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I LAVORI PARLAM EN TARI

A bb iam o  a suo tem po espresso ¡I p iù  v iv o  r a m 
m arico  perchè il M in is te ro  si era lasciato  in d u r re  a 
presentare un progetto  di legge tendente  a re s t r in 
gere le p u b b lich e  lib e rtà . F e d e li fino  al fe tic ism o  al 
concetto lib e ra le , s iam o d ’ avv iso  che i m ode rn i P a rla 
m en ti abusino deila  facoltà d i le g ife ra re , e m en tre  
non sanno d a r v ita  a G o ve rn i che vo g lia n o  e sap
p iano app lica re  nel lo ro  ve ro  s p ir ito  le leggi es i
s te n ti, credono u tile  d i fa rne  di nuove ad ogn i in 
conven ien te  che si m anifesta . E d  abb iam o anche 
espresso i l  c o n v in c im e n to  che le legg i m an ipo la te  
ed approvate  sotto l’ im pressione  d i a v ve n im e n ti o d i ! 
c ircostanze s tra o rd in a rie  s ieno , per la stessa lo ro  o r i
g ine , le p e gg io ri, perchè m eno adatte ai b isogn i o r 
d in a r i e perm anen ti de lle  popolazion i.

Se q u in d i no tiam o q u i “che s tim iam o  b ias im evo le  
i l  s istema per il qua le  si cerca d i fa r  perdere  i l  
m a g g io r tem po possib ile  al P arlam ento , m o lt ip lic a n d o  
le  oziose d iscuss ion i ed esigendo ad o g n i m om ento  
g li appe lli n o m in a li, non possiam o essere sospetti d i 
pa rz ia lità  nel nostro  g iu d iz io .

A ltre  v o lte  abb iam o r im p ro v e ra to  l ’E s tre m a  S in i
stra d i essere debole nella sua l’unzione pa rlam en ta re , 
perchè si lasciava fa c ilm en te  a ttra rre  da lla  p o lit ic a , ¡ 
m e n tre  m ostrava poi una scarsa a tt itu d in e  nel d is c u 
te re , anche da un  pun to  d i vista suo specia le , le q u e 
s tio n i econom iche e finanz ia rie  che dom andano s tud io  
p ro fondo  e provata  com petenza.

L ’ a ttitu d in e  che essa p rende oggi d i fro n te  a lla  
insistenza del G overno  e de lla  m aggioranza a v o le r  
app rova ti n u o v i p ro vv e d im e n ti p o lit ic i,  non g iova ce rto  
ad accrescere fam a ed a u to rità  al p icco lo  n u m e ro  dei 
depu ta ti de lla  E strem a , i q u a li do v re b b e ro  essere 
p re cu rs o ri d i nuove  idee, d i n u o v i in te n d im e n ti e 
non già s p ir it i così d ebo li ed inconsc i da rite n e re  
possib ile  d i a rres ta re  col mezzo d e ll’ o s truz ion ism o  
que l m o v im en to  d i reazione che s i d e te rm ina  in .  
questo periodo.

[I r isu lta to  fin a le  sarà q u e llo  d i fa r  v o ta re  m is u re  
re s tr it t iv e  anche ne lla  funz ione  de l P a rla m e n to , sarà 
I’ esercizio p ro v v is o rio  dei b ila n c i, sarà forse un  
nuovo periodo  d i vacanze p ro lu n g a te  del P a r la m e n to ; 
ma non si a rres te rà  per questo la m agg io ranza  nel 
suo fatale an lare .

In ta n to , ed è questo che a no i duo le  so p ra tu tto , 
si perdono d i v is ta  im p o r ta n t i q u e s tion i che m e r i
te rebbero  I’ onore  di essere s tud ia te  con  am ore  e 
discusse con com petenza.

L e  m inoranze  hanno esse p u re  dei d o v e ri, d i fro n te  
a lle  esigenze del paese, i l  qua le  può anche to lle ra re

le v iv a c i d iscuss ion i ed i m etod i anche s tra n i, ma non  
p u ò , senza r isen tirsene , vedere  che s ieno anteposte 
ai suo i in te ressi p iù  v ita l i ,  de lle  fo rm e  che possono 
sem brare  p u e r il i.

Le  re la z io n i che sono state in  quest’ u lt im o  tem po 
d is tr ib u ite  su i b ila n c i, fo rn iscono  a rg o m e n ti così va
s ti e così in te ressan ti, che se un  g ru p p o  d i d e p u ta ti 
in tendesse d i sv isce ra rle  e d i po rta re  a lla  luce  de lla  
tr ib u n a  i fa tti che esse d enunc iano , fa rebbero  un 
bene in f in ita m e n te  g rande  a lla  stessa A m m in is tra 
zione p u b b lica , la qua le  non può che avva n ta g g ia rs i 
d a ll’ essere depura ta  dai gua i che la funestano.

Invece  a v v e rrà , com e al so lito , che m e n tre  si pe r
derà un  tem po prezioso in  oziosi a p p e lli n o m in a li 
su q u e s tion i d i fo rm a  e eou r is u lta ti d e fin itiv a m e n te  
m esch in i, si d iscu te ranno  poi i b ila n c i ne lle  sedute 
a n tim e rid ia n e , p resenti poche d iee ine  d i depu ta ti e 
senza nessuna conclus ione  su lle  num erose  q u e s tion i 
d i indo le  de lica tiss im a  che que i b ila n c i ra cch iu d o n o .

Q uesto andam ento  d i cose è scon fo rtan te  per m o lt i 
m o tiv i. Da una parte  i l  G o ve rn o  av rebbe  dovu to  ben 
r if le t te re  che la approvazione  d i una legge re s tr itt iv a  
de lle  p u b b lich e  lib e rtà , av rebbe  dato o r ig in e  ad un 
periodo  d i rive n d ica z io n e  che c o s titu irà  per lu n g o  
tem po un  im barazzo a l n o rm a le  funz io n a m e n to  della  
p ubb lica  azienda ; —  d ’ a ltra  parte  il m odo non se rio  
col qua le  si v u o l c o n d u rre  questa lo tta  sui p ro v v e 
d im e n ti p o lit ic i,  f in irà  a stancare i l  paese che pel 
r ita rd o  frapposto  a l l ’opera leg is la tiva  sen tirà  i da n n i 
senza essere com pensato da nessun bene fic io .

N on nascond iam o pe rtan to  che se av re m m o  de 
sidera to  che il G ove rno  non  sentisse i l  b isogno de lle  
nuove legg i p o lit ic h e , d’ a ltra  parte  non  possiam o ap
p ro va re  i l  m etodo adotta to  da lla  E strem a  per t i ta r -  
dare  la approvazione d e lle  legg i stesse. Ben a ltro  è 
q u e llo  che a ttende i l  paese da lla  sua rappresen tanza .

IL SERVIZIO TELEFONICO

L ’e x -M in is tro  de lle  Poste e T e le g ra fi, on. N as i, ha 
presentato, p r im a  de lla  u lt im a  c rise  m in is te ria le  un  
disegno d i legge su l s e rv iz io  te le fon ico , qu a le  in  
sostanza d im anda la spesa d i due m il io n i ed un  
terzo c irca  per l ’ im p ia n to  d i 21 linee  in te ru rb a n e , 
e di L . 2 0 1 ,0 0 0  pe r i l  r isca tto  de lle  linee in te rc o 
m una li esistenti.

