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V en iam o  tra  g li u lt im i a dare il n o s tro  g iu d iz io  in 
to rno  alla esposizione finanzia ria  che m erco led ì scorso 
l’ on. S onn ino  ha letta a lla  Camera ; non per questo 
il nostro pensiero sarà meno o g ge ttivo  ed equan im e.

C oncord iam o con c o lo ro  che hanno lodato il M i
n is tro  del Tesoro per ave r esposto i l  p ro p rio  co n 
v in c im e n to  sopra tu tte  le s ingo le  question i che in 
teressano p iù  u rgentem eute  in  questo m om ento la 
economia de lla  n a z io n e : —  b ila n c io , c irco laz ione , 
banche, deb ito  pubb lico , tesoro ; e conven iam o  an 
che, in  parte a lm eno, con c o lo ro  che g iu d ic a ro n o  
essere que lla  esposizione un tu tto  o rgan ico  che r i 
vela una m ente vasta ed una competenza di p r im o  
o rd ine .

L ’ on. S onn ino  è tra  i pochi depu ta ti che p a rla n o  
conoscendo a fondo le q u e s tio n i, in to rn o  a lle  q u a li 
esprim ono un  g iu d iz io , e pochi a lt r i  hanno, com e 
lu i,  per m o lt i ann i perseveran tem ente  s tud ia to  e s e 
g u ito  il b ilanc io  in  m odo da poterne conoscere la 
s tru ttu ra  e le con d iz io n i. C iò in  vero  non fa e log io  
a lla  d o ttr ina  de i n o s tr i rapp resen tan ti, perchè poch i 
S ta ti c red iam o hanno i lo ro  docum en ti finanz ia ri p iù  
p ro n ti, p iù  c h ia r i, p iù  accessib ili pe r co lo ro  che v o 
g liano  legge rli e c o m p re n d e rli. E  siam o s ic u r i che 
l ’on. S onn ino, lasciandosi s fu g g ire  le fras i d i « fa n 
tasmagoria dei con ti spec ia li e logom ach ie  c o n ta b ili » 
non ha v o lu to  g iu d ica re  i n o s tri docum en ti fin a n 
z ia ri, ma la scarsa competenza dei suoi c o lle g lli, che 
dai fan tasm agoric i e logom ach ic i co m m en ti che i  
M in is tr i ed i m em bri de lla  G iun ta  d e l b ila n c io  fa
cevano sui ch ia riss im i n o s tr i b ila n c i, si sono lascia ti 
tra rre  in  inganno. * '

I l  P arlam ento  aveva davanti a sè —  lo soste
n iam o da un  pezzo —  quanto  poteva o c c o rre rg li 
per apprezzare nel m odo p iù  esatto la s itu a z io n e ; 
se fu  d iversa dal vero  la sua im press ione , c iò  d i
pese soltanto dal des ide rio  che aveva d i fa rs i i l lu 
dere per mezzo d i apprezzam enti o tt im is t i,  dal non 
saper a ttr ib u ire  a lle  c ru d e  c ifre  dei resocon ti il v a 
lo re  che veram ente avevano.

Ma dopo aver tr ib u ta to  l’ e log io  che fo n .  S onn ino  
e ffe ttivam en te  si m erita  p e r la sua esposizione, con 
siderata com e un com pon im en to  fin a n z ia r io , d o b 
b iam o sub ito  d ic n ia ra re  che d issentiam o ra d ica lm e n te  
dad am ico nostro  in to rn o  ai c r ite r i fondam en ta li da 
cu i è p a rtito , ed in to rn o  al m etodo che ha segu ito  
per ragg iunge re  i l  suo fine .

N on d ire m o  co lla  m a g g io r parte  de lla  stampa che 
1 on. S onn ino  abbia esagerata la v e rità , anz i n o i c re 
d iam o che, se era suo in te n d im e n to  d i d ir la  tu tta ,

| nuda e c ruda , v i ha m ancato sc ientem ente. Dato 
l’ im p ia n to  a ttua le  d e llo  S ta lo , non m ancano 177 m i
lio n i pe r avere i l  paregg io , ma m o lt i p iù . L ’eserc ito  e 

I la m a rina , per essere in  no rm a le  assetto sem p licem en te  J  a base de lle  leggi v ig e n ti, r ich ie de re b b e ro  non poche 
cen tina ia  d i m il io n i ; —  il p a tr im o n io  d e llo  S ta to , per 
essere m antenuto  co lla  d iligenza  del « buon padre 
d i fa m ig lia  », —  il M in is te ro  dei la v o ri p u b b lic i per 
esegu ire  le legg i v ig e n ti; —  q u e llo  d i A g r ic o ltu ra , In 
dustria  e C om m erc io  per fa r m eno m ale qu a n to  g li 
ha dom andato i l  leg is la to re ; —  q u e llo  de lla  Is tru z io n e  
p u b b lica , q ue llo  d e g li In te rr ii, so lam ente per c o m 
p ie re  il lo ro  dovere secondo la espressa vo lon tà  de lla  
legge, d o v rebbe ro  ch iedere  s tanz iam enti co sp icu i.

N on possiam o q u in d i dare a l l ’ o n . S onn ino  i l  m e
r ito  di ave r detta tu tta  la v e rità , perchè in  ta l caso 
av rebbe dovu to  confessare e d im o s tra re  —  nè il c o m 
p ito  g li sarebbe stato d iffìc ile  —  che i l  P a rlam en to  
ed i  G o ve rn i hanno ed ifica to  n e llo  S ta to  una m ac
ch ina a m m in is tra tiv a  così vasta e così esigente che, 
a fa rla  funz ionare  re tta m e n te , come le legg i r ic h ie 
dono, o c co rre rebbe ro  de lle  som m e in g e n ti."

E g li è per questo che n o i, p u r r iconoscendo nel 
M in is tro  del Tesoro i l  co ragg io  d i a ve r te t to  senza 
p re a m b o li e senza so ttin tes i, a lm eno  ne lla  p r im a  parte  
de lla  sua esposizione, a lcune ve rità  d u re  e c rude , 
c i ra m m a ric h ia m o  che il paese ed i l  P arlam ento  non  
conoscano ancora tu tte  q ue lle  a ltre  ve rità  che fo n .  Son
n in o  non  ha dette, ma che ce rtam en te  non  g li sono 
ig n o te . B

A bb ia m o  detto che d issentiam o d a ll’ ou. S onn ino  
nei c r ite r i fondam enta li da cu i parte  e sul m etodo 

| che segue per rag g iu n g e re  il suo fine .
D irem o  p rim a  de i c r ite r i genera li.
R im p ro v e r ia m o  a ll’ on. M in is tro  de l T esoro  p r im a  

di tu tto  una con tradd iz ione , che, a nostro  a vv iso , è 
s in to m o  della  u n ila te ra lità  d i conce tto  da cu i i l  M i
n is tro  è p a rtito . P arlando de lie  en tra te  p re v is te  dal 
suo predecessore per l ’eserc iz io 1 8 9 4 -9 5 , ha c re d u to  
fa lc id ia re  c irca  50  m il io n i d i en tra te  d e r iv a n ti d a lle  
im poste  d ire tte , da lle  tasse s u g li a ffa r i, da lle  tasse 
su i consum i, da lle  dogane, dal lo tto , « per e ffe tto  del 
ris tagno  ne lle  in d u s tr ie  e nei com m erc i e la genera le  
cond iz ione  del m erca to . » —  Ma, d im e n tic a n d o  q u e 
sta p ruden te  sva lu taz ione  de lle  en tra te  de llo  S ta to , 
non esita poi il M in is tro  a ch iedere  al paese con 
una serie  di s v a r ia li p ro v v e d im e n ti, in to rn o  a cento 
m il io n i d i nuove gravezze in  parte  su q u e g li stessi 
cesp iti, dogane, a ffa r i, consum i, a g g rav i d ire t t i ,  che 
ha c redu to  necessario d i ca lco la re  al d iso tto  de l suo 
predecessore. —  Nè si dica che fo n .  S on n in o  in te n d e  
d i agg rava re  sotto a ltra  fo rm a e che q u in d i non  
in c o n tre rà  l’ ostacolo de lla  sa turazione i » g li sa ben is -
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sim o che in  qua lche  caso v i è saturazione r ii una 
sola specie d i im pos te  o tasse, ma ne lla  m agg io r 
pa rtp  dei casi la. sa turazione si m anifesta nella  po
tenza tr ib u ta r ia  com plessiva ile i c itta d in i; ed i recenti 
esem pi hanno d im os tra to  appunto  c h e la  Ita lia  siamo 
a r r iv a t i a l pun to  che l’ inasprim ento  di una im posta, 
a cu i i c itta d in i non possano so ttra rs i, si r ipe rcuo te  
co lla , d im in uz io n e  d i a lt r i re d d iti de llo  Stato, a cu i 
p iù  o m eno vo lon ta riam en te  si assoggettano i co n 
tr ib u e n t i.  Se l ’ on. S onn ino  c re d e v a 'c h e  la  potenza 
tr ib u ta r ia  dei c itta d in i non fosse esaurita  doveva co
m in c ia re  a non d u b ila re  di r iscu o te re  i l  p rev is to , 
p rim a  di conc ludere  con p re v is io n i ancora m a g g io r i.

I l  secondo pun to , su l qua le  d issen tiam o ra d ic a l
m ente d a ll’ on . M in is tro , è la scarsa parte  che eg li 
ha dato a lle  econom ie ; nessuno p iù  di n o i è con
sapevole de lle  d iffic o ltà  che si in c on trano  a fare 
econom ie, ma appunto  pe r questo g iud icavam o  d i f f i 
c ile  la s ituaz ione , appunto  per questo speravam o 
che u n  uom o nuovo  come I’ on. S ònn iuo  avrebbe 
saputo fa re  q u e llo  che g li a lt r i  u o m in i, p iù  o meno 
sciupa ti da lla  po litica  non erano r iu s c it i  a fare. C re 
d iam o che co lla  fe rm a  vo lontà  si potevano o ttenere 
delle  econom ie m o lto  m a g g io r i d i que lle  che I ’ on. S on
n in o  ha prom esse; e non  nascondiam o i l  tim o re  che 
la pa rs im on ia  de lle  econom ie e la larghezza de lle  
nuove en tra te  abbia o r ig in e  dal con v in c im e n to  del 
G overno  d i dovere a lla  p rim a  occasione accrescere 
le spese. P u rtro p p o  è s to ria  o rm a i vecch ia , e che du ra  
da m o lt i a n n i ; si ch iesero sem pre ai c o n tr ib u e n ti 
nu o v i m il io n i per e q u ilib ra re  il b ila n c io , ma o tte 
n u t i l i ,  si im p ie ga ro n o  esclus ivam ente  ad aum entare  
le spese. E  n o i pers is tiam o nel concetto  che da 
d iec i ann i a questa parte  la m acchina  gove rna tiva  
non sia pun to  m ig lio ra ta  e q u in d i non m e rit i la 
m agg io r spesa che rich ie de , e s iam o c o n v in ti che 
senza un  p u n to  fe rm o  n e ll’ aum ento  de lle  entra te  
non r iu s c irà  a nessuno d i a rres ta re  il fatale aumento, 
de lle  spese ).

I l  terzo appunto  d i cara tte re  genera le  che m u o 
v iam o a ll’ on . S onn ino  è que llo  de lla  rid u z ion e  deg li 
in teressi de lla  re n d ita , non solo perchè ci sem bra 
che l ’ uom o, anche m in is tro , non deve mai so lenne
m ente negare q u e g li in te n d im e n ti che ha già d e libe ra to  
di a ttua re , ma anche  perchè  eg li d e v e  beu c o m p re n 
de; e che a questa nuova Ita lia , a cu i si r im p ro v e 
rano pure  ta n ti e r ro r i e tante colpe, restava quasi 
solo m o tivo  di qua lche  considerazione a ll’ estero l’ a ve r 
essa m a n te n u ti i p ro p ri im pegn i fin a n z ia r i, da quando 
a lm eno aveva potu to  acqu ista re  con tanta fo rtuna  la 
sua un ità  p o lit ic a .O ra  l ’ app licazione  àeWaffidavit ¡xv&- 
va p rova to  che restava a ll’ estero uno  stock d i rend ita  
così d im in u ito , che appena una diecina di milioni sa- 
rebbero bastati pe r esonerare  i p o rta to r i esteri da una 
rid u z ion e  fo rza ta , la qua le  per m o lti e m o lti ann i se 
gnerà com e d ’ un  m a rc h io  d i.... d e m erito  la condotta

■ ) Dieci anni or sono, nel 1883 (ultimo anno di 
avanzo) le spese salirono a 1333 milioni; da allora 
all’ ultimo^ consuntivo, il debito crebbe l’onere del 
bilancio di 57 milioni, le spese militari domandano 81 
milioni di più. Se queste due spese si considerano 
veramente intangibili, e noi pur ammettendolo non 
lo crediamo, la spesa totale in base al 1883, aumen
tata di 138 milioni, salirebbe a 1471 milioni. L’on. 
Sonnino prevede una entrata depurata e sicura di 
1506 milioni; si avrebbero dunque 35 milioni di avanzo, 
ove si riportasse la spesa ai limiti niente affatto ti 
rannici del 1883.

fin a n z ia r ia  d e ll ’ Ita lia . N on è quando si m antengono 
per q u a lunque  m o tivo  70  m il io n i is c r it t i in  b ilanc io  
per costruz ion i fe rro v ia r ie , non è quando si spen
dono m il io n i per m antenere la navigazione  dove 
non abb iam o tra ffic i, o pe r p re m i a lle  c o s tru z io n i od 
a lla  navigazione m e rc a n tile , non è quando si spen
dono m il io n i per le  an tich ità  e le be lle  a r t i,  che si 
può co lla  coscienza tra n q u illa  a llega re , com e fa i l  
M in is tro , « la dolorosa necessità » di fa lc id ia re  l ’ in 
teresse su lla  re n d ita  ai p o rta to ri es te ri, p re c lu d e n 
doci d ’ óra innanz i la v ia  ai m erca ti p r in c ip a l i ed 
a vv iandoc i a lle  c o nd iz ion i della  Spagna, del P o rto 
g a llo , de lla  T u rc h ia .

I l  fa r c redere  che in  un b ila n c io , che som m a ad 
una spesa e ffe ttiva  d i 1 5 0 0  m il io n i e che appena 
d iec i ann i o r  sono am m ontava a 1 3 3 0 , non si pos
sano fare che tren ta  m ilio n i d i econom ie, è confes
sare a nostro  avv iso , che si v u o l pers is te re  n e ll ’ in - 
d ir izzo  che da tren ta  a n n i fu  segu ito , q u e llo  cioè che 
g li S ta ti possano spendere quan to  credano, perchè 
en tra te  m a gg io ri si possono sem pre esigere ed o t
tenere da i c o n tr ib u e n ti.

N o i attendevam o d a ll’on. S onn ino  un  d ive rso  in 
d ir iz z o ; c redevam o che eg li fosse com preso, non so
lam ente de lla  situazione del paese, ma anche de lle  
c a ttive  tendenze deg li u o m in i ohe lo  governano , e 
pe rc iò , se non esclus ivam ente  su lle  econom ie, a lm eno 
p r in c ipa lm e n te  su lle  econom ie facesse la base del 
suo p ia n o ; in v e ce , im ita n d o  i suo i p redecessori, ha 
r iv o lto  tu tto  i l  suo s tud io  ad accrescere le entra te  
e no i pers is tiam o a credere  che q u e llo  sia i l  solo 
m odo per accrescere le spese, apparecch iando n u o v i 
b isogn i e nu o v i p e r ic o li.

D e tto  questo in  v ia  generale, s iam o p ro n ti a r ic o -  
scere che l’ on. S onn ino  si è m ostra to  d i una fecon
d ità  s b a lo rd ito r ia  n e ll’ a rte  del tassare, ed ha dato prova 
co i suoi p ro g e tti d i avere p ro fondam ente  s tud ia ta  la 
m ate ria  tr ib u ta r ia .

E n tra ti su questa v ia , non è i l  caso d i g iu d ic a re  
una ad una le proposte ; c iascuno dei to rm e n ti ha 
in c o n ve n ie n ti p iù  o m eno g ra v i, c iascuno è per d i
verse ra g io n i p iù  o m eno acce ttab ile . A  no i pare 
però che nella  s ituaz ione  presente , co lla  tensione che 
non sem bra abbastanza a vve rtita  dal G overno , ma 
ohe esiste nei c o n tr ib u e n ti, se i l  M in is tro  de l Tesoro 
c redeva d i non po te r r is p a rm ia re  sulla  en tità  dei 
nu o v i a g g ra v i, poteva a lm eno essere parco nella  
v a rie tà . E g li forse ha pensato che co lpendo tu tt i o . 
quasi tu t t i e v itava  le re c r im in a z io n i c o n tro  le in 
g ius tiz ie  ed ev itava  anche le con trop roposte  ; ma se 
questo concetto  può in  parte  spiegare l’ opera va ria ta  
e m inuziosa del M in is tro , non g iu s tif ic a  però come egli 
possa r ite n e re  non perico loso, in  un  m om ento  d i così 
g rave  d isag io  de lla  econom ia naziona le , tu rb a re  tu tto  
il s istema tr ib u ta r io  i l  c u i e q u ilib r io .p e r  le fre q u e n ti 
e re ce n ti m u ta z io n i non è ancora ra g g iu n to , e che, 
per i l  malessere econom ico, è d if f ic ile  a ra g g iu n 
ge rs i. Q u a li saranno le inc idenze  e le r ip e rc u s 
s ion i d i cos i sva ria ti a g g ra v i?  Quanta parte  aum en
te ranno de lla  a tt iv ità  dei c it ta d in i, e per quanta 
parte  si esp liche ranno  in  re s tr iz io n i dei consum i e 
deg li a ffa r i e q u in d i in  d im in uz io n e  dei cesp iti stessi 
d i en tra ta  del b ila n c io ?  —  L ’ on. S onn ino  non ha 
c re d u to  -  e forse non lo poteva -  nem m eno accen
nare con qua lche  breve considerazione a così g rave  
p ro b lem a , e sem bra sia p a rtito  dal concetto  elio ba
stasse decre ta re  una a liquo ta  di im poste  o d i tasse 
n u o v e , od accrescere le a liquo te  es isten ti, per avere
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un analogo, aum ento de lle  entra te . E  può d ir s i  che se 
l’ aum ento si o tte rrà  in  qua lche caso su lla  entrata 
co lp ita  , non si d e te rm ine rà  una d im in uz io n e  in  
a lt r i cespiti ? La tassa di bo llo  su lla  g ira ta  de lle  
cam b ia li non sarà un im p ed im en to  a llo  sv ilu pp o  d i 
que l genere d i a ffa r i?  I  r isco n ti tra  le B anche, che 
ogg i si fanno agevolm ente anche con m in im o  ¡be
ne fiz io , non si res tringeranno  ? E  i l  dazio dei ce rea li 
a sette lire , fino  a qua l pun to  aum enterà  la c o ltiv a 
zione e q u in d i tog lie rà  al b ila n c io , il p rodo tto  della  
im portaz ione  ?

E  valeva la pena per o tto  m il io n i d i so llevare  la 
questione del sale e per tre  m il io n i e mezzo tu r 
bare u n ’ a ltra  vo lta  la tassa sug li s p ir i l i  che ha già 
date tante sorprese al b ila n c io  ?

N on era m ig lio r  cosa in  questo m om ento p o lit ico  
lasciare  stare ogn i m aggiore  agg rav io  su i consum i 
popo la ri e p iu tto s to , g iacché si im p ia n ta  una nuova 
im posta, que lla  su lla  e n tra ta , cercare  d i r ica va re  da 
essa qua lche cosa di p iù , anche perchè fosse s icu ro  
che i l  p rovento  ne tto  risu ltasse  di qua lche  e n tità ?

Leggendo il p rogetto d i legge per la imposta 
sull entrata, c i s iam o persuasi che fu s tud ia to  con 
m olta  in te lligenza  e con cura  m inuziosa ; poche vo lte  
c i s iam o in c o n tra ti in  un  progetto  fisca le , datane la 
na tu ra , così e q u ilib ra to  in  quasi tu tte  le sue p a r tì ;  ma 
appunto per questo ci sorprese che l ’ on. S onn ino  non 
abbia com preso che i l  paese era m eno ind isposto  ad 
un  m agg io r s a crifiz io  che colpisse g li a lt i re d d iti, 
che a quella  congerie  d i to rm e n ti e di p e rtu rbaz ion i 
d i cu i 1 esito com plessivo non può essere che in 
certo  ; e perciò sem bra a no i che av rebbe potuto, 
dato che le nuove gravezze dovessero essere la base 
de assestamento d e l b ila n c io , r ica v a re  m o lto  d i p iù  
da lla  im posta su lla  en tra ta , lasciando a parte  i r i -  
t0C\ i  ' jSU' consum ‘ e g li a lt r i  p icco li sped ien ti.

Ma di tu tto  questo sarà tem po d i d is c o rre re  con 
m aggiore  s tud io  e ampiezza in  s e g u ito ; ora dobbiam o 
d ire  qualche cosa su lla  terza parte  della esposizione 
fin a n z ia r ia ,q u e lla  che r ig u a rd a  i p ro v v e d im e n ti per il 
le s o ro  e per le Banche.

N on possiamo che essere d’ accordo c o ll’ on. Son- 
n ino  su lla  proclam azione  legale de l corso forzato dei 

g ie tt i d is ta to ,  e g l i  passiam o anche buona la a ffe r-  
azione d i p rom ette re  i l  ba ra tto  da parte  deg li Is t i-  

u ti dei b ig lie t t i d i Banca in  b ig lie t t i d i S ta to . Può 
g iud ica rs i un baratto  sui generis, che ne lla  scienza 

ancona ancora non ha tro va to  c lassificazione, ma 
«vra  il vantagg io  di o b b lig a le  le Banche ad una 
c irco  azione p ro p ria  p iù  r ig o ro sa . È  però necessario 

if-1 ..‘’ g iu n g o n o  garanzie  a lla  im m ob ilizzaz ione  
' b ig lie tt i senza di che r is u lte re b b e  una d im in u 

zione di r ise rva .
Noi in tendevam o che i l  corso forzato d e i b ig lie t t i 

si proclam asse pe r res tau ra re  la m o ra lità  de lla  legoe 
p rim a  di tu tto , poi per conservare  le r ise rv e  de lle  
Banche e anzi per in g iu n g e re  a lle  Banche che in  com 
penso aum entassero g ra dua lm en te  ta li r ise rv e  anche 
tino  al 7 a per cento. E  se non v e rrà  c h ia r ito , non  è 
co l metodo proposto d a ll’ on . S onn ino  che si r i -
h iiiinA  . a c irc o li 'z ione, e nessuno g li passerà per 
buono i l  b is ticc io  che i SiOO m ilio n i della  rise rva  
m eta llica  de lle  Banche sieno immobilizzati a dispo
sizione del le s o ro  ; per qu a n to  ass icu ri che non saran
no toccati que i 2 0 0  m il io n i, è un  fa tto  che li ch iam a
poi a funz iona re  da fondo d i cassa del Tesoro ; i l  
cne vu o l d ire  che, lu n g i d a ll ’ essere im m o b iliz za ti 
debbono s e rv ire  a r ifo rn ire  le  casse d e l Tesoro

de lle  specie m e ta llic h e  che a ttua lm en te  possiede, e che 
il M in is tro  « ora v o rre b b e  u tiliz za re  ». 0  perchè se 
i l  Tesoro  non deve to c c a rli m ai i 2 0 0  m il io n i, non 
tiene invece  di quest’ o ro  i b ig lie t t i che v u o l dare 
a lle  B anche?

