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Là fllà llà  I LI m io?II
Qualche tem po fa I’ o p in io n e  pubb lica  era a lquanto  

commossa per le cond iz ion i nelle  qua li si trova rono  
le Casse per g li aum enti p a tr im o n ia li ed i fo n d i d i 
rise rva , che, co g li in t ro it i  d e riva n ti dal tra ffic o , do
vrebbero  au tom aticam ente  s e rv ire  a conservare  ed 
a sv iluppa re  le linee fe r ro v ia r ie  d i p ro p rie tà  de llo  
Stato.

È noto  in fa tt i che una parte  del p rodo tto  lo rd o  deve 
im p iega rs i a lla  rinnovaz ione  del m a te ria le  m ob ile  e 
degli a rm am en ti de lle  s trade ed una parte  deg li au
m enti a l l ’ am p liam en to  de lle  s taz ion i, al raddopp ia 
mento de i b in a r i, ecc. E  anche noto  che qua lche  
anno dopo approva te  le C onvenz ion i d i eserc iz io, i l  
G overno, con la approvazione de lla  C am era, addossò 
a lla  Cassa per g li aum en ti p a tr im o n ia li a lc u n i o n e ri, 
d ic h ia ra ti u rg e n ti per ra g io n i m il i ta r i,  che però non 
sono necessari per il tra ffic o  o rd in a rio . La  Cassa co
m inc iò  q u in d i ad essere in  disavanzo ed a non essere 
in grado d i fa r  fro n te  al se rv iz io  d i in te ressi e d i am 
m ortam ento  de i d e b iti che aveva c o n tra tt i. A llo ra  
venne proposto che i  fo n d i d i r ise rva , is t itu it i  per la 
rinnovaz ione  del m a te ria le  ro ta b ile  e per la conser
vazione de lle  s tra d e , perchè lasciavano qua lche  
avanzo cosp icuo , prestassero de lle  som m e a lla  Cassa 
per g li aum en ti p a tr im o n ia li.

O ggi, se non s iam o m ale  in fo rm a ti, sono asso lu
tam ente e sau riti tan to  i fo n d i d i r is e rv a , che le Casse, 
non solo, ma sono anche esaurite  com ple tam ente  le 
p rovv is te  che esistevano per a lcu n i r ifa c im e n ti.

R ico rd ia m o  che I’ on. Cenala, p rim a  d i essere per 
la seconda vo lta  M in is tro , aveva d im os tra to  a lla  Ca
mera 1’ e rro re  che era stato commesso, aggravando 
la Cassa per g li aum en ti p a tr im o n ia li d i o n e ri, 
che la legge su lle  convenz ion i d i eserc iz io non  le 
aveva addossati, e r ic o rd ia m o  pure  che e g li, con la 
solita sua ch iarezza, aveva provata  la urgenza d i re in 
tegrare  a lla  Cassa stessa la sua no rm a le  s ituazione.

D iven ta to  M in is tro  no i a ttendevam o ed a ttend iam o 
ancora che l’ on. Genala presenti a lla Cam era p ro 
poste concrete  e precise per r io rd in a re  una m ateria  
che è de lla  massim a im po rtanza . P e r quanto  sia ve ro  
che le c o nd iz ion i del b ila n c io  non pe rm ettono  au
mento d i spese e che q u in d i non si può sperare  se 
non in  un  n a tu ra le  sv ilu pp o  del tra ffic o  che d ia  a lla  
Cassa p a tr im o n ia le  i p ro v e n ti, d i cu i ha b isogno, i l  
servizio fe r ro v ia r io  ha, còm e i l  b ila n c io , le sue esi
genze.

I l  lasciare che le cose vadano a lla  m e g lio , o i l  
non occuparsene, non porta  ad a lcuna so lu z io n e ; s i 
fanno in  ce rto  m odo dei d e b it i la te n ti, perchè tu t t i

| i consum i de lle  p ro v v is te  e tu tte  le r in n o va z io n i che 
si om ettono  sono una form a mascherata d i c o n - 

! t ra r re  un deb ito  p a tr im o n ia le , che per la na tu ra  sua 
sfugge certam ente  al c o n tro llo  del P arlam ento , ma si 
m anifesterà  ad un tra tto  v io len to , com e s i si è m a- 

| in festa to  nel 1883 , a llo rché  si app rova rono  le c o n ve n 
z ion i d i eserc iz io, con que l deficit, che fu  poi in  pa rte  
coperto  coi la v o ri d e ll’a llegato  B de lle  C onvenzion i 
stesse, in  parte porta to  in conto cos truz ion i co lla  
em issione d i obb lig a z io n i fe rro v ia r ie .

L ’ on. G enala, che conosce cosi bene la s to ria  pas
sata e lo sta io presente de lle  s trade fe rra le , non deve 
p e rm e tte re  che c i si in o lt r i  troppo in  una v ia  che eg li 
ha così g iustam ente  e così v itto riosam en te  a ltra  vo lta  
com ba ttu ta . Non dobb iam o r id u rc i al caso d i non 
po te r fa r  m uovere  i tre n i perchè non si rin n o va n o  a 
tem po le ro ta ie  logore. B isogna che i l  P arlam ento  
ed il paese sappiano in  m odo preciso la cond izione d i 
cose qua le  è, perchè si possa p rovvede re  ; anzi c i pare 
già non rego la re  che sia stato tac iu to  s ino a q u i i l  
b isogno d i u rg e n ti m isu re .

L ’on. M in is tro  dei la v o ri p u b b lic i con la sua a b i
tuale franchezza esponga al P arlam ento  lo stato de lle  
cose e ne llo  stesso tem po proponga anche i p ro v 
v e d im e n ti che crede necessari per m ette re  in  d e fi
n it iv o  assetto que lla  p a rte  del sistema d i eserc iz io  da 

j lu i stesso idea to , che pe r colpa non sua, non fu n -  
i ziona e m inacc ia  d i d iv e n ta re  d iso rd in a to  come le 

Banche. L e  esigenze de l b ilanc io  po tranno co n s i
g lia re  il M in is te ro  a s tud ia re  la questione in  m odo 
che i necessari p ro vve d im e n ti non co n tu rb in o  s o v e r
ch iam en te  I’ e q u ilib r io  finanz ia rio  e potrà  forse con 
qua lche  m od ificaz ione  a lle  convenz ion i d i eserc iz io , 
o ttenere  m eno d iff ic ilm e n te  l ’ in ten to  d i o rd in a re  questo 
pun to  im p o rta n tiss im o . Ma q u a lunque  abbia ad es
sere la idea del M in is tro , no i lo p regh iam o ad ap
po rta re  qua lche  p ro vve d im e n to , che e v iti de lle  so r
prese, le q u a li potrebbero  essere g ra v i sotto tu t t i g li 
aspe tti. L ’ on. Genala deve essere troppo  geloso d e l
l ’ opera p ro p ria  per lasc ia r co rre re  uno  stato d i c o se , 
che darebbe fondato m o tiv o  ag li a vve rsa ri d e ll’ eser
c iz io  p r iva to  di r in n o va re  q u e g li a ttacch i a lle  C o n 
venzion i d i eserc iz io, che so ltan to  da poco tem po 
sem brano d im in u it i.

DEMOLIZIONE BANCARIA
A nn u n z ia to  in  m odo s tra o rd in a rio  da m o lti p e r io 

d ic i, che hanno p u b b lic a ti b ran i e r ia s s u n ti, è f in a l
m ente com parso ne lla  Nuova Antologia, uscita  in  

! r ita rd o , l ’a rtic o lo  d e ll’on . M . F e r ra r is  su « la nuova
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Banca d ’ Ita lia  ». Lo  abb iam o le tto  a ttentam ente pe r
chè tanto  ru m o re  precoce ci aveva fa tto  sperare di 
tro va re  fina lm en te  u ita  idea nuòva, la qua le  accen
nasse a llo  sc iog lim en to  d e fin it iv o  so lle c ito  e com ple to  
della  questione bancaria , da tanti anni aperta fra no i.

N on negh iam o im portanza  a ll’ a rtic o lo  d è ll’ ori. Vi. 
F e rra r is , ma no tiam o sub ito  ette n u lla  con tiene  che 
non sia g ià  stato de tto  e r ip e tu to  e che ne lle  co lonne 
stesse i l i  questo nostro  Economista non sia stato 
tante vo lte  esposto a tempo opportuno; non ci a ttende
vamo però che in  questo m om ento, nel qua le  im po rta  
esam inare e d iscu te re  freddam ente  e seriam ente, 
uscisse un  a rtic o lo  così appassionato e re la tivam en te  
così in g iu s to  da fa r pensare che anche nella  q u e 
stione bancaria , sia penetra lo  Jo s p ir ito  d i dem oliz ione.

U ri esame c r it ic o  d e ll’ a rtic o lo  sarebbe d if f ic ile  e 
forse anche troppo  lu ngo , specie per ch i non ama 
so ffe rm ars i a lla  re tto ric a  in u t i le ;  ma non possiamo 
es im erc i da qua lche  osservazione e dal r ile v a re  a l
cune de lle  p iù  s in g o la ri co n tradd iz ion i, in  cu i è ca
du to  l ’onorevo le  s c r itto re .

P rim a  d i tu tto  ci in co n tr ia m o  in a lcune osserva
z ion i non nuove ce rto , ma de lle  q u a li p rend iam o 
a t to :  T  on. M. F e rra r is  riconosce  che la pubb lica  
op in ione  com m ossa, invoca un forte e rigoroso 
riordinamento de ll a c irco laz ione , ma che il d iso rd ine  
bancario  è a n tico  e In cura  non potrà essere che 
lenta e penosa (pag. 44) ; —  ma poi propone una 
legge c h e  d u r i p e r c inque  o sei ann i, m antenendo 
q u a ttro  dei sei Is t itu t i a ttu a li. D unque  non « nuovo, 
fo rte ; e r ig o ro s o  r io rd in a m e n to  » non « cura  lenta 
e ipenosa ». P iù  avan ti m ette com e p rim a  causa 
speciale del d iso rd in e  bancario  « la lotta rovinosa 
de lle  d ive rse  Banche tra  d i lo ro  » (p a g . 43) ed in 
vece d i Concludere pe r i l  sistema della Banca U n ica , 
vu o le  conservata In Banca Nazionale Toscana e la 
sciata la em issione ai due B anchi M e rid io n a li anche 
r in fo rz a ti, m antenendo cosi i l  sistema rovinoso de lla  
p lu ra lità  e c itando  in  appoggio, a sproposito, la G e r
m ania (pag. 4 4 ) , che ha un siste ipa tanto  d ive rso  
dal nos tro , e la Scozia !

Accusa la C om m iss ione  d ’ inch iesta  d ’ essere stata 
nei suèU g iu d ìz i trò p p o  ind u lg e n te  verso la Banca 
Nazionale e severa verso  i B anch i (pag. 5 3 ), ma tra 
le cause genera li del d iso rd in e  bancario  m e tte  « le 
eccessive e m alsane specu laz ion i, segnatam ente di 
borsa, fa v o rite  da lle  stesse Banche d i em issione, con 
i fa c ili r ip o r t i » (pag. 4 3 ), ma non d ice q u a li Is t i
tu t i abb iano abusato d i tale operazione. —  P ropugna 
ne lla  nota a pag. 46  i l  sistema germ an ico  d ie o m -  
pà rtic ipaz ionè  dei benefizi d e ll’ em issione da parte 
d e llo  S ta to  (3 * / i  pe r cento a g li az ion is ti, d iv is ione  
per metà tra az ion isti e S tato dal 5  * / ,  al 6  per 
cento, e p e r un  q u a rto  a g li az ion isti e 3/ ,  a llo  S tato 
o ltre  i l  6  per cento) e non d ice  una parola della 
partecipazione che ha lo S tato in  Ita lia  per mezzo 
de lle  tasse ed im poste  che non vi sono in Germania. 
Lam enta  ohe le Banche in v o ch in o  come diritto 
la r iscon tra ta , m e n tre  non com p iono  i l  dovere del 
bara tto  ile i b ig lie tt i ; d im en tica  così ab ilm ente  c iò che 
tu t t i  sanno che c ioè, tutte le Banche e con esse il 
Tesoro m ancarono a ll'o h b lig o  d e l bara tto , ma a lcune  
so ltan to  invoca rono  i l  diritto de lla  non risco n tra ta . 
Scagiona la légge de l 1874  d a ll’ essere la p rim a  
causa del d iso rd in e  banca rio  e ne inco lpa la v io la 
zione d i essa (pag. 4 5 ), m en tre  tante vo lte  in  P a r
lam ento  la legge del 1 8 7 4  fu sostenuta e difesa con
tro  i l  m onopo lio , pe rchè  eccitava la concorrenza  nel

c re d ito  e la lotta tra  le Banche per d isp u ta rs i la 
c lien te la . S i d ic h ia ra  an tico  e costaute fau to re  di 
una riscon tra ta  r igorosa  dei b ig lie t t i,  ma ne dep lo ra  g li 
abusi (pag. 50 ) e parla  vagam ente di ince tta , m en tre  
è troppo evidente  che l ’ asaro com ple tam ente  ile i p ro 
p rio  d ir it to  nel l im ite  delta legge non può essere 
abuso, e fo n .  M. F e rra r is  sa ben issim o che l’ incetta 
avven iva  per l’ eccesso della c irco la z io n e  di a lcu n i 
Is t itu t i ; —  eccesso legale per a lc u n i, ma perico loso , 
perchè la c irco laz ione  lo ro  superava i b isogn i e la 
fiduc ia  del p u b b lico ; —  eccesso illega le  in  a lt r i  per 
c irco laz ione  clandestina o fra u d o le n ta . —  A ffe rm a  
che la Banca Nazionale è, per le im m o b iliz za z io n i e 
le pe rd ite , in  pe g g io ri cond iz ion i del Banco d i N a
p o li (pag. 5 3 )  e v o rrebbe  poi fa r c redere  che al 
Banco d i N apo li, che è senza az ion is ti, a cu i dare  il 
d iv id e n d o  e senza l ’onere d e lle  p e rd ile  de lla  Banca 
Rom ana, sarà p iù  d if f ìc ile  che a lla  Banca Nazionale 
r ic o s t itu ire  i l  p a tr im o n io  (pag. 4 8 ).

Q ueste e m o lte  a ltre  num erose co n tra d d iz io n i po 
trem m o notare n e ll'a r t ic o lo  d e ll’ on. F e rra r is , se non 
c i sembrasse o p po rtuno  r ile v a re  la u n ila te ra lità  della  
tesi che fo rm a, secondo la nostra im pressione , la rag ione  
de llo  s c r itto  com parso nella  Nuova Antologia: — 
com batte re  v io len tem en te  la Banca Nazionale d ’ Ita lia  
e d ifendere  il Banco di N apoli. Forse  non sarà stala 
questa la vera  in tenz ione  d e llo  s c r itto re , forse la 
rag ione  d i questo suo a ttegg iam en to  potrà trova rs i 
nei ragg ruppam en ti p a rla m e n ta ri, ma noi che osser
v iam o  e s tud iam o la questione o bb ie ttivam en te , noi 
non possiamo a m eno d i esp rim e re  la im press ione  
che abbiam o r ice v u ta  e p rova re  che essa è g iu s t i
fica ta .

P u r troppo la A m m in is tra z io n e  de lla  Banca N a z io 
nale non ha seguita que lla  e lio  no i c red iam o la re tta  
v ia : non c u ra rs i nè de llo  S tato, nè. del G overno , nè 
deg li in teressi p a r tic o la r i, nè d e lle  v icende econom iche 
c r it ic h e  e fare  so ltanto  i suoi in te ressi, i q u a li sono 
sem pre q u e lli bene in te s i del p u b b lico . Com e è fatale, 
le B anche di em issione sono un poco come i m ed ic i 
ed i fa rm a c is ti, il lo ro  m ig lio r  la vo ro  è nei casi d i e p i
dem ia ; a llo ra  non si d iscu te  nè su l prezzo del con
su lto , nè su qu e llo  de lla  m ed ic ina . E f o n .  M . F e r 
ra ris , che qua lche  vo lta  ha le tto  I’ Economista, deve 
ben r ico rd a re  che quando in  P arlam ento  e g li taceva 
sui sa lvataggi e non faceva in te rpe llanze , nè scriveva  
s fo lgo ran ti a r t ic o li ne lla  Nuova Antologia, n o i, non 
con postum e, ma con immediate c r it ic h e , abbiam o 
anche v ivacem ente  co m ba ttu to  il sistema de i sa lva
tagg i della  T ib e r in a , d e ll’ E sq u ilin o , de lla  Banca 
Sarda ecc. eoe. e non abb iam o r is p a rm ia lo  b ias im i 
a lle  A m m in is tra z io n i delle  Banche. A llo ra  e ravam o 
quasi so li. O gg i v e n ir  fu o ri ne lla  riv is ta  p iù  r ip u ta la  
con s im ili fe r r i vecch i, perchè si risponda una m il
les im a vo lta  c lic  le im m ob ilizzaz ion i sono state quasi 
nella  to ta lità  im poste  dal G ove rno  e d ie  non le Bau 
che, ma il P arlam ento  aveva o bb ligo  d i fa re  r isp e t
tare con tro  i l  v o le re  del G overno  g li s ta tu ti e le leg 
g i, ce lo perdon i I’  on. M. F e r ra r is  è opera oziosa, 
se non è tendenziosa. Ben a ltro  c i a ttendevam o con 
tan to  ru m o re  di ridarne e so p ra tu tio  ci a ttendevam o 
un poca dì equ ità  ne i g iu d iz i od il co ragg io  d i una 
franca confessione. U n m em bro  del P arlam ento  deve 
sen tire  che nel contegno della  Cam era g l’ in co m b e  
un 5 0 8 “ ° di responsab ilità , se la sua speciale co m 
petenza, vera e credu ta  ta le, non g liene  a ttr ib u isc e  
di p iù . E perc iò  quando un  deputa to  parla  d i d i
sordine bancario e ne inco lpa con tanta re la tiv a  v io -
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lenza di linguagg io  le a m m in is tra z io n i de lle  Banche 
—  e specia lm ente d i una Banca —  ha il dove re  di 
dom andarsi : ma il P a rla m e n to , ed i l  G ove rno  hanno 
nessuna c o lp a ?  —  E d avrehhe a llo ra  tro v a to  che 
la legge del 1 8 7 4  fu  d ich ia ra ta  dag li stessi a u to r i 
un esperim ento du ran te  il periodo  che si riteneva  
breve (  vedi sapienza de i le g is la to r i ! )  del corso 
fo rza to ; —  avrebbe tro va to  che m a lg rado  c iò fu  
mantenuta senza m od ificaz ion i anche dopo abo lito  
il corso forzato ; —  avrebbe tro va to  che i l  P a rla 
mento non ha m ai avu to  il co ragg io  d i avere una 
opinione sul corso legale dei b ig lie t t i, ma approvò  
per lo meno d iec i leggi d i p ro roga d i anno in anno; —  
avrebbe tro v a lo  che, scaduto il p r iv i le g io  d e lle  Ban
che, (|uaudo g ià  com inc iava  il d iso rd in e , i l  P arla 
mento, anziché a ffre tta rs i ad una r ifo rm a , non seppe 
concretare nessun progetto, non perchè mancassero le
cognizioni, ma perchè............... lo saprem o forse fra
non m o l t o . . . .  avrebbe tro va to  che quando  tu tto  il 
paese era a cogn iz ione de lle  m a lve rsaz ion i d i un  
Is titu to  e rum oregg iava  in  m odo che tu l l i ,  m eno il 
P arlam ento, in tendevano , i l  G overno , em anazione del 
Parlam ento, presentava un progetto  d i p roroga per 
sei anni e nom inava  senatore B . Tan longo .

