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O N E S T À

La Camera ha v o la to  con una m aggioranza d i 68  
vo ti la proposta S onn ino  d i r id u r re  la  rend ita  al 4  
per eenio.

N on investigh iam o quanto  i l  G overno  abbia ap
p ro fitta to  de lle  cond iz ion i s tra o rd in a r ie  ne lle  q u a li 
si trovava I’  Assemblea, per i recen ti do lo rosi avve- 
n ir n e n t , a ffine di ragg iunge re  p iù  fac ilm en te  lo scopo 
suo. Sappiam o però', per s icu re  in fo rm a z io n i, che a l
cuni deputa ti nou presero parte al voto, perchè sde
gnati del m ercantegg io  cosidetto p o lit ico , segu ito  
a ll’ u lt im o  m om ento tra il G overno  e g li a g ra ri.

In  ogni m odo abb iam o seguita la d iscussione b re 
vissim a che si è fatta alla Camera sul de lica to  a rg o 
m ento e non  abbiam o tro v a to  una sola rag ione  nuova 
e che non fosse già stata confu tata  in  sostegno de lle  
proposte del S onnino.

E d  i l  fa tto , ai n o s tri o cch i, si presenta ne lla  sua 
cruda se m p lic ità , a questo m o d o :

L ’ Ita lia  quando ha avuto  bisogno del denaro del 
pubb lico , tro v ò  le p iù  esp lic ite  d ich ia raz ion i pe r a ffe r 
mare i l  suo pieno in te n d im e n to  d i m antenere s c ru 
polosamente i p ro p ri im pegn i. Ora che i l  denaro lo 
ha avu to , ora che i l  G overno  si propone d i non fa r 
p iù  deb iti e q u in d i non rim a n e  a ltro  che pagare 
q u e lli già c o n tra tti, ora si trovano fo rm u le  e con 
s ide raz ion i, condannate a ltra  vo lta  d ag li stessi a ttu a li 
p roponen ti, per so ttra rs i, in  parte a lm eno, a ll ’  onere 
con tra ttua le .

La  d is tinz ione  fa tta  d a ll’ on . C risp i tra  lo S ta to  
contraente  e lo S tato qua le  suprem o rappresentan te  
del d ir it to ,  può essere ecce llente  d is tinz ione  ne lla  
po litica ; ma nella p ra tica  deg li a ffa ri -  e q u i si tra tta  
solam ente d i un  a ffa re  -  ne lla  p ra tica  deg li a ffa r i, 
questa d is tinz ione  s i distacca troppo  dalla  onestà.

L ’ on. Sonnino può essere contento  della  v it to r ia  
che ha r ip o rta to  con tro  sè stesso ; ma no i francam ente  
ce ne dog liam o, perchè  I' esempio della  scrupo losa 
onestà c red iam o debba v e n ire  d a ll’  a lto  e c red iam o 
che la educazione de lle  m o lt itu d in i si o ttenga solo 
quando le classi d ir ig e n ti abbiano una coscienza pe r
fino  esagerata dei p ro p r i d ove ri e del com p le to  e 
perfe tto  r ispe tto  d e ll’ a lt ru i.

Invece, bisogna p u r  r ile v a r lo  con vero  ra m m a ric o , 
sem bra che vada sem pre p iù  dom inando  una scuola, 
la qua le  crede che I’ uom o pubb lico  possa com p ie re  
q ueg li a tt i che com e uom o p r iva to  g li sem brerebbero  
condannab ili. Con c iò  v iene reso lo S tato, come tale, 
responsabile  d i una condotta  m ora le  che è in  co n 

trad iz ione  co lla  condotta  che si in c u lca  ai p r iv a t i ; 
ed è na tu ra le  che essendo poi lo  S ta to  in c a rn a to  in  
u o m in i di earne ed ossa, le m o lt itu d in i non abb iano 
rite g n o  a r itene re  buona per lo ro  conto o per i lo ro  
p r iv a ti negozi q ue lla  m ora le  che vedono seguita  d a llo  
S ta lo  e dag li u o m in i d i S ta to .

E in  ve rità  quando legg iam o stam pato su lle  o b 
b ligaz ion i del p re s tito  di Rom a il seguente a rtic o lo  2 ° : 
—  L'interesse è del 4 per ogni venti lire di capi
tale nominale, e sarà sempre, fino alla integrale 
estrazione del Prestito pagato in  tale misura dal 
Comune, senza che si possa mai fa r  veruna rite
nuta o diminuzione per qualsiasi titolo o causa, 
dovendo rimanere interamente a carico del Comune, 
la imposta di ricchezza mobile od altra lassa, bolli, 
e qual'ivoglia imposizione che fosse in  a w e n ib e  
decretata così dallo Stato, come dal Municipio tanto 
sul capitale come sugli interessi, e leggiam o in  pari 
tem po il resoconto della seduta pa rlam en ta re  d e ll 'a l
tro  ie r i,  c red iam o necessario che si cam bi i l  s ig n ifi
cato de lla  parola onestà.

I l  P arlam ento  ie r i an n u llò  d i suo a rb itr io  i l  patto 
le g ittim am en te  con tra tto  dal M u n ic ip io  d i Roma e da 
a lt r i e d iede al d e b ito re , senza che nem m eno lo ch ie 
desse, i l  d ir it to  di m ancare ai p a tti c o n tra tt i co l c re 
d ito re . Ecco in fa tt i il com m a che la Cam era ha ap
p rova to  su proposta d i a lcu n i deputa ti e dopo che 
¡1 G overno  d ic h ia rò  d i acce tta rlo  :

« L ’ aum ento porta to  dal presente a rtico lo  su i red- 
« d it i  d i categoria A  resterà a ca rico  esc lus ivo  del 
« c re d ito re , anche quando i l  deb ito re  abbia assunto 
« precedentem ente a lla  pubb licaz ione  della  presente 
« legge I’ obb ligo  d i pagare la ricchezza m o b ile  ».

E  tra i p roponenti v i erano a lcu n i depu ta ti d e lla  
p ro v in c ia  d i Rom a. N otiam o i l  nob ile  scatto d e ll’ o no 
re v o le  Caetani d i S erm oneta , i l  qua le  d ic h ia rò  che 
vo te rà  « con tro  la proposta d e ll’ on. A n to n e lli, p re 
sentata n e ll’ in teresse de lle  am m in is tra z io n i c o m u n a li, 
ed accettata dal G overno , quan tunque  I ’ o ra to re  sia 
stato per tre  ann i a capo del Com une d i R om a. »

N o, o S ig n o ri, no, vo i credete che queste sieno 
v it to r ie  e ve r.e com piacete  ; ma nel s ilenz io  de lla  
vostra  coscienza d i u o m in i, se la coscienza n on  v i 
è stata del tu tto  atrofizzata dalla  p o lit ica , vo i dovete 
pensare q u a li a rm i date in  m ano ai fu tu r i so c ia lis ti, 
i q u a li im parano ora da vo i a m ancare a lla  fede data, 
senza neppur b isogno d i d ic h ia ra re  apparentemente 
abroga ti i ca rd in i fondam enta li de lla  onestà. Inconsc ia 
m ente vo i sem inate i g e rm i p iù  trem end i per l’ a v ve n ire  
econom ico delle  naz ion i, v o i trasporta te  i l  negozio, 
che dovrebbe essere basato su lla  buona fede e su lla  
s icu ra  fiduc ia  di u n  d ir it to  du re vo le , v o i, co l p re 
testo d i sa lvare le finanze de llo  S tato da v o i stessi
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sc iupa te , lo traspo rta te  nel cam po d e ll’ inganno, nel 
campo de lla  incertezza, nel cam po d e ll’ a rb itr io

Come oserà m ai i l  G iu d ice  condannare il p r iva to , 
che venga m eno ai suoi pa tti, quando abbia d inanzi 
a g li occh i una legge che sanziona i l  m a n ca rv i ? —  
Come potrà  il p r iva to  fidars i dei sui d ir i t t i  se in 
q u e lli p iù  sacri e p iù  ch ia ri in te rv ie n e  la legge a 
m o d if ic a r lo  per solo scopo di m ercantegg io  politico?

E  badate bene, questo fatto della r id u z ion e  de lla  
re n d ita  e della d isposizione speciale' a favore del 
Com une d i Rom a, non è che la m anifestazione finora  
p iù  g rave , p iù  sa liente, ma non p r im a rd i un sistema 
im m o ra le , sul qua le  avete lasciato sd rucc io la re  a 
poco a poco la A m m in is tra z io n e  de llo  S tato.

È  la A m m in is tra z io n e  de llo  S ta to  che o rd ina  ai 
fo rn ito r i questo o q u e llo  che g li occo rre  e non paga 
al tem po p re sc ritto , a llegando la mancanza d i fond i, ] 
come se questo per il c re d ito re  potesse essere un  
buon m o tiv o .

È  la A m m in is tra z io n e  de llo  S tato che è accusata I 
d i in tra p re n d e re  l i t i ,  anco tem era rie , al solo fine 
d i r ita rd a re  i l  pagam ento del d o v u to ; è la A n im i-  ! 
n it ra z io n e  de llo  S tato che è accusata di a lle s tire  dei 
p re v e n tiv i d i spesa, consciam ente in fe r io r i al neces
sario , a ffine  d i agevo lare  accom odam enti p o lit ic i ; —  
è l ’A m m in is tra z io n e  d e llo  S tato che a rriv a  al punto 
d i non risponde re  a lla  corrispondenza che rigua rda  
i s iic i d e b iti l iq u id i,  a llo  scopo di non pagarli.

C i d 're te  che i l  paese non si r ib e lla  per ciò e che 
q u in d i le nostre lagnanze sono esagerale.

N o, o s ig n o ri, n o ;  se il sentim ento m ora le  del 
paese è ad un  l iv e llo  cosi basso che non si r ib e lla  
ad un s im ile  guastarsi del concetto  della onestà, 
tocca a vo i r ia lz a rlo  c o ll’ e s e m p io ; tocca a vo i, ono
revo le  S onn ino , conscio, come lo siete che la r id u 
zione de lla  rend ita  era già una macchia, resistere 
perchè  que lla  macchia non già si a lla rg h i, ma si la v i.

E  g li scandali a cu i assistiam o e che, per quanto  
si ce rch i d i c irc o s c r iv e r li e d i s o ffo ca rli, sono g ra v i, 
non sono, a nostro  avviso  se non il p rodo tto  d i un 
am bien te  guasto, perchè si è fa tto  di tu tto  per fra in 
tendere in  nom e de llo  S tato il s ign ifica to  della  parola 
onestà.

R IS E R V E  IN T A N G IB IL I

F in a lm e n te  Fon. S onn ino  ha p ro n unc ia to  la g ran  
paro la che correggo i l  suo e rro re  p r im it iv o  e m ette 
g li a tt i del G overno , pe r quanto  rig u a rd a  le Banche, 
su una via m eno scorre tta .

Q uando ne lla  esposizione finanz ia ria  del 25  fe b 
b ra io  l ’ on. S onn ino  presentò il decreto N . 50  che 
a ll’ a r t. 2 o rd inava  ag li Is t itu t i d i em issione di « im 
mobilizzare e tenere a deposizione del Tesoro dello 
Stato 2 0 0  m ilio n i d i specie d’ o ro  con tro  2 0 0  m i
lio n i b ig lie t t i d i S tato » fu generale i l  b ias im o con
tro  una disposizione che aveva tu tto  l’ aspetto di 
una espropriaz ione  forzata. E  tanto  v ivace  fu  la o p -

F u  lo spauracch io  de lla  Banca d i Stato e d i una 
possib ile  disastrosa liqu idaz ione , che le indusse a 
cedere, esigendo so ltanto  che lo S tato dichiarasse che 
a suo tem po, quando ritira sse  i 200  m ilio n i d i b i
g lie t t i,  re s titu ire b b e  l ’ o ro .

Poi la C om m iss ione  dei q u in d ic i c h ia r ì m eg lio  
ancora i l  conce tto , d ire m o  così possib ile , d i que lla  
d isposiz ione , p roponendo che i duecento  m il io n i d ’ o ro  
stessero a garanzia dei b ig lie t t i d i Stato in  c irc o 
lazione.

L ’ on. S onn ino  parve  resistesse a questa m o d if i
cazione e rich iedesse  che fossero m antenute  le espres
s ion i del decre to  21 febb ra io  ; ma poi m ettendo in  
esecuzione con a ltro  decreto  31 m arzo q u e llo  p re 
cedente, cam biò  a lquan to  la d iz ione , d icendo  n e ll’ u l 
tim o  com m a d e li’ a r t. 4  ; « L e  monete d ’ o ro  così 
« im m o b iliz za te  fig u re ra n n o  a parte  nella  s ituazione 
« del T eso ro , i l  Tesoro  non ne potrà  d is p o rre  in  
« a lcu n  m odo senza specia le autorizzaz ione della  
« legge. »

Questo era già un passo no tevo le , ma ancora non 
si cap iva  come m ai una legge potesse au to rizza re  
il Tesoro a d isp o rre  delia  cosa a ltru i im m ob ilizza ta  
con un  decre to .

F in a lm e n te ! s iam o ve n u ti a lla discussione davanti 
la Cam era e messo a lle  s tre tte  l ’ on. S onn ino  ha do
vu to  d ich ia ra re  che i duecento m ilio n i d ’ o ro  s ta
ranno a garanzia intangibile dei b ig lie tt i d i S tato.

F in a lm e n te  ! Ma se questo era fin  da p r in c ip io  
il concetto  del M in is tro , perchè non lo ha espresso 
nei suoi de c re ti o d ic h ia ra to  nei suoi d isco rs i ? E 
se non era questo , che pensava su llo  scopo del de
cre to  ? Se i b ig lie t t i d i S ta lo  hanno bisogno di q u e 
sta garanzia m e ta llica  come mai non ne hanno p iù  
bisogno i b ig lie tt i de lle  Banche ?

Questo passaggio dei 2 0 0  m ilio n i d i o ro  dalle 
Banche al Tesoro  d iven ta  ora così su p e rflu o  che 
non può essere g iu s tif ic a io , se non da un  le g it t lim o  
r ite g n o  d e ll’ on. S onn ino  d i confessare i l  p ro p rio  
e rro re , e d a ll’ abbandono d i a lt r i p roge tti su lle  Banche, 
che nel febbra io  decorso g li erano a tt r ib u it i.

C om unque, noi siam o tanto r ic c h i di tem po e di 
c re d ito  che possiam o anche d a rc i il lusso d i questi 
ten tennam en ti fa tti a spese dei te la i . . . .  e «Iella 
serie tà , che sarebbe p u r tanto necessaria in  queste 
cose. 1 M in is tr i e le Cam ere hanno tante question i 
p o lit ich e  co le q u a li possono tra s tu lla rs i a lo ro  agio, 
che po trebbero  lasc ia r in  pace le ques tion i econo
m iche  e fin a n z ia r ie  e q ue lle  ancora p iù  de lica te  del 
c re d ito , dove d iffic ilm e n te  sanno m ette re  le m ani 
senza guastare.

L E  CO N DIZIO N I EC O N O M IC H E D E L  P A E S E

I l S enatore B occardo con la competenza grande 
che l ’ ingegno ve rsa tile  e q u a ra n ta n n i di s tud i eco
n om ic i indefessi g li hanno permesso di fo rm a rs i 
ne lle  d is c ip lin e  econom iche, ha preso in  esame nella 
sua recente re lazione in to rn o  a l'o  stato di p revis ione  
de lla  spesa del M in is te ro  d i a g rico ltu ra  per I’  eser
c iz io  1 8 9 4 -9 5  le cond iz ion i econom iche del paese 
tra ttegg iando le  con b re v i ma e loquen ti paro le  e c i 
fre . É cotesto esame è veram ente  u tile  e o p p o rtu n o , 
po iché come l’ egreg io  Senatore sc rive  « la c r is i 
fo rm id a b ile  ed ostinata che da sei ann i travag lia  e 
para lizza le fo n ti v iv e  della ricchezza ita liana  si è 
in  questi u lt im i tem pi aggravata a segno da in fo n 
dere, se non lo scoragg iam ento , ce rto  una penosa
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amarezza p e rfin o  n eg li an im i p iù  te tragon i a i c o lp i I 
d e ll’ avversa fo rtuna  e p iù  fiden ti ne lle  sorti de lla  
pa tria . » E  la c r is i,  eg li agg iunge g ius tam en te , non 
è soltanto finanz ia ria , ma è p r in c ipa lm e n te  e p r im a  ; 
d i tu tto  econom ica e sociale.