Se la im m ob ilizzaz ione  dei 2 0 0  m il io n i non sarà 
ga ra n tita , questo p ro vve d im e n to , com e la r ite n u ta  
su lla  re n d ita  estesa anche ai p o rta to ri d e ll’ estero, 
dovra n n o  g iu d ic a rs i due e n o rm ità , due a tte n ta ti al 
c re d ito  p u b b lic o , due n u o v i co lp i che vengono  
dati a lla  serietà, a lla  d ig n ità , a lla  s o lv ib ilità  d e l-  
l ’ Ita lia . D eprezzeranno i t i to li d i S tato e ad un  
tem po i b ig lie t t i de lle  Banche.

A bb iam o  bisogno d i s tud ia re  p iù  a tten tam ente  c iò  
che concerne la creazione del 4  e del 4  l / s n e tt i 
d ’ im posta  e la conve rs ione  dei d e b iti re d im ib il i  ; da 
una p r im a  im pressione  ci sem bra che in  un  caso si 
t ra t t i  so ltanto  della  spesa per la sostituz ione  dei n u o v i 
a i v ecch i t i to l i ;  n e ll’ a ltro  d i una convers ione  che, se 
sarà a lla  pa ri d i re n d ita  con re n d ita , non avrà  p e r 
effetto che una lenta tras fo rm az ione  per i l  tem po in  
cu i i l  conso lida to  salisse verso la p a ri.

R iassum endoc i, ma rise rva n d o c i d i r ito rn a re  sui 
s ingo li a rg o m e n ti, la esposizione c i è sem brata  r i 
spondente a ll ’ uom o verso i l  quale pro fessiam o m o lta  
s tim a e g rande  a m ic iz ia , ma col quale c i s iam o 
tro v a ti p iù  spesso in  d isaccordo  sopra i p r in c ip a li 
p ro b le m i de lla  finanza e della  econom ia . P ro fondo  
conosc ito re  del b ila n c io , l ’ on. S onn ino  ne sente i 
b isogn i e le urgenze, e vuo le  ad essi soddisfare ; —  
m eno conoscito re  d e llo  stato del paese, ha p rocedu to  
ne lla  r ice rc a  dei r im e d i senza te n e r conto  de lle  d i f f i 
co ltà  econom iche che si opponevano a lle  esigenze 
fin a n z ia r ie ; la resistenza che forse ha trova to  presso i 
C o lle g h i ne lle  econom ie  che dom andava lo  ha v in to , 
ed e g li ha r iv o lto  tu tto  i l  suo s tud io  a lle  im poste, senza 
pensare che p iù  ta rd i, ma forse a ltre tta n to  tenacem ente, 
i c o n tr ib u e n ti potranno o p p o rg li la stessa resistenza 
per le im poste , che i suoi C o lle g lli g li hanno p re 
sentata per le econom ie ; —  in  quan to  al c re d ito  
p u b b lic o , F on . S onn ino  c i parve  p iù  che a ltro  non  
cu ra n te , non  sappiam o se c iò d e r iv i ,  perchè m eno 
ne conosca i congegni o ne apprezzi i van ta g g i. 
Nel com plesso te m ia m o —  e lo  d ic ia m o  con s ince ro  
ra m m a ric o  —  che non sia l ’ uom o de lla  s ituazione.

La Banca fli Francia tal 1881 al 1893
C on una s o lle c itu d in e  che in vano  si dom anda a m o lte  

de lle  nostre a m m in is tra z io n i p u b b lic h e  e p r iv a te  la 
Banca d i F ra n c ia  ha già pubb lica to  la re lazione  annua le  
presentata a ll’ assemblea d eg li az ion is ti i l  25  genna io  
u. s. P o iché  si tra tta  d i uno  dei p r im i Is t itu t i d i 
c red ito , se non il p r im o  a d d ir it tu ra , che ogg i es i
stano, c red iam o  u tile  d i presentare  ai le t to r i i l  qua 
d ro  d e lla  v ita  d i q u e ll’ is t itu to  da l 1881 a tu tto  i l  

j 1 8 9 3 , lasciando p r in c ip a lm e n te  a lle  c ifre  i l  c o m p ito  
j d i i l lu s tra re  con la lo ro  eloquenza l ’ andam ento d e lla  

Banca.
I l  gove rna to re  d e lla  Banca di F ra n c ia  fa n o ta re , 

anz itu tto , l ’ aum ento  di quasi 500  m il io n i ne lla  c ifra  
I de lle  ope raz ion i d e ll’ Is t itu to  in  paragone al 1 8 9 2 .

« È  un  m ig lio ra m e n to  im p o rta n te  —  eg li s c r iv e  —  e 
[ u n  s in tom o che ci p e rm e tte  d i spe ra re  che s iam o 

pe r e n tra re  in  un  periodo  p iù  fa vo re vo le  a g li a ffa r i



116 L’ ECONOMIST A 25 febbraio 1894

d i qu e llo  che abb iam o ora  a ttrave rsa to . » P urché , 
a g g iung iam o  n o i, il p ro tez ion ism o del s igno r M e line  
non renda sem pre  p iù  g ra v i i dann i che già ha 
recato  a lle  in d u s tr ie  e aj com m erc io  de lla  F ra n c ia , 
dann i che abb iam o messo in  luce  ne l num ero  p re 
cedente.

La  re lazione  a vve rte  anche cito la liqu idaz ione  
de lla  Société de dépôts et comptes courants assunta, 
corn ’ è noto, dalla  Banca non è ancora com piu ta  ; 
su lla  somma d i 4 8 ,4 4 3 ,0 0 0  fr . , che rappresenta  l’ a m 
m ontare  deg li e ffe tti scon ta ti a lla  liq u id a z io n e  e 
passali in  sofferenza non r im angono  p iù  da riscuo te re  
che 5 ,8 1 5 ,0 0 0  fr .  Il gove rna to re  crede che i l  1894  
non  passerei senza che si venga a una so luzione de
f in it iv a .

C iò premesso, passeremo in  rassegna le  va rie  ope
raz ion i della  Banca-. E cco , r iu n ite  in  un prospetto  
le operazion i da essa co m p iu te  neg li u l t im i tre d ic i 
ànn i :

Op e ra z io n i

produttive gratuite

Anni ’ - pel pubblico per lo Stato

1881. . . .  milioni 14 ,388 — 7,002
1882. . . . » ■ 4 ,8 6 8 — 5,291
1883. . . .  » 14 ,006 — 5,7 6 1
1884. . . . J> 13,591 — 7,588
1885. . . . » 12 ,324 — 5 ,6 6 8
1886. . . . » 12 ,089 — 8,939
1887. . . . » l i , 575 — 5 ,245
1888. . . . » 12 ,005 3 6 ,0 0 0 5 ,169

5,0741889. . . . » 12 ,803 40 ,0 0 0
1890. . . . » 13, 450 42 ,5 0 0 5 ,782

9 ,6341891 . . .  » 15, 323 47 ,8 5 0
1892. . . . J> 12 ,414

12 ,893
36 ,8 1 5 5 ,9 0 6

1893. . . . » 37 ,3 4 0 7 ,430

L ’ aum ento  d i 479  m il io n i e mezzo nel 1893 , r i -
su lta  specia lm ente  d a llo  sconto deg li e ffe tt i d i c o m 
m e rc io , dei bu o n i de l Tesoro  e de lle  an tic ipaz ion i 
sopra t i to l i  in  conto c o rren te .

Q uanto a ll’ incasso al 31 d icem bre  d i c iascun anno, 
e a lla  c irco laz ione  massim a e m in im a , ecco le c ifre
re la tiv e :

Incasso al 31 dicembre

Anni Oro Argento Totale

1881... . milioni 645 1 ,1 5 5 1 ,800
1882... . 2> 954 1 ,087 2,041
1883... » 951 997 1,948
1884... . » 1 ,001 1 ,0 2 8 2 ,029
1885..., . » 1 ,1 5 5 1 ,083 2 ,2 3 8
1886..., . » 1 ,233 1 ,140 2,373
1887..., , » 1 ,105 1 ,1 9 0 2 ,2 9 5
1888... . » 1 ,006 1 ,2 2 8 2 ,234
1889.. . . » 1,261 1 ,2 4 2 2,503
1890... » 1 ,120 1 ,2 4 0 2 ,361
1891... . » 1 ,3 3 6 1 ,2 5 2 2 ,589
1892..., . » 1 ,7 0 4 1 ,267 2 ,9 7 2
1893.. . , . » 1 ,702 1 ,261 2 ,963

Circolazione

massima minima

2 ,8 2 5  2 ,3 9 8
2 ,9 5 3  2 ,626
3 ,0 9 7  2 ,7 7 5
3 ,1 6 2  2 ,8 1 4
3 ,0 6 3  2 ,7 1 9
2 ,9 7 3  2 ,6 5 8
2 ,9 2 9  2 ,551
2 ,8 9 1  2 ,5 1 6
3 ,1 2 3  2 ,616
3 ,2 5 9  3 ,893
3 ,2 8 8  2 ,9 2 2
3 ,3 3 5  3 ,037
3 ,5 8 9  3 ,2 5 5

Da queste c ifre  si può vedere  che l ’ incasso, que llo  
aureo  p a rtic o la rm e n te , è r im as to  ne l 1 8 9 3  quasi 
ugu a le  a q u e llo  d e ll’ anno precedente, anzi il m a x i
m u m  d e ll’ incasso aureo  è stato d i 1 ,7 2 0 ,9 0 0 ,0 0 0
franch i, sorpassando così i l  m a x im u m  del 1892  per
1 5 ,9 0 0 ,0 0 0  fra n c h i. L a  re lazione accenna anche 
ag l’ im barazzi m om entane i p ro d o tti da lla  rice rca  di 
b ig lie t t i,  i l  p u b b lic o  p re fe re n d o li a lla m oneta m e ta llica ; 
e ' i l  b ig lie tto  uscì da q u e lla  p icco la  c rise  sem pre 
p iù  accred ita to . Q uanto a lla  po litica  m onetaria  se

gu ita  dag li S ta ti U n it i e a lla  crise che ne è d e riva ta , 
essa ha avu to  qua lche  ripe rcuss ione  anche su l con 
tinen te  europeo, così Che, p e r d ifenders i c o n tro  le 
esportazion i d i òro, le Banche europee dove ttero  
alzare lo sconto ed è a questo p iù  che a lla  a tt iv ità  
deg li a ffa r i che si deve il caro prezzo del denaro 
nel 1 8 9 3 . Ma la Banca di F ranc ia  non ha dovu to  
prendere  nessuna m isu ra  eccezionale, nè ebbe m o 
tivo  di da rs i pensiero de lle  v a ria z io n i d e ll’ incasso 
aureo.

Q uan tunque  la re lazione  del gove rn a to re  accenni 
a una rip resa  deg li a ffa r i della Banca nel passato 
anno, pu re  i l  saggio d e llo  sconto e de lle  a n tic ip a 
z ion i non è stato aum enta to  du ran te  q u e ll'e s e rc iz io .

V ed iam o  le c ifre  re la tiv e , non che q u e lle  deg li 
sconti e de lle  an tic ip a z io n i :

Anni
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migliaia milioni migliaia milioni milioni

1881 3 84 4.5q 10,494 11.373 81 160 1055
1882 3.80 4.75 11,049 11,322 92 112 884 —
1883 3.08 4.25 11,602 10,82? 81 85 664 284
1884 3.00 4 00 11,801 10,385 104 106 626 318
1885 3.00 4.00 11,659 9,250 103 89 534 306
1886 3.00 4 00 11,376 8 302 91 101 993 471
1887 3.00 4.00 11,579 8,268 87 64 589 341
1888 3.50 4 00 11,957 8,685 91 61 634 426
1889 3.50 4.00 12,368 9,180 89 66 712 525
1890 3. 00 3.75 12,583 9,609 86 61 811 612
1891 3 00 3.50 13,276 10,018 81 68 1980 790
1892 2.70 3.50 13,089 8,415 76 55 751 594
1893 2. 50 3.50 13,353 8,836 72 50 807 627

La Banca non ha m u ta to  i l  suo saggio d e llo  sconto 
dal 19  m agg io  1 8 9 2 . T u tta v ia  per la m a g g io r parte  
de lle  B anche europee i l  1 893  è stato c o n tra d d i
s tin to  da num erose v a ria z io n i di q u e l saggio, che in 
m edia è stato p iù  a lto  d i q ue llo  del 1892 . I l  n u 
m ero  d e lle  v a ria z io n i è stato d i 3 in  G erm an ia , di 
12 in  In g h ilte r ra , di 1 in  A u s tr ia -U n g h e r ia , d i 1 
nel B e lg io , d i 6  nei Paesi Bassi, d i 1 in  Ita lia , d i 
5 in  R ussia. I l  saggio m edio  d e llo  sconto fu  di 
3 ,05  a L o n d r a ;  d i 2 ,8 3  a B ru x e lle s ; 4 ,0 8  a B er
l in o ;  4 ,2 4  a V ie n n a  e B ud a p e s t; 4 ,7 0  a P ie tro 
b u rg o ;  5 ,1 8  a R om a. S icché  la F ra n c ia  ha avu to  
i l  saggio di sconto p iù  basso.

C irca  g li e ffe tti d i com m erc io  re sp in ti, sopra in 
d ica ti nel n um ero  e ne lla  som m a, va nota to  che 
m o lti d i essi lo fu ro n o  per ir re g o la r ità  di fo rm a , 
perc iò  sono rip re se n ta ti dopo che sono stati rego la - 
r izza ti. L a  c ifra  d eg li e ffe tti ve ra m e n te  re s p in ti si 
r id u c e  pe r P a rig i a * /*  pe r cento c irca  del to ta le 
d i q u e lli p resenta ti, n e lle  p ro v in c ie  g li e ffe tti re 
sp in ti d e riva ro n o  da ir re g o la r ità  d i fo rm a .

N e l 1 8 9 3  la c ifra  de lle  a n tic ipaz ion i si è a v v ic i
nata sensib ilm en te  a que lla  del 1 8 9 0 ; la c ifra  del 
1891 è stata gonfia ta ecceziona lm ente d a lle  opera
zioni rich ie s te  pel p res tito  francese. Da quando i l  
minimum, dei p re s titi è stato r id o tto  a 2 5 0  fra n c h i, 
i l  n u m e ro  de lle  a n tic ip a z io n i che va ria n o  fra 2 5 0  e 
5 0 0  fra n c h i non ha cessato di aum en ta re .

M e rita n o  attenzione anche le c ifre  dei con ti c o r
re n ti, perchè fanno vedere  come la Banca d i F ra n c ia
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senta la concorrenza d i a ltr i Is t itu t i d i c re d ito  per
questo ram o

Anni

di s e rv iz io :
Conti correnti 

massimo minimo
Numero 

dei conti

■ -V - ! migliaia migliaia wnità
1881.. . . . .  .765,600 .... 366 ,600 7, 254
1882..... . .  1 ,0 0 4 ,4 0 0 345.900 7 ,843
1883.. . . . .  . 580 ,900 . 315, 600 8 ,0 3 0
1884 . . . . .  476 ,900 313. 700 8 ,2 9 0
1885... . . .  507 ,600 288 ,900 8 ,5 9 2
1886... . . .1 ,4 6 1 ,6 0 0

, . .  556 ,500
197,600 10, 287

1887.... 287,000 10 ,252
1888..... . .  457 ,800 298,000 11,052
1889..... . .  645 ,300 343 ,100 12, 234
1890.. . . , . .  492 ,300 311 ,500 12,943
1891 ... . . .  1 ,442 , 600 252 ,500 14,221
1892... . . .  536 ,300 323, 700 15, 805
1893..... . .  501. 500 329 ,800 15 ,514

G li e ffe tti in  sofferenza sono pure  una p a rtita  d i 
m o lto  interesse, e q u i appresso in d ich ia m o  la c ifra  
del res iduo  annuale , con l ’ agg iun ta  de lle  nuove sof
ferenze, que lla  dei r ic u p e r i ed am m o rta m e n ti v e r i
fica tis i n e ll’ anno e la som m a d i sofferenze rim asta  
in  ciascun anno :

E f f e t t i  in s o f f e r e n z a

Residuo Ricuperi 
e nuove e 

sofferenze ammortamenti Residuo

Anni migliaia m igliaia m igliaia

1881......... 1 1 ,6 3 1 ' 5 ,1 5 9 6 ,4 7 2
1882......... 14, 554 6 ,836 7 ,7 1 8
1883......... 13, 563 6, 319 7 ,2 4 4
1884......... 15,133 9, 785 5 ,3 4 8
1885..... 7, 650 3 ,8 7 4 3, 776
1886......... 7 ,523 4 ,0 5 6 3 ,467
1887 .......... 4 ,676 2 ,1 4 2 2 ,5 3 4
1888.......... 3, 792 1 ,777 2 ,0 1 5
1889......... . 5 ,650 3 ,0 2 4 2 ,6 2 6
1890......... 3 ,551 1,622 1 ,9 2 9
1891......... 3 ,989 2 ,5 6 0 1 ,4 2 9
1892......... 4; 340 1,512 2 ,8 3 4
1893.......... 4 ,5 1 4 1 ,247 3 ,2 6 7

In  a lcun i eserciz i, nel 1 887  e 1 888  specia lm ente, 
non è caduto in  sofferenza v e ru n  e ffetto d i c o m 
m e rc io  a P a rig i.

V en iam o da u lt im o  a lle  spese socia li e a lla  r ip a r 
tiz ione  deg li u t i l i .  L e  spese sono quasi costan ti in 
to rn o  a 16  m il io n i, g li u t i l i  vanno d im in u e n d o  ; la 
c ifra  p iù  im p o rta n te  è que lla  de l 1 8 8 2 , ne l qua le  
am m ontarono a 5 4  m ilio n i, e n a tu ra lm en te  anche 
i l  d iv id e n d o  è stato p iù  fo rte . È cco  i dati re la t iv i :

S p e s e  e  u t i l i

Spese U tili netti Dividendi

Anni migliaia migliaia unità

1881... ..13,156 47,035 257. 72
1882... . - 15, 336 54, 561 298. 961883.. . ..15,724 42, 520 232. 981884... . .  15, 776 40,262 220. 611885... 34, 806 190. 711886... . . 16,643 29,162 159. 781887... ..15,371 28,221 154. 631888... ..15,400 26,715 146. 381889... ..15,588 28,597 156. 691890... 29,538 161. 851891... . .  16,202 30,225 165. 621892... . .  16,279 24,713 135. 411893... . .  16,539 22,630 124.—

T e rm in e re m o  questa esposizione s ta tistica  notando 
che le 1 8 2 ,5 0 0  azioni de lla  Banca d i F ra n c ia  sono 
r ip a r t ite  tra  2 8 ,2 9 0  az ion is ti, d i cu i 1 0 ,7 7 3  a P a 
r ig i e 1 7 ,5 1 7  ne lle  p ro v in c ie .

LA SIT U A Z IO N E  D E L  TESORO
al 31 gennaio 1894

I l conto del Tesoro al 31 gennaio  1 8 9 1  cioè alla 
fine  dei p r im i sette mesi d e ll’ eserc iz io fin anz ia rio  
1 8 9 3 -9 4 , dà i seguenti re su lta ti :

A t t i v o  :
Fondi di Cassa alla chiusura del

l’esercizio 1892-93.................... h: 247,043,982.31
Incassi di Tesoreria dal 1° luglio

1893 a tutto gennaio 1894... » 981,655,944.73
Per debiti e crediti di Tesoreria » 1,451,624,881.43

Totale dell’attivo .. . .  L. 2, 680,324,808. 47 

P a s s i v o  :
Pagamenti dal 1" luglio 1893 a

tutto gennaio 1894.................. L. 1,011,417,097. 86
Per debiti e crediti di Tesoreria » 1,475,549,565.60 
Fondi di Cassa al 31 genn. 1894 » 193,358,145.01

Totale passivo.. . .  L. 2,680,324,808.47 
I l  seguente specch ie tto  r ie p ilo g a  la s ituaz ione  de i 

d e b it i e c re d it i d i T esore ria .

30 giugno 1893 31 genn. 1894 . Differenza

Conto di cassa L. 247,043,982.31 193, 358,145.01 — 53,685,837.30
Situaz.deicrediti 

di Tesoreria.... 60,772, 670.30 235,803, 212.17 H-175,030,541. 87

Tot. dell’attivo L. 307,816, 652.61 429,161,357.18 +121,344,704.57

S ituaz. dei debiti 
di T esoreria .. 633,385,854.66 784,491,712 36 +  151,105,857.70

325,569,202.05 355,330,355.18 -f- 29,761,153.13

A l 31 genna io  1 8 9 4  i d e b iti d i T eso re ria  sono c re 
s c iu ti d i L .  2 9 ,7 6 1 ,1 5 3 .1 3 .

N e i p r im i sette mesi d e ll’ eserc iz io  fin a n z ia r io  
1 8 9 3 -9 4  g li incass i ascesero a L . 9 8 1 ,6 5 5 ,9 4 4 .7 3 , 
d i cu i per L . 9 0 3 ,4 0 2 ,6 8 2 . 41 spettano a ll’ en tra ta  
o rd in a ria  e p e r L .  7 8 ,2 5 3 ,2 6 2 .3 2  a ll’ en tra ta  s tra o r
d in a ria . N e i p r im i sette m esi d e ll’ eserc iz io  p re ce 
dente  g li incassi erano a u m e n ta ti a L . 9 5 8 ,8 9 3 ,7 9 1 .5 5  
e così ne i p r im i sette mesi d e ll’eserc iz io  in  corso s i 
ebbe una m agg io re  en tra ta  d i L .  2 2 ,7 6 2 ,1 5 3 .1 8 , che 
spetta in te ra m en te  a ll’ en tra ta  s tra o rd in a r ia , giacche 
l ’ en tra ta  o rd in a ria  è d im in u ita  d i L .  5 ,1 0 6 ,9 4 9 .8 6 .