Dove poi l ’ arditezza d e ll’ ou. M. F e rra r is  passa 
a nostro avviso  qua lunque  segno, è dove accusa la 
Banca Nazionale di ave r abusato de lla  sua p reva- i 
lenza con tro  g l’ Is t itu t i m in o r i per a rr iv a re  al m o
nopolio ; —  e dove parla  d i « una p rim a  parte  della 
meta conseguita con in d ir iz zo  funesto al c re d ilo  n a 
zionale (pag. 46  e 4 7 ). »

Ma come ! la Banca Nazionale ha p iù  cap ita le  d i 
tu tti g li a lt r i Is t itu t i r iu n it i ,  ha u ff ic i in  tu tte  le 
p rov inc ie  del Regno, e non è accusata d i avere nel 
suo po rta fog lio  cam b ia li p o lit ich e  p iù  deg li a lt r i ; —  e 
non ha c irco laz ione  clandestina ; —  non ha un  g io r 
nale p o lit ico  che la d ifenda in  tu tta  l’ Ita lia ; —  non ha 
mai trova to  in  P arlam ento  un  deputa to  che apertam ente 
sia sorto a r ib a tte re  le accuse che si scag lia rono  con tro  
di lei ; e, ingagg ia ta  da d ie c i ann i in  una lo tta  con tro  \ 
|a Banca Rom ana, non riesce a fa r  tr io n fa re  le p ro p rie  
idee di m onopo lio  in  nessuno dei d iec i p roge tti d i legge J 
presentati ed in  nessuna de lle  re laz ion i p a r la m e n 
ta r i;  —  solennem ente battu ta  e (c i sia permesso d ir lo )  j 
un poco anche canzonata n e lla  questione per le i v i 
talissima de lla  riscon tra ta  ; fina lm en te  si scopre che 
l’ Is titu to  r iv a le  era q u e llo  che veram ente  m anteneva 
la lotta, e fo rn icava  d a p e rlu tto  a fu r ia  d i b ig lie tt i 
c landestin i . . . .  e l’ on. M. F e rra r is  accusa la Banca I 
Nazionale d i essere il N erone !

Ma se B erna rdo  T a n lo n g o  fosse stato D ire tto re  
generale de lla  Banca Nazionale, da m o lt i e m o lt i 
anni in  Ita lia  non si pa rle rebbe p iù  d i questione 
bancaria e si avrebbe la Banca U n ica , e che Banca 
Unica !

L ’ on. M. F e r ra r is , d e ll’ ingegno del qua le  da m o lli 
abbiamo u d ito  pa rla re  con lode, in  questo pun to  ha 
presa una cantonata, che tog lie rebbe  o g n i e fficacia  a lle  
belle cose che avesse dette  nel suo a rtic o lo .

Nè tu tto  questo d ic ia m o  in  difesa della  Banca N a- i 
ztonaje, a lla qua le  no i r im p ro v e r ia m o  la soverch ia  
condiscendenza per q u e llo  che no i r ite n ia m o  falso 
pa trio ttism o da essa segu ito  per sen tim en to  o nella  
speranza di una g ra titu d in e  che è im p oss ib ile  o t
tenere. Ma d 'a ltra  parte  m en tre  conven iam o col ; 
1 on. M. F e rra r is  che se la Banca Naziona le  avesse 
resistito alle pressioni del G overno  avrebbe r i 
sparm iato g u a i a sè ed al paese, m en tre  c o n v e - I

n iam o in  c iò , dom and iam o a ll’ on. F e r ra r is ;  -+• sé 
il com m . G r il lo  ai m in is tr i G io li t l i  e G risp i avesse 
risposto  negativam ente  a llo ra  dei sa lvatagg i d i T o r in o , 
d i Roma, d i B a ri, d i Sassari, non crede  che tra  g li 
applausi de lla  Cam era sarebbe stato d e s titu ito ?  —  
N o i c red iam o di s ì . . . .  e tem iam o che F o n . F e r -  
ra r is  non avrebbe dom andala  la parola per d ife n 
derne  la resistenza, com e non ha dom andata la pa
ro la  quando  avvenne ne l 1 8 8 9 'la  operazione de lla  
T ib e r in a .

Del resto la Banca Nazionale e le a ltre  B anche 
im p a r in o ; —  l’ on. S onn ino  le r im p ro y e ra  d i a ve r 
prestato a llo  S tato i 68  m il io n i de llo  s tock  de i ta
bacchi a pe rd ita  e p robab ilm en te  ha approva to  e g li 
pure  que l p a tto ; ora l’ on. F e rra r is  le r im p ro v e ra  d i 
ave r spesi de i m ilio n i a ten ta r d i im p e d ire  «ielle c r is i,  
e p ro b a b ilm e n te  l’ on . F e r ra r is  ha concesso i l  suo 
appoggio  ai m in is tr i che per ragioni polìtiche im po - 
nevauo q u e i sa lvatagg i.

D e tto  questo, —  perchè non c i sp iegh iam o da q u i 
le cause che hanno sp in to  l’ on, M . F e r ra r is  ad essere 
così severo verso la Banca Nazionale, a lla  qua le  non 
accorda nem m eno una a ttenuante , e così ind u lg e n te  
verso il Banco di N a p o li, senza v e n ire  a lla  c o n c lu 
sione che sarebbe stata log ica , ma che, am iam o e re , 
dere , sia sottin tesa, la Banca d i S ta to  —  poco ab 
b iam o a d ire  su l r im a n e n te  d e ll’a r tic o lo .

S u lla  responsab ilità  g iu r id ic a  d e llo  S tato pe r i  
b ig lie t t i de lla  Banca Rom ana, s u ll ’ a m m ortam en to  
de lle  p e rd ile , su lla  r isco n tra ta , su l bara tto  con p re 
m io , abb iam o già espresso la nostra o p in io n e . E  
non ci so ffe rm iam o  nem m eno su lle  a llu s io n i che 
!’ on. F e rra r is  r iv o lg e  alla nostra  po lem ica  c o l -  
l ’ ou. S onn ino , accettando i dati d i questi e non 
tenendo con to  de lle  nostre  osservazion i. O rm a i q u e 
sta ci pare  questione esaurita . Ma su a lt r i p u n ti 
d e ll’ a r tic o lo  d e ll’ on. F e r ra r is , com e q u e llo  de l r in 
novo de lle  ca m b ia li, c i occuperem o in  segu ito .

I MONTI DI PIE TÀ  IN ITALIA
A l Congresso dede O pere P ie tenu to  in  F ire n z e , e 

del qua le  abb iam o date le de libe raz ion i nel n u m e ro  
p recedente , è stato proposto  i l  q u e s ito  (1 2 ) « se 
convenga ai M o n ti d i P ietà una legge specia le, e 
nel caso q u a li s iano i c r ite r i che la debbano in fo r 
m are ». A questo ques ito  si è risposto  che « la legge 
specia le pei M on ti d : P ietà deve is p ira rs i a l conce tto  
de lla  n a tu ra  m ista d i ta li Is t itu t i » ed è stato a ff i
dato ad una so tto -co m m irs io n e  l ’ in c a ric o  d i fo rm u 
la re  un progetto .

Perchè una legge speciale de i M o n ti d i P ie tà?  E  
perchè da q u d c h e  tem po si nota una certa a g ita 
zione tra  g li a m m in is tra to r i d i q u e lle  is titu z io n i p e r 
ottenere la r ifo rm a  de lla  leg is laz ione v ig e n te ?  B iso 
gna a v v e r tire  sub ito  che con I *  legge C risp i s u lle  
is titu z io n i d i beneficenza 17 lu g lio  1 8 9 0 , i M on ti d i 
P ie tà  sono stati appunto  com presi n e lle  O pere P ie  
e q u in d i assoggettati a lla  tu te la de lla  G iun ta  P ro 
v in c ia le  a m m in is tra tiv a  e a lle  v a rie  fo rm a lità  s tab i
lite  per le O pere Pie in  genera le . O ra , per ra g io n i ohe  
ved rem o, questo paregg iam ento  pare ai M on ti d i P ie tà  
c o n tra rio  a lla  lo ro  indo le  e al lo ro  scopo dannoso, 
in  quanto  im pedisce lo ro  d i tra s fo rm a rs i secondo i 
b isogn i, vessatorio  anche perchè l i  assoggetta a d i-
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sposizioni che la m o lte p lic ità  e la na tu ra  de lle  opera : 
zioni dei M on ti d i P ietà rendono m a lagevo le  d 'o s 
servare.

I l  Congresso tenuto a Padova a lla  fine del set
tem bre 1891 esam inò in  lungo  e in  largo la q u e 
stione e d iede m o tivo  a lla  pubb licazione  d i n u m e 
rose m onogra fie  su lle  va rie  parti d i questo  a rgom en to . 
In  que l Congresso vennero  c h ia r ite  le im pe rfez ion i 
della leg is lazione r ig u a rd o  ai M onti d i P ietà e venne 
ind ica ta  la serie  de lle  r ifo rm e  r ite n u te  in d ispensab ili 
e d e s id e ra b ili. L ’ a vv . Jacopo M oro , d ire tto re  del 
M onte d i Padova, fo rm u lò  auche un  progetto  d i legge 
in  re lazione a lle  r ifo rm e  proposte al detto  C ongresso1) , 
onde il G overno  fosse messo in  grado d i a g ire  p iù  
pron tam ente , ma fino  ad ora non se ne fece n u lla , 
prova ne sia che i l  Congresso de lle  O pere P ie ha 
dovu to  r ia ffe rm a re  la necessità d i una legge speciale.

La  questione fondam enta le  a questo p roposito  è 
que lla  de lla  na tu ra  econom ica de i M onti d i P ie tà . I l  
p ro f. S itta , d ire tto re  del M on te  d i P ietà d i F e rra ra , 
che ha esam inato con cura cotesto a rgom ento, ne 
ragiona n e ll’ u lt im o  fascico lo del Giornale degli Eco
nomisti e d ifende le idee dei fa u to r i d i una legge 
speciale. E g l i r itie n e  che i M on ti d i P ietà non sieno 
Is t itu t i d i beneficenza e perc iò  non  possano essere 
rego la ti da lla  legge su lle  Opere P ie. I  M onti d i 
P ie tà , a suo avv iso , si a vv ic inano  d i m o lto  a lla  
fam ig lia  deg li Is t itu t i d i c re d ito , perchè  a som i
glianza d i certe  Banche fanno il prestito ga ran ten 
dosi e fficacem ente sul pegno, che v iene  accettato in  
rag ione  per lo m eno d i un  terzo d i p iù  della  som m a 
sovvenuta . L ’ un ica  d iffe renza  con 1’ operazione che 
fanno le  B anche d ’ an tic ipaz ione  su pegno sta in  c iò , 
che i l  M onte presta fin o  a som m e m in im e  e appunto  
per c iò  non si cu ra  (nè potrebbe c u ra rs i vo lendo ) 
d’ indagare  le ra g io n i d i p rop rie tà  del pegno, perchè 
per i m o b ili il possesso va le  tito lo . In o ltre  i l  M onte 
d i P ie tà  v iene com pensato del se rv iz io  che rende 
col p re levam ento  deg li interessi e de lle  va rie  specie 
d i tasse (d ive rse  in  q u a lità , qua n tità  e m isu ra  a 
seconda de i lu o g h i)  a l l ’ a tto  de lla  riscossione, de lla  
rinnuovaz ione  o della  vend ita  del pegno.

M en tre  le O pere P ie sono Is t itu t i p u b b lic i aven ti
10 scopo d i erogare  le  re n d ite  in  beneficenza, m an
tenendo in ta tto  i l  p a tr im o n io , conservando i l  p iù  
perfe tto  e q u ilib r io  fra  le en tra te  e le spese —  i 
M on ti d i P ietà si se rvono  de lle  lo ro  re n d ite  pe r 
p rovvede re  p r in c ip a lm e n te  a lle  spese d i esercìzio 
d e ll’ Is titu to , che sono gravosissim e e invece d i esp li
care la  lo ro  azione co l m antenere in te g ro  i l  p a tr i
m on io  al p a ri deg li a l t r i  Is t itu t i d i c red ito , lo  tra 
s fo rm ano con tinuam en te  e incessantem ente.

N on basta, a g l’ is t i tu t i  d i beneficenza si r ivo lg o n o  
soltanto i m is e ra b ili, i p o v e r i;  a i M on ti dì P ietà r i 
co rrono  invece  tu t t i  c o lo ro  che hanno b isogno di 
danaro e che pe r circostanze d ive rse  non se lo  pos
sono p ro cu ra re , se non dando in  consegna le cose che 
posseggono. O ra c iò  può v e r if ic a rs i e d i fa tto  si v e r i 
fica  pel povero  opera io , pel m ise rab ile  com e pel bene
stante, pel c o m m e rc ia n te ; ciò è prova to  da lle  s ta t i
s tiche  dei M on ti d i P ie tà . Ed è del resto noto che
11 n u m e ro  e la specie deg li ogge tti da ti in  pegno è 
andato crescendo a d ism isu ra , com e è c resc iu to  il 
num ero  de lle  persone, che al M onte fanno r ic o rs o .

i)  S i vegga i l  p ro g e tto  d e ll’avv. M oro  ne l Giornale 
degli Economisti. —  O tto b re  1892 e i l  fasc ico lo  de llo  
stesso Giornale d i questo  mese.

U n  g io rn o  —  s c riv e  i l  S itta  —  lon tano assai da 
no i, era scarso e l im ita to  il n u m e ro  e il v a lo re  de
g li oggetti sui q u a li potevasi dare  sovvenzione. Q ue
sta lim ita z io n e  si coord inava  senza dubb io  con la 
scarsezza del p a tr im o n io , di c u i potevasi d ispo rre , 
co lla  scarsezza stessa deg li ogge tti da im pegna rs i e 
co llo  scopo benefico  che un icam en te  (a lm eno ne lle  
apparenze) si p roponevano i M o n ti d i P ietà. O gg id ì 
basta m ette re  p iede nei m agazzin i d ’ uno qua lunque  
dei nos tri Is t itu t i pe r rende rs i conto d e ll’ ampiezza 
che assume l ’ im pegnata , de lla  va rie tà  e de lla  m o l
te p lic ità  deg li ogge tti che si accettano in  pegno, del 
n u m e ro  sem pre crescente di g ross i pegni, che si ac- 
m u lano  neg li a rc h iv i.

N on occo rre  fa re  un  elenco deg li ogge tti; è in 
vece u t i le  a v v e r tire  che non d i rado i co m m e rc ia n ti 
si va lgono pure  dei M o n ti d i P ietà. Così a M ilano  
si concedono an tic ip a z io n i sopra depositi d i sete g reg 
g io  e lavora te , si accettano in  pegno m o b ili d ’ ogni 
specie , carrozze, p ia n o fo rti, tavo le , scansie, a rm ad i. 
A  G enova, a Rom a, a Venezia, cresce ognora p iù  
i l  n u m ero  dei c lie n ti r ic c h i, de i c lie n ti che r ic o r 
rono  al Monte di P ietà non pe r il p res tilo  al con
sum o, ma per ; l p res tito  a lla  produzione  e al co m 
m erc io . P er m o lti negozianti d i s to ffe , d i la v o ri in  
fe rro  ecc., il M onte d i P ie tà  è un  is titu to  che m en 
tre  o ffre  per le lo ro  m erc i un  magazzino am p io , 
sano, s icu ro , pe rm ette  lo ro  d i fa r  c irc o la re  p iù  ra 
p idam ente  un  c a p ita le , che a ltr im e n ti resterebbe un  
certo  periodo  d e ll’ anno in u t ilm e n te  im m ob ilizza to .

U na nuova fo rm a d i p restito , che sem pre p iù  av
v ic in a  i M o n ti d i P ietà a lle  m oderne  banche, è que lla  
d e ll’ an tic ipaz ione  sopra pegno d i t i to l i  d i re n d ita , 
azioni ed o bb ligaz ion i d i c o m u n i, p ro v in c ie , im prese  
c o m m e rc ia li e in d u s tr ia li.

Ma con questo in d ir iz z o  perde forse a ffa tto , il Monte 
d i P ietà, i l  suo ca ra tte re  di opera pia ? T u tto c iò  non 
m ette p iu ttos to  in  luce  i l  suo cara tte re  m is to  ? Sta 
in  fa tto  che in  o r ig in e  essi fu ro n o  vere opere pie ; 
c re a ti con lo  scopo d i com batte re  I ’  usura , is t itu it i  
d a lla  ca rità  p r iv a ta  eserc itavano g ra tu ita m e n te  le lo ro  
fu n z io n i, d is tr ib u e n d o  i l  c re d ito  a g li im p e g n a n ti senza 
in te re s se ; c iò  era reso lo ro  possib ile , perchè non 
avevano a lcuna spesa da sopporta re , la c ittà  dava i 
fa b b ric a ti, la ca rità  dei fedeli c iò  che o cco rre va , i  
n o b ili c itta d in i facevano i l  se rv iz io  senza com penso. 
P o i si sono grada tam en te  tra s fo rm a ti, così da con
se rva re  i l  ca ra tte re  d i opera pia solo in  v ia  p iu tto 
sto secondaria.

Del resto i M o n ti d i P ietà conservano in  pa rte  i l  
ca ra tte re  d i opera pia perchè fanno p re s titi a u n  sag
g io  in fe r io re  d i q u e llo  che sarebbe v o lu to  da lla  pura 
gestione p igno ra tiz ia , perchè i l  lo ro  p a tr im o n io  ap
pa rtiene  a tu t t i  e nel tem po stesso a nessuno, es
sendo fru tto  d i le g a ti, donazion i, ob laz ion i spontanee 
d i p r iv a t i e d i pu b b lich e  a m m in is tra z io n i. Essi re n 
dono un  se rv iz io  che p r iv a t i specu la to ri non  p o treb 
bero  prestare a lle  stesse c o n d iz ion i, e bene spesso 
fanno g ra tu itam en te , senza a lcuna  spesa d i in te ress i, 
d i tasse od a ltro , pegni d i p icco la  som m a. Così ad 
esem pio a F e rra ra  i pegni d i I  l ira  e a R egg io  q u e lli 
in fe r io r i a 5 l ire  non sono soggetti ad a lcuna tassa, 
nè ad interesse d i sorta . P oiché adunque i M o n ti d i 
P ie tà  hanno ogg id ì tale n a tu ra  m is ta , a lc u n i v o rre b 
bero  che non fossero e q u ip a ra ti a lle  a ltre  opere p ie 
rego la te  da lla  legge del 1 8 9 0  e dom andano che con 
legge speciale sia p ro vve d u to  al lo ro  funz ionam ento , 
tenendo conto d i c iò  eh’ essi facevano p r im a  de lla
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detta legge, a llo  scopo d i accrescere le  re n d ite  dei 
M onti per d im in u ire  i l  costo dei pegni.

