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IL CONGRESSO PER LA RIFORMA DEL CREDITO FONDIARIO 

Mentre s c r i v i a m o , il C o n g r e s s o por la r i forma del 
credi to fondiar io tiene in R o m a le sue sedute , i n -
cominc ia te il dì 9 co r rente . 

F a n n o parte del C o n g r e s s o i rappresentanti degli 
otto Istituti di c red i t o fondiar io italiani e i m e m b r i 
della c o m m i s s i o n e nominata ad hoc per d e c r e t o 
r e a l e ; ne è e s c l u s o c h e il c o n g r e s s o ch iami ad i n -
tervenire nel le propr ie sedute altre persone n o t o r i a -
mente competent i in materia, o n d e g iovars i dei loro 
lumi . F i n o da alcuni mesi fa, tutti gli Istituti p r e -
sentarono al Ministero di A g r i c o l t u r a e C o m m e r c i o 
le proposte c o n c r e t e c h e c i a s c u n o di essi g iud i cò ' 
o p p o r t u n e , re lat ive alla r i f orma in d i s corso . N e l -
I' Economista del 2 e del 1 6 genna io noi ne a b -
biamo riferite e d i scusse a l cune tra le più i m p o r -
tanti. Senza tornare sul le c o s e dette, ne f a r e m o una 
noi pure , r i v o l g e n d o l a al t e m p o stesso agli studiosi 
e ai legislatori. 

Tutte que l l e già note e le altre c h e potranno a 
mano a m a n o v e n i r e presentale , a qual f ine s o n o 
d iret te? A far sì c h e l 'az ione del cred i to f ondiar io , 
mediante la c o r r e z i o n e de l le n o r m e i m p o s t e agli 
Istituti che lo eserc i tano , d ivenga più larga, più di f -
fusa, più e f f i cace a benef iz io della proprietà i m m o -
biliare italiana. Ot t imo c o n c e t t o . Ma q u a n d o un fine 
è un iversa lmente d e s i d e r a t o , se più s ieno per a v -
ventura i mezzi di consegu i r l o , p e r c h è adottarne u n o 
solo anziché d u e o parecch i c o n t e m p o r a n e a m e n t e ? 

Quel lo di cui a b b i s o g n a n o i propr ietar j di fondi 
per r e d i m e r e debiti contratti ad interesse usurar io o 
per dedicarsi al m i g l i o r a m e n t o d e l l ' a g r i c o l t u r a ed 
a l l ' aumento della p r o d u z i o n e , cosa q u e s t ' u l t i m a c h e 
tanto g i o v e r e b b e a l l ' e c o n o m i a nazionale , si è il t r o -
vare c o n facilità danaro a m o d i c o interesse e di po-
terlo restituire gradatamente in un n u m e r o d ' anni 
m a g g i o r e c h e sia possibi le a m a n o a m a n o c h e le 
condizioni della l o r o proprietà v a d a n o m i g l i o r a n d o . — 
A tal fine appunto fu creato il Cred i t o f o n d i a r i o , 
istituzione bene f i ca tra quante n e es istono nei paesi 
civili ; ma non è detto c h e unicamente m e d i a n t e il 
Credito fondiar io ai proprietar j sia dato di trovare i 
capitali di cui a b b i s o g n a n o . 

L 'Ist ituto di c red i to f ond iar io , funz ionando , c o m e 
è noto , da intermediario tra il capitalista e il pro -
prietario, a c c r e s c e e facilita la disponib i l i tà di co te -
sti capitali , ma talvolta il propr ietar io r i esce a t ro -
vare i capitali necessar i , e d iret tamente , senza siffatta 
mediaz ione , e n o n di rado anzi ha interesse ad evi 
tar la ; p re c i samente c o m e le b a n c h e s o n o un m e z z o 
uti l issimo per ef fettuare lo s conto de l le cambial i dei 
privati, ma n o n u n mezzo necessar io , g i a c c h é le o -

perazioni di s conto si fanno puro in gran n u m e r o 
tra privati e privati . 

V e d i a m o infatti che i mutui ipotecar i , a n c o a lungo 
a m m o r t a m e n t o si c o n c l u d o n o f r e q u e n t e m e n t e dai pro-
prietari sia c o n capitalisti sia c o n istituti di cred i to 
di privata f ondaz ione , a n c o oggidì c h e il credi to fon-
diario 6 istituito e funziona da parecch i anni . P e r -
c h è i proprietari b isognosi di danaro n o n r i c o r r o n o 
ad esso tutti q u a n t i ? Var ie ne s o n o le ragioni . Pr ima 
di tutto i vantaggi di tale istituzione non sono a n -
cora abbastanza noti al l 'universal ità . V ' è chi ignora 
per f ino la sua esistenza, v ' è poi chi non n e c o n o s c e 
appieno l ' o r g a n i s m o e n o n p u ò va lutare interamente 
l'utilità di se rv i r sene . Ma c iò non è tutto : gli Ist i -
tuti non hanno f u o r c h é s carsamente o t temperato alta 
prescr iz ione della l egge v i g e n t e , di stabilire c i oè in 
varie città agenzie propr ie in guisa da agevo lare le 
d o m a n d e di prestiti e da p r o m u o v e r e lo s v o l g i m e n t o 
del le operazioni di cred i to f ond iar io . I mutuatari per-
tanto che si t rovano lontani dalla sode del l ' Istituto 
hanno da superare le diff icoltà della distanza, e la 
perdita di t empo e le m a g g i o r i spese in cui i n c o r -
rono li d i s to lgono spesso dal r ivo lgers i al cred i to 
fondiar io per " a v e r danaro a prestito. N o n basta : gli 
Istituti per l e g g e non a c c o r d a n o mutu i se non fino 
all ' a m m o n t a r e " della metà del va lore dei fondi o f -
ferti loro in ipoteca , e in pratica s o n o o l t r e m o d o ri-
goros i n e l l ' a c c e r t a m e n t o del va lore dei fondi slessi . 
E non basta a n c o r a : la l egge vieta loro di prestare 
s o m m e inferiori alle L . 1 0 0 0 ; con c h e restano esclusi 
i prestiti p icco l i c l i c s a r e b b e r o tanto utili ai piccoli 
propr ie tar i ; e vieta loro par imente di oltrepassare il 
l imite m a s s i m o di L . 3 0 0 , 0 0 0 , di maniera c h e r i -
m a n g o n o imposs ib i l i e il riscatto di ingenti debiti 
contratti a g r a v o s e c o n d i z i o n i e la e s e c u z i o n e di ho 
nif ieamenti agrari o di lavori edilizi su vasta scala. 
N é qui f in isce ancora : gfi Istituti e f fettuano i mutui 
in cartel le fondiar ie c h e il mutuatar io d e v e subito 
v e n d e r e per procurars i il danaro contante c h e gli 
o c c o r r e . 

L e cartelle v e n g o n o date al l oro v a l o r e nomina le 
di L . 5 0 0 ; m a , fatta e c c e z i o n e per que l l e di u n o o 
d u e istituti, il prezzo del le quali sul merca to f inan-
ziario è al disopra della pari , que l l e di tutti gli altri 
hanno un prezzo n o t e v o l m e n t e al d i s o t t o ; talché un 
mutuatar io c h e of fra una ipoteca per L . 2 0 0 , 0 0 0 e 
contragga qu ind i un prestito per la m e t à di tal 
s o m m a , r i c e v e cartel le fondiarie pel va lore n o m i n a l e 
di L . 1 0 0 , 0 0 0 , ma q u a n d o le v e n d e n o n ne ricava 
f u o r c h é L. 9 0 , 0 0 0 , per e s e m p i o , e spesso a n c o m e n o . 
Agli altri inconvenient i c h e sono da deplorars i , si 
potrebbe a g g i u n g e r e q u e l l o della gravezza del le spese 
ac cessor i e c h e s o n o a c a r i c o del m u t u a t a r i o ; spese 
di registro , di b o l l o , di ipoteca , di redazione del 
contratto , e c c . Molti a d u n q u e s o n o gli ostacoli c h e 
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i m p e d i s c o n o al c red i to f ondiar io di renders i a c c e s -
sibi le a tutti. Ora se , c o m e è innegab i lmente d e s i -
derab i l e , si v o g l i o n o d a v v e r o adottare p r o v v e d i m e n t i 
atti a" g i o v a r e alla proprietà i m m o b i l i a r e , p e r c h è n o n 
far sì c h e operazioni a n a l o g h e a que l l e del c red i t o 
f ond iar i o si c o m p i a n o a n c o da istituti c h e non s iano 
quel l i pr iv i leg iat i ? In realtà c i ò s u c c e d e a n c h e adesso , 
ma b i s o g n e r e b b e c h e s u c c e d e s s e in b e n più larga 
m i s u r a . S e m b r e r à strana l ' e spress ione di ques to d e -
s ider io nel m o m e n t o presente , in c u i si tenta di 
dare al c red i t o fondiar io un' .azione più e f f i cace , p i ù 
largamente bene f i ca c h e per lo passato, mentre a p -
punto i lavori del c o n g r e s s o i n t e n d o n o a r i f o r m a r e 
la legge v i g e n t e e a tog l iere gli inconvenient i p iù 
sopra lamental i . Ma no i , pur n o n dub i tando c h e i 
lavori del c o n g r e s s o s iano per r iusc i re fruttuosi , e 
c l ie la r i f o r m a q u a n d o verrà sancita dal Par lamento 
sia per aumentare di gran lunga i benef ic i effetti 
del c r e d i t o f ond iar io , c r e d i a m o c h e cotesta istituzione 
n o n basterà mai da sola a c o n s e g u i r e completamente 
il fine a cu i mira . 

Ci pa iono da cons iderars i le seguent i cose . U n o 
dei concet t i essenziali della l egge è que l l o di i m p e 
dire , per q u a n t o è poss ib i le , c h e il d a n a r o tolto a 
prestito serva a s c o p o di specu laz i one . P e r c i ò essa 
iia stabilito pei mutui il limite m a s s i m o di L . 5 0 0 , 0 0 0 . 
Noi c r e d i a m o c h e q u e s t o possa v e n i r e r i m o s s o e 
portato più in là, c o m e lo c r e d o n o i rappresentanti 
di varii ist ituti ; ma è prudenza tog l ier lo del t u t t o ? 
A c c o n s e n t i r à a c i ò il P a r l a m e n t o ? E n o n d i m e n o 
quella m a g g i q r s o m m a nella q u a l e è sperabi le c h e 
v e n g a fissato il limite m a s s i m o , p u ò lasciare a n c o r a 
molti b i sogni insoddisfatti . In quanto al l imite m i -
n i m o , q n a n d ' a n e o esso v e n i s s e tolto , chi ne ass icura 
c h e gli istituti, alle cui amminis traz ion i spetta in 
ogni s ingo l o caso c o n c r e t o a c c o g l i e r e o resp ingere 
le d o m a n d e ili mutui , faranno e f f e t t ivamente prestiti 
per s o m m a in fer iore alle l ire m i l l e ? Ci permet t iamo 
dubitare c h e s iano per farne mai . Si p r e n d e r a n n o , 
senza d u b b i o , p r o v v e d i m e n t i intesi a p r o c u r a r e c h e 
il va lo re reale del le carte l le fondiar ie si mantenga 
abbastanza v i c i n o al l oro va lore n o m i n a l e ; ma si è 
sicuri della r iusc i ta? L e cartel le non a n d r a n n o p u r 
s e m p r e sogget te nel loro prezzo alle osci l lazioni c h e 
si v e r i f i c a n o sul m e r c a t o finanziario in tutti i titoli 
di q u a l u n q u e s p e c i e ? 

Si ist ituiranno agenz ie nei. s u b c e n t r i di ogn i re-
g ione i tal iana; m a l a l oro utilità, b e n c h é indiscut ibi le , 
n o n sarà s e m p r e a lquanto limitata sé , c o m e è p r o -
babi le , si aff iderà l oro soltanto l ' i n c a r i c o di intavolare 
i pre l iminari dei contratti di m u t u o ? Eppo i saranno 
esse abbastanza attive, m e n t r e in f o n d o o p e r a n o per 
c o n t o d ' Istituti di pubb l i ca utilità, i quali non hanno 
per i s c o p o il l u c r o , n ò hanno azionisti che aspett ino 
interessi ed annui d i v i d e n d i ? Cosi pure o f f r i r a n n o 
d ' o r a innanzi gli Istilliti minor i di f f icoltà e minor i 
lentezze ne lT a c c e r t a m e n t o del v a l o r e dei f ondi , m e n -
tre per la r a g i o n e detta testé non hanno un b i s o g n o 
v i v o e c o n t i n u o ili c o n c l u d o r e il m a g g i o r n u m e r o 
possibi le di a f f a r i ? L a mancanza di siffatta spinta è 
i n d u b b i a m e n t e una d e l l e cause c h e hanno reso fin 
qui re lat ivamente scarse le operaz ion i degli Istituti 
fondiar i , e p o i c h é cotesta causa è p e r m a n e n t e , o p i -
n i a m o c h e , o v e pure il Cred i t o f o n d i a r i o possa sv i -
luppare g r a n d e m e n t e la propr ia att iv i tà , r imarrà 
s e m p r e largo m a r g i n e di operazioni ana loghe alle 
sue agli Istituti di c red i to di f ondaz ione privata. 

C o n c i ò n o n v o r r e m m o essere fraintesi , n é v o r -

r e m m o ci si attribuisse T o p i n i o n e della necessità 
d ' una assoluta c o n c o r r e n z a tra gli Istituti privati e 
quel l i pubbl i c i e privi legiat i . 

Il fatto stesso dei pr iv i leg i di cui g o d o n o questi 
u l t imi e s c l u d e la possibilità di una c o n c o r r e n z a eser -
citata c o n parità di cond i z i on i . E tra i privi legi di 
cui n o n o s e r e m m o c h i e d e r e la abol iz ione s o n o la 
facoltà di emettere cartel le e quel l i relativi alla pro -
c e d u r a . Il v a n t a g g i o consistente nella emiss i one di 
carte l le per un a m m o n t a r e egua le a que l l o dei mutui 
c o n c l u s i , ossia senza limite de te rminato , n o n ha b i -
s o g n o di d i m o s t r a z i o n e , tanta è la sua ev idenza . Al 
c o n t r a r i o le Soc i e tà a n o n i m e ed nitri Istituti c o n s i -
mil i , pel d isposto d e l l ' a r t . 1 3 3 del C o d i c e di C o m -
m e r c i o , n o n possono emet tere obb l igaz ioni f inché n o n 
sia versato l ' i n t e r o capitale soc ia l e , nè e m e t t e r n e 
per un a m m o n t a r e c h e e c c e d a q u e s t o capitale v e r -
sato. 

Sif fatto pr iv i leg io degli Istituti fondiari ass icura 
l oro una indiscut ib i le superior i tà . E cer tamente assai 
preziosi s o n o pure i privi legi consistenti nelle d e r o -
g h e fatte a loro favore , alle n o r m e stabilite dal c o -
ìl ice italiano di p r o c e d u r a c iv i le , relat ive alla e s p r o -
pr iaz ione e al m o d o di p r o c e d e r e c o n t r o i debitor i 
morosi . . 

Ma v* è inoltre un pr iv i leg io c h e c r e d i a m o d o -
v r e b b e estendersi a tutti g l i istituti c h e c o m -
p i o n o operazioni di mutui ipotecari ed è que l l o c h e 
c o n c e r n e I' a b b o n a m e n t o alle tasse erariali . E s s o 
n o n d e r o g a a pr ìnc ip i ! di diritto stabiliti nei c o d i c i , 
ma so lo r e n d e più ben igne le disposiz ioni del le leggi 
fiscali. 

