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Esposizione Nazionale in Milano 

GRUPPO II. — Industrie meccaniche 

Nel l ' espos iz ione d i F i r e n z e la m e c c a n i c a e ra assa i 
male r a p p r e s e n t a t a . A l t r e t t an to non può dirs i d e l -
l 'a t tuale . Molti sono gli esposi tor i , cioè in n u m e r o q u a -
druplo di quel l i di 2 0 anni add i e t ro ; e , ciò c h e 
vai megl io , molta è l ' accura tezza del lavoro m e c c a -
nico c h e ora si effe t tua dai nostr i i n d u s t r i a l i . N o n 
vogl iamo d i re che a b b i a m o sco r t e de l le n o v i t à , pe r -
chè le invenz ion i d e r i v a n o dai n u o v i b isogni e noi 
non s i amo c e r t a m e n t e i p r imi nella scala dei popoli 
man i f a t t u r i e r i . Ce r to è pe rò che n o n v ' h a r a m o del la 
meccan ica nel q u a l e n o n poss iamo bas t a r e a no i 
stessi, sia per le m o t r i c i , sia a n c o r a per le m a c c h i n e , 
spesso mol to più comples se e difficili , c h e sono s p e -
cializzate al le va r i e i n d u s t r i e . C o n t u t t o c i ò noi R a g -
ghiamo spesso dall ' e s t e ro le n o s t r e m a c c h i n e ed i 
congegni meccan ic i , e pe r f ino quel l i che si a p p l i c a n o 
alle s t r a d e f e r r a t e ed alla g u e r r a e m a r i n a . È c h e 
non a b b i a m o g rand i s tab i l iment i ; e la in fe r io r i t à sta in 
essi nel la def ic ienza di que i molt i a p p a r e c c h i che r i d u -
cono a poco il d i spend io della m a n o d ' o p e r a ; nel d i -
fetto di special izzazione del lavoro d ' o g n i a r t e f i c e ; ne l 
difetto . s o p r a t t u t t o di g r a n d i c a p i t a l i , da poters i 
ammor t i z za r e con cer tezza in b r e v e i n t e rva l l o di 
tempo. T u t t o ciò si a v r e b b e se le o rd inaz ion i f o s -
sero magg io r i che al p r e s e n t e . Cosa d i r e a d u n q u e 
dell' a m m i n i s t r a z i o n e del lo S t a t o o di q u e l l e sov -
venzionate dal lo S ta to , c h e c o m m e t t o n o sì spesso 
all' e s t e ro le m a c c h i n e ed i m e c c a n i s m i c h e p o -
t rebbe ro t r a r r e dal p a e s e ? N o e è c o n q u e s t o s i -
stema c h e g i u n g e r e m o a s u p e r a r e le diff icol tà eco-
n o m i c h e c h e ci t r a v a g l i a n o . 

L ' e spos iz ione del le m a c c h i n e è fat ta in d u e g r a n d i 
gal ler ie . Una di esse è divisa in q u a t t r o pa r t i , o g n u n a 
delle qua l i con t i ene u n a m a c c h i n a a v a p o r e c h e ve-
desi in azione e c h e pone in moto var i m e c c a n i s m i 
speciali di f abhr i caz ione . Il p r i m o q u a r t o è o c c u p a t o 
dal G e r i m e d o d e l l ' E l v e t i c a che ha p rodo t to u n a mo-
trice ad u n c i l indro o r i zzon ta le , m u n i t a d ' a p p a r e c -
chio c o n d e n s a t o r e , del la forza n o m i n a l e di 1 0 0 c a -
valli. E s s a m u o v e un t o r c h i o t ipogra f ico del Sonzo-
gno c h e s t a m p a il g io rna l e del l ' Espos iz ione . A l t r o 
torchio, c h e n o n v e d e m m o in azione , è de l l 'Arb izzon i 
di Monza il q u a l e ha i n v e n t a t e ed espos te v a r i e 
macch ine t t e pe r tag l ia re c a r t a , p i ega re g io rna l i , s t a m -
pare c e l e r e m e n t e , ecc . A b b i a m o in ques to q u a r t o le 
macch ine per t o rn i r e , t r a p a n a r e , m o r t i s a r e , p ia l la re , 
l imare e s imil i de l Gi i l l e r . Yi t r o v i a m o a n c o r a u n a 
scala P o r t a da s e r v i r e in a p p a r t a m e n t i e vi d i s t i n -
gu iamo u n mol ino , u n a g r a m o l a da pas ta a c i l indr i 

conici del F e r r a r i di P a r m a , n o n c h é v a r i e a l t r e 
m a c c h i n e per l a v o r a r e i ce rea l i . 

La dit ta Nevi l le di Venezia ha esposto nel s econdo 
q u a r t o n n a sua mot r i ce , essa p u r e ad un c i l i nd ro 
or izzonta le , m u n i t a di condensa to re , e c a p a c e della 
fo rza di 6 0 cava l l i . Essa pone in moto , o p o t r e b b e 
fa r lo , p a r e c c h i e m a c c h i n e pe r i s t a m p a r e , u n a m a c -
ch ina l i tograf ica , u n a pe r m a c i n a r e i color i , u n a 
bot te g i r an t e p e r lavoraz ione de i cuoi del lo Zanne l l i 
di T o r i n o , un mol ino da g r a n o , de l le m a c c h i n e da 
a p p r e t t a r e e l u s t r a r e le stoffe, una m a c c h i n a del To-
fana r i p e r d a r le f o r m e ai cappel l i , uno s t re t to io del 
Dal l ' O r to , u n a n u o v a macch ina pe r c i l i n d r a r e la 
c a r t a , u n to rch io i d r au l i co per olio, u n pi la tore e 
s tacc ia to re per d r o g h i e r i e fa rmacis t i , e cc . 

S imi l i alle an t eceden t i mot r i c i a v a p o r e è q u e l l a 
del t e rzo q u a r t o . Essa ha 6 0 caval l i di forza ed esce 
da l le off ic ine di Canton i , K r u m m e C. di L e g n a n o . 
I n q u e s t o c o m p a r t i m e n t o t r o v i a m o q u a n t o r i f le t te le 
ar t i tessil i e vi n o t i a m o anz i tu t to i telai meccan i c i 
per t essu t i di co tone della dit ta anz ide t t a . A b b i a m o 
v e d u t o a n c o r a de l le m a c c h i n e pe r t ag l i a re il pelo ai 
t e s s u t i ; a l t re pei f u s t a g n i ; ino l t re d u e c a r d e , u n a 
m a c c h i n a da lu s t r a r e le stoffe, e m a c c h i n e da c u c i r e . 
L ' O d e r ò di Ses t r i di P o n e n t e vi ha espos to u n t e -
laio a 4 nave t t e , u n a l t ro a 3 nave t t e p e r d o p p i a 
s p i g a t u r a , ed i n o l t r e u n o da stoffe di i u t a . Vi sono 
a l t res ì d u e m a c c h i n e pe r fa re i canne t t i , s i s t ema 
Gops, i telai p e r rasa t i leggier i e mezzani de l l ' i nge -
g n e r e Tos i , n o n c h é al t r i telai p e r f abb r i caz ione di 
cal icò. 

N e l l ' u l t i m o q u a r t o il m o t o r e è del S u f f e r t di Mi-
lano , e consis te in u n a m a c c h i n a di 3 0 caval l i a 
condensaz ione e d i la taz ione va r i ab i l e f ra 1 (30 e 2 0 | 3 0 . 
Essa m u o v e d u e to rch i del l ' Ansa ld i di T o r i n o a s -
s i e m e ad altri suoi m e c c a n i s m i , qual i mag l i , t o rn i , 
t r apan i . Del par i pone in azione u n br i l l a to io del-
l ' O m b o n i , bura t t i da far ina dei fratel l i Poggio l i di 
Bologna , u n m u l i n o a ci l indr i p e r semol ino , dei f r a -
telli P a g n o n i di Monza o l t re a p a r e c c h i t o r c h i . 

In ques t a stessa ga l le r ia e tu t t ' a l l ' i ng i ro h a n n o v i 
a l t res ì m a c c h i n e e m e c c a n i s m i d ive rs i . N o t i a m o u n 
mode l lo di n u o v a t u rb ina ad ef lusso t angenz ia l e di 
Maggi Davogl io di B e r g a m o ed u n a t u r b i n a ad in -
g r e s s o parzia le sul s i s t ema G i r a r d . La fonde r i a del 
P i g n o n e di F i r e n z e vi ha dei to rch i da olio ed u n 
piccolo m o t o r e a v a p o r e di 1 caval lo . B e l l e y d i e r di 
S a n P i e r d ' A r e n a e Galli di B e r g a m o h a n n o espost i 
var i i s t re t to i ; Ba rb i e r i di B o l o g n a dei torn i e u n 
piccolo a p p a r a t o p e r f o n d e r ghisa e b r o n z o . Il P r i -
net t i di Milano vi ha le s u e m a c c h i n e da c u c i r e . 
Badon i d ì L u c c a ha invia to u n a p p a r a t o p e r f a b b r i -
c a r e a f r e d d o il gas - luce , n o n c h é m a n o m e t r i e c o n -
ta tor i . A n c h e il D u Mors ier d i B o l o g n a ha m e s s o in 
m o s t r a u n a m a c c h i n a p e r fa re la ca r t a , u n a piccola 
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motr ice a v a p o r e , nonché torchi , molini , ecc . Tra -
lasciamo parecchi altri espositori per non p ro lunga re 
di t roppo q u e s t ' e n u m e r a z i o n e . 

La seconda galleria delle macch ine non è meno ricca 
di oggetti in teressant i della p r ima . Si nota a pri-
ma vista un castel lo di lamiera di f e r ro del Bo-
sisio che si smonta in 5 pezzi, cioè 4 montant i ed 
u n arco , al to a sol levare u n peso di 2 0 tonnellate. 
É dest inato a l l ' a lzamento di locomotive da r ipa ra re . 
L o stesso Bosisio presenta una locomobile a r i torno 
di f iamma con tubi curvi ed lina caldaia a vapore 
a focolare in te rno ondula to sul s is tema F o x ; s is tema 
ques to che è nuovo in Italia. Su f fe r l , che abb iamo 
incon t ra lo nella pr ima gal ler ia , ha esposto in q u e -
sta parecchi suoi motori a vapore , uno dei qual i , 
della l'orza di 1 caval lo e mezzo, è posto sopra un 
car re t to a d u e ruo te che può t raspor tars i ila un solo 
cavallo. Qui r i ved i amo ancora il Neville di Venezia 
con due macch ine a vapore , una delle quali se rza 
condensazione, ed inol t re con una pompa cen t r i fuga 
del s is tema Giwuri , un t rapano ver t icale , ecc. La 
Società veneta di costruzioni ha inviato una m a c -
china a v a p o r e colla d is t r ibuzione Corl iss , genera l -
m e n t e adottata dagli esposi lor i, ed una macchina 
pe r tagl iare e forare le lamiere . F r a gli apparal i 
idraul ici dobb iamo a c c e n n a r e la pressa idraulica 
esposta dal Colombo di Genova , una pompa ro-
tatoria elicoidale del Palizzola, una pompa cen t r i fuga 
per irrigazioni e p rosc iugament i , ili J anse r , una ruota 
id rovora a pale frontali de l l ' i ngegnere Chizzolini, una 
tu rb ina del Nevil le , pompe da incendi i , di E r b a e 
di Galli di Milano, ecc. 

tìitorniamo alle macch ine à vapo re di cui t rov iamo 
mol te v a r i e t à ; cioè del sis tema Corliss p r i n c i p a l -
men te , ed ancora a valvole equi l ib ra te , a doppio ti-
ratoio, c irca la dis t r ibuzione, a uno o d u e ci l indri , 
a moto d i re t to od a rotazione. Così è del Masera di 
T o r i n o che espone macch ine a cil indri orizzontali e 
ver t ical i , con var i modi di dis t r ibuzione, fra cui 
que l lo Corliss da lui stesso perfez ionato , ed inoltre 
pa recch ie macch ine utensil i . 

La casa C r a v e r o di Genova ha inviato u n motore 
del s is tema Wol f con due cil indri e condensa to re a 
miscugl io ed al t ro motore per mar ina , p u r e a due 
ci l indr i , del tipo C o m p o u n d , muni to di condensa tore 
a supe r f i c i e . Al t ro mo to re a v a p o r e da navi fu inviato 
dal l ' Ansaldo di Genova . Multi altri meccanic i hanno 
esposte le loro macch ine a vapore , c o m e l ' i n g e g n e r e 
E n r i c o di Tor ino , Calzoni di Bologna, Gruguoln di 
Mi lano , B r u n n e r di Sa le rno , lo s tabi l imento di Pie-
t r ' Arsa di Napol i . Abb iamo vedu to inol tre i piccoli 
motor i di Algosteo d i Pav ia , di Bel t rami di Castel -
nuovo , di Geisler di Vicenza, di Magher in i di P ra to 
e di altri ancora . 

In questa galleria sono ancora da menz ionare i 
tubi di fer raccio provenient i da Tern i . Altri tubi di 
fer racc io colati in piedi del d iamet ro di 4 0 cent i -
met r i vi abb iamo pu re osservat i , n o n c h é dei tubi 
di f e r ro di egual d i amet ro . Vi osse rv iamo ancora 
le caldaie dei Miani, V e n t u r i e Calzoni ; l ' u l t i m o 
dei quali ha fatta una copiosa esposizione di m a c -
c h i n e var ie . Contro le pareti vi sono le locomob li. 
Olt re al Bosisio, che sopra m e n z i o n a m m o , vi t r o -
v i a m o di n u o v o il Nevi l le , il Du Morsier , il G r u -
gnola , la società del l ' Elvet ica , il Geisler , la società 
V e n e t a ; inol tre v i no t iamo D e l l ' E r a , Cosimini e 
Cli inagl ia . Nè possiamo t ra lasc iare le macch ine ag ra -
r ie , di tanto pregio in u n paese agricolo come il 

nos t ro e che d a r e b b e r o , se lo si sapesse vedere , il 
m o d o di r i so lvere p r o n t a m e n t e e senza vit t ime, il 
p rob lema della r edenz ione dell ' ag ro Bomano e di 
altri terr i tor i nei qual i la mala ar ia vieta la coltiva-
zione a braccia d ' u o m o . Molte t rebbiatr ic i sono 
g iun te da Bologna, dalla Toscana , dalla Venezia, 
dal P i e m o n t e , ila porsi in azione colle locomobili . 
P rovenien t i da l l 'O r in i di Verona a b b i a m o pure o s -
servato una t rebb ia t r i ce da move r s i con ruota 
idraul ica ed un ' al t ra da essere impulsa ta da dei 
cavalli , ed ancora un piccolo t rebbiatoio a mano 
p roven ien te da Fo r l ì . 

S o r p a s s e r e b b e il l imite di spazio impostoci il 
r e n d e r conto dei moltissimi i s t rumenl i agrari i che 
abb iamo r invenut i a l l ' e spos iz ione . Ve n ' h a d ' o g n i 
g e n e r e ; erpici s e m i n a t o r i ; s e m i n a t r i c i ; frangizolle; 
sgrana t r ic i di m a i z ; so l fo ra t r i c i ; t r inc ia - fo ragg i ; 
trincia—paglie ; v e n t i l a t o r i ; fa lciatr ic i ; torchi e stret-
to i ; sareliiatoi ; decanapat r ic i ; a ra t r i d ' o g n i genere . 
Non poss iamo d imen t i ca re che fra le macel l ine agra-
rie abb iamo t rova ta esposta una locomotiva stradale, 
sospesa su molle , della forza di 5 2 caval l i ; essa fu 
inviala d a l l ' i n g e g n e r e E n r i c o di T o n n o . Altra loco-
motiva s t radale , però non sospesa, è in m o s t r a ; essa 
prov iene dal Dellara di Belgioioso. In questo c o m -
par t imento delle indus t r i e meccan iche abb iamo an-
cora potuto v e d e r e l ' i n g e g n o s o s is tema del l 'Agudio 
di To r ino che fu espe r imen ta to per la trazione mec-
canica sul piano incl inato di Lans lebourg , e che 
ve r r à appl icato a sal i re sul colle di S u p e r g a . Con-
siste in un sistema di trazione fun ico la re atto a r i -
m o r c h i a r e convogli ferroviar i i sopra pendenze del 7 
od 8 per cento al m a x i m u m m e d i a n t e corde d ' a c -
ciaio ili piccol d i amet ro . 