Le  m a g g io r i d im in u z io n i n e ll’ en tra ta  o rd in a ria  
co lp iscono Vimposta sui redditi di ricchezza molile 
p e r L .  2 ,8 1 3 ,4 1 9 .7 1  ; le dogane e i diritti marittimi 
per L . 1 ,9 5 3 ,5 7 3 .4 2 ; i l  lotto per L . 1 ,9 5 5 ,3 7 4 .8 8  e i 
rimborsi e concorsi nelle spese per L .  1 ,2 2 7 ,5 2 6 .9 4 . 
I l  m a g g io r aum ento  si trova  n e lle  partite di giro per 
L ir e  3 .9 9 4 ,7 6 6 .1 3 .

N e ll ’en tra ta  s tra o rd in a ria  le m a g g io ri d im in u z io n i 
si r is c o n tra n o  nei rimborsi e concorsi nelle spese 
per L . 1 ,7 6 3 ,2 0 6 .0 6 ;  ne lle  entrate diverse per
L . 3 ,6 0 8 ,9 4 8 .8 9  ; ne i residui attivi diversi per L i 
re  1 ,6 5 8 ,9 0 3 .3 7 ; ne lla  costruzione di ferrovie per
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L . 4 ,1 5 6 ,5 3 4 -5 8  e ne i capitoli aggiunti per resti 
attivi per L .  5 ,3 7 2 ,4 5 0 .3 6 . I l  m a g g io r  aumento- v ie ti 
dato da lla  accensione di debiti per L . 4 5 ,1 4 4 ,8 3 5 .0 3 .

I l  seguente p rospetto  contiene I’ a m m o n ta re ‘ deg li 
incassi per c iascun  c o n tr ib u to  nei p r im i 7 mesi d e l
l ’ eserc iz io  1 8 9 3 -9 4  in  co n fro n to  a ll’ eguol periodo 
d e ll'e s e rc iz io  p rece d e n te :

Entrata ordinaria

Incassi
nel

luglio-gennaio
1893-94

Differenza
, col

luglio-gennaio
1892-93

Rendite patrim on. dello Stato L, 54,629,596.75 4- 957,825.53
Imposta sui fondi rustici e sui 

fa b b r ic a ti .................................... 96,975,987. OS — 775.829.18
imposta sui redd. di ricch. mobile 119,904,069 56 -  2,843,419.71
Tasse In amministrazione del 

Ministero delle F inanze.......... 124.099,457.35 — 528,639.94
Tassa sul prodotto del movimento 

a  grande e piccola velocità 
sulle ferrov ie .............................. 11,030,395.57 -  341,542.39

D iritti dello Legaz. e dei Con
solati a ll’estero .. ................... 344,110 6« 38,833.41

Tassa sulla fabbricazione degli 
sp ìriti, b irra, ecc..................... 17,008,703.93 +  964,472.02

Dogane e d iritti m arittim i . . . . . 145,746,369.92 ■ 1,953,573.42
Dazi in te rn i di consumo, esclusi 

quelli delle c ittà  di Napoli e 
di R o m a ...................................... 34,303,711.70 -  264.296.16

Dazio consumo dì N a p o li .......... 9,233,565.88
10,019,631.95

— 480,802.57
Dazio consumo di Roma . ........ — 344,939.08
Tabacchi . ........................................ 112,527,505.85 -  345 743 05
S a li.................................................... 37,802,391.33 -t- 351,005.23
Multe e pene pecuniarie relative 

alla  riscossione delle imposte. 8,981.27 -+- 5,566.77
Lotto.................................................. 37,254.267.73 -  1.955,374.88
Poste ...................................... ............ 29.656,229.37 4- 996.467.79
Telegrafi........ .................................. 7,505,281.63 — 691.7,34.13
Servizi diversi ............................ 10,663,596.19 -  389.153 94
Rimborsi e concorsi nelle spese 19.973,119.21 

1,592.637.73
— 1,227,526.94

E n tra te  diverse.................... ......... -  195,644.53
P a rti te  di giro................................ 23,123,091.81 4- 3,994,766.13

Totale E n tra ta  o rd in a ria .. L. 903,402,682.41 -  5,106,949.86

Entrata straordinaria
E n tra te  effettive............ . 5,259,100.04 — 7,029,419.50
Movimento di cap ita li.................. 63,070,369.36 4-44,427,501.48
Costruzione di strade fe r r a te . . 9,923. 582 92 -  4,156,534.58
Capitoli aggiunti per resti attivi. 210.00 -  5,372 450.36

Totale E n tra ta  straordinaria. L. 78,253,262.32 4-27,869,103.04

Totale generale incassi . . .  . L. 981,655,944.73 4  22,762,153.18

I  pagam enti n e llo  stesso periodo  ascesero a L i 
re  1 ,0 1 1 ,4 1 7 ,0 9 7 .8 6 , c ifra  che rappresenta  una m a g 
g io re  spesa di L . 3 8 ,0 6 4 ,4 0 1 .7 5  in co n fro n to  ni 
p r im i 7 mesi d e ll’eserc iz io  1 8 9 2 -9 3 .

II seguente p rospetto  con tiene  la spesa di ciascun 
m in is te ro  nei p e rio d i sopra in d ic a ti :

Pagamenti

Pagam enti
nel

luglio-gennaio

Differenza
col

luglio-gennaio

M inistero del T e s o r o . . .  . , . .L .
Id. delle f i n a n z e . . . . . . . . .
Id . di grazia  e g iustizia .
Id . degli affari e s te r i . . . .
Id . dell’istruzione pubb ..
Id . dell’ in te rno ...................
Id . dei lavori pubblici . . .
Id . poste e telegrafi..........
Id . della g u e r ra ..................
Id . della m a rin a .................
Id . della agric. ind. e com.

Totale pagam enti L.

1893-94 1892-93

473,981,760.224 45,446,414 94 
114,895,874.49— 1,694,159 65 
19,923,608.594- 136,241.97

5,039,046.43— 190,853.08
25,116,615 13,-f 1,008,732.36 
37,870,308.59— 922,469.52
73,299,440.02—16,779,597.75 
30,258,618.3414- 53,281.99

152,548,955.55 — 498,683.84
69,876,454 004-11,711,407.96 

6,606,410.50— 205,910.63

1,011,417,097.86¡+38,064,404 75 
= l 1 —

O n fro n ta n d o  le en tra te  co i pagam enti apparisce 
ohe nei p r im i 7 m esi d e ll’ eserc iz io 1 8 0 2  le  en tra te  
superarono i pagam enti per la som m a di L i 
re  1 4 ,4 5 8 ,9 0 !.5 6 , m en tre  che nei p r im i 7 mesi d e l
l’ esercizio a ttua le  i  pagam enti hanno superato  g li 
in t ro it i  pe r la som m a d i L .  2 9 ,7 6 1 ,1 5 3 .1 3 .

Rivista Economica

Le spese m i l i t a r i  in  E u ro p a  —  Le va rie  convers ion i 
d i fondi p u b b lic i fra n c e s i  -  / /  movimento coopera
tivo in O landa  —  La ta s s a  s u i ve locipedi a n n u lla ta  
—  /  r e g is t r i  de i co m m erc ian ti e la  ta s s a  d i bollo .

Le spese militari in Europa. —  O rm a i non è 
p iù  cosa nuova per a lcuno  il sapere che. sono le 
spese m il i ta r i q ue lle  che hanno r id o tto  a così mal 
p a rtito  le finanze d i quasi tu t t i i paesi d i E u ro p a , 
in flu e n d o  s in is tram en te  anche su lla  econom ia gene
ra la  de lle  v a rie  naz ion i. R iesce tu tta v ia  in teressante 
il conoscere i dati p rec is i che a qu e lle  spese si r i 
fe riscono per ogni s ingo lo  Stato.

N e llo  scorso anno 1 893  I’ E uropa ha dovu to  spen
dere n ien tem eno  che 5 ,3 1 6  m il io n i c irca  pe r la 
g u e rra  e p e r la m a rina , r ip a r t it i  tra  i v a r i i  S ta ti 
n e lle  p ro p o rz io n i seguenti :

Spese (migliaia di franchi)

Marina
per ab it.

Guerra e straord. Totale franchi

Austria-Ungh. 291,110 64,372 355,482 8,59
Belgio.............. 46,801 » 46,801 7,55
B ulgaria........ 23,247' » 23,247 7,02

15,37Danimarca . . . 15,488 18,350 33,838
Finlandia........ 7,488 » 7,488 3,10
F rancia .......... 582,136 307.931 890,067 23,21
Germania........ 570,983 347,752 918,695 18,58
GranBrettagna 438,550 357,550 796,100 21,01
G recia............ 14,582 5,155 19,737 9,02
I ta l ia .............. 237,453 110,291 347,744 11,38
Lussemburgo . 400 » 400 1,89
Norvegia........ 10,789 5,135 15,924 8,00
Paesi Bassi. .. 46,758 33,129 79,787 17,10
Portogallo.. .. 28,690 19,839 48,529 10,30
Rumenia........ 40,424 » 40,424 8,02
Russia europea 931,748 317.999 1,240,747 12,77
Serbia ............ 11,327 » 11,327 5,23
Spagna .......... 133,372 22,503 155,875 8,87
Svezia............ 29,486 14,792 44,278 9,21
Svizzera.......... 52,796 » 52,756 18,09
Turchia europ. 23,247 » 23,247 7,02

3,674,898 1,640,933 5,315,831 14,05

L ’Economisti Européen, dal qua le  to g lia m o  questo 
con fron to , dà alla p o lit ica  de lia  G e rm an ia  la colpa 
d i questo stato d i cose. Senza e n tra re  n e lla  questione 
se la responsab ilità  sia p iù  della  F ra n c ia  che della  
G erm an ia , no i lasciam o v o le n tie r i la  paro la  a lle  c ifre , 
ie q u a li sono d i pe r sè abbastanza e lo q u e n ti per 
m ostra re  che i l  ca rico  de lle  spese m il i ta r i  è per 
tu t t i  i paesi eccessivo e che non potrà  essere a lungo  
sopporta to  senza p ro d u rre  la ro v in a  econom ica d e l-  
l ’ E u ropa .

Le varie conversioni di fondi pubblici francesi. 
—  A l l ’ in d o m a n i, p e r così d ire , d e lla  recen te  con
vers ione  operatasi in  F ra n c ia , del A V ,  in  3  * / ,  p . c.
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può to rn a re  in teressante i l  r ic o rd a re  q u e lle  che eb 
bero  luogo, ne llo  stesso paese, da c irca  un  secolo, 
esclusi però i fam osi 45  m il ia rd i d ’ assegnati, dei 
q u a li la stam pa si guarda bene, pe r buone ra g io n i, 
dal fa r m enzione.

F u  i l  m in is tro  di C arlo  X , de V i Mèle, che nel 
1 8 2 5  realizzava la p rim a  d i ta l i  ope raz ion i, co n ve r
tendo i l  5  pe r cento in  4  per cento. L ’ operazione 
fru ttò  un  po’ p iù  di sei m il io n i d i benefìzio, che 
andarono in  d im in uz io n e  de lle  tre  p r in c ip a li im poste 
d ire tte .

N el 1852, il G overno d i Napoleone IH  co n ve rtiva  
in  4  * / ,  per cento i l  5 ;  lo stesso 4 ‘ / ,  v e n iv a  c o n 
v e rt ito , d iec i a n n i dopo, in  3 per cento e fu  i l  m i
n is tro  F o u ld  che diede i l  suo nom e a q ue lla  o pe 
razione . I l  4 * / ,  era a llo ra  quota to  9 9  fra n c h i e lo 
stesso interesse in  3 per cento avrebbe r ic h ie s to  un  
cap ita le  d i fra n c h i 106 , d i guisa che u n  possessore 
d i que l tito lo  avrebbe dovu to , per consegu ire  l ’ iden 
tico  interesse in  3  per cento, invece del 4  1/ s, ag
g iunge re , operando eg li m edesim o la  convers ione , 
la som m a d i 7 fra n ch i e s u b ire  in o ltre  una perd ita  
d i a lm eno un franco , a causa della  d iffe renza fra le 
epoche d i g o d im e n ti dei due fond i.

Lo  S tato stesso s 'in c a r ic a v a  d e ll’ operazione m e 
d ian te  un  saldo fissato in  fra n c h i 4 ,5 0  e r ip a rt ito  
in  sei pagam enti, concordan ti con le epoche del 
se rv iz io  deg l’ in te ress i de lla  rend ita  sopra un  pe
r io d o  di 18 m esi. Questa conversione  produceva 157 
m il io n i d i benefizio  a llo  S ta to , ossia 23  m il io n i meno 
di quanto  si era p revedu to  e ca lco la to .

La  g u e rra  del 1870-71  costrinse  la F ra n c ia  a 
pensare a tu l i ’ a ltro  che a c onve rs ion i e r id u z io n i 
d in teressi. S i dove tte  aspettare i l  1 8 8 3  pe r com 
p ie rne  una nuova du ran te  i l  qua l tem po, com e del 
resto, anche in  add ie tro , m en tre  da un  la to  si co n 
v e rt iv a  e si r id u ce va  l’ in teresse del deb ito  esistente 
se ne facevano a lt r i  e -n o n  lie v i, com ’ è d im os tra to  
dal fa tto  che i l  5  o i l  4  l / 2 o i l  4  pe r cento  con 
v e r t it i r ito rn a v a n o  a ga lla , pe r essere poscia, a lo ro  
vo lta , c o n ve rtit i ; i l  g iuoco  è be llo  e, b isogna con
fessano, in  esso la F ra n c ia  non ha r iv a l i.

I l  5  per cento, c o n ve rtito  ne l 1 8 8 3 , rapp resen 
t a  ¡ t i to li c rea ti pe r sodd isfa re  i l  pagam ento de lla  
indenn ità  alla G erm an ia  e le  spese de lla  gue rra . 
L  operazione r iesc i, ma i l  s ig . T ira rd  m in is tro  de lle  
finanze, non pensò d ’ im ita re  i l  de V il lè le , devol- 
vendo i l  benefizio  a so llievo  dei c o n tr ib u e n ti, be
ne fiz io  che fu  in te ram en te  assorb ito  dal disavanzo 
del b ilanc io  e neppure  fu  su ffic ien te .

La  legge d i conversione  de l 1 8 8 3  d ic h ia ra v a  che 
nessun a ltra  se ne potesse fa re  p r im a  d e llo  sp ira re  
d i un decennio, i l  che non  im p e d ì che nel 1887 , 
essendo m in is tro  il R o u v ie r, I’ an tico  4  * / ,  e il 4  
per cento, c o n ve rtito  dal de V illè le , venissero per 
I appunto  c o n v e rtit i in  un  3 per cento, com e, p rim a  
del R o u v ie r, i l  m in is tro  B urd e a u , seguendo 1’ esem pio 
del T ira rd ,  aveva fa tto  s e rv ire  i l  benefiz io  rica va to  
da lla  operazione del 1 883  a tappare i  la rg h i buch i 
de l b ila n c io , così i l  R o u v ie r  saldava i l  disavanzo del 
b ila n c io  1 888  con i 170 m il io n i d i benefiz io  della  
conversione  1887 .

Dada u lt im a  e recente conve rs ione  vu o is i che r i 
su lte rà  o sia r is u lta to  un  benefizio  d i 6 8  m il io n i, 
che i l  deputa to  rad ica le  J a u rè s  aveva p e r un  m o 
mento, o ttenu to  da lla  C am era dovesse erogars i in  
p rò  dei c o n tr ib u e n ti fo n d ia r ii,  a llo rc hé  i l  p residente 
ael C onsig lio  s ig . P e rd e r, con ab iliss im a  e fo rtuna ta

m anovra , ponendo la q u is tione  d i G ab ine tto ,, in d u -  
ceva la C am era stessa a d is d irs i, a r ig e tta re  la p ro 
posta. J a u rè s , sicché anche questi 68  m il io n i ser
v ira n n o  a m ed ica re , in  pa rte , la piaga, sem pre aperta  
d e l d isavanzo, piaga phe non è s o ltan to  ita lia n a , ma 
to rm enta  da tem po m agg io re  l’ opu len ta  grande nation.

Il movimento cooperativo in Olanda. —  P e r 
in tendere  i l  m ov im en to  coopera tivo  in  O landa b i 
sogna p rim a  conoscere una organ izzazione a ffa tto  
speciale d i que l paese che v iene de tta  Eigen Hulp, 
eq u iva le n te  de lla  espressione ing lese self help : a iu 
ta ti da te stesso. Questa associazione ha in fa tt i per 
fine  d i a iu ta re  con tu t t i i mezzi m a te ria li e in te lle t
tu a li g l i  s fo rz i d e ll’ in d iv id u o  per aum enta re  i l  suo 
benessere e q u e llo  della  sua fa m ig lia .

IT n u m ero  dei suo i m e m b ri non ò che di 9 3 ,0 0 0  
ma essi sono d issem ina ti per tu tto  i l  paese, il qua le  
è a ta l’ uopo d iv is o  in  27  d is tre tt i, c iascuno dei q u a li 
ha i p ro p r i co m ita ti lo c a li che e leggono ra p p re 
sentanti a l l ’ assemblea genera le . A nche  con un  n u 
m ero  non m o lto  g rande d i soci l 'Eigen Hulp e se r
c ita  una rea le  in flu e n za . La  sua a tt iv ità  non si 
esercita  esclus ivam en te  nel cam po co o p e ra tivo . L ’E i
gen Hulp si d iv id e  in  c in q u e  b ranche :

1 . ° L ’ associazione m utua p e r 1’ ass icu raz ione  
su lla  v ita . Nel febbra io  1 8 9 3  essa aveva s tip u la ti 
7 2 8 5  c o n tra tt i rapp resen tan ti i l  cap ita le  d i 2 3 ,5 0 0 ,0 0 0  
fra n c h i ; il 9 5  per cento deg li u t i l i  sono r ip a r t i t i  
tra  i co n tra e n ti ;

2 . ° L ’ associazione d e g li im p ie ga ti c o n ta b ili pe r 
fa c ili ta r  lo ro  la prestazione della  cauzione. A lla  fine  
del 1 8 9 2  essa aveva an tic ip a to  a 3 9 6  im p ie g a ti una 
som m a d i 5 ,4 3 6 ,0 0 0  fra n c h i ;

3 . * La  Cassa di r is p a rm io  e d i p re s titi. A lla  
fine  del 1 8 9 2  essa aveva r ic e v u to  da 3 2 2  deposi
ta n ti 1 8 5 ,0 0 0  fra n c h i e aveva fatto n e llo  stesso anno 
a n tic ip a z io n i a 71 persone per 5 6 ,8 0 0  f ra n c h i;

4.° L ’ associazione coopera tiva  pe r l’ a rm ata d i te rra  
e d i m are. Questa società non so ltanto  si inca ricava  
di fo rn ire  ai suoi m e m b ri tu tto  c iò  che è necessa
r io  a lla  lo ro  casa o al lo ro  equ ipagg iam en to , ma 
anche d i v e g lia re  su i lo ro  a ffa ri e su l lo ro  p a tr i
m o n io , quando  si trovano  ne lle  co lon ie  o in  m a re . 
Questa associazione ha in c o n tra to  da p r in c ip io  m o lle  
d iff ic o ltà , poi ha p ro g re d ito  n o ta b ilm e n te ;

5.° L ’ U n ione  coopera tiva  dei Paesi Bassi che si 
sforza d i agg ruppare  tu tte  le associazioni coopera-- 
t iv e  del paese ; a lcune de lle  q u a li in fa tt i fanno parte  
do\\’Eigen Hulp m en tre  a ltre  ne r im a n g o n o  estranee.

I l  cen tro  p iù  im p o rta n te  dal pun to  d i v is ta  della  
cooperazione è l’ A ja . Essa ha 7 società d i c o s tru 
zione 1 d i consum o pe r le patate e i l  carbone (co n  
7 8 7  m e m b ri e 1 1 0 ,0 0 0  fra n c h i d ’ a ffa r i)  1 m a ce lle 
r ia  (2 9 ,3 0 0  fra n c h i di u t i l i  nel 1 8 9 2 ) u na  g rande  
società cooperativa  d i consum o (4 0 0 0  m e m b ri e 2 
m il io n i d i a ffa r i, su i q u a li ha u n  u ti le  del 15  pe r 
cento d is tr ib u ito  ai soci in  p roporz ione  ag li a c q u i
s ti) fina lm en te  4  p a nn itene  coopera tive .

V i sono pure  la tte r ie  coopera tive  n e lla  F r is ia  e 
nel L im b u rg o  e società d i c re d ito  a g rico lo  analoghe 
a q ue lle  del R a iffe isen s i tro va n o  nel N o rd  d e l
l ’ O landa.

La  lo tta  tra  le  coopera tive  e i l  co m m e rc io  loca le  
è anche in  O landa assai v iva . N e lle  e lez ion i m u n i
c ip a li o le g is la tive  ogn i cand idato  che fa pa rte  d e l- 
VEigen Hulp o che s i sospetta v i  aderisca è senza 
r ig u a rd o  messo a ll’ in d ic e . N ond im eno  l ’ idea coope
ra tiv a  fa g ra n d i p rogressi e com e si d ice  in  que l
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paese essa ò n e ll’ a ria  e « non si può a p r ire  la bocca 
senza in s p ira r la . » j

La tassa sni velocipedi annullata. —  I l M u n i
c ip io  d i M ila n o , com e m o lt i a lt r i  C om un i, aveva con 
u n  rego lam en to  specia le app lica ta  la tassa su lle  b i
c ic le tte . T a le  rego lam ento , cbe doveva per legge 
ave re  la sanzione d e i G overno, fu  trasmesso a ll’ ono
re v o le  G io li t t i ,  a llo ra  m in is tro  d e ll’ in te rn o , il quale 
d ic h ia rò  chè i l  G overno non poteva a p p ro va rlo .

A llo ra  i l  M u n ic ip io  rico rse  al C onsig lio  d i Stato.
I l  r ico rs o  fu tra tta to  i l  16  genna io , ed ora si ha la 
sentenza, per la qua le  i l  C ons ig lio  di S tato respinge 
i l  r ico rso  del Com une d i M ilano , come pure  un r i 
corso del Com une di B rescia , che si trovava  ne lle  
m edesim e cond iz ion i.

I registri dei commercianti e la tassa di bollo.
—  Con recente  sentenza, pubb lica ta  ne lla  Cassazione 
Unica, la Cassazione ebbe a p roc lam are  la massima 
che i l  d ir i t to  d i esame e di ve rif ic a  a ttr ib u ito  dalla  
legge s u l b o llo  ag li agenti de lla  finanza è il l im ita to , 
e com prende  non solo i l ib r i e re g is tr i soggetti per 
i  negozian ti a lla  tassa d i b o llo , ma qua ls iasi a ltro  
a tto , s c r itto  o carta  esistente nel locale addetto a llo  
eserc iz io  del com m erc io , nè può esser lasciato in  
balìa d i c h i subisce l ’ ispezione d i sceg lie re  i d o 
cu m e n ti e le ca rte  da s o ttopo rre  alla v e rif ic a  d eg li 
agenti del G ove rno .