Scopo de l disegno d i legge è d i eserc ita re  la in 
dustria telefonica d e lle  liuee  interurbane per mezzo 
de llo  S ta to .

Perchè ? —-
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È  noto  che la Cam era aveva g ià coi p roge tti L a 
cava 10  fe b b ra io  1890  e B ranca 10  a p rile  1891 
ammesso n e llo  S ta to  i l  d ir it to  di m onopo lio  del ser
v ìz io  te le fon ico  ; ma col p r im o  p rogetto  tale serv iz io  
doveva essere eserc ita to  d a llo  S ta to  c o ll’ im p ia n to  di 
nuove  linee  e col r isca tto  de lle  re ti u rbane esistenti; 
col p roge tto  B ranca invece il m onopo lio  del te lefono 
poteva essere eserc ita to  tanto d ire tta m e n te  da llo  S tato, 
com e pe r mezzo di concessioni a lla  in d u s tr ia  p riva ta . 
Q uesto d isegno d ive n tò  la legge 7 a p r i!e 1892 .

O ra l ’ on. Nasi corredava i l  nuovo p rogetto  d i a l
cune n o tiz ie  in te ressanti tendenti a p ro va re  la ne
cessità di d is tin g u e re  il se rv iz io  com una le  da q ue llo  
in te rc o m u n a le , e lasciando q u e llo  alla in d u s tr ia  p r i
va ta , per im p ia n ta re  ed eserc ita re  questo d ire tta -  
m ente da llo  S tato, r isca ttando , quando possib ile , le 
sette linee  in te rc o m u n a li concesse s inora a lla  in d u 
s tr ia  p r iva ta  ed eserc ita te  sei da lla  Società A lta  Ita lia , 
ed una da lla  Società G enerale.

I l  M in is tro  ne lla  sua re lazione am m ette  senz’ a ltro , 
s u ll’ avviso  d i una C om m iss ione  parlam en ta re , che il 
se rv iz io  te le fon ico , n on  sia una industria, ma un  
servizio pubblico.

È  una vecch ia  d ispu ta  tra tta n d o  la qua le  sarem m o 
o b b lig a ti a r ip e te re  m o lte  consideraz ion i am piam ente 
svo lte  in  tante  opere che esp lic itam en te  ed im p l ic i
tam ente  tra tta n o  l’ a rgom ento  de i se rv iz i p u b b lic i.

O rm a i si può r ite n e re  d im os tra to  che una precisa 
d is tin z io n e  tra  c iò  che è in d u s tr ia  vera e p rop ria  e ciò 
che è s e rv iz io  p u b b lic o  sia quasi im p o s s ib ile ; si va dal 
negare teo ricam eu te  che sia necessario che lo Stato 
abbia i l  m onopo lio  della  fabbricazione  delle  m onete, 
s ino  ad am m ette re  che i mezzi d i com unicazione e per
s ino la fabbricazione  e la ve n d ila  del pane c o s titu i
scano un  se rv iz io  pubb lico .

N on  è q u in d i i l  caso d i p recisare  od anche d i 
ten ta re  una de fin iz ione , ma p iu ttos to  d i r ile v a re  una 
tendenza. Q ua lu n q u e  sia i l  s ig n ifica to  che si vog lia  
dare a lle  paro le servizio pubblico, è m ig lio re  la ten
denza ad a lla rg a re  o que lla  a re s trin g e re  l’ esercizio 
da parte  de llo  S tato e de i co rp i loca li d i ta li se rv iz i ?

Così, c i sem bra , possa esser posta la questione e 
su lla  risposta che n o i possiam o dare non v i può 
essere dubb io .

O gn i g io rn o  p iù  si m anifesta la im potenza dei G o
v e rn i p a rla m e n ta ri ad a g ire  e fficacem ente nel cam po 
che sia fu o r i de lla  p o litica  ; le m ani sem pre p iù  
s tre ttam en te  e g ius tam en te  legate dal c o n tro llo  pa r
lam en ta re , che si fa p iù  v ig ile  a ffine  di e v ita re  g li 
abus i, i  G o v e rn i hanno sem pre m eno que lla  lib e rtà  
d i azione che lo ro  può concedere uno s tud io , ca l
m o, co n tin u a to  ed o b b ie ttiv o  de lla  tecnica de i ser
v iz i p u b b lic i ; per c iò  i M in is tr i sono in  m ano della 
bu ro c ra z ia , ed a m ala pena, nella  breve  v ita  che è 
lo ro  concessa, in tra v e d o n o  le p r in c ip a li q u e s tion i e 
d is tinguono  c iò  che può essere mezzo per g li in te - 
leressi in d iv id u a li de lla  bu rocraz ia , da c iò  che può 
essere ve ro  van tagg io  del p u b b lico .

I l  qua le  stato d i cose, se da una pa rte  è van ta g 
g ioso, in  quanto  la burocrazia  d iven ta  per ra g io n i 
d i con trasto , la parte  conserva tiva  de lla  m acchina 
g o ve rn a tiva , e q u in d i dà m odo ad una certa c o n ti
n u ità  n e ll’ eserc iz io dei serv iz i p u b b lic i, d a ll’ a ltra , è 
perico loso  e dannoso, perciò che in  tu tti i  casi la esten
sione ed in tens ità  dei se rv iz i a t t r ib u it i  a llo  S tato 
c o llim a  troppo  co g li in teressi in d iv id u a li de lla  b u ro 
crazia perchè questa non abbia ad ecc ita rne  la a t
tuazione ; d a ll’ a ltra , la bu rocraz ia  d iven ta ta , en tro

c e rt i l im i t i ,  a rb itra  di tu tte  le r ifo rm e , tende mas
s im am ente ad e lim in a re  q u e lle  che non to rn in o  a 
suo van tagg io  e non p resentino  una som m a d i p ro 
m ozion i e d i aum en ti d i s tipend io .

Ed appunto  perchè c re d ia m o  che a ll’ aum ento  de lle  
a ttr ib u /. io tii d e llo  S tato e q u in d i lo sv ilu pp o  de lla  
b u rocraz ia , co rrisponda  a ltre ttan ta  m in o re  po ten
z ia lità  nel G overno  e nel P arlam ento , la nostra 
conclus ione  è necessariam ente co n tra ria  ad ogn i au
m ento delle  a ttr ib u z io n i del G overno , g iacché la bu 
rocraz ia  non ha nessuna responsab ilità , nem m eno 
que lla  responsab ilità  p o lit ica , per quanto  solam ente 
teo rica , che hanno i M in is tr i.

Nel caso concre to  ved iam o  già una sezione de i T e le 
fon i im p ian ta ta  al M in is te ro  de lle  Poste o T e le g ra fi, 
e fra poco, la re la tiv a  d iv is io n e , e ch i sa? —  il 
M in is te ro  dei T e le fo n i. T u tto  questo, che ha già n u 
m eros i p receden ti a tu t t i  n o ti, ci sem bra p e r i
coloso ; in quan tochè  tanto  p iù  d if f ic ile  sarà ad un  
M in is tro  o ad un  G overno  im p o rre  a lla  a m m in is tra 
zione un cam b iam en to  di in d ir iz zo , quanto  m aggiore  
è la massa, d i im p ie g a ti, d i in te ress i, d i consue tu 
d in i, d i energ ia , che dovrehhe sm uovere .