N o n possiamo c h i u d e r e questa succin ta relazione 
del l 'esposizione meccanica senza no ta re il materiale 
delle t r amv ie e delle fer rovie . La mos t ra che si è 
fatta in Mi lano non è ce r t amen te grandiosa , ma 
essa vale a palesare che i nostri opifici sono in 
grado di fornirci il mater ia le mobi le che ci ab-
bisogna, per q u a n t o conce rne la bellezza e. l 'esat-
tezza della sua fabbr icazione. Cominc iamo dal m a -
teriale del le t ramvie . L ' Elvet ica di Milano ed il 
Suf le r t hanno esposto d u e belle locomotive con 
caldaie orizzontali . Locati di Tor ino ha inviato delle 
carrozze, una delle quali a s ca r t amen to ridotto. Il 
Grondone sopratut t i si è dist into colle sue belle 
ve t tu re e vagoni d ' es ta te e colle sue v e t t u r e chiuse 
di pr ima e seconda classe mun i t e di cen t ina lu re me-
tall iche e r ivest i te di l amiere ve rn i c i a t e ; inoltre ha 
egli esposto una v e t t u r a a sterzo au tomat ico parai • 
l e l o g r a m m i c o . 

Quan to al mater ia le fer roviar io , t rov iamo sopra 
ogni cosa notevole la locomotiva a otto ruote delle 
s t rade fe r ra te dell 'al ta Italia cos t ru t ta in Tor ino. Le 
qua t t ro r u o t e posteriori sono accopp ia t e ; le quat t ro 
anter ior i fo rmano un carre t to mobile per passare 
nel le forti c u r v e ; questa macchina è muni ta del 
f r eno ad aria ra refa t ta del H a r d y . Ta l e f reno è an-
cora applicato ad una ve t tu ra bagagliaio fabbricata 
a Bologna, che , per di più, sarà i l luminata a gas. 
L'Alta Italia espone ancora una locomotiva del l 'An-
saldo di Genova ; dei vagoni per d e r r a t e ed uno 
r e f r i g e r a n t e ad uso della casa Cirio, confezionato 
da l l 'E lve t ica . L 'off ic ina di Pie t rarsa ha essa p u r e in-
viato uua locomotiva a sei ruote ed u n vagone po-
stale p u r e a sei ruoto . Dalla ditta Galopin Sue si 
sped i rono d u e v a g o n i - s c u d e r i e . L ' i n g e g n e r e C o t t a t i 
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concorse esso pu re col mater ia le da lui confezionato 
per le S icu le -Or ien ta l i . Vi t roviamo.difat t i una loco-
motiva e parecchie ve t to r e . Le R o m a n e m a n d a r o n o 
parecchie ve t tu re ed una locomotiva con sterzo, fatta 
sui disegni usciti dai suoi uffici, dalla casa Bors ig . 
Le Meridionali concorse ro esse pu re esponendo una 
locomot iva- tender a sei ruo te accoppiate ed una vet-
tura mista di p r ima e seconda classe. Anche la so-
cietà di Savigl iano inv iò dei vagoni . 

Notevole , a nostro c rede re , è 1 'esposizione del la 
società cost rut t r ice veneta . Essa inviò difatti , non 
solo una locomotiva a sei ruote, ma ancora un 
t reno-ospeda le per t rasporto ili feriti in tempo di 
guer ra . Si compone di ve t tu re di ben 1 5 metr i di 
lunghezza che servono in tempo di pace pe r 8 8 
viaggiatori di terza elasse, ed in caso ili bisogno si 
t ras formano in ambulanze . Una di esse può conte 
nere 1 8 barel le , quel le stesse che raccolgono i fe-
riti sul campo , le quali si sospendono °ai f ianchi 
della ve t tu ra r i spa rmiando ai feriti gii scot imenti 
del viaggio. La vet tura seguen te cont iene In fa rma-
cia; la cucina , il magazzino ed il posto pel p e r s o -
nale supe r io re sani tar io. E l ' ingegnere Vanzetl i che 
ideò ques to t reno che potrà, se la gue r r a si p r e -
sentasse, r i spa rmia re ben molte sofferenze alle v i t -
time delle battaglie. 

IL CALMIERE 
Dopo tutto quel lo che in moltissimi trattati di emi-

nenti ingegni hanno scri t to, dopo la d i f fus ione che 
la s tampa periodica quas i u n a n i m e ha dato alle 
idee della economia, dopo che dalle ca t tedre quasi 
unan imemen te si professano le dot t r ine o rmai dalla 
scienza d imost ra te razionali , v o r r e m m o di re le sole 
ragionevoli — sembra impossibile che il ca lmie re 
faccia anco r capolino non in un piccolo comunel lo di 
campagna , dove la civiltà non sia anco r penetra la o 
solo l eggermente , ma in una cospicua città del vene to . 

La Giunta munic ipa le di Verona infatt i , o b b e -
dendo ad una recente del iberazione di quel Con-
siglio comuna le , ha pubbl icato un calmiere che fìsssa 
i prezzi dei principali gener i di consumo, carne , 
panp, paste e far ine. 

Noi non c e r c h e r e m o qui in base a qua le leofo-e 
abbia potuto il Municipio di Verona ven i re a Tale 
deliberazione. La nostra legislazione a brani ed a 
brandell i , sparsa qua e là senza concet to un i ta r io , 
lascia luogo pur troppo ad ogni in te rpre taz ione e ad 
ogni so rpresa . 

La legge comuna le e provincia le che d o v r e b b e 
essere la base fondamenta le di tutti i diritti e 
doveri dei Comuni , agli articoli 8 5 ed 86 , dove 
parla delle attr ibuzioni del Consiglio comuna le , non 
fa cenno di mete e calmieri ; gli articoli 1 0 2 e 1 0 3 
che specif icano le at tr ibuzioni del S indaco , qua le 
capo de l l ' amminis t raz ione comunale e quale ufficiale 
del governo , non hanno parola in propos i to ; inf ine 
l 'articolo 9 3 che de te rmina le at t r ibuzioni della 
Giunta cont iene ai commi 10 ed I I le seguen t i d i -
sposizioni; spetta alla Giunta — « d ich ia ra re i prezzi 
« dejle v e t t u r e di piazza, de l le ba rche e di al tr i 
« veicoli di servizio pubbl ico p u r a m e n t e in te rno ; 
« d ich iarare i prezzi delle prestazioni di opera dei 
« servitori di piazza, facchini e s imil i , q u a n d o non 
« vi sia una par t ico lare convenzione. » E chiaro 

I quindi che la legge comunale e provinciale non ha 
voluto sanzionare colla sua autori tà una disposi-
zione che sa rebbe stata contrar ia affatto a quei 
principi i economici che o rmai non si dov rebbe ro 
più a p p r e n d e r e , ma sempl icemente in tu i re . Noi non 
c e r c h e r e m o quindi qua le fondamento legale abbia 
la del iberazione della Giunta munic ipa le veronese , 
presa in seguito al voto del consiglio c o m u n a l e , la 
qua le del iberazione si appoggia « su l l ' a r t i co lo 22 del 
regolamento di polizia sani tar ia . » Dacché il decre to 
mun ic ipa l e venne pubbl ica to ed è reso efficace vuol 
di re che l 'autori tà governa t iva , cui spettava legaliz-
zarlo, ha data la sua approvaz ione . Noi vogl iamo 
qui so lamente fare a lcune rif lessioni genera l i in 
mer i to al decre to del munic ipio veronese , decre to 
che noi r i teniamo graviss imo, non tanto per il caso 
par t icolare , quan to per l ' esempio che dà agli altri 
c o m u n i . Non manca rono già periodici delle prò-
vincie i quali , r ipor tando la mèta di Verona , con-
f ron ta rono i prezzi ivi fìssati con quoìli nei loro paesi 
co r ren t i , e ne dedussero motivo ad insistere perchè 
l ' e s empio fosse imitato. Non tutti a dir vero ebbero 
il coraggio di d o m a n d a r n e espl ìc i tamente la mèta, ma-
i più si contentarono ad esp r imere la speranza che te 
autori tà municipal i v o r r a n n o s tudiare il modo aff inchè 
gli esercent i facciano r ibass i sui prezzi di vendi ta 
delle de r ra te a l imentar i . — È ch ia ro che questo 
l inguaggio, per quan to timido, uni to alla pubbl ica-
zione dei prezzi, che talvolta hanno una e n o r m e 
differenza tra loro, non possono che ecci tare la po-
polazione a ch iedere quel le infauste m i s u r e che ci 
r i c o n d u r r e b b e r o in pieno medio evo, ed i munic ipi , 
anche se retti da uomini ben pensanti , possono essere, 
loro malgrado, spinti a determinazioni per icolose. 

Il decre to munic ipa le di Verona fissa i prezzi va-
levoli dal i ° al 15 agosto, r i serbandosi qu indi di 
pubb l i ca re nuovi prezzi di quindic ina in qu ind ic ina . 
— Questo solo punto, a nos t ro avviso, basta a m o -
s t r a r e la ingiustizia e la er ronei tà della disposizione. 
— S u p p o n i a m o per u n m o m e n t o che gli esercent i 
verones i , per una q u a l u n q u e eausa , fossero stati tutti 
concordi ad a l t e ra re i prezzi del le de r r a t e a l i m e n -
tari così da cagionare un g rave danno alla popola-
zione e da cost i tui re una scandalosa coalizione. E 
suppon iamo ancora che la Giunta munic ipa le di V e -
rona abbia sapu to cosi bene d e t e r m i n a r e i prezzi da 
tener coiito di tutti quegl i e lement i che concor rono 
a fo rmar l i . Diciamo di supporre tut to ciò pe rchè 
non lo r i ten iamo possibile, e forse ci o c c u p e r e m o in 
altro art icolo a d imost rar lo . È però ev idente che la 
Giunta munic ipale di Verona , a base dei prezzi da 
essa fissati, deve aver avu to i prezzi del merca to , mo-
dificati , sia pu re , da tutti quegl i altri e lement i che 
de t e rminano il prezzo ul t imo, quel lo a cui il con-
s u m a t o r e compra la merce . — Ora noi facciamo 
ques ta sempl ice d o m a n d a : In base a qua le calcolo, 
a qua le legge, a qua le deduzione , a qua le pr inc ip io 
scientif ico od empi r ico che sia, la Giunta m u n i c i -
pale di V e r o n a ha potuto r i t ene re che i prezzi da 
essa fissati il 1° agosto s a r anno tali per tutta la 
q u i n d i c i n a ? — Se ha prevedu to la necess i tà di m u -
tarli dopo il 1 5 agosto, chi 1 'ha ass icura ta che quei 
fatti i quali a v r e b b e r o potuto il 1 5 agosto por t a re 
una modif icazione, non si potessero m a t u r a r e il 
2 agosto, il 3, il 4 , od altro giorno della q u i n d i -
cina ? — E se quest i fatti e rano tali da p r o d u r r e 
nel prezzo un r i levante r ibasso, non a v r e b b e essa 

j cont r ibu i to a dannegg ia re la popolazione, che voleva 
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a iu ta re , o, se c o n d u c e v a n o ad un r ialzo, non av rebbe 
compiuta un ' ingiust iz ia verso gli esercent i ? 

È noto, ad esempio, qua le influenza sul raccolto 
delia farina di g r a n o tu rco poteva a v e r e , nella sic-
cità della s tagione, una pioggia abbondan te che fosse 
caduta liei pr imi giorni d 'agosto , e come lo stesso fatto 
dovesse per r ipe rcuss ione inf lui re sul prezzo del f ru-
mento , su quel lo del pane, del le paste, dei foraggi, 
del le carni , ecc . , ecc. Ora come poteva la Giunta 
r i t ene re che d u r a n t e la p r i m a quindic ina di agosto 
i prezzi non si sa rebbe ro aumenta l i nò d iminu i t i ? 

Q u a l u n q u e risposta possa esser data a questa n o -
stra d o m a n d a , ev iden temen te non pot rebbe esser tale 
da v incere e gius t i f icare il fatto che la mèta del m u -
nicipio di Verona è un e r r o r e , e che la stessa mi-
t igante adottata dalla Giunta di pubb l i ca re i prezzi 
di 1 5 in 15 giorni , è una esplicita confessione de l -
l ' e r ro re , poiché si a m m e t t e cosi che i prezzi abbiano 
a m u t a r e , ma si p r e t e n d e , senza a lcun motivo r a -
gionevole , di fissare un per iodo per s imile m u t a -
zione. D ' a l t r o n d e , p e r c h è 1 5 giorni e non 8 ? 
p e r c h è 8 e non un m e s e ? Ques te mezze mi su re e m -
pir iche, colle qual i si tenta di a t t enua re le c o n s e -
guenze de l l ' e r ro re , non possono che r e n d e r più evi-
den te l ' inganno da cui si lasciano p r e n d e r e coloro, i 
qua l i , animati forse da ottimi sent iment i , s t imano 
possibile c o n t r a p p o r r e la legge a l l 'o rd ine na tu ra l e dei 
fatt i . 

La mèta non può più funz ionare come altra volta 
funz ionava , cioè qua le un sollievo che le autori tà 
governa t ive vo levano d a r e ind i re t t amen te alle po-
polazioni, dannegg iando a n c h e gli esercent i , esse 
non potrebbe! o più ave re che un solo significato, 
que l lo ili render noto al pubblico i prezzi del mer-
cato. Ma allora devono essere pubbl icate g i o r n a l -
m e n t e e non devono con tenere la condizione « di es -
« s e r e r i go rosamen te osserva le sotto commina tor ia 
« del le penali tà portate dai regolament i . » Tan to 
e q u i v a r r e b b e d i r e agli e s e r c e n t i : voi v e n d e r e t e la 
c a r n e ad un de te rmina to prezzo: vos t ro danno se 
vi perdete , danno dei consumator i se vi guadagna t e . 

Questa sola è la conclus ione a cui si v i e n e ; tanto 
più g r a v e inquan tochè il decre to della Giun ta m u n i -
cipale di Verona non con tenendo la specif icazione dei 
cr i ter i coi qual i v e n n e r o i prezzi de te rmina t i , lascia 
luogo, coi confront i che si fanno, alle più s t r ane 
deduzioni . 

Quivi , ad esempio , è indicato il prezzo delle paste 
di f r u m e n t o di l a qual i tà a cent . 4 5 il c h i l o g r a m m o 
e que l le di seconda a cen t . 39 . Un g io rna le di una 
provinc ia , l imitrofa a Verona , a f ferma che nella sua 
città le paste di l a quali tà si vendono a cent . 7 5 
e quel le di 2 a a cent . 5 3 . Basta solo il buon senso 
p e r c o m p r e n d e r e che non è possibile una differenza 
di 30 centesimi al c h i l o g r a m m o tra d u e paesi d i -
stanti tra loro appena 5 0 chi lometr i , e per u n og -
get to di molto consumo. E v i d e n t e m e n t e si tratta di 
d e f i n i r e : che cosa intendasi per paste di la qualità 
a V e r o n a ? E s iccome tra la l a qual i tà d e l l ' u n a e 
d e l l ' a l t r a del le due città vi è una differenza di 3 0 
cenlesimial ch i log rammo, m e n t r e per la 2 a vi è una 
differenza di soli 1 4 centes imi , non è possibile con-
c l u d e r e a l t r iment i s enoncbè r i t enendo che un diffe-
r e n t e apprezzamento in te rvenga nel d e t e r m i n a r e le 
qua l i t à . Ci r i co rda , a ques to proposi to , come nel 
1 8 7 5 , a Venezia fossero vivissimi i lagni per l 'altis-
s imo prezzo del pane a pa ragone di altri p a e s i ; ma 
invest igate a t t en tamente le cose, si t rovò che la 

differenza era più appa ren t e che rea le , poiché a Ve-
nezia Vendesi i l_pane piccolo e molto cotto, in altre 
località, come in Toscana , ad esempio , g r ande e 
poco cot to ; qu indi ques t ' u l t imo conteneva una quan-
tità di acqua molto magg io re e permet teva , a pari 
peso, una sensibi l issima differenza di prezzo. 

Noi r i t en iamo improvv ida sotto molti aspetti la 
del iberazione della Giunta m u n i c i p a l e di Verona 
spe r i amo che non trovi imitatori , e spe r i amo ancora 
che la s tampa l iberale coopererà a f f inchè s ieno d i f -
fuso più che sia possibile le sempl ic i ragioni , ormai 
not iss ime, per le qual i i calmieri sono dimostral i o 
dannosi od inefficaci. Guai cominc ia re a bat tere una 
via fa lsa ; la logica inesorabi le che t iene uni te le 
cause agli effett i ci c o n d u r r à a g i u n g e r e ad una 
meta dolorosa. 