ESPOSIZIONE FINANZIARIA
Compreso della gravità del còmpito che s’impone a 

noi tutti di tenere alto il eredito dello Stato col re
staurare prontamente il pareggio effettivo e normale 
del bilancio, mi propongo di esporvi chiara ed aperta 
la verità sulla situazione finanziaria, quale io la vedo, 
affinchè Governo e Parlamento possano trarre dal con
senso universale la forza politica necessaria per l’at
tuazione dei rimedi.

Sono numerose e non lievi le difficoltà che ci pre
mono da ogni lato pel persistente spareggio del bilan
cio, pel debito del Tesoro, nonostante le ingenti alie
nazioni di titoli dello Stato, pel disordine nella circo
lazione monetaria, per le anormali condizioni della 
circolazione bancaria.

Bisogna esaminare tutte queste varie questioni.
Esercizio 1892-93. — L’ esercizio 1892-93 dette i 

seguenti risultati finali :
Categoria Entrate e spese effettive L. — 13,275,865.93 
Categoria Costruzioni ferroviarie » — 29,091,461.06 
Categoria Movimento di capitali » -)- 22,619,631. 65

Questo avanzo fu ottenuto mediante una anticipa
zione della Cassa depositi di oltre 32 milioni di lire.

Si noti che a costituire un tal risultato concorsero 
15 milioni riscossi oltre la previsione per dazio sul 
grano e 5 milioni e mézzo di vere spese effettive per 
le Casse patrimoniali, comprese invece nel movimento 
dei capitali.

In altri termini, l’esercizio 1892-93 si chiude nei conti 
con la creazione di nuovi debiti per L. 47,867,326. 99.

Esercizio 1893-94. — Dall’assestamento del bilancio 
in corso, presentato dal ministro Grimaldi, risultano 
le seguenti previsioni :
Entrate e spese effettive: Disavanzo L. — 44,212,215.52 
Costruzioni ferroviarie : Disavanzo. » — 35,718,711.06 
Movimento di capitali. Avanzo . » —¡— 46,231,368.25

Quest’ avanzo è ottenuto con 1’ anticipazione di oltre 
33 milioni dalla Cassa depositi. Inoltre i 5,500,000 di 
anticipazione alle Casse ferroviarie debbono essere por
tati a 7,600,000, crescendo della prima cifra 1’ avanzo

del movimento capitali e della seconda il disavanzo 
nelle entrate e spese effettive.

Le variazioni che ora si propongono, tenendo conto 
degli impegni antichi e nuovi e modificando le pre
visioni delle entrate, danno il seguente, risultato :
Entrate e spese effettive: Disavanzo L. — 85,300,000.00 
Movimento di capitali. Avanzo . » - j-51,700,000.00

Fabbisogno a carico del Tesoro. . L. 33,600,000.00

Ma già il compianto Genala aveva annunziato oc
correre oltre 97 milioni per maggiori pagamenti sulle 
costruzioni ferroviarie, per opere già eseguite o indi
spensabili nei tronchi già appaltati. Sono debiti che 
nulla si può fare per diminuire e che tutto al più po
tranno pagarsi in quattro esercizi. Sull'esercizio 1893-94 
graveranno per 38 milioni e mezzo, portando cosi il 
peggioramento definitivo nel conto del Tesoro ad ol
tre 77 milioni di lire.

La gestione dell’esercizio in corso è troppo avanzata 
per potere sensibilmente modificare questi risultati.

Esercizio 1894-95. — Secondo gli stati di previsione 
presentati in novembre ultimo dal passato Ministero, 
e con le spese straordinarie militari già annunziate, il 
disavanzo ammonta a 46,450,091.03.

Le costruzioni ferroviarie importano una spesa ef
fettiva, da coprirsi con debiti, di 39,414,268.75.

Il movimento capitali presenta un avanzo di li
re 16,277,862.56.

Un tale avanzo si ottiene mediante l’anticipazione 
di circa 31 milioni dalla Cassa depositi, con la quale 
perciò il debito del Tesoro, alla fine dell’ esercizio 
1894-95, supererà 97 milioni.

Ma ai cennati stati di previsione debbono arrecarsi 
parecchie modificazioni ed aggiunte: per l’anticipa
zione alle Casse ferroviarie da portarsi a 7 e mezzo 
milioni e da considerarsi ormai come spesa effettiva ; 
per inevitabili maggiori spese per rimborsi pel cam
bio, pel mantenimento dei detenuti e dei coatti, per 
indennità di sicurezza pubblica, 6,700,000 lire in mas
sima parte di spese obbligatorie e d’ordine; per can
cellazione di entrate non realizzabili, come i rimborsi 
delle anticipazioni alla Congregazione di Carità di 
Roma, di quelle fatte a vari Enti pel mantenimento 
degli inabili al lavoro, e in parte i contributi delle 
provincie per spese stradali.

Inoltre è necessario ridurre le previsioni troppo 
rosee dei proventi delle imposte. A causa del movi
mento discendente delle tasse sugli affari e delle tristi 
condizioni generali del mercato, bisogna diminuire tra 
imposte dirette e tasse affari, circa 6 e mezzo milio
ni. A non subire sicure delusioni debbono pure ridursi 
le previsioni delle tasse di consumo.

Per effetto non tanto del pagamento in oro dei dazi, 
quanto dell’aggio altissimo che costituisce un vero in
cremento di protezione per l’industria nazionale, dalle 
dogane normalmente non si. potrà sperare un introito 
superiore a una media mensile di 19 milioni, cioè 228 
milioni in un anno. Anche l’entrata netta del lotto, si 
deve diminuire di 800,000 lire. Quindi la cifra totale 
delle riduzioni della entrata, di fronte agli stati di 
previsione presentati il 23 novembre 1893, deve va
lutarsi a 27,740,000.

Bisogna inoltre tener conto di nuove maggiori spe
se. Quelle già accennate per costruzioni ferroviarie, 
da ripartirsi in quattro esercizi richiedono per Tanno 
prossimo uno stanziamento di 35 milioni oltre circa 2 
milioni per servizio del maggior debito incontrato nel
l'esercizio corrente. .11 ministro pei lavori pubblici ri
tiene che nel quinquennio prossimo occorra una ven
tina di milioni pei lavori già commessi o urgenti per 
conto delle Casse patrimoniali : quindi 4 milioni di 
più pel 1894-95. Il ritiro degli spezzati di argento, 
secondo la convenzione 15 novembre 1893, richiederà 
per cambio, interessi e trasporti circa 5 milioni.

Dopo queste ed altre correzioni di minor conto, il
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bilancio 1894-95, se altrimenti non si provvedesse, si 
chiuderebbe con le seguenti cifre tonde :

Entrate e spese effettive: Disavanzo milioni 98.6 
Costruzioni ferroviarie: » » 78.3

Totale disavanzo reale milioni 177.0
A tal disavanzo si contrappone un avanzo nel mo

vimento capitali di milioni 21.8, ottenuto però me
diante indebitamento di circa 31 milioni con la Cassa 
deposi >i. Quindi un fabbisogno di milioni 155.2.

Dato il disavanzo di 177 milioni, se anche si volesse 
seguitare nel sistema di provvedere per intero, con 
debito alle costruzioni ferroviarie, ne deriverebbe sul 
conto del Tesoro un peso di oltre 81 milioni.

Tali sono le cifre pel 1894-95 che s’ impongono mi
nacciose alla considerazione del Governo e del Par
lamento.

L’avvenire. — L'avvenire non si presenta più roseo.
Da una tabella costruita sulle basi delle leggi vi

genti e degl’ impegni già presi, risulta che nel quin
quennio 1895-1900 si avrà in media e complessiva
mente un peggioramento progressivo di 12 milioni 
all’anno. Nella qual cifra non è compresa la somma 
necessaria al servizio degli interessi dei successivi di
savanzi, nella ipotesi che si lascino a carico del Te
soro o vi si provveda .con debiti di qualunque specie.

Tesoro. — Al 30 giugno 1893, la differenza pas
siva tra le attività e le passività del Tesoro, rappre
sentante il cumulo dei disavanzi anteriori non defini
tivamente sistemati col debito pubblico, risulta in 
492,953,331.52.

Alla quale, aggiunto il peggioramento per effetto 
dell’esercizio in corso, già valutato in circa 70 milioni; 
si avrà, al 30 giugno 1894, un debito di circa 563 mi
lioni; che sarebbe già riuscito intollerabile se non 
fosse in parte sistemato con la emissione di 200 mi
lioni di buoni del Tesoro a lunga scadenza. Tale si
tuazione si riscontrerà anche peggiorata se si elimi
neranno parecchie non insignificanti partite di crediti 
non eS'gibili.

Ad ogni modo, le condizioni del Tesoro non po
tranno ritenersi normali e sicure, finché su di esso 
non cesserà di pesare ogni anno il bilancio con in
genti disavanzi.

Debito pubblico. — Negli ultimi quattro esercizi 
1889-93 si sono alienati nuovi titoli di debito pub
blico per un totale nominale di 1,056,166,300, procu
randosi 801 milioni e mezzo per il bilancio oltre
125,751.00 per obbligazioni Tirrene, comprendendosi 
nella prima cifra i buoni settennali del Tesoro. Negli 
stessi quattro esercizi la cifra degli oneri dello Stato, 
per interessi dei titoli alienati, è cresciuta di 48,503,530.

Continuare su questa via non è possibile, indebitan
dosi ogni giorno più, e sovratutto verso l’estero. L’in
dipendenza politica ha costato troppi martirii, per po
terla sacrificare con un lento processo di asservimento 
delio Stato italiano verso i sindacati di banchieri o 
di creditori forestieri.

Ogni nuova emissione minaccia gravemente i corsi 
del nostro consolidato, già scesi ad un prezzo che 
rappresenta l’ interesse di quasi il 6 per cento netto.

Circolazione monetaria e fiduciaria. — Più stringente 
ancora si presenta l’urgenza di provvedere ai difetti 
della nostra circolazione monetaria. Vivi sorgono da 
ogni parte i lamenti per la mancanza di biglietti di 
piccolo taglio e per quella della moneta spicciola di- 
visionaria, il cui bisogno non è stato soddisfatto dalla 
emissione dei buoni di una lira, rappresentanti altret
tanta moneta divisionaria immobilizzata nelle casse 
dello Stato. Quindi grave disagio, con minaccie perfino 
dell'ordine pubblico, e con lo sconcio, non più tolle
rabile, delle emissioni di biglietti per conto di privati.

E poi doloroso il vedere come T aggio di circa 15 
per cento colpisca persino i biglietti di Stato, non 
perchè la quantità loro sia eccessiva, ma per effetto

delle anormali condizioni della carta bancaria a corso 
legale.

Questa batte sempre contro i limiti estremi, impostile 
dalla nuova legge; e ciò è inevitabile quando, esistendo 
di fatto il corso forzoso dei biglietti bancari, manca 
agli istituti il freno naturale del baratto allo sportello. 
Frattanto, ad ogni occorrenza straordinaria, soprav
vengono dà Ogni parte incitamenti o violazioni nella 
legge, per le quali le Banche hanno pronto il mezzo 
nel difettoso ordinamento dei biglietti di scorta.

Fi anze I cali e Cassa depositi. -  È pure grave 
motivo di preoccupazione lo stato delle finanze delle 
provincie e più dei comuni. Il loro debito complessivo 
ammontava fin dal 31 dicembre ¡889 ad <4tre 1200 
milioni di lire. In qualche parte d’ Italia, specialmente 
in Sicilia, la questione dei bilanci comunali si presenta 
ormai viva ed acuta. Essa forma argomento del più 
premuroso studio del Governo

Frattanto è venuto a mancare all'economia dei corpi 
locali il valido sussidio dèlia Cassa depositi e prestiti, 
la quale per molti anni si trova nella impossibilità di 
sovvenirli in sufficiente misura, per effetto delle sov
venzioni che deve prestare al bilancio dello Stato per 
l’operazione detta delle pensioni.

Le domande di mutui giacenti insoddisfatte presso 
la Cassa ammontano a ben 115 milioni.

Inoltre bisogna preoccuparsi della natura dei titoli 
di Stato che la Cassa depositi tiene a guarentigia della 
pronta esigibilità dei risparmi. La eccessiva varietà 
di essi impedisce che per loro si costituisca un largo 
mercato. La Cassa depositi aveva al 1° dicembre un 
capitale di 60 milioni circa in rendita conso idata, ma 
oltre 160 milioni in altri titoli di Stato altrettanto si
curi, ma meno agevolmente realizzabili.

Situazione attuale. — Tali essendo le condizioni delle 
finanze pubbliche, nè migliori potendosi considerare le 
condizioni morali ed economiche del paese, col ristagno 
degli affari, col malessere sociale che dappertutto ser
peggia, con la sfiducia che vince i migliori cittadini, 
la situazione, senza esagerazione, può dirsi grave.

Non giova esaminare le ragioni di questo triste stato 
di cose, del quale tutti, Paese, Parlamenti e Governi, 
da quindici anni in qua hanno colpa. Sono quindici 
anni in cui con belle frasi, fidandosi nell'alchimia del 
credito, si sono sperperati milioni e miliardi, presi a 
prestito, in spese, improduttive o di lenta e scarsa 
produzione; sono quindici anni nei quali con la fan
tasmagoria dei conti speciali e delle logomachie con
tabili il Parlamento ha illuso sè stesso e gli altri sulla 
solidità del pareggio del bilancio dello Stato e sulle 
prospettive di miglioramento nell’avvenire, e intanto 
crescevano, con moto costante e continuo, le cifre 
negli oneri patrimoniali pel servizio dei debiti, e si 
ingrossavano ogni giorno più le falangi di una buro
crazia, che profitta anche di ogni programma o ten
tativo di riforma organica per estendere la sua azione 
e moltiplicare le sue branche.

Occórre, con una azione energica e virile, salvare 
il Paese 'dalla rovina economica e finanziaria che gli 
sovrasta.

Urge innanzitutto pareggiare il bilancio ed arre
starsi risolutamente sulla via del progressivo indebi
tamento dello Stato.

Rimedi. — I  provvedimenti per ristorare il bilancio 
debbono mirare in primo luogo a colmare il fabbiso- 
gnoso immediato e in secondo luogo a compensare in 
avvenire l’ inevitabile aumento della spesa. Sullo svol
gimento naturale delle entrate non è per ora da fare 
alcun serio calcolo: quando, migliorata la condizione 
generale, esso potesse verificarsi, servirebbe a dimi
nuire le troppo gravi aliquote delle nostre imposte, 
rendendo così possibile una trasformazione tributaria.

Le proposte intese a diminuire la spesa e ad au
mentare l’entrata, sono di doppio ordine : le une — 
economie ed imposte — di effetto immediato e di ca
rattere temporaneo e facilmente revocabili ; le altre
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piu organiche, a lento svolgimento, tendenti in parte 
a sostituire, con Tandar del tempo, le primè.

Econome. — Il Governo ne proporrà di varie ca
tegorie : in primo luogo quelle a pronta cassa, con
sistenti in riduzioni degli stanziamenti nel bilancio: 
in secondo luogo riduzióne di organici e di servizi e 
rinvìi di spese straordinarie, da farsi con la legge del 
bilancio o con leggi speciali, ma il cui rendimento 
non può essere tutto immediato : in ult'mo le mag- 
glori riforme organiche, tendenti non solamente allo 
scopo fiscale, ma piò ancóra òlla semplificazione am
ministrativa e al decentramento. A realizzare questo 
ultimo ordine .di economie, le quali mal potrebbero 
discutersi ed approvarsi da Una assemblea, occorre
ranno al Govèrno poteri eccezionali, comunque limi
tati e determinati.

Agli stati di previsione già presentati per l'eserci
zio 1894-95, si propone Con note di variazione una 
economia complessiva di 14,800,000, di cui 10 milioni 
sui dicasteri della guerra e della marina. La economia 
complessiva non è ingente, ma devesi rammentare che 
da quattro anni si vanno facendo economie di questo 
gènere, onde il campo è mietuto e spigolato.

Con leggi speciali e con articoli della legge omni
bus che si presenta oggi stesso si propongono altre 
notevoli economie, le quali ad esplicazione completa 
raggiungeranno 31 milioni all anno, ma sull eserci
zio 1894-95 avranno effetto per circa 12 milioni.

Ecco le principali :
1) Abolizione delle indennità di residenza a Roma, 

ma conservandole a chi attualmente le ha e nella mi
sura ¡stessa in cui ne gode oggi, senza possibilità di 
aumenti ulteriori; con la sola eccezione dei ministri 
e sotto segretari di Stato, pei quali verrebbero_ abo
lite subito; economia che si raggiungerà subito li
re 100,000; che aumenterà fino a lire 4,300,000;

2) Sospensione fino a nuova disposizione legisla
tiva dell’articolo 272 della legge comunale e provin
ciale ; economia immediata L. 321,000, ma che salirà 
progressivamente negli anni venturi fino a 10 milioni;

3) Diminuzione d’interessi dovuti alle Banche di
emissione, mediante un rimborso, di cui si parlerà più 
sotto; lire 1,700,000; .

4) Riduzione della spesa effettiva dei lavori pub
blici e segnatamente di opere idrauliche e stradali ; 
circa 5 milioni, che però: non potranno mantenersi, 
esistendo impegni per altre spese :

5) Conversione di annualità complementari do
vute alle Società ferroviarie; 5 milioni per tre anni 
e 3 milioni per altri due anni ;

6} Riduzione nelle spese di interessi, cambio e 
commissioni per effetto di operazioni di tesoro, di cui 
sarà pure datò conto più sotto ; economia valutabile 
in cinque milioni. .

Saranno in tutto 31 milioni di economie realizzabili 
progressivamente, cioè 12 nel 1894-95, 19 nel 189o-96 
e cosi via.

Finalmente dalle facoltà eccezionali che il Governo 
chiede, si potranno conseguire altri 15 milioni di abili
economie. _ . . .

Ma per iniziare una larga riforma nei servizi am
ministrativi non si potrà scioglierla in parziali rior
dinamenti delle varie amministrazioni, ma occorrerà 
procedere con un concetto organico da attuarsi con
temporaneamente nei diversi rami della azienda pub
blica. L’obbiettivo è elevato e degno di tutta l’atten
zione degli uomini di Stato.

Riassumendo : le economìe sperabili subito con note 
di variazioni (10 milioni) e con leggi speciali ( 12 mi
lioni) ammontano a circa 27 milioni; questi ultimi 12 
milioni nei bilanci successivi si eleveranno, per effetto 
delle stesse leggi speciali e «elle riforme organiche, 
a circa 30 milioni. Non è lecito perciò sperare di rag
giungere con le sole economie il pareggio normale 
del nostro bilancio, nè ora, nè piu tardi, tenuto conto 
dei preveduti aumenti di spesa.

Imposte — Considerazioni generali. — Per provve
dere alla situazione presente e per impedire che, ri
tardando ancora la sistemazione definitiva, èssa si ag
gravi in modo irrimediàbile,. urge dunque rinforzare 
l’entrata. ...

I provvedimenti che si propongono a tale scopo 
sono di doppio ordine; alcuni provvisori, ma a get
tito immediato o quasi ; altri di svolgimento più lento, 
ma da considerarsi come normali ed intesi sia a so
stituire eventualmente i primi, sia a  ̂far fronte alle 
maggiori e imprevedutè esigènze dell avvenire. Tutti 
tali provvedimenti si ispirano a un dóppio concetto :

1“ di far concorrere a salvare l'erario e il cre
dito del paese tutte le forme della ricchezza pubblica, 
per le quali non sia evidentemente già superato il 
limite massimo della imponibilità ;

2° di esentare, per quanto sia possibile, dalle 
nuove gravezze i minimi contribuenti.

Muovendo da questi concetti si propone ritoccare 
le aliquote di tutti i tributi diretti, ad eccezione del- 
T imposta sui fabbricati, per la quale 1’ aliquota era
riale è già di 16 25 per cento e gli accertamenti sono 
i più rigorosi, mentre in alcuni maggiori centri ur
bani il reddito tende a decadere. _ . . .

Nella categoria delle tasse sugli affari, già grave
mente colpite dalla crisi economica, si propongono po
chi ritocchi, diretti non ad aggravare aliquote, ma a 
sottoporre alla legge generale transazioni che ora 
sfuggono.

Un lieve aggravio si propone solamente sulla tassa 
di successione, ma lasciando inalterata la tariffa at
tuale per le quote ereditarie inferiori a L. 500. Del 
pari, dalle nuove gravezze sulla fondiaria rurale si 
proDone esentare le quote inferiori a lire 10 ; in guisa 
che restano esenti ben 4,681,000 quote e sono col
pite solo 1,257,000. Non s’intende con ciò abbandonare 
il principio della proporzionalità sancito dall art. 25 
dello Statuto. Ma si ritiene che sotto un certo grado 
di agiatezza il principio stesso esiga 1 esenzione par
ziale o totale, per compensare la progressione inversa 
esercitata da altre tasse, specialmente da quelle sui 
consumi di prima necessità. ,

Non si esclude lo studio di qualche monopolio ; che 
potrà forse sostituirsi ai presenti aumenti delle tasse 
esistenti ; ma sono argomenti che richiedono matura 
considerazione ad evitare disinganni ed inutili per
turbamenti dell'economia nazionale.

Si è escluso ogni provvedimento che richieda nuovo 
impianto di uffici e di impiegati. Anzi quasi tutte le 
nuove e maggiori imposte potranno sospendersi o abo
lirsi dal Parlamento in qualunque momento con la 
massima facilità. Non si son volute intralciare con. gli 
attuali provvedimenti le ulteriori e necessarie riforme 
del nostro sistema tributario.

Anzi, per quanto la situazione presente lo consen
tiva, vi si propongono alcune disposizioni, intese ap
punto ad iniziare un’equa ed organica trasformazione 
di tributi. . .