D i c iò  non  sono sem pre c o n v in t i q u e lli che si 
lim ita n o  a considerare  la cerch ia  r is tre tta  nella  qua le  
v ivo n o  e si m uovono, la lo ro  p icco la  società, la lo ro  | 
classe, o casta che sia, ma ch i s tud ia  come deve | 
i fenom eni econom ic i e socia li che si svolgono nel 
nostro  paese considerato e ne lle  sue pa rti e nel suo 
complesso non può lasciars i tra v ia re  a conc lus ion i 
lie te e p ro m e tte n ti, perchè d isgraz ia tam ente  i fa tti 
parlano ch ia ro  e accennano a una decadenza nella p ro 
duzione e nel consum o tale da im p e n s ie r ire  se ria 
m ente, quando si -pensa a lla  scarsa e inesatta c o g n i
zione che genera lm ente se ne ha e a lla  condotta 
passiva che i p iù  serbano d i fro n te  ai s in to m i d i 
decadenza ai q ua li a llu d ia m o .

V i è una categoria , assai num erosa p u r  tro p p o , di 
persone, siano d e pu ta ti, fu n z io n a ri, u o m in i d ’ a ffa r i, 
p ro fession isti od a ltro  poco im p o rta , che g iud ica  pes
s im ism o e n ie n l’  a ltro  qua ls iasi a vve rtim e n to  su lle  
d iss ipaz ion i che per co lpa dtd p ro tez ion ism o, de lla  
p o litica , d i bisogni v e r i e fi tt iz i si sono fa tti e si 
vanno facendo. P er costoro il progresso del paese 
è un dogma e sono re tr iv i,  e peggio, nem ic i de lla  
patria  tu tti co lo ro  che m ettono i l  pu b b lico  s u ll’ a v 
v iso in to rn o  alle conseguenze della  p o litica  e cono 
m ica e finanzia ria  fino ra  im pe ran te . Q u in d i si c o n 
t in u i pure  a spendere ne lle  fe rro v ie , ne lle  opere 
p u b b lich e , anche se manca q u a lu n q u e  traccia  d i r i-  
p ro d u tt iv ita  econom ica e fin a n z ia ria , si ge ttino  pure  
i m ilio n i ne lla  vo rag ine  de lle  spese m il i ta r i,  si ac 
crescano le dotazioni dei se rv iz i, tan to , tu tto  c iò  è 
progresso, è fonte d i m ig lio ra  n ien ti socia li ; ma a 
qu 'I prezzo dom and iam o noi ? P er ottenere que i 
supposti vantagg i occo rrono  spese cons ide revo li e 
avete mai pensato a q u a li m n 'i, in g iu s tiz ie  e in c o n 
ven ien ti dà luogo lo sperpero del danaro p u b b lico , 
l ’ aum ento dei t r ib u t i e p ro p rio  ora la rid u z ion e  della  
rend ita?  Se i fa c ili c r i t ic i  deg li o ppos ito ri della pes
sima po litica  che a ffligge  i l  paese non da ora s o l
tanto ce rto , ma da qua lche  decennio , si dessero la 
briga d i s tud ia re  un  poco le s ta tis tiche  e d i vedere j 
come procedono le cose g u a rda te  non dal p u n to  d i 
v ista r is tre tto  d e ll’ interesse pecu lia re  di una p iccola 
classe d i c itta d in i, ma da qu e llo  d e ll’ interesse p u b 
b lico  generale, si persuaderebbero forse che c’ è m o lto  
d i ve ro  in  c iò che a ffe rm ano i così d e tti pessim isti 
e che la lo ro  voce m e rita  d ’ essere ascoltata.

Ecco qua che un uom o tu t t ’ a ltro  che pessim ista 
per n a tu ra , l’un. B occardo , che fa un  quad ro  ben 
sconfortante  della nostra p roduzione  e del nos tro  
consum o ; eg li non d ice certo  cose nuove , ma fo rn isce  
a lcun i da ti recen ti che hanno davve ro  una eloquenza 
ev idente .

Lasciam o pu re  da parte  i m a li de lla  c irco laz ione , la 
caduta dei nostri p iù  a n tich i e p iù  cosp icu i is t itu t i d i 
c re d ito , i l  tra co llo  di tu t t i  i v a lo ri rapp resen ta tiv i de lla  
nostra ricchezza m o b il ia re , il d iso rd in e  m o n e ta rio , l’ ina 
sp rim en to  dei c a m b i; non occup iam oci de lle  tr is t i v i 
cende fin a n z ia r ie  che hanno condotto  ad accrescere 
esorb itan tem ente  la g ià  esorb itante  im posta  su lla  re n 
d ita  p ubb lica  ; ved iam o so ltanto  le cond iz ion i della  
p roduzione  e del consum o in  Ita lia .

« P erco rrendo , sc rive  i l  re la to re , tu tta  la scala 
de lle  p ro d u z io n i e de lle  in d u s tr ie  e d eg li scam bi e

de i consum i n o i in c o n tr ia m o  d ovunque  m a n ifes ti i 
segn i de lla  sofferenza ed in s ie m e , g iova sub ito  
r ico n o sce rlo , q u e lli a ltres ì de lla  poss ib ilità  d i re c a rv i 
con u n  po’ di senno e d i p revidenza efficace r i 
paro . » E  in fa tt i c’  è ancor m o lto  da r ic a v a re  dal 
sotto suolo quando da noi ad ogn i opera io  im p ie 
gato n e lle  m in ie re  c o rr is p o n d e  un  m edio p rodo tto  
annuo appena di 1 2 5 3  l ire  e ne l B e lg io  questo va
lo re  sale a 1696  lire , in F ra n c ia  a 2 6 8 9  l ir e ,  ne lla  
G ran  B re ttagna a 2 8 6 8  lire . P e r l ’ a g r ic o ltu ra  può 
fars i lo  stesso rag ionam ento , perchè  anche in  essa si 
nota mancanza d i ca p ita li, d ife ttoso  o rd in a m e n to , 
esigenze oppressive del f is c o ; la poss ib ilità  della  
redenzione è per a ltro  prova ta  da i le n ti e fa ticos i 
ma pu re  rea li progressi c o m p iti da lla  p roduzione  del 
fru m e n to , del g ra n tu rco  e del v in o . La  q u a n tità  di 
fru m e n to  che nel 1893  rim ase per la sussistenza 
del popolo ita liano , ca lco lato c ioè i l  ra cco lto  e la 
im p o rtaz ione  e dedotte la esportazione e la q uan 
tità  n -cessaria per la sem inag ione r isu lta  d i q u in 
ta li 4 1 ,0 9 1 ,4 8 9  sensib ilm en te  m agg io re  di q ue lla  che 
rappresentava la d is p o n ib ilità  a lim en ta re  d e g li ann i 
precedenti e segnatam ente del 1892  in  cu i era stata 
di q u in ta li 3 4 ,1 7 1 ,7 1 2 . Ma questo consolante r is u l
tato dovu to  però quasi un icam ente  alla bontà del 
racco lto  ed a lla  cresc iu ta  im po rtaz ione  del p iù  nob ile  
dei cerea li tro va s i in  gran parte  neu tra lizza to  da 
q u e lli r ig u a rd a n ti i l  g ra n tu rco  ed il riso . La quan
tità  del p rim o  rim asta  d isp o n ib ile  per la a lim e n ta 
zione fu nel 1893  d i 1 ,9 2 1 ,9 3 4  q u in ta li m in o re  ohe 
nel 1892 ; e que lla  del secondo fu  m ino re  d i 8 4 5 ,5 0 6  
q u in ta li nel 1893  al paragone del 1892.

Im p o rta n te  e lem ento per de te rm ina re  la cond izione 
econom ica a lim en ta re  ed ig ien ica  de lle  popolazioni, è 
il prezzo del pane. Ora se le r ice rc h e  d ilig e n ti del 
B od io  hanno potu to  r ile v a re  testé che per una ven tina  
d i m erca ti sparsi n e lle  va rie  p ro v in o le  il prezzo del 
pane d i frum en to  è d im in u ito , fra  il 1870  ed il 1891 
da cent. 49.7 a 4 2 .9  per c h ilo g ra m m o  d i l a qua lità  
e da cen tes im i 42  2  a cent. 33  per c h ilog . d i 2* 
q u a lità , non sono m en ve ri d a ll’ a ltra  parte due  fa tti 
s ta tis ticam ente  m o lto  e m o llo  d e p lo revo li.

I l  p r im o  fatto è i l  prezzo del pane eccezionalm ente 
a lto  tu tto ra  in  m o lti m erca ti del Regno, in  a lc u n i 
dei q u a li p iù  e leva te  assai che ne lle  m agg io ri m e
tro p o li d e ll’ E u ropa , dove pure  d i tan to  p iù  a lt i sono 
i sa la ri ed il genera le  liv e llo  econom ico. Causa pre
cipua d i questo a lto  prezzo del pane è o ltre  i l  no
s tro  sistem a daz ia rio  il v iz ioso im p e rfe ttiss im o  o r
ganam ento de ll’ in d u s tr ia  del p a n ific io , eccessivam ente 
sm inuzzata in  p ic co li esercizi e q u in d i sottoposta a 
sproporziona te  spese gene ra li, d e s titu ita  di ca p ita li e 
d i m acchine  e condannata p e rc iò  a m ette re  su l m er
cato un  prodotto  di scadente q u a lità  e sovracca rico  
d i un troppo pesante costo d i p roduzione.

L ’a ltro  increscioso fenom eno è q u e llo  delle  e n o rm i 
d iffe renze  che, per questo r ispe tto , in te rcedono  fra  i 
d ive rs i m ercati ita lia n i e le q u a li sono uno de i tan ti 
in d ic i r iv e la to r i de lle  g rand i d if fic o ltà  che in co n tra n o  
g li e lem enti de lla  nostra econom ia nazionale a co
s t itu ir s i in  que lle  cond iz ion i d i sa lu ta re  liv e llo  e d i 
s tab ile  e q u ilib r io  che presso a lt r i  popo li hanno da 
lunga pezza ra g g iu n to . Ecco in fa tt i le m ed ie  dei 
prezzi del pane, del fru m e n to , de l r iso , d e ll’  o lio  e 
del v in o  n e ll’ anno 1 8 9 3  in  a lcu n i m e rc a ti:
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Sarebbe ce rto  in teressante m ettere  a r isc o n tro  d i 
queste c ifre  qu e lle  del m ov im en to  dei sa la ri, dei 
p ro f it t i e de lle  re n d ite , ma o ltre  che mancano i  dati 
a tte n d ib ili,  i l  con fro n to  ci tra rre b b e  troppo lon tan i 
d a ll’ ob ie tto  d i questo a rtico lo .

I fenom eni do lo ros i che caratterizzano le presenti 
cond iz ion i econom iche del paese sono parecch i, e 
a v o le r l i raccog lie re  q u i tu t t i occorre rebbe a d ir  
poco tu tto  un fascicolo d i questo period ino. —  R i
lev iam one  adunque ancora a lc u n i pochi so ltanto .

A bb iam o  v o lu to  co l p ro tez ion ism o da r sv iluppo  
a r t if ic ia le  a in d u s tr ie  deboli e m a lfe rm e, ma le a r ti 
s id e ru rg ic h e  ad esem pio non m ostrano d ’ averne tra tto  
g ran  p ro fitto . Se nel 1887 esse producevano an
cora 172 ,854  tonne lla te  di fe rro  e 75 ,2 6 2  tonnella te 
d i accia io , nel 1 8 9 2  p iù  non d iedero  che 121,275 tonn. 
del p r im o  e 5 6 ,5 4 5  tonne lla te  del secondo m eta llo .

II  nos tro  co m m erc io  c o ll’estero è andato sem pre 
p iù  res tringendos i. Se nel 1874 lo re lazion i com 
m e rc ia li c o ll’ estero rappresentavano i l  va lo re  tota le d i 
L . 2 ,2 7 3 ,8 5 5 ,5 3 4  e nel 1887 sa livano a2 ,6 1 0 ,5 0 9 ,9 2 1 , 
ne l 1 888  con le nuove ta riffe  pro tezion iste  il tra ffico  
d iscussa 2 ,066 ,5 3 6 ,1 2 1  e nel 1 893  fu di 2 ,1 3 4 ,2 4 2 ,5 4 2  
r im a n e n d o  così in fe r io re  alla c ifra  ragg iun ta  già 20 
anni p rim a . E  questo avven iva  m entre  si può d ire  
tu t t i g li a lt r i  S ta li hanno v is to  aum entare  i lo ro  scam bi 
neg li u lt im i v e n ti ann i.

Nei p ro ven ti de lle  gabelle  com e in  q u e lli de lle  
tasse s u g li a ffa ri ; nei p rodo tti fisca li p re leva li su lle  
consum azion i v o lu ttu a r ie , qua le  è que lla  del tabac
co, com e in  q u e lli del dazio su l consum o dei generi 
d i p rim a  necessità, nel m ov im en to  dei tra ffic i su lle  
s trade fe rra te , come nel com m erc io  de llo  zucchero, 
del caffè, deg li s p ir i t i ,  del pe tro lio , dappertu tto  q u e lli 
che possono d irs i i segnali d i gua rd ia  c i annunz ano 
depressione, d im in u z io n e , e c iò  che v ie p p iù  ne a g 
grava  i l  s ign ifica to  d im in uz io n e  costante e in  m o lt i 
casi p ro g re ss iv i. I  consum i decrescono m en tre  la
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popolazione cresce quasi d e ll’ l  p e r cento (0 ,70  esat
ta m e n te ); fino  al 1 8 8 8  c irca  si notava uno s v o lg i
m ento p rogressivo dei c onsum i, poi subentrò  la sosta 
e questa d iede luogo a lla  d im in uz io n e . I l  re d d ito  
c h ilo m e tric o  de lle  fe r ro v ie  da 2 2 ,0 0 0  lire  nel 1888 
scende a 1 8 ,0 0 0  nel 1893.

N o i cred iam o che farebbe opera u tile  ch i racco
gliesse in  poche pagine le c ifre  p r in c ip a li re la tive  al 
m ov im en to  econom ico ita lia n o  e le d iffondesse nel 
p u b b lic o ; forse p iù  d ’ uno di qu e g li o tt im is t i, ai q u a li 
accennavam o p iù  sopra, m od ifiche rebbe  le p ro p rie  
idee m ettendole  in  re lazione ai fa t ti m eg lio  a c ce rta ti.

Le ferrovie M eridionali nel 1893
Il 20 giugno ebbe luogo in Firenze l'assemblea ge

nerale degli azionisti della Società delle Ferrovie Me
ridionali.

La relazione che fu letta agli azionisti comincia col 
constatare che le liete previsioni che, in seguito agli 
incassi ottenuti nei primi mesi, si facevano nella re
lazione dello scorso anno sui risultati dell’esercizio 
allora in corso, non si sono avverate I prodotti delle 
due reti principale e complementare saliti nei primi 
cinque mesi ad una altezza non raggiunta mai negli 
esercizi precedenti, decaddero a partire dal mese di 
giugno più specialmente pel diminuito traffico delle 
Puglie, cosicché i prodotti finali ripartibili col Gover
no, che già nel 1892 avevano subito, in confronto a 
quelli del 1891 una diminuzione di L. 1,969.756.87, 
subirono nel 1893 in confronto a quelli del 1892 una 
nuova diminuzione di L. 2,487,986. 20, dovuta per in
tero a minor traffico delle merci, per le quali si ebbe 
a constatare un minore incasso complessivo di li
re 3,429,750.67, mentre nei trasporti viaggiatori si 
ottenne Un maggiore introito di L 932,764. 47.

Si poteva resistere a queste scosse, opponendo alla 
diminuzione degli introiti una economia nelle spese, 
se non proporzionata allo sbilancio verificatosi negli 
incassi, tale almeno da non modificare i dividendi, che 
tanti anni si era distribuito; ma 1’ inacerbiinento dei 
cambi, avendo cagionato una spesa di L. 2,165,841. 29, 
giustifica senza altre dimostrazioni, la proposta che fa 
il Consiglio di ridurre il dividendo da L. 36 a L. 33,

Passando quindi ai particolari la relazione dà i se
guenti ragguagli sui risultati dell’ esercizio :

Situazione finanziaria.
Il fondo disponibile di Cassa e Por

tafoglio al 31 dicembre 1893 è di . L. 27,529,903 00
Preventivo dell’ esercizio 1894.

A t t iv o  :

Sovvenzioni dello Stato ai termini 
dell’articolo 7 del contratto di eser
cizio L. 32,061,000. 00.

Sovvenzione dello Stato per le linee di 
nuova concessione, art. 9 della conven
zione 20 giugno 1888 L. 3,770,000 00.

Concorso dello Stato neile spese di 
costruzione delle linee di nuova con
cessione (annualità 5*) L. 2,758,600.00.

Corrispettivo dovuto dalloStatoa’ter- 
mini delfart. 26 del contratto di eser
cizio L. 6,660,000. 00.

Utile nettodeU'eserc L.3,900,000.00.
Incassi dipendenti dalla gestione dei 

fondi speciali, e dalla esecuzione di 
studii e lavori in rimborso dì spesa per 
conto dello Stato L. 20,000,000. 00.

In totale.............................................» 69,149,600.00

Attività complessiva. . L. 96,679,503.00
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P a ssiv o  :

Imposte L. 3,000,000. 00.
Servizio interessi ed estinzione dei 

titoli L. 43,000,000. 00.
Lavori e provviste per il comple

tamento delle linee di proprietà della 
Società già in esercizio, e per la co
struzione di quelle di nuova conces
sione L. 20,000,000. 00.