L i COMMISSIONE D'INCHIESTA FERROVIARIA 

È stata pubblicata la seconda par te degli Atti della 
Commiss ione d ' inchies ta su l l ' e se rc iz io delle ferrovie 
italiane, nella quale sono r i a ssun te le r isposte orali 
e scr i t te fatte al ques t ionar io dalle A m i n i astrazioni 
delle s t r ade fe r ra te e da lutti coloro che la Com-
missione c redè o p p o r t u n o di in te r rogare . 

In quest i t re vo lumi si t rovano discusse larga • 
men te e spesse vol te con ra ra competenza tutte le 
quest ioni che si r i fer i scono al servizio ferroviario, 
ed è molto lodevole l 'o rd ine col qua le così numeros i 
dati , notizie, r ag ionament i , prospetti sono disposti , tan-
toché su ogni singola ques t ione lo s tudioso e l 'uomo 
prat ico po t ranno t r o v a r e una ve ra min ie ra d ' i n s e -
g n a m e n t i e di e s e m p i . 

Nei volumi accennat i si con t iene anz i tu t to un im-
por tan te r i a s s u n t o s tor ico del le v i cende delle nost re 
ferrovie , che risale fino alle concessioni fatte dai 
cessati gove rn i p r ima del 1 8 6 0 e g i u n g e poi fino ad 
oggi. Si desc r ive m i n u t a m e n t e l ' o rgan ismo delle tre 
grandi amminis t raz ion i fe r rov ia r ie , e si d imos t ra così 
in qual modo l ' o r d i n a m e n t o e il conca tenamen to dei 
var i servizi fra loro sia quel lo a cui si devono i resul-
tati finali. Iu tal modo si scorgono le differenze fra le 
suaccenna te amminis t raz ioni e gli incovenient i a cui 
si potrà p o r r e r imedio non appena si darà alle no-
s t re fer rovie uno s tabi le assetto. Né m a n c a n o molle 
notizie sul lo stalo del mater ia le e considerazioni in-
torno alle off ic ine. Si p rendo quindi a t ra t tare del 
t raspor to dei viaggiator i e del le m e r c i , e in questa 
par te sono impor t an t i s s ime le r isposte delle ammi-
nistrazioni f e r rov ia r i e . 

L a r g a m e n t e si par la della legislazione ferroviaria 
e del servizio economico e dipoi del le tariffe che 
vengono paragona te con quel le es tere , e se n e nota 
la importanza ili f ron te allo svo lg imento del nostro 
c o m m e r c i o in te rno ed es te rno . 

C o m m e n d e v o l e p u r e è l 'osarne a c c u r a t o delle con-
venzioni Spaven ta e Depre t i s che o g n u n sa con 
quan ta leggerezza f u r o n o seppell i te . Si parla anche 
dei t rasport i mili tari e si o s se rvano i difetti che esi-
s tono a ques to r i g u a r d o . F i n a l m e n t e si passa alle 
ques t ion i genera l i e si espongono tut te le a rgomen 
(azioni prò e eontra l 'esercizio pr iva to . 

P e r ora abb iamo voluto s e m p l i c e m e n t e no tare la 
molta impor lanza del lavoro. Ci r i s e r b i a m o di t o r -
narc i su a l l o rché p r e n d e r e m o in esame la relazione. 
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L'INCHIESTA SOLLA MARINA MERCANTILE 

Il 16 corrente inaugurò in Genova le sue sedute la 
Commissione d'inchiesta per la marina mercantile. 

Viene interrogato il comm. Millo che legge una 
memoria dove espone che per quanto riguarda il que-
stionario si riferisce alle risposte che manderà in iscritto 
la Camera di Commercio. 

Passa poi a parlare delle condizioni generali della 
marina mercantile. Dice che fino da 16 anni fa si era 
tanto convinti che la vela avrebbe avuta la preferenza 
nella navigazione, che i nostri cantieri si erano tutti 
dediti alla costruzione di velieri. 

Intanto in Inghilterra si era proceduto alla costru-
zione d'un grosso vapore, che fu il principio della tra. 
sformazione della marina che dovette succedere. j 

Venne un tempo dal 1871 al 1875 in cui pareva che 
la marina a vela riprendesse vigore, merce le domande 
di noli per trasporto di carbone e di risi dalle Indie, 
sicché i nostri cantieri rigurg-itarono di lavoro. 

Ora la nostra marina si trova aver sulle spalle un 
grossissimo materiale. 

Parla dei mezzi per sollevare la nostra marina. Non 
crede che la vela abbia fatto il suo tempo e debba 
assolutamente perire; crede che per certe spedizioni 
e certe merci si debba adoperar quella, e che è inte-
resse del governo sostenerla, perchè è dessa che fa 
buoni i marini. Se poi fosse destinata a morire, non 
le manchino almeno gli ultimi conforti! 

È necessario si accresca e di molto il naviglio a va -
pore. 

I mezzi per favorire la nostra marina devon trovarsi 
nei nostri stabilimenti siderurgici; propone premi mag-
giori per vapori in ferro ed acciaio costrutti nello 
Stato e minori per quelli provenienti dall 'estero e i 
noli dei carboni da parte del governo accordati ai ve-
lieri. 

Brioschi. Oltre la tassa di ricchezza mobile, vi sa-
rebbero altre tasse da essere modificate, le quali in-
ceppano di più la marina? 

Millo. Dice che la risposta della Camera di Commer-
cio al quistionario parla in proposito di queste tasse. 

Sopra apposita interrogazione dichiara di non voler 
premi alla navigazione, ma solo alla costruzione. 

Ellena vorrebbe spiegazioni sulle formalità doganali 
che ha lamentato. 

Millo. Per questo si rimette agli nomini di mare, i 
quali per la loro pratica quotidiana sono in grado di 
esporle ; e si riferisce pure alle risposte della Camera 
di Commercio. 

_ Circa ai premi dhe che se tutte le potenze, una dopo 
l'altra, ne accorderanno alla marina, ritorneremo tutti 
sullo stesso piede di prima. 

Costa chiede se abolendo la tassa di ricchezza mo-
bile la marina a vela si risolleverebbe. 

Millo. Intendiamoci bene : o si vuole la marina a 
vela, o quella a vapore ; se vogliamo la marina a vela 
tutti i vantaggi si diano alla vela ; se vogliamo quella 
a vapore si diano ad essa. 

È interrogato il senatore Casaretto. 
Sul io quesito dice che la nostra marina rappresen-

tava un esuberante tonnellaggio ai bisogni del nostro 
commercio. Opina che la nostra marina a vela troverà 
sempre un nolo rimuneratore nel trasporto dei risi 
dalle Indie. 

Sul 3°. Avrebbe voluto che si fossero eseguite tutte 
le costruzioni per la Regia Marina nello Stato e così 
ne avrebbero avvantaggiato tutti i nostri cantieri. Os-
serva che un armatore ben più volentieri vedrebbe 
fare le riparazioni al suo bastimento nei cantieri na-
zionali che all'estero. 

Crede che l'aver affidato finora le costruzioni nostre 
all'estero sia stato un grande inconveniente. 

Fa alcune osservazioni sul quesito 7°, circa il depo-
sito di merci che si fanno a Marsiglia ; accenna ai di-

ritti differenziali che gravitano in Francia sulle merci 
che originaramente provenienti da' propri paesi, ven-
gono accollati quando si trasbordano sopra altri ba-
stimenti esteri, e vorrebbe che da parte nostra si fa-
cesse altrettanto. 

Bembo chiede se Genova sia apparecchiata all'aper-
tura delia nuova via ferroviaria del Gottardo ? 

Casaretto. I lavori materiali si stanno preparando, 
ed accenna ai lavori che si stanno facendo e che sono 
ancora da farsi nel porto; manca ancora un buon si-
stema d'approvvigionamento di vagoni di merci; i va-
goni di quando in quando mancano; enumera le la-
gnanze del commercio; accenna come si regolava il 
movimento dei vagoni non corrispondente all'entità del 
lavoro, che si misurava giornajmente non per quello 
che può avverarsi in appresso. Cita in proposito un 
esempio. Dice che si sbarcano giornalmente da un va-
pore 6 IO tonnellate di merci. 

Dice che anche coll'apertura del Gottardo, Marsiglia 
e Trieste potranno farci concorrenza colle loro tariffe 
ferroviarie. 

Opina che sia da vietarsi il cabottaggio francese sulle 
nostre coste. 

Al 10° quesito crede che lo Stato debba dare ugual-
mente la provvista dei carboni tanto alla vela che al 
vapore ; lo Stato deve rimanere neutrale, perchè egli 
non può giudicare se debba prevalere la vela o il va-
pore ; sarà la libera concorrenza, gli avvenimenti, che 
decideranno quale avrà la prevalenza; egli la crede 
nel vapore, però vi sono certe linee che si usufrui-
ranno solo dalla vela; pei generi di speculazione la 
vela è più conveniente. Non trova conveniente che il 
Governo faccia un contratto con una Società pel tra-
sporto dei carboni. Osserva che per quanto riguarda 
la vela noi possiamo far voncorrenza all'Inghilterra. 

Quesito 16. Dice che bisogna sorvegliare molto il 
servizio censolare italiano. 

Quesito 22. Dice che quando si tratta d'avarie si 
procede con un po' troppa trascuranza e raccomanda 
quindi più vigilanza. 

Quesito 24, Riconosce i vantaggi delle assicurazioni 
mutue per corpo e attrezzi delle navi. 

Fa considerazioni generali sulla marina a vela, dice 
che l'industria della navigazione è un'industria speciale 
e che la marineria a vela è la miniera della marina 
militare. Essa è trattata peggio di tutte le altre in-
dustrie e crede che la prima cosa a farsi per risolle-
varla alquanto sia l 'applicare alla marina estera le 
stesse tasse che paga la nazionale. 

Si trattiene a lungo sull'enormità della tassa dì ric-
chezza mobile, che vorrebbe si applicasse cogli stessi 
criterii adoperati per le altre industrie. 

Circa ai preuii da accordarsi alla navigazione vor-
rebbe che si accordasse la metà di quelli accordati 
dalla Francia, e rispondendo in proposito ad una do-
manda dell'on. Boselli, dice che colla parola metà dei 
premi non intende stare all'esattezza matematica ; però 
siccome la marina italiana ha una superiorità sulla 
francese, coi noli ch'ella farà potrà sopperire all'altra 
metà. 

Rispondendo all'on. Luzzatti crede che se le potenze 
del Mediterraneo costituissero premi per la naviga-
zione. la Francia aumenterebbe i propri. 

Rispondendo all'on. Bembo, non crede che il sussi-
dio da accordarsi possa ritardare la trasformazione 
della nostra marina, ed all'on. Elia dichiara reputare 
indispensabili i premi non essendovi allo stato attuale 
delle cose altra uscita per arrecarle giovamento. 

L'onor. Luzzatti gli chiede se non crede buono tro-
var modo di far conoscere alla Francia la necessità 
di togliere questi premi prendendo noi la iniziativa 
di questo passo. 

L'on. Casaretto risponde che è questa una questione 
assai importante e che dev'essere studiata attentamente ; 
ritiene che nell'iniziativa che all'uopo prendesse l'Italia 
saremmo assecondati da altre potenze. 
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Conviene coll'on, Luzzatti che la questione dei premi 
è veramente l'equivalente di quella dei premi di espor-
tazione sugli zuccheri : che come questi quando anche 
le altre potenze accordassero premi e sussidii alla pro-
pria marina, la Francia si troverebbe nelle identiche 
primitive condizioni, ovvero dovrebbe duplicare i pro-
pri premi. 

Continuando a parlare dei sussidii in genere, dice 
che debbono darsi a tutti indistintamente; non vuole 
privilegi per alcuno ed è d' opinione che non si deb-
bano costituire Società privilegiate. Ammette le sov-
venzioni per una data linea secondo le risorse del 
Tesoro. Dice che le Società sovvenzionate Sbassando 
i noli rovineranno tutti quelli che intendessero far 
loro concorrenza, e caduti questi esse rileveranno i 
loro noli. 11 sistema dei larghi sussidii alle Società di 
navigazione è una falsa tradizione di interessi, che 
ora non esistono più 

11 servizio postale non ha più l 'importanza di una 
volta; ora si lavora col telegrafo. Crede che un ita-
liano non si servirà del nostro servizio postale per 
le Indie, ma dell' inglese perchè fatto meglio. 

Infine chiude il suo lunghissimo esame con osser-
vazioni sugli appalti per asta pubblica, che crede non 
abbastanza tutelati. 

llepetto Gaetano sul quesito 25°, dice non porre in 
dubbio che i metodi fiscali per 1' esazione delle tasse 
contribuirono a segnare la decadenza della nostra 
marina. Fa gravi appunti sull' applicazione della tassa 
di ricchezza mobile e sul modo di concessione degli 
arenili. 

Crede che la marina a vela possa ancora esistere 
in certi limiti e dall'incremento della marina a va-
pore troverà modo di prosperare. 

Circa i premii accorderebbe la metà dei francesi 
alla vela pel lungo corso e pel cabottaggio, e risponde 
affermativamente alla domanda dell' on. Luzzatti, che 
chiedeva se vi sarebbero capitani pronti a presentare 
la storia della loro navigazione, onde avere una norma 
per stabilire 1' entità del premio da accordarsi, citando 
all' uopo l 'esempio d' un certo capitano Rossi che pub-
blicò il suo conto riflettente 9 anni di navigazione. 

Sul quesito 32° ritiene che la lentezza dell' incre-
mento della marina a vapore in Italia dipenda da due 
cause: la l a dalla mancanza di adatti stabilimenti me-
tallurgici, la 2" dalla fiducia illimitata nella vela, per-
chè si diceva che il vento costa niente, mentre il 
carbone bisogna comperarlo. 

Sul quesito 33° crede che lo svolgimento della no-
stra marina a vapore sarà ben forte e che occuperà 
il 3° posto nella navigazione mondiale, perchè da 
tempo remoto gli italiani furono sempre grandi navi-
gatori e reputa i nostri uomini di mare capaci di far 
concorrenza agli inglesi. 

Sul quesito 34" dice che la questione dei sussidi è 
una questione penosa e che essi tolgono la concor-
renza. Senza i sussidii non si sarebbero avuti vapori, 
e ne è prova che quelli per Calcutta non avrebbero 
potuto sussistere ove fossero loro mancati, mentre 
coli' essersi accordati, il porto di Genova ne provò i 
benefici effetti. Vorrebbe però che nelT accordare i 
sussidii si seguisse 1' esempio dell' Inghilterra, e non 
è alieno dall' accordarli a quelle linee che ci aprissero 
mezzo d'impiantare nelle lontane regioni delle Case 
di commercio. 

Rileva infine come lo due Società di navigazione 
che viaggiano pel Piata vadano deperendo dopo che 
i vapori germanici sovvenzionati vengono nel nostro 
porto a togliere loro quel commercio che esse dap-
prima hanno fatto prosperare in quelle lontane r e -
gioni. 

Sul quesito 39 crede che il sussidio debba darsi 
anche alle linee di carattere commerciale, dopo l'esem-
pio offertoci dalla linea delle Indie. 

Sopra domanda dell' on. Boselli se crede che qua-
lora il Governo rimborsasse i diritti che si pagano 

pel passaggio nel canale di Suez, la marina italiana 
si avvierebbe ai paesi oltre il canale, risponde che i 
bastimenti a vela non godrebbero di questo vantaggio, 
ma che in ogni modo egli crede questo pagamento 
una sovvenzione come qualunque altra. 

Sul quesito 41 crede meglio sovvenire piccoli gruppi 
perchè una grande compagnia sovvenzionata monopo-
lizza tut to; egli sovvenzionerebbe anche un solo va-
pore. 

Sul quesito 42 vuole che il governo ponga la con-
dizione che i bastimenti sovvenzionati si costruiscano 
in Italia, ma deve anche pensare a provvedere i mezzi 
perchè possano qui farsi tali costruzioni. Osserva che 
in Inghilterra si costruisce un vapore in 8 o 9 mesi; 
in Italia bisogna impiegarne 18. In tutti i modi il 
Governo deve insistere perchè le costruzioni si facciano 
intanto in quei limiti che le condizioni dei nostri 
cantieri e delle nostre officine permettono. 