Le singole imposte. — Ecco le nuove e maggiori 
imposte che si propongono :

1° Ristabilimento dei due decimi sulla fondiaria, 
con esenzione delle quote inferiori a lire 10 di im
posta erariale. Provento: 17 milioni;

2° Ritocco delle aliquote di detrazione della ric
chezza mobile, in guisa che l’ imposta salga ; nella 
catagoria A, imposta da riscuotersi per ruoli, da 13.20 
a 14 per cento; nella categoria B, da 9.90 a 10 per 
cento (aumento di soli 10 centesimi a cagione del e 
difficili condizioni dell’industria e del credito); nella 
categoria C da 8.25 a 9 percento; nella categoria D 
da 6.60 a 7.50 per cento. Provento complessivo 9.o 
milioni circa ;

3® Avocazione allo Stato del decimo sopra una 
parte della ricchezza mobile ora restituita ai Comuni, 
assumendo lo Stato le spese delle Commissioni di 
prima istanza. In compenso si consolidano per 10 anni
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gli attuali'canoni governativi del dazio consumo, su 
cui i Comuni chiusi guadagnarono nel 1891 oltre 26 
milioni, Proyento netto 4 milioni ;

40 Lieve aumento delle tasse di successione per 
le quote superiori a 500 lire. Provento: 4 milioni;

5° Imposizione del bollo alle girate e lieve ag
gravamento- delle sopratasse di bollo e registro Pro
vento : 1 milione ;

6° Un soldo di aumento sul sale Ricade sui riven
ditori anziché sui poveri, i quali lo pagano già in 
gran parte perchè il prezzo di 35 centesimi per chi- 
logramma è difficilmente divisibile e diventa, per le 
piccole compre, effettivamente di 40 centesimi. Pro
vento : 8 milioni ;

7° Aumento di 20 centesimi per litro della tassa 
di vendita sugli spiriti, lasciando impregiudicate per 
ora le questioni attinenti alla riforma definitiva del 
regime fiscale degli alcools Provento : 3.5 milioni ;

8° Ritocco delle leggi metriche. Provento : 500 
mila lire.

L’ imposta sull’entrata. — Se l’urgente e suprema 
necessità induce a fare appello immediato a tutte le 
forze contributive, non è lecito disconoscere che il 
nostro sistema tributario vorrebbe essere trasformato 
e corretto piuttosto che rafforzato.

Scienza ed esperienza finanziaria insegnano la via 
della trasformazione nella instituzione della imposta 
generale e personale sull’entrata netta disponibile, che 
tutti gli Stati più civili e progressivi hanno ordinato 
o vanno ordinando, non per realizzare utopie di poli
tica sociale, ma come sopratassa livellatrice delle più 
evidenti sperequazioni tributarie, sopratutto del mag
gior peso delle tasse di consumo sulle piccole entrate.

Nel primo periodo critico della finanza italiana An
tonio Scialoja ebbe il pensiero di fare della imposta 
generale sull’ entrata, il coronamento dello edificio 
fiscale che allora si veniva costruendo In questo non 
men critico periodo il medesimo pensiero, rafforzato e 
sviluppato da 30 anni di studi e di esperienze finan-, 
ziarie, induce il Governo ad apprestare con l’imposta 
sulla entrata un metodo equo e razionalo per atte
nuare e correggere a grado a grado gl’inasprimenti e 
le sperequazioni delle presenti gravezze.

Difatti, pel primo anno della sua applicazione si 
calcola sopra un provento non maggiore di 10 milioni 
di lire.

Le modalità dell’imposta generale sull’entrata sono 
determinate in un separato disegno di legge, affinchè 
si abbia miglior agio di discuterle an piamente.

Basti per ora accennare che ad evitare l’ odiosità 
de Ile dichiarazioni e delle indagini fiscali sul reddito, 
si è preferito desumere l’entrata netta disponibile dalla 
spesa per la casa, variando il coefficiente di riduzione 
secondo l’ importanza dei luoghi di residenza ed au
mentandolo in ragione dell’ altezza della spesa per la 
casa.

È dato modo altresì di correggere i più gravi errori 
nella estimazione dell’ entrata cosi indiziariamente 
desunta.

Alla nuova imposta sarebbe assoggettato solamente 
chi ha un’ entrata superiore alle 2 mila lire, con la 
esenzione costante di una quota di 1500 lire.

La mite aliquota normale dell’l. 50 per cento si ap
plicherebbe solamente alle entrate superanti 4 mila 
lire. Da 1500 a 4000 l’ aliquota sarebbe ridotta all’l 
per cento.

Il provento complessivo di tutti i provvedimenti d’im
posta sarebbe pel 1894-95 di 52.5 milioni e di 5 mi
lioni di più per l’esercizio seguente.

Operazioni sui debiti redimibili e restaurazione della 
Cassa depositi. — Oltre alla categoria delle entrate e 
spese effettive, bisogna pure occuparsi del pareggio 
nel movimento dei capitali, cioè di rendere possibile 
il regolare ammortamento dei debiti redimibili. Biso
gna in pari tempo interrompere le prestazioni che fa 
al Tesoro la Cassa depositi, a fine di non ridurla in

condizioni troppo pericolose e di porla in grado, di 
sovvenire come prima faceva. Comuni e Provincie.

Con questo doppio intento si propone una opera
zione complessiva — affidata alla, cassa stessa — de
stinando a i servizio degli ammortaménti,dei più gra
vosi, debiti redimibili 19 milióni d i rendita 5 per cento 
ora. posseduta dal tesoro e dal Fondo pel culto, rendita 
che sarà sostituita con un altro titolo da crearsi.

Da tale operazione si Otterrà nel bilancio uno sgràvio 
di circa. 25,800,000 lire, arrestàndo l’ indebitamento 
dello Stato verso la Cassa depositi, Si provvederà pure 
a rimborsare a questa la sqmma già anticipata con 
5 milioni da iscriversi in bilancio per 50 anni, a co
minciare dal 1897-98. La Cas-a che dal 1° luglio 1895 
non avrà a fare altre anticipazioni al tesoro, potrà 
con animo tranquillo riprendere il servizio dei pre
stiti ai corpi locali.

Finalmente si avrà un altro mezzo milione d i en
trata, aumentendo di altrettanto per uh quinquennio 
la somma che versa annualmente il Fondo pel. culto. 
Altri 17.5 milioni, di cui 12 a beneficio dell’eseròizio 
1894-95, e il rimanente à beneficio dell’ esercizio se
guente, si avranno da una straordinaria operazione 
diretta a provvedere moneta spicciola.

Votati tutti questi provvedimenti, si avrebbe un 
miglioramento netto nel bilancio effet
tivo di . . . - ......................... . L. 79,300,000
e nel movimento capitali di . . .  » 33,500,000

Onde un miglioramento totale d i . . L. 112,800,000

di fronte a un fabbisogno di lire 155,200,000. Mancano 
ancora più di 42 milioni.

A malgrado di tanti sacrifici, non si sarebbe dunque 
toccata la mèta, e converrebbe disperare della riuscita !

Per provvedere alla deficenza, se non vogliamo spin
gerci più oltre sulla china che ci menerebbe fatal
mente e in breve ora al precipizio, dobbiamo prendere 
una risoluzione energica, per quanto dolorósa.

Ai 42 1;2 milioni circa che mancano al bilancio, 
dopo fatti tutti i sagriti ci enumerati, dobbiamo prov
vedere elevando al 20 per cento !’ aliquota generale 
della tassa di ricchezza mobile, applicandola per intero 
ai redditi da riscuotersi per ritenuta appartenenti alla 
categoria A, nei quali sono compresi gli interessi di 
tutti i debiti dello Stato, Oltreché a vari redditi della 
categoria stessa riscuotibili per ruoli, Come gl’interessi 
dei prestiti degli enti locali, ecc. Questo aumento darà 
al bilancio la sómma totale di quasi 43 milioni.

Dolorosa è la necessità che ci spinge a questo, ma 
esso diventa legittimo e doveroso quando il Parla
mento italiano avrà dimostrato, con la votazione di 
tutti i provvedimenti presentati, che pur di mantenere, 
nella misura estrema del possibile, i suoi impegni, esso 
non esita a sottoporre il paese alle più dure prove, 
non risparmiando nemmeno i consumi popolari. Che 
se ciò non facesse ogni aggravio dell’ imposta sugli 
interessi del debito puoblico, per quanto apparisca di 
natura generale, sarebbe moralmente riprovevole e 
non degno di un popolo civile !

L ’ avvenire del bilancio. — Sistemato il bilancio 
1894-95 coll’approvazione di tutti i provvedimenti pro
posti, si può guardare con fiducia all’avvenire poiché 
al maggior fabbisogno degli anni successivi, che ar
riverà a 15 milioni nel 1899-1900, si conta provve
dere con le economie da conseguirsi mediante le ri
forme organiche uei servizi pubblici. Si noti che non 
si è previsto per 1" avvenire alcun maggior gettito delle 
entrate ordinarie. Tuttavia è da aver fiducia che, ri
parandosi senza ulteriore indugio alle necessità del 
bilancio del Tesoro, e restaurandosi perciò il credito 
dello Stato, tutta l’eeonomia nazionale debba risentire 
grande beneficio, che si ripercuoterà sul movimento 
delle entrate.

Nei computi per l'ayvehire si è supposto che le spese 
straordinarie, escluse le militari, siano mantenute nella
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cifra di circa 53 milioni, inscritta pel 1894-95. Si è 
pure supposto che per le costruzioni ferroviarie si 
mentenga lo stanziamento annuo di 30 milioni, senza 
escludere perciò che alla forma della costruzione di
retta si possa sostituire qualche altra forma di con
corso dello Stato.

Provvedimenti pel Tesoro. Debito pubblico. — A rin
forzare il Tesoro si propone, di modificare i tipi del 
debito pubblico in due modi:

1° offrendo ai possessori di consolidato 5 per cento 
lordo la conversione libera col 1° gennaio prossimo in 
un nuovo titolo 4 per cento netto, esente da ritenuta 
per qualsiasi imposta presente o futura, e godente de
gli stessi vantaggi del 5 per' cento attuale ;

2° sostituendo all’attuale rendita 5 per cento nelle 
conversioni dei debiti redimibili un consolidato interno, 
a cuponi trimestrali, del 4.50 per cento, esente da 
ritenuta. Questo consolidato 4.50 sostituirebbe pure 
alcuni titoli poco realizzabili posseduti da pubbliche 
casse, e diventerebbe tipo normale per qualunque emis
sione potesse occorrere, in via straordinaria ed ecce
zionale cessando da ogni emissione all’estero.

Inconvertibilità dei biglietti di Stato. — Alle condi
zioni del Tesoro ed insieme a quelle della circolazione 
fiduciaria, non è dato riparare senza decidersi a lega
lizzare una situazione di fatto, da cui non è possibile 
uscire per volontà di legislatore. Con decreto reale in 
data d'oggi, che si presenta per la sua conversione in 
legge è stato sospeso l’obbligo, ormai nominale, del 
baratto dei biglietti di Stato.

Si propone pure restituire alle Banche in biglietti 
di Stato, i 68 milioni dello stock tabacchi. Con ciò 
non si aumenta la circolazione; ma sostituendo bi
glietti di Stato ai biglietti di Banca, si economizzano 
gl’interessi, e d’altra parte si libera la corrispondente 
riserva metallica delle Banche.

Dichiarato inconvertibile il biglietto di Stato, il ba
ratto del- biglietto bancario, ora impossibile a causa 
dell’aggio dell’oro, diventa possibile all’infuori di ogni 
questione d’aggio. Sola difficoltà pratica rimane la poca 
quantità relativa dei biglietti di Stato. Ma tale diffi
coltà si supera considerando fino ad una certa somma 
i biglietti di Stato come moneta, anche agli effetti della 
riserva bancaria.

Si mettono perciò a disposizione del tesoro 200 mi
lioni in oro, da immobilizzarsi presso gli Istituti, so
stituendoli con una. somma eguale in biglietti di Stato 
inconvertibili da crearsi.

Cosi, senza punto aumentare la massa della circo
lazione, poiché per ogni 40 lire di biglietti di Stato 
Che fossero messi in piazza dovrebbero ritirarsene 
sempre 100 di biglietti bancari, si pongono le Banche 
in grado di eseguire il baratto, che funzionerà come 
efficace freno automatico alla emissione dei loro bi
glietti.

I 200 milioni sono ripartiti tra i diversi Istituti. Le 
Banche che non volessero sottostare a queste condi
zioni, sarebbero costrette immediatamente a ripren
dere, ai termini della legge, il baratto a vista dei loro 
biglietti contro valuta metallica.

A non intralciare la circolazione con una soverchia 
quantità di biglietti minuti, conviene riserbare allo 
Stato anche i biglietti da 25 lire, per i quali, in quanto 
sono già in circolazione, lo Stato si sostituisce alle 
Banche, come debitore verso il pubblico.

Circolazione degli spezzati. — A soddisfare il bisogno 
vivamente risentito in tutto il paese, gioverà iti parte 
l'accordo monetario firmato a Parigi il 15 novembre; 
effettuato il quale è da sperare che gli spezzati ita
liani affluiscano più numerosi. Ma i buoni da una lira 
fabbricati non. sommano che a 30 milioni, dei quali 25 
sono già in circolazione.

Costretto quindi dalla necessità di prepararsi alla 
campagna serica nell’Alta Italia e di agevolare dap
pertutto i minuti scambi, il Governo ha ordinato, con 
decreto reale da convertirsi in legge, la coniazione di

una moneta spicciola di 20 centesimi in nikel per 20 
milioni, con un introito netto pel Tesoro di circa 17.5 
milioni. Bisogna però, di contro, sospendere la ulte
riore coniazione delle monete di bronzo e preparare, 
sistemando definitivamente la circolazione degli spez
zati, altri ritiri di questa ultima moneta ormai esu
berante.

Provvedimenti bancari ed economici. — Oltre agli 
accennati provvedimenti, si sono preparati i decreti 
per regolare la riscontrata tra gli istituti di emissio
ne, conciliando le legittime esigenze, e quello per la 
fabbricazione dei biglietti e le garanzie per le scorte.

Circa il grande problema della liquidazione delle in
genti immobilitazioni, il governo farà tutto quello che 
potrà per agevolare la costituzione di un grande isti
tuto apposito : T accertamento preciso delle immobili
tazioni verrà fatto con 1’ ispezione straordinaria già 
ordinata II Governo asseconderà pure, in ogni modo 
consentitogli dalla legge, la creazione di istituti di 
sconto, organi intermediari tra le Banche di emissione 
ed il pubblico minuto.

Ma non basta. A rialzare l’economia nazionale par
ticolarmente còl ritorno in Italia di tutto il nostro 
debito all’estero, e con l’attenuazione dell'aggio, oc
corre stimolare con ogni cura la nostra esportazione 
di fronte alla importazione. A tal fine gioverà per ora 
la stessa elevatezza dei cambi. Ma vi contribuirà pure 
efficacemente ogni agevolezza, per la quale i nostri 
prodotti possano esportarsi a mite prezzò, nonostante 
le alte tariffe doganali straniere e le elevate aliquote 
delle nostre imposte interne.

Sarà perciò studiato il problema del ribasso delle 
tariffe ferroviarie per le grandi distanze, coordinandolo 
con quello di alleggerire il carico della enorme spesa, 
in parte improduttiva e di lusso, per i troppi treni di 
viaggiatori sulle linee secondarie.

Ri ssunto della situazione finanziaria. — 11 Governo 
attuale, arrivato al potere, ha trovata questa situa
zione : pel 1894-95 un disavanzo effettivo di 177 mi
lioni, con prospettiva di maggiori disavanzi per gli 
anni avvenire ; oltre mezzo miliardo di debito del Conto 
del Tesoro ; un debito di circa 50. milioni in oro, con 
l’interesse al 5 e mezzo -per cento netto, contratto 
con varie banche di Berlino, pel pagamento del cu
pone del Io gennaio, con un pegno di 4 milioni di 
rendita a garanzia.

Frattanto la rendita 4,34 per cento scendeva nelle 
Borse estere fino a 72, il cambio aveva toccato 16 per 
cento, quotazioni non più viste dopo il 1875 ; la cir
colazione monetaria era difficile e penosa ; la banca
ria aveva oltrepassati i limiti legali. Durante la crisi 
uno fra i maggiori Istituti di credito dovette chiedere 
la moratoria, destando un allarme che prolungandosi, 
produsse poi altre rovine. Scoppiarono, appena inse
diato il Governo, disordini in Sicilia, nelle Puglie, 
nella Lunigiana. Il Governo fu costretto, da una parte 
a prorogare la riunione del Parlamento, dall’ altra a 
sospendere, sulla sua responsabilità, con varie norme 
e freni, alcune disposizioni restrittive della legge 
bancaria.

Il decreto del 23 gennaio si presenta per la con
versione in legge, con alcune modificazioni che po
tranno renderlo utile congegno normale per regolare 
la circolazione bancaria.

Riassunto dei provvedimenti. — Data tale situazione 
urge riparare definitivamente alle condizioni del b i
lancio, del tesoro, del credito.

Al bilancio si provvede : con 27 milioni di economie 
nelle spese effettive, d’ immediata attuazione ; con 95 
milioni di imposte di pronto gettito, con 21 milioni 
per riduzione netta di spesa, mediante il consolida
mento dei debiti redimibili; con 12 milioni provento 
straordinario della moneta di nikel. Approvando questi 
provvedimenti si raggiunge pel 1894-95 il pareggio 
delle entrate e spese effettive, provvedendo alle spese 
ferroviarie per 23 e mezzo milioni colle entrate or
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dinarie, e per altri 55 con l’ avanzo del movimento 
dei capitali. Non si fa alcuna nuova emissione di ti
toli, salvo le obbligazioni di carattere locale del Te
vere e del risanamento di Napoli.

Del pari, approvando tutte le proposte del Governo 
si raggiunge il pareggio del nostro bilancio per un 
intero sessennio, senza nuove emissioni di debiti, e 
restaurando con la Cassa depositi di credito agli enti 
locali, e facendo fronte alle spese ferroviarie, fra le 
quali i 117 milioni di maggiori occorrenze per le co
struzioni e per le casse patrimoniali, a cui finora non 
si era punto provveduto.

Al tesoro, al credito e alla circolazione si provvede 
col consolidamento di 250 milioni di debiti redimibili; 
con la sospensione legale della convertibilità dei bi
glietti di Stato ; con l’immobilizzazione di 200 milioni 
di oro delle riserve bancarie, che resteranno intatti, 
ma rendono disponibile una parte deli’ attuale fondo 
dì cassa del Tesoro; col ritiro da Berlino dei 4 mi
lioni di rendita depositandoli alla Cassa depositi per 
completare il fondo per l’ammortamento dei debiti re
dimibili ; col rimborso alle Banche del prestito per lo 
stok tabacchi, senza aumento di circolazione ; con la 
coniazione di 20 milioni della moneta spicciola di nickel; 
con la creazione di un consolidato 4 per cento netto, 
destinato esclusivamente alla conversione libera del
l'attuale 5 per cento lordo ; con la erezione di un 
consolidato interno 4.50 per cento; con la sistema
zione al 30 giugno 1895 del debito con la Cassa de
positi ; col ristabilire per le Banche l’obbligo di cam
biare i biglietti in moneta legale.

È un programma vasto, ma organico, che mira allo 
scopo di rialzare con uno sforzo virile la nostra 
finanza, sospendendo ogni nuovo aumento del debito 
pubblico, ma che presuppone pure nel Governo e nel 
Parlamento la risoluta volontà di provvedere al pre
sente e di non consentire alcun nuovo dispendio.

Abolizione del dazio governativo sulle farine e au
mento del dazio sul grano. — È stata tra le prime 
cure del Governo preparare un riordinamento com
pleto delle finanze e dei tributi locali ridotti in con
dizioni intollerabili. L’arduo problema richiede molto 
studio. Frattanto si può fare un primo passo col con
solidamento dei canoni di abbonamento del dazio con
sumo e con T abolizione immediata del dazio gover
nativo sulle farine, paste e pane, trasportandolo nella 
misura fissa di lire 2 alla frontiera, come dazio do
ganale sul grano. Tale doppia disposizione è stata 
presa oggi per decreto reale, ad evitare illeciti gua
dagni di speculatori. È stato pure necessario stabilire 
le norme per una equa riduzione dei canoni di abbo
namento nei rapporti fra lo Stato e i Comuni e tra 
questi e gli appaltatori.

Si calcola che il maggior provento del dazio doga
nale sul grano compensi T Erario della perdita del 
dazio interno sulle farine. Questi provvedimenti non 
mirano dunque a scopo fische, ma ad agevolare la 
trasformazione dei tributi locali e a dare ai proprie
tari un sufficiente compenso della reimposizione dei 
decimi, senza aggravio, anzi in alcuni posti con spe
rabile diminuzione, del prezzo del pane. Il Governo 
chiede facoltà di sopprimere l’aumento del dazio sul 
grano, quando il prezzo di questo si elevi fino a mi
nacciare un notevole rincaro del pane.

Il dazio sulle farine dette del 1891 per la sola Sicilia 
3,700,000; e pesa gravissimo sulle popolazioni di que
sta regione, nonché di tutte le provincie dove abbon
dano i Comuni chiusi. Abolendolo, si elimina oltre il 

Pe,r .cent° dell’intero dazio governativo pei Comuni 
chiusi in tutta la Sicilia e nelle provincie di Bari, 
Caserta, Potenza ed altre.

Conclusione. — Onorevoli colleghi, ho finito.
Il quadro che vi ho dipinto della situazione è oscuro 

e triste; e le tinte sono esagerate. Ma per quanto il 
male sia gravissimo, è oggi ancora riparabile, a patto

di volere noi tutti fortemente sottoporci ai necessari 
sagrifici, e a patto che non si perda tempo.

Approvati i provvedimenti che abbiamo F onore di 
sottoporvi, il bilancio nostro avrebbe assicurato il pa
reggio per molti anni, escludendo ogni necessità di 
maggiore indebitamento dello Stato. Il credito nostro 
riprenderà vigore all’estero e all’ interno, e ciò tanto 
più presto e sicuramente quanto più chiara apparirà 
la vostra volontà di non volerlo sfruttare a scopo di 
bilancio; e col credito dello Stato rifiorirà il credito 
privato, con ristoro di tutta la vita economica del 
paese.

I creditori dello Stato subiranno si, insieme con 
altri, una lieve diminuzione di circa un tredicesimo 
sulle loro rendite, ma vi troveranno bentosto ampio 
compenso nell’aumento del valore capitale del loro 
credito per effetto della assicurata sua solidità e della 
garanzia che si offre loro da ogni futura gravezza.

Le condizioni della circolazione monetaria saranno 
sensibilmente migliorate senza aumentare la massa 
della circolazione cartacea.

_ Ma per arrivare a questi risultati occorre pure, 
giova il ripeterlo, rimandare a miglior tempo ogni 
spesa non indispensabile e che non sia di strettis
sima urgenza; contentandosi per qualche anno di 
liquidare le spese già commesse e i debiti già con
tratti e di completare solo le opere pubbliche già 
tanto avviate da essere ormai prossime al loro termine.

Lo Stato dovrà in questo periodo di temi o limitarsi 
ad aiutare, disciplinare e magari integrare l’iniziativa 
e l’azione dei corpi locali e dei Consorzi privati, ma 
non sostituirsi ad essi.

Occorre sistemare gli ordinamenti militari in modo 
che, pur contenendo la spesa nei limiti normali con
sentiti dalle condizioni generali del paese, si rinvigo
risca d’altra parte la stessa forza organica dell'esercito 
e della marina.