Perdite di cambio per i paga
menti in valuta metallica ed estera li
re 2,300,000.00.

» 68,300,000. 00

Eccedenza....................L. 28,379.503 00

La Relazione passa poi a specificare dettagliata- 
mente i lavori eseguiti sulle linee in esercizio e sulle 
costruzioni delle nuove linee concesse colla legge 
20 luglio 1888.

Spese di costruzione.

Passa quindi a dare il seguente specchio sulle spese 
di costruzione.

Il capitale costruzioni di proprietà sociale al 31 di
cembre 1892 importava.................... L. 526,128,266. 64

Spese di costruzione delle nuove 
linee, e spese diverse per lavori non 
imputabili all'allegato B  Meridiona
le, durante l’anno 1893:

Lecco-Colico L. 4,842,806.61.
Rocchetta Santa Venere-Poten

za L. 4,558,740.58.
Rocchetta Santa Venere-Gioia del 

Colle L. 2,883,180.05.
Sulmona-Isernia L. 5,643,193. 49.
Barletta-SpinazzolaL.2,628,931.35.
Aquila-Rieti L. 17,364. 11.
Rieti Terni L. 33,352. 56.
Immobili diversi di proprietà so

ciale L. 15,608. 4L
Linee ed opere diverse L. 41,054.66.
Costruzioni di opere stabili per il 

miglioramento delle condizioni del- 
T esercizio (Articolo 101 del Capi
tolato; L. 27,794. 17.

Insieme L. 20,692,015. 89.
Regolarizzazioni e spese fatte nel

l’anno 1893 in conto dell’allegato B:
Rifacimenti in acciaio (accredito 

per rettifiche) L. 169,358. 22.
Bologna-Ancona Ravenna L. 51,740.98.
Ancona-Foggia L. 28,228.97.
Foggia-Monopoli L. 4,979. 97.
Monopoli-Otranto-Bari-Tarauto L. 1,880.46.
Foggia-Napoli per Beaevento L. 374. 67.
Cervaro-Candela L. 13,384. 76.
Pescara-Aquila. L. 7,456. 31.
Insieme L. 103,0f6. 12.
Da dedursi L. 66,312. 10.
Rimase la spesa per le costruzioni 

del 1893 i n ........................................» 20,625,703.79

L'importo del capitale costruzioni 
e immobili di proprietà sociale al 
31 dicembre 1893, ascende quindi a L. 546,753,970.43

Traffico.

Passando ai prodotti diretti e indiretti dell’ eserci
zio, depurati dall' imposta erariale, la relazione dice 
che furono nel 1893 i seguenti :

L. 95,917,356. 83 per linee della rete principale; 
» 6,376,285. 76 per le linee della rete comple-

tamentare collegate colla 
rete ;

L. 102,293,642. 59
» 332,550. 59 pei tronchi isolati e
» 55,330. 26 per la navigazione sul lago

di Garda
’% Esercitati in rimborso di 

spesa. Lo esercizio del la
go di Garda, cessò col 15 
aprile 1893.

Totale L. 102,681,523.44

In confronto dei prodotti dell’esercizio dell'anno 
precedente si ha nel 1893 :
diminuzione di L, 2,750,025. 17 per la rete principale, 
aumento di » 262,038. 97 per la rete complemen

tare,

diminuzione di L. 2,487,986.20 per i prodotti ripartibili
col Governo,

diminuzioni di L. 6,613. 56 per i tronchi isolati, 
id. » 147,440.49 per la navigazione sul

-----------------  lago di Garda,
totale diminuzione L. 154,054. 05 per i prodotti d’ eser
cizio a rimborso di spesa.

Prodotto chilometrico.

Esclusi i tronchi isolati e tenuto conto della lun
ghezza media esercitata, come pure dello storno alla 
linea Roma-Sulmona per regolarizzazione dei pro
dotti anteriori al passaggio della linea stessa alla rete 
principale, il prodotto chilometrico è stato per la rete
p r in c ip a le ..................................................L. 22,537. 63
per la rete com plem entare.................... » 5,484. 43
per cui in confronto dell’anno precedente si ebbe una 
diminuzione nel prodotto medio chilometrico di L. 810.07 
nella rete principale, e di L. 659. 53 nella rete com
plementare.

Circa al movimento e prodotto viaggiatori, la quan
tità complessiva dei passeggieri trasportata nel 1893
fu d i .................................. ' ..................... N. 14,864,130
mentre nel 1892 se ne trasportarono . » 14,830,889

Differènza in più . . N. 33,241

Prodotto netto del traffico.

I resultati dell'esercizio del 1893, sono i seguenti: 
Proventi della rete principale e complementare, 

compresi i prodotti indiretti, ed escluso il prodotto 
dei tronchi isolati e della navigazione sul lago di
G ard a ..................................................L. 102,293,642.59

Spese di esercizio L. 67,563,577.72 
A dedurre per i proventi in rim

borso di spesa L. 2,695,240.86.
» 64,868.336.86

Prodotte netto . . . L. 37,425,305.73

Le spese corrispondono quindi per le due reti unite 
al 63,41 per cento del prodotto lordo, mentre nel 1892 
per causa del maggior traffico, il rapporto della spesa 
al prodotto non era stato che del 62,03 per cento.

Utile netto dell’Esercizio.

Ecco a quanto ammonta questo utile :
Prodotti: — Quota 62,50 per cento 

sul prodotto lordo ottenuto dall’eser-



418 L’ E C O N O M I S T A 1° luglio 1894

cizio della rete principale (art. 25 
del contratto di esercizio) . . . . L.

Compensi dovuti dallo Stato per 
l'esercizio della rete complementare 
(art. 73 del Capitolato allegato al
contratto d" e s e r c iz io ) ....................»

Compensi e proventi diversi . . »
Proventi in rimborso di spesa . » 

Totale . . . L-
Spese: — Spese complessive del

l’esercizio, cosi ordinarie, che stra
ordinarie .............................................»

59,948,318.03

7,491,495. 88 
637,551.06 

2,695,240. 86
70,772,635. 87

67,563,577. 72

Utile netto dell’esercizio. L. 3,208,058. 15

Per fare il confronto coll’ anno 1892 occorre de
falcare da questa somma L. 1,006,399.65 importo di 
tasse e spese diverse non inerenti all’ esercizio, le 
quali fanno parte delle spese generali deHAmmini- 
strazione centrale e che in quest’anno si sono portate a 
carico diretto della Liquidazione generale. L’utile netto 
dell’esercizio si ridurrebbe cosi a . L. 2,202,658 50
e nell’anno 1892, essendo risultato di » 3,752,310. 51

si ha una diminuzione di . . . .  L. 1 548,652. 01

dovuta al minor prodotto del traffico sulla rete prin
cipale.

Liquidazione generale.
IMPIEGO DEI RESIDUI ATTIVI AL 30 GIUGNO 1885.

Il capitale di esclusiva proprietà degli Azionisti 
ascendeva, al 31 dicembre 1892, a L, 15,884,636.23 

Aggiungendo i prelievi fatti sul
l’utile derivante dall’ impiego del ca
pitale stesso durante l'esercizio 1892 
cioè :

Quota per ammortizzazione delle
azioni a m a tr ic e ..............................» 20,603. 97

6 per cento alla riserva ordinaria. » 56,197. 34

Si hanno in totale . . L. 15,961,347.54

Questa somma, che è stata impie
gata in parte nell’acquisto di stabili 
e titoli diversi, e che per la rimanenza 
si considera impiegata al tasso medio 
della rendita, ha dato nel 1893, un
provento complessivo di....................L. 797,275.51

Da cui detratto T interesse impu
tabile al fondo per T ammortizzazione 
delle 60 mila azioni a matrice in . » 21,634. 17

Residuano . . L. 775,641.35
Deducendo inoltre i prelievi sta

tutari, ossia :
il 6 per cento alla riserva ordi

naria L. 46,538.48.
il 5 °l„ assegnato^ per %  al Consi

glio di amministrazione L. 20,086. 55. 
e per */. ai capi di serviz. L. 9,695.52.

» 85,320.55

L. 690,320.79
e aggiungendo per contro il residuo 
utile non distribuito al 31 dicem
bre 1892 i n ........................................ ” 1,001.6o

si ha una somma disponibile d i. . L. 691,322.44 
dalla quale vi proponiamo di prelevare. » 672,000.00
ripartibili fra gli azionisti in ragione 
di L. 1.60 per ognuna delle 420 mila 
azioni emesse,

portando a conto nuovo le rimanenti L. 19,322.54

Gestione della rete Adriatica.
La gestione dell’ anno 1893 dà all’ attivo : 
Sovvenzione chilometrica spettante alla Società per 

la costruzione delle linee :
ai termini dell’art. 7 del contratto

di esercizio . ................................... L. 32,061,645.88
ai termini dell’ art. 9 della Con

venzione 20 giugno 1888 . . . .  » 3,639,146 45
Utile netto <!ell’esercizio. . . . » 3,209,058. 15
Compenso per l’impiego del mate

riale rotabile e d’ esercizio (art. 26 
del contratto di esercizio) . . . .  » 6,660,000. 00

ed al passivo :
Interessi in monte ed ammortizza

zione delle azioni e delle Obbligazioni 
sorteggiate L. 38,020,880. 48.

Quota di ammortamento delle spese 
di fondazione L. 27,007. 20.

Tassa di ricchezza mobile =ul red
dito industriale L. 1.445,150.50.

Spese dell’Amministrazione cen
trale (quotazione dei titoli all’estero, 
fondo Umberto e Margherita, spese e 
tasse diverse) L. 1,269,103. 82.
Perdite di cambio L. 2,165,841.29.

» 42 ,821,983.39

Risultanza attiva . . . L.
Prelievi determinati dall’art. 53 

dello Statuto sociale ;
il 6 per cento alla riserva ordi

naria "L. 158,513.02.
5 per cento assegnato : 
per 5/ 4 al Consiglio d’Ammini

strazione L. 99,070. < '2. 
eper ' / 4ai capi di serv.L 33,023.32. 
Maggior somma occorrente a com

pletare l’assegno minimo fissato a 
favore del Consiglio di amministra
zione dall' Assemblea del 10 giu
gno 1871 L. 21,834.43.

»

Rimangono . . L.
Avanzo di utili del 1892 non di-

s t r ib u i t i .............................................»
Totale utili repartibili . L.

Si propone ora di prelevare sul 
fondo di riserva straordinario, costi
tuito cogli utili degli anni 1888-89 la 
somma di L. 400,000. 00.

che al netto quota 10 per cento 
spettante allo Stato, in ord’ne al- 
l'art. 27 del Contratto di esercizio 
in L. 40,000. 00.
dà . . . .  ................................... »
portando così l’utile da ripartire a L. 
che permettono una distribuzione 
di L. 6. 40 per ognuna delle 420,000 
azioni emesse, e cioè di complessive » 
rimanendo a conto nuovo . . . . L.

2,641,867. 12

312,448.81
2,329,418.31

1,613.99 
2,331,032. 30

360,000. 00 
2,961,032. 30

2,688,000. 00
3,032. 30

n eg li utili dell* in d u s t r ia

I .

Per ovviare ai danni del fermento operaio, in parte 
spontaneo, in parte artificiale, e spesso esagerato da 
arti inqualificabili, è sulle bocche di molti adesso 1 opi
nione ohe le riforme operaie, cui debbono porre mente i
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legislatori e gli economisti debbano tendere allo scopo 
di togliere all'operaio il carattere di salariato che lo 
avvilisce e lo irrita. « Qui sta, si dice, tutta la cagione 
del malcontento ». Nell'industria moderna le macchine 
han soppresso la parte intellettuale del lavoro, e l'ope
raio è soltanto un automa, le cui forze fisiche a solo 
benefizio dell’industriale capitalista son logorate e con
sunte. Date invece all' operaio il carattere elevato di 
socio dell’industria per cui lavora, fatelo compartecipe 
del guadagno annuale, ed egli lavorerà di più e me
glio, con vantaggio comune.

Studiando e il rimprovero e il consiglio, -noi ve
diamo che due parti, indipendenti tra loro, sono da 
distinguere: rialzate la dignità degli operai ai loro 
propri occhi, e date loro nel lucro un incentivo al 
lavoro.

Della prima esortazione non possiamo nè vogliamo 
a fondo occuparci. Basta notare come essa parta dal 
falso supposto che la condizione di salariato avvilisca 
l’operaio, e francamente di questo noi non sappiamo 
renderci conto. L'onesto lavoratore manuale ha la co
scienza di non essere un automa, egli che rappresenta 
un dente dell’ ingranaggio sociale, e la mercede gua
dagnata col sudore della sua fronte, è legittima e santa 
agli occhi di tutti quelli che comprendono il nobile 
dovere del lavoro, fi che monta se questa mercede è 
fissa e prestabilita? Non sono forse salariati i funzio
nari dello Stato, i direttori stessi dei grandi opifici, delle 
case commerciali, degli istituti bancari ? Non sono sa
lariati i ministri dei vari culti, i militari (che portan 
persino il nome di soldati) e i più alti magistrati, am
ministratori della giustizia ? Chi si preoccupa della 
menomata dignità individuale può star tranquillo. Non 
sarà essa vilipesa pel solo fatto che vi son degli uo
mini, i quali in contraccambio del loro lavoro ricevono 
una mercede fissa destinata a mantenere loro e le loro 
famiglie decorosamente ed onestamente.

La seducente teoria della partecipazione agli utili 
per parte degli operai, con tanto ardore sostenuta in 
Inghilterra dal Vansittart Neale e da G. I. Holyoake, 
urta poi, a nostro parere, contro insormontabili diffi
coltà razionali e pratiche. Anzitutto conviene osser
vare in qual modo essa sia giustificabile. Maurizio 
Block *) combattendo l’argomento che capitale, intel
ligenza e lavoro si completino a vicenda e che quindi 
sia ingiusto dar tutti i profitti ad uno o a due di questi 
fattori, fa risaltare che non v'è paragone possibile fra 
intraprenditore ed operaio. « Questi, dice egli, non 
« corre alcun rischio : valuta la sua fatica al prezzo 
« corrente ; il suo avere gli verrà dato sì nel caso 
« che ci sia perdita come guadagno. L’intraprenditore 
« invece non sa quasi mai prima se guadagnerà, o se 
« perderà il suo patrimonio, il suo lavoro ed il suo 
« onore. Inoltre o il padrone nel fare i suoi calcoli 
« non ha pensato di far partecipare 1‘ operaio agli 
« utili, ed egli vien derubato, o 1' ha previsto e allora, 
« se sommando i salari con la somma che dovrà dare 
« agli operai, non troverà un margine per sè, non 
« intraprenderà e cosi non avrà utili.... ma 1’ operaio 
« non avrà salario. »

E poi, non è lecito credere che i maggiori benefici 
di un’industria siano prodotti dalla maggiore o minore 
assiduità dei lavoratori. Sarebbe dettar leggi econo
miche a troppo buon mercato. Ben più complessa è 
la causa degli utili o degli scapiti di un’ industria. 
Quante volte si è vista tenacia di mente e di braccia 
infrangersi contro alle sfavorevoli condizioni di un 
mercato, o alla concorrenza di macchine più perfezio
nate, o a disastri imprevedibili di ogni sorta! Si potrà 
forse tener celato all’operaio, (e,potendosi, dovrà farsi?) 
che la sua attività di un anno, e non solo la sua, ma 
quella di mille suoi compagni, potrà venir resa vana 
in un giorno, in un' ora?

‘) L a  partecipation aux  bénéfices n e l J o u rn a l des économ istes, 
(V . S érie , Tom e IX , F év rie r  1892).

E si potrà poi sostenere ancora che quest’ alea mal
sana e sproporzionata possa offrirsi all'operaio, quando 
si pensi che occorrerebbe concedere ad ognuno il di
ritto di sorveglianza e di discussione sull’ operato dei 
direttori, affinchè questa partecipazione agli utili non 
fosse esposta ai capricci di un proprietario speculatore 
od insensato ? Nè pratico si dimostra il temperamento 
proposto da alcuni, che cioè gli operai eleggano un 
loro delegato per la revisione dei libri e dei bilanci, 
per la necessità di scegliere questo rappresentante 
fra chi possiede criteri economici e commerciali, vale 
a dire fuori della cerchia operaia, onde non può im
pedirsi che questo estraneo si trasformi, a seconda 
dei casi, o in un cieco strumento del padrone, o in 
un rappresentante di malsane passioni politiche. Inol
tre questo delegato, che in pratica riuscirebbe assai 
difficilmente a constatare la veridicità dei libri e l'au 
tenticità delle operazioni, non potrebbesi, senza cader 
nel ridicolo, chiamare anche a giudice della bontà o 
delle dannose conseguenze di una o più contrattazioni, 
percui l’operato del padrone o del direttore torne
rebbe fatalmente ad influire sulla partecipazione.