O ra , perchè il se rv iz io  te le fon ico  deve essere eser
c ita to  d a llo  S ta to  p iù  del se rv iz io  dei tram  o delle  
fe r ro v ie  ?

P erchè, d ice la re lazione , i  fa tti d im o s tra n o  che 
dove il se rv iz io  te le fon ico  è in  m ano d e llo  S tato, iv i 
ha avu to  uno s v ilu p p o  m agg io re .

S ofism a, che si può r ito rc e re  d ic e n d o : in  a lcu n i 
paesi il se rv iz io  te le fon ico  ha avu to  sv ilu pp o  m ag
g io re  non ostante sia stato m onopolizzato ed eser
c ita to  d a llo  S tato.

E  veram ente  : o lo  S tato in tende d i im p ia n ta re  
ed eserc ita re  ta le  se rv iz io  a pe rd ita , e non v i è a lcun  
m o tiv o  perchè c iò  avvenga, finché  a lm eno dura 
questa enorm e pressione dei t r ib u t i  che dom anda 
econom ie e non spese m agg io ri ; —  o lo S tato in 
tende di non lu c ra re  nè perdere  su l se rv iz io  ed a l
lo ra  avrem o le so lite  conseguenze : i l  se rv iz io  in  
m ano de llo  S tato costerà di p iù , e non si s v iluppe rà  
d i p iù . O rm a i tro p p i sono g li esempi della  scarsa e f
ficac ia  che può ese rc ita re  lo  S tato assum endo i s e rv ig i 
p u b b lic i.

C iò premesso, ecco a lcune  no tiz ie  su l se rv iz io  
te le fon ico :

V ig e  i l  m onopo lio  e l ’ eserc iz io  d i S tato del te le 
fono u rbano  ed in te ru rb a n o , in  B avie ra , B u lg a ria , 
G e rm an ia , L ussem burgo , R u m a n ia , W u rte m b e rg , 
S vizzera, A u s tria , B elg io  e F ra n c ia . N e lla  Svizzera 
nel 1 885  fu  risca tta ta  l ’ un ica  concessione urbana 
che era stata d a ta ; neg li a lt r i  tre  u lt im i S ta ti sopra 
m enzionati i l  se rv iz io  in te ru rb a n o  è stato sem pre 
eserc ita to  da llo  S ta to , q u e llo  u rbano  è stato r is c a t
ta to  in  F ra n c ia  ne l 1889, in  A u s tr ia  nel 1 8 9 3 , ne l 
B e lg io  1895 .

N e lla  Svezia, Russia ed U n g h e ria  i l  s e rv iz io  te le 
fon ico  in te ru rb a n o  è in  m ano d e llo  S ta lo  che va r i 
scattando anche le re ti u rbane concesse ai p r iv a ti.

N e lla  Spagna ed O landa i l  se rv iz io  è in tie ra m e n te  
eserc ita to  da llo  S ta to  e da società concessionarie  ; in  
In g h ilte r ra  nel 1 8 9 6  Io S ta to  r isca ttò  le linee  in 
te ru rbane  e lasciò a lla  in d u s tr ia  p r iva ta  q u e lle  u r 
b a n e ; nella D an im a rca  e N orveg ia  i l  s e rv iz io  te le
fon ico  è in tie ra m e n te  p r iva to .

L o  sv ilu pp o  del s e rv iz io  te le fon ico  in  E uropa  
da l 1 889  al 1 8 9 6  è dato da l seguente p rospe tto :
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Numero Numero
d e l l e  r e t i  degli abbuonati

1889 1898 1889 1896
Austria.. . , ■ gov. 29 146 682 20,556

— priv. 11 — 5,715 —
Belgio. . . . • gov. 1 16 58 10,223

— priv. 12 --  . 5,224 —
Francia.. . • gov. 16 482 8,228 38. 854

— priv. 12 — 8,549 —
Bussia........ , gov. 5 56 710 9,262

— priv. 12 11 5,846 10,154
Spagna. . . • gov- 6 11 67 136

— priv. 29 41 7,022 11,099
Svezia.. . . ■ gov. 59 138 3, 790 26,086

— priv. 260 153 16,450 22,271
Ungheria gov. — 30 — 5,257

— priv. 10 6 1,756 4,691
Germania £OV. 193 587 49,021 150,481
Lussemburgo » 41 61 653 1,328
Kumania » — 7 — 672
Svizzera » 78 252 9,203 27,520
Olanda.. . . priv. 9 16 3,363 4,731
Ita lia ......... 2> 33 55 11,498 11,982

I l  ra p p o rto  tra  i l  n u m ero  deg li abbuonati e la po
polazione, va dal 9 7 .3 2  per 1 0 .0 0 0 ab ita n ti ne lla  Svezia 
e 9 4 .3 2  n e lla  Svizzera, e 6 1 .0 3  nel L u sse m b u rg o , 
al 0 .7 8  nella  B u lg a ria , 1 .2 4  ne lla  R u m e n ia , e 1 .5 0  
ne lla  Russia.

L '  I ta lia  ha 3 .9 4  abbuonati ogn i 1 0 ,0 0 0  a b ita n ti. 
A l 1° gennaio 1 899  v i erano in  Ita lia  5 8  re ti u r 
bane, di eu i nove appartenen ti a lla  Società A lta  Ita lia  
ed u n d ic i a lla Società genera le , 3 8  re ti appartenen ti 
a concessionari d iv e rs i. T u tte  ins iem e avevano 1 3 ,8 1 3  
abbonati e pagarono nel 1 898  a llo  S tato un canone di 
L . 9 5 .6 6 0  la Società G enera le , d i L . 5 3 ,1 1 2  la S o 
cietà A lta  Ita lia , d i L .  3 4 ,0 5 2  g li a lt r i  38  concessionari.

I l  n u m ero  m agg io re  d i abbuonati è dato dalla  re te  
di Rom a 2 ,1 5 5  d i c u i 3 07  a ta riffa  r id o tta , e da 
M ilano  2 ,8 7 3  d i cu i 1 50  a ta r if fa  r id o tta  ; vengono 
poi T o r in o  9 9 3 , Genova 1 0 0 0 , F ire n z e  9 1 0 , N a 
po li 635 , e si scende fin o  a T ra n i con sette abbo
n a ti d i cu i 5  con ta r iffa  r id o tta .

(Continua)

LA RIFORMA DEI TRIBUTI LOCALI ”
X I .

Il campo della imposizione locale e i suoi limiti
I l  p r im o  prob lem a che si presenta, n e llo  s tud io  

de lla  g ius tiz ia  d is tr ib u tiv a  app lica ta  a lla  tassazione 
loca le , è q u e llo  de lla  d e lim ita z io n e  del cam po de ila  
im pos iz ione  stessa. O ccorre  c ioè s ta b ilire , an z itu tto , 
q u a li sono i d i r i t t i  fisca li dei C om un i per d e lim ita re  
i l  cam po p ro p rio  d i c iascuno d i essi, e successiva
m ente è da vedere, e n tro  c iascun  C om une , qua le  
c r ite r io  d i d is tr ib u z io n e  de l ca rico  t r ib u ta r io  deve 
essere acco lto .