Questa questione è stata discussa, com e s i è già 
avve rtito , dal Congresso d i F irenze . Q u i non c i ' è 
possibile tener conto d i tu t t i i v a r i p u n ti d iscussi, os
serviam o soltanto che in  massima non c i pare g ius to  
che pel lo ro  ca ra tte re  m is to , i M on ti d i P ietà siano 
tra tta ti leg is la tivam en te  a lla  stessa stregua d e lle  vere  
Opere Pie.

N on am m ette rem m o per a ltro  che si andasse a l
l ’esagerazione d i fa rne d e lle  vere  Banche d i a n tic i
pazione su pegn i, deg li e n ti cioè che si p rocu rano  
dei cap ita li co l c re d ito  per im p ie g a r li in  operazion i 
di tal genere, anche perchè non c red iam o che sia 
opportuno da r im pu lso  a ile  operazion i d i c re d ito  di 
consumo, il qua le , a lm eno fin o ra , è q u e llo  che e ffe t- 
tivam ente le novantanove vo lte  su cento com p iono  i 
Monti d i P ietà. C erto  la tu te la  della  G iun ta  p ro v in 
ciale a m m in is tra tiv a  riesce in  non pochi casi ecces
siva e p iù  riesc irebhe  se la legge venisse app lica ta  
rigorosam ente, ma pare a no i che la tu te la  potrebbe 
continuare ad essere esercita ta dalla  detta G iun ta , 
anche se si dovesse v en ire  alla r ifo rm a  invoca ta  dai 
Monti d i P ie tà . S o ltan to  la legge speciale in to rn o  ad 
essi, la quale potrebbe essere d i pochi a r tic o li e is p i
rata a una certa  libe rtà  d ’ azione riconosc iu ta  ai 
Monti stessi, potrebbe re s trin g e re  que lla  tu te la  a c iò 
che è s tre ttam ente  necessario, s tab ilendo precisa- 
mente que lle  d iffe renze  di fro n te  a lle  O pere Pie che 
sono ind ica te  da lla  na tu ra  m ista dei M on ti d i P ie tà .

In  questo senso i vo ti fo rm u la ti dal 2° Congresso 
nazionale de lle  O pere Pie ci paiono m e rite v o li d i 
considerazione da parte del G ove rno , il q u a le  però 
deve ev ita re , a nostro  avviso, d i po rta re  al centro  
quella le g ittim a  sorveg lianza , che sul luogo può es
sere esercitata d a lle  a u to rità  loca li. E  non d im e n t i
chiamo anche che fra tu tte  le fo rm e  d i c re d ilo , 
quella esercitata da i M onti d i P ietà m e rita  meno 
delle a ltre  d i essere fa v o r ita ; l’ im prev idenza  um ana 
agisce già a suffic ienza qua le  m otore  e in c e n tiv o .

CONTRO LA PELLAGRA

Si è cercato e si cerca da m o lt i ann i un  r im e d io  
pra tico  ed efficace per to g lie re  e scem are questa fu 
nesta piaga de lla  nostra Ita lia , qua le  è la pe llag ra , che 
pur troppo in f ie r is c e  e va aum entando in  tante P ro 
v incie , ma fin o ra  in u tilm e n te  p e r cause specia lm ente 
finanziarie .

Anche a lla  Cam era dei D epu ta ti n e lla  to rna ta  
del 6-7 de llo  scorso d ice m b re  1 8 9 2 , in  occasione 
del B ila n c io  d i a g r ic o ltu ra , si to rnò  a p a r la re  della 
pe llagra , ma con scarso resu lta to . A g n in i,  V ende- 
nnn i, R am po ld i ch iesero che venisse non d im in u ito , 
nia aum entato  lo  s tanziam ento di L .  4 3 ,0 0 0  per v e 
dere d i d im in u ire  le cause della  pe llagra  pe r dare 
incoragg iam en ti e p re m i a lle  is titu z io n i d i assistenza 
e di previdenza m utua  e coopera tiva .

B Pais disse che i l  G ove rno  con le l i r e  4 3 ,0 0 0  
non in tendeva v e n ire  in  soccorso ai p e lla g ro s i, ma 
sem plicem ente d i fare s tud i con q u e lla  som m a, sopra 
C|d che si possa fare.

N icco lin i notò  i m a li te r r ib i l i  de lla  pe llagra  che 
( eriva p rin c ipa lm e n te  da lla  in s u ffic ie n te  n u tr iz io n e , 
con g ran i a v a ria ti. O ggetto  d e l G ove rno  dovrebbe

essere q u e llo  d i s tu d ia re  i mezzi a tt i a sa lvare  tan te  
popolazioni ru ra li ,  e re n d e rle  a lm eno egua li a qu e lle  
della  Toscana.

S ogg iunsero  A gg io , Pais, C on ti, N ic c o lin i,  A g n in i, 
R u b in i, C o la iann i e i l  M in is tro  Lacava in f in e  accettò  
l ’ o rd in e  del g io rn o  R u b in i, come un  in v ito  a c e r
care mezzi p iù  idone i pe r sovven ire  al b isogno, cu i 
in tende p rovvedere  i l  Gap. 28.

L ’ o rd ine  R u b in i app rova to  dal G ove rno  e da lla  
Camera è così c o n ce p ito : —  « La  C am era, a ffe r-  
« m ando la p ro p ria  so lle c itu d in e  pe r la difesa delle  
« classi la v o ra tr ic i dag li in s u lti de lla  p e llag ra , in v ita  
« i l  G ove rno  ad assegnare al C ap ito lo  28  del B i -  
« lanc io  1 8 9 3 -9 4  som m a p iù  adeguata ag li scopi ai 
« q u a li essa in tende, p ra ticando  e q u iv a le n ti econo- 
« m ie  in  a lt r i  c a p ito li del b ilanc io  che si r ife r is c o n o  
« a spese m eno necessarie ».

Cosicché i l  resu lta to  fu  q u e llo  d i aum en ta re  ne l 
b ila n c io  1 8 9 3 -9 4  il m esch in iss im o  stanz iam ento, i l  
quale è d ire tto  p iù  che a ltro  a fa re  u lte r io r i s tu d i 
per tro v a re  mezzi p iù  id o n e i. Così di anno in  anno 
si v iene  p rocras tinando  la so luzione d i questa im 
portan te  questione, senza p o rta rv i un  serio  so llie vo , 
un  r im e d io  non d irò  efficace, ma neppure  lie ve  che 
possa a ttenua rne  e m it ig a rn e  i m a li.

Da ta lu n i si c rede anche che non  possa p ra tic a -  
m ente e non  debba d ire tta m e n te  r is o lv e rs i d a llo  S ta to  
questo p rob lem a, d ipendendo da lle  c o n d iz ion i m o ra li 
ed econom iche, da lle  re laz ion i tra  cap ita le  e la v o ro , 
tra  p ro p r ie ta r i e co lo n i, e non appartenendo a que i 
d ir i t t i  e jd o v e ri g iu r id ic i esternam ente d e te rm in a b ili, 
che possono rice ve re  una vera sanzione e so rve 
g lianza g o ve rn a tiva . Ma però se bene si g u a rd i e 
r if le t ta , non può con testa rs i i l  d ir i t to  ne l co lono che 
serve ed a rr ic c h isc e  co i suoi s u d o ri i l  p ro p rie ta r io , 
d i essere a lm eno  tra tta to  um anam ente  ed a lim en ta to  
a su ffic ienza . A ltr im e n t i con tu tto  il nos tro  progresso 
si to rne rebbe  ad una cond iz ione  quas i pegg iore  d e g li 
a n tich i sch iav i e dei s e rv i della  gleba, che se da 
ta lu n i p a d ro n i o m o s tr i erano m ale  e pessim am ente 
tra tta t i, però  in  genere e ne lla  m a g g io r parte dei 
casi erano ben n u tr it i  ed a lim e n ta ti, p rem endo ai 
pad ron i che lavorassero bene. Ma no i abb iam o non 
solo lo s tim o lo  d e ll’ interesse, no i abb iam o i l  dovere  
m ora le  e c iv i le  d i tra tta re  bene i n o s tr i s im ili,  e 
specia lm ente q u e lli che pe r nostro  van tagg io  lavo rano  
e tu tto  l ’ anno si a ffa ticano.

Se pe rc iò  in  causa d i queste fa tic h e  e della  in 
s u ffic ien te  o ca ttiva  a lim entaz ione , i l  co lono deve 
in c o n tra re  una m a la ttia , sia pure  com e in fo r tu n io  de l 
la v o ro , qua l d u b b io , qua l d if fic o ltà  che al padrone 
m edesim o spe tti il dove re  m ora le  e c iv i le  di p ro v 
vedere anche a lla  m a la ttia  a ll’ in fo r tu n io  ? Essendo 
c iò  causato se non sem pre per sua colpa, ce rtam en te  
per dato e fa tto  de l se rv iz io  co lo n ico  inadegua ta 
m ente ricom pensa to . D ico  se non sem pre , cioè d ire t
tam ente per sua colpa, g iacché ta lvo lta  il p ro p rie ta r io  o 
per esso l’ a ff it tu a r io  p u r  troppo  si scusa col non pote re  
tra tta r  bene i l  co lono, perchè i l  terzo o la metà del re d 
d ito  g li v iene  porta to  v ia  dal fisco per le g ra v iss im e  
im poste  e sovrim poste  fo n d ia rie . Ma questa scusa fra  
poco tem po non potrà p iù  m ette rs i innanz i, g iacché con 
la perequazione fond ia ria  e l’ acce leram ento ch iestone  
specia lm ente  dalle  P ro v in c ie  d e ll’ A lta  Ita lia , ove p iù  
in fie risc e  la m iseria  deg li a g r ic o lto r i e la pe llag ra , 
fra  qua lche  anno l ’ im posta  e ra ria le  sarà r id o tta  al 7 
per cento del re d d ito  im p o n ib ile  ca lco la to  suda m edia 
de i tre  ann i d i m in im o  prezzo del d od icenn io  1 8 7 4 -8 6 .
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E am m ettendo che le sovrim poste  non d im inu iscano  
com plessivam ente n e lle  P ro v in c ie  e nei C om un i (se 
non che per una p iù  equa s p a rt iz io n e  , van tagg io  
ancor questo non d isprezzab ile ), p u r tu tta v ia  si ha in  
generale una  no tevo liss im a d im in uz io n e  n e ll’ im posta 
e ra ria le , che in  a lcune  P ro v in c ie  e C om un i del L o m 
bardo V eneto  ho in teso e le tto  ragg iunge re  adesso 
persino i l  25  e 5 0  p e r cento del re d d ito . P erc iò  in  
a lcun i paesi i  p ro p rie ta r i av ranno dal G overno  il 
g ran  benefìzio d i ann ien ta re  con la perequazione il 
re d d ito  ne tto  de i fond i del 2 0 - 2 5  e p iù  per cento. 
In  questo hanno qua lche  rag ione  i sosten ito ri del 
conso lidam ento d e ll’ im posta  nel fondo come al p ro 
getto S c ia io ia , e se fosse stato, possib ile  am m ettere  
il r isca tto  d e ll’ im posta p red ia le  come in  In g h ilte r ra  
sarebbe stato u tilis s im o  anche a lla  F inanza, ma siam o 
p u r troppo  in  cond iz ion i ben d iverse . Però nel no
s tro  caso è p ra ticam en te  in g iu s to  ed im p ro v v id o  che 
il G ove rno  nazionale faccia questo lau tiss im o regalo 
a i p ro p rie ta r i, senza pun to  cu ra rs i della condizione 
deg li a g r ic o lto r i,  che sono tanto p iù  num erosi e m i
s e ra b ili, e c h e  uon m ig lio ra n d o  a ffatto le lo ro  in fe 
lic iss im e  cond iz ion i sono co s tre tti con p rogressivo 
aum ento ad e m ig ra re  in  A m erica  con danno e v i
dente de llo  S tato e della  Nazione. D alle  s ta tistiche 
u ff ic ia li che abb iam o po tu to  ave re , r isu lta  che i r i 
cove ra ti uei M an icom i del Regno per pellagra fu ro n o  
1 542  ne l 1 8 8 7 , 1741 nel 1888  e 1818  nel 1889  e 
che i m o r t i d i pe llag ra  fu rono  4 1 ,6 2 5  nel 1888  
e 1 1 ,9 2 2  nel 1889 . f to  inteso che s ia v i stata poi 
qua lche  d im in u z io n e  ne lle  m o rti, ma se si tien conto 
de llo  spopo lam ento  de lle  cam pagne e d i tanto m i
g lia ia  d i p ove ri co lon i che sono e m ig ra ti in  A m erica , 
il van tagg io  sarà p iù  apparente che reale. U n G o
ve rn o  lib e ra le  e dem ocra tico  non può restare  insen
s ib ile  e in d iffe re n te  a tanta m ise ria  e squa llo re  di 
cen tina ia  d i m ig lia ia  d i a g r ic o lto r i, che p u r si d icono 
lib e r i c itta d in i.

Q u i non si tra tta  d i d ir it to  al lavoro , ma d i lavoro  
inadeguatam ente  e inum anam ente  re tr ib u ito , e i l  
G overno  che s inora n u lla  fece per m ancanza di mezzi, 
non può p iù  accam pare s im ili scuse, nè porta re  d i
laz ion i quando  i l  m ale si aggrava, ma può e deve 
p rovvede re . E  in  qua l m odo?  Com e fare ne lle  p re 
senti co n d iz io n i ? i l  G overno  con la prossim a p e re 
quazione fo n d ia ria  ha i l  mezzo o p po rtuno  per p ro v 
v e d e rv i, e anziché fa v o r ire  un icam ente  i p ro p rie ta ri 
e fa r guadagnare  tu tto  ad essi e n u lla  ag li a g r ic o l
to r i,  può e deve adotta re  dei p ro vv e d im e n ti, im p o rre  
de lle  c o n d iz io n i, che o ltre  g iova re  ai p ro p rie ta r i 
g io v in o  in  parte  anche ag li a g r ic o lto r i. S i conoscono 
i r im e d i p re v e n tiv i de lla  pe llag ra , consis tenti nella 
m ig lio re  a lim entaz ione  ; e g iacché è riconosc iu ta  
l'e ffica c ia  deg li essiccatoi dei g ra n tu rc h i, dei fo rn i 
co ope ra tiv i sistema A n e lli e a lt r i ,  q u a li coe ffic ien ti 
per d im in u ire  le cause della  pe llag ra , potrebbe il 
G overno  n e lle  d isposiz ion i r ig u a rd a n ti g li in a b ili e 
i p o ve ri im p o rre  ai C om un i tra v a g lia ti da pe llagra  
ovve ro  s tim o la r li , com e d ire m o  p iù  ta rd i, ad im p ia n 
tare  da sè o, per mezzo di Società ed E n ti m o ra li 
d e tti S ta b ilim e n ti, r iva le nd o s i con i C entesim i a d d i
z iona li su lla  p rop rie tà  fond ia ria  (anche eccedendo 
la m edia  tr ie n n a le  1 8 8 4 -8 5 -8 6 ) .  A nche le P ro v in c ie  
po trebbe ro  p o rta rv i i l  lo ro  a iu to  e concorso, tanto 
p iù  che d im in ue n d o  preventivamente le cause de lla  
pe llag ra , r isp a rm ie re b b e ro  consecutivamente g rand i 
som m e pel m an ten im en to  dei p e llag ros i e dei m a 
n icom i.

Si farà l ’ obb iez ione : che in  qua lche  p ro v in c ia , in 
qua lche Com une non v i sarà d im in uz io n e  d ’ im posta. 
Ma sta in  fa lto  che in  generale questa d im in uz io n e  
esiste e specialmente uei paesi p iù  c o lp it i da pe lla 
g ra , e poi lim ita n d o  il r isa rc im e n to  del danno solo 
ai p ro p rie ta r i c o n tra v v e n ie n ti, e d is tr ib u e n d o  p iù  
equam ente g li o n e ri dove  cade la responsab ilità , qua le  
ing ius tiz ia  havv i in  c iò?  P iu ttos to  ing ius tiz ia  potrà 
d irs i I’ aum entare  l ’ im posta in  que i paesi, che non 
hanno ancora s im ile  piaga, com e ne lle  p ro v in o le  
m e rid io n a li. Ma quando 1 0 0 ,0 0 0  poveri co lon i e m i
grano annua lm ente  d ’ Ita lia , perchè  in  genere to r 
m enta ti da lla  fam e e da lla  pe llag ra - quando questa 
fa tante m o rti e ta n ti in a b ili r ic o v e ra ti nei M an icom i, 
il G overno  deve p rovvedere . Salus publica suprema 
lex. I l  G overno  provveda a lla  genera lità  con no rm e 
eque e g iuste .

M ig lio ra ta  l’ a lim entaz ione , sarà to lta  la causa della 
pe llagra  e d i tante a ltre  m a la ttie , e saranno conse r
vate così tante forze vive a ll ’ Ita lia .

I l G overno  insom m a con mezzi d ire tt i ed in d i
re tt i può e deve r im e d ia rv i e c iò può consegu ire  
col m eg lio  de te rm ina re  la responsab ilità  del padrone 
verso l’ opera io , e con una p iù  g ius ta  ed equa re- 
pa rtiz ione  d eg li one ri e c o n tr ib u ti pel m an ten im en to  
dei pe llag ros i, ora con s trano ed im p e rfe tto , c r ite r io  
posto a ca rico  esc lus ivo  deg li Ospedali e M an icom i 
cioè de lle  A m m in is tra z io n i P ro v in c ia li.