Osservisi poi che, siccome è difficile che avvenga 
una indicazione unanime del delegato, questi rappre
senterebbe solo la maggioranza degli operai, mentre 
la minoranza, appunto perchè tale, non potrebbe far 
nessun atto di opposizione, non essendole concesso di 
prender cognizione dei libri.

Nè si può dunque ammettere un ordinamento sif
fatto di una industria, nè si può credere che nei po
chi casi in cui questa partecipazione è praticata essa 
rappresenti altro che una gratificazione spesso ingiusta, 
spesso insufficiente od irrisoria, nel caso in cui utili 
si verificano, e, in caso diverso, una illusione di rimu
nerazioni ipotetiche tendente a giustificare con pom
pose promesse un salario troppo meschino.

Perchè qui sta il tarlo. Questa teoria che abbiamo 
veduto non giustificabile, è anche pericolosa. Io avrei 
paura che l’ industriale mascherasse, colla promessa 
di una percentuale sugli utili, che egli solo conosce, 
e dei quali può a suo piacere diminuire l’entità od 
occultarli del tutto, un ingiusto rifiuto a quell’ aumento 
di salarii che gli si potrebbero legittimamente richiedere.

È pericolosa poi una teoria, che, quando è appunto 
cura comune di evitar più che sia possibile le riva
lità e le gelosie fra i vari operai; crea una sorgente 
di malumori, di dircordie, di recriminazioni inevitabili, 
favorendo un sistema, in cui l'industre operaio sop
porterebbe le conseguenze dell’ altrui pigrizia, e, vi
ceversa il fannullone godrebbe i frutti di un lavoro 
non suo.

E non basta. Se 1’ operaio si abitua a spendere la 
sua partecipazione anno per anno, come farà quando 
essa viene a cessare ad un tratto? Si risponde che 
vi sono operai prudenti ed onesti, e sta bene, ma ve 
ne sono che non hanno queste qualità, onde viene il 
pericolo di accrescere, anziché attenuare i disagi.

E, a proposito di questo, il Block, con dati stati
stici, dimostra la piccolezza di questa partecipazione 
in confronto al salario, e nega che, quando pure ci 
sia, arrechi un miglioramento alle condizioni econo
miche delle classi artigiane.

Vediamo poi, se questa teoria ingiustificabile e pe
ricolosa sia in fondo utile a qualche cosa.

L’argomento dietro cui stanno trincierati i fautori 
di quest-, proposta, l’ incentivo, cioè, dato al lavoro, 
non ha maggior valore degli altri.

Per uno dei difetti tanto lamentati nelle nostre 
plebi, non si arriva a comprendere il concetto della 
collettività, come cioè solo l’ unione delle volontà e 
delle forze individuali possa produrre il benessere co
mune. Il monello che spezza i fanali del gaz o i se
dili delle pubbliche passeggiate, obbedisce al pregiu
dizio che, quel che è di tutti non è di nessuno, e la 
sua parte di proprietà nella proprietà comune non 
basta a fargliela rispettare. Così io non credo che
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l'operaio troverebbe incitamento a lavorare in una 
partecipazione agli utili, frutto non della propria, ma 
della attività collettiva, dato e non concesso che pure 
dal maggior lavoro operaio dipenda.

E poi, la partecipazione tarda un anno a venire, ed 
è necessaria una non comune saldezza di proposito per 
ispiegare una attività che solo fra un anno otterrà il 
suo premio. È cosi facile, giorno per giorno, 1’ osser
vare che son soltanto ventiquattro ore sprecate, e il 
trovare una scusa alla propria negligenza col ripro
mettersi di ricuperare il domani il tempo perduto!

Contro a questa teoria che abbiam visto, oltreché 
ingiustificabile, anche pericolosa ed inutile, sì alza 
anche un’ altra obiezione pregiudiziale, il cui vero 
posto sarebbe in principio, ma che abbiamo aspettato ad 
esaminare perchè, risolta essa in senso negativo, ogni 
ulteriore discussione sarebbe stata inutile, e non avremmo 
avuto agio di dimostrarne capo per capo, la fallacia 
e la erroneità.

Ecco la domanda. Si può questa partecipazione pra
ticamente attuare ?

Nelle industrie piccole diciam subito di no, e in
fatti non ne abbiamo esempi, perchè il padrone gua
dagna quasi unicamente il prezzo del suo lavoro ma
nuale; ma nelle grandi? Noi vorremmo sapere qual 
rapporto possa avere la partecipazione agli utili sul 
lavoro degli operai dei vasti stabilimenti, giacché in
vero non riusciamo a capire maggiore o minore atti
vità in chi deve alimentare un forno, oliare una mac
china, o asportare i prodotti che la macchina stessa 
produce. Egli non potrà che eseguire quella data 
quantità di lavoro, e non lo vedremo, per esempio, 
metter nel fuoco una quantità di carbone minore o 
maggiore del necessario.

E come render obbligatorio il sistema? ’) Come po
trà una legge stabilire la misura della percentuale, 
quando si pensi che il rapporto fi a 1' utile e la mano 
d’ opera varia, non solo da industria a industria, il 
che è evidente, ’) ma anche da stabilimento a stabi
limento, in cui una sola macchina può sostituire cento 
operai ? Un legislatore non varrebbe a dettar norme 
per ogni caso, e vera e propria partecipazione da 
parte degli operai non potrebbe sussistere.

E allora, se questo sistema annunziato come la so
luzione del nodo di Gordio, come, osserva ironicamente 
il Brelay. (La lai coopérativiste et Participationniste 
Paris Journal dés économistes 1892) ortopedia sociale, 
si palesa di nessun beneficio morale, di nessuna giu
stizia repartitiva, di nessun vantaggio economico, di 
influsso dannoso sulla fratellanza operaia, e di una 
impraticità manifesta, perchè se ne parla ancora ?

La questione si riannoda ad altre considerazioni.

II.

Nello studio precedente sulla partecipazione, cri
ticando detta teoria nella sua parte tecnica, ci siamo 
riserbati di rispondere alla domanda del perchè certe 
viete dottrine, appuntellate alla peggio su criteri dot
trinari, continuino a correr per le bocche e pei gior
nali come cose nuove, e, quel eh’ è peggio, come cose 
belle.

Il fenomeno è strano. Alcune opinioni, seppellite 
per sempre dalla critica di tutti i paesi, risorgono 
come per incantamento e vengono di bel nuovo ri
messe in circolazione. E perchè mai ?

Io credo che questo dipenda dall’ errore assai co
mune di creder che nella forma del salario debba ri
cercarsi il punto di partenza delle riforme economiche 
e che solo la soluzione di quel problema possa aprire 
la via alle più alte questioni sociali ; errore che i più * *)

’) P ro je t de lot-Actes de la  Cham bre des dépotés 22 Mal 1891.
*) L a m olla d a  orologio h a  un  v a lo re  dovuto quasi esc lu siva

m ente a lla  m ano d ’ opera , la  m oneta d ’ oro q u as i esclusivam ente 
a lla  m a te r ia  p rim a.

autorevoli economisti han fatto rilevare e che è mio 
compito accennare soltanto di sfuggita.

Oggidì che si agitano le gravi questioni dell’ indi
vidualismo e del socialismo, questioni che mirano pro 
prio alla base di tutta la politica economica, e le quali 
checché si dica, dovrebbero nel solo campo economico 
rimanere, non mancano gli eclettici, che, allo scopo 
di non scontentare nessuno, di concedere un dito a 
chi chiede una mano, e di dar uno, per timore di do
ver dar dieci, non ripudiano certi compromessi, certe 
forme ibride che chiameremo di transizione. Chi rico
nosce impossibile o immatura la ricostruzione sociali
stica della società, crede far cosa buona, aderendo a 
riforme con larva più o meno sociale, pur sapendone 
la assoluta inutilità, ma coba interna lusinga che gli 
avversari si fermino all’ apparenza, e si acquetino alla 
vista del fumo.

Ora a noi, seguaci convinti e sinceri delle dottrine 
individualiste, die, permettendo il successivo el-varsi 
al di sopra del comune livello intellettuale per parte 
di alcuni che per tal modo al progresso comune coo
perarono, hanno prodotto la civiltà, questo metodo 
non può certo piacere, e siam naturalmente condotti 
a combattere spassionatamente quelle dottrine che ci 
parranno intrinsecamente cattive e dannose, senza cu
rarci se esse assumono la fisionomia di riforme dema
gogiche, pur non facendo far un passo, verso la so
luzione dei problemi sociali.

Ora non v’ ha dubbio alcuno che la teoria della 
partecipazione degli operai agli utili dell'industria, va, 
posta nel novero di queste dottrine intermedie o di 
conciliazione Anzi, a parer nostro, essa concede assai 
più di quello che nega, poiché i concetti individualisti, 
da cui essa non si e interamente sciolta e che sem
brano formar la sua ragion d’ essere, non sono in ve
rità che speciosi ed apparenti, e aiti soltanto a ma
scherare 1' assalto diretto a quello che è sempre stato 
il bersaglio degli scrittori socialisti, il salario, che 
essi non esitano a chiamar seguito della schiavitù e 
della servitù della gleba. ')

Si osservi infatti che queste premesse da cui par
tono, cioè quella della necessità di tutelare la dignità 
personale umana, e quella dell’incentivo al lucro da 
darsi al lavoratore, mentre hanno una parvenza di in
dividualismo, conducono nella applicazione a colpire 
appunto quella parte degli utili che comunemente 
chiamasi profitto e che è caratteristica del sistema 
capitalistico.

Contro di esso infatti molti scrittori socialisti fanno 
convergere i loro sforzi ed anzi H. Georges -  il valente 
economista e scrittore americano, limita appunto le 
sue richieste all’ avocazione allo Stato della rendita 
della terra (pur lasciandone ai privati la proprietà) 
rendita che nel rigoroso parallelo fra le industrie agri
cole e le manifatturiere, corrisponde appunto al pro
fitto dell’ industria.

Ora il mettere a parte gli operai di questo profitto, 
vuol dire negare tutto il sistema della proprietà, che, 
come sappiamo, è la facoltà di usare pienamente di 
una data cosa. Il proprietario di uno stabilimento in
dustriale, non potendo, pel fatto che negli utili del- 
l’ industria sono interessati gli operai, limitare la pro
duzione nel modo che egli reputa conveniente,l ) non 
è più proprietario che nominalmente, e di lui i seguaci 
della teoria della partecipazione cercheranno il modo 
di sbarazzarsi al più presto.

Ho detto più sopra che le premesse, non hanno che 
apparentemente carattere individualista, e mi sembra 
facile constatarlo quando si consideri che è vano il 
farsi paladino di una dignità umana individuale, quando 
non si voglia integrarla col riconoscimento di quella * 5

' )  V edi p . és. G id e  C. P r in c ip i d ’econom ia politica. -  P a r ig i ,  1893.
5) Q uesto può a v v e n ire  ed avv ien e  spesso a l p ro p rie ta rio  d i due 

in d u s tr ie  o affini, o d ipenden ti, t r a  le  quali può so rger opposi
zione d i in teressi.
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necessaria responsabilità individuale, che per i filosofi 
del diritto non può da essa disgiungersi, e che la 
teoria della partecipazione sostituisce colla responsa
bilità collettiva, forinola socialistica fra le più in voga.

Questo ci dà anche la spiegazione di un fenomeno, 
di cui non sapremmo altrimenti renderci ragione, ed 
è l’ abbandono da parte di qu<4 signori del lavoro a 
cottimo, che è il prototipo delle retribuzioni propor
zionali. Le statistiche hanno dimostrato come questa 
forma di salario sia in descrescenza nelle industrie 
nazionali, per vari motivi, non ultimo quello della 
irregolarità e della inuguaglianza di intensità nella 
produzione; tra gli industriali che, rispondendo all'ap
pello del Ministro di Agricoltura, industria e commercio 
inviarono iprospetti dei loro stabilimenti, *) alcuni hanno 
espressamente dichiarato di aver abolito il lavoro a 
cottimo, altri di averne limitata la intensità. 5)

Ora, come mai i sostenitori della partecipazione, 
prendendo a prestito tutti i vecchi argomenti dei par
tigiani del lavoro a cottimo, non uno aggiunto, non 
uno eccettuato, hanno preferito la nuova forma di re
tribuzione proporzionale, anziché 1’ antica, che fino a 
poco tempo fa era ritenuta come benefica tanto, da 
esser vagheggiata da taluno come obbligatoria ?

La ragione sta nel fatto che il lavoro a cottimo è 
coronamento delle dottrine in lividualiste ; non tocca 
il profitto dell’ industria, è in proporzione d retta col- 
1’ attività di ciascuno; viene ad esser favorito dai vin
coli familiari, e dà agio ai migliori di sollevarsi dal 
comune livello.

Questo non avviene quanto alla partecipazione agli 
utili. L’ operaio migliora le sue condizioni soltanto se 
e quando le migliorano gli altri. 11 lucro c’ è, ma non 
è individuale. Si accetta la evidente teoria della ne
cessità di accrescere, anziché scemare, le spinte e gli 
impulsi al lavoro degli uomini, ma si travisa e se ne 
annullan gli effetti.

Purpureus, late qui splendeat.................
Adsuitur pannus.... 

dice Orazio.
Nell’ idea del lucro collettivo rivive 1’ utopia collet

tivista Non è più l’operaio vivente, umano, che tutti, 
proprietari, industriali e scrittori, abbiamo sott’ occhio, 
ma un vir novus che lavora per tutti, fidente che 
tutti lavoreranno per lui, come in pieno regime di 
produzione socialistica.

Onde non ci apponemmo male, ritenendo che non il 
valore inrrinseco di certe dottrine causava la loro dif
fusione, ma il fatto che esse servono a mascherare 
sotto mentite parvenze, l’intera distruzione dei si
stemi di produzione esistenti. 3)

Pisa, giugno 1894.
Gemo C o r r e d in i

’) V edi A nnuario  S ta tistico  1892 -  Rom a, T ip . N az io n a le , 1893-
2 ) Noi crediam o che anche questo argom ento  non possa r i

solversi con u n a  form ula genera le  ed ass lu ta , im perocché l ’a t 
tiv ità  fisica è quella  su cui più d ire tta m en te  influiscono la  razza , 
il  c lim a, le  condizioni del suolo e della produzione ag rico la , e le 
s ta tis ’iche  han n o  provato  che se n e ll’I ta lia  se tten trio n a le  l ’operaio  
giunge col lav  -ro a cottim o ad au m en ta re  del 50 per cento la  m er
cede, n e lle  C alabrie e in  S ;c ilia , dove le n ecess ità  della v i ta  sono 
poche, l ’operaio  pagato  a  cottim o guadagna assai m eno di quello 
pagato a  g io rna ta , e si con ten ta  d i pochi so ld i, m ancandogli ad
d ir i t tu ra  la  v ir tù  del r isparm io .

Q uesto n on  toglie che noi vorrem m o la  diffusione del lavoro 
a  cottim o stim ando ind ice di c iv iltà  e di progresso l ’ es tendersi 
di questo sistem a re trib u tiv o , fondato Rulla perosità  e su lla  d i
lig en za , onde non  cesserem o m ai d i raccom andare a i  p ro p rie ta r i 
l ’is tituz ione  di casse di risparm io  e d i m utuo  soccorso.

*) Mi giunge adesso no tiz ia  di u n a  recen te  pubb licazione di 
E n rico  Beaum e, ex  P ro c  Gen. a lla  C orte d ’Appello d i L ione , che 
com batte l ’in troduzione della  partecipazione ne lle  in d u s tr ie  dello 
S tato (F ran c ia ). Come si vede 1’ argom ento  è specialissim o e lo
cale. L ’A utore tende a  d im o stra re  c e ne lle  in d u s tr ie  dello  S tato 
non v i sono u tili ; m a i prodo tti dei monopoli sono u n a  im posta 
su l consum atori. P u re  se ci fosse g iu n ta  p rim a , ne avrem m o fatto  
cenno n ella  nostra  c r itic a  speoiale, pe r la  com petenza dello  sc rit
to re  francese .

Rivista Economica

Il protezionismo agrario  —  Agitazione contro le So
cietà cooperative in Francia. —  Le miniere d oro 
del Transvaal.

Il protezionismo agrario. — T an to  in  buona 
parte  d ’ E uropa quan to  neg li S ta ti U n it i  e in  a ltre  
p iù  o m en fe r t i l i  re g io n i am ericane si p revede, 
quest’ anno, un  copioso racco lto  g ra n a rio .

O rbene, pochi c rederebbero  —  osserva i l  Précur-  
seur d ’ A nversa  —  che, in vece  d i ra lleg ra rsene , 
d ’ esserne con ten ti, g li a g r ic o lto r i se ne d im os trano  
im p e n s ie r it i e lo  paventano com e se si tra ttasse 
quasi d i p revedere u n  d isastro  !