Sul quesito 43 crede necessarie le istituzioni di 
credito per lo sviluppo della marina a vapore e se il 
governo le sussidiasse, si ritrarrebbero grandi van-
taggi. 

Sul quesito 44 opina cho, oltre i sussidii per la 
navigazione, vi debbano essere anche i premii per la 
costruzione dei vapori, purché questa si effettui nello 
Stato. 

Sul quesito 45 dice che quando si pagasse un pic-
colo premio alla costruzione di piroscafi non sarebbe 
il caso di prendere grandi precauzioni contro l 'arma-
tore estero che facasse costrurre in Italia, perchè in 
questo caso il premio che si corrisponderebbe, sarebbe 
largamente compensato col maggior lavoro che avreb-
bero i nostri cantieri. 

Sul quesito 47 dice che i nostri cantieri non ba-
stano per eseguire le riparazioni dei vapori quando 
questi duplicassaro l 'attuale loro tonnellaggio; man-
chiamo di bacini che sono la prima necessità per la 
marina, ed a Genova non havvene che uno di 87 
metri. 

Sul quesito 53 circa i premii si associa completa-
mente alle idee di Casaretto. 

Accame Luigi vice-Presidente dell'Associazione Ma-
rittima di Genova, dice che la Francia ha fatto la 
legge dei premii appunto per proteggere la propria 
marina. I nostri armatori domandano protezione; se 
la legge francese va in esecuzione noi dovremo scom-
parire. Chiede prima di tutto l'alleviamento delle tasse 
e poi sovvenzioni e premii. Crede che una metà delle 
sovvenzioni francesi basterebbe per risollevare la ma-
rina a vela e lottare colla Francia; per conto suo sa-
rebbe contrario a tutti i premi, ma dal momento che 
il Governo è entrato in questa idea, si accordino i 
sussidi pei bastimenti che già esistono sia a vela che 
a vapore. La marina a vela dovrà trasformarsi, ma 
avrà ancora vita lunga perchè molti carichi saranno 
ancora esclusivi per essa, come il salnitro dal Paci-
fico, granaglie, ccc. 

Insiste specialmente sull' alleggerimento delle tasse 
consolari, che sono oltremodo gravose in confronto 
delle altre nazioni; vorrebbe si modificassero sopra 
basi più eque, assimilandole a quelle della nazione che 
paga meno. 

Crede che accordando i premi non sia necessario 
rettificare le tasse generali. Da noi si domanda molto 
per ottenere poco. Dice che la marina a vapore co-
strutta in Italia costerà un 20 0;Q di più mentre pos-
siamo competere coli'estero nella costruzione dei ba-
stimenti a vela. 

Vorrebbe mantenuta la Scuola navale, ma desidera 
che rendesse più buoni frutti di quelli che ha dati 
finora. 

Il comm. Fasella, direttore della Scuola navale, 
porge schiarimenti su questa, notando come abbia una 
affluenza di allievi maggiore di quella di cui abbisogna 
il paese. Essa diede molti ingegneri al Genio navale ; 
la Scuola nautica dà ogni anno 3 o 4 professori, ed 
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essa ebbe elogi dal Ministero. Circa al lamento ad-
dotto in una città d'Italia, che la Scuola navale non 
ha un insegnamento completo e che havvi un lavoro 
manuale che va a detrimento dell* istruzione teorica, 
osserva come si stia provvedendo ad impiantare due 
altri insegnamenti e che per quanto riguarda il lavoro 
manuale esso non serve che per portare gli allievi ad 
eseguire essi stessi un modello di legno e per piccoli 
lavori in ferro. 

Date altre spiegazioni sul carattere e 1' andamento 
della Scuola, si chiude la seduta, essendo le ore 6. 15 
pomeridiane. 

Nella seduta mattutina del 17 agosto, il prof. 'Vit-
torio Richeri, presidente della Società filotecnica: 

Sul quesito 3° la Società deplora la mancanza di 
grandi cantieri privati nei quali il Governo faccia 
eseguire le proprie costruzioni marittime, di ciò non 
essendosi mai curato il governo che preferisce ricor-
rere all' estero. Egli crede che il governo avrebbe 
dovuto, a costo anche di qualche sacrifizio, curare in 
paese queste costr zioni, tanto più che abbiamo 1' e-
sempio di molte corazzate difettose di quelle costrutte 
all' estero. 

Ora abbiamo stabilimenti, quali 1' Ansaldo e il Cra-
vero in Liguria e l 'Orlando a Livorno, che potreb-
bero soddisfare, in parte, a queste costruzioni. 

Sul quesito 4" la Società applaude a questa legge 
facendo voti perchè sia mantenuta. 

Sul quesito 26, i vincoli che s'impongono agli are-
nili ed altri incagli, sono d'inciampo allo sviluppo di 
grandi cantieri navali. 

Sul quesito 46 l ' inferiorità dipende dal doversi pro-
curare il ferro all 'estero, la scarsezza di commissioni, 
per cui non si ha una squadra d'operai adatti a que-
ste costruzioni. 

Sopra domanda di De Brocchetti dice che le mac-
chine della staffetta non corrisposero a quanto si at-
tendeva, però malgrado i difetti constatati in queste, 
crede che la costruzione delle macchine per la dili-
gente opera dei nostri operai può gareggiare con 
quelle costrutte in Inghilterra dal lato dell' accurata 
lavorazione. Confrontati i nostri operai cogli inglesi 
si trovò che i primi li superavano per attività e pre-
cisione di lavoro. 

Ripete che si possono costrurre le macchine per la 
marina da guprra perchè abbiamo abili operai e at-
trezzi adatti. Fa osservazioni circa la lavorazione della 
lamina di ferro che non può eseguirsi in Italia come 
si vorrebbe appunto per la mancanza di un grandioso 
stabilimento siderurgico, rimettendosi per ulteriori os-
servazioni alla memoria scritta che la Società ha già 
presentato alla Commissione d'Inchiesta. 

Sopra apposita domanda dice che la quistion.e del 
carbone è grave; accenna agli esperimenti fatti da Ru-
battino coi carboni nazionali, ma non convengono per 
il prezzo di rinvegno in confronto dei carboni inglesi. 
Il governo dovrebbe fare sludiare le miniere di lignite 
che abbiamo e dare un po' dì slancio alle esplorazioni 
onde poter utilizzarne il prodotto nella lavorazione del 
ferro. 

Sul quesito 48 risponde che é necessario guardare 
alle condizioni ivi accennate. 

Al quesito 32 (comma b) dice che i nostri macchi-
nisti sono superiori agli inglesi : basta guardare alle 
avarie avvenute fra i vapori delle due nazioni. 

Sopra' domanda di Ravenna enumera le difficoltà che 
incontra un armatore italiano nella costruzione d' un 
vapore all' estero, fra le quali la mancanza di cono-
scenza della lingua e della nomenclatura. 

Ritornando al quesito 32 (sul comma e) risponde ne-
gativamente, perchè allora si correrebbe pericolo di 
gravi avarie, specialmente pei viaggi di lunga naviga-
zione. Le stesse Compagnie invece di 3 ne hanno per-
fino 4, come è della Compagnia Lavarello perchè il 
primo macchinista non si occupa che della più stretta 
sorveglianza delle macelline. 

La Società Filotenica ha chiesto al Ministero della 
Marina perchè si istituisca il 3° grado di macchinista. 

Sul comma d, per quanto riguarda il combustibile, 
siamo alquanto al disotto dei piroscafi inglesi, ma v' è 
un compenso d'altra parte nel minor personale e nelle 
minori spese di salario, tutto ciò però quando si tratta 
di viaggi in paesi non carboniferi. 

Sopra domanda di Costa risponde che il nolo può 
compensare le spese maggiori di combustibile. 

Sugli altri comma {e, f , g, h) risponde affermativa-
mente. 

Sul quesito 34 dice che la Società riconosce che se 
non fossero stati accordati i sussidii, la marina a va-
pore non esisterebbe fra noi, e vorrebbe che anzi si 
estendessero a nuove linee, fra cui quella del Pacifico 
e del Messico. 

Sopra domanda di Luzzatti dice che le nostre Com-
pagnie stanno a pari di servizio alle estere. 

Ravenna chiede se crede che di fronte alle nuove 
linee da sovvenzionarsi potrebbero sussistere altre 
linee non sovvenzionate, a cui risponde affermativa-
mente. 

Sul quesito 10 la Società richiede che il trasporto 
di tutto il materiale da provvedersi dal Governo s a 
affidato alla nostra marina, per 2|3 a vapore ed 1(3 
alla vela. Non crede che il Governo debba incorag-
giare la costruzione di nuovi velieri, perchè la Società 
crede che essi debbano scomparire, ma ora aiutare gli 
esistenti con tali trasporti. 

Sul quesito 11 risponde affermativamente e lo pro-
vano le colonie del Piata. 

Sul quesite 13 deplora l'ordinamento attuale della 
emigrazione perchè gli incagli mossi dal Governo levano 
il nolo ai nostri vapori, dirigendosi gli emigranti al-
l' estero onde imbarcarsi. 

BoseUi vorrebbe che determinasse bene tali incagli! 
Risponde essere l'Ufficio di polizia nel rilascio dei pas-
saporti. 

Sul quesito 54 dice che bisogna accordare sussidii 
a tutti, imitando in ciò la Francia, e di più la Società 
vorrebbe che si accordasse un leggiero premio ai ve-
lieri esistenti, per non metterli in una condizione as-
solutamente inferiore alle navi a vapore e rovinare 
gli armatori. 

BoseUi gli fa osservare che secondo 1' ultima inter-
pretazione data in Francia alla legge sui premii, anche 
ai velieri esistenti si accorda il premio di navigazione. 

Richieri fa voti poi perchè sieno ridotte le tasse 
esistenti e perchè si perfezionino le scuole meccaniche. 

Penco Luigi armatore sul quesito 26 desidera sia 
ribassato il prezzo degli arenili, perchè oggi i cantieri 
sono deserti. 

Parla in tesi generale e dice che le sovvenzioni, 
alle quali è contrario, le terrebbe soltanto pei vapori 
postali, ma di fronte a quanto fece la Francia, ose-
rebbe dire che anche da noi si faccia qualche cosa : 
vuole parità di trattamento f ra la vola e il vapore ; 
domanderà 1' abolizione degli agenti consolari, la sop-
pressione della tassa di ricchezza mobile. Crede che 
la vela resterà sempre, perchè sola potrà servire per 
certi speciali trasporti. 

Egli sta attualmente costruendo un bastimento in 
legno di 1500 tonnellate. 

Il Presidente lo invita a precisare gli abusi che ha 
accennati, ed egli risponde dipendere dagli agenti 
consolari, e lo sostiene provando le tasse cha ha pa-
gato in un breve circuito, senza contare la perdita di 
tempo. 

Fa osservare che prima della legge francese i nostri 
bastimenti erano superiori ai francesi, e promette di 
presentare uno stato delle spese di costo fra un ba-
stimento francese ed uno italiano. Dice che in Inghil-
terra si proseguono a costrurre bastimenti a vela e 
che ivi le costruzioni in ferro costano 50 lire meno 
la tonnellata di quanto possano costar qui, avendo egli 
stesso ciò constatato. 
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Circa ai premi da accordarsi alla nostra marina ba-
sterebbe la metà dei premi della Francia. 

Circa al trasporto dei carboni vorrebbe che si la-
sciasse libero il commercio, e che il governo non 
usasse una specie di protezionismo indiretto come in-
tende fare coi vapori. 

Ravenna bramerebbe sentire la sua opinione sulla 
Cassa Invalidi. 

Risponde che da parte sua la vorrebbe soppressa, 
e formarsi piuttosto delle Società di Mutuo Soccorso, 
perchè si pagano degli aggravi senza sapere chi ap-
profitti delle somme versate, non approffittandone il 
marinaio che in tenue misura e quando è vecchio, e 
che perciò anche per questo non è molto tenero della 
conservazione di questa Cassa. 

Vorrebbe che la Cassa Invalidi fosse costituita come 
in Francia, dove i marinai pagano la tassa in Capi-
taneria all'atto .che ritirano le loro paghe, 

Sopra domanda di Luzzatti dice che il vitto dei no-
stri marinai a bordo è migliore di quello che si dà sui 
bastimenti esteri e che se si verificano delle malattie 
queste succedono nei lontani viaggi d'America a mo-
tivo della cattiva navigazione. 

Custo Vittorio negoziante di granaglie. La questione 
della marina gli si presenta pregiudicata per un fatto 
politico e un fatto economico; il primo per le ostilità, 
il secondo dalle Compagnie Florio-Rubattino. A Mar-
siglia si pagano noli più bassi che a Genova, il com-
mercio delle Indie è a tutto vantaggio del porto di 
Marsiglia; le sovvenzioni date a Florio e Ruhat t ' io 
sono tutte a detrimento di Genova per favorire Mar-
siglia ; essi caricarono grano per Marsiglia a noli più 
bassi che per Genova, e ciò è avvenuto a lui; è lo 
stesso per Cagliari dove si fa pagare più di quello che 
rinvenga per Tunisi. Si è reclamato anche col mezzo 
della Camera di Commercio contro i noli della Com-
pagnia Florio, ma nulla si ottenne. 

Egli è nemico di qualunque sovvenzione marittima, 
perchè qualunque industria non ha diritto d' esistere, 
se non ha i mezzi per mantenersi, ma ripete che la 
questione è pregiudicata di fronte all'operato dei no-
stri vicini. 

Per lui la marina a vela è condannata a morire e 
vorrebbe la si lasciasse morire comodamente. 

Critica l 'andamento della Cassa Invalidi, citando 
l'esempio d'un povero cieco cui si mostrò a vendere 
i fiammiferi, e che essendo capitano marittimo non 
aveva tutti i requisiti per avere i soccorsi della Cassa. 

Dice che la Dogana è vessatoria pel commercio e po-
trebbe citare tanti fatti; ne declina qualcuno. 

Passa poi a parlare del cabotaggio della Francia 
sulle nostre coste; egli, quantunque amico della libertà, 
chiuderebbe alla stessa i nostri porti quando essa non 
aprisse i porti delle sue colonie ai nostri bastimenti. 

Passa sulla marina a vapore e trova che si può pro-
cedere alla trasfosmazione della vela nel vapore col-
T impianto di grandi stabilimenti siderurgici, al che 
dovrebbe pensare il governo essendo loro largo di con-
corso con opportune sovvenzioni. Non manca l'intelli-
genza, nè fanno difetto I capitali; ma si vuole che il 
governo li assicuri. Il governo dovrebbe bonificare la 
differenza del prezzo del carbone in confronto degli 
stabilimenti esteri e gli pare che questo compenso ba-
sterebbe solo per assicurare l'esistenza dei nostri sta-
bilimenti. Se il governo ha saputo trovare 10 milioni 
per due Compagnie di navigazione, non potrà trovarli 
per impiantare gli Stabilimenti siderurgici? 

Ribatte energicamente sopra i sussidii enormi dati 
alle Compagnie Florio e Rubattino e mantiene la sua 
parola enorme, citando il fatto della Compagnia del 
Lloyd Italiano quando essa fu interpellata dal Governo, 
se voleva sovvenzioni per la linea delle Indie, che non 
le fu dato il sussidio di 50,000 lire per viaggio, men-
tre poi a Rubattino se ne diedero 140,000 per viaggio. 

Sopra domanda di Ravenna, dice di non poter rispon-

dere se le due Compagnie potranno esaurire gli obbli-
ghi che si sono assunti. 

Sopra domanda di Elia, crede che anche senza la 
sovvenzione predetta si sarebbe avuto ugualmente un 
buon numero di vapori, perchè non manca qui la ini-
ziativa. 

Costantino Garavaglia. Esercita un piroscafo, il va-
pore Tanger, che fa i viaggi di carbone fra Genova 
e Cardili' una volta al mese. Legge una sua memoria 
da cui risulta che per la costruzione dei vapori oc-
corre la creazione di grandi cantieri : dice che la 
marina a vela non è morta, ma agonizzante, e con-
serverà qualche elemento di vitalità finché non sarà 
compiuto l'istmo di Panama. Si dilunga in considera-
zioni generali sul gran numero d' interessi di com-
mercianti che favorivano l ' incremento della marina 
a vela; dice che causa prima del decadimento della 
marina a vela è il ribasso dei noli, accenna alla co-
struzione pei vapori in Inghilterra, i corsi dei noli 
saranno stabiliti dai grandi vapori, ed i piccoli do-
vranno subirli. Per far prosperare la marina a vela 
non v' ha altro rimedio che l'aumento dei noli, il che 
non è possibile ottenere di fronte all 'operato della 
Francia. I velieri in ferro non possono fare gran 
concorrenza ai grossi vapori. Parla delle cognizioni 
del capitano di lungo corso, rimettendosi in tutto ciò 
a quanto rispose l'Associazione di mutuo soccorso dei 
capitani marittimi al quesito 22. 