Laonde la necessità d i p ro vv e d im e n ti le g is la tiv i 
che con pochi a r t ic o li s tab iliscano che in  occasione 
d e ll’ a ttuazione del nuovo  catasto, v e rif ica n d o s i in  
quasi tu tte  le P ro v iu c ie  affette da pe llagra  una d i 
m inuz ione  di im posta  e ra ria le  ')  ¡I G ove rno  pe r co m 
penso e g ius to  c o rrespe ttivo  pone la cond iz ione  che 
sieno m eg lio  tra tta t i ed a lim e n ta ti i c o lo n i, pe r ot
tenere  il qua le  fine  si app liche ranno  ancora de lle  
m u lte  o sovrim pos te  penali a que i p ro p rie ta r i o af
f i t tu a r i che av ranno dei c o n tad in i p e llag ros i. Nè si 
d ica che i p ro p rie ta r i o a ff it tu a r i possano essere 
a ffa tto  in c o lp e vo li e irre sp o n sa b ili d e ll’ a lim entaz ione  
de i c o lo n i, per r ig u a rd o  a lla  pe llagra  ; perchè possono 
lim ita re  la co ltivaz ione  e I’ uso del g ra n tu rc o , fa re  
essiccare escludere o cam biare  i l  g ra n tu rco  ava ria to , 
cam b ia re  od ag g iu n g e re  segale o a ltro , fa re  pozzi 
per acqua potab ile , to g lie re  le acque s tagnanti, m eg lio  
cu s to d ire  ed a llon tana re  le conc im a ie  da lle  case c o lo n i
che, p ro m u o ve re  b o n ifich e  e A ssociazioni C oopera tive  
(in  cu i dovrebbesi p ro cu ra re  pe r a lle v ia re  ta n ti m a li 
d i so s titu ire  p iu ttos to  i l  Collettivismo a\VIndividua
lismo in  specie ne i re su lta ti u t i l i  de lle  Società e Banche 
m utue  ecc.), fare insom m a ed ag ire  da bu o n i padri 
d i fa m ig lia  o da bu o n i pad ron i, g iacché se non li 
sp inge I’ a ffe tto  dovrebbe  s p in g e rli i l  dove re . N on si 
nega però che tra  i p ro p rie ta r i s ianv i m o ltiss im e  
o n o re vo li eccezioni, fra  le  q u a li p iacem i r ic o rd a re  
l ’ il lu s tre  V e rd i, il lu s tre  non solo ne lla  s to ria  per i l  
gen io  m us ica le , ma ancora pe r le opere benefiche. 
Questa m u lla  o sovrim posta  o c o n tr ib u to  com e ch ia 
m a r si v o g lia , può d e te rm in a rs i, per esem pio, in  
L ir e  due al g io rn o , sa lv i a lc u n i casi come appresso,

* ') Le 20-25 pvovincie che hanno chiesto l’accelera
mento, la maggior parte nel Lombardo Veneto ed 
Emilia, sono quelle più colpite da pellagra : però se 
non vuoisi attendere la più o meno sollecita applica
zione del Catasto, si può stabilire una data unica 
in tutto il Regno, applicando le proposte che facciamo 
entro più breve termine, e cosi affrettare la soluzione 
di questione tanto giusta.
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ila pagarsi dal p ro p rie ta rio  pe r ogni con tad ino  co l
pito da pellagra  f in o  al te rm in e  delta m a la ttia , escluso 
ogni patto c o n tra rio  tra  p ro p rie ta r i, co lon i, a ff it tu a r i 
ecc., e questa sovrim posta  penale o c o n tr ib u to  con tro  
la pellagra  sarà riscossa d ag li esa tto ri com una li con 
le nonne  e p r iv i le g i d e ll’esazione d e ll’ im poste  d ire tte  
e potrà a p p lic a rs i, eccedendo ancora la m edia tr ie n 
nale 8 4 -8 5 -8 6  a c a rico  dei so li p ro p rie ta r i c o lp e vo li.

In  a lcun i casi in  cu i i l  p ro p rie ta r io  o a ff it tu a r io  
p rov i d i non essere tan to  co lpevo le  e adduca ra g io n i 
i l i  poca agiatezza o d i non aver fru ito  ribasso n e l
l'im posta  o a ltre  scuse, po trà  essere a llev ia to  del 
c on tribu to  fino  al minimum per esem pio d i cente
sim i 50  al g io rn o , quando però l ’ analoga istanza 
da lu i presentata con le addotte g iu s tif ica z io n i sia tro 
vata a tte n d ib ile  e fa vo re vo lm e n te  accolta su pa re re  
concorde de lla  G iun ta  M u n ic ip a le  e della  D eputazione 
P rov inc ia le , ovve ro  dal P re to re  e d i a ltre  a u to rità  
o com m iss ion i r ite n u te  p iù  com pe ten ti a g iu d ic a rn e .

Potrebbe ancora s ta tu irs i che il m an ten im en to  dei 
pe llagrosi, ora a ca rico  esclus ivo  de lle  P ro v in c ie , 
fosse con m a g g io r equ ità  a lm eno  in  parte  addossato 
ai C om un i, specia lm ente per que i m a la ti poveri b rac
cianti e g io rn a lie r i,  che non hanno c o n tra tt i nè o b b li
gazioni d i co lon ia  con p ro p r ie ta r i, a ff it tu a r i ecc. 
M ettendo a ca rico  dei C om un i un  c o n tr ib u to  p ro p o r
zionato al n u m e ro  dei pe llagros i su d d e tti, si ra g g iu n 
gerebbe ancora l’ in te n to  d i sp ingere  e s tim o la re  que i 
C om un i in  specie c o lp it i da ta le m a la ttia  a p ro m u o 
vere consorzi per essiccato i, fo rn i c o o p e ra tiv i ed a lt r i  
u t i l i p ro vv e d im e n ti. P o trebbero  o ttenere a tale scopo 
(come per i r isa n a m e n ti) m u tu i a in teresse r id o tto  dalla  
Cassa D epositi e P re s tit i e da lle  Casse d i R isp a rm io , 
fra le qua li le p iù  r icch e  e r isp e tta b ili (com e M ilano , 
Bologna ed a ltre ) , non  sarebbero a liene  dal conco r
re rv i.  I l  G ove rno  ancora dovrebbe  con opportune  
economie e r ifo rm e  nei b ila n c i aum en ta re  il m esch i
n issim o stanziam ento a ttua le , p ro cu ra re  sussid i, esen
zioni da a lc u n i dazi, d im in uz io n e  del prezzo del sale 
alle coopera tive  e fa c ilita z io n i e in co ra g g ia m e n ti ai 
p r iva ti per agevo la re  i mezzi d i p revenzione  per 
opera d i u t i l i tà  generale.

R iassum endo, queste idee, che speriam o sieno r ic o 
nosciute g ius te , possono concre ta rs i e sanzionarsi con 
poche d isposiz ion i leg is la tive  pe r dare in  p r im o  luogo 
facoltà a lle  A m m in is tra z io n i P ro v in c ia li d i r iv a le rs i 
per la metà de lle  spese d i m an ten im en to  dei p e lla 
grosi su i re s p e ttiv i C o m u n i, e in  secondo luogo dare 
facoltà ai C o m u n i di fa rs i r im b o rsa re  alla lò r  vo lta  
dai p ro p rie ta r i per la pa rte  dei lo ro  co lo n i m a la t i.  
Così v iene s in te tizzato  i l  processo a n a lit ico  o in d u t
tivo  che abb iam o p rim a  esposto.

P er ora in  v ia  tra n s ito r ia  si m e tte rebbe a ca rico  
dei C om un i la metà de l m an ten im en to  dei pe llag ros i 
perchè la n ov ità  non  tu rb i repen tinam en te  tro p p i 
in teressi, benché guardando  a ll’ incidenza e alla r ip e r 
cussione dei fenom eni e conom ic i, si crede che a ll’ a tto  
p ra tico  non v i sarà poi tanta pe rtu rbaz ione , g iacché 
se i C om un i aum entano d i qua lche  cosa la s o v r im 
posta, d i a ltre tta n to  la scem eranno le P ro v in c ie , e 
in buona pa rte  i C o m un i si fa ranno rim b o rsa re  dai 
p ro p rie ta ri, che hanno co lon i m a la ti, e in  ta l gu isa 
g li un i e g li a lt r i d ire tta m e n te  s tim o la ti neg li in te 
ressi, saranno sp in ti m agg io rm en te  com e si disse a 
p rom uovere  is t itu t i c o o p e ra tiv i e fa re  quanto  a ltro  
occo rre  per d im in u ire  e fficacem ente i  casi d i pe llag ra .

Così ancora saranno in  parte  a lle g g e rite  e g iu s ta 
m ente indennizzate  le A m m in is tra z io n i P ro v in c ia li

Che ora sono tanto  aggravate  da lla  spesa dei M a n i
com i pel m an ten im en to  ile i pe llag ros i, non essendo 
g ius to  che questo debba pesare e forse con m a g g io r 
m isu ra  per la sovrim posta  p ro v in c ia le  sopra i c o n 
tr ib u e n ti d e lle  c ittà  e dei fo n d i u rb a n i è d i que i 
fond i ru s t ic i che danno m in o re  o m in im o  c o n tingen te  
alla pe llagra  per m ig lio re  n u tr im e n to  e tra tta m e n to  
de i co lo n i : ma essendo g ius to  che r ica d a  p iu tto s to  
su que i p ro p r ie ta r i d i fond i anzi genera lm en te  p iù  
u be rtos i, ove col van tagg io  .dell’ im posta  scem ata, 
possono e debbono adesso tra tta re  m e g lio  i c o lo n i. 
E  i l  G overno  deve in  ogn i m odo c o s trin g e rv e li ora 
che ha in  m ano i l  mezzo opportuno  adequato e ra g io 
nevo le , senza a g g rav io  della  pubb lica  finanza. Così 
farà opera d i giustizia e di umanità, l im ite rà  le 
cause ancora d e ll’ em igraz ione  (che  è m agg ió re  n e lla  
bassa L o m b a rd ia  e nel V eneto  dove p iù  in fie risc e  
la p e lla g ra ) r is to re rà  l’ a g r ic o ltu ra  e g li ag rieo lto t:), 
e farà  i l  v e ro  interesse de lle  P ro v in c ie , dei C o m un i 
e in f in e  deg li stessi p ro p rie ta r i, e de llo  S tato non 
m eno che d e ll’ in te ra  N azione, to g liendo  o d im in u e n d o  
no tevo lm en te  questa piaga vergognosa della  nostra  
Ita lia . P e rc iò  si raccom anda v ivam en te  al G ove rno  e 
al P arlam en to  perchè si occup ino  al p i l i  presto della  
questione (com e d e ll’ a ltra  del catasto p roba to rio ) avan ti 
1’  a ttuazione che si approssim a de lla  perequazione 
fond ia ria  ne lle  P ro v in c ie  che hanno chiesto l ’ acce le 
ram en to , e perche si ado ttino  questi od a lt r i  p ro v v e 
d im e n ti che possano r iu s c ire  p iù  u t i l i  ed e ffica c i.

Anselmi.

Rivista (Economica

Lo sviluppo d e lla  cooperazione d i consumo in E u ro p a  -  
I  d i r i t t i  d i navigazione in In g h ilte r ra  -  La s itu a 
zione fin a n z ia r ia  d e lla  c i t tà  d i P a r ig i.
Lo sviluppo della cooperazione di consumo in 

Europa. —  Perchè nella  v ita  m oderna e specia l- 
m ente n e llo  sv ilu pp o  econom ico  d e lle  naz ion i va 
prendendo la parte  p r in c ip a le , che le è dovu ta , la 
« cooperazione, » e i l  ram o de lla  cooperazione che 
r if le t te  lo  sm e rc io  dei generi d i consum o è q u e llo  
che p iù  interessa le classi meno a b b ie n ti, per le q u a li 
l ’ a ffra te lla m e n to  n e g li in te ress i apre la v ia  ad e ffe tt iv i 
e re a li m ig lio ra m e n ti nella lo ro  cond iz ione  socia le , 
ci p iace r ip o rta re  a lc u n i dati in te ressan ti, in to rn o  a llo  
s v ilu p p o  della  cooperazione d i consum o nei d iv e rs i 
s ta ti d ’ E u ro p a .

La  fondazione de lla  p rim a  un io n e  d i consum o in  
A u s tria  r isa le  a ve n tic in q u e  ann i fa. N e l 1881 se ne 
con tavano  2 3 5 . O gg id ì sono c irca  4 0 0 . U na recente  
s ta tis tica  de lle  coopera tive  d i consum o n e lla  Bassa 
A u s tr ia  o ffre  i  seguenti r is u lta ti co m p le s s iv i: 1 6 ,6 6 6  
soci, 1 8 0 ,0 0 0  f io r in i d i cap ita le  a ccum u la to , 2  m il io n i 
e mezzo d i f io r in i d i m e rc i d is tr ib u ite  n e ll’ anno.

In  U ng h e ria  si Contavano a lla  fine  de ll’ anno 1 8 8 9 , 
51 u n io n i d i consum o, 13  di esse nove rano  3 9 3 2  soci 
e si ca lco la  che d is tr ib u is ca n o  annua lm en te  m e rc i pel 
v a lo re  da un  m ilio n e  a un  m ilio n e  e mezzo d i f io r in i .

In  G erm an ia  i l  n u m e rò  de i m agazzin i è pel 1891 
d i 1 ,7 6 0 ,6 3 8 ; dei q u a li pu ram en te  a g r ic o li. P e r 3 02  
si hanno le seguenti c i f r e :  n u m e ro  de i sòci 2 2 9 ,4 2 8 , 
d i cu i i l  55  per cento  o p e ra i; va lo re  de lle  m e rc i 
fo rn ite  annua lm en te  6 3  m il io n i d i m a rc h i. S icch é  in  
com plesso le fo rn itu re  ne devono s a lire  a 1 20  m il io n i
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di (parch i in  c ifra  ro tonda . Lo  s v ilu p p o  d e ll’ is tituz ione  
neg li u l t im i 25 appare g rand iss im o , quando si co n s i
derino  le c ifre  re la tiv e  a ll’ anno 1864 , ne l qua le  le 
un ion i d i consum o vantavano 7 7 0 9  soci e un  g iro  
d’ a ffa ri d i appena 8 0 2 ,7 6 7  m arch i.

Nella  Svizzera esistono c irca  3 5 0  coopera tive  d i 
consum o. Una de lle  p iù  g ra n d i, que lla  d i Basilea, 
ha 6 1 4 3  soci e nel 1887  avea d is tr ib u ito  d i latte 
soltanto, 2 ,4 4 4 ,3 1 3  l i t r i  e di fo rm agg io  13,921 c h il.

In  F ranc ia , i l  p r im o  magazzino sorse nei 18 48 a 
H a rg ie co u rt. Nel 1 890  si constatò l’ esistenza d i 8 0 0  
u n ion i d i consum o con c irca  4 0 0 ,0 0 0  soci. La p iù  
grande « La  M oissonneuse », fondata nel 1824 , ha
15 ,0 0 0  soci. I l  suo g iro  d i m erc i toccò, nel 1891, 
5 m ilio n i d i franch i.

In  O landa, v i sono 48  m agazzini con 16 fo rn i e 
un ione per g li acqu isti in  grosso, 19  d i essi conta
vano 7 1 1 0  soci e d is tr ib u iro n o  nel 1 8 9 1 , m erc i per 
un im p o rto  d i 1 ,4 1 1 ,1 2 0  f io r in i o landesi. L ’ un ione 
di Haag noverava  a lla  fine  del 1886 , 2 1 5 3  soci, ai 
q u a li aveva fo rn ito  in  q u e ll’ anno per 6 2 0 ,5 1 3  f io 
r in i  d i m e rc i.

I l  B e lg io  conta 11 coopera tive  d i consum o. Schulze 
Dehtzseh lasciò s c r itto  : « la cooperazione è la pace ». 
Invece, nel Belgio, le Is titu z io n i coopera tive  sono d i 
venute a rgom ento  di appassionali d iss id i e s tru m e n ti 
di gue rra  ne lle  m ani ile i d iv e rs i p i r i i i i .

Pel P o rto g a llo  si hanno no tiz ie  in to rn o  a 1 4 u n io n i, 
de lle  q ua li la metà lisbonesi. V i so o ine tre  25  so
cietà per g li u ff ic ia  i e g li im p iega ti m il i ta r i.

In Russia è scarso il num ero  de lle  u n ion i d i con
sum o (12  c irc a ) e m eschina la lo ro  v ita .

In In g h ilte r ra  nel 1 8 9 0  erano reg is tra te  1299  so
cietà con 9 4 3  0 6 0  soci e uno sm e rc io  annuo per 
7 0 0  m il io n i d i fra n c h i. I l  p iù  an tico  magazzino —  
qnedo fam oso dei P ro b i p io n ie ri d i R ochdale —  ha 
orp 1 1 7 6 9  soci e ha fo rn ito  d u ra n te  la sua g lo riosa  
esistenza pe r o ltre  m il le  m il jp n i d i m erc i.

P er I’ Ita lia , i l  1889  dà il num ero  di 6 8 8  u n io n i, 
de lle  q u a li 192  avevano fo rn ito  m e rc i per un v a 
lo re  d i 1 1 ,5 0 5 ,7 4 2  lire . C itiam o  a tito lo  d ’onore le 
due g ra n d i so c ie tà : l’ U n ione  m il ita re  e l ’ U n ione  
coopera tiva  d i M ila n o .

Q uesti s u c c in ti cenn i ra ffig u ra n o  la potenza d e l
l ’ idea coopera tiva  e la capacità d i v in ce re  m o lt i 
m a li che in  essa r is iede . P u r  troppo  mancano spesso 
g l i  u o m in i a tt i a co n cre ta rla  g ius tam en te . T u tta v ia  
i  r is u lta t i da essa o tte n u ti non si possono cance lla re  
e i l  p rogress ivo  sv ilu pp o  de lle  u n io n i d i consum o è 
s icu ro  ond ’ esse grado grado  tr io n fe ra n n o  nella  lo tta  
col com m erc io  disonesto. L ’ a ttiv ità  consociata adduce 
in e v ita b ilm e n te  i l  van tagg io  dei s ingo li ins iem e a l
l’ u t i l ità  generale.

I diritti di navigazione in Inghilterra. —  In
un epoca d i depressione, come qu e lla  in  cu i versa 
presentem ente il co m m e rc io  m a r itt im o , è na tu ra le  
che i negozianti e g l’ in d u s tr ia li in g les i si p re o ccu 
p ino  dei mezzi p iù  e fficaci e idone i a fa r ribassare 
i prezzi d i p roduzione  e d i d is tr ib u z io n e .

Ora si sa che ne l R egno U n ito , l ’ esercizio dei 
p o rti e q u e llo  de lle  fe rro v ie  non c o s titu ira n n o  fra  
poco che u n  solo. Le  C om pagn ie  fe r ro v ia r ie  stanno 
per d iv e n ta r p ro p rie ta rie  de i bac in i o docks e de i 
p o rti d i g ra n  parte  del paese. S u lla  costa N o rd -E s t  
i docks d ’ H ir tre p o o l e M id d lesb o ru g h , d i H a ll,  d i 
N sw eas tle  e d’ uno o due a lt r i,  m eno im p o r ta n t i,  
appartengono, in  genera le , a lle po ten ti C om pagnie , 
che hanno i l  m onopo lio  de lle  fe rro v ie  d i q u e lle  c o n 

trade , come pure d ’a lc u n i fra  i docks p r in c ip a li del 
Paese di Galles. La « S outh  E astern  R a ilw a y  » a c 
qu is tò  d i recente q u e lli d i S ou tham pton  e v i sta fa 
cendo g ià g rand i la v o ri per in d u r re  a ltre  C om pa
gn ie  ad im ita re  1’ « A m e rica n  L in e  », d i cu i S o u 
tham pton  d iven tò  i l  p o rto  te rm in e  d i approdo in  
In g h ilte r ra .

O ra, i l  m ov im en to  prosegue a sv ilu p p a rs i in  ta l 
senso, a cagione, senza d u bb io , d e ll’ in tim a  connes
sione, esistente fra g l ’ in teressi de l docks e delle 
fe rro v ie , e de lla  fa c ilità , q u in d i, o ffe rta  a lle  C om pa
gn ie  fe r ro v ia r ie  d i po te r o rd in a re  i l  tra ffic o , r ip a r 
tendo equam ente le spese fra  il dock  e la fe rro v ia . 
P u r nond im e n o , le po ten ti C om pagnie  non r ie sc iro n o  
fin o ra  ad impossessarsi de lle  due g ra n d i agg lom era
z ion i d i docks de l paese, q u e lli d i L o n d ra  e q u e lli 
d i L iv e rp o o l, nè sem bra p ro b a b ile  che così presto 
ci riescano.