L a r iduz i one de i diritti erariali sui mutui i p o t e -
car i , da stabilirsi a vantagg io degl i istituti ili ere -
d i t o di privata f o n d a z i o n e ' nella stessa misura d i 
quel la già esistente per gli istituti fondiari e di 
quel la m a g g i o r e da accordars i l o r o nel le p r o s s i m e 
r i f o r m e , è , a parer nostro , una innovaz ione c h e il 
legis latore italiano n o n d o v r e b b e avere r ipugnanza 
ad i n t r o d u r r e . Cons ider iamola in rapporto agli isti-
tuti di c red i t o ed alle finanze de l lo Stato. P e r i 
pr imi s a r e b b e un benef iz io di v a l o r e g r a n d i s s i m o . 
Basti r i c o r d a r e c h e tutte le spese a c cessor i e , tra le 
qua l i le tasse erarial i , si p a g a n o dal mutuatar io , e 
c h e dette tasse nel nostro paese s o n o assai gravi e 
tali da cont r ibu i re a distogl iere molt i proprietari bi -
sognos i dal p r e n d e r e danaro a prestito , per i n d u r n e 
c h e uua sensib i le r i d u z i o n e nel la misura di esse 
f a r e b b e c r e s c e r e di gran lunga la f requenza e l ' en -
tità dei mutui ipotecar i . In q u a n t o all ' erar io de l l o 
Stato , esso v e d r e b b e m o m e n t a n e a m e n t e s c e m a t o u n o 
de ' suoi cespit i d ' e n t r a t a ; ma p o i c h é le tasse miti 

j s o n o spesso que l l e c h e gittano di più, è lecito sup -
p o r r e o h e il molt ip l icars i degl i affari della natura 
di quel l i di cui d i s c o r r i a m o , in progresso di t e m p o 
c o m p e n s e r e b b e l ' e rar i o della petdita sofferta nei pri -
mi anni . F i n a l m e n t e o v e p u r e questa p e r d u r a s s e e 
q u a n d o n o n avesse a èssere t r o p p o g r a v e , sa rebbe , 
ci pare , atto p r o v v i d o per parte de l lo Stalo il rasse-
g n a t i s i , c o n s i d e r a n d o che d a r e b b e i m p u l s o a un 
g e n e r e di affari tanto utili alla proprietà fondiaria 
e s p e c i a l m e n t e a quel la agr i co la c h e è la base della 
r i c chezza della naz ione . — L ' o p p o r t u n i t à , in g e n e r e , 
di r e n d e r più lievi le tasse sugli affari è stata p i ù 
v o l t e venti lata. Ma la r iduzione in d i s c o r s o p o t r e b b e 
per ora stabilirsi a f a v o r e soltanto degli istituti di 
cred i to , in favore dei qual i mi l i tano magg ior i ragioni 
c h e in f a v o r e dei privati . Nessuna o c c a s i o n e ci s e m -
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bra più adatta di quella in cui si discuterà nelle 
Camere un progetto di riforma del eredito fondiario; 
perocché, come dicevamo in principio, se più mezzi 
vi possono essere per raggiungere il fine di porre 
la proprietà immobiliare in più felici condizioni, pur 
attendendo allo studio del principale che è il rior-
dinamento del credito fondiario, non si debbono 
trascurare gli altri più modesti ma non privi di ef-
ficacia. — Il provvedimento che invochiamo non 
potrebbe venir preso in considerazione dall' attuale 
congresso, il cui programma di lavoro è ormai trac-
ciato; ma lo potrà, quando ne sia il tempo, dai due 
rami del Parlamento. 

ORIGINI DEL CREDITO FONDIARIO IN R U S S I A 
IH 

Mentre gli undic i banchi fondiari i a n d a v a n o c o m e 
v e d e m m o , a f f e r m a n d o la loro pos iz ione ed a l largando « 
la loro base, sotto la press ione dei poss ident i , i qua li 
es igevano prestiti e pre f e r i vano sub i re una perdita 
s u l " e o r s o de l le c e d o l e , anz iché assoggettarsi a que l l e 
ancor magg ior i c h e s a r e b b e r o der ivate dai propri 
debiti part icolari , le b a n c h e si v i d e r o costrette a 
proseguire le emiss ioni e o r r e n d o l ' a l e a dei prezzi, 
oppure a s o s p e n d e r e le operaz ioni f in tantoché i ban-
chieri non a v e s s e r o realizzati i titoli in porta fog l io . 
Si presce lse la pr ima via ; ma in pari t e m p o ad ev i -
tare s o v e r c h i e osc i l lazioni nel va lore del le c e d o l e si 
adottò l ' e s p e d i e n t e seguente . A l l ' a t t o del le ant ic ipa-
zioni i banchi o acqu i s tavano dai mutuatari i titoli 
per propr io c o n t o , o p p u r e , r i servandos i il diritto alla 
c ompra , ant i c ipavano s o m m e pre levate sui fondi di -
sponibili , s ino al c o m p i m e n t o dei cont i , c i o è sino 
all' epoca della realizzazione. Per la qual cosa il bi-
lancio del le B a n c h e ipotecarie c o m i n c i ò ad aggravars i 
poco a p o c o di cartel le accettate in c o m m i s s i o n e , le 
quali , p e r c h e palesavano una g r a n d e o f ferta , i n f l u i -
rono ancora p iù a deprezzarne il c o r s o . A l l ' indizio 
del 1 8 7 4 , m a l g r a d o la r e c e n t e f ondaz ione ( 1 8 7 3 ) 
della Banca Centra le del cred i to fondiar io russo , il 
cui s c o p o cons isteva ne l l ' a t t i rare i capitali esteri in 
Russia e la qua le per così d ire ritirò dalla c i rco la -
zione dei titoli per l ' i m p o r t o di B . 1 9 , 6 3 8 , 7 0 0 , r i -
m a n e v a n o ancora presso banchi e banchier i d ivers i 
c irca 14 mil ioni rubl i e quasi altrettanto in c o m -
missione presso le B a n c h e ipo tecar ie m e d e s i m e . Q u e -
sta s o m m a di 2 8 mil ioni offerta in vendita e l'attesa 
di n u o v e emiss ioni f e c e r o c a d e r e il c o r s o de l le car -
telle a 77 per c e n t o alla borsa e p iù bosso ancora 
nelle transazioni pr ivate . 

Fa d ' u o p o notare p e r ò c h e a c i ò n o n f u r o n o 
estranei lo stato genera le del m e r c a t o m o n e t a r i o su 
cui si r ipercosse la crisi di V i e n n a , le forti emiss ioni 
di cartelle e segu i te in q u e l l ' a n n o ( intorno a 7 0 mil . 
rubl i ) dagli istituti di c red i t o ipotecar io a r e s p o n -
sabilità sol idale , e d . inf ine le condiz ion i stesse in cui 
le banche fondiar ie per azioni eserc i tavano il c red i to . 

Fra queste u l t i m e le principali e rano : 1 ) la fa-
coltà illimitata di e m i s s i o n e ; 2 ) l ' o r d i n e di e m i s s i o n e 
ed il m o d o di real izzazione de l le c a r t e l l e ; 3 ) la d i -
sparità nei diritti accordat i dal Ministero per le 
finanze alle c e d o l e e obb l igaz ion i de l le Soc ie tà a 
m u t u o cred i to ed ai titoli de l le b a n c h e p e r azioni. 

Ta l i c i rcostanze p r e o c c u p a r o n o le b a n c h e e f u r o n o 
ogget to di part i co lare e s a m e nei C o n g r e s s i tenutisi 
dai rappresentanti e di p r o v v e d i m e n t i important i . 

Nel 1 8 7 3 eranvi 1 5 istituti i quali e m e t t e v a n o 
titoli della m e d e s i m a indole sulle piazze di P i e t r o -
b u r g o , Mosca e in parte di O d e s s a . C i n q u e fra essi 
a v e v a n o già una posiz ione so l ida e s i cura alle s u d -
dette borse e fac i lmente att iravano a sé i capitali 
d i s p o n i b i l i ; gli altri d o v e v a n o aprirsi una via attra-
v e r s o la penuria g e n e r a l o e la preferenza del p u b -
b l i c o per i titoli godent i di m a g g i o r cred i to . Il r i -
m e d i o stava in una e m i s s i o n e moderata e tardigrada, 
c o n c o r d a n t e c o n le condiz ion i general i del m e r c a t o . 
Ma a difetto di un cr i ter i o dirett ivo c h e pres iedesse 
alla istituzione dei banchi in var i e reg ioni d e l l ' i m -
pero e d ' altra parte di qualsiasi l e g a m e fra i m e -
desimi era a r d u o il rego lare l e emiss ioni . Esisteva 
la c o n v i n z i o n e c i rca la conven ienza di stabi l ire in 
c o m u n e una m i s u r a , u n l imite ; bastava soltanto 
tradurla in pratica. A tale opera si ac c inse il p r i m o 
C o n g r e s s o ( 1 8 7 4 ) dei Banchi i po te car i ; f lutto dei 
suoi lavori fu il sistema c h e fissò di volta in volta 
l ' e m i s s i o n e totale annua de i banch i e stabili la 
s o m m a parziale di o g n u n o . In seguito a questa mi 
sura , i prezzi de l le carte l le si r ia lzarono , ed i banch i , 
convint i del l ' utilità, usarono di m a g g i o r prudenza 
ancora . I n q u a n t o c h è la s o m m a totale del le emissioni 
ef fett ive del 1 8 7 4 non ragg iunse il l imite , fissato 
nel p r i m o C o n g r e s s o , di 3 0 mi l ion i rubl i , ma va l i cò 
appena 1 9 , 0 0 0 ' , 0 0 0 rubl i . P e r gli anni seguenti i 
resultati f u r o n o : 

Limite dell'omissione Emissione effettiva 
1 8 7 5 3 6 , 0 0 0 , 0 0 0 ' ) B . 3 1 , 8 0 6 , 3 0 0 
1 8 7 6 3 2 , 9 0 0 , 0 0 0 2 ) 2 3 , 3 2 4 , 3 0 0 
1 p rovved iment i erano d u n q u e e f f i c a c i : le osc i l -

lazioni nel v a l o r e del le cartel le d i m i n u i r o n o ed i 
prezzi si e l e v a r o n o . Senza d u b b i o I' intervento della 
Banca Centra le n o n fu disuti le in sul pr inc ip io ; ma 
a n c h e i n d i p e n d e n t e m e n t e da esso , le carte l le ipo te -
car ie g o d o n o o g g i l ' i n t e r a f iduc ia dei capitalisti 
russi . 

S i c c o m e la di f ferenza fra il l imite de l l ' emiss ione 
e l 'effettiva e m i s s i o n e andava c r é s c e n d o (essa f o r m ò 
2 2 , 8 1 0 , 6 0 0 rubl i al 1° g e n n a i o 1 8 7 7 ) , cos ì il terzo 
C o n g r e s s o stabilì c h e , c o n t i n u a n d o ad applicarsi il 
sistema adottato in c o m u n e , si farebbe astrazione 
dei res idui , c i o è delle cartel le n o n e m e s s e , a d e -
c o r r e r e dal 1 ° genna io 1 8 7 7 , d i g u i s a c h è la s o m m a 
della facoltativa emiss i one cost ituisse il maximum 
dei titoli da emettersi in un dato a n n o . 

D i c e m m o c h e , c o n t r a r i a m e n t e alla facoltà c o n -
cessa dagli Statuti alla Soc i e tà di c red i t o f ond iar i o 
m u t u o , i banch i per azioni fauno prestiti r i lasc iando 
dei titoli ; ma p o s s o n o , p r e v i o a c c o r d o co l m u t u a -
tario, incaricars i della realizzazione a prezzo l ibero , 
p r e l e v a n d o u n diritto di c o m m i s s i o n e . In pratica 
questa restrizione d i ede luogo a grav i i n c o n v e -
nienti . La sede della mass ima parte de l le b a n c h e 
trovasi distante dalle piazze m o n e t a r i e e dal le borse ; 
la diff icoltà di realizzare i titoli sui luoghi o v e e s e r -
c i tano il cred i to r e n d e talvolta imprat icabi l i le o p e -
razioni di prestito. Di solito i mutuatar i d e b b o n o 
sped i re le c e d o l e a P i e t r o b u r g o o Mosca o p p u r e r i -

' ) Col residuo dell'anno precedente" (10,945,300) il 
limite dell'emissione era di 46,945,300 rubli. 

«) Ossia coi residui 48,134,900 rubli. 
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c o r r e r e alla mediaz ione dei banchi ipotecari ( in 
c o m m i s s i o n e ) i quali naturalmente si r i v o l g o n o alla 
stessa piazza ; l o c c h è produce pessimi effetti sui 
mercati o v e v e n g o n o offerti i titoli, stante I* i n c e r -
tezza della magg iore o m i n o r e affluenza, sul co r so 
dei prezzi e quindi sugli interessi dei mutuatari. P e r 
r i m u o v e r e questi ostacoli le banche , c o m e v e d e m m o , 
eseguirono dapprima la vendita anticipata dei titoli 
ai banchieri privati ed alla Banca centra le ; poi , 
q u a n d o questi r i f iutarono i loro servigi , ed il g o v e r n o 
proibì tale operazione c o m e contraria agli Statuti, 
incaricandosi della vendita in commiss i one , p r i n c i -
piarono a l'are anticipazioni pre levale sui capitali di -
sponibil i , visto I' urgente b isogno dei proprietari . 
N u o v o divieto del Ministero. lu t ine i banchi tenta-
rono di vendere a banchieri esteri i titoli accettati 
da loro in c o m m i s s i o n e , autorizzandoli ad aprire 
sottoscrizioni ; ma il tentativo incontrò la d i s a p p r o -
vazione del Ministero, il quale negò anche la facoltà 
di aprire pubbl i che sottoscrizioni, facoltà v igente 
per la Società di mutuo credito fondiario. L a o n d e 
tutti c o n v e n n e r o circa l ' o p p o r t u n i t à di modi f i care 
gli Statuti dei Banchi nel senso di quello della S o -
cietà mutua ; e ch iesero in conseguenza di potere 
contrarre la vendita dei titoli a condiz ione , adope-
rando le debite caute l e ; d iguisaohè i prestiti po tes -
sero essere sovvenuti in cartelle fondiarie oppure 
per del iberazione del l 'Assemblea generale degli azio-
nisti, in moneta. Nel l 'u l t imo caso la Banca a v r e b b e 
provveduto all 'alienazione delle cartelle, pre levando 
un diritto di commiss i one . S e b b e n e consenziente il 
g o v e r n o a queste modi f icazioni sugli Statuti p u r c h é 
approvate da l l 'Assemblea generale , la r i forma non 
ebbe luogo ( 1 ) . 

Finalmente una terza categoria di cause, le quali 
p u r e in f lu i rono , quantunque c o n minore potenza, 
sullo stato anormale delle B a n c h e ipotecarie per 
azioni risiede nella disparità dei privilegi concess i 
dallo Slato. Così per gli appalli e forniture allo 
Stato il g o v e r n o dai contraenti accetta in cauz ione 
le cartelle degli istituti ipotecari, ma per un va lore 
d iverso s e c o n d o c h é si tratta di cedo l e di enti a re-
sponsabilità solidaria o di quel le delle banche per 
azioni. I l iguardo ai primi si fa una r iduzione di 
1 0 OlO, e r iguardo ai secondi di 2 0 0|0 sur c o r so 
medio trimestrale di horsa. Nel favore speciale di 
cui g o d o n o le Società ipotecarie munic ipal i , il B a n c o 
di K h e r s o n e la Società di m u t u o credito , si s c o r g e 
un ostacolo alia libera c i rco laz ione dei titoli ed un 
sospetto dannoso al eredito delle banche per azioni . 

Inoltre le obbligazioni e le cartelle degli istituti 
a credito m u t u o , qualora si r iproduca il caso di r i -
ipoteca di un immobi l e già ipotecato presso gli an-
tichi stabilimenti bancari del lo Stato, v e n g o n o , in 
seguito ad una disposizione ministeriale, accettate 
per il loro valore nominale n e l l ' a m m o r t a m e n t o del 

(1) Forsechè cessò l'urgenza di modificare in que-
sto senso gli Statuti, in seguito alle condizioni più 
propizie del mercato e all' aumento del corso delle 
cartelle. D'altronde l'esempio della Società di credilo 
fondiario sembra dovesse trattenere le banche per 
azioni, e gli azionisti medesimi e renderli più guar-
dinghi, nel proprio interesse; inquantochè i proprietari 
si sarebbero astenuti di contrarre mutui, se avessero 
dovuto passare sotto al giogo dei capitalisti. Infine è 
probabile che col tempo diminuirà la domanda di 
credito e più particolarmente quella di prestiti in da-
naro. 

capita le ; mentre a r iguardo delle banche per azioni 
il trapasso dell ' ipoteca ed il relativo a m m o r t a m e n t o 
si operano sulla base di condizioni di prezzo d i -
battute fra il Ministero delle finanze e la Direzione 
dei Banchi . 

L e banche domandarono per eiò parità di tratta-
mento in questi ed in altri privilegi ancora . Ma le 
m i s u r e surriferite essendo eccezionali e decretate in 
vista di favorire nei primi tempi lo sv i luppo del 
credito fondiario in Russia, il g o v e r n o non v o l l e 
estenderle alle banche per azioni , ma promise di 
trattare le cartelle di ogni s ingolo banco , nei due 
casi menzionati , s e condo il grado di fiducia c h e sa-
pranno ispirare. 

Tali sono in breve le cagioni generali del deprez -
zamento cui andranno soggette le cedo le delle b a n -
c h e per azioni. A c iò si agg iunge 1' op in ione assai 
diffusa ohe sforzandosi di fare concorrenza l 'una al-
l'altra le banche attirassero clienti c on e levare il 
va lore d 'es t imo delle terre. S ino ad un certo punto 
l ' o p i n i o n e suddetta era motivata. Dappo i ché , sia 
fosse dif f ìci le in or ig ine di avere un sistema di esti-

* m a z i o n e esatta, sia nov i tà .de l la cosa, il mutuatario 
poteva fare assegno sulla divergenza dei b a n c h i ; 
quindi , aspettando il resultato de l l ' est imo, contraeva 
il mutuo con que l lo degli istituti che accordavagl i 
la magg io r s o m m a . 

Attualmente c iò riesce impossibi le , perchè il Con-
gresso ha elaborato un p r o g r a m m a d ' is truzioni re-
Tativo alla operazione dell ' est imo, p r o g r a m m a il 
quaie , accettato da tutti i banchi parifica i prezzi 
normali per le località situate in egual i condizioni . (1) 

FELICE BOCCA. 