S u l p r im o  pun to  o s se rva .il C o n ig lia n i, che a m ag
g io r  rag ione  che pe r lo  S ta to , è ev iden te  che la tas
sazione locale non può d e lim ita rs i a p r io r i  secondo 
i l  c r ite r io  d e ll’ appartenenza g iu r id ic a  a questo  o q u e l
l’ ente lo c a le ; e n tro  i c o n fin i d i uno  stesso S ta to  sva
ria tis s im e  cause p roducono  lo spostam ento d e lle  per-

*) V e d i L ’Economista N . 1295.

sone, ed è caso fre quen tiss im o  i l  possesso d i fo n t i 
econom iche  fu o r i del C om une  a cu i g iu r id ic a m e n te  
si appartiene . Ma se si en tra  nel cam po d e ll’ appar
tenenza econom ica si tro v a n o  sub ito  tre  d iffe re n ti 
fo rm e  d i ra p p o rt i econom ic i che possono da r luogo 
al sorgere  del d ir it to  d i tassazione n e ll’ ente c o lle tt iv o , 
e c io è : 1 “  l’ esistenza anche tem poranea, tra n s ito r ia  nel 
suo te r r ito r io ,  onde una serie  d i a tt i d i consum o o 
d i scam bio in  esso c o m p iu ti ; 2° la perm anenza 
ab itua le  in  esso, o, in  a ltre  paro le , i l  d o m ic ilio , e con 
questo una serie  di a tti e conom ic i d i svaria ta  n a tu ra : 
sia a it i_d i consum o, sia a tt i d i scam b io , sia di p ro 
d u z io n e ; 3° il possesso, ne l te r r ito r io  de l C om une, 
di fon ti m a te ria li d i re d d ito  (p ro p rie tà  te r r ito r ia le  
u rbana , in d u s tr ie , com m e rc io , pro fessione, p ro ve n ti 
d i ca p ita li iv i  im p ie g a ti, eec.). O ra, secondo qua le  
d i questi c r ite r i deve esc lus ivam en te  o p re va len te 
m ente assegnarsi ai v a r i C o m u n i i l  d ir i t to  d i tassa
zione? D ev’ essere l ’ esistenza personale , oppure  i l  
d o m ic ilio , oppu re  il possesso d i fon ti econom iche nel 
te r r ito r io  del C om une, la cond iz ione  d i fa tto  che 
faccia  sorgere  n e ll ’ in d iv id u o  i l  dovere  d i sopporta re  
i c a ric h i loca li ? 0  qua le  d i qu e lle  c o n d iz ion i d i fa tto , 
se nessuna può escluders i asso lu tam ente, dovrà  ser
v ire  per c r ite r io  fondam enta le  a lla  com petenza f i 
scale del C om une ?

È  certo  che tu t t i c o lo ro  i  q u a li si trovano  anche 
tem poraneam ente  nel te r r ito r io  d i u n  com une, sono 
a vva n ta g g ia li d a ll’ a tt iv ità  d i questi e n ti, po iché se 
n on  a ltro  i l  benefic io  de lla  v ia b il i tà ,  de lla  sicurezza, 
de lle  c o n d iz ion i ig ien iche  si estende a tu t t i .  Q u in d i 
i tre  c r ite r i d e ll’ esistenza personale ne l C om une, del 
d o m ic ilio  e del possesso di fo n ti econom iche  ne l te r 
r i to r io  com una le  vanno acco lti ins iem e, sovrapposti 
p e r cosi d ire , onde s i abbia una base logica ne lla  
r ip a rt iz io n e  nel cam po fisca le  dei C o m u n i. Ma 
g ius tam en te  lo stesso C o n ig lia n i si ch iede  quale fra  
q u e i c r ite r i deve co lloca rs i in  p rim a  linea , e os
serva che la risposta  sta tu tta  ne l g iu d ic a re  se a 
dare  occasione a lle  spese lo c a li e a fa r  p ro fit ta re  dei 
s e rv iz i col mezzo d i q ue lle  a ttu a li, g io v i m a g g io r
m ente  la q u a lità  d i ab itan te , d i d o m ic ilia to  o d i pos
sessore d i fo n ti econom iche nel C om une .

O ra , poiché, i l  C om une p rovvede  u t i l i tà  o com o
d ità  i l  cu i god im en to  d i regola è reso possib ile  solo 
da una perm anenza d u ra tu ra  nel suo te r r ito r io ,  op
p u re  p rocu ra  van tagg i ai possessori de lle  fo n ti p ro 
d u tt iv e  d i re d d ito , si com prende  che i l  fa tto  di t r o 
va rs i l ’ in d ’ v id u o  m om entaneam ente ne l C om une , non 
può  c o s titu ire  un  e lem ento p r im a r io  d e l'a  tassazione 
loca le . Se questa deve es tendersi a tu t t i  g l’ in d iv id u i 
es istenti in  un  dato m om ento  nel te r r ito r io  del C o
m une , e c iò  per convenienza fin a n z ia ria  e pe r la 
g ius ta  d is tib u z io n e  del ca rico , non può tra tta rs i però  
che d i un  com plem ento , d i un  sussid io a lle  tassa
z ion i fondate sul d o m ic ilio  perm anen te  e sul pos
sesso di fo n ti econom iche. È  su questi due p r in c ip i 
che deve cadere la scelta ed essi r ip resen tano  la 
questione , secondo il nos tro  A u to re , sotto l ’ aspetto 
d i una scelta fra  un  ra p p o rto  g iu r id ic o  - p o lit ico  e un  
ra p p o rto  esclus ivam ente  econom ico fra il c o n tr i
buente  e l ’ ente tassatore, perchè i l  d o m ic ilio  pe r 
ce rto  tem po d u ra tu ro  e n tro  i l  C om une, im p lica n d o  
una serie complessa d i ra p p o rt i econom ic i e soc ia li 
co i suoi a b ita n ti è appun to  i l  c r ite r io  assunto da lle  
legg i a m m in is tra tiv e  pe r dec ide re  s u ll ’ appartenenza 
g iu r id ic a  d e ll’ in d iv id u o  a questo o que l C om une.

In  P russia  la questione  fu  la rgam ente  d iscussa d a l
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F a u c h e r, dal S a m te r, dal Nasse, dal F r ie d b e rg , dal 
W a g n e r e da a l i r i ,  e senza fe rm a rc i a considerare  
le o p in io n i d i co testi s c r it to r i,  basterà r ic o rd a re  che 
da q u e lle  d iscuss ion i emerse ch ia ram en te  che g li 
scopi deg li e n ti p o lit ic i m in o r i se non sono esclus i
vam ente  e co n o m ic i, lo sono però in  m isura  p reva 
lente . A lc u n i d i q u e g li s c r it to r i appartenenti alla 
scuola econom ica lib e ra le  avevano bensì sostenuto 
che i c o rp i loca li svo lgono u n ’ a tt iv ità  esclus ivam ente 
econom ica , e che q u in d i la tassazione locale deve j 
d e lim ita rs i esclus ivam ente  secondo il c r ite r io  della 
s ituaz ione  te r r ito r ia le  de lle  fo n ti econom iche ; ma è 
ce rto  che un concetto  co>ì assoluto non è con fo rm e  
alla  rea ltà  de lle  c 's e . S icché la prevalenza deg li scopi 
econom ic i su g li scopi p o lit ic i conduce anche a dare j 
la prevalenza al c r ite r io  econom ico re la tiv o  alla 
s ituaz ione  d e lle  fo n t i econom iche nel te r r ito r io  e ad 
am m ette re  com e secondario  q u e llo  p o lit ico  re la tiv o  
al d o m ic ilio  del c o n tr ib u e n te . La  funzione d i questo 
secondo c r ite r io  deve essere anzi, secondo il C o n i-  j 
g lia u i, complementare, nel senso che v i sono fon ti 
econom iche per na tu ra  lo ro  o per rag ione g iu r id ic a  
non lo ca lizza b ili, e q u in d i non assegnabili secondo 
il c r ite r io  econom ico  come oggetto di tassazione a 
questo o que l C om une , q u a li ad esempio il debito 
de llo  S ta to , i p ro ve n ti de lle  im prese  di ca ra tte re  p u b 
b lic o , ( fe rro v ie , banche naz iona li, eoe.), e per queste 
fo n ti non può esser r iso lto  il prob lem a della  tassa
zione loca le , se non r ic o rre n d o  al d o m ic ilio  d i ch i 
trae  da essi u n  re d d ito .