Il cav. Ravenna, chiede al Caravaglia se è convinto 
che i grossi vapori possono in generale ottenere gli 
stessi noli dei piccoli; gli fa osservare che solcano i 
mari 45,000 velieri, mentre i vapori non sono che 
5,000, non esser vero che le marine più importauti 
abbiano lasciato la vela pel vapore, e infine che il 
significato eh' egli diede alla risposta del citato que-
sito non è veramente quale 1' interpretò, e lo invita 
a declinare ì fatti secondo i quali la marina italiana 
non godrebbe confidenza all' estero, al che risponde 
evasivamente estendendosi in generale sui casi d'ava-
ria lamentati, osservando che quanto meno sono 
fondate le opinioni sfavorevoli, dobbiamo tanto più fare 
sforzi per rialzare il credito della nostra bandiera sui 
mercati esteri. 

Continua il Garavaglia la lettura delle sue note 
parlando del credito marittimo che vorrebbe tutelato 
dal governo, e della tassa d'ancoraggio che propone 
elevare a L. 15 come nei porti inglesi; rispondendo 
in proposito all'onorevole Boselli, che gli domandava 
se non v' ha pericolo che, aumentando la tassa si 
scemi il movimento in qualche nostro porto, come 
questo pericolo non esista, perchè un minimo au-
mento della tassa non può influire sul valore delle 
merci. 

Parla della galleria dei Giovi che non può tra-
sportare giornalmente più di 800 vagoni, di cui 115 
circa servono pei passeggieri, rimanendo gli altri pel 
servizio del commercio, il quale ne abbisogna molto 
di più dei 685 che rimangono a sua disposizione. 
Questa stessa galleria si adopera anche pel passaggio 
delle merci dirette alla Lombardia le quali dovreb-
bero invece passare per Savona perchè da colà si ha 
una linea diretta per quella regione, il che toglie la 
spedizione di merci che in maggior numero si po-
trebbe fare da Genova per l'Alta Italia, ed alle os-
servazioni eh' egli mosse in proposito alla Direzione 
delle ferrovie gli fu risporto che la linea di Savona 
non poteva completamente usufruirsi avendo poche 
stazioni ed un solo binario. 

È ormai tempo che si finisca la quistione della 
succursale dei Giovi, che è essenzialissima pel nostro 
commercio. Fra un anno sarà aperto il Gottardo, co-
me potremo noi far passare dalla sola galleria dei 
Giovi le merci che la Germania ci spedirà? 

Dichiara non esser vero che mancano i vagoni, 
perchè egli li ha visti disponibili in Sampierdarena, e 
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ripete che l'insufficienza lamentata dipende perchè 
non si possono tutti adoperare pei motivi sopradetti. 

Dimostra i vantaggi che ha la nostra marina nel 
nolo pel trasporto dei nostri minerali in Inghilterra 
ed in America. E contrario all'appalto del trasporto 
dei carboni. 

Sono scorse due ore che il Garavaglia si estende 
in considerazioni generali e particolari, eppure dì-
chiara che non ha ancora parlato delle cose più im-
portanti, e dietro invito del Presidente, onorevole 
Brioschi, a voler concretare le sue argomentazioni ed 
a presentare alla Commissione il suo scritto che l'esa-
minerebbe come pratica per gli altri scritti, risponde 
che egli non fece che delle annotazioni, ed entra di 
bel nuovo in argomento toccando i consoli che in 
generale dice recano poco vantaggio alla nostra ma-
rina. Si estende anche sopra i sussidi e i premi alla 
navigazione, circa i quali non è dell'opinione di quelli 
che vorrebbero si imitasse il sistema dei premi ac-
cordati dalla Francia. 

Dietro nuovo invito del Presideute finisce col di-
chiarare che manderà alla Commissione per iscritto 
le idee che non ebbe campo di esporre. 

Il cav. Torre membro della Amministrazione della 
Cassa degli Invalidi della marina mercanti, legge tre 
risposte ai quesiti 19, 20 e 21. 

Sul quesito 19° osserva che sarebbero minori le 
diserzioni dei marinai se la cassa fosse migliorata 
in modo da accordare loro un sussidio più lauto. 

Sul quesito 20' dice che quand' anche migliorasse 
il salano dei marinai non potrebbero formarsi mezzi 
sufficienti di sussistenza per quando non potessero 
più lavorare. Occorrerebbe perciò si costituisse una 
società di mutuo soccorso alimentata da un contributo 
obbligatorio; tale istituzione già esiste nella Cassa 
Invalidi, bisogna svilupparla. 

Sul quesito 24" tesse la storia della istituzione della 
Cassa Invalidi e fa notare come essa non rechi alcun 
aggravio agli armatori. 

11 Presidente chiede spiegazioni sulle cifre portate 
dai rendiconti della Cassa per gli esercizi del 1879 e 
del 1880, specialmente per quanto riguarda le spese. 

Sburlati, segretario della Cassa degli Invalidi, ne 
dà un minuto dettaglio, e rispondendo ad una appo-
sita interrogazione del Presidente, dichiara che il ca-
pitale della Cassa si investiva dapprima in mutui 
privati che rendevano più del 5 1(2 p. Op), rimanendo 
ancora di questi mutui per circa 570,000 lire, ma in 
seguito, dietro ordine del Ministero, i fondi si inve-
stono in rendita pubblica ed in prestiti civici e pro-
vinciali. 

Rispondendo all'onorevole Maldini dice che nel sa-
lario dei marinari è compresa la quota per la Cassa; 
che l'armatore è bensì responsabile del pagamento 
di questa quota, ma che ne ha la rivalsa sul salario 
dell'equipaggio. In questo anno si pogarono L. 320,000 
per pensioni. 

Sopra domanda dell'onorevole Luzzatti sulla varie 
proposte fatte per la riforma amministrativa della 
Cassa, Sburlati osserva che di ciò si è trattato fino 
dal 1879 nel senso di semplificare il servizio ; che in 
quanto ad affidarne la gestione alle Capitanerie di 
porto, come da taluni si proponeva, si riconobbe es-
sere impossibile che le stesse potessero accollarsi un 
simile servizio per la gran copia dei mandati a mi-
gliaia di persone pensionate e per la molta scrittu-
razione che esigono i deeonti, di cui in Genova se ne 
emettono circa 3000 all'anno. Egli crede che non do-
vrebbe trattarsi altro che del modo di semplificare il 
servizio, ma che in concreto la Cassa Invalidi fun-
ziona regolarmente, tanto che anche la Corte d' Ap-
pello di Casale ebbe in una sua recente sentenza a 
tributargliene lode. 

Alla domanda di Ravenna se dal Governo vien fatta 
la retribuzione della quota pei marinai regi, mentre 

il loro servizio vien computato per la liquidazione della 
pensione, risponde negativamente. 

Ad altra domanda del medesimo se il rendiconto 
viene approvato dal Ministero della marina risponde 
affermativamente. 

L'onorevole Bembo osservando come dalle sue di-
chiarazioni la gestione della Cassa è buona, domanda 
come mai fu lamentata l 'esiguità dei sussidi, e si 
propone perfino oggi la soppressione della Cassa, ri-
chiamando poi anche il fatto oggi stesso menzionato del 
venditore di fiammiferi. 

Sburlati. Spiega la scala delle pensioni e 1' entità 
dei sussidi che si accordano e circa il caso del capi-
tano venditore di fiammiferi, risponde che si danno a 
questo L. 210 annue oltre sovvenzioni temporanee, 
mentre ha navigato pochissimo. 

L'onorevole Elia domanda se crede, che ove gli ar-
matori non fossero tenuti al pagamento della quota 
Invalidi, si aumenterebbero gli stipendi dei marinai, e 
ne ha risposta affermativa. 

Torre smentisce ricisamente la voce corsa, che i 
membri del Consiglio d'amministrazione della Cassa 
ricevano qualche compenso. 

Alla domanda dell'onorevole Corsi se non crede che 
60 anni di età sia un limite troppo alto per ottenere 
la pensione, Sburlati risponde negativamente, e sog-
giunge, che ben pochi sono coloro i quali vogliono ve-
der soppressa la Cassa. 

Costa, osservando che a Palermo le pensioni sono 
maggiori chiede se è vero che l'esiguità qui delle 
pensioni contribuisca a rendere poco gradita la 
Cassa. 

Sburlati. È vero, ma ciò devesi attribuire all' in-
sufficienza di fondi. 

Torre, osserva che se la Cassa regia avesse rim-
borsato le somme che si è presa, si avrebbe ora un 
fondo di 5 milioni ; soddisfi il Governo a questo suo 
debito e il corrospettivo delle pensioni sarà au-
mentato. 

Dopo risposto all' onorevole Maldini sul!' assegna-
mento di sussidi annui agli individui che cessano dal 
navigare pochi mesi prima d' aver diritto alla, pen-
sione ed alle vedove, la seduta è sciolta esssendo le 
ore 5 15. 

Società di economia politica di Parigi 

Adunanza del 5 luglio 1881. 

In questa r iun ione pres ieduta dal sig. E. de Pa-
rieu v i c e - p r e s i d e n t e 1' on. Luzzatti delegato italiano 
alla Conferenza monetar ia p r e s e n t ò a n o m e del c o m -
merida tor Bodio i capitoli già pubblicat i della Stati-
stica internazionale delle banche di emissione con 
ce rnen t i la G e r m a n i a , I' A u s t r i a - U n g h e r i a , il Belgio, 
gli Slati Uniti , la S p a g n a , la F ranc ia , i Paesi Bassi, 
la Norvegia , la Russia e la Svezia . 

L ' o n . Luzzatti d ice che il lavoro, di cui l 'uff icio 
di statistica in Italia f a incaricalo nel l ' occas ione dei 
recent i congressi polit ici , non è t e r m i n a t o ; i resu l -
tati più impor tan t i v e r r a n n o r iassunt i in una in t ro -
duzione genera le . Ora serie induzioni non sono pos-
sibili . Tu t t av ia per la ques t ione monetar ia , e lasciando 
da par te lo spe t t ro dei bimetal l ismo, c rede di potere 
a f f e r m a r e che dalla statistica in ternazionale r isul ta che 
nei paesi aventi un sistema mone ta r io d ' a r g e n t o o 
d* oro e a rgen to con una forte proporz ione di questo 
u l t imo metal lo come in F r a n c i a , nei Paesi Bassi e in 
G e r m a n i a , la circolazione dei biglietti di banca è re -
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l a t ivamente abbondan te e non cor r i sponde a l l ' ammon-
tare delle operazioni di sconto e dei prestiti cont ro 
pegno . Ciò si spiega col fatto clic una par ie consi-
revo le di biglietti rappresen ta l ' a r g e n t o depositalo 
a l le banche , e che essi funz ionano come narrante 
metall ici . L ' o r a t o r e dopo ave r fallo r i l evare la im-
portanza della statistica compara ta per le quest ioni 
della circolazione e del credi to , r i g u a r d o alle qual i 
non è detta l 'u l t ima parola , annunz ia che I' ufficio 
di statistica italiana sta p repa rando una inchiesta 
su l le condizioni e sul mov imen to delle istituzioni di 
c red i to popolare i taliane c o m p a r a t e con quel le di 
Ge rman ia , A u s t r i a - U n g h e r i a , Belgio e Russia . 

Il lavoro sarà p recedu to da un r i a s sun to g e n e -
r a l e dello stesso on. Luzzatt i . P r e s e n t a n d o il sig. Bo-
na ldo Stringker addet to all ' ufficio di statistica di 
R o m a e au to re di un libro no tevo le in to rno all 'a&o-
lizione del corso forzoso agli Stati-Uniti d'America 
e di un saggio in favore del biglietto di Stato Ha 
liano, I' on. Luzzatti si dichiara avve r sa r io dì que-
sta l'orma ibrida di s t r u m e n t o degli scarnili. 

L ' emiss ione di un bigliet to al por ta tore r a p p r e -
sen tan te un debi to fluttuante e steri le dello Slato è 
con t r a r io ai sani principii di economia , di finanza e 
di ammin i s t r az ione . 

Un bigliet to al por ta to re non pesa sulla c i r c o l a -
zione e si al larga o si res t r inge q u a n d o r appresen ta 
operazioni facili pe r l ' ist i tuzione che lo ha emesso . 
Esso deve essere coper to da effetti a corta scadenza , 
se non lo è dalla moneta metal l ica . Il biglietto di 
Stà to non poggia su solida base ; di più espone il 
T e s o r o a dei runs imprev i s t i ; il Governo non può 
conoscere con precis ione le condizioni del merca to , 
e ciò può g e n e r a r e g rav i imbarazzi per il c o m m e r c i o 
e pel T e so ro ; finalmente la facilità di o t t enere un 
pres t i to senza in teresse e quasi senza spesa, può 
sp inge re ad esage ra re le emissioni f ino al punto di 
r e n d e r e necessar ia la in t roduzione del corso forzato. 
Si cita l ' e sempio di vari paesi , ma i greenbacles de-
gli S ta t i -Uni t i sono uno s t rasc ico del corso forzato, 
des t ina to a spa r i r e dalla c i rcolaz ione; i buon i di cassa 
tedeschi s o m m a n o a una cifra modesta e forse spa-
r i r a n n o presto . Quan to poi ai 3 4 0 milioni di biglietti 
di S ta to che in conformi tà alia legge di abol iz ione 
del corso forzato d o v r e b b e r o c i rco la re in Italia dopo 
la r ip resa dei pagament i in moneta metal l ica , l ' o ra -
tore d ich iara di a v e r e a p p r o v a l o il proget to di legge 
p e r c h è I' on. Magliani , da lui ch iamato e m i n e n t e e 
felice min is t ro , ha r ipe tu to che si t ra t tava di una 
misura t empora r i a , che d o v r e b b e g r a d a t a m e n t e spa-
r i r e o essere a t t r ibu i l a alle banche di emiss ione , non 
appena il pa r l amen to del iberi sul loro o r d i n a m e n t o , 

Il s ignore Stringker c r e d e che la circolazione dei 
bigliett i r app resen tan t i un debi to fluttuante dello 
S ta to senza in i e res se sia fissato da disposizioni di j 
legge a un l imite che non si possa o l t repassare , | 
p u r c h é ques to l imite non vada al di là del qua r to 
dei provent i e spese r iuni t i , quel la c i rcolazione non 
può p resen ta re danni economic i , nò finanziari. 
Il m o v i m e n t o con t inuo di ques te en t r a t e di ques te 
spese p r o d u c e uua c o r r e n t e di entra ta e di uscita 
dei bigliet t i , che si può p a r a g o n a r e a quel la dei bi-
gi etti di banca . Si agg iunga che si può da re a quei 
biglietti un taglio c h e li man tenga p iù fac i lmente 
in c i rcolazione. 

Lo Stato m o d e r n o non ha un credi to minore di 
que l lo di una banca di emiss ione . Esso anzi non 
può c o r r e r e il per icolo di d o m a n d e improvv i se che 

nel caso di una cr ise politica, ma allora, come 
l 'esper ienza ha dimost ra lo , il corso forzalo diventa 
quasi inevitabile. 

I sigi ori Alph, Courtois, P. Leroy-Beaulìeu, 
Broch, Lecasseur, Van tìeetruyen, Monteaux, Li -
mousin p rendono par te alla discussione, la quale 
però si aggira p r inc ipa lmen te s u l l ' a r g o m e n t o trattato 
da l l 'onorevole Luzzatti e dal s ignor Stringker. 
N o t e r e m o bensì che l 'onorevole Luzzaiti convenne 
col s ignor Leroy Beaulìeu che allo Sta to non si 
addicono le operaziozioni che sono la conseguenza 
della eir.issione dei biglietti al po r t a to re , parlando 
anco in questa occasione cont ro lo Sta to banchiere . 
R i spondendo poi al s iguor Courtois, si mostrò pieno 
di ammi raz ione per Goquel in , Ca rey ecc. , ma os-
servò che il loro ideale in fatto di b a n c h e non potè 
mai realizzarsi in ne s sun paese del mondo . Vi sono 
Stat i con banche mul t ip le , ma non l ibere . 