L ' I N C H I E S T A A G R I C O L A IN F R A N C I A 
Nel mese d ' a p r i l e del 1 8 7 9 , nel m o m e n t o in cui 

la crisi agricola era più intensa ed in cui un gran 
n u m e r o d ' agricoltori si lamentavano del presente, e 
paventavano per l ' a v v e n i r e , ed i partigiani della 
protezione approf ittavano delle c ircostanze per portare 
l ' agr i co l tura alle loro idee , il Ministro d 'Agr i co l tura 
e C o m m e r c i o di Francia , invitò la Società Nazionale 
d ' A g r i c o l t u r a •< c ioè - d i ce il Ministro - uno degli 

! organi i più autorevoli del l ' industria agricola » a 
fare un inchiesta fra i suoi m e m b r i e fra i suoi 
numerosi corr ispondent i , a fine « di i l luminare il 

! G o v e r n o sopra la quest ione di cui si tratta. » 
11 s ignor Levasseur dando conto all 'Istituto F r a n -

I cese di Sc ienze dei resultati di tale inchiesta, d o p o 
avere constatato c o m e da vent ' anni a questa parte 
si abbia avuto aumento sopra quasi tutti i rami di 
produz ione del l 'agricoltura, c o m e in fine nel l ' insieme 
vi sia un notevole progresso , si domanda quali ne 
sono le c a u s e ? 

L ' i n c h i e s t a le ha chiaramente messe in evidenza. 
Gli istrumenti di agricoltura — dice la Società 
nelle sue conclusioni - sono stati fortunatamente 
modificati e perfezionati da v e n t ' a n n i a questa parte 
e si sono moltiplicati in una maniera inattesa. Si era 
fognato innanzi il 1 8 6 1 ; d o p o il 1 8 6 1 si è per di 

(1) Per queste notizie consultammo gli Statuti delle 
Società e delle Banche ipotecarie ed i verbali dei 
Congressi tenutisi dagli istituti di credito fondiario. 
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più irrigato, inca lc inato , m a r n a t o , si s on m e g l i o pre -
parati i c o n c i m i di stalla e si è largamente i m p i e -
gato gii ingrassi c o m m e r c i a l i , par t i c o la rmente il f o -
sfato di c a l c e . 

Le v ie d i c o m u n i c a z i o n e son state g r a n d e m e n t e 
migl iorate . Da u n lato il l avoro dei c a m p i si è reso 
più facile e più e c o n o m i c o e da un altro i prodotti 
hanno avuto più largh i s b o c c h i e si son vendut i a 
prezzi più vantagg ios i . 

In vista di tali sp lendid i risultati, c o m e spiegarsi 
i lamenti di molti agr ico l tor i senza c h e esistano dei 
buoni m o t i v i ? 

In fatti è rotto in più punti T equi l ibr io d e l l ' e c o -
nomia agr i co la . 

Sotto l ' i n f l u e n z a della prosperi tà , il prezzo del la 
terra s ' è aumentato , molt i dei propr ietar i n o n colt i -
vatori ne hanno approf i t tato , gli uni v e n d e n d o più 
caro i fondi , altri a u m e n t a n d o i f i t t i ; i proprietari 
di praterie ne prof i ttano ancora . 

Ma per i proprietar i del le terre da lavoro la s i -
tuazione n o n è più la stessa. Il g r a n o , c h e è il p r i n -
cipale prodotto di que l l e terre , ha aumentato in 
quantità, ma è r imasto p r e s s o c h é agli stessi prezzi 
di v e n t ' a n n i fa. Inol tre d o p o la soppress i one della 
scala mob i l e q u e s t o prezzo è r imasto più rego lare , 
e il co l t ivatore , se ha lo svantaggio di v e n d e r l o ad 
un prezzo basso c o m e prima nel le annate d ' a b b o n -
danza, non ha più il benef iz io a leator io d ' u n prezzo 
elevatissimo ne l le annate m e d i o c r i . E m e n t r e ohe il 
prezzo della sua pr inc ipa le risorsa r i m a n e quasi sta-
zionario, ha poi b i s o g n o di p iù bracc ia per mia c o l -
tura più intensiva, e nel t e m p o stesso, il n u m e r o del le 
braccia disponibi l i d i m i n u i s c e ; la c o n s e g u e n z a è u n 
aumento nei salari c h e 1' inchiesta ' stima essere , 
secondo le reg i on i , del 2 0 , del 3 0 , del 5 0 , del 1 0 0 
per 1 0 0 

Il prezzo e l ' e s i g e n z a del n u t r i m e n t o s o n o a u -
mentati più r a p i d a m e n t e ancora c h e i salari, c i ò c h e 
accresce il cos to dei lavori a g r i c o l i . Q u a n d o a questa 
difficoltà si a g g i u n g a n o le di f f ico l tà passeggere di 
raccolte s f a v o r e v o l i c o m e que l l e del 1 8 7 8 e del 
1 8 7 9 non è da merav ig l iars i c h e a lcuni affittuari 
siano in perdita, c h e stentino a pagare il c à n o n e d o -
vuto al propr ie tar io e c h e , in certe c o n t r a d e , esso 
trovi d i f f i c i lmente u n n u o v o aff ittuario per le sue 
terre vacanti , e c h e sia costretto a r i d u r r e di q u a l -
che cosa il s u o prezzo d ' affitto. 

Il deprezzamento n o n è g e n e r a l e . Il propr ie tar io 
che alloga le s u e terre a mezzeria n o n n e potrà 
esser co lpito . Il p i c c o l o propr ietar io c h e le colt iva 
da sè e c h e si vale p o c o della m a n o d ' opera sala-
riata, ha i benef ic i i senza i danni della s i tuazione, e 
i suoi affari p r o s p e r a n o . 

Ci è n o n d i m e n o rottura d ' e q u i l i b r i o in u n gran n u -
mero di co l ture , e questa rottura d ' e q u i l i b r i o è una 
crisi. Ciò n o n è senza gravità . Il L e v a s s e u r t eme c h e 
certi proprietari g o n f i a n d o la v o c e per c o m p i a n g e r e 
l' agricoltura nella speranza di ottenere una p r o t e -
zione doganale , n o n I' abb iano aggravata » l o r o d e -
trimento personale e n o n abb iano incoragg ia to certi 
affittuari a d ich iarare c h e n o n p o t e v a n o pagare la 
totalità del fitto pattuito. 

E questa una m i n a c c i a di d e c a d e n z a ? N o , p e r c h è 
i due fatti principal i s o n o ne l n u m e r o di quel l i di 
cui una naz ione d e v e felicitarsi : a u m e n t o del salario 
degli operai , e m a n t e n i m e n t o , a u n sagg i o m o d e r a t o , 
del prezzo del g r a n o , a l imento per ec ce l l enza del le 
famiglie p o v e r e . 

La Soc ie tà d ' A g r i c o l t u r a nel le s u e c o n c l u s i o n i n o n 
esita ad accettare il r e g i m e di libertà « per chè - essa 
d i ce - è imposs ib i l e di rialzare i dazi c h e c o l p i s c o n o 
i prodotti agricol i esteri , p o i c h é questa misura a v r e b b e 
per c o n s e g u e n z a di r incarare le derrate necessar ie 
a l l ' a l i m e n t a z i o n e p u b b l i c a ; » ma d o m a n d a che u n 
r e g i m e d o g a n a l e ana logo sia appl icato a l l ' i n d u s t r i a 
a line di stabil ire l ' u g u a g l i a n z a , c h e il sistema de l le 
imposte sia in pari t e m p o r iveduto e l i s truz ione sia 
sparsa nel le c a m p a g n e . 

Né questi s o n o i soli r imedi c h e questa s ituazione 
c o m p o r t a , e c h e la Società c o n s i g l i a ; p e r c h è da una 
parte consigl ia l ' i m p i e g o del le m a c c h i n e nelle grandi 
co l ture per controb i lanc iare l ' e f f e t t o de l l ' a l zars i dei 
salari, d a l l ' a l t r a l ' e s t e n s i o n e della p i cco la propr ietà 
e la col tura per il propr ietar io s t e s s o ; d u e m i s u r e 
s i c u r a m e n t e lodevol i dal punto di vista pol i t ico c o m e 
da que l l o e c o n o m i c o e c h e p o s s o n o contr ibu i re a ri-
s o l v e r e la crisi e a portare n u o v o equ i l ib r i o . 

Q u a l u n q u e t ras formaz ione sia destinala a subire 
l ' e c o n o m i a agr i co la , non c ' è mai da d isperare della 
p roduz i one e della rendita della terra, in un paese 
ni cui la p o p o l a z i o n e n o n d i m i n u i s c e e la r i cchezza 
s ' a c c r e s c e . 

RIVISTA MENSILE 
DI P U B B L I C A Z I O N I E C O N O M I C H E E S T E B E 

L e ques t i one agraria ir landese f o r m a , da p a r e c c h i o 
t e m p o , a r g o m e n t o di studi accurat i e pro fond i n o n 
soltanto al di là della Manica , ma ez iandio fra gli 
economist i p i ù distinti del cont inente . A n c h e il Journal 
des Economistes r i torna, nel suo ul t imo n u m e r o , su 
tale quest i one e la tratta per esteso , e s a m i n a n d o n e 
le cause naturali e social i , i danni c h e ne c o n s e g u o n o 
e - i r imed i p r o p o s t i . Il s i g n o r F o u r n i e r d e F l a i x p o n e 
a c o n f r o n t o , nel suo studio , l ' I r l a n d a a l l ' Ind ia , e 
trova e n o r m i inconven ient i ne l l ' una e nel l ' altra 
r e g i o n e , « E cos ì - s c r i v e I' autore - è sotto il d o -
m i n i o del p o p o l o p iù potente, p iù r i c c o , e a n c h e 
più progred i to del nos tro t e m p o c h e v i v o n o , al le 
d u e estremità del g l o b o , sotto c luni cos ì contrar i , 
s u territori tanto d i f ferent i , le popo laz ion i c h e , ne i 
nostro s e c o l o f u r o n o , c o n una parte della China, le 
più tormenta le dalla miseria e dalla f a m e . » E nota 
c h e l ' I r l anda è il so lo paese d ' E u r o p a c h e possa 
esser esposto ancora agli strazi di una f a m e : a g -
g i u n g e , per altro , c h e il c l ima v i cont r ibu i s ce p e r 
una gran parte, i m p e r c i o c c h é il c l ima e la natura 
del s u o l o hanno fatta de l l ' I r landa una vasta prater ia , 
atta a nutr ire p iù buoi e m o n t o n i c h e uomin i . Il 
F o u r n i e r d e Fla ix d i v i d e il suo l a v o r o in due parti; 
nella p r i m a , col la scorta degl i studi già pubbl icat i 
dal C a m p b e l l , dal L e v i , dal C ò f f e Les l i e , dal L o n g -
field, e in part ico lar m o d o dal T u k e ( I r i s h distress), 
esamina 1' attuale r e g i m e agrar io de l l ' Ir landa. Egl i 
s u d d i v i d e questa parte in dodic i sezioni , nel le qua l i 
cons idera il c l ima , il territorio , i landlords, la c u l -
tura, la p r o d u z i o n e agr i co la , la d istr ibuzione della 
produz ione , la rendita, le evizioni p e r parte dei land-
lords, il capitale di cui d i spone l ' I r l a n d a , la carest ia , 
la miser ia , lo stato di v e r a guerra soc ia le in cui si 
trova la popo laz ione i r landese . Q u é s t o capito lo è p a r -
t i co larmente interessante per la gran cop ia di dati 
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c h e v i si t r o v a n o inserit i . La s e c o n d a parte p r e n d e 
in e s a m e le condiz ion i di un n u o v o r e g i m e a g r a r i o 
in Ir landa, e passa in rassegna i vari piani di r i -
fo rma c h e f u r o n o propost i , n o n es c luso q u e l l o della 
Land League, destinata, s e c o n d o I' autore , a r e n d e r e 
mol l i serv ig i all ' Ir landa, qua lora essa sappia tenersi 
su l lo stesso t e r reno legale del le Trades-umons. 
L ' autore stesso c o n e l u d e eoi p r o p o r r e una ser ie di 
r i f o r m e c h e , s e c o n d o lui, s o n o necessar ie por p r e -
parare e cost i tuire in Ir landa u n r e g i m e n u o v o , sia 
dal punto di vista della pace soc ia le , sia dal punto 
di v i s t a - d e l l a produz ione . Q u e s t e r i f o r m e d e v o n o 
essere ad un t e m p o d ' i n d o l e e c o n o m i c a e g iur id i ca . 
L ' a f f i t t a n z a di 19 anni ha dato , in Scoz ia , risultati 
ecce l lent i ; b isogna impor la nel l ' Ir landa. S e la t o t a -
lità o metà soltanto del r a c c o l t o v i e n e a m a n c a r e 
a l l ' a f f i t t a i u o l o , sia p e r casi fortuiti , sia per altre 
c a u s e leg i t t ime, egli potrà d o m a n d a r e una d i m i n u -
z i o n e del prezzo del l ' affitto, a m e n o o h è n o n sia i n -
dennizzato dal le rac co l t e p r e c e d e n t i . S e n o n è i n -
dennizzato il c o m p e n s o a v v e r r à alla (ine del l 'a f f i t tanza. 
Il right of ejeztment (d ir i t to d ' e v i z i o n e ) è abo l i to . 
In caso di vendita del f o n d o 1' a cqu i rente n o n è c h e 
sostituito al v e n d i t o r e nei suoi diritti. L ' af f i ttaiuolo 
potrà , aila s cadenza del contratto d ' affitto, s c e g l i e r e 
fra il r i n n o v a m e n t o del contratto stesso , d ' a c c o r d o 
co l landlord, e I' acqu is to del f o n d o , p u r c h é abbia 
una super f i c i e di 2 0 acri a l m e n o , mediante p a g a -
m e n t o a n n u o di un prezzo e g u a l e a 2 5 v o l t e la 
rendita e l ' i n t e r e s s e del 3 per cento . Q u e s t e r i -
f o r m e d o v r a n n o poi esser c omple ta te da p r o v v e d i -
ment i p r o v v i s o r i , a lcuni dei qua l i , i p iù ev ident i , 
s o n o dal l ' autore esposti nel s u o studio . Il F o u r n i e r 
d e F l a i x , s e m p r e an imato da sentimenti di v iva s im-
patia per la causa degli affittaiuoli ir landesi , c o n -
c l u d e o s s e r v a n d o c h e « l 'aristocrazia i r landese n o n 
mer i ta a lcun r i g u a r d o , a l c u n interesse . Q u a n t u n q u e 
facc ia parte del l ' ar istocrazia ing lese , n o n b i sogna 
punto c o n f o n d e r l a c o n questa . » 

L a ques t i one agraria i r landese sp inge il m a r c h e s e 
di B l a n f o r d a portare il sno e s a m e su di u n a r g o -
m e n t o a n c h e più vasto, che abbracc ia tutto il R e g n o 
Uni to , e i:i un l u n g o art ico lo inserito nella Nine-
tenth ' Review attacca f i e ramente il m o n o p o l i o della 
terra (The brealcing-np of the land monopol). D o p o 
a v e r p r e m e s s o c h e la vera causa del le d i f f i co l tà 
n ° r a r i e in cui si trova l ' I n g h i l t e r r a va cercata in 
d u e c o s e , nel le leggi e c o n o m i c h e e nei m e t o d i a t -
tuali d e l l ' a g r i c o l t u r a , egli p r e n d e in m i n u t o e s a m e 
entrambi questi aspetti della quest ione . N e c o n c l u d e 
c h e il paterno r e g i m e del c l e r o e dei gentlemen 
torna di g r a v e preg iudiz io al l ' ind ipendenza m o r a l e , 
s o c i a l e ed intellettuale della p o p o l a z i o n e , e c h e per 
c o n s e g u e n z a importa di a f f rancare l ' opera io a g r i c o l -
tore , fi c ontad ino , abi l i tandolo a r a g g i u n g e r e il s u o 
v e r o posto nella naz ione . P o i , s o g g i u n g e il B l a n d f o r d , 
n o n d o m a n d i a m o c h e si divida e suddiv ida il s u o l o , 
c o m ' è in F r a n c i a , c o m ' è nel Be lg i o e nel la. S v i z -
zera, e tanto m e n o poi c o m ' è in Ir landa. N o n d i -
m e n o , per q u a n t o possa tornare di g r a v e of fesa a 
molti affittaiuoli (farmers) il par lar l o ro f r a n c a m e n t e 
- la verità p e r ò è m e g l i o di tutto - e b isogna 
p u r c h e lo d i c i a m o loro , il gentleman farmer è 
una cosa imposs ib i l e (an impossibility). » N è c o n -
danna m e n o esp l i c i tamente ogni restr iz ione legale 
della l ibertà in fatto di r e g i m e a g r i c o l o e di d is t r i -
buz ione del ' suo lo . L e i p o t e c h e d e b b o n o esser l i m i -
tate, resi p ' ù facili i trapassi di ben i fondiar i e r i -

stretta la facoltà di d i sporre per via testamentaria. 
In Irlanda debbons i c o n c e d e r e i tre F (free sale, 
fair rent and fixity of tenure). E in Inghi l terra , i 
proprietar i p o s s o n o ben c o n c e d e r e invest i ture per 
5 0 e 1 0 0 anni . L ' autore cont inua ad e s p o r r e c o n 
molta accuratezza quali s iano le rispettive posizioni 
c h e o c c u p a n o i landlord, gli affittaiuoli e t conta -
dini , gli uni di fronte agli altri , s o c ia lmente c o n s i -
derati . Q u i n d i cons idera per esteso l 'aspetto e c o n o -
m i c o del p r o b l e m a , e s u g g e r i s c e alla C a m e r a dei 
L o r d i di m o d i f i c a r e la sua cost i tuz ione e di spogl iarsi 
di que l part i co lare carattere agrar io c h e riveste , 
q u a l o r a vog l ia c o n s e r v a r e la sua inf luenza nel lo 
Stato . C o n una c o n c e s s i o n e saggia e fatta a t e m p o , 
i pari liberali r i esc i ranno a catt ivarsi la d e v o z i o n e 
del l ' e l e m e n t o m o d e r a t o della nazione . Tutti poi ap-
prof i t teranno del m i g l i o r a m e n t o portato nel le c o n d i -
zioni del c o n t a d i n o , il m a r c h e s e Blandford c o n c h i u d e 
r ipe tendo c h e b i sogna dar soddis faz ione alle g iuste 
aspirazioni del p o p o l o e farla finita co l m o n o p o l i o 
della terra. 