A d u n q u e  il c r ite r io  p r in c ipa le  per assegnare alla 
im pos iz ione  loca le  il suo cam po è que llo  del luogo 
dove sono s itua te  le fo n ti econom iche di p roduzione, 
in  v ia  suss id ia ria  e com plem en ta re  que llo  del d o 
m ic i l io  o appartenenza g iu r id ic a  del possessore d i 
q u e lle  fo n ti econom iche e in  v ia  ancor p iù  sussi
d ia r ia  que lla  d e ll’ esistenza a ttua le  d e ll’ in d iv id u o  entro  
i l  te r r ito r io  d e l Com une.

S ennonché, non basta de te rm ina re  questa g ra d u a 
to ria  di im p o rta nza , bisogna s ta b ilire  in  che re la 
zione devono essere que i tre  c r ite r i,  ossia segnare 
fra le v a rie  fo rm e  d i tassazione, che da q u e lli sca
tu ris c on o , una precisa grem lim e, una linea d i d e li
m itaz ione . I l  F r ie d b e rg  la vo rre b b e  de te rm ina ta  in  
questo m o d o : pe r le spese d i cara tte re  p o lit ico , tas
sazione personale , ossia fondata sul d o m ic ilio ; per le 
spese d i ca ra tte re  econom ico, im pos iz ione  de lle  fon ti 
econom iche. Ma questo suppone che sia sem pre 
possib ile  d i fare q ue lla  d is tinz ione  tra le spese, il che 
p ra ticam en te  non  è. Invece  pare al C o n ig lia n i che 
u n  c r ite r io  raz iona le  si r is c o n tr i ne lla  na tu ra  varia  
d e g li en ti lo c a li e tenendo conto  ne lla  tassazione di 
c iascun C om une de lle  esigenze della  perequazione 
del ca rico . E  c iò  perchè m en tre  nei C om un i u rb a n i, 
pel fa tto  stesso che v i d im o ra n o  in d iv id u i che non 
hanno in  essi nè fo n ti econom iche, nè d o m ic ilio  fisso, 
s i m an ifesta  i l  b isogno di r ic o rre re  alla tassazione 
persona le , invece i C om un i ru ra li e i p icco li c e n tr i, 
dove d i rado  si riscon tra  que l flusso e r iflu s s o  di 
persone che è p ro p rio  de lle  m a gg io ri c ittà  e si ha 
al c o n tra r io  i l  fa tto  d e ll’ esistenza d i fo n ti econo
m ic h e  i c u i p ro p rie ta r i v iv o n o  lon tano, tro va n o  piena 
a ttuaz ione  del d ir it to  lo ro  d i tassazione e son d ifesi 
dai d a n n i d i q u e ll’ assenteismo con c iò solo che adot
tin o  com e p r in c ip io  p redom inante  la norm a econo
m ica  te r r ito r ia le , la tassazione de lle  fon ti del re d d ito . 
Q u in d i i l  b isogno dì sovrapporre  una tassazione al- J 
l’ a ltra  esiste so ltan to  nei ce n tr i u rb a n i m a g g io r i,

m en tre  nei s in g o li ce n tr i e nei com un i r u ra li la 
norm a te r r ito r ia le  serve da sola a c o lp ire  i posses
so ri de lle  fon ti econom iche , siano o no in  qu e 'le  do
m ic il ia t i.  T u tto  al p iù  potrebbe trova re  in  questi una 
parzia le  e lim ita ta  app licaz ione  i l  c r ite r io  p iù  am pio 
d e ll’ a ttua le  presenza sul te r r ito r io ,  e c iò  a llo  scopo 
d i co lm are  le  lacune poss ib ili e d i to g lie re  anche in  
questa larga sfera di tassazione i ra r i casi in  cu i 
sarebbe g ius to  app lica re  il c r ite r io  del d o m ic ilio .

Con c iò v iene  ad essere di m o lto  sem p lifica to  i l  
p rob lem a de lla  de te rm inaz ione  del cam po d i tassa
zione loca le . È  pei ce n tr i u rb a n i che l’ app licazione  
s im u ltanea dei tre  accennati c r ite r i può essere ne
cessaria ed in e v ita b ile  e a questo r ig u a rd o  la legge 
non può is p ira rs i che alla equ ità  de lla  d is tr ib u z io n e  
de l ca rico . E  il C o n ig lia n i a vve rte  g ius tam en te  che 
i l  ra p p o rto  fra  la tassazione secoudo i l  c r ite r io  eco
nom ico  e q ue lla  secondo i l  c r ite r io  p o lit ic o , deve na
tu ra lm e n te  essere d ive rso  a seconda de lla  na tu ra  e 
de lla  im portanza  dei va ri c e n tr i u rb a n i. In fa tt i, se
condo che nella  realtà essi hanno m agg io re  o m in o r 
forza di a ttraz ione , d i assorb im ento  de i re d d it i e de lle  
persene, è in  questi m agg io re  o m in o re  il b isogno 
d i co rregge re  co l c r ite r io  p o lit ico  i l im it i  r is tre tt i 
o ffe r ti a lla  tassazione dal solo c r ite r io  e c o n o m ic o ; 
perc iò  non potrebbe g ius tam en te  la legge segnare, 
secondò c r ite r i raz iona li, un  rapporto  q u a n tita tiv o  
fisso, per tu t t i i c e n tr i u rb a n i, fra l ’ app licazione  di 
questo o di que l c r ite r io  ne lla  lo ro  tassazione.

Così la so luzione  raziona le  del p rob lem a re la tiv o  
ai l im i t i  del cam po di tassazione locale deve, a pa
re re  del C o n ig lia n i, esser q u e s ta : il s istema t r ib u 
ta r io  locale deve a ve r per base fondam enta le  una 
tassazione de lle  fon ti econom iche d i p roduzione  ne l 
luogo  ove essi si trovano , e c iò  in  tu t t i C o m u n i, 
qua ls ias i la lo ro  na tu ra  ; nei C om un i r u ra l i  e ne i 
c e n tr i m in o r i può sovrappors i a que lla  tassazione, 
ma in  qua n tità  m o lto  lim ita ta  e quando abbia rag
g iu n to  un ce rto  grado d i s fru tta m e n to , una tassa
zione com p lem en ta re  s u lle  persone a ttua lm en te  esi 
s tenti nel C om une ; nei c e n tr i u rb a n i m a gg io ri in 
vece può e, quando  que lla  tassazione fondam enta le  
sia stata o ltre  un  ce rto  l im ite  s fru tta ta , deve a que lla  
agg iunge rs i in  g rado  sensib ile  una tassazione de lle  
persone d o m ic ilia te  in  que i c e n tr i, e può  (sem pre 
ove sia o ltrepassato  quel l im ite  della  tassazione te r- 

| m o r ía le )  a questa tassazione c o m p lem en ta re  sovrap
porsi ancora una lieve tassazione de lle  persone iv i 
a ttua lm en te  esistenti ; quanto  al ra p p o rto  fra  le 

1 va rie  fo rm e  d i tassazione così sovrapposte , esso deve 
esser ta le che risponda in  c iascun C om une a lle  no rm e  
di una g iusta  com plessiva d is tr ib u z io n e  del ca rico .