È  noto  che i docks d i L o n d ra  e L iv e rp o o l acca
pa rrano  da so li i l  23  p. c. del com m e rc io  genera le  
della  G ran  Bretagna ( im p o r ta z io n i ed esportazion i, 
r iu n ite )  come press’ a poco e, in  deb ita  p roporz ione , 
potrebbesi d ire  d i G enova, in  Ita lia . I  docks d i L o n 
dra e L iv e rp o o l non d ipendono da a lcuna C om pa
gn ia  fe r ro v ia r ia  e sono, invece , s e rv ile  da p iù  linee, 
trovandos i, q u e lli d i L o n d ra , in  com un icaz ione  con 
tu tte  le re ti s itua te  a N o rd  del T a m ig i e q u e lli d i 
L iv e rp o o l con le p r in c ip a li tre  linee, c ite  convengono 
verso la im bocca tu ra  de lla  M ersey.

C iononostante , i  negozianti e g li a rm a to r i d i quei 
due p o rti, i cu i docks sono in d ip e n d e n ti da lle  fe r
ro v ie , non se ne trovano  g ua ri fa v o r it i. In fa tt i i d i 
r i t t i  p o r tu a r i v i sono p iù  a lti che in  qua ls iasi a ltro  
porto  del Regno U n ito , i l  che si spiega d icendo che 
que i docks sono m ig l io r i e sono m a gg io ri le age
volezze o ffe rte  al com m erc io . C o n tu tto c iò , l’ aum ento 
del tra ffic o  e i l  perfez ionam ento del m a te ria le  re la 
tivo  d o v re b b e ro  avere pe r e ffe tto  una d im in uz io n e  
deg li o ne ri im p o s ti a lla  m arina  e al com m erc io .

I v a r i d i r i t t i  da pagarsi in d e tti p o r li a ttua lm en te  
sono ta lo ra  sì g ra v i da eguag lia re  il l iv e llo  de i n o li 
de lle  m e rc i che si trasportano  o ltre  l’ A tla n tic o . Così 
ad esem pio, le v a rie  tasse per il r iso , ne l p o rto  di 
L iv e rp o o l, salgono a q u a ttro  s c e llin i e 10  la to nne l
lata, ossia a sei fra n c h i, per trasbo rda re  una to n 
ne lla ta  d i r iso  da lla  nave al vagone, iv i com pres i, 
s’ in tende, i d i r i t t i  d i p o r to ; pe r le lane, le lasse 
stesse, sono d i s c e llin i 7 e 2 (8  fra n c h i e 9 3 ) ;  pe r 
i l  g rano  s ce llin i 3  e 11 ( fra n c h i 4 ,8 5 ) ;  per lo zuc
chero  s c e llin i 5 é 4  ( fra n c h i 6 ,6 5 ) ;  per i l  la rdo  e il 
p ro sc iu tto , s c e llin i 5 e 5 ( fra n c h i 6 ,7 5 ) e così d i 
segu ito .

L iv e rp o o l, p e ra ltro , ha una posizione tan to  ecce
ziona le  che i d i r i t t i  p o r tu a r i, così fissa ti, sono, com 
para tivam en te , te n u i in  con fron to  ag li a lt r i  b a lz e lli 
che pesano su lla  nav igazione. N on  è g ran  tem po, 
in fa tt i, che pe r ogn i tonne lla ta  d i grano  si pagava 
a L iv e rp o o l, uno sce llino  e 4  (ossia fr .  1 ,6 5 ) , m en
tre  se ne pagavano 2 e 2 (fra n c h i 2 ,70 ) a L o n d ra  ; 
i l  che. non tog lieva  che per il trapasso da lla  nave 
al vagone si dovessero pagare 8 0  cen tes im i d i p iù  
ne l p o rto  della  M ersey che non in  qu e llo  del T a 
m ig i. In  questi due casi, i d i r i t t i  erano assai p iù  
e leva ti che in  a lt r i  p o rti, q u a li B a rro w , C a rd if f e 
H a rtlepoo l : questi u l t im i tre  ridusse ro  quan to  p iù  
fu  possib ile  i lo ro  d ir i t t i  per adescare m a g g io r n u 
m ero  d i a p p ro d i e to g lie re  parte  d i c lien te la  a L i 
v e rpoo l e a L o n d ra ; questi p o rti però  hanno i l  van-
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(aggio d i essere s itua ti ne lle  due p iù  popolate lo 
calità  del m ondo, i l  che conferisce lo ro  una m a g 
g io r fac ilità  d i d is tr ib u z io n e , p robab ilm en te  anche 
p iù  econom ica.

Si poteva pu re  a ttende rs i una ta l qua le  econom ia 
nei due casi, ma è so rprendente  i l  d ove rs i consta
tare che su lla  M ersey, quan to  p iù  il tra ffic o  è i n 
tenso, sono tan to  p iù  elevate le ta r iffe  fe r ro v ia r ie . 
Come a ltro v e  si disse, quando d iscu tevas i i l  bill 
re la tivo  al Canale d i M anchester, le ta r iffe  da questa 
piazza a L iv e rp o o l sono le p iù  elevate che nel m ondo 
si conoscano; c iò  m a lg rado , non sono, quanto  sem 
brerebbe dovessero essere, a ltre ttan to  e leva ti i be- 
ne liz i che le fe rro v ie  ne ritra g g o n o .

H a n v i m e rc i, le q u a li devono essere sbarcate in  
certi p o rti, sieno pure  e leva ti i d ir i t t i ,  necessità cu i 
possono g li a rm a to ri so ttra rs i « È  p ro b a b ile  —  dice 
il period ico  tecn ico ing lese, donde r iassum iam o q u e 
sti da ti —  che una qua lche  d im in uz io n e  si debba 
avere nei paesi che g ravano la m arina  a L iv e rp o o l 
quando sarà d isch iuso  a l com m erc io  i l  Canale d i 
M ancheste r; resta però a sapersi a quanto  potrà d i 
scendere la d im in uz io n e  in  a lt r i  p o r t i,  non doven
dosi ob lia re  che i l  sistema dei docks d i Lo n d ra  d iede 
com m erc ia lm en te  parlando r is u lta ti tu t t ’ a ltro  che buo 
n i. È  bensì vero  però che se tu t t i  i d ir i t t i  d i L o n 
dra d ipendessero da noi una d ire z ion e  come que lla  
di L iv e rp o o l che d ipendono dalla  Mersey Docks 
Estate p iù sodd isfacenti ne sarebbero i r is u lta t i.  
In tanto però, aspettando che c iò si v e r if ic h i ecco il 
porto d i S on tha rnp to ri, che com inc ia  a fa re  una sen
s ib ile  concorrenza a q u e llo  di L o n d ra , onde si è co
s tre tti a riconoscere  che una potente com pagnia  fe r 
rov ia ria  potrà o ttenere  in  due ann i per l ’ in c rem en to  
del tra ffico  de l porto  p iù  d i q u e llo  che avrebbe po
tuto o ttenere in  d iec i o q u in d i ann i l ’ an tica  Società 
che ne era p ro p rie ta ria .

La situazione finanziaria della città di Parigi.
—  L ’am m in is traz ione  com una le  di P a r ig i,  v ista la 
im poss ib ilità  in  cu i si trova  d i o ttenere  i l  paregg io  
del b ilanc io  per i l  189-4, ha pensato d i p ro p o rre  
l ’esazione d i 12 n uov i cen tes im i a d d iz iona li. In  uno 
degli u lt im i C onsig li d i d irez ione  te n u t i,  il p refetto 
della Senna ha deciso che sarebbe proposto al C o n 
sig lio  com unale  di po rta re  a 143 l ’ a liquo ta  dei cen
tesim i a d d iz iona li.

Questa dec is ione  era d’ a ltro n d e  p rev is ta . G ià pe r 
l’ esercizio 1 8 9 3  non si era potu to  o tteuere  il pa
reggio che c o llo  s torno d i una c ifra  d i tre  m il io n i,  
destinata come stanziam ento per la m anutenzione  della  
v ia b ilità , co llo  scontare i l  m agg io r in t ro ito  eventua le  
del dazio, e crescendo d i un  m ilio n e  i l  c o n tr ib u to  
della Società de l gaz.

Ma questi non erano che espedienti d i n a tu ra  
m olto ipo te tica .

A llo ra  però i l  tem po s tr ingeva , le e lez ion i erano 
im m in e n ti, l ’essenziale era d i c h iu d e re  il b ila n c io , 
rim e ttendo  a ll’ indom an i la cu ra  d i p rovvede re  al 
deficit.

Ora l ’ am m in is traz ione  si è trova ta  in  presenza d i 
un deficit d i 7  m ilio n i pel 1894 . B isogna re in te 
grare nella categoria  p ro p ria  i tre  m ilio n i d ifa lca ti 
al m anten im ento s trada le , p iù  agg iungere  un  m ilio n e , 
dei tre  v o t i t i  d a l M u n ic ip io  alla v ig il ia  de lle  e le - 
Z|°m , pel m ig lio ra m e n to  dei sa lari d eg li opera i de lla  
città di P a rig i. G li a lt r i due m ilio n i erano stati in 
s c r it ti g ià  ne l b ila n c io  1 8 9 3 . Così si hanno g ià q u a t
tro  m ilio n i, a c u i si deve p ro vv e d e re : g l i  a tr i tre

m il io n i che ancora rim a n g o n o  da co p rire  vanno così 
r ip a r t i l i :  Assistenza pubb lica  1 ,5 0 0 ,0 0 0 ; a lie n a ti ed in 
fanzia abbandonata 1 0 0 ,0 0 0 ; insegnam ento 1 ,0 0 0 ,0 0 0 ; 
poliz ia  l ire  3 0 0 ,0 0 0 ; esonero da lla  c o n tr ib u z io n e  
personale e m o b ilia re  1 0 0 ,0 0 0 .

L"azienda dei Tabacchi nell’ esercizio 1891-92
I l  m onopo lio  dei T abacch i neg li u lt im i sei e se r

c iz i, nei q u a li venne applicata la nuova ta riffa  d e l l 0 
d icem bre  1 8 8 3 , ha dato i seguenti re su lta ti :

Anni Popolazione
Quota Utile per la 

Prodotto lordo per abitante finanza
— — — — —

18 8 6 -8 7___ . 29,403,393 190,240,242 6,470 148,119,083
1887-88 . . . . . 29,592,146 186,762,678 6,311 145,770,925
1888-89 ___ . 29,780,900 184,813,988 6,206 143,221,079
1889-90 . . . . . 29,969,654 186, 260,027 6,215 144,809,758
1890-91 . . . . . 30,158,408 189,547,118 6,285 148,458,844
1891-92 . . . . . 30,347,291 191,026,518 6, 295 150.097,158

Media annua 29,875,299 L. 188,108,428 L. 146,746,138

N el sessennio 1 8 7 8 -1 8 8 3  che rappresenta g li u l t im i 
sei a n n i de lla  gestione sociale, ne i q u a li era in  v i 
gore  la ta r iffa  del 3 febbra io  1878 , le m edie  annue 
erano state respetti va m ente di 2 8 ,3 8 8 ,1 3 6  a b ita n ti, 
d i L ire  1 5 3 ,0 8 8 ,3 3 3  d i p ro d o tti lo rd i, e d i L i 
re 1 0 4 ,6 1 9 ,7 0 6  d i u t i l i  per la finanza.

Nel tr ie n n io  1 8 8 4 -8 6  in c u i co m in c iò  la nuova ge 
stione go ve rn a tiva , e nel quale fu  in  v ig o re  la stessa 
ta riffa  del 3 ftb b ra io  1 8 78 , che era stata app lica ta  
n e ll’ u lt im o  sessennio de lla  gestione sociale, le m edie 
annue erano state le seguenti: Popolazione 2 9 ,0 7 3 ,0 7 5 ; 
p rodo tto  lo rd o  L . 1 7 4 ,2 3 2 ,6 8 7  ; u tile  per la finanza 
L . 1 2 8 ,5 1 5 ,8 2 6 .

Dal con fro n to  de lle  c ifre  suesposte em erge che 
l ’ in d ir iz zo  dato a ll ’ azienda e le d is c ip lin e  con le 
q u a li fu  rego la ta  dal 1 8 8 4  in  po i, c o rrispose ro  a l
l ’ in ten to  d i accrescere i re d d iti del m o n opo lio , re n 
dendone p iù  econom ica la gestione.

L ’ u tile  netto  d e ll’ eserc iz io  1 8 9 1 -9 2  am m onta  a 
L . 1 44  2 3 2 ,2 6 0 1 1 ,

D etraendo in fa tt i d a ll’ am m onta re  tota le de lla  re n 
d ita  del m onopo lio  che è d i. . L .  1 9 1 ,0 2 6 ,5 1 8 .3 0  
la som m a de lle
spese in . . L . 4 2 ,8 1 1 ,5 2 5 .2 6  
e la diminuzione 
del valore dello
Stock per . . » 3 ,9 8 2 ,7 2 3 .9 3
che ins iem e  costitu iscono  la spesa 
d i ........................................................... » 4 6 ,7 9 4 ,2 5 8 .1 9

si ha l ’ u tile  netto  d i . . .  L .  1 4 4 ,2 3 2 .2 6 0 .1 1  
i l  qua le  supera di L . 1 ,5 8 2 ,5 1 1 .9 6  i l  p ro d o tto  ne tto  
d e ll ’eserc iz io  1 8 9 0 -9 1 .

La  d im in uz io n e  del va lo re  d e llo  stock, che fa parte  
de lla  spesa totale g ravan te  i l  b ila n c io , de riva  da lla  
scemata en tità  delle  scorte  es istenti al 3 0  g iu g n o  
1 892  e dal m in o r prezzo d i costo de i Tabacch i c o m 
ponenti le scorte stesse al te rm in e  d e ll’ eserc iz io .

Da un p rospetto  annesso alla re lazione che c o n 
fron ta  la percentua le  deg li u t i l i  con que lla  d e lle  
spese n e ll’ u lt im o  tre d ice n n io  apparisce, com e la  p e r
centua le  d e lle  spese n e ll’ eserc iz io 1 8 9 1 -9 2  ( 2 Ì ,5 0  
per cento) sia disceso ad un  lim ite  non  m ai ra g -
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g iun to  n eg li eserc iz i p recedenti e l’ u t i le  d e ll’ azienda 
(7 5 ,5 0 ) sia stato i l  m assim o f in  q u i realizzato.

I l  seguente specch ie tto  contiene la percentua le  d e 
g li u t i l i  e delle  spese, i l  re d d ito  lo rdo  e la i s p e t 
tiva quota per ab itante  del m onopo lio  ita lia n o  in  
con fron to  a i m onopo li dei Tabacch i in  F ra n c ia , in 
A u s tria rU n g h e ria  e S pa g n a :

Monopòri

Quota Percentuale 
per —«w

Reddito lordo abitante degli utili delle spi

Lire
Francia 1890 373,101,226 9,83 81,99 18.01
Austria 1891 175,238,637 7,33 62,38 37,62
Ungheria 1891 86,695,612 4,96 69,02 30,98
Spagna 1890-91 162,257,549 9,21 61,99 38,01
Italia 1891-92 191,026,518 6,29 80,19 19,81

Premessi questi cenn i genera li su ll'andam en to  d e l
l'az ienda, passeremo ad esam inare le resultanze del 
b ila n c io , ne lle  q u a li si com pendiano le v icende di 
c iascun ram o  della  azienda stessa.

La p rovv is ta  dei tabacchi esteri in  foglia  che è 
la p iù  im p o rta n te  operazione in d u s tr ia le  per la som m a 
erogata, ascese a e h ilo g r. 13 ,8 5 2 ,5 7 2  per la som m a 
d i L . 1 5 ,3 6 4 ,6 3 7  così re p a r t ile :

Prezzo medio 
per ogni 

100 chilogr.

Tabacchi europei chil. 1,618,879 L. 1,446,736 per 89,37
Id. asiatici * 82,579 » 175,936 » 213,05
Id. americani * 12,151,114 » 13,941,965 » 114,74

Chilogr. 137,407

Totale chil. 13,852,572 > 15,564,637 med. h. 112,36

I T abacch i la vo ra ti com pra ti a ll’ estero d a ll 'A m 
m in is traz ione  si su d d iv id o n o  in  :

Chilogr. 462 sigari avana . . . per L. 34,127
. 854 Id. delle Filippine » » 17,754
» 135,091 spagnolette. . . .  » » 538,287
» 1,000 trinciato... » » 5,032

per L. 595,300

Nel precedente eserc iz io  si acqu ista rono invece  
c h ilo g . 2 5 6 ,5 4 0  d i T abacch i la v o ra ti con una spesa 
d i L . 9 1 5 ,9 7 7 .

L a  co ltivaz iope  dei Tabacch i in d ig e n i occo rren te  
per la m a n ifa ttu ra  d e llo  S tato fu  autorizzata nel 1891 
pe r 5 8 ,7 5 0 ,0 0 0  p ian te , ma nonostante che questa 
c ifra  superasse d i 8 ,1 0 0 ,0 0 0  p iante  il con tingen te  
s ta b ilito  per i l  1 8 9 0 , non si o ttenne q u e ll’ aum ento 
d i p roduzione , che si era spe ra lo , g iacché fu rono  
poste ai cam pi so ltanto  4 3 ,5 4 7 ,6 3 8  p iante, le q u a li 
al. m om ento  della  seconda v e rificaz ione  de lle  fo g lie  
si r idusse ro  a 3 9 ,9 6 9 ,8 2 3  con una d iffe renza  in 
m eno d i c irc a  m il io n i 1 8  e 8 0 0  re la tivam en te  al 
con tingen te  d i p iante  autorizzato , e q u in d i il racco lto  
com plessivo  al ne tto  de lle  tare resu ltò  di c h ilo g r. 
3 ,0 2 8 ,3 2 9 , va le  a d ire  in fe rio re  d i c irca  un  m ilio n e  
d i c h ilo g r. al p rev is to .

In  co n fro n to  al 1 8 9 0  la co ltivaz ione  del 1891 p re 
senta un  aum ento  di 11 ,0 2 8 ,1 3 1  nel num ero  d e lle  
p ian te , e una m a g g io r p roduzione  d i c h il. 8 4 3 ,7 6 9 , 
la qua le  sarebbe stata m agg io re , se non si fosse ve
r ific a ta  la s icc ità  nei m a g g io ri ce n tr i d i c o ltiva z io n e ,

come avvenne ne lle  agenzie d i B enevento , S. G io rg io  
la Montagna e Lécce.