A n c h e il s i g n o r W e n t h w o r t h W e b s t e r studia, nella 
Fortnightly Review una q u e s t i o n e agraria . N e l suo 
art i co lo , c h e int i to la : Small Farmers in South-we-
stem France, egli p r e n d e a c o n s i d e r a r e le c o n d i -
zioni della proprietà agr ico la in quel tratto della Re -
pubb l i ca f rancese che sta fra Baiona e la V a l l e 
d ' A s p e a settentrione e ad or iente , co i P i r e n e i e la 
vallata di Bidassoa a m e z z o g i o r n o e l ' A t l a n t i c o ad 
o c c i d e n t e . P e r il W e b s t e r , tutta la quest i one sta nel 
n u m e r o d ' i n d i v i d u i c h e il suo lo p u ò r e a l m e n t e ali-
mentare . N e s s u n p o d e r e p i c c o l o può a l i m e n t a r e la 
famigl ia c h e l ' o c c u p a , q u a n d ' e s s a è tutta g iunta ad 
età m a t u r a , e tanto m e n o poi q u a n d o arriva alla 
s e c o n d a g e n e r a z i o n e . L a d d o v e non v ' ha emigraz i one , 
sia v e r s ò le c i t tà , si v e r s o altri centri di l a v o r o , sia 
p e r nazioni estere , d e v e esserv i miser ia ; e lo c o n -
ferma c o n quanto egl i stesso e b b e o c c a s i o n e di espe-
r i m e n t a r e a Madera e alle Azzorre . C o n c l u d e a f fer -
m a n d o c h ' e g l i r i t iene l ' e m i g r a z i o n e c o m e una c o n -
c o m i t a n t e necessar ia o v u n q u e per una propr i e tà r u -
rale in p r o s p e r e c ond i z i on i . 

Nella Contemporary Review il s i gnor John R « e 
esamina I' indo le , lo sp ir i to , le tendenze dei cosiddett i 
Socialisti della cattedra, e trova e h ' essi n o n sono 
altro ohe i rappresentanti tedeschi dei radicali tory 
d e l l ' I n g h i l t e r r a , qual i f u r o n o ritratti ne l le n o v e l l e di 
Ioni B e a c o n s f i e l d . Essi n o n f a n n o c h e un u s o mol to 
p a r c o de l le dot tr ine soc ial iste , e piuttosto p r o p u g n a n o 
una m i g l i o r e d istr ibuzione della r i cchezza e u n u g u a -
g l iamento p r o g r e s s i v o ne l le d i f ferenze esistenti at-
tua lmente nella co l tura de l le var i e classi : s o n o però 
ben alieni da qualsiasi r ipartizione arbi trar ia , nè 
c o m b a t t o n o il pr inc ip io del l ' uguagl ianza del le for-
tune. G l ' i n g l e s i , o s s e r v a il R a e , f u r o n o , durante 
tutta una g e n e r a z i o n e , socialisti della cattedra per 
istinto po l i t i co . La scuo la germani ca c h e porta q u e -
sto stesso n o m e arriva alle l o ro conc lus ion i per mezzo 
di una elaborata teoria di politica e c o n o m i c a . 

P e r le r iviste pr inc ipa lmente finanziarie, l ' a rgomento 
c h e p i ù attrae l 'attenzione è la pross ima conferenza 
internazionale monetaria di Par ig i . L'Economist ritiene 
c h e la con fe renza n o n m a n c h e r à d ' a v e r l u o g o e c h e 
a n c h e l ' I n g h i l t e r r a n o n si rifiuterà di prenderv i 
p a r t e : ma non v e d e p e r ò , ben ch iaro , c i ò c h ' e s s a 
p o t r à farv i . « N o n è p u n t o faci le , s c r i v e l ' a u t o r e v o l e 
rivista di L o n d r a , di c o m p r e n d e r e p e r c h è s ' i n v i t i 
l ' I n g h i l t e r r a a de l iberare sulla ques t i one del dopp io 
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tipo. Infatti, essa ha ogn i b u o n m o t i v o per esser 
contenta de l s u o sistema m o n e t a r i o , e I' esper ienza 
ha d imostrato c h e ques to sistema c o r r i s p o n d e v a be -

' n i s s i m o a tutti i suoi b i sogni . C h e c h e g i u d i c h i n o 
conven iente di fare le altre nazioni p e r c o n t o l o r o , 
l ' I n g h i l t e r r a , per parte Sua, n o n ha c h e da restar 
l'edeie al tipo d ' o r o . Natura lmente , n o n p o s s i a m o 
r imanere indi f ferenti a tutti que i p r o v v e d i m e n t i c h e 
potessero a v e r e per effetto di rialzare il va lore d e l -
l 'argento . Noi n o n p o s s i a m o assoc iarc i alle idee p r i n -
cipali del le potenze c h e hanno provoca ta la c o n f e -
renza ; ma. p o s s i a m o mantenerc i neutr i , e , anzi, fare 
qua l che cosa di più. » Tuttavia , è s e m p r e su a l c u n e 
insignificanti m i s u r e s e c o n d a r i e c h e l ' È c o n o m i s t a c -
cetta di assoc iars i . 

A n c h e lo Statist dubita de l l ' utilità della n u o v a 
conferenza . C h e l ' Inghi l terra v i partec ip i , c i ò n o n 
vuol dire eh ' essa sia disposta a m u t a r e il suo s i -
stema m o n e t a r i o nel senso in cui v o r r e b b e r o i f a u -
tori del b imeta l l i smo . L o Statist è anti—bimetallista 
dec iso , e , a s u o a v v i s o , tutti i g o v e r n i c h e p r o p o n -
g o n o c o n f e r e n z e di ques to g e n e r e e ne s p e r a n o q u a l -
che v a n t a g g i o , si t rovano in mezzo ad imbarazzi per 
causa del loro sistema m o n e t a r i e , senz 'avveders i c h e 
questi imbarazzi t rovano appunto la l o r o or ig ine in 
qua l che tentativo di b imeta l l i smo . L ' i d e a di una m o -
neta internazionale n o n lo s e d u c e p u n t o : n o n la trova 
necessaria , anzi n o n la trova n e a n c h e un vantagg i o 
che possa esser m e s s o a c o n f r o n t o c o l i ' interesse c a -
pitale c h e ha ogni naz ione di p o s s e d e r e un a p p a r e c -
chio m o n e t a r i o il qua le c o r r i s p o n d a alle sue c o n v e -
nienze e soddis facc ia ai suoi b isogni . 

P . L e r o y Beaul i eu si s lancia , nell'Economiste fran-
gais, c o n n o n m e n o c a l o r e c o n t r o i bimetall ist i . In 
fondo , in f o n d o , cosa s igni f ica q u e s t o b izzarro n o m e 
di b imeta l l i smo inventato dal C e r n u s c b i ? domandas i 
l ' i l l u s t r e e c o n o m i s t a f rancese . « 11 d o p p i o tipo è la 
più strana c h i m e r a c h e sia entrata nel lo spir ito d i 
uomini pratic i , avvedut i , sottili ; di c o l o r o c h e v o -
gl iono n a s c o n d e r e , sotto il v e l o del l ' interesse p u b -
b l i co , una situazione difettosa, instabile , a n o r m a l e , 
nella qua le essi h a n n o ' m o l t e o c cas i on i per fare dei 
profitti tutt 'affatto part icolari . Il d o p p i o tipo è c o m e 
l ' a c q u a torbida per i pescator i . » L ' a c c u s a v e r a -
mente ci pare un po ' t roppo spinta. Ma le frasi a d o -
perate dal Beaul i eu s o n o anche più a m a r e , p iù a c -
centuate, l a d d o v e egli d imostra T inuti l i tà della pros -
sima c o n f e r e n z a , l ' i n s i p i e n z a del propor la , il d a n n o 
della F r a n c i a ne l p r e n d e r v i parte. 

RAPPORTO DI V A L O R E T R A ORO ED A R G E N T O 
da luogo a luogo e da tempo a tempo ') 

Quando l'Egitto estraeva 
1' oro dalle miniere di Etiopia e ricorreva ai 
Fenicii per avere 1' argento di Spagna e della 
Sardegna (1600 av. G. 0.), il rapporto tra il 
valore dell' oro e quello dell' argento, accertato 

' ) Togliamo la presente nota da un lavoro inedito 
del prof. Martello, che ha avuto la cortesia di per-
mettercene la pubblicazione. 

(Nota della Direzione) 

\ dagli storici sui documenti dell' epoca (io credo 
poco a codesti documenti), stava come 1 a 
13, 33. 

Nel 500 av. G. C,, il darico d' oro valeva 
20 steli d'argento, e il darico avendo 8 grammi 
e 3 decigrammi di peso, e il siclo grammi 5 112, 
il rapporto stava allora come 1 a 13, 25. 

Secondo Erodoto, nel 440 av. G. 0., il rap-
porto era, in Asia, di 1 a 13. 

In Grecia, dalla fine della guerra del Pelo-
ponneso alla morte di Alessandro, si rileva, 
dai trattati di pace e dalle convenzioni com-
merciali, che le fluttuazioni di valore tra i due 
metalli corsero da 1 : 13, 33 a 1 : 11. 

In Egitto, sotto i Tolomei, il rapporto fu 
stabilmente di 1 : 12. 

Quando Cesare ritornò dalle Gallie, carico 
d'oro, il rapporto da 1 : 12, che s'era press'a 
poco mantenuto durante la Repubblica, scese 
improvvisamente ad 1 : 9. 

Sotto Costantino ed i suoi successola, gli 
editti concernenti la coniazione delle monete 
danno il rapporto di 1 :14,40. 

Durante tutto il medio-evo non pare che il 
rapporto abbia molte volte variato da circa 
1 : 12; lo si accerta tale spesso sotto i Car-
lovingi, e tale lo si trova ripetutamente indi-
cato negli editti dei re d'Inghilterra. 

In Italia, verso la metà del XIII secolo, il 
rapporto oscilla lievemente intorno ad 1 : 10. 

Dalla metà del XIV secolo alla metà del XV, 
nelle città anseatiche, non mutò il rapporto 
di 1 : 12, ma poi cadde ad 1 : 11, e giunse sino 
a 1 : 10, 50. 

Coli'editto di Medina, Isabella di Castiglia 
trovò necessario di stabilire il rapporto di 
1 : 10, 70. 

In Germania, nel 1500, il rapporto era come 
1 : 10, 40. 

Per gli effetti della scoperta dell'America, 
gli editti monetari di Francia, d'Inghilterra 
e di Allemagna alzarono successivamente il 
rapporto ad 1 : 11, 50, ad 1 : 12, ad 1 : 13, ad 
1 : 14, ad 1 : 14,50 ad 1 : 15 ; ed i prezzi cor-
renti del mercato di Amburgo e di altre piazze 
commerciali indicarono lo stesso movimento 
dal 1500 al 1700. 

La legge del 7 germinale anno XI (28 mar-
zo 1803) stabilì il rapporto permanente di 
1 : 15,50. Ma il rapporto vero commerciale fu, 
nel 1812, di 1 : 16; nel 1875, di 1 : 16,50; nel 
1876, di 1 : 18; e più tardi, in luglio dello 
stesso anno, di 1 : 20,06. Nel 1877, il rapporto 
è disceso ad 1 : 17 ed a 1 : 16,40, continuando 
a tendere assai lentamente verso 15 1/2. 

Recentemente, il Soetbeer, assicurando di 
avere esaminato scrupolosamente-le ricerche 
fatte da tutti gli autori, presentava le varia-
zioni di valore avvenute tra oro ed argento 
dal 1501 al 1878. Eccole riassunte da ven-
tennio a ventennio fra il 1501 e il 1700 
inclusivi, per rapporto dell'argento all 'oro: 
10, 75 — 11,25 — 11, 30 — 11,50 — 11,80 — 
12,25 — 14,00 — 14, 50 — 15,00 — 14, 96. Ed 
eccole da decennio a decennio, fra il 1701 e 
il 1870 inclusivi, sempre per rapporto dell'ar-
gento all'oro: 15,27 — 15,15 — 15,.09—15,07 
— 14,93 — 14,56 — 14,81 - 14,64 — 14,76 
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- 15, 42 - 15,61 — 15,51 — 15,80 — 15, 75 
— 15,83 — 15,36 — 15,48. Dal 1870 al 1875, 
il rapporto fu di 15,98. La media del rapporto 
durante tutto il 1876 fu 17,77; durante il 1877 
fu 17,22; durante il 1878, di 17,92. 

Le cifre sinora citate paiono scelte a bella 
posta per dimostrare che le variazioni di va-
lore tra i due metalli sono poco sensibili, e 
eh' esse rappresentano un certo equilibrio, 
molto instabile, ina i cui movimenti sono suf-
ficientemente contenuti entro limiti ristretti. 
Si possono tuttavia citare altre cifre, rispet-
tabili per i nomi che fanno testimonianza 
della loro esattezza. Così : 

Dal 1600 al 600 avanti G. C., secondo le 
leggi di Marni (1), il rapporto fu, nell'India, 
di 1:2,30 ; — secondo Erodoto, nel 350 av. 
G. C., fu di 1:10, in Macedonia; — secondo 
Strabone, nel primo secolo dell' era cristiana, 
fu di 2 : 1 , in Arabia; — secondo i capitolari 
di Carlo il Calvo, nell'850, fu di 1:12, in Fran-
cia; — ed in Francia pure, dal secolo IX al 
XVI, da Carlo Magno alla scoperta dei metalli 
preziosi nel nuovo mondo, il rapporto variò, 
secondo Leber, da 1 :12 ad 1 :10 (2) ; — in 
Italia, secondo il Villani, fu, nel 1252, di 1 : 8 ; 
secondo lo. Scaruffl, di 1:12, nel 1579; secondo 
il Davanzati, di I : 12,50, nel 1588; secondo il 
Carli, -di 1:14,50 nel 1757; — secondo Levas-
seur, fu di 1 :10, in Francia, nel 1230 ; di 
1:10,30, in Atene ed in Oriente, al tempo 
delle Crociate; di 1 :11,50, a Roma, sul finire 
della Repubblica; e, sotto il dominio dei Bar-
bari, di 1:15,61, di 1: 14,44, di 1:18, di 1:15,10, 
di 1 :12,95, (li 1:15,37; — secondo Dureau de 
la Male, fu, in media, di 1 : 7 , tra il XV e il 
XVI secolo, in Francia e dappertutto in Eu-
ropa. 

Secondo altri autori, vi fu epoca in cui il 
rapporto era contemporaneamente di 1 :14 
nella Spagna, di 1 :13 in Francia, di 1:12,50 
in Olanda, e contemporaneamente di 1: 16 nella 
Spagna e di 1 :11 nell'India; —quand'invece 
discendeva,a Roma, sotto Diocleziano,a 1:11,30, 
saliva in Arabia a 2 : 1 ; — quando nei Paesi 
Bassi era di 1 :10 (an. 1550), nella Spagna 
era di 1 :16 ; — allorché, nel 1875, il com-
mercio europeo apriva le porte del Giappone, 
vi trovava il rapporto di 1 :3,16. 

Attualmente, negli Stati dell'Unione latina, 
il rapporto legale è di 1:15,50, e lo stesso 
rapporto vige in Rumania, nella Spagna, in 
parecchi Stati del Sud-America e in Germania; 
esso è di 1:15,60 in Olanda; di 1:15,32 in 
Russia; di 1:15,45 in Austria; di 1 :15,57 nel 
Giappone; di 1 :16 (quasi) negli Stati Uniti 
d'America. 

Verso la metà di luglio 1876, l'oncia d' ar-
gento segnava sul mercato di Londra il prezzo 

(1) Manu è un personaggio favoloso; ma le leggi 
che gli si attribuiscono (Manava-Dharma-Sastra) sono 
di molto posteriori ai Vedas : esse non rimontano 
che al XII o al XIII secolo av. G. C., ed esse fissano 
il rapporto di valore fra oro ed argento come 1 : 2 '/2. 