R im ane da vedere a qua li fo rm e  d i tr ib u to  con
duca 1’ app licazione  di c iascuno dei tre  c r ite r i.  A l le  
im poste  in d ire tte  d i consum o conduce n a tu ra lm en te  
i l  c r ite r io  de lla  im pos iz ione  su lla  base de lla  sem 
p lice  esistenza d e ll ’ in d iv id u o  nel te r r ito r io  del Co
m une . C o lpendo in fa tt i i consum i necessari e gene
ra l i ,  si assoggetta a ll’ im posta  anche c o lu i che fa 
breve d im o ra  in  que l C om une . I l  c r ite r io  del d o m i
c il io  trova  la sua app licazione ne lle  im poste  in d i
re tte  non anonime, cioè d i riscossione  im m ed ia ta  
(com e q u e lle  s u lle  ve ttu re , sui dom es tic i ecc.) per 
ru o li o re la tiv e  a consum i non g e ne ra li, anziché 
riscosse per v ia  m ediata (su lla  m acellazione de lle  c a rn i, 
su lla  p roduzione  d i d e te rm in a ti g e n e r i)  n e lle  im poste  
d ire tte  pe rsona li, e specie in  qu e lle  su l re d d ito , so 
p ra tu tto  co l sistem a g loba le , po iché  q u e lle  su l p a -
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tr im o n io  d iff ic ilm e n te  possono p resc indere  da una 
constatazione de lle  fon ti econom iche e c o lp ire  bene 
anche le fon ti s itua te  fu o r i del te r r ito r io .  Da u lt im o  
la norm a te r r ito r ia le , cioè q ue lla  che assegna come 
cam po di tassazione locale le fo n ti econom iche s i
tua te  nel te r r ito r io ,  ind ipenden tem en te  d a ll’ esservi 
d o m ic ilia to  o d im o ra n te  il possessore di q u e lle  fo n ti 
conduce a un  sistema d i im poste  rea li, com e q ue lle  
che non rig u a rd a n o  la persona del possessore de lle  
fo n t i econom iche, ma su queste si in c id o n o  d ire tta 
m ente, costituendo un v inco lo  econom ico e g iu r id ic o  
a q ue lle  s tre ttam ente  connesse.

E  le stesse p rop rie tà  de lle  im poste d ire tte  re a li 
hanno anche q ue lle  in d ire tte  su lle  tra sm iss io n i della  
p ro p rie tà  che abbia cara tte re  fisso e loca lizzato  : 
anche queste creano un  ra p p o rto  im m e d ia to  con 
una fonte econom ica che è s itua ta  nel te r r ito r io  del 
C om une e a ttuano q u in d i in  m odo perfe tto  que l c r i 
te r io  te r r ito r ia le  della  tassazione.

Ne consegue che i l  fondam ento del sistema t r i 
b u ta r io  locale è ne lle  im poste re a li, che a co m p le 
m ento  di q u e lle  nei c e n tr i m a g g io ri andrebbe ap
p lica ta  una im posta personale sul re d d ito  e nei ce n tr i 
u rb a n i e in tu tti g li a lt r i ,  ove sia necessario, a quei 
t r ib u t i  dov rebbe ro  essere sovrapposte a lcune  Im poste 
iu d ire tte  su i consum i necessari riscosse in  v ia  m ediata 
o sotto form a di dazi. E  a queste tassazioni com - 
p lem eu ta ri dovrebbe  darsi un  cara tte re  o b b lig a to rio  
o faco lta tivo  in  rapporto  a un  dato g rado  n e ll’ uso 
della  tassazione reale.

P rim a  d i esporre  qua ls iasi apprezzam ento, sarà 
u ti le  vedere se l ’ esperienza dei paesi s tra n ie r i v iene  
in  appoggio a s im ili conce tti, la cu i im po rtanza  teo
r ic a  non ha b isogno d ’ essere r ile v a ta .

L I  COALIZIONI INDUSTRIALI E L i  LEGISLAZIONE SUI Trusts
AGLI STATI UNITI

La g rand iss im a voga acqu ista ta  n e g li S ta ti U n it i 
d a lle  coa liz ion i in d u s tr ia li (truHs), sta per avere, se
condo rife r is ce  la N ew-Yorker-H andets-Zdtung, 
una nuova app licazione , questa volta con un  progetto  
d i trust tra  i fa b b rican ti d i seterie.

A h re  c o n s im ili convenzion i tra  fa b b ric a n ti d i a r t i
co li tessili, coronate  da successo, hanno in co ragg ia to  
ora una grande coa liz ione d eg li in teressi d e ll’ in d u 
s tr ia  de lle  sete.

La  stagione testé chiusa non è stata sodd isfacente , 
in  v ia  genera le , per i fa b b ric a n ti a m e ric a n i, po iché 
i l  leggero ria lzo  di prezzi che hanno po tu to  o ttenere  
pe r le lo ro  stoffe, non è stato —  a lo ro  d ire  —  in  
ra p p o rto  col costo elevato de lla  m ateria  p r im a . Sono 
sop ra tu tto  i prezzi deg li a r t ic o li d ’ asso rtim en to , ai 
q u a li i  co m p ra to ri sono a b itu a ti da tem po, che r ie 
scono d if f ic i l i  da aum entare . N a tu ra lm e n te , d ipende 
d a ll’ a rdo re  apporta to  ne l fars i la conco rrenza , il 
fa tto  che i fa b b r ic a n ti, m a lg rado  i co rs i m ig lio ra t i 
de lle  sete, non hanno po tu to  o ttenere  un ria lzo  e q u i
va len te  p e r i  prezzi de lle  stoffe. In o ltre , l ’ in tro d u z io n e  
dei te la i m eccanic i ha f in ito  col p rovoca re  uno s v i
lu p p o  re la tivam en te  troppo ra p id o  d e ll’ in d u s tr ia  d e lle  
seterie , e ne è r isu lta ta  una so v rap roduz ione .

T u tte  queste cond iz ion i svantagg iose sp ianano la

via ag li s fo rz i dei p ro m o to r i de lla  convenz ione , che 
tenderebbe a lia  fusione di in te ressi s inora  in  c o n flit to .

I l  p roge tto  sarebbe per una società col cap ita le  
d i 100  m il io n i d i d o lla r i,  da d iv id e rs i, per m età 
in  due specie d iffe re n ti d i az ion i, p r iv ile g ia te  (pre- 
ferred  stock)  e com un i (common stock), assegnan
dosi a lle  p r im e  un interesse del 6 ° /0.

