosto 
1916, n. 1124 e 4 gennaio 1917, n. 63. 

IO BANCO pi NAPOLI 
Cassa di Risparmio — Situazione al 30 aprile 1918 

Risparmio 

ordinario 

Risparmio 
vincolato 

p. riscatto 
pegni 

Complessivamente 

Libretti Depositi Lib. Depositi Libretti Depositi 

Situazione alla line 
del mese precedente 

Aumenti del mese... 
144.526; 234.796.615 , 351 2.432,22 144.877 234.799.047 

1.824 20.842.615 32 : 483,40 1.850 ' 20.843.098 
148.350 235.639.230 i 383, 2.915.52 146.733: 255.li42.145 

Diminuzione del mese, 1.229, 17.644.275 17 ; 262,94 1.146 17.644.537 
S i t u a . a l 30 apr. 1918' 143.018; 2377994.955! 366 2.652,68:145.587 287.997407 

196.432.069 
30.139.143 

169.033,608 
345.604.821 
288.4827000 

49.476.715 
146.915.891 

1.067.688.000 
307.210.578 
117.723.127 
148.000.000 

4.416.156 
2.029.335.279 
1.866.832.000 

145.101.000 
121.451.000 

2.061.774 
43,63% 

Istituti Nazionali Esteri 
11 

(000 omessi) 1918 
31 luglio 

1918 
28 agosto 

Sezione d'emissione 
Biglietti emessi Ls. 83.013 87.336 
Debito di Stato a 11.015 11.015 
Altre garanzie a 7 434 7.434 
Oro monetato ed in lingotti a 60.560 68.886 

Sezione di Banca 
Capitale sociale 14.552 14.552 
Dep. pubbMcompresi iconti de! Tes., delie Casse 

di rispar., degli agenti del Deb. naz., ecc.) 1 37.789 34.918 
Depositi diversi a 138.441 138.110 
Tratte a 7 giorni e diversi a 10 10 

a 3.435 3.499 
Garanzie in valori di Stato a 58.601 59.454 
Altre garanzie a 106.787 99.253 
Biglietti in riserva a 28.14® 29723 
Oro, argento monetato in riserva " 697 659 
1 2 Banca di Franeia. 

(000 omessi) 1918 
8 agosto 

1918 
5 settembre 

Oro in cassa Fr. 3.396.213 3.399.041 
Oro all'estero a 2.037.108 2.037.108 

a 304.849 320.174 
Disponibilità e crediti all'estero a 1.497.079 1.656.453 
In portafoglio a 1.016.541 652.498 
Effetti prorogati a 1.068.409 1.063.558 
Anticipazioni su titoli a 338.416 823.254 
Anticipazioni permanenti allo Stato . . . . a 200.000 200.000 

a nuove allo Stato a 19.350.000 18.114.000 
Buoni del Tesoro francese in conto per antic. 

dello Stato a governi esteri a 3.452.000 3.463.000 
a 7.774 12.o36.000 

Biglietti in circolazione a 29.476.586 29.721.388 
C. C. del Tesoro a 68.403 328.502 
C. C. particolari a 3.688.564 3.277.165 
Utili lordi degli sconti e int. dìv. della settim. » — — 

13 Banca Nazionale Svizzera. 

(000 omessi) 1918 
7 maggio 

1918 
23 maggio 

. . Fr. 376.758 376.148 
Cassa argento 55.489 56.773 
Biglietti altre Banche 21.329 19.939 
Portafcglio • . a 300.572 271.836 
Crediti a vista all'estero 35.588 31.540 
Anticipazioni con garanzia titoli. . . a 10.013 10.000 
Titoli di proprietà 38.738 39.978 
Altre attività 11.317 24.170 

28.440 28.440 
Biglietti in circolazione 697.603 671.844 
Debiti a breve scadenza 104.527 102.761 
Altre passività 19.737 27.341 
14 Banca dell'Impero Germanico. 

(000 omessi) 1918 
15 agosto 

1918 
23 agosto 

Biglietti . 

Anticipazioni » 
Circolazione a 
Conti Correnti . 

2.468.000 
1.928.000 

15.968.000 
12.000 

12.930.000 
8.124.000 

2.468.000 
1.991.000 

15.959.000 
6.000 

13.111.000 
8.155.000 

1 5 Banche Assodale di New York. 

(000 omessi) 1918 
11 maggio 

1918 
18 maggio 

Portafoglio e anticipazioni Doli. 

Eccedenza della riserva sul limite legale . . " 

4.531.590 
36.361 

424,236 
42.912 

4.594.885 
36.536 

482.227 
49.540 

I<> Banche della Federai Reserve. 

(000 omessi) 1918 1918 
3 maggio 10 maggio 

Totale attività a 
Depositi e garanzie 

1.859.940 
3.772.495 
1.897.562 
1574.278 

1.883.135 
3.772.495 
2,107.050 
1.589.193 

17 

(000.000 omessi) 

Incasso 
metallico 

oro argento 

5 5 'Ir % 1 * 1 Tasso 

* H 
V Ss 

$ a 

1 1 
A. 

fUf dello 
sconto 

DANIMARCA — Banca Nazionale 
1918 31 maggio . . 258 3 483 154 68 14 ! 5 
1918 29 giugno.. 269 4 521 110 73 21 5 
1918 13 luglio.. . 266 3 512 j 119 70 19 I 5 

8PAGNA — Banca di Spagna 
1918 30 giugno . . 543 706 1.919 498 446 170 4'/. 
1918 27 luglio . . 2.144 676 2.944 194 588 383 4'/. 
1918 3r agosto. . . 2.185 653 • 2.954 1.185 599 396 1 4'/. 

OLANDA - Banca Olandese 
1918 29 giugno . 1.507 16 1.947 102 108 250 4 V. 
1918 6 luglio... 1.507 16 1.915 122 107 256 4 '/. 
1918 13 agosto.. 143 16 1.930 114 145 213 4'/. 

1917 
RUMANIA - Banca Nazionale 

1917 483 0 I 1.696 157 295 49 I 5 
1917 22 luglio 493 0 1.717 154 296 49 5 
1917 494 0 1.730 ! 111 296 53 | 6 

SVEZIA — Banca Reale 
1918 30 marzo.. 361 3 ! 883 180 374 195 7 
1918 29 giugno.. 361 0 955 1 156 328 165 7 
1917 31 luglio... ! 360 2 903 119 158 114 7 