(2) Ecco un passo dell' editto pistense : « Ut in 
omni regno nostro, non amplius vendatur libra auri 
nisi duodecimi libris argenti. » 

di 47 pence, che corrispondeva al rapporto 
di 1 :20,06, il quale, di fronte al rapporto le-
gale francese adottato dagli Stati dell'Unione 
latina, costituiva un deprezzamento del 27,73 
per 100. Non era mai per lo innanzi caduto 
cosi basso il valore dell'argento relativamente 
a quello dell'oro; è anzi il più basso limite 
che la storia ricordi, dappoiché sotto l'impero 
romano, ai tempi di Onorio e di Teodosio, il 
rapporto non aveva oltrepassato 1' 1:19,80. 

Da una famosa relazione presentata dal 
Goschen al Parlamento inglese intorno alle 
oscillazioni nel valore dell'argento, non si deb-
bono trascurare le cifre seguenti, le quali, se 
non m'inganno, sono prese dai lavori di Ros-
sister W. Raymond. Esse abbracciano tre se-
coli e mezzo : 1:11,30, nel 1526; 1:11,10 nel 1545 
(queste cifre secondo i dati ricavati delle zecche 
d'Inghilterra); 1: 11,70, nel 1561; 1:11,68, nel 
1575 (queste cifre secondo le tariffe delle Zecche 
di Francia); 1 :11,17, nel 1551 ; 1:11,44, nel 1559 
(queste cifre secondo le tariffe della zecca im-
periale tedesca); 1:12,10, nel 1604; 1:13,30, 
nel 1612; 1 : 13,35, nel 1619 (queste cifre se-
condo le tariffe della zecca inglese); 1:11,74, 
nel 1623 (questa cifra secondo le tariffe della 
Germania del Nord) ; 1:14,50, nel 1670 (questa 
cifra secondo le tariffe inglesi); 1: 15, nel 1679 
(questa cifra secondo le tariffe francesi); 
1:15,40, nel 1680; 1:14,97, dal 1687 al 1700; 
1:15,21, dal 1701 al 1720; 1:15,80, dal 1721 
al 1740 ; 1:14,74, dal 1741 al 1790 ; 1: 15,42, 
dal 1791 al 1800; 1 : 15,61, dal 1801 al 1810; 
1:15,51, dal 1811 al 1820; 1:15,80, dal 1821 
al 1830; 1:15,67, dal 1831 al 1840; 1:15,83, 
dal 1841 al 1850; (queste cifre secondo il rag-
guaglio dei prezzi sulla piazza d'Amburgo). 

Secondo il Rossister W. Raymond (Statistics 
of mines and minìng in the Slat.es and Ter-
ritories West of 7"ochy mountains eing the 
seventh annual report) si hanno i dati seguenti, 
sui quali si appoggiò interamente il Romanelli 
per compilare e spiegare le notizie accuratis-
sime da lui date sul valore l'elativo dei due 
metalli: Avanti G. C.: nel 1600, secondo le 
inscrizioni a Karnac (lista di tributi di Tut-
masi), 1:13,33; —- nel 708, secondo le inscri-
zioni cuneiformi sopra piastre metalliche tro-
vate negli avanzi di Koorsabad, e secondo 
antiche monete persiane, 1 :13,33 ; — nel 440, 
secondo il computo dei tributi indiani fatto da 
Erodoto (360 talenti d'oro = 4680 talenti d'ar-
gento), 1 :13; — nel 400, secondo Senofonte 
(in Asia), 1:13,33; e secondo Platone (in Gre-
cia), 1 :12 ; — dalla guerra del Peloponneso al 
tempo di Alessandro, secondo gli scrittori greci, 
1 : 1 2 ; 1 : 1 3 ; 1:13,33; sotto i Tolomei ( in 
Egitto; 1:12,50 ; — nel 218, secondo la legge 
decretata per la coniazione degli scrupoli d'oro, 
1:17,14; — nel 100, secondo il rapporto g e -
nerale della libbra d'oro ai sesterzi d'argento 
in Roma, 1:11,91 ; — al ritorno di Cesare dalle 
Gallie (an. 49), 1:8,93; — negli ultimi tempi 
della Repubblica, 1:12. Dopo G. C.: sotto Au-
gusto e Tiberio (dall 'I al 37 ) , 1:11,97; — 
sotto Caligola (37-41), 1:12,17; — sotto Ne-
rone (54-68), 1:11,80; — sotto Vespasiano 
(69-79), 1:11,54; — sotto Domiziano 81-96), 
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1:11,30; — sotto Antonino (138-161), 1:11,98; 
dal 1104 al 1494, secondo gli arbitrii delle 

zecche britanniche, 1:9,12; — nel 1260, rap-
porto medio nelle città commerciali italiane, 
1:10,50; — nel 1351, 1:12,30; — nel 1375, 
1-12,80; — nel 1403, 1:12,80 — nel 1411, 
1:12; — nel 1451, 1:11,70; — nel 1463, 
1:11,60, secondo gli statuti della zecca di Im-
becca, confermati nell'insieme dalle medie de-
sunte dai conti dell'ordine teutonico, a periodi 
di 40 anni; — dal 1455 al 1494, 1:10,50; dal 
1469 al 1508, 1:9,20, secondo i conti del l 'or-
dine teutonico; — nel 1500, 1:10,50, secondo 

Aritmetica di Adam Riese. Si possono qui 
omettere i dati compresi fra il 1526 e il 1850, 
perchè sono identicamente gli stessi presentati 
dal Goscben nel suo rapporto al Parlamento 
inglese. 

Il Bernardakis pubblica alla sua volta un 
quadro sul valore proporzionale tra oro ed 
argento, passando da epoca ad epoca e da 
paese a paese : 1:2,50, nell' India, dal 1600 al 
600 av. G. G. ; e in ciò quest' autore si appog-
gia alle leggi di Manù, avvertendo che la 
esattezza del rapporto fu accertata sul testo 
dal Burnouf. (1) E prosegue: 1 :6 , nel mondo 
antico (600 av. G. O.), secondo Dureau de la 
Malie (e secondo Grenovius, Rombachet, Ar-
buthnot, citati dal Landrin); — 1:10, in Grecia, 
nel 600 av. G. C., secondo Grenovius ; — 1:12 in 
Grecia, nel 460 av. G. O., secondo Platone ; — 
1:13, in Asia, nel 400 av. G. C., secondo Ero-
doto; — 1:10, in Macedonia, sotto Alessandro 
(350 av. G. 0.) ; — 1:10, nella Grecia, nel 
300 av. G. C., secondo Senofonte, Polluce, ecc. ; 
— 1:13,71 a Roma, nel 207 av. G. O., secondo 
Grenovius, e 1:10 secondo Godefroid; — 1:11,90, 
a Roma, sotto Mario (104 av. G. O.) ; — 1:8,90 
a Roma, dal 53 al 47 (lotta tra Cesare e Pom-
peo) ; — 2 : 1 in Arabia, nel 1° secolo, secondo 
Straberne; — a Roma: 1 a 11,30, sotto Domi-
ziano (90 dopo G. C.) ; 1:12,50 sotto Costantino 
(310); 1 :14,40, sotto Arcadio (367); 1 : 1 8 , 
sotto Onorio (442); — 1:12, in Francia, sotto 
Carlo il Calvo (850); — 1 :10 in Inghilterra, 
sotto Edoardo il Vecchio (920)7 — 1:10, in 
Francia, sotto Luigi IX (1230): — 1 : 8 , in 
Italia, nel 1252; — 1 : 12, in Francia, sotto 
Filippo VI (1339); — secondo Hirsch, 1:11,66, 
in Europa, nel 1409, e 1 :12 nel 1500 ; — se-
condo Scherer, 1:10, nei Paesi Bassi, verso il 
1550, e 1:11,75, nel 1589; verso il 1700 1 :14 
nella Spagna, 1 : 1 3 nella Fi-ancia, 1:12,50 nel-
T Olanda; 1 :16 nella Spagna, nel 1540; ed 
1:11, nel 1565, nelle Indie. 

Tutte queste cifre indicano più peculiar-
mente le oscillazioni di rapporto da luogo a 
luogo in tempi diversi, e confondono le di-
sposizioni arbitrarie di legge colla libera azione 
dei mercati. Non sono per ciò le più acconcie 
a dimostrare le naturali ed inevitabili fluttua-
zioni del valore che i metalli preziosi subi-
scono, come ogni altra merce, in un medesimo 
luogo a tempi diversi, e in luoghi diversi in 

(1) Un màchatres d'argento è dato come equivalente 
di due hrishnala d'oro, da cui resulta la proporzione 
di 1: 2 lj2. V 

un medesimo tempo. Tuttavia provano incon-
testabilmente che il valore dell'oro e dell'ar-
gento è soggetto alla stessa legge che domina 
tutti i valori ; ch'esso, cioè, si ribella indoma-
bile ad ogni disposizione autoritaria, ad ogni 
arbitrio di prescrizioni. 

Fa vergogna il pensare che questa verità, 
la quale è oggi costretta la scienza di ricor-
dare agli uomini di Stato ed a parecchi illu-
stri scrittori, era insegnata ai volghi, sin dal 
1591, quando il Budelius pubblicava la sua 
opera stupenda De Monelis et de re numera-
ria. Questo insigne giureconsulto fin d'allora 
avea osservato variare il rapporto tra oro ed 
argento, che Bodino e Scarnili pretendevano 
immutabile come 1 :12 ; ed egli invece lo ac-
certava ad epoche diverse salire e discendere 
tra 1 :16 ed 1:10, e lo determinava, per l'epoca 
sua, come 1:11,25. 

Si può frattanto, in forza delle cifre qui ac-
cennate, porre come fatto che il valore rela-
tivo dei due metalli variò, attraverso il tempo 
e lo spazio, dal rapporto di 1:0,50 al rapporto 
di 1:20,06. Gli estremi della oscillazione sono 
molto lontani tra di loro, quantunque il tempo 
che li comprende sia venti volte secolare e 
rilevanti sieno state le cagioni economiche e 
politiche che li hanno determinati. 

TULLIO MARTELLO. 

Società di economia politica di Parigi 
Riunione del 5 Gennaio 1881 

Il sig. Passy, presidente, aprendo la seduta, ram-
menta che la società è giunta al suo 40° anno di 
esistenza ed esprime il voto che tutti membri pre-
senti possano ritrovarsi fra 10 anni per celebrarne 
il giubileo. 

Il sig. Renaud presenta una relazione fatta dalla 
commissione permanente di statistica municipale in-
torno alla pubblicazione di un anuuario della città di 
Parigi per il 1881. 

La questione posta in discussione è In seguente : 
« Bel riconoscimento legale delle Camere sinda-
cali. » 

li sig. Giuseppe Garnier ricorda che un articolo 
della legge del 91, il quale proclama la libertà delle 
professioni, ha proibito ogni riunione di persone 
della stessa professione ed ha loro interdetto di riu-
nirsi « con la scusa di occuparsi del loro preteso 
interesse comune. » Questo articolo troppo severo 
e contrario alla libertà del lavoro è stato spesso 
violato e specialmente dalle Camere sindacali che sono 
state promosse a Parigi per l'intelligente iniziativa 
del sig. Bonnin, che ha raggruppate un gran numero 
di professioni parigine con grande vantaggio ge -
nerale. , 

Il sig. Garnier crede che i promotori delle Ca-
mere sindacali d'operai si facciano grandi illusioni, 
ma olio non ostante debba sparire dalla legislazione 
la proibizione della legge del 1791. A questo scopo 
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è stato presentato , il 2 2 n o v e m b r e d e c o r s o , alla C a -
mera dei deputati , un proget to di l egge . ( 1 ) 

Il s ig . Limousin trova c h e la quest i one n o n è 
cos ì s e m p l i c e c o m e s e m b r a a pr ima g iunta . N o n si 
tratta u n i c a m e n t e di a c c o r d a r e ai cittadini una l i -
bertà della qua le s o n o stati ing iustamente privati , 
ma di far sì che l ' u s o della l iber tà di assoc iaz ione 
per parte di cer te persone c h e eserc i tano la stessa 
pro fess ione non abbia per c o n s e g u e n z a la s o p p r e s -
s ione della libertà ind iv idua le del lavoro . 

Il proget to di l egge del g o v e r n o sui sindacati 
pro fess iona l i o per parlare più esattamente sul le 
« unioni di mestieri » può e s s e r e cons iderato da 
d u e punti di v i s t a ; que l l o de l le società di i n d u -
striali e di c o m m e r c i a n t i , e q u e l l o del le associazioni 
opera ie . Dal p r i m o punto di vista è difettoso 1 ° per -
c h è n o n crmtiene I' a b r o g a z i o n e f o r m a l e della 
l e g g e del 1 7 9 1 ; 2 ° p e r c h è p r e s c r i v e alle assoc ia -
zioni di Parigi di presentare alla prefettura di p o -
lizia n o n solo i l o ro statuti ma la lista dei l o r o 
m e m b r i ; 3 ° p e r c h è nega ai forestieri il diritto di 
entrare in un s indacato . C h e i forestieri n o n n a t u -
ralizzati n o n g o d a n o in Franc ia dei diritti polit ici 
s ' i n t e n d e , ma n o n s' intende p e r c h è si i m p e d i s c a 
loro di far parte di associazioni c h e hanno per o g -
getto la difesa dei loro interessi . È e v i d e n t e c h e 
questa d ispos iz ione è stata inspirata dalla paura de l -
l' Internazionale , la qua le non è stata un p e r i c o l o 
po l i t i co , se n o n q u a n d o n o n si c o m p o n e v a più di 
sezioni pro fess ional i . 

Dal punto di, vista de l le società opera ie , i r i m p r o -
ver i c h e si p o s s o n o fare al proget to del g o v e r n o 
s o n o più g r a v i . — E c c o il p r i m o : 11 proget to p e r -
mette l ' o rganizzaz ione della guer ra nell ' industr ia , ma 
n o n permet te nulla nella stato di pace . E v i d e n t e -
mente la libertà di f o r m a r e i s indacati pro fess ional i 

( 1 ) E c c o il testo del proget to di legge : 
Art. 1° — Si potranno costituire sindacati pro-

fessionali composti di più di venti persone che eser-
citino la stessa professione o lo stesso mestiere, senza 
la preventiva autorizzazione del Governo alle condi-
zioni prescritte dagli articoli seguenti: ' 

Art. 2" — I sindacati professionali hanno unica-
mente per scopo lo studio e la difesa degli interessi 
professionali, economici, industriali e commerciali co-
muni a tutti i loro membri ; 

Art. 8° — Quindici giorni prima che un sindacato 
professionale cominci a funzionare i suoi fondatori do-
vranno presentare gli Statuti del sindacato e i nomi 
e gli indirizzi di tutti i membri che lo compongono 
indicando specialmente coloro che per un titolo qua-
lunque siano incaricati dell'Amministrazione o della 
Direzione. Questa presentazione avrà luogo per il di-
partimento della Senna alla Prefettura di polizia e per 
gli altri dipartimenti alla Mairie del luogo ove il sin-
dacato è stabilito. Questa presentazione dovrà essere 
rinnovata il 1° gennaio di ogni anno ed a ogni cam-
biamento di amministratori o di Statuti ; 

Art. 4" —< I sindacati professionali non potranno 
esser formati che fra sudditi francesi che godano i 
diritti civili ; 

Art. 5° — Il difetto di dichiarazione sarà punito 
con una multa da 16 a 200 franchi ; in caso di falsa 
dichiarazione la multa potrà essere portata a 500 fran-
chi. in caso d'infrazione agli Statuti o alle prescri-
zioni degli artìcoli 2° e 4" i tribunali potranno pro-
nunziare lo scioglimento dei sindacati professionali ; 

Art. 6° — Le disposizioni anteriori che sono con-
trarie alla presente legge sono abrogate. 

molt ip l i cherà le società di resistenza tanto da parte 
dei padroni q u a n t o da parte degl i opera i . N e risul -
t e ranno n u m e r o s i sc ioper i . Ma se avanti o d o p o la 
lotta si v o l e s s e fra una società di padroni ed una 
società d ' o p e r a i st ipulare un trattato di pace , c h e 
stabilisca un modus vivendi per un t e m p o d e t e r m i -
n a t o , esse non lo p o t r e b b e r o , n e a n c h e d o p o a p p r o v a t o 
il proget to di l e g g e di cu i par l iamo . 

A n c o da u n altro punto di vista il proget to è di -
fettoso. N o n p r e v e d e c h e le società di persone della 

, stossa pro fess i one possano v i o la re la libertà d ' a.ltre 
p e r s o n e , senza c o m m e t t e r e nessun alto previsto e 
punito dal C o d i c e Penale . 

Esiste a m o d o d ' e s e m p i o , a Parigi una società In 
q u a l e n o n a m m e t t e c o m e apprendist i se non i f ig l i 
di operai della stessa pro fess ione . V e ne è un'altra 
c h e limita il n u m e r o degli apprendisti e c h e ne fissa 
il m a s s i m o del l ' età. V e ne è u n ' altra c h e p r o s c r i v e 
le d o n n e , a n c h e q u a n d o lavorano alle stesse c o n d i -
zioni degl i u o m i n i , un ' altra c h e pro ib i sce l e m a c -
c h i n e e certi utensili manual i . La m a g g i o r parte di 
q u e s t e soc ietà t e n d o n o inoltre a metter fuor i dagli 
op i f i c i , d o v e l a v o r a n o i loro m e m b r i , tutti gli opera i 
non affiliati. Questi sono fatti c h e attentano alla li 
bertà del l a v o r o : p r e v e d e r e e interdire questi fatti 
al le unioni di mestieri n o n s a r e b b e v i o l a r e la l ibertà, 
ma p r o t e g g e r l a . 