« Che cosa sarà d i n o i —  essi vengono e vanno 
d icendo —  se, a lla  quan tità  d i grano  che abb iam o 
in  serbo e del qua le  non sappiam o com e d is fa rc i a 
n iu n  prezzo, v e rrà  ad agg iungers i u n  abbondante 
racco lto  ? N on sono certam ente  la Russia e l ’ A u s tria  
che, da sole, possano sbarazzarci dal sopravanzo dei 
n o s tri p ro d o tti. »

In fa tt i g li A m e ric a n i, fo rn it i com e sono d i un 
o tt im o  m ate ria le , in  posizione d i g iova rs i d i e n o rm i 
p irosca fi, capaci d i trave rsa re  in  o tto  o nove g io rn i, 
l ’A tla n tic o , trovansi in  ta li cond iz ion i da a rreca re  
un  co lpo fatale ag li a g r ic o lto r i russ i, i q u a li,  s tre tti 
ne lla  morsa de lle  d iffic o ltà  e de lle  banche fo n d ia rie , 
d i cu i sono, in  g ran  parte , t r ib u ta r l i ,  non  sanno 
rea lm en te  dove battere  il capo per uscire  da una 
s ituaz ione che, d ’ anno in  anno si aggrava, ad onta che 
i l  G overno , con accred itam en ti al 6 p. c. su i 75 
p. c. de lle  sem ine, abbia tentato d i s o ttra rre  i l  p ro 
d u tto re  ag li a r t ig l i  d i una insaziab ile  usu ra .

A nz iché  im p a u r irs i e trem are , l’ a g r ico ltu ra , poiché 
si sente m inacc ia ta , se non già co lp ita , non dovreb - 
b ’ essa pensare e adoperars i per r ip u d ia re  i  suoi 
a n tiqua ti s is tem i e m e lod i e c o n v e r tire  i p ro d o tti, 
p iù  d if f ic i l i  ad esporta rs i, in  una serie  d i d e r iv a ti, 
che le sarebbe agevole o ttenere, pe r poco che si 
decidesse e volesse u tiliz za re  le im m ense risorse 
n a tu ra li che, al p r im o  appe llo , le ve rrebbe ro  it i a iu to?  
N on potrebbe, ad esem pio, ve d e r m odo d i p ro d u rre  
in  copie m agg io re , bestiam e buono e bene a lle va to , 
pe r p rovvede rne  i paesi che ne d ife ttano  ? O ltre  i  
ce rea li, non v i hanno forse a ltre  c o ltu re , c u i m iia -  
b ilm e n te  si prestano certe  re g io n i, qua li appunto  la 
Russia e l ’ Ita lia  ? E  i l  r im boscam ento , a ltra  sorgente 
p ro ficua  d i lu c ro , que l rim boscam ento  che e m anc i
perebbe questi paesi m edes im i dal penoso tr ib u to  
c u i sono costre tti a pagare ad a lt r i  e che s’ im pone 
a ltres ì per tante a ltre  rag ion i d i p u b b lico  in teresse, 
non potrebbe, con fa tiche  e spese re la tiva m e n te  assai 
l ie v i,  s o s titu ire  un  genere d i c o ltu ra  che s iccom e 
que lla  del fru m e n to , non risponde  p iù  nè po trà  r i 
spondere in  a v ve n ire  ai sa c rif iz i che costa ?

S i crede, s i ca lco la , invece  d i r ip a ra re  a lla  m inac
c iata ia ttu ra  invocando ad alte g rid a  ¡1 pessim o dei 
r im e d ii,  q ue llo  de i dazi! p ro te tto r i,  nè si v u o l a p rire  
g li occh i a lla  d u ra  ma e loquente  esperienza, la qua le  
insegna, con prove  ir re fra g a b ili,  essere o ram a i sfatata, 
in u t ile , pern iciosa la d o ttr in a  p ro tez ion is ta , r isu lta n d o  
s ino  a ll’ evidenza, che l ’ elevatezza dei dazii non g iovò  
m a i, non può g iova re  a fa re  e leva re  i l  prezzo del 
g rano , co n  da appagar le b ram e del p ro d u tto re  
m e n tre  quand’ anche c i si riesca , ne v iene  la  conse
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guenza d i g ra v i sofferenze per i l  consum atore i l  
qua le , ove sia costre tto  a pagar p iù  caram ente i l  pane 
deve necessariam ente, e ne ha i l  d ir it to , pretendere 
d’ essere r im u n e ra to  m eg lio  e che, in  sostanza ed in 
p roporz iona ta  m isu ra , g li si aum enti i l  sa lario  ?

Da questo d ilem m a non si esce : o, m ediante 
l ’agg ravam ento  del dazio, si fa alzare i l  prezzo d’ una 
m erce, ch iudendo  l ’ uscio d’ im portaz ione , e questo 
r ia 'z o  avrà  per effetto in e v ita b ile , per im m ancab ile  
con tracco lpo , di costringe re  a ltr i p ro d o tt i, a ltre  m e rc i 
ad alzare i prezzi r is p e ttiv i in com penso alla m ag
g io re  spesa che si dovrà  a ffron ta re  per il consum o 
e per la m ano d ’ opera, d i guisa che i l  p ro du tto re  
di que lla  data m erce, sia il g rano  od a ltro  genere 
di assoluta necessità, spenderà in  p iù  que l tanto che 
guadagna, oppure i l  dazio p ro d u tto re  non ha I’ u tile  
effetto che se ne attendeva e il d is inganno , il danno 
saranno dopp i, po iché, m entre  il p ro d u tto re  poco o 
n u lla  c i guadagnerà ; m en tre  la in fluenza  d e ll’aum ento 
d i dazio si farà p u r sem pre , d ire tta m e n te  o in d ire t
tam ente, sen tire , così da in d u rre  i l  consum atore che 
lavora a p re tendere d ’ essere m eg lio  r im u n e ra to  ne 
de rive rà  lu c ro  cessante, per i l  p ro d u tto re , e danno 
em ergente ; benefìzio ipo te tico  e s a crifiz io  s icu ro .

Sono ve rità  che dovrebbero  penetrare  e s tu d ia rs i 
da que i s ig n o ri del così detto p a rtito  ag ra rio  c ie ca 
mente os tina ti n e ll’ illu s io n e  che, un ico  rim e d io  a lle  
lo ro  sofferenze, sia q u e llo  d i rendere  pressoché im 
possibile I’ im po rtaz ione  d i fru m e n ti esteri, con finando 
che ne r is u lt i  aum ento  d i prezzi per q u e lli e li’ essi 
p roducono, nò vog liono  cap ire  che, in  tal caso, sarà 
g ioco-forza per lo ro , aum entare  in proporz ione le 
m erced i, pagar a prezzo m aggiore  m olte cose d i cu i 
non possono fa r senza. A cce ttino  invece, i l  cons ig lio  
e, se la p roduzione  d i un  dato genere non è p iù  
r im u n e ra tiv a , cam b ino  strada, scelgano a lt r i  generi 
d i p roduzione  m ig lio re , ma si convincano che, co
m unque  sia, la strada su cui ins is tono  non è la vera , 
nè può c o n d u rli a lla  mèta co i p resum ono a rriv a re .

V edasi, a l r ig u a rd o , i l  resoconto della  discussione 
avvenuta  a M on tec ito rio  nella  seduta del 20  g iugno .

Agitazione contro le Società cooperative in 
Francia. —  In  un ’ adunanza tenutasi, il 14 g iu g n o  a 
Rouen promossa dalla « L ig u e  S yndaca le  Rouennaise» 
un grand iss im o  n u m ero  di co m m e rc ia n ti ed esercenti 
m anifestavano energ icam ente i l  des iderio  che venga 
m od ifica ta  e co rre tta  la legge, approvata  dalla  Ca
m era d e i D epu ta ti i l  7 sp ira to  m agg io , in  due dei 
suoi a r tic o li, che sarebbero la ro v in a  del p icco lo  
c o m m e rc io , favo rendo , in  massim a m isu ra , le Società 
coopera tive  di consum o. I l  T e a tro  francese ove tu t t i  
que i s ig n o ri erano acco rs i, r ig u rg ita v a , in  guisa che 
p iù  d ’ u n ’ ora p rim a  d i que lla  fissata, non un posto, 
non i l  p iù  p icco lo  spazio —  dice Le Journal de Rouen 
—  restava vuo to . N on pochi erano a ltres ì i S enatori 
e i  D e p u ta ti p resenti e che a tto rn iavano  la Presidenza 
s tab ilita s i su l palcoscenico.

P a re cch i fu ro n o , n a tu ra lm e n te , g li o ra to r i che 
sostennero la tesi nel senso suaccennato e che v e n 
nero  fragorosam ente a p p la u d it i. U n  solo, a quanto  
pare, si azzardò a p a r la r  in  senso c o n tra rio , il fa r
m acista s ig n o r Lucas, che, sebbene uom o assai favo 
re vo lm en te  noto  e r ispe ttab ile , fu  costre tto  a tacere 
e r it i r a r s i ,  dopo le p r im e  fras i, sotto una tempesta 
d i r ip ro v a z io n i, d i u r la  e fisch i ; m odo so lito  d i d i
scutere in  casi s im ili !

E cco , in ta n to , I’ o rd in e  del g io rn o , approvato per 
unan im e  acclam azione :

« I  co m m e rc ia n ti ed esercenti d i R ouen, prese 
ad esame la legge su lle  Società coopera tive  d ì con 
sum o, approva la  da lla  Cam era dei d e pu ta ti, p ro te 
stano energ icam ente  con tro  g li a r tic o li 31 e 33  
de lla  legge stessa e in v ita n o  d ’ urgenza il G overno , 
i d epu ta ti, i  sena to ri, m assime q u e lli de lla  Senna 
In fe r io re , a fa re  im m ed ia tam ente  quanto  è neces
sario  per m o d ifica re  e co rregge re  la legge in  guisa 
che le Società coopera tive  abb iano essenzialmente 
un  cara tte re  f i la n tro p ic o  e u m a n ita rio , nè, pe rc iò , 
sieno accessib ili se non ai s tipend ia ti o sa la ria ti 
( im p ie g a ti e ope ra i), i  q u a li non  paghino un fitto  
m assim o da d e te rm in a rs i, secondo l’ im portanza  d e lla  
C ittà  e dei C o m u n i in  cu i le s ingo le  Società hanno 
la lo ro  sede. »

Così fo rm u la to  e c irc o s c ritto , il vo to  dei c o m m e r
cia ti ed esercenti d i Rouen ha ben poca p ro b a b i
lità  i l ’ essere preso in  considerazione.

Le miniere ti’ oro dei Transvaal. —  Lo  s v i
lu p p o  della p roduzione  d e ll’ oro u e ll ’ A fiic a  m e rid io n a le  
con fe risce  qua lche  interesse a lte  c ifre  re la tiv e  alla 
p roduzione  d i o ro  ne l T ra n sva a l. G eogra ficam ente  
queste m in ie re  si d iv id o n o  in  10  g ru p p i che nel 
1 8 9 2  hanno dato la p roduzione  seguente :

G ruppi
P roduzione 

in  oncie
P roduzione 

in  chilogram m i

Witwatevsrand. . . 1,210,869 37,663. 4
De K aaps.......... 1,963.4
Lydenburg.......... . .  24,092 749.4
Klein-Letaba . . . .. 14,694 457.1
Klerksdorp........ 8,968

2,061
278.9

Malmeni.............. 64.1
Mara bastad........ 1,113 34.6
Houtboschberg.. 373 11.6
Vryheid.............. 81 2.5
S ela ti.................. 18 0. 6

L ’ o ro  d i queste  m in ie re  v ie n e  trova to  g e n e ra l
m ente  in  mezzo ad agg lom era ti g e o lo g ic i, che pos
sono contenere per tonne lla ta  fin o  a 100  g ra m m i 
d i que l m eta llo . T u tta v ia  la m edia non è così a lta , 
perchè pel g ru p p o  d i W itw a te rs v a n d  non era nel 
1 8 9 2  che d i 20  g ra m m i e nel 1 893  d i 22  g ra m m i 
per tonne lla ta  d i agg lom era ti.

E cco  la p roduzione  annuale  de lle  m in ie re  del 
g ru p p o  di W itw a te rs v a n d , che è i l  p iù  im p o rta n te  
dal 1 8 8 8  in  p o i :

P ro d u z io n e  P roduzione
A nn i in  oncie in  chilogram m i

1888 ........ 230 ,640  7 ,1 7 3 .9
1889 ........ 382 ,364 1 1 ,8 9 3 .1
1890 ........492 ,492  1 5 ,3 1 8 .6
1891  ........ 729 ,223 2 2 ,6 8 1 .9
1 8 9 2 .. . 1 ,2 1 0 ,8 6 9  37 ,663  1
1 8 9 3 ..  . 1 ,4 7 8 ,4 7 3  4 5 ,9 8 7 .9

Questi pesi non rappresentano oro  assolutam ente 
pu ro , perchè le ve rghe  contengono ancora, quando 
la m in ie ra  le vende, una certa quan tità  d i m e ta lli 
estranei ; devono essere q u in d i ra ffin a te  e pe rc iò  
sono acqu ista te  a 7 0  sce llin i I ’ una, ossia a fra n c h i 
2 ,7 2  i l  g ram m o.

Le  spese d i estrazione sono in  m edia di fr .  33 ,7 3  
per tonne lla ta  d i agg lom era to  ; per c o p rire  queste 
spese bisogna che la p roporz ione  i l ’ o ro  estra tto  da 
ogn i tonne lla ta  sia d i g ra m m i 1 1 .7 , am m ettendo i l  
prezzo d i vend ita  sop ra ind ica to .
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Le ferrovie italiane al 31 marzo 1894
La lunghezza m edia d i esercizio de lle  fe rro v ie  ita 

liane era al 51 m arzo 1894  d i 14 ,4 5 2  c h ilo m e tr i 
con tro  1 3 ,9 5 5  al 51 m arzo 1893 .

Dal 1° lu g lio  1 893  al 31 m arzo 1 8 9 4  il p rodo tto  
lo rdo  appross imativo delle  fe rro v ie  ita lia n e  ascese a 
L . 1 8 3 ,5 1 6 ,3 8 4  con tro  1 8 9 ,3 3 3 ,2 8 0  n e ll 'e g u a l pe 
r iodo  d e ll’ esercizio 1 8 9 2 -9 3  e i re su lta ti dei due 
esercizi si d iv id o  io fra  le va rie  re ti e linee n e lle  se
guenti p roporz ion i :

Luglio-Marzo l.ug'lo-Marzo
1893-94 189Ì-93 Differenza

Rete M editerranea.... L . 89,280,172 90,578,890 -  1,298,808
* A dria tica .. . . . . . .  > 70,466,057 81,02,,814 — 4,561,817
,  ...................................  6,993,833 7,092,622 — 98.789

Ferr. dello Stato eser
citate dalla Socie à „ „„„
V eneta ........................  780,500 693, I l i  ■+• 87,386

Ferrovie Sarde (Comp. ^
Renio).............. .........  » 1,*04,803 1,274,750 -  69.947

Sarde secondarie. . . .  * 503,467 405,509 4- 97,958
Ferrovie d iv e rs e . .. .  » 8,287,552 8,260,411 -4- 27,141

Totale........L. 183,516,38i 189,333,280 -  5,816,896

Le  fe rro v ie  ita liane  nei p r im i 9 mesi d e ll’ esercizio 
1895 -94  ebbero un m in o r p rodn tlo  d i L . 5 ,8 1 6 ,8 9 6  
in  con fron to  a ll’ ugua l periodo  d e ll’esercizio p recedente. 

Ecco adesso il p rodo tto  c h ilo m e tric o  :
Luglio-Marzo Lugl:o-Marzo

181)3-94 1892-93 Differenza

Rete Mediterranea . . . .  L. 17,080 17,632 — 552
» A driatica..................» 13,842 15,019 — 1,177
» Sicilia........................» 6,938 8,032 — 1,094

Ferr.dello Stato esercitate 
dalla Scietà V eneta.*..» R,5:5 4,950 4- 625

F rr . Sarde (Comp. Reale,) 2,934 3,101 — 170
Sarde Secondarie............ * 964 1,035 — 171
Ferrovìe d iv e rse .............. » 5,116 5,061 + 55

Media chilom. L. 12,698 13,567 - 869

La m edia c h ilo m e tric a  è d im in u ita di L . 8 69
al ch ilo m e tro .

Dal 1° lu g lio  1 8 9 3  a tu tto  m arzo 1 8 9 4  sono stati 
aperti a ll'ese rc iz io  162  c h ilo m e tr i d i n u o v i tro n c h i 
fe r ro v ia r i.