Nel l ' adunanza del 5 agosto si t rat tò del l ' insegna-
men to della economia politica nei collegi e nelle 
scuole di diri t to e si scelse poi per a r g o m e n t o della 
conversaz ione g e n e r a l e il seguen te ques i to proposto 
da l l ' aba te Tounissoux: — Vi è antagonismo fra la 
scienza teologica e la scienza economica ? 

Noi che abb iamo più volte t ra t ta lo nelle nostre 
co lonne l ' i m p o r t a n t e a r g o m e n t o dello insegnamento 
della economia politica ci r i se rv iamo di da re nel pros-
s imo n u m e r o , ragguagl io di quella s e d u t a . 

CRONACA D E L L E CAMERE DI COMMERCIO 

Camera di Commercio di Milano. — Nella se-
duta del g io rno 2-2 luglio 1 8 8 1 si d i scusse sui prov 
v e J i m e n t i coi qual i ven i r in a iu to alle indus t r i e dan -
neggia te dalla abolizione del corso forzoso. Viene 
omessa la let tura del r appor to p e r c h è già fu distri-
buita a domic i l io ai consigl ic i . 

Gavazzi comba t t e la oppor tun i tà del rapporto, 
poiché a suo di re è fuor di luogo di pa r l a re ili 
danni della abolizione del corso forzoso quando 
ques to era già per sé stesso un m a l e g rave che 
conveniva sopp r imere , pe rchè l 'oscillazione de l l ' ag-
gio toglieva o g n i base agli acquis t i specialmente 
delle mate r ie p r ime . D ' a l t r o n d e se q u a l c h e i n c o n -
veniente può essersi provato per tale abolizione, la 
na tu ra ne fu passeggera e qu indi non giova più 
p r e o c c u p a r s e n e . Sogg iunge che nel r appor to si fa 
cenno a n c h e di danni aventi un ca ra t t e r e di qual-
che d u r a t a , e cioè di quell i d ipendent i dalla esi-
stenza di spese de t e rmina t e in c i f ra , quali sono 
quel le per la m a n o d ' ope ra e pei canoni conve-
nut i a lunga s c a d e n z a ; ma per q u a n t ' è della 
m a n o d ' ope ra , pu r a m m e t t e n d o la real tà del danno, 
osserva che poiché in Italia la m e d e s i m a è a più 
b u o n merca to che a l t rove , l ' i n c o n v e n i e n t e non sarà 
g r a v e e tut to si r i d u r r à a c o n d u r r e il paese nostro 
iti condizioni simili a quel le in cui si t rovano gli 
a l t r i ; là r i f le t te re che del res to a n c h e la artificiale 
e levazione dei salari d ipendent i dall ' esistenza del 
corso forzoso non era di a lcun profi t to all ' operaio 
pe rchè t rovavansi p u r e r incara t i tutti gli altri ge -
neri . Re la t ivamente poi al d a n n o ine ren te ai canoni 
d u r a t u r i ancora pe r lunga ser ie d ' a n n i , t rova che 
v e r r a n n o essi p u r e a cessare , e che qu ind i sono 
passeggier i . 
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Passa in seguito ad esaminare eon qua lche d e t -
taglio var ie osservazioni specia lmente contenute nel 
rappor to su l l ' una o sul l 'a l t ra tariffa. Approva il de-
siderio di veder d iminui to ed a n c h e soppresso il 
dazio sulle mate r ie p r i m e ; ma per ciò stesso non 
sa vedere come si giust i f ichino le d o m a n d e di e l e -
vamento di alcuni di quelli che colpiscono i p rò 
dotti manufa t t i : così quan to ai fdati di cotone con 
danna il desiderio di far alzare la gabella special-
mente sui n u m e r i fini, i quali* non si p roducono 
in paese e sono di molto consumo specie nella in-
dustr ia delle seterie miste e in quella dei na s t r i ; — 
invece v o r r e b b e si domandas se I' esenzione per le 
macelline che servono alla indust r ia , e perciò com-
batto v ivamente l ' i d ea di d o m a n d a r e un rialzo del 
dazio sui ferri ; — non trova giust if icale n ep p u re 
le d o m a n d e di a u m e n t o sui pellami lavora t i , in 
luogo della qua le a m m e t t e r e b b e quel la di un r i -
basso s u i pellami g r e g g i : — quan to alle sete, sul le 
quali ne i rappor to sarebbes i t roppo sorvolato , egli 
domande rebbe l ' esonero del dazio per que l le tinte 
onde non trovisi inceppata la fabbr icaz ione nazionale 
delle stoffe. 

Fa r i f le t tere che pe r la posizione del paese no 
stro l ' i n d u s t r i a mar i t t ima è da a n n o v e r a r e tra le 
più impor t an t i ; quindi per dar le a l imento occor re 
favorire in ogni modo il commerc io a n c h e d ' i m p o r -
tazione; e ciò non si consegue c e r t a m e n t e coli ' ele-
vare le tariffe daziarie. 

Rela t ivamente alle tariffe fe r rov ia r ie , consen te 
che se ne chieda la rev i s ione nel senso che v e n -
gano sempl i f ica te ; per il ohe v o r r e b b e v e d e r e adot -
talo il c r i te r io unico di una tassa un i fo rme per 
tutte le merc i commisu ra t a sul r ispet t ivo peso e vo-
lume, coli' aggiunta di u n a percen tua le in rag ione 
del valore . 

Circa le cose dette nel rappor to in torno alla g r a -
vezza delle tasse non ha osservazioni a fare in cont ra r io 
specialmente per ciò che conce rne la tassa su i f a b -
bricati applicala agli opifici , e quel la sulla r icchezza 
mobile che r i t iene capace di f ru t t a r e assai più che 
oggi non dia se venisse fatta pagare da tu t t i : vor 
rebbe poi che il gove rno soppr imesse tu t te le tasse 
di fabbricazione che inceppano la indus t r ia , e que l le 
di bollo sui cheks , e su l le cambia l i , assai onerose 
per il commerc io . 

Quindi , r i a ssumendo , e s p r i m e I' opinione che il 
rapporto po t rebbe o p p o r t u n a m e n t e essere modif ica to 
t emperando a lcune d o m a n d e che appaiono insp i ra te 
ad idee di protezionismo. 

Pirelli (della Commiss ione) fa osse rva re al p reo -
pinante che le teorie l i be ro - scambis t e dal medes imo 
propugnate pot rebbero fors ' anche t rovare assen 
zienti lutti i component i della Commiss ione r i f e -
rente, q u a n d o si t rat tasse di d a r e u n assetto a s s o -
lutamente nuovo al nos t ro sis tema economico e 
quando non fosse necessar io p reoccupars i di prov-
vedere al bisogno del grosso nos t ro b i l anc io . Ma 
ora è fuo r di luogo d i s cu t e r e di sistemi as t ra t t i , 
quando bene o male e ' è u n o r d i n a m e n t o in f u n -
zione del qua le bisogna p u r fare il p u n t o di par -
tenza p e r compie re q u a l c h e cosa di p ra t i camen te 
utile. Perc iò la commiss ione si è l imitata ad a v v e r -
are i mali che , già esistenti in g ran par te , si fecero 
più v ivamente sent i re spec ia lmente pe r effetto della 
abolizione del corso fo rzoso : I' esistenza dei mede-
simi è ammessa dallo s tesso p r eop inan t e ; è d u n q u e 
naturale che si domand i u n compenso . Nel la r i -

[ cerca di questo possibile compenso la Commiss ione 
ha p rocura to d ' a l t ronde di inspirarsi alla più g r a n d e 
moderaz ione , ce rcando di spezzarlo, per cosi d i re , 
ogni qualvol ta fu possibile, onde ch i ede rne una 
P irte alle tariffe doganali ed un ' a l t r a alle tariffe dei 
t rasport i o ad altri p rovved imen t i . Ed anzi non po-

| chi f u r o n o i des ider i degli industr ia l i , di cui la 
Commiss ione non volle farsi eco, r iconoscendo essa 
pu re — benché a ma l incuore — essere qua l che 
volta inevi tabi le che alcuni cadano, se il tenersi in 
piede deve r i d o n d a r e a sensibile agg rav io del nu-
mero maggiore . D a c c h é poi il s ignor Gavazzi ha 
addi ta to come una condizione di cose mer i tevole di 
modificazioni quel la della m a n o d 'opera a più buon 
m e r c a t o da noi che a l l ' es te ro , egli deve far r i f l e t -
tere che , presc indendo dal va lore reale di ques ta 
mano d 'ope ra , era p rec i samen te il suo buon mer 
cato che aveva fatto nascere e poi pe rmesso di vi -
v e r e a parecch ie i ndus t r i e ; qu indi non è n e p p u r e 
nel ve ro in teresse della classe lavoratr ice che si d i -
s t rugga quella circostanza per la qua le essa t rovava 
l avoro . 

Dopotut to , passando in rapidiss ima r ivis te p a r e c -
chie delle proposte della Commiss ione , fa r i levare 
che le medes ime sono di una portata molto limitato, 
e qu ind i le c rede ben fondate . 

Il Presidente appoggia le considerazioni dell ' i n -
g e g n e r e P i r e l l i , e mostra al s ignor Gavazzi essere 
i n o p p o r t u n o farsi p ropugna tor i della appl icazione del 
l ibero scambio , il qua le oggi to rne rebbe in evidente 
nos t ro danno, dal m o m e n t o che le al t re riazioni si 
v e d o n o p rec i samente ai dì nostri avviars i su di una 
s t rada por fe t t amente opposta. 

Gavazzi replica che ce r t amen te egli non v o r r e b b e 
che fossimo noi soli ad a p r i r le nost re por te ai p ro-
dotti esteri , se gli altri Stati ch iudesse ro le loro con-
tro i prodotti nos t r i ; invece egli v o r r e b b e che si 

I abol issero tu t te le ba r r i e r e doganal i , o q u a n t o m e n o 
j che i divers i paesi si un isse ro in una specie di fe-

deraz ione daziar ia , secondo il lodevole conce t to , t ra 
altr i , del Molinari . 

Pirelli torna a n o t a r e che la Commiss ione volle 
; e doveva n a t u r a l m e n t e astenersi ili far de l l e propo-
I ste d ' i ndo le t eo r i ca : e sogg iunge che d ' a l t r o n d e p o -
j ch i s s ime sa r ebbe ro le indus t r i e in condizione da sop-

por ta re 1' abolizione assoluta dei dazi. Fa eccezione 
p r o b a b i l m e n t e la sola s e t a ; ma per ques ta c o n c o r -
ro no c i rcostanze special i , e p r ima quella di essere 
u n ' i n d u s t r i a en t ra ta nel le abi tudini secolari delle no-
s t re popolazioni, tan to da avers i operaie valent iss ime 
a unt iss imi prezzi. Questa indust r ia potrà d u n q u e non 

! ave r sent i to forte scossa per I' abolizione del corso 
fo rzoso ; ma molte a l t re sono in condizioni ben d i -
v e r s e . 

Gavazzi r iconosce che l 'abolizione fu fatta in modo 
t roppo r e p e n t i n o : e c e r t a m e n t e c r e d e che sa rebbe 
stato prefer ib i le che il Gove rno vi a r r i va s se per 
g rad i , approf i t t ando del le epoche di r ibasso n a t u r a l e 
de l l ' aggio . 

Il Presidente d i ce che avant i di far ques ta a b o -
lizione dovevasi anche r i v e d e r la tariffa g e n e r a l e p e r 
i m p e d i r e il danno , e per p r e m u n i r s i d ' a l t ronde , col-
l ' agg ravamen to di qua l che dazio, cont ro le d o m a n d e 
di r ibasso a cui si dovrà p u r consent i re n e l l ' i m m i -
n e n t e r innovazione del trat tato colla F r a n c i a . 

Bressi si d ichiara con t ra r io al rialzo della tariffa 
t e m e n d o che la F r a n c i a ci impedisca poi di e s p o r -
ta re sui merca t i suoi le sete ed altri nostr i p rodot t i . 
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Bonacina s a r e bbe egli pure - lavorevole in mass ima 
al l ibero scambio , ma soltanto se appl icato in tutti 
i paesi. A u g u r a qu ind i che ciò si possa ver i f icare 
pres to , pe rchè I* esenzione dei dazi r e n d e r à i p r o -
dotti a migl ior merca to , e tutti ne sen t i r anno i be -
nef ico ; ma nella condizione a t tuale di cose egli c redo 
di dove r p ienamente app rova re la relazione, la quale , 
a suo avviso, potrà esser uti le assai nella occasione 
delle imminent i t rat tat ive cogli altr i Stati per la r in-
novazione dei t r a t t a t i ; i nquan tochè essa forn isce utili 
notizie su quegli articoli su cui si può cede re e su 
quell i invece sui quali un ribasso di tariffa ci r i u -
sc i r ebbe pregiudizievole . Sogg iunge di a v e r vedu to 
con piacere che la Commiss ione abbia p ropugna to 
la abolizione dei dazi d ' uscita e la r iduzione delle 
tasse fesroviar ie . 

Dopo ciò, il Presidente ch iede al s ignor Gavazzi 
se insiste nelle osservazioni falle, por modo da de -
s ide r a r e che la relaziono sia modificata di c o n f o r -
mità alle stesse, e ne ot t iene d ichiaraz ione a f f e r m a -
tiva. Ciò s tante , met te ai voti il r appor to della Com-
missione, con r iserva di far vo ta re in caso di non 
approvaz ione gli e m e n d a m e n t i Gavazzi. — S e n o n c h è 
l ' adunanza approva la re lazione con t ro d u e soli voli 
con t ra r i : e perciò il P res iden te a n o m e del l ' a d u -
nanza r ingrazia la Commiss ione stessa del suo lavoro, 
e d ich iara che ne darà sollecita comunicaz ione al 
Ministero. 

RIVISTA DELLE BORSE 

Firenze, 20 agosto. 
La Banca d' Inghi l te r ra ha elevato il tasso dello 

scon to dal 2 al 3 pe r cento . Questa m i s u r a non è 
giunta del tut to n u o v a , poiché molti giornal i f r a 
cui il Times l ' a v e v a n o p revedu ta . È indubi ta to che 
il d e n a r o a L o n d r a , come c h i a r a m e n t e resul ta dagli 
u l t imi d u e rendicont i set t imanal i della B a n c a d ' I n -
g h i l t e r r a , che segnavano non indifferent i d iminuz ion i 
nella r iserva metal l ica di quel lo s tabi l imento , accen-
nava da alcuni giorni a r i n c a r a r e . O l t r e a l l 'o ro che 
da quel la piazza si spedisce in Italia per la sotto-
scr izione d e l l ' i m p r e s t i l o , si cominciò a sped i rne an-
che negl i Stati Unit i E ques te seconde spedizioni 
pa re che t endano ad a l la rgars i , i n q u a n t o c h è recent i 
t e l eg rammi da Nuova Y o r k , recano che presso le 
b a n c h e di ques ta città la r i serva metal l ica va g r a -
d a t a m e n t e s c e m a n d o , cos icché esse sono cost re t te a 
r i c o r r e r e a l l ' E u r o p a per p rovvede r s i dell ' oro di cui 
h a n n o u r g e n t e bisogno. I privati scontist i , che molti 
e potent i o p e r a n o sul merca to l ibero di L o n d r a , fu-
rono i pr imi a darò l ' a l l a r m e a u m e n t a n d o l ' i n t e 
resse che essi pagano ai loro corrent is t i , e il saggio 
che pe rcep i scono p e r gli scont i . È n a t u r a l e che di 
f ron te a uno stato di cose che può ave re pe r c o n -
seguenza forti d o m a n d e , e ri t ir i di n u m e r a r i o dalla 
Banca d ' I n g h i l t e r r a , che l ' a m m i n i s t r a z i o n e di essa 
per teners i pronta a q u a l u n q u e even ienza , abbia 
rialzato il tasso dello sconto . 

S c e n d e n d o adesso al m o v i m e n t o dei fondi pubblici 
d u r a n t e l 'ottava che te rmina oggi, poco o nulla ab-
b i a m o da d i re poiché gli af far i f u r o n o g e n e r a l m e n t e 
scarsi , e limitati a certi titoli speciali . L 'un ica cosa 
che abb iamo da cos ta tare è, che le disposizioni dei 
merca t i sono in genera le p iù favorevol i , e che non 

è improbabi le , che passato il per iodo elet torale in 
F r a n c i a , la speculazione al rialzo possa i n t r a p r e n -
de re con profi t to una nuova c a m p a g n a . 