Gli operai c e n s u r a n o il progetto del g o v e r n o 
da un punto di vista l oro s p e c i a l e ; gli r i m p r o v e r a n a 
c i o è di n o n c o n f e r i r e ai sindacati la personalità c i -
v i l e . Molti opera i v o r r e b b e r o questa personal i tà per 
tras formare tali associazioni in intraprese industriali 
e c o m m e r c i a l i ; essi v o r r e b b e r o g i u n g e r e a cost i tuire 
in o g n i industria una intrapresa unica , c h e n o n p o -
tesse t e m e r e nessuna c o n c o r r e n z a e di cui il capitale 
s a r e b b e p o s s e d u t o in c o m u n i o n e e ind iv i s ib i lmente 
da tutti gli operai c o m e co l le t t iv i tà ; ma di cu i n o n 
p o t r e b b e r o m a i r e c l a m a r e la l o r o parte . Ques to s i -
ste,ma è asso lutamente c h i m e r i c o , e n o n v i è da te-
m e r e c h e possa essere appl i cato , a n c h e se il legis la-
tore f r a n c e s e abrogasse le savie disposiz ioni c h e 
r e g o l a n o la propr ie tà e la r e n d o n o i n d i v i d u a l e ; ma 
il v e r o p e r i c o l o c o n s i s t e r e b b e ne l l ' a s senza di g a -
ranzie per i terzi. Questa pretesa d e v e essere asso -
lutamente resp in ta ; se gli operai v o g l i o n o cost i tu ire 
de l l e società di produz ione , essi hanno le leggi sul le 
so c i e tà c o m m e r c i a l i . Queste leggi possono senza d u b -
bio esser per fez ionate , ma noti per permet tere la 
propr ie tà c o m u n e . 

U n ' a l t r a pretesa, c h e si a f facc ia , consiste n e l l ' o t -
t e n e r e per le società d ' o p e r a i il diritto di farsi a g -
g i u d i c a r e i lavori pubbl i c i senza prestare cauz ione ; 
q u e s t o s a r e b b e u n v e r o p r i v i l e g i o . 

il s ig . L i m o u s i n d i ce c h e è siato in passato part igiano 
di una l e g g e spec ia le sul le associazioni di p e r s o n e 
della stessa pro fess ione , ma c h e nuov i sludi l ' h a n n o 
c o n d o t t o a questa c o n c l u s i o n e : c i o è c h e bas terebbero 
d ispos iz ioni d ' o r d i n e g e n e r a l e . Esse d o v r e b b e r o esser 
le s e g u e n t i : il c o d i c e penale i n v e c e di interdire 
tutte le associazioni d o v r e b b e l imitarsi a c o m m i n a r e 
del le p e n e c o n t r o le assoc iaz ioni c h e si p r o p o n g o n o 
u n o s c o p o c o n t r a r i o alla l e g g e . D o v r e b b e r o esser 
spec i f i cat i e interdetti gli atti c h e cos t i tu i s cono v i o -
lazione alla l ibertà del l a v o r o . B i s o g n e r e b b e final-
mente e s t e n d e r e il q u a d r o del le società c iv i l i , a f f inchè 
le unioni di mestieri potessero adottare questa f o rma 
di assoc iaz ione . C iò p e r m e t t e r e b b e loro di c o n c l u d e r e 
v a l i d a m e n t e de l le c o n v e n z i o n i c h e rego lassero le 
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condiz ioni per T i m p i e g o degli opera i associati c o n i 
padroni associati , d i ' persegui tare g iud iz ia lmente , 
q u a n d o f o s se il caso , i propri funzionarl i in fede l i , e 
finalmente oiò p e r m e t t e r e b b e alle persone lese di 
adire i tr ibunali c o n t r o le dette soc ietà . Quanto agli 
operai c h e v o l e s r e r o fare dei l o r o sindacati tante 
intraprese industrial i d o v r e b b e r o uni formars i alle di-
sposizioni del C o d i c e di C o m m e r c i o sul le soc ie tà . 

Il s ignor L i m o u s i n termina r ipe tendo c h e s e c o n d o 
lui n o n si tratta di l imitare la libertà delle assoc ia -
zioni , ma u n i c a m e n t e di r e g o l a r e l ' u s o de l le d i v e r s e 
libertà in m o d o c h e l 'una non p r o d u c a la s o p p r e s -
sione del l 'a l tra , e c h e in special m o d o le collettività 
non possano o p p r i m e r e gli ind iv idu i . 

Il s i gnor Mercier r i c o n o s c e c h e gli operai m a n i -
festano' s e m p r e una g r a n d e sf iducia q u a n d o si tratta 
dei loro interessi general i . S e 1' organizzaz ione de l le 
associazioni sindacali ha per c o n s e g u e n z a di o b b l i -
garli a presentare al tr ibunale di c o m m e r c i o , sia gli 
Statuti del l ' assoc iaz ione , sia la lista degli associat i , 
essi non faranno c i ò c h e c o n r ipugnanza ; m a n o n 
si po t rebbe tentare q u a l c h e altra c o s a ? 

In Inghilterra le associazioni opera i e s o n o poste 
sotto la pro tez ione immediata della C a m e r a dei C o -
muni . N o n si p o t r e b b e far lo stesso in F r a n c i a ? 

N o n b i sogna spaventars i d e l l ' i m m i n e n t e r i c o n o s c i -
mento legalo del le C a m e r e s indacal i e della loro ten-
denza a d iven i re associazioni c o o p e r a t i v e di produz io -
ne. In Inghilterra es is tono le Trade's Unions, assoc ia -
zioni di tutti gli operai del lo stesso mest iere , aventi lo 
s c o p o di rego lare coi padroni le quest ioni sui salari . 
C o n ques to mezzo si è giunti a risultati marav ig l i o s i , 
c o m e l ' istituzione d ' a c c o r d o fra le d u e parti d ' u n a scala 
mob i l e dei salari e , al b i s o g n o , l 'arb i trato in caso d i 
sc ioper i . Il gen io dei lavorator i inglesi si manifesta 
nel le un ion i di mestier i , q u e l l o de i lavorator i f r a n -
cesi nel le società c oopera t ive di p r o d u z i o n e ; a s s o c i a -
zioni mo l to m e n o potenti de l le altre , p e r c h è n o n 
c o m p r e n d o n o c h e u n p i c c o l o n u m e r o di lavorator i 
del lo stesso mest iere . 

L ' a v v e n i r e appart iene f o r s e alla fus ione dei d u e 
sistemi. Questa tesi è stata svi luppata dall ' o ra tore 
nella s tampa quot id iana alla vigilia del , c o n g r e s s o 
opera io c h e si r iunì a Parigi nel 1 8 7 6 . E e v i d e n t e 
c h e c o n l a . n u o v a l e g g e b i s o g n e r e b b e facil itare alle 
associazioni sindacali la loro t ras formaz ione in società 
c o o p e r a t i v e di p r o d u z i o n e . 

Il s i g n o r Renaud fa notare c h e nel n u o v o proget to 
di l egge v i è, pr ima di tutto, cattiva la p r e f a z i o n e ; 
la qua le d i c e c h e la l e g g e è destinata ad ass i curare 
la difesa deg l i interessi de l l ' industr ia . D u n q u e p r i n -
c ipa lmente si tratta di u n ' a r m e di g u e r r a , ed è spia-
c e v o l e c h e lo stesso legis latore T abbia presentata 
sotto q u e s t o punto di vista. 

Una volta p e r ò c h e la q u e s t i o n e è stata sol levata 
b isogna r i c o n o s c e r e c h e n o n si p u ò , in n o m e dei 
principi i , n o n ader i re al r i c o n o s c i m e n t o legale dei 
sindacati . Tuttavia I' e s e m p i o del passato d e v e ser-
virci a stare in guard ia . V i è a Par ig i e dappertutto 
una tendenza dichiarata a r icost i tuire le ant i che 
corporaz ion i ed a s o p p r i m e r e la libertà del lavoro . 
E c i ò c h e d e v e innanzi tutto p r e o c c u p a r e il l e -
gislatore è di p r o t e g g e r e la libertà individuale del 
lavoro , p e r c h è n o n vi è n e s s u n o c h e si o c c u p i de l -
l ' i n d i v i d u o , m e n t r e le assoc iaz ioni finiranno s e m p r e 
per a v e r la forza di far p r e v a l e r e i loro diritti . L e 
C a m e r e s indacal i , qual i es is tono , n o n si s o n o o c c u p a t e 

c h e dei l o r o interessi part ico lar i ; il legis latore d e v e 
m i r a r e p iù in alto e più lontano . 

B i s o g n e r e b b e stabil ire per l egge c h e ogni l i m i t a -
z ione della libertà di lavoro o della libertà di c o n -
correnza c h e n o n risulti dal l i b e r o eserc iz io della 
l ibertà ind iv idua le , una volta provata dovesse esser 
repressa l ega lmente . Una volta c h e si a c c o r d a la vita 
alle associazioni s indacali , si può al t empo stesso 
met tere u n f reno alla loro attività. In segui to c i ò 
n o n sarà più poss ib i le , p e r c h è sarebbe cons iderato 
c o m e u n ' opera di reaz ione . L e corporaz ion i hai ino 
imp iega to più di quattro seco l i per c on f i s care la li-
bertà del lavoro . P o t r e b b e r innovars i lo stesso fatto; 
innanzi tutto p r o t e g g i a m o l ' i nd iv iduo , c h e spesso è 
t r o p p o d e b o l e per di fendersi da s è . 

F i n a l m e n t e n o n si ac cord i nessun pr iv i leg io a tali 
assoc iaz ioni , e soprattutto n o n si t ras formino in C a -
m e r e di giustizia indipendent i , p e r c h è si m e t t e r e b b e r o 
al d isopra della giustizia ordinaria e ne paralizzerei) -
zero 1' azione. E che cosa d i v e n t e r e b b e r o gli i n d i -
v idui c h e agissero iso latamente c o n t r o q u e l l e p o -
tenze? Preso ques te precauzioni bisogna^ lasciarle 
f a r e , p e r c h è esse n o n possono n u o c e r e all ' interesse 
g e n e r a l e e po t ranno c o n t i n u a r e a r e n d e r e i servizi 
part icolari ohe r e n d o n o attualmente . 

Il s i gnor Chotteau constala c h e le C a m e r e sinda.-
cali r e n d o n o dei servizi . Q u a n d o vi sono contestazioni 
fra due padroni , le C a m e r e sindacali dei padroni 
s o n o li pron e per d e c i d e r e la controvers ia ; e se la 
diff icoltà esiste fra un padrone e un o p e r a i o , inter -
v e n g o n o le C a m e r e sindacali miste. Il s ignor Chot-
teau racconta di a v e r assistito ad una intiera seduta 
di una C a m e r a s indacale di padroni . D o p o la seduta 
si ra l l egrò c o n gli arbitri che e rano riusciti a metter 
tutti d ' a c c o r d o , e questi gli r i sposero che r i e s c o n o 
s e m p r e ; si do l sero soltanto di v i v e r e sotto un r e g i m e 
di tol leranza. « E la l egge - agg iunsero essi - per 
r i c o n o s c e r e le nostre associazioni sarebbe g ià votata 
se n o n a v e s s i m o c o n t r o di noi tutti quelli c h e v i v o n o 
di p r o c e s s i , c i o è gli usc ier i , i procurator i e gli av -
vocat i . 

Il s i g n o r Chot teau c o n c l u d e a u g u r a n d o s i c h e q u e -
sta oppos i z i one non basti a int imidire i legislatori . 

S e c o n d o il sig. Lavollée le c a m e r e sindacali hanno 
reso grani l i servizi ed hanno conquis tato un' esistenza 
di fatto c h e si i m p o n e al legislatore. B i sogna per 
conseguenza regolar izzare l ' ist ituzione, render la lecita, 
sottrarla al r e g i m e della tolleranza per metterla sotto 
que l l o del la l egge . Ma si d e v e fare in una l egge spe 
c ia le c h e abbia di mira e s c l u s i v a m e n t e i s indacati 
o devons i c o m p r e n d e r e questi in una l egge genera le 
c h e r iguard i ogn i spec ie di assoc iaz ion i? S e c o n d o 
1' o p i n i o n e espressa dal s ig . L i m o u s i n , s a r e b b e pre-
fer ib i le una l egge spec ia le p e r c h e è necessar io d ' i m -
p o r r e alla c reaz i one del le C a m e r e S indaca l i certe 
condiz ion i part icolari per preven i re , nel s e n o del le 
stesse associazioni , le vio lazioni alla l ibertà i n d i v i -
dua le . N o n p r e n d e n d o q u e l l e precauzioni c h e sono 
sugger i t e dall ' esperienza si r i s c h i e r e b b e di turbar 
1' o n l i n e nel l ' industria e di in t rodurv i n o n l ' a r m o n ì a 
ma la g u e r r a ; 

Questi abusi e questi per i co l i , r i conosc iut i dai par -
tigiani p i ù devoti del le assoc iaz ioni opera ie , s o n o i n -
fatti da temersi . Ma c o m e si v u o l r imediarv i c o n 
una l e g g e spec ia le , c o n una spec i e di r e g o l a m e n t o 
legale , " p r o i b e n d o ques to o q u e l l o ? Q u a l u n q u e cosa 
s i ° facc ia , questo r e g o l a m e n t o n o n sarà mai c o m p l e t o , 
si v e r i f i c h e r a n n o spesso degl i abusi , degl i espedient i 
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c h e la l egge spec ia le n o n avrà nè previsti n è 
puniti . B i s o g n e r e b b e c o n t i n u a m e n t e a g g i u n g e r e n u o v i 
articoli a questa l egge , e in tal m o d o , r i d u c e n d o 
g r a d o a g r a d o la libertà di assoc iaz ione , si arr iverà 
l'orse a far r i m p i a n g e r e il r e g i m e di tolleranza c h e 
si v u o l e ogg i r impiazzare . 

La l egge g e n e r a l e c h e si appl i cherà ad ogn i as -
soc iaz ione n o n lascierà di cer to lo Stato d i sarmato 
c o n t r o le vio lazioni c h e queste f orze co l lett ive p o -
tessero fare alla propr ie ià , alla l ibertà, alla s icurezza 
del c i t tad ino . C o n t r o le es igenze esorbitanti del c a -
pitale o della m a n o d ' o p e r a , c o n t r o l ' o p p r e s s i o n e 
del c o n s u m a t o r e n o n si trova un r i m e d i o f u o r c h é 
nella libertà del c o m m e r c i o , nella c o n c o r r e n z a , nella 
facoltà di c o m p r a r e all ' estero q u a n d o la p r o d u z i o n e 
interna si rif iuta o abusa . In questi casi la legis la-
z ione dogana le esercita una inf luenza dec i s iva , la 
l ibertà de l le tariffe è asso lutamente necessaria di 
f ronte a l l ' a s s o c i a z i o n e degl i interessi . P e r q u e s t e 
rag ioni il s ig . Lavo l l óe r it iene c h e si debba a p p l i -
c a r e alle c a m e r e s indacal i so l tanto la libertà con la 
legge c l ic rego la tutte le assoc iaz ion i . 

il s ig. Brelay ha c o n o s c i u t o ed apprezzato il m o d o 
di f u n z i o n a r e del le c a m e r e s indacal i di cu i è stato 
m e m b r o . C r e d e c h e b i s o g n e r e b b e guardars i , dal l e -
g i ferare t r o p p o su di esse e dal dar l o r o uu carattere 
spec ia le d i f f erente da q u e l l o c h e si s o n o date da 
l o r o stesse. P e r il m o m e n t o c o n v e r r e b b e l imitarsi 
ad abo l i re le disposiz ioni della l e g g e del 1 7 9 1 sul le 
c o rporaz i on i c h e ogg i s e m b r a n o t roppo restrittive. 
S e si v o l e s s e andar più oltre ed a c c o r d a r e un r i -
c o n o s c i m e n t o spec ia le alle c a m e r e s indacal i o l tre il 
diritto di esistere, d o v e si a r r i v e r e b b e ? A ricost i tuire 
dei pr iv i leg i , f orse c o n lo s c o p o di favor ire ce r te 
assoc iaz ioni opera ie , per metter le in g r a d o di fare 
certi all'ari e d ispensar le dalle garanz ìe che si ha 
l ' a b i t u d i n e di e s i g e r e dal le soc ietà o rd inar ie o dai 
part ico lar i . 