La ferrovia del S. Gottardo nel 1893

A lla  p a r i d e ll’ anno precedente, la lunghezza della 
fe rro v ia  del G o tta rdo  nel 1 8 9 3  era d i c h ilo m e tr i 2 66  
e i l  suo m ov im en to  ne llo  stesso anno che rappresenta  
i l  suo ve n tidues im o  eserciz io, resu lta  dal seguente 
specch ie tto  :

1893 Diff. col 1892

Viaggiatori.................. Fr 4,883,795.64
Bagagli, animali, merci 

(spese accessorie com
prese :

a) basragli............  » 461,519.56
b) animali............  » 214,092.10

Merci di ogni specie. » 8,753,691.66

+  140,156.07

4- 10,146.73 
— 14,984.63 
+  326,469.70

Pr. 14,313,098.96 
Rendite diverse..........  » 638,290.11

+  461,687.87 
57,637.55

Totale Fr. 14,951,389.07 +  519,325.42

Com e resu lta  da questo prospetto l’ eserc iz io de l 1 893  
accusa d i fro n te  a q ue llo  del 1892 un m agg io re  in 
tro ito  sul m o v im e n to  dei v ia g g ia to r i, dei bagag li e 
de lle  m e rc i, e una d im in uz io n e  sul tra ffic o  deg li a n i
m a li. La  resa to ta le  dei tra s p o rti per fe rro v ia  p re 
senta com parativam en te  al 1892 un  aum ento  d i 
f r .  4 6 1 ,6 8 7 .8 7  ossia del 3 ,3s per cento ed è supe
r io re  d i fr . 1 ,3 2 0 ,6 9 6 .6 6  ossia del 1 0 ,17 p e r cento a 
q u e llo  del 1891.

Le  spese d e ll’ eserc iz io  1 8 9 3  in  con fron to  al 1892  
sono rie p ilo g a te  da l seguente qua d ro  :

1893 Diff. col 1892

Amminis*vaz genevaie Fr. 476,761.54 
Sorveglianza e mante

nimento della linea.. » 1,904,850.24 
Spedizione e movimento » 1,741,404.07
Trazione .......................  * 2.816,639.71
Spese diverse................  » 1,334,403.21

+  11,965.53

+250,228.58 
+  107,455.93 
+  119,805.04 

55,484.34

Totale Fr. 8,^74,058.77 +544,939.42

La  spesa si è elevata per c h ilo m e tro  d i linea  a 
fr . 3 1 ,1 0 5 .1 8  nel 1 8 9 3  con tro  fr . 2 9 ,0 3 6 .8 1  nel 1892; 
pe r treno  e 3,3247 con tro  3,4124 e per percorso u tile  
a 2 ,685i  con tro  2,7oò6.

La s ituazione finanzia ria  della  società a lla  fine  
del 1 893  era la seguente :

i l  capitale sovvenzioni non ha sub ito  a lcun  cam 
b iam en to  e resta nella c ifra  d i f r .  11 9 ,0  >0,000. A n 
che i l  Capitale-azioni versato r im a n e  a fr . 4 5 ,0 0 0 ,0 0 0  
g iacché f  u lt im o  versam ento di 5 m ilio n i e ffe ttuato  
i l  1° gennaio 1 894  su lle  azioni di 3 a em issione, non 
f ig u re rà  che ne l b ilanc io  ve n tu ro .

I l  capitale obbligazioni è r id o tto  d i f r .  1 7 0 ,0 0 0  
al segu ito  d e ll’ estrazione annuale  delle  o bb ligaz ion i 
del p restilo  4 per cento e presentava alla fine  de l
l ’ anno la c ifra  com plessiva d i fr .  9 8 ,3 3 2 ,0 0 0 .

La  to ta lità  dei cap ita li ve rs a li, so vvenz ion i, azioni 
e obb ligaz ion i com presi f r .  1 ,1 1 4 ,9 0 2 .2 5  rappresen
ta n ti i fondi d i costruz ione fo rm a ti d i i  terzo degli 
in teressi a c c u m u la ti, ascendeva a lla  ch iusu ra  de l- 
1’ eserc iz io 1 8 9 3  a fr . 2 6 3 ,4 6 7 ,4 0 2 .2 5 . D i questa 
som m a, essendo s tu fi spesi fra  costruz ion i, pe rd ite , ec. 
fr . 2 6 0 ,7 5 0 ,3 2 6 .2 4  i l  cap ita le  d i costruz ione  ven iva  
r id o tto  a fr . 2 ,7 1 1 ,0 7 6 .6 1 .

G li u t i l i  n e tti d e ll’ esercizio 1 8 9 3  ascendono a 
f r .  2 ,9 1 2 ,2 1 1 .5 4 , i q u a li fu rono  d is tr ib u it i a g li azio
n is ti in  rag ione  de l 7 pe r cento, cioè f r ,  3 5  per 
azione, r ip o rta n d o  i l  resto d i f r .  1 1 2 ,2 3 1 .5 4  a conto 
nuovo .

La Marina Mercantile franoese

L a  M arina  m e rc a n tile  in  F ra n c ia  a ttrave rsa  una  
c rise  seria , d i c u i non può prevedersene le  conse
guenze nè la fin e . G li a u m en ti d e lle  ta r if fe  d o g a n a li 
avendo elevato una no tevo le  parte  dei n o li,  che l ’a l i
m entava e d ’ a ltra  parte le esigenze de lla  c lien te la  
d ivenendo sem pre p iù  c rescen ti, l’ eserc iz io de lla  m a
r in a  si fa sem pre d i p iù  in  p iù  oneroso. La  F ra n 
cia per la estensione de lle  sue coste dovrebbe  essere 
una de lle  p r im e  potenze m a r it t im e : ma non  è così. 
Essa è superata non solo d a ll’ In g h ilte r ra , ma an 
che dalla  G erm an ia  m o lto  m eno fa vo rita  d a lla  sua
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posizione geogra fica , e ta lune  potenze secondarie 
come la N o rv e g ia , pe r esem pio, hanno un tonne l
lagg io , che si a v v ic in a  sensib ilm ente  a q ue llo  della  
F ra n c ia .

Questo stato d i cose non può a meno di destare 
una certa  in q u ie tu d in e  nel governo  del paese. Esso 
considera , e con rag ione , la M arina  m ercan tile  come 
una d e lle  p r in c ip a li forze della  F ra n c ia , e com e la 
pep in ie ra  de l personale de llo  Stato ed è per rag ione  
d i questo ti to lo  che venne accordata a lla  m arina  una 
seria protezione.

P er la legge del 1881 , che per la sua in s u ff i
cienza venne rim anegg ia ta  nel 1 8 9 3  si aum entarono 
i p rem i per la costruz ione  de lle  nav i, po rtando li a 65  
fra n c h i per tonn . di stazza lo rda  pe r i bastim enti 
in  fe rro  o in  accia io , a 40  f r .  per le nav i in  legno 
d i a lm eno 1 5 0  tonn . e a 30  fr . pe r le nav i al d i 
sotto d i 150  tonn.

Le  m acch ine  e apparecch i a u s ilia r i r icevono  un  
p re m io  d i 1 5  fr .  per ogni 1 0 0  c h ilo g r.

1 p re m i a lla  nav igazione ca lco la ti su lla  stazza lorda 
anziché su q ue lla  al ne tto , è stala fissata per i  legni 
a vapore a f r .  1 ,1 0  pe r 1 000  c h ilo m e tr i d i p e rco r
renza con decrescenza annuale d i 0  fr .  06  per le 
nav i in  legno, e d i 0  fr .  O i per le n a v i in  fe rro  o 
in  accia io .

I  v e lie r i r icevono  u n  fr . e 70  cent, con decre
scenza annuale  d i 0  fr .  8 pe r le nav i in  legno e 
d i 0  f r .  0 6  pe r le n a v i in  fe r ro  o in  accia io .

1 p re m i po i sono aum en ta ti del 2 5  per cento per 
le  nav i approvate  dal d ip a rtim e n to  della  M arina .

Dal 1881 al 1 8 9 0  i p rem i alla 
costruz ione  s i sono e leva ti a . . f r .  2 6 ,8 0 0 ,0 0 0
e q u e lli a lla n a v ig a z io n e . . . . »  7 5 ,0 0 0 ,0 0 0

in  tu tto  a f. 1 0 1 ,8 0 0 ,0 0 0  
ossia in  m ed ia  1 0 ,1 8 0 ,0 0 0  fra n c h i a ll’ anno.

I re su lta ti sono stati i seguenti :
A l 31 d ice m b re  1 8 8 0  l ’e ffe ttivo  de lla  M arina  m e r

c a n tile  francese in  n av i a vapore e a ve la  era d i

15 ,0 5 8  ba s tim e n ti che stazzavano 9 1 9 ,2 9 8  tonn .

A l 31 d ice m b re  1 892  s i e levava a
1 5 ,2 7 8  bastim en ti stazzanti 9 0 5 ,6 0 6  tonn .

A  p rim a  v is ta  i l  resu lta to  della legge non  pa r
rebbe s u ff ic ie n te : v i è stato aum ento ne l n u m e ro  
de lle  nav i e d im in uz io n e  nel tonne llagg io , ma la s i
tuazione non è così ca ttiva  come potrebbe crede rs i.

I I  v e ro  s tru m e n to  de l co m m erc io  m oderno  è i l  
g rande steam er.

Ora nel 1 8 8 0  la F ranc ia  aveva 6 5 2  nav i staz
zanti 2 7 7 ,7 5 9  to u n e ll.; ne l 1 8 9 2  ne aveva 1,161 
stazzanti 4 9 8 ,5 6 2  tonne lla te . Da questo lato v i è un  
sensib ile  progresso, e quan tunque  i l  tonne llagg io  m e
d io  sia r im as to  sensib ilm ente  lo stesso, il num ero  
de lle  u n ità  d i g rande capacità si è aum entato  come 
lo  d im ostra  i l  seguente specchietto

800 e a l d i sop ra
Num.

»

1880
Tonnellaggio

»

_____1892____ _
Num. Tonnellaggio
2TO 427T063

700 a 800 .......... 206 246,037 51 38 ,447
600 a 700 .......... 87 57 ,237 49 32 ,004
500 a 600 .......... 84 46 ,054 52 28 ,520
400 a 500 .......... 152 67,817 85 38 ,265
300 a 400 .......... 228 80 ,505 89 31,476
200 a 300 .......... 364 90,337 168 41 ,363

L e  sta tis tiche  o ff ic ia li com prendono  adesso una 
d iv is io n e  che non esisteva nel 1 8 8 0 , que lla  cioè 
de lle  nav i d i 8 0 0  e p iù  to n n e ll. e costa tiam o che 
la F ra n c ia  nel 1 8 9 2  a p a rtire  da 7 0 0  to n n e ll. aveva 
321 nav i stazzanti 4 6 3 ,5 1 0  tonne ll. m entre  nel 1 882  
non ne contava che 206  stazzanti 2 1 6 ,0 3 7  tonne ll.

E così la stazza m edia di questa categoria  è sa lità  
da 1 ,1 9 3  a 1 ,453  tonne ll.

L e  p icco le  navi hanno d im in u ito  in  n u m ero  e in  
to n n e lla g g io , ne è da dolersene, perchè esse sono 
causa di debolezza pe r la m a rin a  m e rcan tile , ogno- 
rachè si r if le t ta  che le spese di nav igazione  non 
sono e ffe ttivam en te  p roporz iona te  a lla  capacità del 
traspo rto  e le g ra n d i nav i sono per c iò che con
cerne  i l  buon m erca to , in  co n d iz io n i in fin ita m e n te  
s u p e rio r i a lle  n a v i m edie e con m a g g io r rag ione  
a lle  nav i p icco le .

Camera di Commercio di Cremona. —  L e  de
lib e ra z io n i p iù  im p o rta n ti prese a ll’ u lt im a  r iu n io n e  
del 3 0  A p r ile  fu ro n o  le s e g u e n ti:

S u l licenz iam en to  deg li agenti d i com m erc io  ap
provava  il seguente o rd ine  del g io rn o . La  C am era, 
m en tre  r it ie n e  che le no rm e s tab ilite  da lla  con 
sore lla  d i M ilano  p e r rego la re  i l  licenz iam en to  de
g li agenti d i co m m erc io  siano a ttu a b ili in  que l d i
s tre tto  per le co n sue tud in i iv i esistenti —  conside
rando che l ’ u ff ic io  de lica to  dei com m essi ed i lo ro  
ra p p o rti con i  p r in c ip a li sono basati su lla  f id u c ia  e 
che non è necessario d is c ip lin a r l i q u i con no rm e 
che darebbero  ad ito  a co n trove rs ie  e v ita b ili fra  p e r
sone un ite  da v in c o li re c ip ro c i d i fid u c ia  ed in te 
resse —  non tro v a  opportune  le  proposte de lla  Ca
m era  d i M ilano, a p p licab ilm en te  a lla  p ro v in c ia  d i 
C rem ona , ove esistono consue tud in i d ive rse  : tanto  
p iù  che presso la rappresentanza com m erc ia le  c re 
monese esiste un  C o m ita to  a rb itra le  pe r le r is o lu 
z ion i d e lle  co n trove rs ie  fra p r in c ip a li e com m essi e 
che è in  corso d i a ttuazione la legge su i p ro b i—v ir i ,  
che p rovvede  al caso.

R apporto  al b o llo  su lle  g ira te  de lle  ca m b ia li r i 
ch iam ata la de liberazione  13  a p r ile , co lla  qua le  la 
Cam era associavasi alla consore lla  d i R egg io -C a la 
b ria  per o ttenere, che sia abbandonalo i l  progetto  
d ’ im p o rre  una tassa di b o llo  su lle  g ira te  d e g li e f
fe tti co m m e rc ia li —  la Cam era prese atto de lle  d i 
ch ia ra z io n i espresse dal M in is te ro  de lle  finanze , i l  
qua le  non credendo che g l i  a rgom enti de lle  ra p p re 
sentanze c o m m e rc ia li va lgano a g iu s tif ic a re  1’ abban
dono d i que l p ro vv e d im e n to , opina d i m antenere  
ne l p roge tto  fin a n z ia rio  la tassa proposta.

Camera di Commercio di Genova. —  N ella  r iu 
n io n e  del 2 0  G iugno  fu  discussa am p iam en te  la 
questione de l proge tta to  m onopo lio  deg li a lcools. I l 
V ic e  P res idente  Cons. S o la ri d isse .ch e  la Camera 
si è sem pre p ronunzia ta  co n tra ria  a ogn i m o n opo lio . 
Però credeva che in  questa occasione non  prenderà  
ugua le  de liberazione, tra ttandos i d ’ un  p rovve d im e n to  
preso per r is to ra re  le nostre finanze. I l  cons. Canepa 
disse che, a llo rq u a n d o  si tra ttava  d i p o rre  i l  m ono
po lio  su l p e tro lio , la Cam era prese una decisione 
in  senso c o n tra r io , e questa decisione era gen e ra 
lizzata ad ogn i m onopo lio . T ra tta n d o s i ora p e c u lia r
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m ente de! m onopo lio  sug li s p ir it i,  eg li credevo che 
il governo  trove rà  m o lte  d iffic o ltà  nel po rlo  in  ese
cuzione. Disse che lo  s p ir ito  è un  a rtic o lo  che su
bisce tro p p i a lti e bassi d i prezzo, in  causa dei con
t in u i aum en ti d i dazio, e che in  conseguenza d i c iò , 
g ià m olte  d is til le r ie  dove ttero  ch iude re  i lo ro  labo
ra to ri. Q u ind i si d ic h ia rò  c o n tra rio  al m onopo lio . Il 
cons. Ronca llo  si d ic h ia rò  favo revo le  al m onopo lio , 
perchè bisogna che g li en ti c o s titu it i si s tu d in o  d i 
a iu tare  i l  governo . Propose d i agg io rnare  ogn i d e li
berazione in  proposito  fino  a quando saranno esat
tam ente conosciu ti i p roge tti g o v e rn a tiv i c irca  detto 
m onopolio .

Questa proposta del cons. R onca llo  fu  da lla  Ca
m era approvata . _ .

Camera di Commercio di A quila .—  D e lib e rò  d i 
appoggiare presso i l  G overno una istanza de lla  So
cietà generale fra i negozian ti e in d u s tr ia li d i Rom a 
tendente ad otteuere inco ragg iam en ti a lla co ltu ra  
della barbabieto la ; e de lib e rò  q u in d i d i in teressare 
le Cam ere del Regno a fa r opera presso il G overno  
perchè desista dal progetto  d i concedere a Società 
p r iva le  il m onopolio  deg li alcools.

Mercato monetario e Banche dì emissione

Sul m ercato ing lese  perdura  I* abbondanza de lle  
d isp o n ib ilità , segnalata ne lle  settim ane precedenti ; 
sebbene i b isogni de lla  liqu idaz ione  non abbiano 
mancato di eserc itare  qua lche in fluenza , p u re  il 
saggio de llo  sconto rim a n e  a 9/ t  per cento e il saggio 
dei p re s titi b re v i è * /*  per cento. I l  m ercato  non 
risen tì a lcun  effetto da lle  so ttoscriz ion i ai buon i della  
te s o re ria ; ne erano d im a n d a ti per 1 ,3 0 0 ,0 0 0  e ne 
furono so ttosc ritti per 9 ,1 0 7 ,0 0 0  s te rline .