Urge rinforzare l’entrata effettiva di un centinaio 
di milioni, e ridurre normalmente la spesa di oltre 
cinquanta.

Questo vi proponiamo di fare, col cuore attristato 
ma con la coscienza sicura di compiere un dovere 
verso il paese.

Aiutateci col vostro appoggio, senza il quale ogni 
opera nostra è vana.

Ma quel che fate, fate presto, perchè vi è pericolo 
nell' indugio.

E Dio protegga la nostra cara patria !

P R O V V E D IM E N T I B A N C A R I

Le operazioni degli Is titu ti di emissione

La Gazzetta Ufficiale, in data di giovedì 15 febbraio 
n. 39, pubblica :

« Il termine per T accertamento dell’ ammontare delle 
operazioni in corso degli Istituti di emissione, di na
tura diversa da quelle indicate dall’ art. 12 della Legge 
del 10 Agosto 1893, n. 449, come base delle liquida
zioni biennali, prescritte dal successivo art. 13 della 
legge medesima, è prorogato al 15 Maggio 1894. »

L’ ispezione alle Sedi e Succursali 
degli Istituti di emissione

La stessa Gazzetta pubblica inoltre la seguente no
tificazione :

« 11 Ministro d’agricoltura, industria e commercio 
ed il Ministro del tesoro;

Veduta la legge 10 Agosto 1893, n. 449 per il rior
dinamento degli Istituti d’emissione;
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Veduto il regolamento per la vigilanza sulla circo
lazione e sugli Istituti d’emissione, approvato col 
R. Decreto 20 Dicembre 1893, n. 670;

Visto il Reale Decreto di pari data n. 37 ;
Determinano : Art. 1 — Sarà eseguita una ispezione 

straordinaria presso le Sedi e le Succursali della Banca 
d’Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, 
intesa ad accertare:

a) la situazione particolareggiata della Cassa e 
della circolazione dei biglietti ;

b) la situazione degli altri conti principali di de
bito e di credito ;

c) l’ ammontare delle operazioni in corso, di na
tura diversa da quelle indicate nell’ art. 12 della legge 
10 Agosto 1893, n. 449, prendendo per base i risul
tati della ispezione straordinaria, eseguita per effetto
4  . .... . i - ( A   ̂.. 1 DA TV ! .. 1 O flO  n  «  %-va n I a

Q uanto a tonne llagg io  d i stazza, si ha 8 1 6 ,6 9 8  
tonne lla te  nel 1 8 9 3  con tro  8 5 2 ,2 3 9  ne l 1-892, ossia 
una d im in uz io n e  nel 1 893  d i tonne lla te  3 3 ,5 4 1 .

Q uanto, in fin e , a tonn e lla g g io  di m e rc i, ecco le 
c i f r e :  7 8 1 ,2 2 5  nel 1 893  con tro  8 3 1 ,6 3 2  nel 1 8 9 2 ;  
p e rd ita , nel 1 8 9 3 , 5 0 ,4 0 7  tonne lla te .

La d im in uz io n e  dei v e lie r i ne lla  nav igazione  con 
tin u a , a danno specia lm ente de lle  p icco le  n av i ; il 
tonne llagg io  m ed io , e li’ era, ne l 1892 , d i 1 56  ton 
ne lla te , è di 1 50  nel 1 8 9 3 ;  q u e llo  che non va riò  
fu  il peso m ed io  trasporta to  che rim ase  d i 143.

Una no tevo le  m od ificaz ione  si v e r if ic ò  r ig u a rd o  ai 
p irosca fi. N el 1892  si a v e va n o : n u m e ro , 1 0 ,3 9 2 ; 
tonne llagg io  d i stazza, 8 ,7 2 8 ,5 2 3 ; tonne llagg io  m e rc i, 
3 ,7 5 1 ,1 2 2 . Nel 1 8 9 3 : n u m e ro  d i p irosca fi, 1 0 ,2 5 3  ; 
tonne lla te  di stazza, 8 ,6 3 7 ,8 5 1  ; tonne lla te  in  m e rc i 
4 ,1 3 9 ,4 5 4 : pe rc iò , in  c o n fro n to  al 1892, d im in u 
zione di 139  p irosca fi, d i tonne lla te  9 0 ,6 7 2  d i stazza ; 
aum ento d i 3 8 8 ,3 3 2  tonne lla te  di m e rc i trasporta te .

La  d im in uz io n e  del n u m e ro  dei p irosca fi e del 
tonne llagg io  i l i  stazza d e riva  in  -g ra n  parte  da lla  
cessazione d i c e rti se rv iz i s u ll'A lg e r ia . E  noto che, 
a causa de lla  concorrenza , tre  C om pagn ie  u n if ic a 
rono i lo ro  se rv iz i, facendo nav iga re  u n  solo p iro 
scafo invece di tre , senza che però d im in u iss e  la 
m erce trasporta ta . Senza d u b b io  scem arono, con ciò 
m o lte  spese in u t i l i ,  ma d isg raz ia tam en te , i l  to n n e l
lagg io  trasporta to  lo fu  a v i i  prezzo e, in  p ro p o r
zione ben superio re  a lle  spese, d im in u iro n o  g l’ in 
t ro it i .  C on tu ttoc iò  i l  tonne llagg io  fu  m eg lio  u tilizza to  
in  P orto , po iché a 1 0 0 0  tonne lla te  d i stazza ne 
corrisposero  429  di m erce ne l 1 892  e 4 9 9  nel 1893 .

Q uanto a ll’ ins iem e del m o v im e n to , tro v ia m o  un  
p rospetto  del n u m ero  de lle  n a v i, de lle  tonne lla te  di 
stazza e del tonne llagg io  d i m e rc i, v e r if ic a tis i n e g li 
ann i 1886  al 1 8 9 3  in c lu s iv e , prospetto  che no i orci- 
m e ttiam o per b re v ità , r ife re n d o n e  so ltan to  le c ifre  
estrem e ossia, nel 1 8 8 6 , n u m ero  de lle  nav i 1 5 ,6 7 8 ; 
de lle  tonne lla te  d i stazza 9 ,1 3 1 ,4 0 7  ; de lle  m e rc i 
4 ,2 6 5 ,0 6 0 ; nel 1 8 9 3 , n a v i in  n u m e ro  d i 1 5 ,6 8 3 , 
tonne lla te  di stazza 9 ,4 3 4 ,5 4 9 ; d i m e rc i 4 ,9 2 0 ,4 7 9 . 
« Da ciò si r ile v a  la caduta prodotta  ne l 1892  d a l
l ’ app licazione  de lle  ta r if fe  M é line  su l tonne llagg io  
de lle  m e rc i, i l  solo che ve ram ente  In teress i poiché 
rappresenta  i l  m o v im e n to  d e lle  m e rc i. » A  sch ia 
r im e n to , ecco le c ifre  re la tiv o  al 1 8 9 2  da co n fro n 
ta rs i, risp e ttiva m e n te , con qu e lle  del 1 8 9 3 : 1 6 ,2 0 0 ; 
9 ,5 8 0 ;  4 ,3 8 2 ,7 5 4 .

I l  tonne llagg io  d i stazza fu  m o d ific a to  dal r is taz - 
zam ento de lle  nav i per e ffe tto  de lla  nuova le g is la 
zione nè può essere paragonato  da u n  eserciz io 
a ll ’ a ltro  se non dopo un  b ie n n io , te rm in e  e n tro  il 
quale tu lio , o ([unsi, le nav i vennero  ristazzate.

M a, per bene apprezzare tu t t i  g li e ffe tti de lle  
nuove ta r iffe  dogana li, v u o is i notare  che i l  1887 
guadagnava i l  5  per cento su! 1 8 8 6 ;  i l  1888 i l  2 
pe r cento sul 1887 ; il 1 889  i l  4  per cento sul 1 8 8 8  ; 
i l  1890  ¡1 6 per cento sul 1 8 8 9  e i l  1891 ¡1 5 per 
cento sul 1 8 9 0 , va le a d ire  un  guadagno m edio  
del 4 . 4 per cento , d i gu isa che si sarebbe dovu to  
avere  un  m o v im e n to  di tonne lla te  d i m e rc i d i
5 ,4 7 5 ,0 0 0  ne l 1 892  e d i 5 ,7 1 5 ,0 0 0  ne l 1 8 9 3 , m en
tre  si ebbe, invece , una pe rd ita  d i tonne lla te  8 9 2 ,0 0 0  
nel 1 892  e 7 9 5 ,0 0 0  nel 1893 .

Queste c ifre  d im os trano  abbastanza qua le  sia stata 
la fe rita  recata a M a rs ig lia  dal p ro tez ion ism o. Questa 
fe r ita  c o lp iva , in  iden tica  p ropo rz ione , i l  com m erc io  
e la nav igazione  di tu tta  la F ra n c ia  e l ’ in d u s tr ia  d i

U O l L / c L l  v l U  I v t J c t i t j  O U  l / l L t * U 1 0 1 0  l O v v j  <X l u i  U l t i  u c u u

art. 22 del Regolamento approvato col Reale Decreto 
20 Dicembre 1893, n. 670, e seguendo i criterii che 
saranno fissati con altro Decreto ministeriale. .

Art. 2 — Sono incaricati di questa ispezione : il 
comm. Gustavo Biagini, ispettore generale nella Di
rezione generale del tesoro, presidente ; il corniti. For
tunato Rostagno, ragioniere di prima classe nella Corte 
dei Conti ; il comm. Carlo Sterdi, capo di divisione 
nella direzione generale del Debito pubblico; il ca
valiere Vincenzo Mancioli, ispettore del Tesoro.

Art. 3 — Gli Ufficiali incaricati della predetta ispe
zione procederanno nei loro lavori collegialmente, 
secondo le istruzioni che saranno ad essi fornite dai 
Ministri d’ agricoltura, industria e commercio o del 
Tesoro.

Essi saranno coadiuvati da un ufficio di segreteria, 
composto dei signori : cav. Carlo Laudon, capo-sezione 
nella Direzione generale del Tesoro; cav. Galileo Cri
vellar!, segretario nella Corte dei Conti ; Edoardo 
Squatriti, segretario nel Ministero d’ agricoltura, in
dustria e commercio.

Inoltre, essi potranno valersi del concorso degli In
tendenti di finanza e del personale da questi dipen
denti, ai termini dell’ art. 30 del Regolamento appro
vato col citato Reale Decreto 20 Dicembre 1892.

Art. 4 — I risultati complessivi della verifica di 
cassa dovranno essere comunicati ai ministeri di agri
coltura, industria e commercio e del Tesoro entro 10 
giorni da quello nel quale comincierà la verifica stessa.

L’ispezione dovrà essere compiuta il giorno 15 
aprile p. v.

In caso di controversia fra la Commissione d’ Ispe
zione e gli Istituti d’ emissione, segnatamente per ciò 
che riguarda la determinazione delle operazioni in 
corso, non ammesse o soltanto parzialmente ammesse 
dall’ art. 12 della legge 10 Agosto 1893, la Commis
sione medesima dovrà riferirne ai Ministri d’agricol
tura, industria e commercio e del Tesoro, ai quali spetta 
di decidere, udita la Commissione permanente di cui 
agli articoli 6 e 10. del Regolamento approvato col 
citato Decreto Reale 20 Dicembre 1893.

Art. 5 — Le spese occorrenti per questa ispezione 
straordinaria saranno sostenute, in parti eguali, dal 
ministero d’ agricoltura, industria e commercio e dal 
ministero del Tesoro.

P. Boselli — Sidney Sonnino.

I l  1893 segnò u n  ce rto  r is v e g lio  neg li a ffa ri m a
r i t t im i —  secondo le  c ifre  e i d a ti —  in  con fron to  al 
1892  detto  « di nefasta m e m o ria . » I v e lie r i p e ra ltro  
sono in  d im in u z io n e : n u m e ro  5 ,8 0 8  nel 1 8 9 2  ; 5 ,132  
ne l 1 8 9 3 , va le a d ire  6 7 6  d i m eno in  quest’ u lt im o  
anno.
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tu t t i  i p o rti : onde, nel co n tem p la r lo  s tato d e g li 
a ffa r i in  que l paese, devesi riconosce re  che la 
nazione in te ra  soffre per le rov inose  conseguenze 
della  nuova po litica  econom ica cu i i l  s ig n o r M é line  
ebbe i l  tr is te  vanto  d i annette re  il p ro p r io  nome.

L E  F I N A N Z E  D E L L A  G R E C IA

M . T r ic u p is  ha presentato a lla  Cam era e llen ica  il 
b ilanc io  per il 1894. Questo b ila n c io  presenta una 
legg iera  eccedenza d e lle  en tra te  su lle  spese, che è 
calco lata a 7 6 5 ,7 2 0  d ram m e. Si sa che da 10  ann i 
a questa parte  questo M in is tro  prevede sem pre de lle  
eccedenze de lle  entra te , e po i, quando s iam o .a lla  
fine  d e ll’ annata fin a n z ia r ia , sono re su lta ti sem pre 
dei deficit. D a l 1882  fin o  al 1 8 9 2  le en tra te  p re 
v iste  da M . T r ic u p is  sono state in fe r io r i a lle  v a lu 
tazioni finché  si è r im a s ti sul te rre n o  de lle  en tra te  
s tra o rd in a rie  ; e se si è avuta qua lche  eccedenza 
su lle  spese, è avvenuto  m ercè i l  concorso de lle  en
tra te  s tra o rd in a rie . E cco adesso le c ifre  de ttag lia te  
del b ilanc io  per i l  1 8 9 4  ta li q u a li sono state p re 
v is te  da M . T r ic u p is  :

E ntrate  Dramme

Contribuzioni dirette.........................  18,236, 900
Tasse di consumo..............................  24,218,400
D iritti.......................................................19,218,739
Monopoli.............................................10, 916, 500
Rendite d e m a n ia li .........................  3, 535, 796
Vendite di beni demaniali . . . 1,320,119
Riprese sul bilancio della spesa . 1,077,915
Rendite degli esercizi in corso e

p re c e d e n te ...................................  4,078,600
Diritti per la Cassa dei fari. . . 450,000

» telegrafici internazionali. . 600,000
» dei c o m u n i ..........................  1,961,000
» dei comuni per la polizia
militare . . . . . . . .  . 1,200,000

Rendita s trao rd in a rie ....................  320,000

Totale L. 87,133,969
Spese — Obblighi dello Stato

Debito pubblico . . . . . .  22,479,815.10
Allocazioni..............  135,094.00
Pensioni di r i t i r o ..3,12b,400.00
Lista civile..............  1,325,000.00
Corpo legislativo....  496,560.95

, Totale 29,552,870.05
Servizi pubblici

Ministero degli affari esteri. . 1,964,301.00
» della giustizia . . . 5,390,967.80
» dell’ interno . . . .  9,808,622. 00
» dei c u l t i .....................  7,218,320. 00
» della guerra . . . . 14,420,432.80
» della marina. . . . 5,292,209.00
» delle finanze. . . . 2,072,984.81

Totale 46, 167,837.41 
Amministraz. e percezione delle

im p o s te ...................................  8,779, 541.00
Pagamenti d iv e r s i ....................  1,863.000.00

Totale 86,370,248.46

Secondo le p re v is io n i m in is te r ia li i l  b ila n c io , del 
1 8 9 4  dovrebbe  presentare u n ’ eccedenza de lle  en

tra te  per la som m a di 7 6 5 ,7 2 0  d ram m e, ma tenendo 
conto  dei re su lta ti o tte n u ti n e g li esercizi p receden ti 
si c rede  che questa eccedenza. d if f ic ilm e n te  po trà  
v e r if ic a rs i.  Così, per esem pio, n e ll’ eserc iz io del 1 8 9 3  
a lla  fine  di o ttob re  v i era un  deficit d i o ltre  15 
m il io n i d i d ram m e.

. N e ll ’ eserc iz io  4 8 9 4  le spese o c co rre n ti per ¡1 ser
v iz io  del deb ito  p u b b lic o  sono ca lco la te  a 22  m i
lio n i d i d ram m e. Questa c ifra  suppone che si potrà  
p ro cu ra rs i i  IO  m il io n i in  o ro  necessari al s e rv iz io  
del deb ito  al corso a ttua le  del cam b io  d i 1 7 0 . Ma 
a llo rc hé  i l  G overno  sarà obb liga to  a p ro vv e d e rs i i 
10  m il io n i In o ro , è ev iden te  che i l  cam bio  ra g 
g iungerà  e o ltrepasserà anche il corso d i 2 0 0 . C iò 
avvenendo invece  di un ’ eccedenza, d i 7 6 3 ,7 2 0  d ra m 
m e, ne resu lte rà  un  deficit d i o ltre  2 m il io n i.

A nche la fe rro v ia  P ire o -L n r iss a  pe r i l  cu i c o m 
p im en to  occo rrono  35  m il io n i d i fra n c h i in  o ro , p o r
terà uno spostam ento ne lle  p re v is io n i d i M. T r i 
c up is , g iacché sarà d iffìc ile  che e g li possa tro v a re  
dei ca p ita lis ti in tra p re r id ito r i,  che r is c h in o  35  m i
lio n i d i fra n c h i su d i una sem plice  « garanzia  di 
in te ressi ».

A questa causa d i deficit se ne agg iunge  u n ’ a ltra  
q u e lla  c ioè  resu ltan te  dal r i t i r o  g radua le  del corso 
fo rzato .

P er queste ra g io n i ed a ltre  che tra lasc iam o per 
non  d ilu n g a rc i sove rch iam en te  apparisce ch ia ram en te  
che le p re v is io n i d e ll’  on. M in is tro  T r ic u p is  pe r il 
1 8 9 4  sono destinate, come è a vve n u to  per i p re 
cedenti ese rc iz i, a s u b ire  n o te vo li v a ria z io n i.

Le ferrovie italiane a lla  fine di Novembre del 1893
A lla  fine  d i N o ve m b re  1 895  la lunghezza asso

lu ta  d e lle  fe rro v ie  .ita lia n e  era d i c h ilo m e tr i 1 4 ,5 0 5  
e que lla  m edia d i eserc iz io  di c h ilo m e tr i 4 4 ,4 1 6 .

I p ro d o tt i lo rd i ap p ro ss im a tiv i a lla  fine  di N o 
v e m b re  c ioè alla fine dei p r im i 5 mesi d e ll’ e se rc i
z io  1 8 9 3 -9 4 , ascendono a L . 1 0 8 ,6 1 6 ,7 6 1  con tro  
1 1 3 ,9 5 2 ,2 3 4 . Q uesti p ro d o tt i si d iv id o n o  fra le va 
r ie  re ti e tro n c h i fe r ro v ia r i ne lla  seguente m is u ra  :

Novembre Novembre
1893 1892 Differenza

lieto M editerranea. L. 51,746, 956 63,479,227 -1 ,7 3 2 ,2 7 1
» A driatica............  46,386,218 49,752,236 — 3,336,038
» Sicula..................  3,824,157 4,045,327 -  321,170

Ferr. dello Stato eser
citate dalla Società 
V en eta ......................  494,481 481,000 +  13,000

Ferrovie Sarde (Comp.
Reale)........... . .........  712,738 738,649 — 45,911

Sarde secondarie . . . .  299,024 231,040 +  67,984
Ferrovie d iv e r s e . . . .  5,183,668 5,204,735 -  21,067

Totale........ !.. 108,646,761 113,952,234 -  5,305,473

N oi p r im i c inque  mesi d e ll’ eserc iz io 1 8 9 3 -9 4  le 
fe rro v ie  ita lia n e  de tte ro  un  m in o r  p rodo tto  lo rdo  
a p p ro ss im a tivo  d i L .  5 ,3 0 5 ,4 7 5 , io  c o n fro n to  dei 
p r im i c inque  mesi d e ll’ eserc iz io  precedente, e a lla  
d im in u z io n e  c o n tr ib u iro n o  tu tte  le linee , ecce ttua te  
le fe rro v ie  S arde .

Nel mese d i N ovem bre  i p ro d o tti ascesero a 
L . 2 0 ,2 2 6 ,9 4 3  con tro  2 1 ,1 9 1 ,5 7 6  ne l n o ve m b re  1 8 9 2 .

I l  p ro do tto  c h ilo m e tr ic o  ne i p r im i 5 m esi d e ll’ é se r-
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c izio  1 8 9 3  in  co n fro n to  a ll’ eserc iz io  precedente fu 
come segue :

Novembre
1893

Novembre
1892 Differenza

Rete M editerranea . . . .  L. 9,922 10,442 — 490
* A dria tica .................. 8,403 9,285 — 882
> S icu la ........................ 3,839 4,682 — 843

Ferr.dello Stato esercitate 
dalla Scietà V eneta... 3,528 3,435 4- 93

F err. Sarde (Comp. Reale,) 1,734 1,845 — 111
Sarde Secondarie............ 582 647 — 65
Ferrovìe d iv e rse .............. 3,138 3,195 — 57

Media chilom. L. 5,537 6,200 - 663

La  m edia c h ilo m e tric a nei p r im i c inque mesi
d e ll’ eserc iz io 1 8 9 3 -9 4  è in fe r io re  d i L . 6 63  a que llo  
dei c inque  m esi d e ll’ esercizio precedente.

N e l N ovem bre  1 8 9 3  la m edia c h ilo m e tric a  è stata 
d i L .  1 ,398 , con tro  1 ,5 1 5  nel N o vem bre  1 8 9 2 .

D a l 1° L u g lio  1 8 9 3  a tu tto  N o ve m b re  sono stati 
ape rti a l l ’eserc iz io  1 3 5  c h ilo m e tr i d i nuove fe rro v ie .

Le finanze tedesche e le nuove imposte

I l  p roge tto  d i b ila n c io  del R egno d i P russia , 
presentato dal M in is tro  de lle  finanze M. M iq u e l, 
accusa un  deficit d i 7 0 ,2 0 0 ,0 0 0  m a rc h i, dovu to  p r in 
c ipa lm en te  a ll’ aum ento  de lla  spesa d e ll’ Im p e ro . Nel 
d iscorso della  C o rona  le tto  i l  16  G ennaio a ll ’ a p e r
tu ra  de lla  Cam era P russiana , l ’ Im p e ra to re  G u g lie lm o , 
pa rlando  della situazione fin a n z ia r ia , disse che questa 
s ituaz ione  non era per anche m ig lio ra ta , e che 
l ’ anno fin a n z ia r io  1 8 9 2 -9 3  si ch iu d e rà  con un de
ficit d i 25  m il io n i d i m a rc h i, che dovrà  essere co
pe rto  con un  p restito .