I l g io rn a le  am ericano c ita  la c ifra  iteg li u t i l i  ed 
i van tagg i che po trebbero  r is u lta re  d a ll’ associazione, 
i q u a li non sono ce rtam en te  in d if fe re n t i,  cons ide ran 
dosi anche i l  f i t t o  che il consum o di tessuti d i seta 
d i fabbricazione  ind igena  ag li S ta ti U n it i è sa lilo  in  
pochi a n n i d a l 20  ° /0 del consum o to ta le , al 70  / „  
c irca .

V e d re m o  fra non m o lto  se questo n u o vo  c o lo s 
sale trust d ive n te rà  un  fa tto  c o m p iu to .

In ta n to  è in te ressante  conoscere l ’ azione che 
hanno eserc ita to  ,e legg i su i, o m eg lio  c o n tro  i trusts. 
A  queste p roposito  in  una le tte ra  al Temps tro v ia m o  
a lcune consideraz ion i che c i sem brano in te ressan ti. 
A g l i S ta ti U n it i a lcu n i paesi in v id ia n o  il lo ro  fe 
d e ra lis m o ; quando i paesi u n ita r i hanno una legge 
essi ne hanno trenta  o quaran ta  che v a ria n o  da S tato 
a S tato. Ma siccom e g li e r ro r i sono p iù  con tag ios i 
de lle  idee g ius te , così le  lo ro  legg i lo ca li hanno quasi 
in  tu tti g li S ta ti i m edesim i d ife tt i,  che non sono 
c o rre tt i d a p p e rtu tto  d a lle  m edesim e c a u 'e le ; può d irs i 
che q u e lle  leggi hanno poi questo c a ra tte re  com une , 
d i p ro d u rre  cioè l’ e ffe tto  opposto a q u e llo  che i lo ro  
fa u to r i se ne r ip ro m e tte va n o . Le  leggi c o n tro  i trusts 
d iffe re n ti tra  lo ro , m o lte p lic i e ingegnose, ma tu tte  
nate da lla  stessa m ania  di re s tr iz io n i hanno avuto  
tu tte  egua lm en te  per r is u lta to  d i fo rza re  g l ’ in t ra — 
p re n d ito r i a una fus ione  p iù  in t im a  d i qu e lle  che 
esse pre tendevano d i im p e d ire .

Q uando la concorrenza  ebbe r id o tto  d i tro p p o  i 
p ro f it t i ,  i l  p r im o  pensiero deg li in d u s tr ia li è s i to 
q u e llo  d i fo rm a re  dei sindacati, associazioni p ro v 
v is o r ie  che lasciano c iascun im p re n d ito re  padrone 
in  casa sua, associazioni f ra g ili che g l’ in te ress i r i 
v a li dei lo ro  m e m b ri r isc h ia n o  ogni g io rn o  i l i  sc io 
g lie re  e che si d isgregano da sè m edesim e, non 
appena cam biano le c o nd iz ion i del m erca to . A llo ra  
la legge in te rv e n n e ; essa fu lm in ò  i l  m onopo lio , in 
terd isse i l  s indacato. I pad ron i non avevano p iù  
d ir it to  d i concerta rs i tra  lo ro  e in tra ve d e va n o  il 
fa llim e n to , quando, q u a lcuno  p iù  a b ile  propose che, 
invece  d i a g g ru p pa rs i, g l’ in d u s tr ia li fo rm assero  una 
nuova società a cap ita le  il l im ita to , la qua le  doveva 
acqu is ta re  tu tte  le o ffic in e  dei cessionari e tu tte  le 
m e rc i lo ro . Non era p iù  questione  d i s indacato , ma 
d i un  sem p lice  acqu is to  che nessuna legge può in 
te rd ire . I  p a d ron i a v rebbe ro  certo  p re fe r ito  d i r e 
stare pa d ro n i, ma la legge li tras fo rm ava  per forza 
in  sem p lic i c a p ita lis t i. D e lla  lo ro  anim a D itta  non 
restava p iù  n u lla ;  invece  d i un  m onopo lio  p r o v v i
so rio  s i aveva un  m onopo lio  d e fin it iv o . Questo non 
fu  il solo e ffetto  d e lle  legg i. F orzando i trusts ad 
acqu ista re  d’ un  colpo le o ffic in e  r iv a l i,  si obb ligavano 
anche a pagarle p iù  del lo ro  va lo re . P er d is in te res 
sare i pad ron i e per in te ressare  il p u b b lico , d ivenne  
necessario l ’ o rgan izzatore  d eg li a ffa r i. L ’ in d u s tr ia  
d iven tò  cosi una specu lazione bancaria o poco m eno. 
E  questo fu  una rive la z io n e  per g li a m e ric a n i; i l  lo ro  
a rdo re  specu la tivo  si s lanc iò  nella  v ia che era lo ro  
aperta , e la passione dei sù b iti guadagni fece na 
scere sul m ercato  com e su un te rreno concim a to  una 
fio r itu ra  a r t if ic ia le  d i trusts. L ’ am ericano vu o le  ag ire
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per p ro p r io  conto , è questa la sua tendenza, asso
c ia rs i restando lib e r i e ta le era stato i l  p r im o  im 
pu lso  d e g li in d u s tr ia li.  La  legge li ha co s tre tti a 
vendere  la lo ro  ind ipendenza, ad abd icare  alla lo ro  
esistenza autonom a. E  se in  questi u lt im i due anni 
si è s v ilu p p a lo  un  sistema d i m onopo lio  du re vo le , 
che fa ostacolo a lla  in iz ia tiv a  in d iv id u a le  e m inaccia 
i l  c a ra tte re  stesso della  classe m ed ia , ciò si deve in  
pa rte  a lm eno a lla  leg is laz ione escogitata per p ro 
teggerla .

I l  solo m onopo lio  che la legge abbia im p e d ito  ò 
q u e llo  d e lle  s trade fe rra te . I l  v a lo re  de lle  linee  r iv a l i 
è tale che nessuna com pagnia  ne ha tentato fino ra  
i l  r isca tto  in  b locco . S icché oggi non v i è o rm a i 
che un  solo ram o im p o rta n te  d ’ a ttiv ità  econom ica 
che non  sia m onopolizzato  neg li S ta ti U n iti, ed è i l  
se rv iz io  fe r ro v ia r io .

N on è p iù  i l  tem po, però , in  c u i g li am erican i 
erano  f ie r i d i questa libe ra  concorrenza nei tra s p o rti. 
La  r iv a lità  de lle  linee  aum enta il costo del trasporto  
anziché d im in u ir lo ,  ed è i l  p ubb lico  che fa le spese. 
Una com m iss ione  pa rlam en ta re  ha constatato che 
una com pagnia  pagava v e n ti d o lla r i d i com m iss ione  
p e r ass icu ra rs i un  solo passeggero da C hicago a 
San F rancesco,

Da C hicago a N u o v a -Y o rk  ven tuna  linea si d i 
sputano la c lien te la  e que lla  che v in ce  è ta lvo lta  
p iù  lu n g a  de llé  a ltre , i l  che aum enta i l  costo asso
lu to  del se rv iz io .