La Banca d ’ In g h ilte r ra  al 28  G iugno  aveva l ’ in 
casso d i 5 9 ,3 1 4 ,0 0 0  s te rlin e  in  aum ento di 3 3 6 ,0 0 0 ; 
la rise rva  era scemata di 1 7 4 ,0 0 0 ; crebbe la c i r 
colazione d i 6 1 0 ,0 0 0  s te rline  e scem arono i depo
siti del Tesoro  d i 6 5 6 ,0 0 0 .

L ’ interesse ile i depositi per la liq u id a z io n e  alla 
Borsa o sc illò  da 1 */» 1 Vi m en tre  in  Lombard-
street si pagò 8/*  interesse su l denaro Uno a lla  
metà d i L u g lio . La stagnazione n eg li a ffa ri com 
m erc ia li r id u c e  d i m o lto  la carta com m erc ia le , q u in d i 
le operazion i d i sconto sono assai scarse.

A g li S ta ti U n it i m olte  com pagnie  e società fe r ro 
v ia rie  che per la passala c ris i non sono state in  
grado d i pagare i lo ro  d e b it i, fecero de lle  proposte 
ai lo ro  c re d ito r i d i accettare  de lle  azioni e de lle  
obb ligaz ion i per I’ am m ontare  dei lo ro  c re d it i, come 
|* anno scorso p ra tica rono  m o lte  Banche d e ll’ A u s tra lia . 
Una proposta d i s im il fatta non fu accolta m o lto  
favorevo lm ente  e fino ra  non pare che i c re d ito r i v i 
abbiano a d e rito .

I l  re n d ico n to  de lle  Banche Associate d i N uova 
Y o rk  de lla  scorsa settim ana constata una fo rte  r i 
duzione ne l n u m e ra r io , com pensato per a ltro  in  
fo r t i p ro p o rz io n i da t ito li lega li che vennero  d a l- 
l’ ii te rno .

La  rise rva  delle  medesim e non solo non se ne è 
punto rise n tito , ma invece aum entò di Ls. 1 3 2 ,0 0 0 , 
e così rim ase  a Ls. 4 3 ,9 3 2 .0 0 0  presentando I ecce
denza sul m in im u m  v o lu to d a lla  legge di 1 5 ,2 3 0 ,0 0 0  Ls.

A  N uova Y o rk  i l  danaro è abbondante I’ interesse 
per p re s tit i è del 1 per cento, I ' a rgento  è fe rm o ,

le ve rghe  ch iuse ro  a 63  cent. 1’ onc ia .
S u l m ercato  francese la s ituaz ione r im in e  in v a 

ria ta  lo sconto lib e ro  e a 1 */» per cento, i l  chèque 
su L o n d ra  è a 25  1 5 * / ,  i l  cam bio  s u ll’  Ita lia  e a 9  / ,  

f.a Banca d i F ra n c ia  al 2 8  G iugno  aveva 3 0 6 5  
m il io n i in  aum ento  d i 3 m il io n i, la c irco la z io n e  è 
aum enta ta  d i 10  m il io n i, i l  conto  co rren te  del T e 
soro era aum enta to  d i 7 m il io n i, i depositi c rebbero  
d i 6 3  m ilio n i e mezzo, il p o rta fo g lio  d i quasi 68  
m il io n i.

S u l m ercato  ge rm an ico  lo  sconto lib e ro  r im a n e  a 
al 2 pe r cento ; le  d is p o n ib ilità  sono re la tiva m e n te  
abbondanti ; la Reichbank al 23  G iugno  aveva I in 
casso d i 9 4 5  m il io n i in  aum ento di 2  m il io n i ; il 
p o rta fo g lio  era d i 5 5 8  m il io n i in  aum ento  d i 7 m i-  
m il io n i,  la c irco laz ione  crebbe d i 41 m ilio n i d i m a rc h i.

I  m e rca ti ita lia n i r im angono  ca lm i, i p ro v v e d i
m en ti finanz ia ri sono s ta ti appunto  dalla  Cam era e 
questo pare un  buon  segno pel m ig lio ra m e n to  de lla  
s ituaz ione  fin a n z ia r ia . I  cam b i sono fe r m i ;  q u e llo  a 
v is ta  su P a rig i a 1 1 0 ,7 5 ; su L o n d ra  a 2 7 ,8 8 ;  su 
B e r lin o  a 1 3 6 ,6 0 .

Situazioni delle Banche di emissione estere

28 tiUi?no O   "
l  (o ro . . . .  Fr. 1,787.118,000 +  2,210.000

ta t Incasso j a r ont» ...1 ,278.625.000 -1- 555,000
c d o Attl'°  P ortafog lio ................. • 536.192.000 -4- 67,995.000
Ü  C  ( A ntic ipazioni » 430«606, 00 4- 342,000
e* 2  l  C ircolazione.............»3,379,482.000 4- *0,0-5, '

r n  i . \ Conto corr. dello St- » 166.440,000 4* 6.906.000
Passivo j * » dei priv. » 49S. 160,*»00 4- 63,535,uO')

( Ilapp. tra  la ris . e le pas. 90,23 0/0 4- 0,19 0/0
28 giugno differenza

. ( Incasso metallico S te ri. 39,314,000 4- 536,000
H  . ... Portafoglio....................... » 20.088.000 -  377.000

r t  —  l t tm  ( R iserva totale..................» 30 671,000 -  174 0^0
2  t C irco lazione ................... » 25 443,000 4- 6)0,000
cd JE „  \  Conti oorr. dello Stato » 8 554.000 —

CO ^ Piibivi < (iontj oorr. particolari * 34 570,000 4- 1*2 00')
\ Rapp. t r a  l ’ino, e la oir. 70*87 0/0 4 - 0,41 0/ q

23 giugno differenza
. .  / Incasso ,. . .  Fiorini z!80.933 000 *4“ 727,000

■ co , \ Portafoglio.. . .» 140,540.000 4- 1,95>,CO0
g  o  cd Attivo < A ntic ipazion i....»  23 218 .000 4- 721.000
E  ~  h  f P r e d i t i ................. * 127 694 000 4- 19.00)
cd — JEL (  Circolazione . 432 843,000 — 1,106,000

£0 Passivo < Conti correnti 13,692, »Off 4* 4» 081.000
—i ( Cartelle fondiarie» 122,048,000 4* 139,000

23 giugno il irte. H II/a
m j¡¿ í  I ucasso metal.Doli. 98 460,000 — 1,430,000

-C o  Z ittiv o  | P o rta i, e an tlo ip .»  468 280 000 4- 2,o50.000
2  ® -  ® * Valori legali . . . . »  121 300 '>00 4- 2, I9O.CO0
rd c/> „ (C ircolazione......... • 9 740,000 — 80,000

CO «  ¿  Pft881T0{ Conti cor. e depos.» 573 640.000 4- 3,160,000
33 ^  23 giugno differenza

"cd — ( incasso Marcili 945.701 000 4- 1,952 000
e u  «Attivo P o rtafog lio ...»  55*1.459.000 4- 7,211.0(0
cd V s  t  Anticipazioni » 81.260 000 4- 1,146,00 >

QO 0 "  i C ircolazione.»  958.666,000 +  946,000
j j j  « P “ *1V0 ¡ Conti corren ti»  571.405.000 -  26.565.000

23 giugno li iteren**
-  I , l oro 64 2:12 000 •+■ 27,000

OS l 'nca»»o ..F io r. a rg . $4 649.000 -1- 179,000
“  *  2  Í M " ‘ I Portafoglio................. 52.256.000 — 369.000

ttì ( A nticipazioni......... » 3 * 841.000 —-  981,000
■ a r ,C O ,  ¡ ( C ircola-ione.............» 200.781.000 -  2,143.000

• g  P“ ,1,0¡ Conti co rren ti...........  11,850 000' +  1,755,000
. 21 giugno inferenza

O o  — ZU ( Incasso. F rau d ii 111 828 000 — 411.000
c  r¡ ® ™ ‘ u" 0 l Portafoglio  316.044,000 -  2,829.000

,5  CO A? 1 C ircolazione.. * > 409,6'17.000 — 3,549,000
00 =  00 p*!”n"'< Conti c o rren ti.»  61.892.000 -t- 10,026,000

23 giugno differenza
tti 2  Vincazzo.. .  Pe.eta» 423.760.u00 -4- 5,830.000
a  _  = ,  Ulivo Portafoglio.......... - 230 467.000 -  517,000
E 13 r t  . (C irco laz ione .........  921.202,000 — 6 ,0«2,W0

CO “ • p*, , l , ° l0 o n ti  corr. e dep. » 321,213.000 — 340,000
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% 19 giugno d iAerati 7 a

«J -  Ctf Attivo >neUl. Rubli 359.218.000 -  1,242.000
0 . 2  co |P o r ta f .  o a n t ic ip a i .  > 57,809.000 6.078,000
c5 ® = d ■ l BI8 1,ettl à i c red ito  » 1,046,281.000 —

CO eÓÉ Pa881V0iG° n ti  c o i r .  del Te». » 116 546,000 4- 22-964,000 
-= * * d e ip riv . » 162,555,000 — 18,002,000

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 30 Giugno.

T u tte  le borse si incam m inavano  p lac idam ente 
verso la liqu idaz ione  della  fine  d i g iugno , elle tu tt i 
prevedevano d i ecce llente  r iu sc ita , non tanto a m o
tiv o  della  scarsità deg li im pegn i, quanto  per I’ ab
bondanza del denaro, a llo rq u a n d o  a vven im en ti g ra 
v iss im i che n iu n o  av rebbe p rev is to , vennero in parte 
a d is trugge re  queste lie te speranze.

Dom enica sera a L io n e  a llo rc hé  i l  P residente 
della R epubb lica  Francese Sodi C arne t si recava in  
ve ttu ra  scoperta da lla  P re fe ttu ra  al T ea tro , Tu gra 
ven iente  fe rito  di s tile , tanto che dopo poche ore 
cessava d i v ive re , e qu e llo  (die è peggio il truce  
assassinio, che faceva im p rovv isam en te ' scom parire  
dalla  scena del inondo , un uom o benem erito  della 
c iv iltà  e de lla  pace, fu commesso da un ita liano  ; 
T irr ita z io n e  prodotta  da questa circostanza in  F ra n 
cia produsse do lorose conseguenze a cu i in  a l
cune de lle  c ittà  francesi fu rono  esposte le pe r
sone e le cose d eg li ita lia n i. T u tto  questo non 
poteva a m eno d i causare g raviss im a im pressione 
specia lm ente ne lle  borse d i L io n e  e di P a rig i, ove 
tan to  ¡ fond i francesi che g li ita lia n i sub irono  dei 
fo r t i ribass i. Ma a d ire  il ve ro  le ca ttive  d is p o 
s iz ioni ebbero breve  du ra ta , g iacché la calm a e 
i l  sangue freddo avendo rip reso  quasi s u b io  il so
p ravven to , ben presto fu ripresa g ran  parte del te r
reno pe rdu to . E  a para lizzare la ca ttiva  im pressione 
p rodotta , si aggiunse p iù  ta rd i la so llecita  elezione del 
nuovo  P residente de lla  R epubblica  Francese nella 
persona d i C a s im irro  P e rié r d iscendente da una fa 
m ig lia  che ha dato al suo paese d iv e rs i u o m in i di 
S ta to , e ben conosciu to  per i suoi p r in c ip i m ode
ra ti, e per la energ ia  del suo cara tte re . Per tu tto  
questo anche la re n d ita  ita liana che aveva sub ito  
m a g g io r ribasso, potè quasi paregg iare  g li a lti 
prezzi o tte n u li ne lla  settim ana precedente, e ciò 
è avvenuto  m a lg rado  che la Camera abbia a p 
prova to  la proposta m in is te ria le , che eleva la r i 
tenuta su lla  rend ita  ita lia n a , e su a lt r i v a lo r i dal 
1 3 ,2 0  pe r cento al 2 0  per cento. A nche le a ltre  
borse estere a lla  pari d i que lla  d i P a rig i, ove p iù  
ta rd i m ig lio ra ro n o  anche ¡ v a lo r i  fe r ro v ia r i, passata 
la p rim a  im pressione prodotta  dal trag ico  avven i 
m euto d i dom enica, com in c ia ro n o  a r isa lire , r ip re n  
dendo quanto  era stato perdu to  ; nè poteva essere 
d ive rsam ente , g iacché la scomparsa di C a rno t per 
quanto  dep lo rab ile , non può a lm eno per il m om ento, 
m o d ifica re  sostanzia lm ente la s ituazione. E  cosi lu t t i  
i fond i d i S tato, eccettuati a lc u n i, per i q u a li v i 
erano ra g io n i specia li per non m ig lio ra re , come i 
fondi eg iz ian i e po rtoghes i, l iv e lla ro n o  e ta lvo lta  o l
trepassarono i prezzi precedenti.

I l  m ov im en to  della  settim ana presenta le  seguenti 
va riaz ion i :

Bendila italiana 5 0/ q. —  N e i p r im i g io rn i della 
settim ana da 8 7 ,6 2  */* in co n ta n ti e da' 8 7 ,7 0  per 
fine  mese scendeva a 8 6 ,7 3  e da 8 6 ,9 0  per r is a lire  
ag li s tess i-p rezz i d i sabato scorso, c ioè a 8 7 ,6 3  e 
a 8 7 ,7 0 . A P a rig i da 7 9 ,3 0  scendeva a 7 8 ,3 0  per 
andare fino  a 7 9 .3 2  per c h iude re  a 7 8 ,9 0  a L o n 
dra  da 78  7/ „  a 78  s/ 4 e a B e r lin o  da 7 8 ,1 0  a 7 7 .3 0 .

Bendila 3 O/o. — C on tra tta ta  in con tan ti in to rn o  
a 5 4 ,3 0 .

Prestiti già pontifìci, - i l  B ln u n tJ n v a r ia tu  a 9 2 ,2 3  ; 
i l  C a tto lico  1 8 6 0 -6 4  da 9 2 ,2 5  è sa lito  a 9 3 ,7 5  e 
i l  R o thscb ild  da 104  a 103.

Bendile francesi. —- L u n e d ì sotto l ’ im pressione  
del tru c e  assassinio sub ivano un  sensib ile  ribasso, 
scendendo i l  3 p e rc e n to  an tico  da 10 0 ,4 5  a 100 ,27  
il 3 per cento am m ortizzab ile  da 100 ,55  a 10 0 ,1 0  e 
e i l  4 l/ t  da 1 0 7 ,2 0  a 1 0 6 ,9 5 . R ito rna ta  la (ialina 
neg li a n im i e apprezzati g !i a vven im en ti con p iù  
sangue freddo r isa liva n o  a 1 0 0 ,6 3 ; 100 6 0  e 107 ,03  
per r im ane re  a 1 0 0 ,2 7 ;  1 0 0 ,1 0  e 106 ,90 .

Consolidati inglesi. —  In v a r ia t i a 101 5/ i r
Rendite austriache. —  La rend ita  in o ro  ha o tte 

n u to  un sensib ile  aum ento , salendo da 12 0 ,9 0  a 
1 2 1 ,4 3  m entre  le a ltre  re n d ite  ebbero m ercato  d e 
bole scendendo que lla  in  argento  da 9 8 ,0 5  a 9 7 ,9 5  
e que lle  in carta  da 9 8 ,2 0  a 9 8 ,10 .

per cento inva -

ub lo  a B e rlin o  in v a ria to  in -  
la nuova rend ita  ‘ russa da 8 8 ,8 0

da 2 4 ,1 0  è salita 
a 21  7 ,

Consolidati germanici. — [I 
r ia to  a 10 5 ,5 0  e i l  3 7 ,  a 102.

Fondi russi. — 
to rn o  a 2 1 9 ,1 5  e 
sa liva  a 8 9 ,0 5 .

Bendila turca. — A Paruri 
a 2 4 ,6 0 ,  e a L o n d ra  da 21  7 „  / „ .

V dori egiziani.. —  La re n d ila  un ifica ta  da 5 1 3  7 .  
è scesa a 5 1 3  7 k.

Valori sgatnnnli. — La re n d ila  es te rio re  da 63  7/, 
è sa lila  a 65  s/s. Il cam bio  a M a d rid  su P a rig i è al 
2 1 ,5 3  per cento.

Valori portoghesi. — La rend ita  5 pe r cento 
da 22  '7 , ,  è scesa a 22  u /)6. A Lisbona il p rem io  
d e ll’ o ro  è al d isopra  de l 33  per cento.

Canali —  I l  Canale d i Suez da 2862  è andato a 
2 8 7 6  e i l  Panama in v a ria to  a 17.

—  Nei v a lo r i ita lia n i, i bancari ebbero tendenza 
a scendere, i fe r ro v ia r i o ttennero  qua lche aum ento 
e nei r im a n e n ti v a ria z io n i d i poca im portanza .

Valori bancari. —  l a  l ia n e . d’ Ita lia  co n tra t
tata a F irenze  d i 7 8 1  a 7 76  ; a Genova da 777  a 
7 80  e a T o r in o  da 778  a 775 . I l  C re d ito  M o b i
lia re  in v a ria to  fra 133  e 1 3 2 ;  la Banca G enerale 
fra 3 9 ,5 0  e 4 2 ;  la Banca d i T o r in o  da 1 7 4  a 175 ; 
la Banca T ib e r iu a  a 8 ;  il Banco Sconto da 31  a 3 5 ;  
il C red ito  M erid iona le  a 5 ;  i l  Banco di Roma a 140 è 
la Banca di I1 ra n d a  da 3 9 1 0  a 3 9 2 5  ex coupon.