N e l b ila n c io  1 8 9 3 -9 4  le en tra te  e le spese p ro 
p rie  de lla  P russia  n on  saranno in fe r io r i a lle  v a lu 
taz ion i del b ila n c io , m a n e ll’ eserc iz io  successivo 
sem bra che dovrà  fa rs i appe llo  al c re d ito  in  una 
m is u ra  p iù  estesa. L e  d iffic o ltà  che resu ltano  da llo  
aum ento  de lle  som m e che l ’ Im p e ro  dom anda ai 
d iv e rs i S ta ti con fede ra ti, non possono essere app ia
nate che da una r ifo rm a  del re g im e  fin a n z ia r io  
d e l f  Im p e ro , e pe r mezzo d e ll’ aum ento  d e lle  sue 
p ro p rie  risorse.

Secondo i l  p roge tto  del m in is tro  M iq u e l, i ta
bacch i, i v in i e la tassa d i re g is tro  sono i tre  con 
t r ib u t i  che d ov rebbe ro  creare  le nuove riso rse  e la 
lo ro  resa p robab ile  sarebbe, secondo i l  c ita to  M in is tro  
espressa da lle  seguenti c ifre  :

Imposta sui tabacchi..................
_  . . . . ( Vini naturali..Dazio sui vini j y -ni mussanti.

A zioni................
Acquisto di titoli 

Imposta sul 1 Biglietti di lotter.
bollo ) Quietanze............

Chèques . . . . . . . .
Patenti di vetture

M a rc h i 4 5 ,0 0 0 ,0 0 0
» 1 2 ,7 3 8 ,7 3 0
» 4 ,5 4 4 ,8 4 3
,  4 ,4 0 0 ,0 0 0
» 11,000,000
» 3, 400, U00
t  6, 500 ,000
» 650 ,000
» 8 ,5 0 0 ,0 0 0

Totale Marchi 98,733,573

I l  p roge tto  del m in is tro  M iq u e l è con fo rta to  da lle  
seguenti cons ideraz ion i : I l  p ro d o tto  lo rdo  de i d ir i t t i  
a ttua li -  eg li d ice  -  è d i 1 m arco  e IO  p fenn ige  
per c iascun ab itante  d e ll’ Im p e ro , e i l  p rodo tto  netto 
è d i 4 m arco. O ra da una parte  questa p ropo rz ione

è m o llo  p iù  debole di que lle  che possono costa tarsi, 
se s i considera i d ir i t t i  che co lp iscono oggetti d i 
consum o assai p iù  necessari del tabacco, e d ’ a ltra  
parte  in  tu t t i i g ra n d i S ta ti d ’ E uropa i dazi sono 
assai p iù  e leva ti che in  G erm an ia . In  tu t t i  g li S ta ti 
in  cu i esiste i l  M onopo lio , ecco qua le  è stata ^nel 
1 8 9 1 , secondo i l  M in is tro  p russ iano , la parte  d ’ im 
posta pagata pe r c iascun in d iv id u o  sui ta b a c c h i:

Reddito lordo Reddito netto

Marchi Pfennige M archi Pfennige

Francia.......... . . . .  7 85 6 47
I ta l ia ............ . 06 3 86
Austria.......... . . . .  5 98 3 84
Ungheria. . . . . . . .  4 83 3 09
Spagna.......... . . . .  7 07 4 17

In  In g h ilte r ra  ove l ’ im posta  non esiste che sotto 
form a di dogana, g iacché la c u ltu ra  de l tabacco 
a ll’ in te rn o  è p ro ib ita , il re d d ito  lo rdo  è stalo d i 
5  m a rc h i e 51 p fenn ige  e i l  re d d ito  ne tto  d i 5  
m a rch i e 30  p fenn ige.

Ma m algrado tu t t i  g li s fo rz i d i M. M iq u e l per 
g iu s tif ic a re  l ’ im posta , i l  p ro g e tto  non venne adot
tato in  p rim a  le ttu ra , e n e ll’ u lt im a  seduta  in  cu i 
la Camera si occupò di esso, venne r in v ia to  alla 
Com m issione de lla  legge su l bo llo .

CRONICI BELLE CASIERE DI COMMERCIO
Camera di Commercio di Firenze. —  N e lla  

r iu n io n e  del 19 febb ra io  la Cam era dopo ave r preso 
atto de lle  d im iss io n i presentate dal Cons. N ic c o lin i da 
P res iden te  de lla  Cam era stessa, nom inava il nuovo  
P res idente  ne lla  persona del Cons. P ro f. L u ig i F r u l l in i .

Dopo i consueti r in g ra z ia m e n ti, i l  P res iden te  dà la 
paro la  al Cons. M o r i per la m ozione per r id u r r e  il 
tasso d i sconto al c inque  per cento.

I l  Cons. M o r i, dopo a ve r le tto  la re laz ione  della 
C am era di C o m m erc io  d i R om a, sostenne d o ve rs i as
sociare  ne lla  dom anda al G ove rno  per la r id u z io n e  del 
tasso u ffic ia le  d i sconto.

Propose q u in d i i l  seguente o rd in e  del g io rn o  :
« L a  C am era, associandosi com ple tam ente  alla d o 

manda fatta da lla  consore lla  d i Roma a S . E . i l  M i 
n is tro  d ’ A g r ic o ltu ra  In d u s tria  e C om m erc io , dom anda 
tendente  ad o ttenere  che venga r ip o rta to  al 5 per 
cento i l  tasso u ff ic ia le  d i sconto, fa vo to  al R . G o
v e rn o , perchè vo g lia  fa v o revo lm en te  a cco g lie r lo  n e l
l ’ interesse del C om m erc io  e d e ll’ In d u s tr ia . »

I l  Cons. C io fi s i associa alla proposta fatta dal c o l
lega M o ri e con  sva ria ti a rgom en ti si d ilu n g a  a so
stenere la necessità d i r id u r re  i l  tasso d i scon to  ne l
l ’ interesse deg li Is t itu t i ba n ca ri.

Posto ai v o ti l ’ o rd in e  de l g io rn o  , de l Cons. M o ri 
è approva to  a ll ’ unan im ità .

S i com un ica  po i una le tte ra  del Console del C h ili.  
V ie n e  q u in d i le tta  una re lazione  della  C am era d i T r e 
v iso  s u ll’ abuso d i a lcu n i C o m u n i c irca  l ’ im posiz ione  
de lla  tassa del Dazio d i C onsum o, su i c o m b u s tib ili 
e su lle  m a te rie  p r im e  pe r le  in d u s tr ie .

I l  Cons. V im e rc a t i osserva che è ve ram ente  c e r
v e llo tic o  i l  dazio che s’ im pone  dai C o m u n i, in  d i 
verse m isu re  a lla  lig n ite , e q u in d i crede che la Ca
m era debba associarsi a ll ’ o rd in e  del g io rn o  della  
consore lla  d i T re v is o , perchè i l  tassare le  m aterie



L’ EC ON OM I S T A 12925 febbraio 1894

p rim e  è d e p rim e re  i l i  c iò  che può d iv e n ire  fru t t ife ro .
La proposta v iene  approvata  a ll’ u n a n im ità .
Camera di Commercio di Como. —  N e lla  seduta 

del 5 febb ra io  i l  P res iden te  com un icò  che il s ig. Cen- 
d a li aveva presentata rego la re  istanza, co lla  qua le  
chiede che L  Camera dia atto de lla  consuetud ine  
d i questa piazza « che i pagam enti, d e ll’ im p o rto  de i 
« la v o ri e s o m m in is traz ion i eseguiti d ag li s ta b ilim e n ti 
« m eccan ic i, da lle  fo n d e rie  e negoz ian ti d i fe r ra -  
« menta in  genere si fanno a Com o e n e llo  s tud io  
« del fo rn ito re  ».

T a le  istanza era accom pagnata da co n fo rm i d i
ch ia raz ion i d i a ltr i negozian ti.

D ’ a ltra  parte , 1’ avv. P ie tro  R ebusch in i presentò 
domanda perchè sia d ic h ia ra to  : « non  esistere ne lla  
« piazza d i Como la consuetud ine  che i pagam enti 
« di m e rc i vendute  su a ltre  piazze, o d i la v o ri ese- 
« g u it i p e r conto d i c o m m itte n ti re s id e n ti in  a ltre  
« piazze debbano esegu irs i in  Com o ; sa lvo n a tu ra l-  
« m ente i l  caso in  c u i ne l c on tra tto  venga espres- 
« samente de te rm ina to  che il pagam ento debba se- 
« gu ire  al d o m ic ilio  del v e n d ito re  ».

In v itò  q u in d i il C onsig lio  a d e te rm ina re  la esi
stenza o m eno d e ll’ uso in  questione  su lla  piazza d i 
Como.

Dopo breve  d iscussione, i l  C ons ig lio , esam ina ti 
anche i  docum enti p ro d o tt i, a ffe rm a essere consue
tu d in e  di questa piazza che i pagam enti vengano 
fa tti al d o m ic ilio  del fo rn ito re .

Camera di Commercio di Ancona. —  D alla  P re 
sidenza è stata in v ia ta  al M in is te ro  d e ll’ in te rn o  e del 
Tesoro una m em oria  r ig u a rd a n te  i l  pagam ento del 
dazio in  o ro  prendendo occasione da un  fatto occorso 
ad un negoziante de lla  c ittà , al qua le  vennero  seque
s tra li d e g li spezzati d ’ argen to , che eg li acqu istava 
non a scopo d i speculazione, ma sem plicem ente  per 
p rovvedere  al pagam ento de lle  ta r if fe  dogana li. 
La Camera nel fare r ico rs o  osserva che non può 
e levarsi a d e lit to  lo  scam bio d i b ig lie t t i che c irc o 
lano libe ram en te  per v ir t ù  di legge, e crede sia in 
vece il caso di fa r cessare g l’ in c o n ve n ie n ti d i legge 
che ne de rivano  con un. p rovved i m ento che im p e 
disca a ll’ au to rità  d i pubb lica  sicurezza d i c reare  im 
barazzi e d isg u id i al com m erc io  n e lla  falsa o p in io n e  
d i tu te la re  g ii in te ress i d e ll’ e ra r io . L o  S tato non 
può a m eno d’ in te rv e n ire  agg iunge la m e m o ria  per 
de te rm ina re  p iù  ne ttam en te  i l im it i  de l le c ito , e 
d e ll'i l le c ito , ma crede che non si possa assistere in 
d iffe re n ti al v e rif ic a rs i d e g li in c o n v e n ie n ti che m e t
tono in  forse la pace e i l  benessere in d iv id u a le , ed 
è per questo che la Camera d’Ancona reclam a che 
sia to lla  la causa che q u e lli in c o n ve n ie n ti p roduce .

Mercato monetario e Banche di emissione

La r iduz ione , g ià da qua lche  tem po aspettata, del 
saggio d e llo  sconto u ff ic ia le  de lla  Banca d i I n g h i l 
te rra  ha avu to  luogo in  questa se ttim ana ; esso è 
stato porta to  al 2  pe r cento , sebbene neg li u lt im i 
g io rn i le d is p o n ib ilità  del m erca to  fossero a lquan to  
d im in u ite  pei p re p a ra tiv i r ic h ie s ti dal pagam ento 
dei d iv id e n d i per parte  de lle  società fe r ro v ia r io  ; e 
si tra tta  d i 4 m ilio n e  e mézzo d i s te r lin e . Però alla 
fine  della settim ana i l  danaro r ito rn ò  fac ile  e ab 
bondante  cosi che i l  saggio de llo  sconto lib e ro

c h iu d e  a 4 I'lt per cento e i  p re s tit i b re v i sono 
sta ti negozia ti tra  4 3/„  e 2  per cento.

L a  s ituaz ione  de lla  Banca d ’ In g h ilte r ra  è buona, 
i!  suo incasso è d i 2 9 ,9 5 0 ,0 0 0  s te rlin e  in  aum ento 
d i 6 8 7 ,0 0 0 , la r ise rv a  è aum entata  d i 1 ,3 5 5 ,0 0 0  è 
i depos iti d e llo  S ta to  di 8 8 3 ,0 0 0 .

I l  re n d ico n to  d e lle  Banche Associate d i Nuova. 
Y o r k  de lla  scorsa settim ana presentò nuova e fo rte  
d im in u z io n e  ne l n u m e ra r io , e ne i t i to li le g a li, e ciò 
in  conseguenza de i pagam enti fa tt i a lla  T esore ria  
per le em iss ion i d e lle  O b b lig a z io n i. L e  operazion i 
che ebbero luogo a questo r ig u a rd o  cag ionarono 
d u ra n te  la passata q u in d ic in a  la d im in u z io n e  nej 
n u m e ra r io  de lle  m edesim e d i L . st, 6 ,4 9 4 ,0 0 0 , e ne i 
t i to l i  lega li d i 2 ,34-4 ,000 , così la r ise rva  ne l suo 
ins iem e d im in u ì d i L .  st. 8 ,5 0 8 ,0 0 0 , e delta som m a 
rappresenta  parte  tota le d e lle  O b b ligaz ion i testò 
emesse e le  B anche assunsero per lo ro  con to .

I l  saggio del denaro  su l m erca to  lib e ro  d i N uova  
Y o r k  si m antenne fac ile  d u ra n te  tu tta  l ’ o ttava e per 
p re s tit i si pagò m eno del 1 per cento pe r sconto 
e ffe tti a tre  mesi i l  saggio pagato fu  del 2 al 2 ‘ / ,  
pe r cen to , e da 3  a 3 * / ,  per scadenze m a g g io r i.

A  P a r ig i la s ituaz ione m one ta ria  r im a n e  buona, 
i l  cam bio  su L o n d ra  è a 2 5 ,1 8  ‘ /s i su l ’ Ita lia  43  * /A, lo 

sconto  è al 2 0 |0 .
La Banca d i F ra n c ia  al 2 2  c o rr . aveva l ’ incasso 

in  aum ento  d i 5 m il io n i e mezzo, i l  po rta fo g lio  
c rebbe d i 62  m il io n i e mezzo, la c irco laz ione  scemò 
d i 43  m il io n i e mezzo e i  depos iti p r iv a t i ebbero 
l ’ aum ento d i 3 0  m il io n i.

Q uanto  al m erca to  ge rm an ico  la s ituaz ione  m o
ne ta ria  con tinua  ad essere soddisfacente. La  Eeichs- 
bank a l 45  c o rr . aveva I’ incasso in  9 0 4 ,0 0 0  m i
lio n i in  aum ento d i 46  m il io n i d i m a rch i, i l  porta 
fo g lio  c rebbe d i 4 4  m il io n i, le  a n tic ip a z io n i scem a
rono d i 2 m il io n i, la c irco laz ione  si res trinse  di 42  
m il io n i d i m a rc h i.

S u i m erca ti ita lia n i i  cam bi sono in  aum ento , i l  
cam b io  a vista su P a rig i è a 4 45 ; su Lon d ra  a 2 8 ,7 5 ; 
su B e r lin o  a 4 4 0 ,6 0 .

Situazioni tlelle Banche ili emissione estere

AttivoCo O  O E
SCd imCùlLn

Pa»sivo
X3

22 febbraio H itw-  ■ ,/„«
t r < o r o . . . .  F r. 1,712.233,000 4- 3,599,000 
\ Incasso ( ari?ento ..,1 ,267 ,886 ,000  4- 3,115,000
¡P o rta fo g lio .................. * 798,372.000 4- 62,594,000
( A ntic ipazion i...........* 428.112,000 — 386,000
( C irco lazione.............»5,485,937.000 — 43,418,0-10
i Conto corr. dello St. » 205,078,000 — 14.881,000
i » » dei priv. » 410,432,000 4- 30,703.000
\ Ilapp. t ra  la r i s .e le  pas. 85,51 0/0 4 - 1,25 0/0

22 febbraio differenza
, ( Incasso m etallico S te ri. 29.650,000 4- 687,000

«  . P o r t a f o g l io . . . . , . . . . . .*  24.084.000 4- 472.00)
cd ^  Attivo ( R iserva to ta le . . . ............» 22.602,000 4- 1,333-000
$2 *35 ( C lroo laz ione .................. » 25 984.000 — 206.000
cd «  n i Conti corr. dello Stato » 8 939.000 -f- 853.000

0 3 ^  Passivi < Qonti oo rr.partico lari » 27.866,000 4- 27-000
■̂ 3 ( Rapp. t r a  P ine . e la oir. 60 li4 0[0 4- 1. 1i8 0/0

17 febbraio differenza
»  . * { 
■ 3 o  _  S “ 1" 0 i
¡2 t§ ¿Passivoj

Incasso metal.Doli. 
P o rtaf. e an tio ip . * 
Valori legali . . .  .*
C ircolazione.........•
Conti cor. e depos. »

98 590,00') — 9,210,000 
439330.000 4 -6 ,740 .000  
108 450.000 — 2,930,000 

11.980,000 — 440,000
529 990.000 — 4,190,000

<D
. I CO

S  £  £  
5 “ ^
co. 0 5

15 febbraio dif ferenza
( Incasso, . . .  F io r in i 278,561 000 — 131,000

. . . .  \  P o r t a f o g l io . . . .  » 106,841,000 — 9,595,000
Attivo f A n t ic ip a z i o n i . . . . »  27.066,000 — 1,650,000

( P re s titi................. » I26- 695 000 4- 849.000
f Circolazione............  417,204,000 — 11,629,000

Passivo \ Conti correnti 13,468,000 — 1,233,000
( Cartelle fondiarie» 123,260,000 -f- 1,402,000
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GÖ S  O
G ^  "5 j-? Attivo 
al ÿ î 5 '® . rif , .
'*3 2  Passivo * 0irColazloue**G  ( Conti  c o r r e n t i

j Incasso. Francli 
[ P o rta fo g lio .. . .  ^

l Incasso .. .  Pesetaserti
O =  àttivo (Portaf • lio. 
a  "3 «  '

CO
D„„ • „ ( C ircolazione . . . .  » 

(.Conti corr. e dep. *

15 febbraio
113.849.000 —
348.371.000 -f- 
433 163.000 H-
54.621,000 — 

17 febbraio
377.321.000 
250 264.000
940.525.000
359.403.000

15 febbraio-2 «
S? cd — ( Incasso M archi 904.445 000
E  "si 5  Attivo < Portafog lio ...»  498,943,000
ci u  g  f A nticipazioni» 72.077 000

Q3 2 , ‘- n ■ f C irco lazione.»  920.152,000
j=  «Passivo J Conti corren ti»  468.372 000

12 febbraio
rr* «  a 1 fneasso m etal. Rubli 330.261,000 
O 75 oo 1V° ( Portaf. e anticipaz. » 80,251,000
è: ZT co (B iglie tti di credito »1,046,261,000 

Passivo]Conti corr. del Tes. » 118,856,000 
^  ' » » dei priv. » 159,086,000

17 febbraio
"7Z. ( ,  i oro 51 064.000
S - - , , . .  I Incasso .. 1 ior. a rg _ gi>07B,00®

2  «  S 4U ) Portafoglio . 54.341,000
¿5 CTS ( A n tic ip a z io n i .. .. ,  » 37 294-000

33 'S  00 Passimi Circolazione.......... .» 200,610.000
-S  r ‘S81voì Conti co rren ti...........   7,537,000

+

(inferenza
978.000
831.000

4. 229.000
6. 856.000 

d i I f e re n  za

1. 130.000
3 .360.000
7. 002.000 
2, 168. Q 00

d i g e r e n z a

15,834 000
14. 792.000 
2 026,000

12. 795.000
40. 943.000 
differenza

880.000 
2 ,376,000

3 .758.000
390.000

d i t t e r e n z a  

60,000 
1, 448,0)0
1. 287.000

982.000
3. 459.000 
•1, 578,00 )

RIVISTA DELLE BORSE
Firenze, 24 Febbraio.

La  liq u id a z io n e  della  q u in d ic in a  d im o s trò  questo 
fa tto  cioè che i t i to li de lla  re n d ita  ita lia n a  d ife tta 
vano  in  tu tte  q ue lle  borse estere , ne lle  q u a li ¡1 no
s tro  conso lidato  è oggetto d i v ivac iss im a  specu la
zione cioè a L o n d ra , a B e r lin o  e a P a r ig i, ma spe
c ia lm en te  in  quest’ u lt im a  piazza. E tanta era la pe
n u r ia  del nos tro  tito lo  ne l m erca to  francese, che da 
una casa bancaria  d i G erm an ia  che ne aveva fatto 
d e lle  rich ies te , le fu risposto  che le consegne di tito li 
e rano  im p o s s ib ili, e che si p re fe riva  d i pagare i l  2 0 ' 
p e r cento di deporto . Da questo fa tto  si può a rgo
m en ta re  a q u an ti sacrifiz i debbono essere andati in 
c o n tro  i r ibass is ti francesi pe r m antenere la lo ro  po
s iz ione, senza a ve r po tu to  con ta re  neppure  ne l suc
cesso dei lo ro  s fo rz i, g iacché qua lunque  M in is te ro  
n e lle  cond iz ion i a ttu a li del paese non avrebbe avuto 
a ltro  p ro g ra m m a  che i l  r is ta b ilim e n to  d e ll’ e q u ilib r io  
n e l b ila n c io , senza del qua le  tu t t i  hanno sem pre r i 
tenu to  essere im poss ib ile  i l  m ig lio ra m e n to  della  no
s tra  situazione econom ica. Del resto anche in d ip e n 
dentem ente i la  a ltre  ra g io n i, pe r le q u a li era m an i
festo che senza la gu e rra  sp ie ta ta , che le fu  mossa 
d a lla  speculazione p a rig in a , la nostra re n d ita  non 
av rebbe  toccato i l  corso d i 7 2  a ll’ estero, basta ca l
c o la re  la resa d i essa ai co rs i a ttu a li, pe r convince rs i 
che g li a ttacch i d i cu i è v it t im a , dovevano in fra n 
ge rs i c o n tro  l ’ interesse dei p iù . E  così avvenne. Se 
i co rs i ra g g iu n ti po tranno m anteners i ed anche es
sere o ltrepassa ti, non è fac ile  a rgom en ta re  finché  non 
sarà conosciuta l’ im press ione  che av ranno  prodotto  
su i m erca ti es te ri la esposizione finanz ia ria  del - 
l ’ on . S onn ino , e i p ro v v e d im e n ti fin a n z ia r i che ne 
sono i l  c o ro lla r io . C erto 1’ aum ento fino  al 20  per 
cento d e ll’ im posta  sui re d d it i d i ricchezza m ob ile  
categoria  A , nei q u a li sono com presi g li in teressi del 
n os tro  deb ito  p ubb lico  e d i a lt r i  v a lo r i,  non potrà 
che creare  un  am bien te  s favorevo le  per i n o s tri t i 
to li, e g ià  se ne sono p ro va te  le conseguenze, g ia c 
ché fino  da g ioved ì tu tte  le borse estere hanno se
gna la to  prezzi in  ribasso p e r i nos tri v a lo r i. D el resto 
con  un  deficit d i 1 77  m il io n i era d if f ic ile  per non

d ire  im p o ss ib ile  s fu g g ire  ad in a s p rim e n ti d i im poste , 
dalla  cnì approvazione può anche d ipendere  i l  r i -  
p ris tin a m e n to  della nostra s ituaz ione fin a n z ia ria . A l 
l ’ estero le d isposiz ion i dei m e rca ti co n tinuano  a m an
tenersi sod isfacienti. A L o n d ra  m a lg rado  un  certo  
r is tr in g im e n to  del denaro p rodotto  da i num eros i pa
gam enti d i d iv id e n d i de lle  fe rro v ie  ing les i, a lc u n i 
v a lo r i fu ro n o  in  aum ento, specia lm ente i tu rc h i. A n 
che a P arig i o ltre  le re n d ite  francesi che fecero q u a l
che passo in  avan ti, i fond i tu rc h i fu ro n o  i p iù  fa 
v o r it i.  A  B e rlin o  si fecero m o ltis s im i a ffa ri in  v a lo r i 
in d u s tr ia li, ed anche in  v a lo r i banca ri. F ra  i fo n d i 
di S tato i ru ss i e g li ita lia n i fino  da luned ì accen
narono a ribassare. A  V ienna  ecce llen ti d isposiz ion i 
per tu t t i  i v a lo r i, p a rtico la rm e n te  pe r i fe r ro v ia r i e 
per i tu rc h i.