Al s ig. Levasseur s e m b r a c h e g l i oratori c h e 
l ' a n n o p r e c e d u t o s iano d ' a c c o r d o sui pr inc ip i i . In 
fatti s tanno d u e principi i l ' u n o di f ronte a l l ' a l t r o : 
c i o è la libertà ind iv idua le ed il diritto di assoc iaz ione 
c h e è a sua volta una del le c o n s e g u e n z e ed u n o 
dei mod i della ( l ibertà. N e s s u n o contesta più la l i -
bertà del l a v o r o ; d u n q u e tutti r i c o n o s c o n o i m p l i c i -
tamente la libertà di assoc iaz ione e d il diritto di 
fot •mare dei sindacati , ma taluni c o m e i s i c c . L i -
m o u s i n e B e n a u d t e m o n o c h e quest i g r u p p i ^ c o s l i 
tuiti in c e r t e c o u d i z i o n i ; possano d i v e n i r e oppress iv i 
della l ibertà ind iv idua le . E d hanno le l o r o b u o n e 
ragioni per nutr i re q u e s t o t imore . 

Il s i g . L e v a s s e u r spiega c o m e la l e g g e del 1 7 9 1 , 
ispirata dal sent imento esagerato di q u e s t o t imore è 
andata al di là de l l o s c o p o i n t e r d i c e n d o ogni az i one 
col lett iva alle persone del m e s t i e r e per i m p e d i r e il 
r i c o n o s c i m e n t o del le c o r p o r a z i o n i , e c o m e la l e g g e 
del 1 8 6 4 su l le coal iz ioni n o n abbia tolta questa I n -
t e r d i z i o n e ; c o n c l u d e d i c e n d o c h e dei grupp i si s o n o 
formati , m a l g r a d o la legge del 1 7 9 1 , ed h a n n o la 
l o r o rag ion d ' e s s e r e . E necessar io met tere la l egge 
in a rmon ia coi b isogni e co i c o s t u m i , e p e r c o n s e -
guenza è b e n e di d a r e ai sindacati u n ' esistenza l e -
gale , p r e n d e n d o tutte le precauz ion i c h e s e m b r e r a n n o 
utili per tutelare la libertà di c i a s c u n o c o n t r o il 
poss ib i le d i s p o t i s m o de l le assoc iazioni . 

RIVISTA DELLE BORSE 

Firenze, 12 Marzo. 
La crisi monetar ia c h e per q u a l c h e t e m p o intral-

c i ò il c o m m e r c i o dei valori p u b b l i c i , pare c h e vogl ia 
spar ire d a v v e r o , p o i c h é le grandi b a n c h e d ' E u r o p a 
c o n t i n u a n o a i m p i n g u a r e i l o ro incassi , e l ' o ro a f -
fluisce nella m a g g i o r parte del le piazze, segnatamente 
a L o n d r a . Un m o m e n t o si d u b i t ò c h e l ' o ro potesse 
n u o v a m e n t e e m i g r a r e per gli Stati Uniti d ' A m e r i c a , 
ma il c a m b i o a N u o v a - Y o i k e s s e n d o n u o v a m e n t e 
salito, q u e s t o t i m o r e s e m b r a p e r il m o m e n t o s c o n -
g iurato . Il fatto più importante della sett imana, dal 
punto di vista finanziario, è il d e c r e t o del G o v e r n o 
f rancese c h e fissa per il 1 7 c o r r e n t e l ' emiss ione del 
m i l i a r d o di prestito 3 Oq) ammort i zzab i l e , e m i s s i o n e 
c h e v e r r à fatta al tasso d e l l ' 8 3 , 2 5 per c ento . S i c -
c o m e per questa sot toscr iz ione pubb l i ca s o n o a c ce t -
tati i depositi in rendita e va lor i , cos ì si p r e v e d e 
c h e le adesioni r a g g i u n g e r a n n o una c i fra e n o r m e , e 
qu ind i il resultato darà una r i d u z i o n e co lossa le c h e 
i giornali n o n si per i tano a r i tenere della trentesima 
parte del sottoscritto . N è p u ò essere d iversamente , 
se si tiene c o n t o c h e lo stesso titolo p r e c e d e n t e m e n t e 
e m e s s o è quotato a l l ' 8 6 , 5 0 , e ha qu ind i un m a r g i n e 
di c i rca 3 1|2 punti . E cer to p e r ò c h e la m a g g i o r 
parte di q u e s t o s p l e n d i d o uti le sarà incassato dai 
grandi stabi l imenti di cred i to , e dalle g r a n d i case 
bancar i e e u r o p e e , c h e c o n c o r r e r a n n o coi l o ro e n o r m i 
mezzi pecuniar i e col loro i m m e n s o c red i to a r e n -
d e r e m i c r o s c o p i c o p e r l e p i c co l e fortune , il resultato 
de f in i t ivo , e da c i ò si potrà, se v e ne ha b i s o g n o , 
c o n v i n c e r s i c h e per le grand i operazioni di c red i to 
s i eno poi fatte d e m o c r a t i c a m e n t e co l m e z z o del la 
so t toscr i z i one diretta, o d ar is tocrat i camente c o l l o a f -
fidarle al le var ie case e stabi l imenti , il resultato è 
s e m p r e lo stesso , vale a dire c h e guadagna di p iù 
chi ne ha di più, c o n la di f ferenza nel caso attuale, 
c h e se l ' operaz ione fosse stata fatta c o l s e c o n d o mezzo , 
11 G o v e r n o a v r e b b e ot tenuto vantagg i m a g g i o r i , per -
c h è a v r e b b e senza d u b b i o ch ies to e ot tenuto lasso 
m i g l i o r e , a tutto b e n e f i c i o d e l l ' e r a r i o , che è il p u b -
b l i c o . 

A Par ig i appena p u b b l i c a t o il d e c r e t o di cui più 
sopra a b b i a m o par lato , vi fu un m o m e n t o d ' i n c e r -
tezza, ma poi il r ialzo la vinse p e r tutti i va lor i . 
V e r s o la fine pera l tro della sett imana si e b b e q u a l -
c h e m o v i m e n t o r e t r o g r a d o , ma il rialzo ragg iunto fu 
in g ran parte conseVvato . Il 5 0|0 da 1 2 0 d o p o 
a v e r r a g g i u n t o prezzi più elevati resta a 1 2 1 , 0 7 ; il 
3 0|0 da 8 5 , 2 0 a 8 3 , 3 0 ; il 3 Ojo ammort i zzab i l e 
da 8 6 , 3 0 r a g g i u n t o l ' 8 7 , 2 0 d i s c e n d e v a a 8 6 , 3 0 e la 
rendita italiana resta a l lo stesso prezzo c i o è a 8 9 , 7 0 . 

A L o n d r a m a l g r a d o gli affari irlandesi e le n o -
tizie p o c o liete del T r a n s w a l i consol idat i inglesi da 
9 9 1|4 sa l ivano a 9 9 1 1 | 1 6 ; la rendita italiana resta 
invariata a 8 8 1 [ 4 ; la turca da 1 3 1|4 c a d e v a a 
1 2 7|8 e l ' a r g e n t o fino da 5 2 1 ( 2 saliva a 5 2 5|8. 
Su l m e r c a t o l i be ro d e l l o s conto le firme pr imar ie a 
tre mes i si s c o n t a r o n o a mezzo p u n t o c i rca al disotto 
de l tasso della B a n c a . 

A Ber l ino la rend i ta italiana invariata a 8 9 . 7 0 . 
Ne l l e B o r s e ital iane ca lma assoluta c o n fe rmezza 

relat iva. 
La rendita 3 p e r c e n t o da 9 1 saliva fino a 9 1 . 3 0 

in contant i . 
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Sul 3 per c e n t o si f e c e q u a l c h e p i cco la o p e r a z i o n e 
intorno a 5 5 . 1 0 e 5 5 . 2 0 . 

I prestiti cattolici sostenuti p e r ò c o n p o c h e o p e r a -
zioni. Il B lount da 9 2 . 2 5 saliva ogg i a 9 2 . 6 0 ; e 
il cattol ico 1 8 6 0 e 6 4 da 9 2 . 6 0 a 9 3 . 2 0 . Il Rothsc i ld 
invariato a 9 6 . 1 0 . 

La rendita T u r c a fu trattava a Napol i da 1 3 . 7 0 
a 1 3 . 4 0 . 

Ne i va lor i bancari affari quasi nul l i , e prezzi più 
o m e n o sostenuti a s e c o n d a de l le sol idità del titolo. 

La Banca Nazionale italiana da 2 1 0 5 risaliva a 
2 1 1 5 ; la Banca T o s c a n a da 8 2 3 ind ie tregg iava a 
8 0 3 ; la Banca R o m m a da 1 1 0 0 saliva a Ì Ì 2 0 ; la 
Genera le da 6 1 6 a 6 2 2 ; il Cred i t o Mobi l iare da 8 7 6 
a 8 8 2 e il B a n c o di R o m a da 5 7 6 a 5 8 0 . 

L e azioni tabacchi invariate a 8 8 0 c i r ca . 
Nei valori ferroviari d m o v i m e n t o n o n e b b e g r a n d e 

importanza, ma quel l i c h e e b b e r o contrattazioni m i -
g l i o rarono tutti la l o r o pos iz ione . N o t i a m o le azioni 
meridional i negoziate tinora 4 7 0 ; le obb l igaz ioni idem 
a 2 8 3 . 2 5 ; l e ' n u o v e S a r d e a 2 s 3 ; le Alta Italia f ra 
2 8 1 e 2 8 5 ; le Trapani in o r o a 2 9 1 . 5 0 e le Mon-
tebooni fra 4 6 4 e 4 6 5 . 

II Cred i to fondiar io s e m p r e s o s t e n u t o : R o m a saliva 
a 4 8 3 ; T o r i n o a 5 0 5 ; Milano a 5 1 1 ; Napoli a 4 9 8 
e Cagliari a 4 7 6 . 

L ' o r o e i o a m b j m e n o sostenuti . I Napo leon i re -
stano a 2 0 . 3 5 ; il Franc ia a vista a 1 0 1 . 3 7 1 (2, e 
il L o n d r a a 3 mesi a 2 5 . 4 8 . 

C h i u d i a m o col solito r e n d i c o n t o del m o v i m e n t o 
bancar io . 

La Banca d'Inghilterra nella settimana c h e ter -
minava il 3 c o r r e n t e in c o n f r ó n t o della p r e c e d e n t e , 
segnava le variazioni s e g u e n t i : in aumento il n u m e -
rario di sterl ine 9 7 , 2 2 7 ; la riserva di 4 9 9 . 7 8 0 , e il 
conto del T e s o r o di 5 1 , 3 6 4 ; e in diminuzione il 
portafogl io di sterl ine 2 , 3 6 8 , 0 1 4 ; i conti corrent i ili 
1 , 5 0 3 , 3 2 7 , e la c i r co laz i one di 4 9 2 , 1 4 0 . 

Q u a d r o de l l ' importaz ione ed espor taz ione dei m e -
talli preziosi dal R e g n o Unito, durante la sett imana 
terminata il 2 co r rente . 

Importazione Esportazione 
O r o . . . L s . 3 4 3 , 9 6 6 8 0 , 0 5 0 
A r g e n t o . . » 1 5 1 , 6 8 7 1 7 1 , 5 2 8 

L s . 4 9 5 , 6 5 3 2 5 1 , 5 2 8 
La Banca di Francia alla stessa data: in aumento 

il n u m e r a r i o di fr. 9 , 8 6 6 , 0 0 0 , e la c i r co laz i one di 
fr. 1 3 , 7 0 0 , 0 0 0 ; e in diminuzione il por ta fog l i o di 
fr. 1 8 , 2 6 4 , 0 0 0 ; il c o n t o del T e s o r o di 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 
e i conti corrent i di 4 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 

La Banca Nazionale Toscana al 2 0 g e n n a i o 
presentava la situazione s e g u e n t e : Cassa e riserva 
L . 2 0 , 0 2 6 , 9 1 7 . 2 5 : l'ortafoglio L . 2 7 , 4 3 0 , 5 6 5 . 2 6 ; 
Anticipaz. L . 1 , 1 0 7 , 4 3 0 ; Circolaz. L . 5 1 , 3 5 4 , 9 5 0 ; 
Conti correnti a vista L . 3 , 3 6 0 , 2 8 1 . 0 4 ; Idem a 
scadenza L . 1 4 , 0 3 9 , 6 2 6 . 3 4 . 

NOTIZIE COMMERCIALI 

Cereali . — Il commercio dei grani continua a tra-
scinarsi senza slancio, e con transazioni limitate allo 
stretto consumo. Le ragioni di questa situazione le ab-
biamo dette più volte, e quando si è ripetuto che de-
riva dalle cessate esportazioni dei grani indigeni e 

I dalle ingenti importazioni di grani esteri, e tuttociò a 
motivo del cessato distacco fra la nostra carta-moneta 
e 1' oro, si è detto tutto. Quanto alle campagne la cosa 
che nei passati giorni tenne in qualche apprensione 
gli agricoltori, fu la neve e la grandine che visitarono 
parecchie località della penisola ; e infatti cominciarono 
a spargersi voci di sinistro augurio. Fortunatamente 
però la paura ebbe una solenne smentita dai fatti, im-
perocché quelle perturbazioni meteoriche non poterono, 
per circostanze di tempo e di luogo riuscire funeste. 
Oggi il tempo si è rabbonito dovunque; la primavera 
si avvicina con auspici promettenti. Il movimento della 
settimana è stato il seguente: a Firenze i grani gen-
tili bianchi realizzarono da L. 17.25 a 17.75 al sacco 
di tre staja; i rossi da !.. 16.50 a 17, e il granturco 
da L. 9 a 11.25. — A Siena i grani ebbero il prezzo 
medio di L. 28 all'ettolitro, e i granturchi di L. 17. 50. 

A Bologna i grani del luogo si venderono da 
L. 27.50 a 28. 50 al quintale ; i granturchi da L. 18. 25 
a 19. 25 e i risoni varii a L. 24. — A Ferrara i grani 
deboli da L. 27 a 28 ogni 100 chilogrammi, e i gran-
turchi da L. 17.50 a 18. — A Rovigo i grani Piave 
realizzarono da L. 26 a 27 al quintale; i Polesine da 
L. 25 a 26, e i granturchi da L. 17.50 a 18.50. — 
A Verona mercato fiacco in tutti gli articoli. — A 
Milano il listino segna da L. 26.75 a 29.25 al quin-
tale per i grani; da L. 17 a 19.50 per il granturco, 
e da L. 28 a 38 per il riso nostrale fuori dazio. — A 
Vercelli i risi con ribasso di 50 centesimi furono con-
trattati da L. 22.50 a 26.06 all'ettolitro. — A To-
rino i grani fecero da L. 27 a 30. 50 al quintale ; i 
granturchi da L. 17. 75 a 20. 50; la segale da L. 21.50 
a 22. 50, è il riso bianco fuori dazio da L. 29. 50 a 
40.50. — A Genova i grani indigeni si venderono da 
L. 28 a 31 al quintale, e le provenienze da Odessa, 
Danubio e Polonia da L. 21. 75 a 24. 75 all' ettolitro. 
— In Ancona si fecero i medesimi prezzi dell' ottava 
scorsa. — A Barletta discreti affari nei grani dispo-
nili a L. 26.50, e a Bari le Manchette ottennero L. 26 
al quintale, e le rossette da L. 25. 50 a 25. 75. 

Sete. — Prese nel loro complesso le disposizioni 
dei mercati serici non presentano da otto giorni a 
questa parte ohe indifferenti variazioni. Dopo 1' avve-
nuto aumento di L. 1 a 2, e per qualche eccezionale 
articolo anche di L. 3 al chilogrammo, non si è potuto 
avanzare, per l'assenza della speculazione, tante volte 
delusa nel suo intento. Solamente 1' urgenza dei bisogni 
di consumazione conviene a sostenere i prezzi; motivo 
però, altrettanto valido che persuadente. A Milano i 
prezzi furono di L. 74 e 76 per raro organzino extra ; 
L. 71 a 72, per vero classico ; L. 68 a 69, per sublime 
18(20 e 20|22; L. 65.50 e 66, per belli correnti chiari; 
L. 64 a 64.50 per buoni correnti 20[24 ; 22|26 a 
L. 63. Le trame, nel rango di merito 24(28, ricavate 
a L. 67 ; 22[66 buone correnti, smunte di colore a 
L. 62; 24(30 vendute a L. 60 ; 34(42 composte da 
mazzami comuni da L. 51 a 52 incirca. 

Nelle greggie facilità di collocamento, purché non 
rialzate di prezzo. Per extra sempre L. 62 a 63 ; clas-
siche da L. 60 a 61 ; sublimi da L. 58 a 59; nel titolo 
9. I l i ; belle correnti da L. 56.60 a 57! 11(13 a L. 55; 
12(14 buone comuni da L. 53.50 a 54 senza tendenza 
ad avanzamento A Como gli organzini strafilati clas-
sici 18(22 realizzarono da L. 68 a 70; detti correnti 
belli correnti da L. 66 a 68; le trame classiche 24(28 
da L. 66 a 67, e i mazzami 28. 40 da L. 52 a 53. — 
A Lione sebbeno meno attiva, la settimana passò ab-
bastanza sodisfacente, essendosi ottenuto un nuovo 
aumento di fr l a 1.50. Le greggie toscane 9(11 di 
prim'ordine si venderono a fr. 63; gli organzini di 
Piemonte 20(22 di prim'ordine a fr. 70. 