I uteri ferroviari. —  Le azion i M e r id io n a li con - 
tra tta te  in r ia lzo  da 5 99  a 6 0 3 ,5 0  e a P a r ig i da 
5 4 2  a 5 5 0 ;  le M ed ite rranee da 443  a 442° e a 
B e rlin o  ila 7 7 ,1 0  a 7 6 ,7 0  e le S icu le  a T o r in o  no
m in a li a 555 . N e lle  o bb ligaz ion i ebbero qua lche 
operazione le M e rid io n a li a 2 9 3  ; le M ed ite rranee , 
A d r ia t ic h e  e S icu le  a 271 e le Sarde secondarie' 
a 3 5 9 .

Credito fondiario. — T o rin o  5  pe r cento c o n tra i
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tato a 3 0 3 ,5 0  e 4  * / , Per cento a 4 3 8  ; M ilano  5 
p e rc e n to  a 3 0 3 ,2 3 ; Bologna o per cento a 5 0 2 ,5 0 ;  
S iena 5  pe r cento a 5 0 2  ; Roma 5  pe r cento a 3 7 8  ; 
N apo li 3  ®/0 a 4 1 5 ;  S ic ilia  4  per cento a 4 5 2  e 
Banca Nazionale a 471 per i l  4  per cento e a 4 7 4  
per il 4  * / , .

Prestili Municipali. —  Le  o bb ligaz ion i 5 ° /0 d i 
F irenze no m in a li in to rn o  a 6 0 ;  l ’ U n ifica to  di N a po li 
in to rn o  a 79  e I’ U n ifica lo  d i M ilano  a 8 7 ,5 0 .

Valori diversi, —  Nella  Borsa d i F irenze  ebbero 
qua lche contra ttazione la F o n d ia r ia  v ita  a 201 8/ 4 e 
que lla  Incend io  a 63  ; a Roma I’ Acqua M a rc ia  a 
1 0 2 5 ;  le Condotte d ’ acqua da 9 6  a 114 ; le Im m o 
b ilia r i U til i tà  a 34  e i l  R isanam ento da 22  a 23  e 
a M ilano  la N avigazione generale ita liana  da 2 2 5  
a 228  e le R a ffine rie  da 180  a 182 .

Metalli preziosi. —  Il rapporto  d e ll’ a rgen to  fino  
a P a rig i in va ria to  a 522  * / ,  e a Lo n d ra  i l  prezzo 
d e ll’ a rgento  da den. 28  * / ,  per oncia saliva a 29  * /4.

NOTIZIE COMMERCIALI

Cereali. — Col ritorno della bella stagione e col 
caldo che ha dominato nell’ultima quindicina di giu
gno, l’aspetto del raccolto del frumento in Europa è 
sensibilmente migliorato, quantunque più qttà e più 
là gli agricoltori non sieno completamente contenti. 
Quanto agli Stati Uniti d’ America, tenendo conto 
delle condizioni del grano d' autunno e d’ inverno, 
come lo rappresenta l’ultima relazione dell’ufficio di 
.agricoltura di Washington, la produzione dell’Unione 
arriverebbe quest’anno a ettolitri 152,250,000; dalla 
qual cifra, deducendo per i bisogni del consumo e 
delle semine 129,51)0,000 ettol. non rimarrebbero per 
l’esportazione che 22,750 000, a cui aggiungendo i 
vecchi depositi si arriverà a 40 milioni contro 58 
esportati nella presente campagna e contro 66 1 j2 
nel 1892-93 Anche nel Bengala il raccolto del fru
mento è in diminuzione, essendo valutato a 401,944 
tonnellate contro 466,305 nella precedente campa
gna. Nel Berar invece, il raccolto è stato sodisfa- 
ciente avendo dato, malgrado la diminuita superficie, 
un resultato maggiore del 23 per cento. In Algeria 
e Tunisia la mie itura dà eccellenti resultati, e lo 
stesso avviene nell’Asia minore. Quanto ai prezzi al
l’estero, dall’insieme resulta che in talune piazze fu
rono meno sostenuti della setiimana scorsa. A Nuova 
York peraltro i frumenti rossi ebbero qualche au
mento, essendo •■tati quotati a dollari 0,62 1[2.1 gran
turchi fecero dollari 0,42 1|2 e le farine extra sfate 
invariate a dollari 2,•-'5 al barile. A Chicago deboli 
grani e granturchi e sostegno nell’avena. Da Odessa 
scrivono che i grani teneri furono fermissimi da 
rubli 0,56 a 0,62 al pudo. In Germania i grani al
quanto sostenuti, avendo le continue pioggie no
ciuto ai raccolti. In Austria Ungheria tendenza in
certa. A Pest i frumenti per autunno da fiorini 7,17 
a 7,18 al quint. e a Vienna da 7,35 a 7,37. In Fran
cia i prezzi dei frumenti non ebbero variazioni im
portanti, avendo fatto i pronti a Parigi fr. 19,30 al 
quintale e in Inghilterra la tendenza resta favore
vole ai compratori. In Italia la mietitura dei grani 
è già cominciata e quanto ai prezzi abbiamo notato 
del sostegno in tu tti i cereali ad eccezione della se
gale — A Livorno i grani di Maremma da L. 19,75 
a 20,25 al quintale e 1’ avena da L. 16 a 16,25 ; a 
Bologna i grani sulle L. 19 e i granturchi sulle 
L. 10,50 ; a Verona i grani da L. 17,25 a 18,75 e 
il riso da L. 28,50 a 34; a Milano i grani ebbero 
molte offerte e prezzi invariati ; a Torino i grani di

Piemonte da L. 19 a 19,50 ; la segale da L. 13 a 13,50 
e il riso da L. 28,50 a 35,50 ; a Genova i grani teneri 
esteri fuori dazio da L. 11 a 114,25 e a Napoli i 
grani bianchi a L. 21.

Vini. — Le notizie date dal Ministero di agricol
tura e commercio sull’andamento delle viti sono ge
neralmente buone, essendo stata la peronospera effi
cacemente combattuta dai rimedi cuprici, ma nono
stante questo, il raccolto dell’uva resulterà inferiore 
a quello dell’anno scorso, per la ragione che in ge
nerale le viti sono alquanto meno ricche di grap
poli. Peraltro i prezzi fin qui non ne hanno risentito 
alcun vantaggio, e questo avviene per le forti quan
tità esistenti di vini vecchi delle due ultime annate. 
Cominciando dalla Sicilia, troviamo che a Marsala 
i vini neri ribolliti sono in ribasso di una lira al- 
1’ ettol., essendo stati venduti da L. 23 a 24. — A 
Catania con poche domande i Torreforti venduti da 
da L. 15 a 15,50 all’ettolitro e i Bosco da L. 14 a 15. 
Anche nelle provincie continentali del mezzogiorno 
i prezzi dei vini si mantengono generalmente deboli.
— A Bari i vini bianchi si vendono da L. 16 a 20; 
i rossi da taglio da L. 18 a 21 e i eerasuoli a L. 15.
— A Barletta i finissimi a L. 30 e i correnti a L. 18.
— A Galhpoli i vini di prima qualità di gr. 13 da 
L. 20 a 25 e i buoni di gr. 12 da L. 18 a 20. — A 
Foggia i prezzi variano da L. 15 a 17. — A Napoli 
i vini bianchi di Sicilia da L. 26 a 28 ; gli Stromboli 
da L. 22 a 23 e i Malvasia da L. 75 a 80 il tutto 
all’ettolitro fr. bordo. — In Arezzo i vini bianchi da 
L. 15 a 20 e i neri da L. 22 a 30. — A Siena i 
vini del Chianti e di' collina da L. 24 a 33 e i vini 
di pianura da L. 18 a 22. — A Firenze i vini di col
lina da L. 35 a 45 e quelli del piano da L. 15 a 20.
— A Genova mercato calmissimo e prezzi nominal
mente invariati. I vini di Sicilia da L. 13 a 26 ; i 
Calabria da L. 24 a 30 e i Sardegna bian hi da L. 19 
a 21. — A Cuneo i dolcetti a L. 20 e i barbera da 
pasto da L. 26 a 28 e a Casale da L. 10 a 28 a se
conda della qualità. Notizie dall’estero recano che 
malgrado le grandi pioggie, si avrà in Francia un ab
bondante racolto di uve.

Spi 'iti — In vista di prossime modificazioni al re
gime degli spiriti, e stante la tendenza del granturco 
a salire, le vendite di spirito in questi ultimi giorni 
furono alquanto più attive. — A Milano i spiriti di 
granturco di gr. 95 da L. 255 a ‘258 al quint; detti 
di vino extra da L. 273 a 275; detti di vinaccia da 
L. 254 a 256 e l’acquavite da L. 117 a 121 e a Ge
nova i rettificati di vinaccie di gr. 95 da L. 260 a 265 
tare reali.

Canape. — Scrivono da Napoli che per quella in 
natura, e per qualche piccolo deposito rimasto nei 
magazzini dell’esportazione si sono realizzate da L. 90 
a 92 al quintale. — A Bologna le poche rimanenze 
ottengono prezzi sostenuti da L. 85 a 95, avendo le 
abbondanti pioggie cadute avariato alquanto il rac
colto in córso. — A Ferrara i prezzi si mantengono 
da L. 280 a 290 al migliaio ferrarese e a Carmagnola 
le vendite fatte realizzarono da L. 58 a 65 il quintale.

Cotoni. — Nonostante le notizie non molto favo
revoli venute da Nuova York e da Manchester, i 
prezzi dei cotoni rimasero generalmente invariati, ma 
se fosse sollecitamente definita agli Stati Uniti la 
questione della tariffa, è opinione generale che gli af
fari verrebbero ad essere subitamente ravvivate. La 
statistica e la prospettiva dell’articolo continuano ad 
essere buone, ma a meno che la stagione corresse 
tanto propizia da dare un raccolto eccezionale e 
straordinario, si ritiene che ribassi di rilievo non si 
avranno, e che le probabilità invece sono per un 
rialzo stabile. — A Liverpool i Middling americani 
invariati a denari 4 1;16 e il good Ootnra a den. 3 114 
e a Nuova York i Middling Upland a cent. 7 5(16.
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Alla fine della settimana scorsa la provvista visibile 
dei cotoni era agli Stati Uniti, alle Indie e in Europa 
di balle 3,099,000 contro 3,164,000 l’anno scorso 
pari epoca.

Sete. — Gli aumenti avvenuti nei prezzi dei boz
zoli ebbero per naturale contraccolpo un rialzo nelle 
sete che si può valutare sulle due lire al chilogr. e 
per di più infusero nei detentori uno spirito di so
stegno, anche troppo accentuato, che avrà le sue 
buone conseguenze. I prezzi dei bozzoli, come si sa, 
crebbero perchè il quantitativo di essi non ha nel
l’insieme corrisposto alle speranze concepite. — A 
Milano le greggie classiche 8[ 10 realizzarono L, 42; 
dette di 1° e 2° ordine da L. 40 a 39 ; gli organ
zini 17|19 di marca L. 5'>: detti di 1’ e 2° ord. da 
L. 46 a 45 e le trame di 1“ ord. a due capi 24[26 
L. 53. — A Trione sul finire della settimana il mer
cato serico ebbe qualche miglioramento prodotto dalla 
ripresa degli affari da parte dei commissionari. Fra 
gli articoli italiani venduti notiamo greggie di Pie
monte 9|10 di 1° ord. a fr. 40; trame 19]21 di 3° ord. 
a fr. 39 e organzini 16; 17 di 1° ord. a fr. 47. Notizie 
dall’estremo Oriente recano che gli affari serici sono 
arenati per ragione anche della pestilenza.

Olj d’oliva. — La situazione commerciale degli olj 
d’oliva è invariata, giacché le operasi ni tanto per i 
consumi interni, quanto per l’esportazione, continuano 
ad essere alquanto scarse. A Genova gli arrivi sono 
diminuiti e le vendite della settimana ascesero a 
circa 1500 quintali venduti ai seguenti prezzi: Bari

da L. 90 a 115 a! quint. ; Calabria da L. 94 a 115; 
Romagna da L. 95 a 115 ; Sardegna da L. 106 a 140 ; 
Riviera ponente da L. 86 a 145 ; e cime da macchine 
da L. 60 a 70. — A Firenze e nelle altre piazze to
scane si praticò da L. 105 a 135 e a Bari da L. 95 
a 115.

Bestiami. — Scrivono da Bologna che i bovini ri
presero il loro movimento vivace, e nonostante che i 
contadini distratti dalla mietitura, stieno lontani dai 
mercati, i prezzi si mantengono sostenuti da L. 130 
a 145 peso netto pei grossi capi da macello e da 160 
a 180 a ragguaglio per quelli da vita. Per i vitelli 
la ttanti al lordo da L. 85 a 100. Nei suini è ral
lentato il commercio perché l’ ingrassatore ha già 
provvisto i magroni, gli allevatori i temporini: reg
gono bensì negli alti prezzi. — A Milano i bovi 
grassi a peso morto da L. 130 a 140 al quint.; i vi
telli maturi da L. 170 a 180; gli immaturi a peso 
vivo da L. 75 a 90 e i maiali grassi da L. 115 a 120 
— e a Parigi nel mercato della Yil'ette i bovi da 
fr. 134 a 190 al quint.: i vitelli da fr. 120 a 196; i 
montoni da fr. 158 a 210 e i maiali da fr. 134 a 182.

Burro e lardo. — Il burro a Breada a L. 180 al 
quint.; a Caslelpnnzone da L. 190 a 2 5 : a Verona 
a 1,. 200; a Pavia a L. 165; a Cremona da L. 170 
a 200 e a Roma il burro dell’agro romano a L. 275. 
Il lardo a Cremona da L. 160 a 180 e a Reggio 
Emilia da 165 a 182.

C e s a r e  Bk.h gerente responsabile.

SOCIETÌ ITALIANA PER LE STR ÌD E FERRATE DEL MEDITERRANEO
Società a no n im a  —  Sedente in Milano —  Car i ta le  L. 1 80  milioni Int ieramente  v e r s a to
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P r o d o t t i  a p p r o $ i s i i i i ; i t Ì T Ì  d o l  t r ; i  l l i o o  d a l ’l l  al 20 Giugno 1894

l'Iiilom. in esercizio . .

RETE PRINCIPALE (*) RETE SECONDARIA

E S E R C IZ IO
c o rre n te

E S E R C IZ IO
preceden te 1 >iffe ronzi*

E S E R C IZ IO
co rren te

E S E R C IZ IO  ! 
p rece d en te  O lfferenze

! 4210 
4200

4190
4191

-1- 20 
+  9

1085
1001

978 107 
911 -4 -  90

1,123,625.20 
! 43,911.02 

344,410.17 
1,671,021 01 
3,182,967 40

1,089,218 15 
43,712.45 

336,371.15 
1,624,673.75 
3,093.975.5U

- f  34,407.05 
4- 198.57 
- f  8,039.02 
-j- 46,347.26

49,506.14 
768 4b 

11.385.46
59,710.22

53.118 66 
1 185.30 
8.024.42 

51,630.16

— 3,612.52
— 416.82 
+  3,361.04 
+  8,080 06

Merci aG .V .eP . V. acc.

T o t a l e 4 - 88.991.90 121 370.30 113,958.54 4- 7,411.761
F * i* o < lo tt i dal 1

43,849,965.661 46.079,740.64 
2,163.929.83 | 2,248,108.28 

ll,423,2tìl.94j 11,308,778.28 
53,828,470.80 53,160,189.72

’ Luglio 1893
-2,229,774.98 
-  84,178.45 
+  114,483.66 
+  668,281.08

al 20 Giugno
2,112,864.69

55,549.38
391,671.23

1,931,491.60

1894
2,017,853.24

52,289.54
345,967.19

1,689,316.92

+  95,01145 
4- 3,259.84 
4- 45,704.04 
4- 242,174.68

Bagagli e C ani.. . . . . .
Merci a G.V.e P.V .acc. 
Merci a P.V...................

T o t a l e

della decade................
riassuntivo....................

111,265,628.23 112,796,816.92|_1,531,188.69 4,491,576.90 4,105,426.89 4- 386,150 01

1»

756.05 
1 26,491.82

r o d o n o  p e i*  c h i l o m e t r o

738.42 -f- 17.631 111.861 
26.914 06 — 422.241 4.487.09

116.52'— 4 661 
4,506.51!— 19.421

(*) Ka linea Milano-Chiasso (Km. 52) comune eolia Rete Adriatica, è calcolata per la sola meta.

F ir e n z e , T ip o g r a f ia  d e i F r a te l l i  B o n c in i ,  V ia  d e l C a s t e l la c e lo ,  6.