A Par ig i la l iquidazione quindic ina le che terminò 
a l l ' a p r i r s i de l l ' o t t ava , con fe rmò le previsioni ot t imi-
ste che g e n e r a l m e n t e si facevano. Il dena ro infatti 
fu molto abbondante , e i compra to r i poterono farsi 
r i po r t a re a n c h e a migliori patti di quindic i giorni 
ind ie t ro . Inol t re il tasso dei r iport i , essendo andato 
p rog re s s ivamen te r ibassando , si mani fes tò un mov i -
men to al rialzo abbastanza spiccato , m o v i m e n t o che 
non potè consol idars i spec ia lmente pe r le rendite 
f rancesi a mot ivo degli incidenti elet toral i avvenuti 
a Pa r ig i , e dei commen t i poco benevol i della stampa 
ge rman ica al discorso di Gambe t t a a Belleville. 

A Londra il merca to t rascorse con qua lche incer-
tezza, e con piccole oscillazioni di rialzi e di ribassi 
p rovocate dalla possibi l i tà di una nuova crise m o -
netar ia . Sul m e r c a t o l ibero dello sconto la domanda 
del d e n a r o che nei primi giorni e ra stalo molto a t -
tiva, andò in segui to ra l l en tandos i , s icché le firme 
p r imar i e a t re mesi po te rono fac i lmente scontarsi 
da 2 1 | 8 a 2 1 | 4 per cento . 

A Vienna e a Ber l ino le disposizioni si m a n t e n -
nero abbastanza buone , ta lché ma lg rado la r i s t re t -
tezza degli affar i , i prezzi p rosegu i rono a crescere . 

In Italia dopo il sensibi le m ig l i o r amen to verif ica-
tosi a Par ig i sulla nost ra rendi ta , gli an imi si r i n -
f r a n c a r o n o e cosi gli affari , a pa r t i r e dalla metà 
d e l l ' o t t a v a , ebbe ro magg io re es tens ione e vivacità. 

Rendite francesi. — Il 5 per cento da 1 1 8 s a -
liva a 1 1 8 . 2 5 e qu ind i r icadeva a ' 1 1 8 . 1 7 ; il 3 
per cento dopo a v e r toccato corsi più elevati resta 
a 8 6 . 1 5 , e il 3 per cento ammort izzabi le da 8 7 . 4 0 
saliva a 8 7 . 7 7 e oggi resta a 8 7 . 5 5 . 

Consolidati inglesi. — Da 1 0 0 3 i4 cadevano a 
100 1|2. 

Rendita turca. — A Londra da 17 I j 4 saliva a 
1 7 l | 2 , e a Nauoli fu trat tata da 1 7 . 2 0 a 1 7 . 5 0 . 

Rendita italiana 5 per cento . — Sulle varie 
piazze i tal iane da 9 1 . 8 5 in contami saliva a 9 2 . 3 5 , 
e da 9 1 . 9 5 per fine mese a 92 . 4 2 1 | 2 . A Parigi 
da 9 0 . 3 0 ascendeva a 9 1 . 5 0 ; a L o n d r a da 8 9 3 | 8 
a 9 0 3(8, e a Ber l ino da 9 1 . 1 0 a 9 1 . 9 0 . 

Rendita 3 per cento . — E b b e d i sc re t e operazioni 
che da 3 6 . 7 0 la fece ro sp ingere a 3 7 . 

Prestiti cattolici. — Senza r ice rca e nominali il 
Blount a 9 4 . 1 5 ; il Rothsci ld a 9 5 . 7 5 , e il Cattolico 
1 8 6 0 - 6 4 a 9 4 . 9 5 . 

Obbligazioni ecclesiastiche. — V e n n e r o collocate 
al prezzo da 9 2 . 1 2 1 | 2 a 9 3 . 1 0 . 

Valori bancarj. — L e transazioni su questi va-
lori t r a sco r se ro io complesso mollo r i s t re t te , ma 
c iascuno di essi in compenso si m a n t e n n e abbastanza 
f e r m o e con tendenza a p rogred i r e . La Banca N a -
zionale Italiana fu trat ta ta da 2 3 9 0 a 2 5 9 5 ; In Banca 
Nazionale Toscana da 8 8 8 a 8 8 8 ; la Banca Toscana 
di Cred i to da 5 1 7 a 5 2 0 ; la Banca Genera le da 
6 5 0 a 6 5 3 ; il Banco di Roma a 6 2 4 ; il Credito 
Mobil iare da 9 3 8 a 9 4 3 , e la Banca Romana no-
mina le a 1107 . 

Regia Tabacchi. — L e azioni si agg i ra rono in-
to rno a 8 5 0 e le obbligazioni f ra 5 1 5 e 5 1 4 . 

Fondarla. — Il r a m o incendj n o m i n a l e a 600 . 
Ca Ielle fondiarie. — Sos tenu te ai seguent i prez-

z i : R u m a 4 7 6 . 5 0 ; Mi lano a 5 0 6 . 2 5 ; Tor ino a 
5 0 6 . 2 7 ; S iena a 4 9 6 , e Napoli a 4 9 8 

Valori ferroviari. — Con pochi affari e con 
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prezzi abbastanza sostenut i . Not iamo le azioni m e -
ridionali t rat tate a 4 7 4 ; le azioni l ivornesi a 4 1 7 . 5 0 ; 
lo r o m a n e a 1 4 6 . 5 0 ; le r o m a n e privi legiate a 2 9 8 ; 
le obbligazioni l ivornesi CD a 2 8 9 7 5 ; le meridio-
nali a 2 8 3 . 2 5 ; le m a r e m m a n e a 4 6 9 . 5 0 , e le cen-
trali toscane a 4 6 7 . 30 . 

Prestiti municipali. — Ebbe ro af fa r i le o b l i g a -
zioni 3 per cento Municipio di F i r e n z e da 5 9 . 5 0 a 
5 9 . 6 0 ; Municipio di Napoli 1 8 6 8 da 1 2 7 . 7 5 a 
1 2 8 . 2 5 ; Napoli 1 8 7 1 da 1 9 8 a 1 9 9 ; Napoli 1 8 7 7 
da 3 4 9 . 5 0 a 3 5 0 . 

Cambi e oro. — Debole . I napoleoni res tano a 
2 0 . 3 1 ; il F ranc ia a vista a 100 , e il L o n d r a a 3 
mesi a 2 3 . 3 2 . 

Rinatone Adriatica di Sicurtà di Trieste 
Nel Congresso generale degli azionisti di questa 

Compagnia di assicurazione contro i danni della gran-
dine, degli incendi e sulla vita, tenutosi il 80 giugno 
18ri0, fu presentato il suo Rendiconto per 1' esercizio 
1880 limitatamente^ ai rami grandine e incendi, r i -
mandando quello per le assicurazioni sulla vita al-
l'anno venturo, compiendosi col 31 dicembre del cor-
rente anno, il periodo triennale fissato dal sistema di 
ammimstraziazione delia Compagnia, pel resoconto di 
questo ramo di assicurazioni. Anche la Riunione 
Adriatica di Sicurtà l'u duramente provata nel de-
corso 1880, uno dei più nefasti per le Compagnie di 
assicurazione d'Austria-Ungheria e Germania, sia nel 
ramo grandine che nel ramo incendi, ma più special-
mente nel primo; con tutto ciò la Compagnia ha 
fatto completamente fronte a tutti i suoi impegni, co-
sicché se il 1880 le fu anno di prova, le fu anche 
anno di dimostrazione della sua grande solidità. Ora 
le Compagnie Austro-Ungariche stanno mettendosi 
d'accordo per rivedere le tariffe dei premi, in modo 
di renderli meglio rappresentanti l 'entità dei pericoli 
a cui le compagnie sono soggette. Ma non si affidino 
molto sull'avvicendamento degli anni felici agli anni 
disastrosi, perchè il diboscamento continuo che si fa 
in ogni paese, espone i campi a sempre crescenti pe-
ricoli di grandini. La Riunione Adriatica di Sicurtà 
lamenta anch'essa la sconfinata concorrenza, in ispe-
cial modo nelle assicurazioni contro i danni degli in-
cendi, anch 'essi in via d ' aumento presso tut t i gli 
Stati, i quali anziché consigliare la concorrenza, do-
vrebbero imporre una ragionevole revisione delle ta-
riffe. 11 ramo assicurazione incendi fruttò alla Riunione 
Adriatica, in premi, nel 1880, la rilevantissima cifra 
di L. 12,186,747 32, depurata dai relativi storni, ol-
trepassandosi di circa L. 675,000 l ' incasso del 1879. 
Più considerevole fu l 'aumento dei premi annuali da 
incassarsi per assicurazioni durature per più anni : 
1' aumento del 1880, in confronto col 1879, fu di 
L. 3,677,183 05. I danni liquidati e pagati salirono al 
62 05 Ojo dei premi introitati nell ' anno, il che è 
molto grave, come proporzione; gravità finanziar-
mente però divisa con altro Compagnie riassicuratrici 
per cui il peso dei sinistri realmente sostenuto dalla 
Riunione Adriatica di Sicurtà, si ridusse a L. 4,588,426.20 
superiore, però, di L. 438,958 70 a quello sostenuto 
nel 1879. E lodevole l'abitudine di questa Compagnia 
di dividere largamente con altre i rischi assunti. 

Non sappiamo perchè la Riunione Adriatica di Si-
curtà non dia impulso ai rami Assicurazioni marittime 
ed assicurazioni trasporti, per cui i proventi sotto 
così insignificanti che si possono passare sotto silenzio 
le cifre che ad essi rami si riferiscono ; è un ramo, 
specialmente il secondo, che presenta non gravi pe-
ricoli e seri vantaggi, e noi crediamo che se la Riu-

nione Adriatica di Sicurtà gli dedicasse 1* attività e 
l'intelligenza che dimostra negli altri rami, potrebbe 
presentare bilanci soddisfacenti e sfuggire la poco 
felice confessione che essa fa di passare sotto silenzio 
le cifre che ad essi si riferiscono. 

Come già dicemmo il ramo grandine, se presentò 
un beli' aumento d' affari, fu anche gravato di danni 
enormi, però anche qui la lodevole abitudine di con-
troassicurare largamente i rischi, rese meno sensibile 
il cumolo dei danni. 

Noi avremmo desiderato che all' utile verificatosi 
sul valore degli effetti al 31 dicembre 1880, che sa-
liva alla rispettabile cifra di L. 98,921 30, fosse stato 
integralmente portato in riserva, senza dedurvi perciò 
anche le poche L. 11,421 30 portate fra gli introiti 
del bilancio ; le Compagnie di assicurazioni devono 
essere le prime a fiutare il vento ed a vedere le pic-
cole nubi all' orizzonte e prepararsi ai ribassi con 
opportune larghe riserve sui loro valori, perchè, per 
dirla con una frase storica di Vittorio Emanuele, 
l'orizzonte non è perfettamente sereno. 

La riserva di premi per le assicurazioni incendi 
sale alla cospicua somma di L. 3,690,583 e rappre-
senta il 52 1|2 per cento dei premi netti : è una 
proporzione elevata e che può permettere agli azio-
nisti ed ai clienti della Riunione Adriatica di Sicurtà 
di essere completamente tranquilli. La riserva invece 
accumulata pel ramo gl'aniline è stata consumata nel 
risarcire i danni enormi verificatisi nel 1880 ; ciò non 
pertanto si è voluto costituire una nuova riserva di 
L. 250,000, tolte agli utili dell' esercizio verificatosi 
sugli altri rami ; ed è perciò che l'utile dell'esercizio 
1880 si presenta di sole L. 340,717 13 delle quali 
L. 11,373 25 sono riporto dell'esercizio 1879. 

Questi utili furono cosi ripartiti : il 20 OJQ alla r i -
serva statutaria, il 5 Ojo alla Cassa di previdenza 
degli impiegati della Compagnia, e dedotte le compe-
tenze ai direttori e revisori, si ripartì un dividendo 
di L. 30 per azione, pari al 7 1[2 0[q del capitale 
sborsato, portando a nuovo un saldo di L. 5,103 50 

E assai lodevole la chiarezza, semplicità e sincerità 
con cui i bilanci sono redatti, ciò che torna di onore 
a quella spettabile amministrazione. 

NOTIZIE COMMERCIALI 

Cereal i . — Durante 1' ottava, vi furono più qua, o 
più là pioggie e temporali, specialmente nella bassa 
Italia, ma la siccità fu mitigata, ma non tolta. 

Stante la deficienza e la poco buona qualità verifi-
catasi nel raccolto del frumento, sarà diffìcile che 
quest' anno si possa esportare grano dalla Sicilia. 

In granturco si farà circa un quarto di raccolto. 
Le risaie conservansi in generale in buono stato, 

salvo le eccezioni che cominciano a sentire il danno 
della mancanza d' acqua. 

Dicasi lo stesso delle viti nei terreni ghiajosi. 
Sul Bolognese e in Piemonte il raccolto della canape 

promette bene: nel Ferrarese e nel Cesenate fu un 
po 'danneggiata dalla grandine: il Polesine darà roba 
mezzana. 

Le olive sono un po' sofferenti per siccità nella Ri-
viera ligure e nel Lucchese: in Sicilia si presentano 
scarse. In complesso il raccolto sarà piuttosto defi-
ciente. 

I foraggi in molti luoghi sono compromessi : non si 
salvano che nelle località molto irrigate. 

II tabacco in alcune località è perduto perchè arso 
dall' asciutto. 

Le risaie e le vigne sono ancora le sole cose cam-
pestri che sollevino un po' 1' animo scoraggiato degli 
agricoltori. Ma guai se 1' arsura continuasse ancora a 
lungo o se capitassero grandini devastatrici. Tale fin-
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qui è la situazione dei raccolti per la campagna 1881 
1882. Il movimento della settimana fu il seguente: A 
Livorno i grani bianchi ottennero da L. 26. 75 a 28 .25 
al quintale, e i rossi da L. 26. 50 a 27. 75. - A Siena 
i prezzi dei grani furono di L. 26 .25 a 29.25 al quin-
tale e per i granturchi si fece da L. 18.50 a 17.75. 
— A Firenze i grani gentili bianchi realizzarono fi-
nora L. 18. 50 al sacco di tre staja e i rossi da L. 16. 75 
a 17.50. — A Bologna i grani' ottennero da L. 28 a 
28. 50 al quintale e i granturchi fra L. 23 e 24. — 
A Ferrara i grani fini si venderono da L. 27. 25 fino 
verso 28 e i granturchi da L. 20.75 a 25. 25. — A 
Verona mercato animato. I grani fecero da L. 26 a 
28.50 al quintale, i granturchi da L. 28.50 a 29 e il 
riso da L. 35 a 43. — A Pavia si praticò da L. 26 a 
27 .75 per i g ran i ; da L. 21 a 24 per il granturco, e 
da L. 30 a 35 per il riso il tutto al quintale. - A 
Milano il listino segna da L. 26 a 28. 50 al quintale 
per ì grani da L. 21 a 23 per il granturco, e da L. 30 
a 38 per il riso fuori dazio. — A Torino i grani fe-
cero da L. 28 a 32.50 al quintale, i granturchi da 
L. 20 a 24. 50 e il riso bianco fuori dazio da L. 30. 50 
a 40. — A Genova i grani nostrali si contrattarono 
da L. 27 .50 a 31 al quintale, e i provenienti dal l ' e -
stero da L. 21 .50 a 24 all 'et toli tro. — In Ancona si 
praticò da L. 26 a 27 al quintale per i grani, e da 
L. 18 a 19 per i granturchi, e a Bari i grani bianchi 
realizzarono da L. 27. 50 i 28 al quintale e i rossi 
da L. 27 a 27. 50. 

Olii ci' oliva. — Continuano in calma, ma si prevede 
un prossimo risveglio a motivo dei danni recati alle 
olive dalla siccità. A Diano Marina i sopraffini si 
contrattarono da L. 170 a 175 al quintale, i fini da 
L. 160 a 165 e le al tre qualità mangiabili da L 125 
a 1 ? 5 - A g l i o I j d i ^ e g n a realizzarono 
da L. 125 a 165 al quintale. — A Livorno gli 0 l i 
maremmani si venderono da L. 100 a 106 al quintale 
e i lucchesi da L 120 a 130. - A Siena si praticò 
da l,. «4 a 132 al quintale secondo meiito. A Fi-
renze gli olj acerbi si realizzarono da L 76 a 84 per 
soma di chil. 61,200 e le altre qualità da L 70 a 76 
e a Bari i sopraffini da L. 133. 50 a 136.50. i fini da 
L. 112 a 131.50 e ì mangiabili da L. 95 a 107. 