La produzione  dei Tabacch i n eg li o p ific i de l M o - 
n a p a tia  ascese -B e ll'e se rc iz io - 1 8 9 0 -9 1  a c h ilo g ra m m i 
1 6 ,8 8 3 ,7 0 8  c o n tro  1 6 ,9 8 5 ,8 5 5  n e ll’ eserc iz io  prece
dente. Questa p roduzione  con fron ta ta  con la prece
d e n te -s L  d iv id e -n e l m odo che segue :

Categoria dei prodotti 1890-91 

Chilogr.
Tab echi da naso 3,330,603 
Trinciati . . . 6,792,865 
Sigari . . . . 6,520,657
Spagnolette . . 269,918
Polvere antisettica 44,812

1891-92

Chilogr.
3,029,562
6,505,918
6,094,490
1,208,152

45,586

Differenza

Chilogr.
— 301,041
— 286,947
— 426,167
4- 911,234 
+  774

Totali 16,985,855 16,883,708 — 102,147

La vend ila  dei tabacch i la v o ra ti ha dato un  in 
casso d i c irca  189  m il io n i, c o rr isp o n d e n ti ad un  
consum o di 1 6 ,7 7 5 .2 3 6  c h ilo g ra m m i, così r ip a r t it i  :

Tabacco da naso 
Id. trinciato 

Sigari. . . . 
Spagnolette. . 
Tabacchi esteri

chilogr. 3,072,701
6,256,035
6,255,351
1,022,692

168,457

Totale chilogr. 16,775,236

Le  rim a n e n ti L . 2 ,3 4 6 ,6 2 5 , che com pongono il 
re d d ito  lo rdo  sono c o stitu ite  da v a r i p ro ve n ti secon
d a r i, fra i q u a li ha speciale im portanza  la somma 
dei canoni de lle  r iv e n d ite  appaltate , che am m onta a 
c irca  un  m ilio n e  e mezzo.

Q uesti, che abb iam o riassun to , sono i p u n ti p iù  
im p o r ta n t i de lla  lunga e accurata  re lazione de l com 
m endatore  C asto rina.

LE CASSE DI RISPARMIO NEL 1892

(La Cassa di risparmio di Foligno)

Dai v a r i p rospe tti c o n ta b ili che fanno parte  de lla  
re laz ione  si r ile v a  che i l  la vo ro  nel 1892  fu  im p o r
tan tiss im o , e i r is u lta t i fin a li possono cosi r iassu 
m e rs i :
„  ( Per cassa L. 14,907,188. 59
UABE j .  Giro

Beneficenza. 
Spese

passive
29, 769,965. 25 

26, 705. 40 
2,601.00 

325,680. 25
( Per cassa...............................L. 14,884, 819.11

A v E B E j  . G i r o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sopravvenienza attive 
Rendite .

. 29,792,334.73 
7,150.16 

351, 690. 29

L. 45,032,140. 49 L. 45,039,994. 29
Attività al 1" gennaio » 7,440, 617. 02
Passività » » 7,098,001.43

1.52,130,141.92 L. 52,476,611. 31 
Attività al 31 dicembre » 7,384,410. 90
Passività » « 7,037,941.51

L. 59,514,552. 82 L. 59,514,552. 82
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I  depositi ohe rappresentano la  fiduc ia  neH’ Is litu to , 
e costitu iscono il la v o ro  p r in c ip a le  del m edesim o, 
ebbero i l  seguente m o v im e n to  :

Credito
al 1° gennaio 189

Credito
al 81 dicembre 1895?

Numero
dei

libretti
Somme

Numero
dei

libretti
Somme

Ordinari . . . . 8.367
l ire

4, m  373 03 8,604
Lire

4,716,760.75

Piccolo risparmio - 1,753 24,413.19 2,073 29,894 46

Vincolati . . . . 211 322,736.53 231 349,950.55
In conto corrente • 84 380,911.58 89 335,624.86
Speciali per Istituti 

di beneficenza . 3 47,879.86 5 45,126.31
Nominativi . . . - — 3 29,696.16

Buoni fruttiferi. . - - 1 41,800.00

10,425 4,978,314.19 11,006 5,548,943 03

Dal c o n fro n to  del c re d ito  dei depositan ti esistente 
alle due date resu lta  che nel 1 8 9 2  i l ib re tt i au 
m entarono d i N . 5 8 5  e le som m e per l ’ im p o rto  d i 
L . 5 7 0 ,6 2 8 .8 4 .

I  m u tu i ipo teca ri da 57  per la som m a d i L i 
re 9 2 8 ,0 8 9 .2 4  sa liro no  a 62  pe r l ’ im p o rto  d i L i 
re 9 8 7 ,6 7 1 .2 4  e i m u tu i c h iro g ra fa r i da 13  che 
ve n ’ erano per L . 3 0 ,5 8 3 .2 7  sa liro no , nonostante i 
r i t i r i  fa tti ne l corso d e ll’ anno per L . 7 ,7 0 7 .7 0 , a 19 
per la som m a di L . 4 1 ,6 7 5 .4 8 .

I  fondi p u b b lic i che al 1° gennaio  1 8 9 2  rappresen
tavano la somma d i L .  5 0 6 ,3 5 8 .3 0  sa liro no  m e 
diante n u o v i acqu is ti a L .  7 4 1 ,2 4 5 .3 5 .

II p o rta fo g lio  presenta una notevo le  d im in uz io n e , 
l ’ im po rta re  essendo r id o tto  da L . 2 ,9 5 8 ,3 1 1 .6 4  che a 
tanto ascendeva al 1° gennaio  1892 a L . 2 ,7 4 1 ,7 1 3 .1 9 .

G li u t i l i  n e tti del 1 892  riu sc iro n o  assai in fe r io r i 
agli an tecedenti, essendo stati so ltanto  d i L .  2 6 ,0 1 0 .0 4  
che vennero  d iv is i com e segue :

Beneficenza 3/10 L. 2,601.00
A fondo perdite eventuali . » 10,096.93
In aumento della riserva. . » 13,312.11

L. 26,010.04
I l  pa trim o n io  della  cassa che al 31 d icem bre  1891 

era d i L . 3 3 5 ,7 7 6 .8 4 , sa liva  al 31 d ice m b re  1892  
a L .  3 4 6 ,4 6 9 .3 9 .

L E  F IN A N Z E  E G IZ IA N E

P er la legge d i liq u id a z io n e  del 1 8 8 0  i l  D e b ito  
pubb lico  d e ll’ E g itto  era rappresenta to  d a lle  seguenti 
partite  :

Debito privilegiato . . . .  L. egiz 29,692,800
Prestito Dai'ra............. » » 9,512,814
Debito unificato........  » » 58,043,326
Prestito demaniale . . . »  » 8,500,000

Totale-L. egiz. 98,685,930

Questo deb ito  era eno rm e  g iacché ne l 1891 g ii 
lu tro it i fisca li d e ll’ E g itto  a rriv a v a n o  appena a L . egiz.

9 ,3 0 0 ,0 0 0 , m entre  i l  se rv iz io  del deb ito  esigeva un  
to ta le  d i L . 4 ,5 0 0 ,0 0 0 , senza con tare  le in su ffic ienze  
per pagare i l  deficit de lle  rend ite  dei p re s tili dem a
n ia li e D a rà . O ccorreva  in o ltre  pagare le indenn ità  
d e riva n ti da lla  r iv o lta  di A ra b i e dal bom bardam ento  
d i A lessandria , per le q u a li dovè crears i un  nuovo  
p re s tilo  d i L .  9 ,4 2 4 ,0 0 0 , che r ich iedeva  annua lm en te  
una spesa di 3 1 5 ,0 0 0  lire  fra  in te ressi e a m m o rta 
m e n ti.

Dal 1 8 8 6  le re n d ite  to ta li d e ll’ E g itto  si sono 
e leva le  :

nel 1886.......... a L. egiz. 9,574,000
» 1887 ......... » » » 9,616,000
» 1888 .........  » » » 9,661,000
» 1889 .........  » » » 9,718,000
» 1890 .........  » » » 10,236,000
» 1891 ..........'*  » » 10,599,000
» 1892 . . . . . .  » » » 10,364,000

N e ll’ u lt im o  eserciz io g li in t r o i t i  sono stati e f fe tt i
vam ente d i L . 1 0 ,3 6 3 ,8 4 5  c ifra  che rappresenta  di 
fron te  a lle  p re v is io n i un m in o re  incasso d i 2 3 6 ,0 0 0  
lire , d i cu i 7 3 ,0 0 0  su l sale, 1 7 3 ,0 0 0  su l tabacco e
2 5 .0 0 0  s u ll’ im posta fo n d ia ria . I p ro ve n ti fe r ro v ia r i 
a l c o n tra rio  presentano un  m agg io re  incasso di
4 9 .0 0 0  lire .

Le  spese am m onta rono  a 9 ,5 0 5 ,2 4 6  lire  e così 
nel 1 8 9 2  si ebbe u n ’ eccedenza n e g li incassi d i 
7 6 8 ,5 9 9  lire  con tro  1 ,0 7 3 ,0 0 0  nel 1891 .

A l 31 lu g lio  1 8 9 2  il deb ito  d e ll’ E g itto  era r a p 
presentato dalle  seguenti p a rtite  :

Debito garantito 3 per cento........ L. 8,991,000
» privilegiato »   » 29,400,000
» unificato »   » 55,986,000
» Dai'ra »   » 7,236,000
» demaniale » .............  4,845,000

Totale.........L. 106,458,000

U no dei g ra n d i benefizi d e ll’ a m m in is traz ione  eu 
ropea in  E g itto  è stato que llo  d i s ta b ilire  una co n 
ta b ilità  rego la re .

La  metà de lle  re n d ile  d e ll- E g itto  p rov iene  da lle  
im p o s te : s/ ,  d e ll’ a ltra  metà da lle  dogane, e d a lle  
fe r ro v ie . Queste tre  categorie d i p ro ve n ti de tte ro
7 .3 3 7 .0 0 0  lire  nel 1 8 8 6 ;  8 ,0 1 0 ,0 0 0  nei 1 8 9 0  e
8 .3 6 6 .0 0 0  ne l 1891 . L ’ im posta fond ia ria  che dette  
L .  5 ,0 9 8 ,0 0 0  ne l 1 8 8 6  fu  r id o tta  m ercè a lc u n i 
s g ra v i a L .  5 ,0 9 8 ,0 0 0  ne l 1891 e a L .  4 ,8 8 2 ,0 0 0  
ne l 1 8 9 2 .

I p ro v e n ti de lle  Dogane danno la prova p iù  
ta n g ib ile  del r ito rn o  della  p rosperità  n e ll’ E g itto . Da
5 8 5 .0 0 0  lire  nel 1 8 8 9  si sono elevate a 6 5 1 ,0 0 0  
ne l 1 890  e a 8 0 8 ,0 0 0  nel 1891 .

L ’ esportazione che fu  di 12  m il io n i nel 1 8 8 9  salì 
a 1 3 ,8 7 8 ,0 0 0  nel 1891  e questa c ifra  non fu  ra g 
g iun ta  che una vo lta , cioè ne l 1 8 7 6 .

L e  som m e che l’ E g itto  deve pagare ai suoi c re 
d ito r i ascendono a 4 m il io n i e mezzo c irca  d i l i r e  ; 
la d iffe renza della  b ilanc ia  del c o m m erc io , essendo 
d i 4  a 5  m ilio n i a favore  de lle  esportaz ion i, l ’ E g itto  
compensa fac ilm en te  a ll’ estero le rim esse, a lle  q u a li 
è obb liga to  per i l  se rv iz io  del suo deb ito . Q ue lla  
d iffe renza per a ltro  non è c o s titu ita  a spese d e lle  
im p o rta z io n i, che o ltrepassano annua lm en te  9  m i
lio n i d i l ire  a ll’ anno, e questa c ifra  è i l  m ig lio re  
in d iz io  de lla  p rosperità  d e ll’ E g itto .

Questo b reve  riassun to  della  re lazione  d i L o rd  
C ra m e r su lle  finanze d e ll’ E g itto  ne l 1 8 9 3 , d im o s tra
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che la re lazione finanzia ria  ed econom ica del paese 
non presenta un  m ig lio ra m e n to  a r tif ic ia le , ma è la 
conseguenza d i uno s v ilu p p o  serio  e c o n tin u o .

Il commercio estero della Russia nel 1892

Le esportazion i d u ran te  g li u n d ic i p r im i m esi del 
1 8 9 2 ascesero a 4 3 0 ,7 2 4 ,0 0 0  ru b li,c o n tro 6 6 9 ,2 2 1 ,0 0 0  
ru b li nel 4891 . A l c o n tra rio , le esportazion i sa lirono  
da 3 2 1 ,4 4 6 ,0 0 0  r .  nel 1891 a 3 4 4 ,2 1 6 ,0 0 0  nel 1892 .

I dazi d i entra ta  riscossi du ran te  lo  stesso periodo  
sui p r in c ip a li a r t ic o li d ’ im portaz ione , ascesero a ru b li 
oro 7 7 ,3 6 8 ,0 0 0 , con tro  8 0 ,6 8 ) ,000  ru b li o ro  nel 1891 .

Secondo le p r in c ip a li s u d d iv is io n i de lla  ta r if fa , i l  
m ov im ento  del com m e rc io  con l ’ estero si repartisce
nel se g u e n te  m o d o :

Dal lo gen. al lo die.

Migliaia di rubli

Esportazioni 1892 1891

Generi alimentari...................................
Materie necessarie a ll’ industria .
Animali....................................................
Oggetti la v o r a t i ...................................

. 183,655 
. 210,187

. 22,815

406,765 
223,483 

14,840 
24,133

Totale . . . 430,724 669,221

Importazioni

Generi alimentari...................................
Materie necessarie all’ industria . .
A nim ali....................................................
Oggetti lavorati . . .  * .

. 218,(08 

. 70,441

52,968
197,577

869
70,032

T otale . , . 341,216 321,446

Metalli preziosi

E s p o r ta z io n i ........................................
Im p o rta z io n i.........................................

. . 173 
. 110,692

171 
78,023

Le  p r in c ip a li d im in u z io n i nella esportazione si eb
bero nei cerea li (1 4 9 ,2 7 5 ,0 0 0  r . c o n tro  3 5 1 ,8 0 1 ,0 0 0  
ru b li) ,n e lle  uova (.11 ,860 ,000  r. con tro  r .  12 ,3 9 9 ,0 0 0 ), 
neg li zucche ri (5 ,8 5 0 ,0 0 0  r. con tro  1 9 ,3 4 5 ,0 0 0  r .) , 
n e ll’ a lcool (1 ,5 6 1 ,0 0 0  ru b li con tro  r .  4 ,7 1 4 ,0 0 0 ), nei 
semi (2 0 ,2 3 3 ,0 0 0  r. c o n tro  3 1 ,6 1 7 ,0 0 0  r .)  e nei p ro 
do tti del nafta (2 3 ,9 8 4 ,0 0 0  r. con tro  2 7 ,1 0 0 ,0 0 0  r .) .

1 p r in c ip a li a r tic o li la cu i im portazione  è aum entata 
sono: le a ringhe  salate (8 ,4 1 5 ,0 0 0  r . con tro  5 ,8 1 1 ,0 0 0  
ru b li) ,  i l  seme d i r ic in o  (3 ,1 3 7 ,0 0 0  ru b li d i fron te  a 
r . 1 ,1 3 3 ,0 0 0 ), i p rodo tti c h im ic i (1 2 ,4 6 3 ,0 0 0  r. con
tro  1 1 ,1 8 8 ,0 0 0  r .)  ed i m e ta lli la vo ra ti (3 1 ,1 9 1 ,0 0 0  r. 
d i fro n te  a r u b l i  2 6 ,7 5 6 ,0 0 0 ).

Camera di Commercio di Roma. —  D opo avere 
esam inato il d isegno d i legge per il r io rd in a m e n to  
degli Is t itu t i d i em iss ione , ha espressi i seguenti v o ti 
e consideraz ion i :

« D ovrebbero  le azion i essere n o m in a tiv e , sia p e r 
ev ita re  che d ivengano  oggetto d i speculazione d i 
borsa, sia perchè l’ am m in is traz ione  sappia q u a li sono 
i m agg io ri in teressati e possa c h ia m a r li a pre fe renza  
nel suo seno, quando ne abb iano le a tt itu d in i.

« S i raccom anda che, o ltre  a l D ire tto re , la nuova 
Banca abbia anche un  S o tto -D ire tto re  e che e n tra m b i
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siano n o m ina ti a m aggioranza assoluta d i v o ti d a l
l’ Assemblea deg li az ion is ti e co n fe rm a ti dal G overno .

« La  D irez ione  de lla  nuova Banca ed i l  C onsig lio  
d ’ A m m in is traz ione  dovrebbero  avere una p a rte c ip a 
zione neg li u t i l i  a ffin chè  abbiano un  in teresse spe
ciale ad occuparsi d e ll’ am m in is tra z io n e  d e ll’ Is t itu to  
e possa p re tendersi da essi una responsab ilità  m ora le  
e m a te ria le , m agg io re  d i que lla  che ebbero fin o ra . 
Non sappiam o in ve ro  come po trebbero  g li az ion isti 
esigere un  lavo ro  assiduo ed una responsab ilità  c iv ile  
gravosissim a da a m m in is tra to r i com pensati, come o ra , 
con una m edaglia  di presenza, o da D ire tto r i che, p u r 
p rocu rando  la rg h i lu c r i ag li az ion is ti, vedessero le 
lo ro  fa tiche  com pensate sem pre con un p re m io  i n 
va ria to  e lim ita to . »

Camera di Commercio di Teramo. —  N e lla  
tornata del 5 m agg io  1893 , la Cam era d i C om m erc io  
d i T e ra m o , p rendeva le seguenti d e lib e ra z io n i:

A pp rovava  i l  conto  con su n tivo  1 8 9 2  ne lle  seguenti 
som m e :

E n t r a t a ............................................ L .  1 6 ,9 7 8 .9 1
S p e s a ..............................................» 6 ,9 4 8 .8 5

R im anenza in  Cassa . . . L , 1 0 ,0 3 0 .0 6
R esidu i pass iv i.................................» 6 6 9 .0 0

A tt iv o  n e t t o ................................L . 9 ,0 6 1 .0 6

S u l voto  della Cam era d i C om m erc io  d i S a le rno , 
re la tiv o  ai B anchi M e r id io n a li ed Is t itu t i d i em is
sione, de liberava  dovers i a ttenere a lle  dec is ion i del 
Congresso di M ilano  non a g u a ri tenuto  sul m ede 
sim o argom ento .

Camera di Commercio italiana di Rosario di
S. Fè. —  S uggerisce  i seguenti c o ns ig li ai c o m m e r
c ia n ti ed espo rta to ri ita lia n i :

A i p ro d u tto r i ed esporta to ri ita lia n i, che r im e tte 
ranno  ca m p io n a ri per essere esposti nel Museo C o m 
m erc ia le  d i questa C am era, p regh iam o d i u n ire  pu re  
i lis t in i dei p rezz i, d e g li sconti e de lle  c o n d iz ion i d i 
ve n d ita , che sono necessarissim i pe r en tra re  in  tra t
ta tiv e  d i a ffa ri c o g li im p o rta to r i d i questa piazza.

E so rtiam o  i nos tri fa b b rica n ti a non d im e n tic a rlo . 
La  piazza d i R osario  o ffre  m o ltis s im i van tagg i per 
lo sm erc io  dei p ro d o tti de lle  in d u s tr ie  ita lia n e , che 
o ram ai sono q u i acc re d ita tiss im i, e g io rna lm en te  r i 
ch ies ti.