Lane. — La situazione dell' articolo si mantiene 
in generale a favore dei consumatori. — A Genova si 
venderono alcune partite di lane di Damasco lavate a 
L. 280 al quintale. — In Ancona la discreta corrente 
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di affari rese la piazza sprovvista delle qualità di Dal- [ 
mazia, non essendosi ancora verificata alcuna impor-
tazione di Taganrog per le esagerate pretese che si j 
fanno all' origine. Le provenienze da Messina si con-
trattarono a L. 265 al quintale; e le Taganrog viag-
gianti da L, 285 a 290. — A Marsiglia gli arrivi sono 
quasi nulli, il che fa si che ad onta delle operazioni 
poco importanti, i depositi tendono a diminuire. 

Spir i t i . — In calma e con tendenza al ribasso. — 
A Genova gli spiriti americani di gr. 93 si venderono 
da L. 150 a 151 al quintale. — A Milano i prezzi 
non subirono alcuna variazione essendosi praticato da 
L. 151 a 152 al quintale, per i tripli di gr. 94[95 senza 
fusto ; da L. 154 a 155 per gli americani di t. 27 e f. 
g. ; da L. 157 a 158 per gli spiriti americani di gr. 94j95 
e da L. 75 a 80 per l'acquavite in grappa. — A Parigi 
le prime qualità di 90 gr. disponibili si quotarono a 
Fr. 62. 

Vini. — Le pretese dei venditori doventano sempre 
meno arrendevoli, e derivano da due fatti; dall'assot-
tigliamento dei depositi, specialmente dello qualità 
buone, e dal continuare delle richiese dall' estero. — 
Cominciando dalle provincie meridionali troviamo che 
a Siracusa i vini bianchi si pagarono fino a L. 45 
all'ettolitro. — A Gallipoli si ebbero nuovi aumenti 
stante le molto spedizioni per la Francia. — A Bari 
si praticò da L. 24 a 38 all' ettolitr®. — A Barletta 
da L. 28 a 36. - A Salerno le qualità veramente fini 
da taglio non fu possibile di ottenerle a meno di L. 41 
all' ettolitro. — A Pozzuoli le schiume rosse si paga-
rono da L. 46 a 50 all'-ettolitro, franco a bordo. — 
A Napoli il mercato si mantenne in rialzo. — Nelle 
Marche i vini comuni si pagarono da L. 27 a 30 al-
l' ettolitro e i migliori da L. 30 a 35. — A Livorno 
si praticò da L. 12 a 15 per ogni" soma di 94 litri per 
i Piano di Pisa; da L. 17 a 19 per i Maremma; da 
L. 86 a 44 per i vini delle colline di Firenze; L. 38 
per i Siena; L. 54 per i Carmignano e da L. 57 a 60 
per i Chianti. — A Bologna i prezzi variarono da 
L. 50 a 60 all' ettolitro secondo merito. — A Mantova 
le prime qualità ottennero da L. 48 a 52 e le seconde 
da L. 38 a 42. — A Verona si fecero i prezzi da 
L. 70 a 80 all' ettolitro dazio consumo compreso. — 
A Cuneo le prime qualità ottennero da L. 58 a 60 
ali) ettolitro e le seconde da L. 53 a 56. 

Caffè. — Gli ultimi incanti tenuti in Olanda nella 
settimana scorsa che dettero per resultato un aumento 
di 1[2 cent, a 1 1|2 sui prezzi fissati per le qualità 
buone e gialle; un ribasso di Ij2 cent, per le qualità 
ordinarie, e nessuna variazione per le buone ordinarie, 
non valsero a fare uscire il genere da quello stato 
d'inerzia, nel quale .trovasi da tanto tempo. Gli affari 
furono quindi generalmente insignificanti, e i prezzi 
non subirono notevoli variazioni. — A Genova il Rio 
si è venduto da L. (j7 a 69 ogrfi 50 chilogrammi e il 
Bahia a L. 61. — In Ancona ì prezzi praticati furono 
di L. 285 a 310 al quintale per il Rio; da L. 255 a 
275 per il Bahia; di L. 295 a 310 per il S. Domingo e 
di L. 360 a 390 per il Portoricco. — A Marsiglia con 
piccoli affari il Rio fu negoziato da Fr. 58 a 95 ogni 
50 chilogrammi; il Santos da Fr. 65 a 78; il San Do-
mingo di Fr. 72 a 78, e il Portoricco da Fr. 90 a 108. 
— A Londra mercato calmo e pesante, e in Amster-
dam il Giava buono ordinario fu trattato a 36 1[2 cents. 

^ S T R A Z I O I V I 

Prestito 4 p. c. città di Napoli 1871 (obbligazioni 
da L. 250 oro). — 38' estrazione trimestrale, 15 feb-
braio 1881. 

Franchi 5 0 0 0 0 N. 10511. 
» 1000 » 10565 11195 54792. 

» 5 0 0 » 11586 20817 31120 31869 
38646 70139. 

» 4 0 0 » 2715 21549 22785 24734 
25937 43139 44534 62634 
82732 87607. 

ir 3 0 0 » 781 846 1857 9988 
10874 14509 15602 15807 16923 22267 22757 
31507 31647 34367 34377 3942T 57323 61665 
69843 77930. 

Franchi 2 5 0 N. 646 1094 1225 1664 1733 
2069 2222 2483 2746 2*72 2884 3082 
3298 3527 4610 5039 5746 7035 7729 
8276 9628 10043 10110 10284 10444 10594 

11225 11258 11432 11557 11654 13340 13524 
13745 14245 15098 15190- 15198 15934 16407 
18145 18789 19250 19554 20019 20423 21197 
21277 22328 22592 23038 23155 23318 23621 
24944 25474 26398 26420 26586 26895 27637 
27870 29219 29848 30097 30594 31162 31235 
31508 32000 32026 32186 32850 33348 33706 
33805 34060 34305 34647 35397 35462 35647 
35832 36612 36670 36799 39098 40409 40605 
40696 40716 41641 42593 43469 43753 44092 
46775 47967 48006 48520 48562 48814 48838 
49521 49862 49890 504u5 51236 51280 518 2 
52197 52452 52914 53167 53200 53289 53589 
53604 54129 54288 54490 54555 54994 55444 
56441 57215. 57598 58284 58357 58394 58535 
59032 59295 60142 60323 60834 61497 62006 
62344 63245 64093 64670 65027 16101 66733 
67759 69226 69395 69620 70265 70414 70522 
70963 71005 71121 72289 73117 73361 73860 
74661 76023 78264 80136 80449 80650 80655 
81206 81744 82007 82667 82865 83013 83469 
83727 84205 84356 84543 84639 84649 84659 
85896 86306 86325 86432 86541 86944 87315 

Pagamenti dal 1° agosto 1881, a Milano, Banca 
Lombarda : Napoli, Cassa municipale ; Roma, Banca 
Generale; Firenze, Dufresnefrères; Torino, Banca di 
Torino ; Venezia, Jacob Levi e figli ; Livorno, Felice 
di G. N. Modena e C ; Parigi, Emilio Erlanger e C. ; 
Ginevra e Amsterdam, Banca di Parigi e dei Paesi 
Bassi ; Anversa, Banca d'Anversa ; Bruxelles, Società 
Generale per favorire T Industria Nazionale. 

Prestito 5 p. c. della Provincia di Vicenza pella co-
struzione della Ferrovia Vicenza-Thiene-Schio, 1874. — 
Estrazione semestrale, 18 dicembre 1880. 

la, emissione. — 12' estrazione di 125 obbligazioni 
rimborsabili in L. 100 

N. 100 339 672 772 940 — 11)5 1167 1237 1260 
1274 1408 1425 1481 1504 1728 1843 - 2045 2144 
2218 2373 2439 2619 2714 - 3056 3179 3218 3399 
3452-3454 3519 3566 3647 3710 — 4076 4098 4130 
4400 4618 4620 4730 4979 - 5029 5091 5137 5157 
5552 5642 5776 — 6007 6087 6101 6225 6399 6419 
6591 6754 — 7268 7315 7571 7742 — 8032 8141 
8350 8385 8415 8651 8804 8818 - 9114 9547 9552 
9640 9896 9939 - 10106 10134 10207 10258 10355 
10410 10411 10507 10575 10640 108S7 10926 — 
11045 11163 11304 11644 11887 11965 - 12313 
12331 12364 12436 12611 12687 12707 12794 12798 
12846 12924 - 13300 13321 13903 13944 — 14014. 
14102 14187 14321 14357 14484 14613 14979 — 
15110 15196 15213 15262 15836 15462 15481 15836 
15926 15954. 

2" emissione. — l l a estrazione di 20 obbligazioni 
rimborsabili in L. 5 0 0 : 

N. 86 143 356 526 564 603 642 787 — 1017 
1122 1354 1465 1059 1680 1869 1949 — 2471 2525 
2598 2643. 

3" emissione. — 8a estrazione di 6 obbligazioni rim-
borsabili in L. 1000: 

N. 249 268 275 368 426 616. 
4' emissione. — 4' estrazione di 9 obbligazioni rim-

borsabili in L. 1000 ; 
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N. 22 40 378 648 741 792 - 1026 1059 1255. 
Rimborso dal 1° gennaio 1881, a Vicenza,, Cassa 

della Banca Popolare. 
Prestito c i t tà di Bar le t t a 1870 (obbligaz. da L. 100 

o r o y — 50" estrazione trimestrale, 20 febbraio 1881. 
Serie rimborsata 2413 

dal N. 1 al N. 50 inclusivo in L. 100. 
Sorie N. Lire Serie N. Lire 

81 4 50 148 44 100 
218 30 50 272 13 100 
326 10 50 338 42 50 
380 •33 50 477 40 50 
486 3 50 556 8 50 
581 44 50 593 45 400 
642 •2 100 68 ! 44 50 
701 13 50 743 6 50 
821 23 50 . 857 21 50 
911 14 100 937 7 50 
946 25 100 978 9 50 

1011 8 50 1069 17 50 
1073 2 50 1118 41 50 
1203 6 50 1270 21 J00 
1312 21 50 1341 20 50 
1358 6 100 1389 32 50 
1504 28 50 1516 50 50 
1518 50 50 1548 42 50 
1627 49 . 50 1647 ve 50 
1652 43 50 1694 49 100 
1703 2 50 1757 41 50 
1770 19 50 1779 5 50 
1778 46 300 1848 42 100 
1890 6 50 1924 50 100000 
1963 38 50 1986 26 50 
2006 49 300 2054 8 100 
2071 8 50 2071 16 100 
2129 24 50 2194 32 50 
2219 5 50 2232_ 26 50 
2345 2 50 2353 11 50 
2385 19 50 2402 32 50 
2499 • 28 50 2506 32 50 
2516 18 50 2519 2 50 
2533 6 • 50 2552 19 100 
2556 10 50 2570 - 9 50 
2599 44 50 2612 30 50 
2665 23 100 2671 42 100 

Avv. GIULIO FRANCO Direttore-proprietario. 

2765 17 50 2772 14 50 
2782 39 50 2804 3 50 
2815 41 50 2828 16 50 
2838 48 50 2887 34 50 
2968 6 50 3022 28 50 
3055 12 50 3059 44 500 
3068 41 50 3076 20 50 
3094 3 50 3139 19 100 
3147 15 50 3166 21 50 
3173 24 100 3196 6 50 
3 '49 41 50 3278 30 50 
3318 40 50 3323 46 50 
3407 21 50 3416 43 50 
3434 28 50 3461 2 50 
3461 37 50 3492 31 100 
3528 34 50' 3542 13 50 
3575 34 50 3612 .16 50 
3699 40 400 3701 41 50 
3712 48 50 3741 12 50 
3830 27 50 3834 34 50 
3876 6 50 3878 15 50 
3936 23 50 3946 16 50 
3949 2 50 4030 2 50 
4088 25 50 4104 22 50 
4125 35 50 4188 41 50 
4207 7 50 4236 49 50 
4360 48 50 4393 11 50 
4525 15 50 4546 24 50 
4605 33 50 4686 11 50 
4721 27 50 4879 7 100 
4890 39 50 4893 26 50 
5026 14 50 5034 37 50 
5154 47 50 5229. 21 50 
5252 21 50 5253 39 50 
5261 33 1000 . 5267 37 50 
5278 10 50 5286 35 100 
5391 31 50 5408 16 50 
5425 28 50 ' 5438 6 50 
5439 6 50 5510 49 50 
5601 50 100 5613 50 50 
5626 49 300 5768 50 ' 50 
5779 29 50 5779 43 500 

• 5830 13 100 5852 15 50 

Pagamento dei rimborsi e premi dal 20 agosto 1881, 
a Barletta, dalla Cassa Comunale, con la trattenuta 
delle tasse di ricchezza mobile e di circolazione. 

EUQENIO BILLI gerente resp>onsahile 

STRADE EERRATE ROMANE 
_ A _ " V " V X S O 

P e r f o r n i t u r a e l i P e t r o l i o 

La Società delle Ferrovie Romane volendo procedere all'accollo della For-
nitura di Chilogrammi 100000 Petrolio raffinato d'America da consegnarsi: 

Per Chilogrammi 17000 nel Magazzino Sociale di Napoli 
» 41000 » Livorno 
» 22000 » Ancona 
» 20000 a Civitavecchia, apre un concorso a schede se-

grete fra coloro che credessero attendervi. 
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Il capitolato d'oneri è visibile presso là Direzione Generale della Società 
in Firenze, Piazza Vecchia Santa Maria Novella, N. 7 e nelle Stazioni di Fi-
renze Centrale, Ancona, Roma, Civitavecchia, Napoli e Livorno. 

Le offerte potranno esser fatte tanto per la quantità totale di Chilogrammi 
100000 di Petrolio, quanto per quelia necessaria ad uno o più dei magazzini 
suindicati, e dovranno pervenire in busta suggellata, con lettera di accompa-
gnamento, alla Direzione Generale in Firenze, non più tardi delle ore 2 pom. 
del dì 22 M;irzo 1881 ; le medesime dovranno essere accompagnate'dalla di-
chiarazione del Cassiere Sociale constatante l'effettuato deposito. Sulla busta 
contenente l'offerta dovrà esservi l'indicazione : 

Offerta per fornitnra di Petrolio. 
Le suddette offerte saranno aperte dal Comitato di Sorveglianza della So-

cietà per presciegliere quella o quelle che gli sembreranno migliori , riser-
vata per altro a se stesso la facoltà di non accettarne veruna, ualora non 
le giudichi di sua convenienza. Non sarà tenuto conto delle offerte includenti 
condizioni diverse da quelle stabilite nel relativo capitolato. 

Il prezzo del Petrolio dovrà essere scritto in tutte lettere e in cifre della 
offerta, e questa dovrà pure indicare le Stazioni Sociali di consegna a forma 
dell'Art 6.° del capitolato. 

Firenze, 5 Marzo 4881. 
( c 825 ) L A D I R E Z I O N E G E N E R A L E 

S T E E Ò A D I E F E R R A T E R O M A N E 
(Direzione Generale) 

PRODOTTI SETTIMANALI 
51» Sett imana dell 'Anno 1 8 8 0 - Dal dì 16 al dì 22 Dicembre 1880. 

(Dedotta l'Imposta Governativa) 

La Linea Laura-Avellino della lunghezza di Chilom. 24. fu aperta all'Esercizio col giorno 31 Marzo 1879. (C. 826) 

VIAGGIATORI 
BAGAGLI ' M E R C A N Z I E V E T T U R E 

C a v a l l i e B e s t i a m e INTROITI 
Tota l i 

MEDIA 
del jirodi t t o 
cbilomelrico 

annua 
VIAGGIATORI 

E CANI Grande 
Velocità 

Piccola 
Velocità 

Grande 
Velocità 

Piccola 
Velocità 

supplementari 
Tota l i ... ® 

SS Q © 

MEDIA 
del jirodi t t o 
cbilomelrico 

annua 

Prodotto della setti-
mana 281,734.36 13,923.73 86,260.77 278,254.96 9,255.85 1,744.71 2,257.21 673,431.59 1,681 20,946.33 

Settimana cor. 1879 242,692.38 10,367.20 67,909.85 183,144.25 10,833.71 3,260.15 1,852.16 520,059.70 1,681 16,131.70 

Un più 
Differenza < 

39,041.98 3,556.53 18.350.92 95,110.71 9 . » * 405.05 153,371.89 » 4,814.63 
(» meno » » » » » » . > 1,877.86 1,515.44 » ' » » • » • 

Ammontare dell 'E-
sercizio dal 1 genn. 

al 2® dicembre 1880 14,950,476.81 745,414. 28 2,632,804.70 10,938,598.40 377,374.76 63,993,62 112,429.14 29,816,091.71 1,681 18,184,26 

Periodo corr. 1879 14,053.059.04 693,018.97 2,396,046.23 9,595,459.59 362,273.40 71,349.14 120,171.29 27,291,'177.96 
1 

1,675 16,658.47 

Aumento . . . . 

Diminuzione. . . 
897,417.77 

» » 
52.395.31 

. » 

236,758.47 
. » 

1,338,138.81 

» a 

15,101.36 
* ' 7,355.82 

» » 

7,742,15 

2,524,713.75 

* i 
e 1,525.79 

» » 