Set». — L'indirizzo degli affari è piuttosto favore-
vole perchè sorretto da una discreta domanda in oo-ni 
articolo,_ susseguita da una scarsa .transazione a prezzi 
sostenuti. Però l'andamento in generale non presenta 
ancora una posizione ben definita, per la maggior ri-
serva manifestatasi nei dintorni in attesa di uno svi-
luppo più pronunziato, e d ' a l t ra parte per l ' i n ce r -
tezza che regna ancora nei compratori, che sono in 
attesa eh notizie più positive del consumo. A Milano, 
si praticò L. 68 a 69, per organzino classico; L. 66 a 
66.50, pe r i i sublime; L. 64 per 18(20 milanese'bello 
corrente; L. 61 per 18 18.22, buono corrente smunto-
L. 59 a 60, per 24(28, oscuri, ben lavorati: L. 55 per 
scadenti. r 

Nelle trame si manifestarono alcune ricerche di 
belle correnti e buone correnti, con qualche incontro 
da L. 60 a 60. 50, di 24(28 nel bello corrente; L. 57 a 58 
per 24(30 buone correnti. 
, Le _ greggi e altresì non furono trascurate, ma senza 

slancio, come attendevasi, ed i prezzi fatti si aggi-
rarono solamente sulla L. 55 9(11 belle correnti °no-

e trentine, L. 51 a 52 per prime filate 10(12, 
11(13 e 12(14. 1 1 

Le filandine di isolate balle 12(15, belle correnti 
vendute a L. 47 e 48. I massami chiari 12 a 18 dà 
L. 39 a 41. 

A Como gli organzini 18,22 classici realizzarono 

QOL* ? 7 ' S 2 a 6 , 8 : d e M i S l l b l i m i L ' 6 6 ] e trame 3 fili 
32(36 L. 58, e dette a 2 fili 32,36 L. 56. - A Lione 
la settimana trascorse con evidenti segni di miglio-
ramento. 5 

Cotoni. — Durante 1' ottava la maggior parte dei 
mercati cotonieri chiuse in ribasso, ma a dire il vero 
si attendeva in maggior proporzioni. I filatori essen-
dosi alla fine persuasi che i corsi attuali sono arti-
ficiali, e che vi sono più probabilità di ribassi, che 
di rialzi acquistarono meno cotone che poterono, e la 
speculazione se ne sta in disparte trovando più che 
mai difficile 1' indovinare l'avvenire E i pareri infatti 
sono confusi e contradittori, per cui è naturale che 
la calma e 1' inerzia prevalgano. — A Milano in vi-
sta delle molte realizzazioni segnalate dall' estero le 
domande rimasero circoscritte al puro bisogno di 
fabbrica. Gli America-Middling si pagarono da L. 80 
a 82, e gli Oomra e i Dhollerah da L. 57 a 60, il 
tutto ogni 50 chilogrammi. — A Trieste i Mako 
scarti si contrattarono à fiorini 34 al quintale, o So-
ria da 54 a 55 e i Livadia da 72 a 75. — A Liver-
pool il Middling-Orleans chiuse a den. 6 13,16 ; il 
Middling-Upland a 6 3|8 e il Jair-Oomra a 4 3,16 
e a Nuova-York il Middling-Upland a cents 12. Alla 
fine della settimana scorsa la provvista visibile in 
Europa, Stati-Uniti e Indie era di balle 1,905,000 
contro 1,516,000 nel 1880, pari epoca, e contro 1,217,000 
nel 1879. 

Petrolio. — A motivo dell'aumento dei noli per le 
granaglie sia agli Stati Uniti che in Azoff, anche i 
noli per il Petrolio crebbero sensg)ilmente e produs-
sero qualche allarme nei compratori. — A Genova le 
vendite furono molto animate e vennero compiute ai 
seguenti prezzi : Fuori dazio da L. 20. 50 a 21 al quint. 
per i barili e da L. 22. 50 a 22. 75 per le casse, e con 
dazio L. 64. 50 per i barili e da L. 60. 50 a 60. 75 per 
le casse. — In Anversa si praticò da fr . 18. 50 a 18. 75 
al quint. al deposito, e a New York e a Filadelfia a 
cents 7 5(8 per gallone. 

Metal!'. Si spiegò nell 'ottava una maggior domanda 
nei ferri inglesi che ne approfittarono anche i nazio-
nali, e furono pure dimandati il piombo e le bande 
stagnate. Nel rame e nello stagno calma su tutti i 
mercati. — Ferri. — Le vendite fatte a Genova ven-
nero praticate al prezzo di L. 36 a 58 per l'acciaio di 
Trieste; di L. 21 .50 per il ferro nazionale P r a ; di 

! L. 24 per il ferro inglese in verghe; di L. 28 per 
detto tondo; di L. 31 per le lamine assortite e da 
L. 8 a 10 per il ferro vecchio dolce. — Rame — Si 
praticò a Milano da L. 185 a 210 al quint. — A Mar-
siglia da fr. 168 a 180 e a Londra da steri. 67 a 74.10 
la tonnellata. — Stagno Le qualità dello stretto rial-
zarono di 2 a 3 lire al quint. — A Genova i prezzi 
furono da 245 ogni 100 chil. e a Londra di sterline 
92. 10 a 94 10 la tonnel. — Piombo - In rialzo su 
tutti i mercati regolatori. — A Genova il Pertusola 
fu venduto a L. 38 al quint. - A Milano da L. 42 
a 43 e a — Marsiglia da L. 35. 50 a 38. 50. — Zinco 
— Buona ricerca e prezzi in aumento di L. 1. 50 a 2. 
— A Genova fece da L. 50 a 60 al quint. — A Mi-
lano da L. 45 a 65 e a — Marsiglia da fr . 46 a 53. 

E S T R A Z I O N I 

Prestilo città di Bar i 1868 (obbligazioni da L. 100). 
— 49'. estrazione trimestrale, 10 luglio 1881. 

Obbligazioni premiate. 
Serie N. Lire Serie N. Lire 
17 82 50 21 99 50 
22 7 100 47 9 600 
63 56 50 67 70 50 
68 85 50 71 84 50 
72 39 50 72 56 50 
91 69 50 92 73 100 

109 2 50 113 80 50 
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119 10 50 119 23 
122 91 50 126 76 
128 99 50 133 95 
135 23 50 136 83 
137 25 50 139 11 
151 82 50 154 42 
158 54 50 162 96 
166 22 50 168 52 
171 69 50 197 9 
206 61 50 2()9 8 
212 51 50 219 14 
234 13 50 242 73 
247 83 50 249 16 
251 68 50 252 28 
257 32 50 258 18 
262 41 100 262 81 
266 9 50 280 54 
281 44 50 281 60 
284 17 50 284 72 
291 33 50 293 68 
294 69 50 297 40 
307 42 50 319 97 
325 81 50 329 47 
331 25 50 332 43 
340 100 50 355 15 
356 91 50 360 65 
375 5 50 382 44 
389 52 <60 389 53 
395 40 50 396 52 
397 92 50 398 71 
403 4 50 407 85 
416 43 50 420 55 
426 45 50 426 59 
428 22 50 430 24 
430 71 50 434 5 
437 99 100 439 5 
447 23 50 459 55 
461 50 50 461 80 
466 34 50 489 15 
493 83 100 500 18 
503 87 50 506 50 
509 99 50 513 30 
513 100 50 518 67 
519 30 200 527 54 
527 55 50 529 99 
540 5 50 543 72 
551 47 100 ' 556 47 
5 '9 4 50 559 92 
569 1 50 572 32 
580 1 50 580 91 
f 95 6 50 605 93 
609 39 50 611 45 
617 6 50 624 64 
624 100 100 632 12 

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

50 632 33 50 641 42 50 
50 643 43 50 643 44 50 
50 646 73 50 650 16 50 

100 650 20 50 653 6 50 
50 653 SI 50 657 72 50 
50 664 76 50 666 39 1000 
50 666 83 50 667 80 50 
50 670 74 50 672 47 50 

100 672 64 50 679 85 50 
50 681 98 50 698 63 50 
50 701 50 50 709 91 50 
50 713 23 50 718 66 50 
50 724 52 50 732 51 600 
50 740 41 50 743 91 50 
50 744 46 50 747 92 50 

100000 753 15 50 754 19 2000 
50 774 30 50 776 28 50 
50 781 23 50 788 98 50 
50 792 25 50 796 27 50 
50 

100 
50 
50 

200 
50 
50 
50 
50 
£0 
50 
50 

Obbligazioni rimborsàbili in L. 150 50 
100 
50 
50 

200 
50 
50 
50 
50 
£0 
50 
50 

Serie N. Serie N. Serie N. Serie N. 

50 
100 
50 
50 

200 
50 
50 
50 
50 
£0 
50 
50 

20 2 39 57 63 17 66 88 

50 
100 
50 
50 

200 
50 
50 
50 
50 
£0 
50 
50 

83 92 149 36 186 9 206 62 

50 
100 
50 
50 

200 
50 
50 
50 
50 
£0 
50 
50 

221 4 358 65 398 28 428 5 

50 
100 
50 
50 

200 
50 
50 
50 
50 
£0 
50 
50 

454 62 473 1 512 75 540 i l 

50 
100 
50 
50 

200 
50 
50 
50 
50 
£0 
50 
50 

565 9 598 51 612 6 612 15 

50 
100 
50 
50 

200 
50 
50 
50 
50 
£0 
50 
50 

645 62 691 27 706 29 745 28 

50 
100 
50 
50 

200 
50 
50 
50 
50 
£0 
50 
50 

798 28. 

50 
100 
50 
50 

200 
50 
50 
50 
50 
£0 
50 
50 

Pagamenti , dal 10 gennaio 1882, a Bari, Cas sa co-

50 
100 
50 
50 

200 
50 
50 
50 
50 
£0 
50 
50 m unale. 

100 Prestito 3 p. c. 1889 - Debito unico città di Firenze 
50 (obblig azioni da L ItO) — 3 a estrazione semestrale, 
50 1° agosto 1831. 
DU 

100 © 
t 'u « *5 " 3 £ § 

50 
50 
50 

a> ai £ £ 05 ed § © J3 ^ © 
13 

— x a +. « 
3 -

3.2 
1 ® O 

= a • | » ; NUMERI D'ISCRIZIONE 

50 50 
50 Lire 
50 135 Una 30,000 Da 40,201 a 40,500 
50 383 Una 30,000 » 114,601 » 114,900 
50 948 Sei 5,000 » 284,101 » 284,400 
50 1661 Trenta 1.000 » 498,001 » 498,300 
50 

200 Pagamenti , dal 1" ottobre 1881, a Fi renze, Teso-
50 reria comunale, purché sieno state ^scontrate ed am-
50 messe al pagamento dall' ufficio 2", finanza, mediante 
50 ordine scritto sulle medesime. 
50 Serie sortite nella l a e 2a estrazione, alle quali 
50 appartengono obbligazioni non ancora nreseutate al 
50 pagamento. 
50 Serie : 1247 1397 1451 1623 1663 1691. 

E U G E N I O B I L L I gerente responsabile 

STRADE FERRATE ROMANE 
AVVISO 

La Società delle Strade Ferrate Romane volendo procedere alla costruzione 
di un Fabbricato Viaggiatori, delle Latrine e del Marciapiede alla Stazione 
di Maccarese apre una gara a schede segrete fra coloro che volessero con-
corrervi. 

Il Capitolato, registrato a Firenze il 10 andante al N. 4123 ed al quale 
è unito un disegno, sarà ostensibile dal dì 13 andante nell'Ufficio dell'Inge-
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gnere Ispettore Capo della 3a Sezione del Mantenimento situato alla Stazione 
Centrale di Roma. 

Ogni concorrente, per essere ammesso alla gara, dovrà fare nella Cassa Cen-
trale della Società in Firenze o presso ti Gestore di Cassa in Roma una cau-
zione provvisoria di L. 500 in denaro ovvero in rendita del valore corrispon-
dente al corso del giorno in Cartelle al Portatore del Debito Pubblico Italiano 
od in Titoli della Società direttamente garantiti dallo Stato. 

Ogni concorrente dovrà presentare alla Direzione Generale la sua offerta, 
redatta in carta da bollo da una lira, con la indicazione del ribasso offerto, 
non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno 31 corrente. 

La busta contenente l'offerta dovrà, oltre la firma del concorrente, portare 
l'indicazione : 

Offerta per la costruzione del Fabbricato Viaggiatori, delle Latrine 
e del Marciapiede alla Stazione di Maccarese. 

L'Amministrazione si riserva piena libertà di scegliere fra gli offerenti 
quello che crederà preferibile sotto tutti i rapporti, quand' anche questi non 
avesse offerto il maggior ribasso, e ciò senza alcun obbligo di dichiararne i 
motivi; essa si riserva del pari la facoltà di rifiutare anche tutte le offerte 
volendo rimanere perfettamente libera. 

L'aggiudicazione definitiva dell' accollo s'intende però subordinata alla san-
zione del Governo. LA DIREZIONE GENERALE 

F i r e n z e , 1 2 A g o s t o 1 8 8 1 . (C. 2 8 4 1 ) 

S T R A D E F E R R A T E I R O H V C J A I S r i E ] 
(Direzione G enerale) 

PRODOTTI SETTIMANALI 
25* Set t imana del l 'Anno 1 8 8 1 - Dal dì 18 al dì 24 Giugno 1881. 

(Dedotta l 'Imposta Governativa) (C. 28M) 

Prodotto della setti-
mana 

Set t imana cor. 1880 

l in più 
Differenza < 

(» meno 

Ammontare de l l 'E-
serciziodal 1 genn. 
al 2'k giugno 1881 

Periodp corr . 1880 

Aumento . . . . 

VIAGGIATORI 
BAGAGLI 

E CANI 

M E R C 

Grande 
Velocità 

A N Z I E 

Piccola 
Velocità 

V E T ' J 
Cavalli e 

Grande 
Velocità 

r U R E 
Bestiame 

Piccola 
Velocità 

INTROITI 

supplementari 
Totali 

C
hi

lo
m

et
ri

 
| 

es
er

ci
ta

ti
 

i 

MEDIA 
del predetto 
chilometrico 

annuo 

Prodotto della setti-
mana 

Set t imana cor. 1880 

l in più 
Differenza < 

(» meno 

Ammontare de l l 'E-
serciziodal 1 genn. 
al 2'k giugno 1881 

Periodp corr . 1880 

Aumento . . . . 

278,006.31 

270,119.25 

11,514.90 

10,531.41 

61,000.56 

50,032.85 

227,550.49 

203,610.05 

7,989.42 

5,525.64 

2,928.72 

3,627.17 

2,544.07 

2,780,26 

591,534.47 

546,226.63 

1,681 

1,681 

18,348.77 

16,989.79 

Prodotto della setti-
mana 

Set t imana cor. 1880 

l in più 
Differenza < 

(» meno 

Ammontare de l l 'E-
serciziodal 1 genn. 
al 2'k giugno 1881 

Periodp corr . 1880 

Aumento . . . . 

7,887.06 
» » 

983.49 
» » 

10,967.71 
» > 

23,940.44 
> * 

2,463.78 
» « 

» » 
698.45 

» » 

236. 19 

45,307.84 
» » 

V 1,358.93 
» • 

Prodotto della setti-
mana 

Set t imana cor. 1880 

l in più 
Differenza < 

(» meno 

Ammontare de l l 'E-
serciziodal 1 genn. 
al 2'k giugno 1881 

Periodp corr . 1880 

Aumento . . . . 

7,436,715.27 

6,878.975.14 

386,243.50 

368,300.26 

1,356,307.86 

1,282,494.96 

5,903,623.26 

5,034,668.55 

; 

233,293.58 

187,610.69 

54,098.53 

42,052.36 

64,819.22 

56,832.55 

15,435,131.22 

13,850,934.51 

1,681 

1,681 

19,151,26 

17,232.74 

Prodotto della setti-
mana 

Set t imana cor. 1880 

l in più 
Differenza < 

(» meno 

Ammontare de l l 'E-
serciziodal 1 genn. 
al 2'k giugno 1881 

Periodp corr . 1880 

Aumento . . . . 557,740.13 17,943.24 73,812.90 868,954.71 45,682.89 12,046.17 8,016,67 1,584,196.71 » 1,918.52 

J T i r e n z e , T i p o g r a f i a d e l l a G a z z e t t a d ' I t a l i a , 1 8 8 1 