P e rò  non è bene abbandonarsi troppo a lla  spe
ranza ; è necessario che i nos tri p ro d u t to r i , d im o 
s tr in o  p iù  s lancio  e in iz ia tiv a , pe r m e tte rs i a lla  p a ri, 
e com petere  cog li s tra n ie r i, che non om ettono  sa
c r if ic i,  pe r a ss icu ra rs i i l  d o m in io  com m erc ia le  d i 
questo paese.

A n im o  dunque  si proceda a ll ’ in v io  di bu o n i e 
com p le ti c a m p io n a ri, che saranno esposti nel Museo 
C om m erc ia le  di questa C am era.

Le  spediz ion i dei c a m p iona ri, è bene che sieno 
fa tte  col mezzo della  r ispe ttiva  Cam era di C om m erc io  
e con i  v a p o ri che vengono d ire ttam en te  a R osa rio .

Mercato monetario e Banche di emissione

La Banca d ’ In g h ilte r ra  ha e leva to  i l  saggio d e llo  
sconto dal 3 al 3  * / ,  per cento e così pure  la Banca 
im p e r ia le  germ anica ha porta to  al 4  per cento lo
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sconto e al 5  pe r cento i l  saggio su lle  an tic ip a z io n i. 
Queste m isu re  adottate dai due potenti Is t itu t i d i 
c red ito  con tem poraneam ente, rive la no  un  sensib ile  
peggioram ento nella  s ituaz ione m onetaria  ; specia l
mente presso le due B anche su ind ica te . Le  cause 
d e te rm inan ti questo nuovo  ria lzo  de llo  sconto sono 
le dom ande d ’o ro  per l’ A us tria  e l’ A us tra lia  Com ’ è 
natura le  i l  m ercato  ing lese è state ag ita to , lo sconto 
sul m ercato lib e ro  è al 3  per cento.

La  situazione della  Banca d’ In g h ilte r ra  non è sod
d isfacente ; l ’ incasso m e ta llico  è sceso a 2 4  m ilio n i 
in d im inuz ione  di 7 0 0 ,0 0 0  s te r lin e , i l  po rta fog lio  è- 
aum entato d i 4 3 6 ,0 0 0 , la c irco laz ione  di 1 9 2 ,0 0 0  i 
depositi de llo  S tato di 1 9 6 ,0 0 0 , m en tre  q u e lli p r i
vati scem arono di 1 ,1 1 6 ,0 0 0  s te rline .

In  un d iscorso tenuto  a W a sh in g to n , i l  s ignore  
C arlis le , seg re ta rio  del T eso ro  deg li S ta ti U n it i ,  si 
è d ich ia ra to  co n tra rio  al Silver bill del 1890 , che 
autorizza i l  G overno  a com pra re  ogn i mese due m i
lion i e mezzo d ’ oncie d’ a rgento  ; disse che i l  P re 
sidente, s ig n o r C leve land , attende fiduc ioso  il r is u l
tato della prossim a Conferenza m onetaria  d i B ru 
xe lles, ma che, quando questa non dia a lcun  r is u lta lo  
p ra tico , raccom anderà a l l ’ Assemblea I’ abrogazione 
della legge ora in  v igo re .

I  cam bi con l’ estero hanno avuto  o sc illa z io n i d i 
qualche im portanza  d u ran te  la settim ana, e fin iscono 
meno s favo revo li su lla  piazza d i N e w - Y o r k :  q ue llo  
su Londra  c h iude  a 4 8 4  *7 • q u e llo  su P a rig i 
a 5 18 s/ 4.

Lo  sconto è r im as to  quasi in v a ria to  tra 3  e 4 °/0.
L ’ u ltim a  situazione de lle  B anche Associate di N ew - 

Y o rk , al 6 c o rr . ,  presenta la d im in uz io n e  di 5 0 0  
m ila  d o lla r i ne l fondo m e ta llico , que lla  d i 1 .1 1 9 ,0 0 0  
nella rise rva  ; que lla  d i 2 6 0 ,0 0 0  neg li scon ti e ne lle  
an tic ipaz ion i e l’ aum ento d i 1 ,7 5 0 ,0 0 0  nei depositi.

Sul m erca to  francese lo sconto rim a n e  tra 2 */» 
e 2 * /» ! g li a ffa ri sono l im i ta t i ;  i l  chèque su L o n 
dra è sa lito  a 2 5 ,3 0 , la carta  s u ll’ Ita lia  è negozia la 
a 4 d i pe rd ita .

La s ituazione della  Banca d i F ra n c ia  ag li 11 del 
mese non c i è pe rvenuta  stante la festa di g ioved ì.

A  B e r lin o  lo sconto o ffic ia le  come si è detto  è sa
lito  al 4  per c e n to ; sul m erca to  lib e ro  esso è al 3 per 
cento. I l  r in c a ro  è dovu to  a lle  dom ande d’ o ro  da 
V ienna. Però la s ituaz ione al 6  c o rr . de lla  Eeich- 
shank non è s favorevo le , l ’ incasso è aum entato  d i un  
m ilione , il p o rta fo g lio  è d im in u ito  d i 15  m il io n i,  la 
c irco laz ione d i 22  m il io n i e i depositi c rebbero  d i 
5 m ilio n i.

S u l m ercato ita lia n o  la penuria  d eg li a ffa r i è la 
ca ra tte ris tica  dom inan te , i saggi d e llo  sconto e de lle  
an tic ipaz ion i r im a n g o n o  in v a r ia t i,  i cam b i sono in  
aum ento, q u e llo  a vista su F ra n c ia  è a 1 0 4 ,6 0 , su 
L o n d ra  a 2 6 ,4 4 , su B e r lin o  a 1 2 8 ,60 .

Sanazioni delle Banche di emissione estere

•11 maggio differenza

CTS •= Attivo o -H , e  EP
CO ^ Passivi

¡ Incasso metallico Steri.
Portafoglio..................... »
Riserva totale............... »

¡ C ircolazione................. >
Conti corr. dello Stato * 
Conti corr. particolari * 
Rapp. tra l ’ ino, e la eir.

24.006.000
28.173.000 
14 115,000
26.341.000 
5.885.000

29.742.000

— 704.000
4~ 435.000
— 896.000
4- 192.OuO
4- 676.000
— 1,116.000

6 maggio differenza
Q3 .  -.td ( Tncasno metal.Doli. 70 200,000 — 500,000

"SE q  Attivo ¡Portaf. eantio ip .» 425 730 000 — 260,000
°  “  Valori legali . . . »  51 560 000 4- 1,65 >,000

C ir co la z io n e ... . . .  5 600,000 — —
Conti cor. e depos. » 433 970.000 -h 1,750,000

=  co -a  > -aj c/7 _ (CQ cd ^  Passlvol

: A tt iv o

nictf ctì «o  .2  ■— » e  s- wcd v  s
OO —  u  Passivo

JE o

Incasso Marchi 
Portafoglio.. .  » 
Anticipa «ioni » 
Circolazione . » 
Conti correnti»

6 maggio 
864 587 000
643.967.000 
108 336 000
990.415.000
543.552.000

di fferenza 
4 - 1,275 000
— 14,151 000
4- 7,4'»9,000
— 22,251,000
4- 4,847.000

1 maggio differenza

cd _  cd Attivo 
0 . 2  co

£  CO
5? a. .52 Passivo
OO E OC

(Incasso metal. Rubli 411.702,000 -1- 1,357,000 
( Portaf. e antioipaz. » 60,740,000 4- 148,000
(Biglietti di credito » 1,046, 295,000 — —
¡Conti corr. del Tes. » 52.290,000 — 2,079,000
f » » dei priv. » 167,851,000 4- 6,254,000

6 maggio differenza

co
o  ^  "co A tt iv o  \
s= a . SS rcd <5 *

/w  CO (^  OD P ass ivo  ■O (

T „ .  I oro 38 218.000 4- 5,000
Incasso..F ior.j ftrg S5 827.000 — 542 ,00
Portafoglio................* 65,407,006 4- 32 406,000
Antioipazioni.......... » 43 251,000 4- 636,000
Circolazione............. » 206,479,600 4- 2,238,000
Conti correnti.......... * 7,720:000 4- 1,325,000

7 maggio differenza

S Incasso,... Fiorini 292,633 000 
Portafoglio.. . . » 185,607,060 
Anticipazioni....* 22 491,000

Prestiti.................» 122 585 000
f Circolazione .. .*  473 922,000 

Passivo < Conti correnti 18,005,000 
(  Cartelle fondiarie» 121,353,000

-  1,006.000
— 1,400.600
-f- 529,000
— 13,000
— 5,428,000
4- 1,369.000 
4- 321,000

cd s= o
“  2 - s ' 5 ) 4 ttm

Passi"-
! Incasso. Franchi 

Portafoglio.. . . .  
( C ircolazione.. .  » 
( Conti correnti. >

4 maggio .iiiferenza 
106 948.0(10 +  4,667.000 
338.S37.000 -  2,873,000 
410 079.000 -  718.000

69.238 ,000+  3,718,000

OJ 03 1[Incasso ... Pesetas
6 maggio 
343.705,600o 3 ) lttlT0 if Portafoglio.......... » 28.3 583.000

ctì te ( Circolazione . . . .  » 913.900,000
co CO (Conti corr. e cìep. » 315,373,000

d i f f e r e n z a

— 3,663.000
— 6.032.000 
+  11,8(l8,0P0
— 4,808,000

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 13 Maggio.

La settim ana è com inc ia ta  a lquan to  male essendo 
stata s in is tram en te  im pressiona ta  da a lcun i in c id e n ti, 
che non potavano a m eno di pesare sul m erca to  dei 
fo n d i p u b b lic i.  A  L o n d ra  è stato i l  tim o re  d i u n *  
n u o v o  aum ento del tasso de llo  sconto, che poteva 
essere de te rm ina to  dal crac aus tra liano , che spinse 
i l  m erca to  al r ib a ss o ; a P arig i la ca ttiva  s ituaz ione  
de l b ila n c io  e i c o n tin u i r i i i r i  d i depositi da lle  Casse 
d i r is p a rm io ;  a B e rlin o  lo s c iog lim en to  Ide i R e ichstag, 
la cam pagna socia lista, e, la prossim a lotta  e le tto ra le , 
d i c u i adesso non è dato p rec isa rne  i p ro b a b ili r e 
s u lta ti, e a V ienna  i l  r ia lzo  de lla  va lu ta  e il freddo  
e le abbondanti nev i cadute che hanno te rm in a to  d i 
com prom e tte re  q u e llo  che la s icc ità  aveva r is p a r 
m ia to . E  queste cause d i ribasso non fu ro n o  spec ia li 
a c iascun paese, ma in f lu iro n o  tu tte  ins iem e s favo
re vo lm e n te  anche ne lle  a ltre  piazze, cosicché in  a l
c u n i m om en ti i l  ribasso parve p rendere  p ro p o rz io n i 
s ens ib ili. S periam o che la c r is i sia passeggierà, ma 
non  possiamo nascondere che il fa tto  che I’ ha resa 
p iù  acuta sono stati i  fo r t i fa llim e n ti in  A u s tra lia , e 
la lo ro  r ipe rcuss ione  a L o n d ra  per le e n o rm i im
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m obilizzazion i d i ca p ita li che ne saranno la conse
guenza. S i segnalano già grossi r i t i r i  d ’ o ro  da lla  
Banca d’ In g h ilte r ra , e p iù  ancora per l 'a v v e n ir e ,  
tantoché, asso ttig liandosi il denaro, la s te rlina  è sa
lita  a 2 5 ,3 0 . È  n a tu ra le  fra ttan to  che sotto l ’ im 
pressione d i a vve n im e n ti c o n tra ri al buon andam ento 
del tnercato  fin a n z ia rio  a cu i nel corso della  s e tti
mana si aggiunse i l  r ia lzo  d e llo  sconto a Lo n d ra  
e a B e r lin o , m o lti v a lo r i subissero r id u z io n i p iù  o 
meno sensib ili. A  L o n d ra  o ltre  i conso lida ti in 
glesi, Che pe rde ttero  un  mezzo p u n to , i  g ru p p i 
d i v a lo ri p iù  c o lp it i fu ro n o  i v a lo ri g rec i e i d ia 
m a n tife r i, sui q ua li ebbero luogo m o ltiss im e  vend ite , 
tanto p iù  sensib ili per I’ im m inenza della liq u id a 
zione q u in d ic in a le . A  P a rig i, le due rend ite  3  ° /0, 
l ’ ita liana e la portoghese s ub irono  non in d iffe re n ti 
r id u z io n i, ma nel p rocedere de lla  settim ana essen
dosi v e r if ic a ti m o lli r ia c q u is t i da parte  d e llo  sco
perto , una parte del te rreno  pe rdu to  fu r ip resa , ec
ce ttua ti i v a lo r i o tto m a n n i, che trascorsero sem pre 
d e b ilis s im i. A  B e rlin o  o lire  al r ig e tto  delle  leggi 
m il i ta r i,  in f lu ì  a lla  depressione del m ercato  il r in 
caro del denaro , ma avendo la S eehand lung o ffe rto  
da 30  a 35  m ilio n i d i m a rch i al 3 ° /0 per tu tto  
agosto, m o lt i v a lo ri r ip re s e ro  la consueta ferm ezza. 
A V ienna  le re n d ite  ebbero in s ig n ific a n ti v a ria z io n i, 
e nei t i to li va rie  fu ro n o  le o sc illa z io n i, però p iù  nel 
senso del: ribasso che d e ll’ aum ento , o sc illa z io n i che 
come abb iam o già de tto , de rivano  d a ll’ in a sp rim en to  
della va lu ta  e dalla  ca ttiva  s ituazione dei ra cc o lti. I 
fond i spagnuo li d i fro n te  al ribasso generale m a n 
tennero  un  certo  sostegno, dovu to  alla so llec itud ine  
d e h  M in is tro  de lle  finanze per presentare i l  b ilanc io  
paregg ia to , p rim a  d i procedere al nuovo  p restito  e 
nei fond i portoghesi tendenza al ribasso per l’ in a 
s p rim e n to  del cam bio .

Le  Borse ita lia n e  in  segu ito  ai ribassi segnala ti 
da i v a r i m erca ti e s te ri, en tra rono  a n e li’ esse ne m o 
v im e n tò  re tro g ra d o , opponendovi per a ltro  la p iù  
v iva  resistenza.

I l  m o v im e n to  de lla  settim ana presenta le seguenti 
v a ria z io n i :

Rendita italiana 5 0/0- —  N e i p r im i g io rn i della  
settim ana perdeva da 3 0  a 4 0 :e n te s im i su i prezzi 
p recedenti d i 9 7 ,1 5  in  con tan ti e di 9 7 ,2 0  per fine  
mese ; g ioved ì r ito rn a v a  in to rn o  a 97  e oggi resta a 
9 6 ,7 2  e 9 6 ,8 7 . A P a rig i da 9 2 ,8 7  scendeva a 9 2 ,3 7  
per ch iu d e re  a 9 2 ,4 5 ;  a Lond ra  da 9 2  * / „  a 91 7/ )6 

.e  a B e r lin o  da 9 2 ,3 0  a 9 2 ,1 0 .
Rendita 3 Ofo- —  C ontra tta ta  a 58 ' per fine  mese.
Prestiti già pontifici. —  I l  B lo u n t in v a ria to  a 

1 0 1 ,5 0 ; i l  C a tto lico  1 8 6 0 -6 4  a 99  e il R o tlis c h ild  
da 106  scendeva a 1 0 4 .

Rendite francesi. —  C o m in c ia ro n o  in  ribasso e 
m antennero  queste d isposiz ion i pe r quasi tu tta  la 
settim ana. I l  3  pe r cento  da 9 7 ,0 2  scendeva a 9 6 ,7 5 ; 
i l  3 p e r cento  am m ortizza te le  da 9 7 ,1 0  a 9 6 ,8 0  e 
i l  4  * / ,  ila 1 0 6 ,0 5  à 1 0 5 ,9 0  per r im a n e re  oggi a 9 6 ,8 7 , 
9 6 ,9 7  e 1 0 5 ,9 0 . C o rre  voce che fra i p ro vve d im e n ti 
fin a n z ia ri i l  M in is te ro  in tenda p ro p o rre  la rid u z ion e  
del 4  * / ,  per cento.

Consolidati inglesi. —  Da 99  cadevano a 98
Rendite austriache. —  La rend ita  in  o ro  da 1 1 7 ,4 0  

scendeva a 1 1 7 ,1 5 ; la rend ita  in  argento da 9 8 ,1 5  
a 9 7 ,0 2  e que lla  in  carta  da 9 8 ,5 0  a 9 7 ,9 2 .

Consolidati germanici. —  I l  4  pe r cento da 1 0 7 ,6 0

ind ie tregg iava  a 1 0 7 ,4 0  e i l  5 ’ / ,  pe r cento in v a 
r ia to  fra  1 0 1 ,2 0  e 1 0 1 ,25 .

Fondi russi. —  Il ru b lo  a B e rlin o  sem pre ben 
tenuto  sa liva  da 2 1 2 ,1 5  a 2 1 2 ,9 5  per r im a n e re  a 
2 1 2 ,4 5  e la nuova rè n d ita  russa à P arig i da 7 8 ,5 0  
in d ie tre g g ia va  7 8 ,3 5 .

Rendita turca. —  A P a rig i da 2 2 ,3 2  cadeva 
a 2 1 ,8 5  e a Lon d ra  da 2 2  a 21 */».

Valori egiziani. —  La rend ita  un ifica ta  che finora  
non aveva m ai cessato d i s a lire , cadeva da 5 05  
a 501 7 t .

Valori spagnuoli. -  La re n d ila  es te rio re  in v a ria ta  
fra  6 6  ‘ /v  e 6 6  V ,  cadeva o g g i a 6 5 ,9 0 . A  M adrid  
il cam b io  su P a r ig i è al 16  pe r cento e l ’aggio su l
l’ oro al 15  p e rc e n to .

Valori portoghesi. —  La rend ita  3 pe r cento 
da 2 3  ®/8 scendeva a 22  * /s- A  L isbona l’ aggio s u l
l ’ o ro  da 2 0  per cento sa liva  a 2 0  * /4.

Canali. — - I l  Canale di Sue/, in v a ria to  in to rn o  
a 2 6 7 0  e il Panama a 18 * /v

—  I  v a lo ri bancari e in d u s tr ia li in  segu ito  alla 
debolezza della  re n d ila  ebbero p iù  v e n d ito r i che 
c o m p ra to r i, e ta lu n i di essi prezzi p iù  debo li de lla  
sattim ana precedente.

Valori bancari. —  La Baile,a Nazionale Ita liana  
con tra tta ta  da 1 3 0 8  a 1312 ; la Banca Nazionale T o 
scana da 1 136  a 1 1 4 0 ; la Banca Toscana d i C red ito  
no m in a le  a 6 0 0  ; i l  C re d ito  M o b ilia re  da 4 73  a 4 7 0  ; 
la Banca G enerale da 3 2 4 ,5 0  a 3 2 2 ;  il Banco di 
Roma a 3 1 0 ; il C re d ito  M erid iona le  a 10 ; la Banca 
d i T o r in o  da 3 77  a 3 6 5 ; il Banco Sconto fra 87e 86 ; 
la Banca T ib e r in a  da 19  a 1 5 ,5 0  e la Banca di 
t ra n c ia  da 3 9 0 0  a 3 9 3 5 .