Il m o v im en to  della  se ttim ana presenta le seguenti 
va ria z io n i :

Bendila italiana 5 O/q. —  N e lle  borse d e ll’ in 
te rno , dopo l ’ esposizione finanz ia ria  d e ìl’ on. Sonnino,' 
da 8 8 ,8 3  in  con tan ti cadeva a 8 6 ,2 0  e da 8 8 ,9 3  per 
line  mese a 8 6 ,3 0  per r im a n e re  a 8 5 ,9 5  e 8 6 ,0 5 . A  
P a rig i da 7 7 ,9 0  scendeva a 7 4 ,1 0 ;  a L o n d ra  da 
77 9/ 16 a 7 4 ,1 0  e a B e r lin o  da 7 8 ,6 0  a 7 4 ,30 .

Rendita 3 Ojo■ — C on tra tta ta  in to rn o  a 5 4 ,5 0  per 
fine  mese.

Prestiti già pontifìci. — ■ I l  B lo u n t da 9 4 ,3 0  in 
d ie tregg iava  a 8 8 ,5 0 ;  i l  C a tto lico  1 8 6 0  6 4  in v a ria to  
a 9 9 ,5 0  e i l  R o thseh ild  a 1 0 5 ,7 5 .

Rendite francesi. —  F a v o rite  dal m o lt i acqu is ti al 
contante ebbero  m erca to  in  aum ento per tu tta  la 
settim ana, tanto  che i l  3 per cento an tico  da 9 8 ,1 5  
andava fino  a 9 8 ,9 2 ;  il 3 per cento am m ortizzab ile  
da 9 8 ,4 0  a 9 8 ,8 0  e il 4  Vt per cento da 10 4 ,8 2  
a 1 0 3 ,2 0  per ch iu d e re  a 9 9 ,2 0 , 9 8 ,8 2  e 1 0 3 ,3 2 .

Consolidati inglesi. -  C o n tra tta ti fra  9 9  , /4 e 99  * ‘/ 10.
Rendite austriache. —  E bb e ro  m erca to  sostenuto, 

salendo la rend ita  in  argento  da 9 7 ,7 5  a 98  e la re n 
d ita  in  carta  da 9 8 ,0 5  a 9 8 ,2 0 . La  re n d ita  in  o ro  in 
va ria ta  a 120 .

Consolidati germanici. —-- 11 4 pe r cento in v a ria to  
a 1 0 7 ,7 0  e i l  3  * / ,  a 1 0 1 ,5 0 .

Fondi russi. —  I l ru b lo  a B e r lin o  da 2 1 9 ,4 0  è 
sceso a 219  per c h iude re  a 2 1 8 ,8 6  e la nuova rend ita  
russa a P a rig i con tra tta ta  fra  8 4 ,6 0  e 8 4 ,70 .

Rendita turca. -  A  P a rig i da 2 3 ,5 0  sa liva  a 2 4 ,0 7  
e a L o n d ra  da 23  */* a 2 3  s/ 4.

Valori egiziani. —  La  rend ita  u n ifica ta  fece u lte 
r io r i  p rog ress i sa lendo da 5 1 6  7/s a 520-

Valori spaglinoli. — La re n d ita  es te rio re  da 6 3 ,3 5  
saliva in to rn o  a 61  * / ie. A  M a d rid  il cam bio  su Pa
r ig i è al 2 2 ,9 0  per cen to .

Valori portoghesi. — La rend ita  3 pe r cento 
da 20  * /, sa liva  a 2 0  5/ 8.

Canali. —  I l  Canale d i Suez da 2 7 0 8  saliva a 2 7 3 8  
e il Panam a da 17  reag iva  a 16.

—  I  v a lo r i bancari e in d u s tr ia li ebbero ne i p r im i 
g io rn i de lla  settim ana d iscre to  m o v im e n to  e tendenza 
al r ia lzo , ma p iù  ta rd i co l ribasso de lla  rend ita  su 
b iro n o  anch ’ essi qua lche  p e rd ita .

Valori bancari. — La Banca d ’ Ita lia  a F irenze  
da 9 9 5  cadeva a 9 3 0 ;  a Genova da 1 0 1 0  a 9 3 4 , 
e a T o r in o  da 1 003  a 9 4 0  ; il C re d ito  M o b il ia re  
da 1 70  a 1 52  la ; Banca G enera le  da 87  a 79 .
¡1 Banco d i Rom a nom ina le  a 2 0 0 ;  i l  C red ito  M e ri
d iona le  a 8 ;  la Banca T ib e r in a  da 13  a 1 0 ;  i l  Banco 
S conto da 42  a 45  e la Banca d i F ra n c ia  da 4 0 0 0  
a 3 9 9 5 .
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Valori ferroviari. —  Le  azioni M e rid io n a li da 
6 2 0  sono scese a 607  e a P arig i da 541 a 517  ; le 
M ed iterranee da 4 7 0  a 4 6 0  e a B e rlin o  da 82  a 
7 8 ,5 0  e le S icu le  a T o r in o  da 5 4 0  a 5 4 5 . N e lle  
obb ligaz ion i ebbero qua lche  affare le  S arde secon
darie  a 3 6 5 ;  le M e rid io n a li a 297  e le M e d ite r
ranee, A d ria tie h e  e S icu le  a 285 .

Credito fondiario. —  Banca N aziona le  ita liana  
quota to  a 447  per i l  4  per cento e a 4 7 8 ,5 0  per 
i l  4  * /2 per cen to ; S ic il ia  4 4 5 0 ;  N apo li a 4 2 5 ; 
Roma a '363  ; S iena a 5 0 0  per i l  5  per c e n to ; B o
logna a 5 0 4 ; M ilano  5 per cento a 5 0 6 ,5 0  e 4  p e r j 
cento a 500  e T o r in o  5 per cento a 5 0 8 ,5 0 .

Prestiti Municipali. —  Le obb lig a z io n i 3 ° /0 d i 
F irenze  quota te  in to rn o  a 6 0 ;  l ’ U n ific a to  di N apo li 
a 77  e l ’ U n ific a to  di M ilano  a 88 .

Valori diversi. —  N ella  Borsa d i F ire n ze  la F o n 
d ia ria  v ita  con tra tta ta  da 2 0 6  a 2 0 2  e la F o n d ia r ia  
incend io  da 60  a 5 6 ;  a Roma l ’ Acqua M arc ia  da 9 9 3  
a 9 9 5 ;  le C ondotte d ’ acqua da 1 1 8 ,5 0  a 101 ; il 
R isanam ento d i N apo li da 41 a 4 0 ,5 0  e le In u m i 
b il ia r i U t il i tà  da 41 a 4 0  e a M ilano  In N avigaz ione  
G enerale ita lia n a  da 271 a 267  e le R a ffin e rie  da 2 18  
a 215 .

Metalli preziosi. —  I l  ra p p o rto  d e ll’ a rgen to  fino  
da 5 07  sa liva  a 522  '/a ,  cioè perdeva f r .  1 5 ,5 0  su l 
prezzo fisso di f r .  2 1 8 ,9 0  al c h ilo g r. ra g g u a g lia to  
a -1000 e a Lo n d ra  i l  prezzo d e ll’ a rgen to  da den. 29  
per oncia a 28  3/ s.

NOTIZIE COMMERCIALI

Cereali. — Le previsioni per il futuro raccolto dei 
grani continuano soddisfacenti tanto in Europa e 
agli Stati Uniti d’America, come nelle Indie e nel
l’Australia. Ed è per questa ragione, come per l’al
tra che i depositi di grani vecchi sono sempre ab
bondanti, che il ribasso nei grani continua a pro
gredire, tanto che in . alcuni paesi, per esempio in 
Italia la coltivazione del frumento, eliminate le spese 
di concimazione, di tasse e del capitale impiegato 
nella provvista di animali aratorj, rende appena il 
2 1(2 per cento. Si consiglia è vero il cambiamento 
di cultura, ma nessuno sa dire quale nuova coltura 
dovrebbe adottarsi, giacché in questi ultimi tempi 
molte altre ne sono state esperimentate. E poi l’ab
bandonare la cultura del grano sarebbe un danno 
gravissimo per il paese, il »quale dovrebbe allora sei- 
versi unicamente di grani esteri, che per le molte ri
chieste, verrebbero a raggiungere prezzi molto ele
vati. Cominciando dagli Stati Uniti, troviamo che a 
Nuova York i frumenti rossi sono scesi a doli. 0,62 U4- 
i granturchi quotati a 0,43 5[8 e le farine extra state 
a doli. 2,15 al barile. Anche a Chicago i grani fu
rono in ribasso e a 8. Francisco i grani Standard 
quotati a doli. 1,10 al quint. fr. bordo. La corrispon
denza settimanale da Odessa reca che in questi ul
timi giorni, gli affari furono animati, ma la possibi
lità di aumento di dazi in Italia e in Francia, ha 
destato qualche malumore nei commercianti. I grani 
tenen quotati rubli 0,67 al pudo e la segale da 0,54 
a 0,5o. In Germania grani e segale ebbero tendenza 
debole. In Austna-Ungheria al contrario i grani fu 
rono in leggiera ripresa. A Pest i frumenti per autunno 
quotati da fior. 7,65 a 7,66 al quint. e a Vienna i fru
menti per primavera da 7,52 a 7,54. In Francia ten
denza debole e calma tanto per i grani che per gli

altri cereali. A Parigi i grani pronti quotati a fran
chi 20,30 al quintale e per marzo a fr. 20,50. Nel 
Belgio, in Olanda e in Inghilterra i grani ebbero ten
denza a scendere e in Italia sostegno nei g ran i. per 
scarsità di offerte, e andamento invariato negli altri 
cereali. — A Livorno i grani di Maremma da L. 21,50 
a 22 al quintale ; a Bologna i grani da L. 20,50 a 21 
e i granturchi da L. 11,25 a 11,50; a Milano i grani 
da L. 19,50 a 20,50; la segale da L. 15 a 15,50 e 
l’avena da L. 18,50 a 19; a Torino i grani di Pie
monte da L. 21 a 22,25 e il riso da L. 29,75 a 35,75; 
a Genova i grani teneri esteri senza dazio da L. 15,75 
a 17 e a Napoli i grani bianchi a L. 21.

Vini. — Corrispondenze dalla Sicilia, recano che, 
meno poche eccezioni, il commercio dei vini a ttra 
versa un periodo di calma. Le spedizioni che hanno 
avuto luogo per 1’ Austria-Ungheria e per l’Alta Italia 
hanno in gran parte provveduto ai bisogni di quei 
paesi, ed è naturale per conseguenza che il movi
mento tenda a farsi vie più ristretto. — A Castel- 
vetrano gli scarsi acquirenti pagano le loro provviste 
da L. 13,50 a 15 all' ettol. al magazzino del pro
duttore ; a Mozzava del Vallo i vini bianchi sono 
in pretesa da L. 63,50 a 70 per botte di 412 litri, 
i non gessati, e i vini rossi da L. 75 a 80 e i vini 
neri schiuma rossa da taglio a L. 89,25 ; a Vittoria 
i prezzi dei vini variano da L. 19 a 21 all’ettolitro; 
a Milazzo da L. 23 a 25 alla cantina del proprie
tario e a Riposto prezzi debolissimi da L. 6 a 12 
per misura di 68 litri. Anche nelle provinole conti
nentali del mezzogiorno molte offerte e prezzi deboli.
— A Barletta si pratica L. 25 per i vini finissimi, 
L. 16 per i mercantili buoni e per i vini fini dei 
dintorni, e L. 12 per ie qualità andanti. Nelle Ca
labrie i vini locali variano da L. 16 a 26 all’ ettol.
— A Napoli i prezzi variano con un minimo di 
L. 9 e con un massimo di L. 85 pel vino Malvasia. In 
Arezzo i vini bianchi a L. 24 e i neri da L. 24 a 32. — 
A Pisa le qualità discrete si acquistano a L. 14 sul 
luogo di produzione. -— A Siena i piccoli vini sono 
scesi a L. 16 ma le qualità di pregio ottengono fino a 
L. 30 il tutto in campagna. — A Firenze i vini 
buoni dell’ annata si vendono da L. 34 a 40 in cam
pagna, e i vini di pianura da L. 14 a 20, — A 
Genova calma perfetta e prezzi nominali. I vini di 
Sicilia da L. 15 a 25 ; i Puglia da L. 18 a 21 ; i 
Calabria da L. 24 a 30 e i Sardegna da L. 20 a 25. 
Nelle piazze piemontesi pochi affari e prezzi invariati.
— A Modena i Lambrusco plaga Sorbarese da L. 40 
a 50; altri Lambnischi da L. 35 a 40 e i vini da 
pasto da L. 20 a 30 e a Bologna si comincia da 
L. 8 e si va fino a 40.

Spiriti. — Temendosi qualche inasprimento di tassa 
il commercio degli spiriti in questi ultimi giorni fu 
alquanto più attivi. — A Milano le vendite fatte 
realizzarono da L 235 a 2S6 per gli spiriti di gran
turco di gr. 95 ; da L, 247 a 248 per gli spiriti finis
simi di vino ; da L. 233 a 234 per quelli di vinaccia 
e da L. 107 a 112 per l’acquavite; e a Genova da 
L. 250 a 255 per gli extra fini di Napoli e da L. 240 
a 245 per i Sicilia di vinaccia rettificati.

Cotoni. — Il commercio dei cotoni continua a tra 
scorrere in calma con insignificanti oscillazioni. I più 
oggi sono, di opinione che il raccolto americano si 
aggirerà da 7,250,000 balle a 7,500,000, valutazione 
la più aeceditata, e che i prezzi attuali rimarrano 
sicuri, salvo circostanze eccezionali non derivanti dai 
cotoni. Tuttavia T incertezza perdura sempre ed è 
per questo che si opera il meno possibile. — A L i
verpool i Meddling americani invariati a den. 4 1[4 
e i good Oomra contrattati da den. 3 11]16 a B 5(8. 
Alla fine della settimana scorsa la provvista visibile 
dei cotoni in Europa agli Stati-Uniti e nelle Indie 
era di balle 4,464,000 contro 4,208,000 ¡l’anno scorso 
pari epoca e contro 4,625,000 nel 1892,
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Sete. — La fisonomía dei mercati serici non è 
punto cambiata e non rispecchia che il consueto an
damento, cioè domande discrete e affari scarsi pel
le solite difficoltà di trovarsi d’accordo fra venditori 
e compratori. Quello che è da costatare che i prezzi 
non subirono ulteriore ribasso, e questo potrebbe 
essere indizio di un avvenire migliore. — A Milano 
le basse quotazioni raggiunte invogliarono il con
sumo a fare degli acquisti specialmente nei titoli fini 
e classici. Le greggie di marca 13[14 si venderono 
a L. 47 ; dette classiche a L. 45; dette 9[10 di 1° ord. 
da L. 46 a 45,50; gli organzini di I o ord. 16rl8 a 
L. 52 e 17[19 di Io e 2° ord. da L. 51 a 49. — A 

'Lione la settimana trascorse con discreta corrente 
di affari e con prezzi invariati e Shanghai le greggie 
chinesi Tsatlee N. 4 dei migliori chops si vendono a 
fr. 31,21 contro 39,23 l’anno scorso pari epoca e le
N. 5 ordinarie a fr. 23,89 contro 30,69.

Canape. — Scrivono da Bologna che gli affari 
sono momentaneamente in ristagno, stante la minor 
premura degli industriali nella ricerca dell’articolo. I 
prezzi peraltro si mantengono sostenuti da L. 92 a 95 
per morelli sceltissimi ; da L. 75 a 89 per le canape 
buone e da L. 69 a 74 per le scadenti. A Ferrara 
l ’articolo é in buona vista e i prezzi variano da 
L. 290 a 300 per migliaio ferrarese — e a Napoli 
con discreta attività Ja paesana venduta da L. 86 
a 93 e la Marcianise da L. 76 a 88.

Olj d’ Oliva. — Scrivono da Genova che malgrado 
i molti arrivi dalle Puglie i pi-ezzi si mantennero 
fermi specialmeute per le qualità buone e si fecero 
discreti affari tanto per il consumo interno, quanto | 
per l’ esportazione. Le vendite della settimana asce- |

sero a circa 2200 quintali al prezzo di L. 96 a 114 a1 
quint. per Bari ; di L. 100 a 120 per Romagna; di L. 93 
a 114 per Riviera ponente di L. 106 a 114 per Sar
degna ; di L. 95 a 112 per Calabria e di L. 75 a 80 
per cime da macchine. — A Firenze e nelle altre 
piazze toscane i prezzi variano da 110 a 140 e a 
Bari da L. 90 a 118.

Bestiami.—  Nei bovini crossi da macello movi
mento e prezzi in rialzo dovuti ad una ripresa di 
esportazione per la Svizzera, e alla probabilità di 
una primavera favorevole alla produzione dei foraggi.
— A Milano l’aumento fu da L. 5 a 10 al quintale.
— A Torino i bovi a peso vivo da L. 60 a 75 al 
quint. ; a Oleggio da L. 56 a 64 ; in Alessandria da 
L. 60 a 65 e a Bologna sulle L. 130 a peso morto. 
Anche il vitellame è in buone condizioni commer
ciali ; a Milano i vitelli maturi nostrali da L. 160 
a 165 al quintale morto, e gli immaturi a peso vivo 
da L. 60 a 70 ;_ a Modena i vitelli di latte da L. 80 
a 85 a peso vivo; a Bologna a L. 70 e a Ferrara 
da L. 6Ò a 75. Nei suini grassi i prezzi continuano 
sostenuti da L. 100 a 122 al quint. morto.

Agrumi. — Scrivono da Messina che nei limoni 
gli affari sono difficili, mentre abbondano negli aranci. 
Per i limoni i prezzi variano da L. 4 a 4,75 per cassa 
e negli aranci da L. 3,25 a 6 il tutto a seconda del 
luogo di produzione. L ’aerocotto si vende a L. 416,50 
alla botte per limone e a L. 310,25 per bergamotto 
e nelle essenze si pratica da L. 2,25 a 25,50 alla 
libbra per limone ; da L. 2 a 3,20 per arancio e da 
L. 5,75 a 6 per bergamotto.

C e s a r e  Bi l i ,] gerente responsabile

S O C I E T À  I T A L I A N A  PER L E  S T R A D E  F E R R A T E  ME R I D I O N A L I
Società  anonim a sedente  in  F irenze  — Capitale L. 260 m ilioni in te ram en te  versati

ESER CIZIO D E L L A  R E T E  A D R IA T IC A

4.a Decade. —  Dal I o al 10 Febbraio 1894,

P ro d o tti a p p ro s s im a tiv i del tra ff ic o  dell9 a nno  1894
e parallelo  coi prodotti accerta ti n e ll’ anno precedente, depu ra ti dalle im poste governative .

R e t e  p r i n c i p a l e .

A N N I V i a g g i a t o r i B a g a g l i
G r a n d e

VELOCITÀ
P i c c o l a

VELOCITÀ
P r o d o t t i
in d ir e t t i T O T A L E

Me d ia
dei chilometri 

esercitati

1894
1893

D ifferenze nel 1S04

1894 
1893

D ifferenze nel 1894

750,486.23
732,506 31

P r o d o t t i  o s i l a  d f . c

35,209.421 256,917.54 
40,961.69 261,685.56

ADE.

1,164,748.65! 11,040.40 
1.198,110 40 11,501.30

2,218,402.24 ' 4 ,261.00 
2 ,244 765.26 4,261.00

-I- 17,979.92 — 5 ,752.27  -  4 ,768.02 -  33,361.75!— 460.90 -  26,363.02

2 929,567.12 
2,856.952 03

P r o d o t i  

120,202 12 
138,176 14

— 17,874702

’1 DAI, 1.0 G f.N

1,065.265.97 
1 .007 ,647  20

NAIO.
4 .456.721.55
4.487.443.56

43,920.15
47,209.36

8.615,676.911 4,261.00 
8 ,537,428.29  4,26l.00¡

- f  72,615.09 +• 57,618.77 -  30,722.01 -  3 ,289.21 +  78,248.62

1894
1893

D ifferenze nel 1894

I l  e  t  e  c
P r o d o '

47.660.351 810.15 
47,010.20  1,031.12

» n i  p  1 e  i n  e  n  t  a  r  e
PTI DELI A DECADE.

15 908.30; 8 1 ,0 I2 .66 | 1 ,310 50| 146,701.96 
16,036.42 82 121.81 1,788.23  147,987.78

1,256.68
1,147.40

+  6 5 0 .1 5 - -  220.97 -  128.12 -  1 ,109.15  — 477.73 -  1 ,285.82 -I- 109.28

1894
1893

D ifferenze  nel 1894

170.561.49
174.402.50

PltODOT
3,080.76 
3,518 67

r i  h a i , 1.0 U f-n n a i o

60.045.27j 327,242.561 3,221.90  
58.160 72 330,674.83 ; 3 ,766.84

568,151.98
570,523.56

1,256.68
1,142.46

+  158 99 -  437-91 4 -  1,884 55 — 3,432.27  — 544.94 2,371.58 +  114.22

P r o d o t t i  p e r  c h ilo m e tro  d e lle  r e t i  r iu n it e .

PRODOTTO ESERCIZIO Differ. nel 1894
corrente | precedente

della decade . ............................... .
r ia s su n tiv o ...................................................... 428.64 442.41 

1,664.44 1,685.85
-  13.77 

21 41

F i r e n z e ,  T i p o g r a f ì a  d e i  F r a t e l l i  B e n c i n i ,  V i a  d e l  C a s t e l l a c e l o ,  6 .