Valori ferroviari.— Le azioni M e r id io n a li ind ie  
tregg ia te  da 7 0 4  a 6 9 6  e a P a rig i da 6 7 2 ,5 0  a 6 6 2 ,5 0 ; 
le M ed ite rranee  da 5 5 2  a 5 4 8  e a B e rlin o  da 1 0 3 ,9 0  
a 1 0 2 ,7 0  per c h iu d e re  a 1 0 2 ,9 0  e le S icu le  a T o r in o  
n o m in a li a 6 1 0 . N e lle  obb ligaz ion i ebbero qua lche 
operazione le M e rid io n a li a 3 1 2 ,7 5  e le M ed ite rranee, 
A d r ia t ic h e  e S icu le  a 3 0 4 ,5 0 .

Credilo fondiario. —  Banca Nazionale ita liana 
quota to  a 4 9 9 ,5 0  per il 4 ‘ /« per cento e a 4 9 4 ,5 0  
per il 4  per c e n to ; S ic il ia  4 per cento a 4 6 8 ,7 5 ; Na
po li a 451 ; Roma a 4 5 8 ,5 0 ; S iena a 4 9 5 ,5 0  per 
i l  5 per cento e 4 7 4 ,5 0  per i l  4 * / ,  ; Bologna a 5 0 4 ,2 3 ; 
M ilano  a 5 0 9 ,2 5  per il 5  per cento e a 5 0 0  per i l  
4  pe r cento e T o r in o  a 506 .

Prestiti Municipali. — . I.è o bb ligaz ion i 5  per cento 
d i F irenze  quota te  a 6 0 ,5 0 ;  l ’ U n ific a to  d i N apo li 
a 9 0 ,2 5  e l ’ U n ifica to  di M ilano  a 9 1 .

Valori diversi. —  Nella  borsa d i F ire n z e  si co n 
tra tta ro n o  le Im m o b ilia r i U til i tà  da 7 2  a 68  e i l  
R isanam ento di N a po li da 60  a 5 9 ; a Roma I’ Acqua 
M arc ia  da 1 1 1 5  a 1 1 1 2  e le C ondotte  d ’jaequa da 279  
a 2 7 7  e a M ilano la N avigaz ione  G enerale Ita liana  
da 3 3 2  a 331 e le R a ffine rie  da 2 4 8  a 2 4 4 .

Metalli preziosi. —  Il ra p p o rto  d e ll’ a rgen to  fino 
a P a rig i da 3 6 0  scendeva a 3 5 8  c ioè aum entava di 
f r .  2  su l prezzo fisso d i fr .  2 1 8 ,9 0  al c h ilo g ra m m o  
ra gguag lia to  a 1 0 0 0  e a L o n d ra  il prezzo d e ll’  a r 
gento  da den. 38  ’ / „  scendeva a 38  * /,.
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NOTIZIE COMMERCIALI

C e re a li-— La situazione dei raccolti in Europa è 
lungi dall’ essere sodisfaciente sia per i geli dello 
scorso inverno, sia per la siccità che continua an
cora a dominare in vari paesi, sia infine per le re
centi nevi cadute néll’Austria-Ungheria ed anche in 
parte della Germania. Anche agli Stati Uniti d’Ame
rica le condizioni dei grani non sono buone, e si con
ferma che si avrà un raccolto inferiore di 40 a 50 mi
lioni di ettol. a quello dell'anno scorso. In Africa le 
pioggie sono cadute e abbondanti, ma non per sal
vare completamente i raccolti, ma solo per impedire 
la carestia. Malgrado queste poco tranquillanti no
tizie sull’ andamento delle campagne, i prezzi dei 
grani, meno alcune eccezioni continuano deboli, e il 
fatto si attribuisce alla importanza degli stock spe
cialmente agli Stati Uniti. A Nuova York i grani 
rossi d’ inverno a dollari 0,78 5[8 allo staio di 36 
litri ; i granturchi a 0,52 e le farine extra state più 
ferme a doli. 2,45 al barile. A Chicago sostegno tanto 
nei grani che nei granturchi, e a S. Francisco i grani 
N. 1 ferm ssimi a doli. 1,27 1/2 al quint. fr. bordo.
A Bombay i grani aumentarono di due anna essen
dosi fatto rupie 4,19,9 per Pessy bianco e 4,10 per 
club Delhi N. 1. Scrivono da Odessa che la richiesta 
dall’estero è assai debole, e gli atfari conclusi scarsi.
I grani teneri quotati da rubli 0,77 a 1,02 al pudo; 
i grantunrchi da 0,58 a 0,62 ; la segale da 0,69 a 0,72 
c l’avena da 0,70 a 0,81. I giornali smenti cono la 
voce corsa della cattiva situazione dei raccolti in 
Russia, e la proibizione di esportare la segale dal- 
1’ Impero. In Germania la situazione non presenta 
variazioni importanti. Nell’ Austria Ungh ria quasi 
tutti i mercati furono in aumento. A Pest i grani 
d’ autunno si quotarono da fiorini 8,15 a 8,17 e a 
Vienna da 8,34 a 8,37 il tutto al quint. In Francia 
è piovuto nel Sud, nel Sud-Ovest, nel centro e verso 
l’Ovest con gran vantaggio delle campagne. Sopra 
364 mercati 34 furono in aumento e 9 in ribasso. A 
Parigi i grani pronti si quotarono a fr. 21,25 al quint. 
e per agosto a fr. 22. In Olanda i grani ebbero ten
denza a ribassare e a Londra ad eccezione dell’avena 
che aumentò di 3 a 6 denari, gli altri cereali non 
ebbero variazioni. In Italia grani, granturchi, risi 
segale in ribasso e avena tuttora sostenuta. — A 
Livorno i grani maremmani da L. 22,75 a 23,75 al 
quint ; a Bologna i grani a L. 22,75 e i granturchi 
da L. 14 a 15; a Verona i grani da L. 20,25 a 22; 
la segale da L. 15,75 a 16,50 e l’ avena da L. 17,25 
a 18,50; a Mi'.ano i grani da L. 21,50 a 22,75 e il 
riso nostrale da L. 28,50 a 37,50; a Torino i grani 
di Piemonte da L. 21,75 a 22,25; i granturchi da 
L. 14,25 a 17,25 e il riso da L. 31,75 a 37,75; a 
Genova i grani teneri esteri fuori dazio da L. 16 
a 17,25 e a Napoli i grani bianchi a L. 25.

Caffè. — Dalle informazioni venute dai principali 
luoghi di produzione resulta che il raccolto del 1893-94 
non supererà i 5 milioni e ottocentomila balle. Ciò 
essendo la quantità prodotta sarà facilmente assor
bita dal consumo, ed è per questo che i possessori 
mantengono le loro pretese, ricusandosi di fare qual
siasi concessione al consumo. Gli affari sono quindi 
scarsissimi in tutte le piazze e limitati soltanto allo 
stretto consumo. — A Genova si venderono soltanto 
200 sacchi di caffè senza indicazione di prezzo. — 
A Napoli il <tiava venduto a L. 260 al quint. fuori 
dazio; il Moka a L. 300; il Portoricco a L. 285; 
il Rio lavato a L. 240 e il Santos a L. 235. — A 
Trieste il Santos da fior. 88 a 108 e il Rio da 94 
a 107. — A  Marsiglia il Rio Santos buono ordinario 
per maggio a fr. 95 ogni 50 chilogr. e in Amsterdam 
il Giava buono ord. a cents 50.

I

Zuccheri.*— Per gli zuccheri di barbebietole la 
produzione per la campagna 1893-94 si prevede al
quanto scarsa, giacché in quasi tutti i paesi i semi
nati di barbabietole hanno soffertp dapprima per la 
prolungata siccità, e in questi ultimi giorni piar l’in j-; 
prowiso gelò sopraggiunto. Anche per gli zuccheri di 
canna le previsioni non sono putito sodisfacieuti, scri
vendosi da Cuba che l’ostinata siccità ha nociuto mol
tissimo allo sviluppo dei giovani canneti, provocando 
incendj che distrussero nuovi e vecchi canneti. E con 
questo i prezzi degli zuccheri sono ovunque in au
mento. — A Genova i raffinati della Ligure Lom
bardo si vendono a L. 145 al quint. al vagone ; a 
Nàpoli e in Ancona a L. 137; a Trieste ¡ pesti au
striaci da fior. 22,50 a 23,50 e a Parigi i rossi di 
gr. 88 saliti a fr. 48,25 ; i raffinati a L. 119 e i bian
chi N 3 a fr. 51,50 il tutto al quintale pronto 
al deposito.

Sete. — I molti acquisti fatti nel mese scorso e 
ravvicinarsi del nuovo raccolto contribuiscono a ren
dere meno attivo il numero degli affari, ma questo 
non recò che poco pregiudizio ai prezz che prose
guono sostenuti e con tendenza all’ aumento. — A 
Milano pertanto la domanda fu ristrettissima, e se 
qualche possessore fu costretto a vendere, lo dovè 
fare naturalmente accordando qualche facilitazione. 
Le greggie 8|9 di 1° ord. si pagarono L. 77 ; dette 
di 2° ord. L. 75; gli organzini 16jl8 di 1* ord. L. 89 
e le trame a due capi 20[22 a l/. 75. — A Torino 
pure rallentamento negli affari con ribasso di circa 
3 lire sui prezzi precedenti per le greggie di titolo 
tondo. — Anche a Lione le transazioni furono meno 
attive con prezzi meno fermi dei precedenti. Fra gli 
articoli italiani venduti notiamo greggie 9 jll  di 1° 
ord a fr. 78 e organzini 16[18 di 1° ord. a fr. 94. 
Telegrafano da Shanghai che il mercato è sempre 
attivo. Le Tsat.lee Gold Stork ebbero fr. 42,25, le 
Gold Elephant fr. 40,50 e le Gold Lion King-tze 
fr. 38,25.

Oli d’oliva. — Scrivono da Bari che la pioggia è 
caduta, ma non in quantità sufficiente ; tuttavia gli 
olivi sono prosperi, e finqui non si è veduta alcuna 
traccia di verme parassito. Quanto ad affari in ge
nerale vi è penuria e i prezzi variano da L. 90 a 140 
a seconda del merito. — A Firenze e nelle altre piazze 
toscane i prezzi oscillano da L. 110 a 150. Anche in 
Toscana il raccolto oleario promette assai bene e se 
sarà favorito dalla stagione si spera abbondante. •— 
A Genova mercato con pochissime operazioni tanto 
per l’ esporta ione che per il consumo interno Le 
vendite della settimana ascesero a quintali 695 al 
pre zo di L. 100 a 118 per Bari ; di L. 100 a 120 per 
Romagna e Riviera di Ponente; di L. 118 a 125 per 
Sardegna e di L. 78 a 83 per cime da macchine.

Olj di semi. — Ebbero qualche domanda e prezzi 
fermi. L ’ olio di ricino a L. 90 per il mangiabile 
e da L. 62 a 65 per l’ industriale ; olio di sesame 
da L. 67 a 99; olio di cotone inglese da L. 64 a 67; 
olio di palma da L. 65 a 70; olio di cocco da L. 65 
a 72.

Bestiami. - Scrivono da Bologna che il bestiame 
bovino si è fieramente risentito della crise : i api 
pingui di qualunque fatta hanno buona vendita, ma 
la roba magra non ha compratori nè prezzo. Al con
trario ricercatissimi e ben pagati i suini di ogni qua
lità. — A Milano i bovi grassi da L. 115 a 125 al 
quint. morto; i vitelli maturi da L. 110 a 160; i vi
telli immaturi a peso vivo da L. 50 a 60 e i maiali 
magri da L. 100 a 110 a peso vivo. Nelle altre piazzò 
i prezzi si avvicinano a questi più sopra accennati, 
ma gli scambi sono difficili e lenti a motivo della 
scarsità dei fieni malmenati dalla prolungata siccità.

B achicultura. — La campagna bacologica era co 
minciata molto bene, né lagnanze si erano udite du
rante la schiusura del seme. Trovandosi adesso verso
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la prima muta, i piccoli bachi hanno da lottare contro 
la inclemenza della stagione, e in alcuni paesi anche 
contro la scarsità della foglia, giacché i freddi e le 
brinate di sabato e domenica corsi hanno recato 
forti danni ai gelsi. E questo stato di cose si è ve
rificato particolarmente in Francia ove per i geli so- 
praggiunti molta foglia è andata perduta. In Spagna 
al contrario l’andamento dei bachi è eccellente, e si 
prevede un raccolto maggiore a quello dell’ anno 
scorso.

M etalli. — Telegrammi da Londra recano che il 
rame si quota attualmente a sterline 44,8,9 la tonnel
lata a pronta consegna; lo stagno a st. 93,2,6; il 
piombo a st. 9,13,9 <• lo zinco a 18,1,3. — A Glascow 
i ferri pronti a scellini 44,6 la tonnellata pronta. — 
A Parigi consegna ali’ Havre il rame quotato a 
fr. 116,25 al quintale; lo stagno a fr. 252,50; il 
piombo a fr. 25,75 e lo zinco a fr. 47,50. — A 
Marsiglia l’ acciaio francese a fr. 30 il quintale; il 
ferro idem a fr. 21 ; il ferro di Scozia da fr. 27 a 29; 
la ghisa di Scozia N. 1 a fr. 10 ; i ferri bianchi I C 
a fr. 24 e il piombo da fr. 24 a 25. — A Napoli 
i ferri nostrali da E. 20 a 27 e il piombo a Genova 
da E. 28 a 28,50 al magazzino.

Carboni minerali. — I prezzi dei carboni inglesi eb
bero qualche miglioramento, e gli altri rimasero in
variati. — A Genova con depositi abbondantemente 
provvisti i Newpelton realizzarono E, 18,5u alla ton
nellata al vagone; gli Hebburn da E. 18 a 18,50; i 
Newcastle Hasting L. 21,50; Scozia L. 18,50; Carditi 
da L. 23 a 24 e Coke Garesfield a E. 34. — A Na
poli i Newcastle a L. 24 e i Cardifif e Newport di 
prima qualità a L. 25.

Petrolio. — Malgrado il minor consumo l’ articolo 
continua invariato nella maggior parte dei mercati. 
— A Genova il Pensilvania in cisterna quotato da 
L. 11,50 a 12 al quintale e in casse Atlantic da 
L. 4,35 a 4,40 per cassa e il Caucaso da L. 10,50 
a 11 per cisterna e E. 4,10 per le casse il tutto a 
pronta con egna e fuori dazio. — A Trieste i prezzi 
del Pensilvania variano da fior. 7,50 a 9 .—  In An
versa quotato a fr. 12 1[2 al deposito e a Nuova York 
e a Filadelfia lo Standard White da centa 5,25 a 5,30.

Prodotti c h im ic i.-— Ebbero discreta domanda e 
prezzi generalmente invariati. — A Genova le ven
dite fatte realizzarono quanto segue: zolfato di rame 
da L. 45 a 47 al quint. ; zolfato di ferro a E. 7; 
cremor di tartaro da L. 215 a 220; acqua ragia a 
L. 78; bicarbonato di soda da L. 18,95 a 19,95; 
carbonato di ammoniaca a L 78; sale ammoniaca 
da L. 88 a 94 ; clorato di potassa da L. 209 a 214; 
prussiato di potassa giallo a L. 241,50 ; silicato di 
soda da L. 9 a 13 ; magnesia calcinata da L. 124 
a 132; arsenico bianco a L. 377,50 e potassa Montreal 
a E. 78.

Z o lfi. — Scrivono da Messina che la calma domina 
in tutti i caricatoi e i prezzi praticati furono di 
L. 6,75 e 7,55 sopra Girgenti ; da E. 6,91 a 7,71 
sopra Catania e da L. 6,80 a 7,58 sopra Licata il 
tutto al quintale — e a Genova con molte domande 
i doppi raffinati in sacco per l’esportazione a L. 12,85; 
i mezzi raffinati a 11,25 e i Fioristella da L. 10,75.

C e s a r e  B i l i .! gerente responsabile

SOCIETÀ ITALIANA PERLE STRÌDE FERRATE MERIDIONALI
Società <m ou ini a sedente in  Firenze —- Gapitale L. 260 milioni interamente versati 
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12.a Decade. —  Dal 21 al 30 Aprile 1893.
Prodotti approssimativi del traffico dell’ anno 1893

parallelo coi prodotti accertati nell’ anno precedente, depurati dalle imposte governative.
R e t e  p r i n c i p a l e .

V i a g g i a t o r i
G r a n d e

v e l o c i t à
P i c c o l a

v e l o c i t à
P r o d o t t i
i n d i r e t t i

TOTALE
M e d i a

de'chilom
esercitati

P r o d o t t i  d e l l a  d e c a d e .

1898 
1892

Differenze nel 1893

1,247,791.98 
1 . 2 40 , 906 .62

6,884.66

297,435 83 
284,875 22

923 .52+  12,560.61

61, 569.891
60.646.37

1,279,653
1,160,279.

119,273.44 -

9,725.15
10,125.80

400765

2,896,075 33; 
2,756 833. 75'

139,241.08 ■

4.261.00
4.226.00 

- 35 oo:

1893
1892

11,259 547.421 
-10, 128 222 23

PaonoTTl d a i , 1.0 G e n n a i o .
526,544 521 3.307 482.29114,659,636. 271 
492,615 83 3,143, ISO 79 14.217,686 00

120,945.741
130,988.33

29,874,156.24 
28,112.693 18

4,261 00 
4,226 00

Differenze nel 1893 +  1,131,325.19: + 33,928 6 9 !+  164,301.50:+ 441,950 271 — 10,042.59 + 1,761,463.06 +  35.00

1893 52.997.72I

R e t e  c
P r o d o  
930 11

o  i n  p  1 e  i n  e  i l  t a  r e
rTI DELI A DECADE.

14,287.191 95,536 53| 
16,435.70 95 156 54

225 47I 163,977.62 1,169.79
1892 58,157.76] 1,186.05 705.19) 171,641.24 996-00

Differenze nel 1893 — 5,160.04 — 255.94 -  2,143.51 +  379.99 - 479.72 - 7.664.22 +  173.79

1893 598.249.58
P r o d o t t i  d a l  1.« G e n n a i o

13.355.481 188 228.791 1,079,844.081 11.633.641 1,891,111.57 1,147. SS
1892 565,999.69 12,591 24 177,180.44| 1,022.382.80 11,712 48 1,789,866.65 996.0(

Differenze nel 1893 +  32,249 89 + 764-24 +  11,048 35 4 - 57,261 28 — 78.84 + 101,244.92 +  151.58

II 24 Aprile aperto all’esercizio il tronco Borgo S. Lorenzo-Marradi di Chil. 8 ,996.
Prodotti per chilometro delle reti riunite

PRODOTTO PRODOTTO RIASSUNTIVO

della decade 
corrente

della decade 
precedente Differ, nel 1893 dell’anno corrente dell’anno precedente Differ, nel I893

563.46 560.80 +  2.66 5,873.12 5,726 27 +  146.85

F iren ze , T ip ogra fia  dei F ra te lli B e n c in i, V ia  del C a ste lla ce lo , 6 .