C ’ è d i peggio. La  lib e ra  concorrenza d e lle  strade 
fe rra te  co n tr ib u isce  p iù  d i qua ls iasi fatto a creare  
i l  m onopo lio  in  tu tte  le a ltre  in d u s tr ie . Le  linee 
r iv a l i  sono a lla  m ercè dei g ra n d i in d u s tr ia li e per ac
q u is ta re  un  grosso c lien te  esse g li concedono segre
tam ente  una ta riffa  r id o tta ; anzi fanno di p iù  perchè 
a llo  scopo di s e rv ire  le sue speculazioni cam biano 
b ruscam ente  i lo ro  prezzi del traspo rto , ne r isu lta  così, 
a p ro fit to  dei p iù  fo r t i,  una ineguaglianza che sch iac
c ia presto o ta rd i i debo li. I l  trust p iù  an tico  q ue llo  
del p e tro lio  m inacc iò  la fe rro v ia  de l P ac ifico  d i c o 
s tru ire  una p ro p ria  c o n d u ttu ra  pel p e tro lio  e con 
questa m inacc ia  n on  so ltanto  o ttenne una ta r iffa  d i 
10  so ld i, là dove u n  ra ffin a to re  r iv a le  pagava tre n - 
tae inque  so ld i, ma sui 35  so ld i r ic e v u ti da questo 
ra ff in a to re , i l  trust del p e tro lio  se ne faceva dare 
da lla  com pagnia  v e n tic in q u e  a tito lo  d 'in d e n n ità , in  
cam bio  de lla  condiscendenza a non c o s tru ire  la con
d u ttu ra .

M o lt i a m e ric a n i sono già persuasi che i l  m o
n o p o lio  de i tra s p o rt i fe r ro v ia r i sarebbe l ’ a rm a p iù  
e fficace c o n tro  i m onopo li in d u s tr ia li.  P arecch i p ro 
ge tti d i legge sono in  esame, coi q u a li si au to rizze 
re bbe ro  g li a c c o rd i, pools, tra  le linee  r iv a l i.  Ma i 
g ra n d i in d u s tr ia li com ba tte ranno  q u a lu n q u e  legge che 
abbia lo  scopo d i u n if ic a re  i l  se rv iz io  de lle  s trade 
fe rra te .

Le  stesse com pagnie  fe r ro v ia r ie  si danno poco pen
s ie ro  d i o ttenere la facoltà d i a cco rda rs i, e c iò per 
t im o re  de l c o n tro llo  de llo  S ta to . F o rse  la fus ione  si 
fa rà  anche pe r lo ro , com e si è fa tta  q ue lla  de lle  a l
tre  in d u s tr ie , cioè con la fo rm az ione  d i una com 
pagnia gigantesca che d is in te resserà  le com pagnie  
ora e s is te n ti. Q ualche tem po fa il S enatore  D epew  
pensava a un  trust de i tra s p o rti e se questo r iu 
scirà  avrà  tu t t i  g li a lt r i in  suo po te re . Ma in  ta l 
caso il s u ffra g io  un ive rsa le  in te rv e rre b b e  p e r so tto 
p o rlo  al c o n tro llo  de llo  S ta to . E  pare che in  un  
m odo o n e ll’ a ltro  i l  b isogno d i s o ttra rre  le fe r ro 

v ie  al c o n tro llo  deg li a c ca p a rra to r i f in irà  pe r s o t
to m e tte rle  a q u e llo  d e llo  S ta to .

Come si vede la questione dei trusts sarebbe le 
gata anche a que lla  d e ll’  o rd in a m e n to  fe r ro v ia r io , 
o ltre  che a lla  po litica  doganale. Q uesto d im os tra  
la com plessità  d e ll’ a rgom en to  e la d if f ic o ltà  d i fo r 
m ars i u n  g iu d iz io  s icu ro  su d i esso.

L ’ «  affidavit »  (1894-1898)
D a lla  re lazione  d e lì’ on. S apo rito  su l b ila n c io  del 

tesoro r iassum iam o sug li e ffe tti d e ll ’ « a ff id a v it » a l
cu n i im p o r ta n t i dati e le re la tiv e  c o n s id e ra z io n i.

La  rice rca  del guadagno aveva sp in to  la specu la 
zione ad una notevo le  esportazione a ll’ estero de lle  
cedole ed obb lig a z io n i pe r r ice v e rn e  i l  pagam ento 
in  o ro  e i n o s tr i pagam enti per i d e b iti p u b b lic i 
fu o r i d ’ I ta lia  avevano preso neg li ann i 1 892  e 1893  
g ra v i p ro p o rz io n i, ta li da ra g g iu n g e re , n e l 2 °  se
m estre  1892 , la somma di l ire  9 5  m d io n i e nel 1893  
que lla  d i l ire  2 2 4  m il io n i, onde i l  G overno  fu  co
s tre tto  a r ip r is t in a re  l’ o b b lig o  della  presentazione 
de lle  ca rte lle  e de i t i to l i ,  dai q u a li le cedole ven 
gono staccate, accom pagnati da lla  d ich ia ra z io n e  d i 
affidavit.

G li e ffe tti d i questo p ro vv e d im e n to  hanno c o n t i
nua to  ad essere buoni per i l  Tesoro de llo  S tato.

1 pagam enti e ffe ttiv i fa tti p r im a  e dopo l’ a p p lic a 
zione deW affidavit, sino a tu tto  d ice m b re  1 8 9 8 , d i
s tin tam en te  per sem estre, sono sta ti i seguenti :

P rim a  de\l’affidavit :
1893

1°
2°

semestre
semestre

110,721, 143.07 1 
112,383,379.33 S 223,104,522.40

Dopo l’affidavit :
1894

1° semestre 
2° semestre

56,139,494.53 1 
54,930,492.96 j 111,059,987.49

1895
1° semestre 
2° semestre

52,896,807.05 j 
51 ,436,960.89 !j 104,333,767.89

1896
1° semestre 48,415,214.75 J 98,532,719. 392° semestre 50,117,504.64

1897
1° semestre 
2° semestre

47,270,280.09 | 
49,210,424.74 jj 96 ,480,704.83

1898
1° semestre 45,404,456.16 1 91,572,480.302« semestre 46,168,024. 14

I  pagam enti e ffe tt iv i de lla  scadenza 4 °  lu g lio  1 8 9 8 , 
d is tin ta m e n te  p e r ca tegorie  e per piazze, sono i se
g u e n ti :

Consolidato 5 p er  cento e 4 p er  cento.
Parigi...................... 17,305,199.69 )
Londra.................... 2 ,631,485.58 J 28,592,299.95
Berlino...................  8,655,614. 68 )

Obbligazioni ferrov iarie  8  p er  cento.
F ran cia ...........
Germania.........
Inghilterra . . .
A u stria ........... ......... 69,604. 98
Svizzera...........
Belgio...............

Debiti redimibili.
Parigi............... . . . .  1, 794,696. 73
Londra............. 443,716.58

11,052,131. 50

2 ,238,413.31

Totale 41,882,844.76
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P er poter però fare esattam ente i l  c o n fro n to  dei 
pagam enti, che hanno avu to  luogo dal secondo se
m estre  de ll'a n n o  1894, coi pagam enti a n te r io r i, b i
sogna tener conto nei p r im i d e ll’ aum ento d e l l ’ im 
posta di ricchazza m ob ile , s tab ilito  co lla  legge del 22  
lu g lio  1894  e q u in d i tener presente che i pagam enti 
d i scadenza dal 1° gennaio in  poi fu ro n o  assogget
ta ti a lla  r ite n u ta  del 20  per cento.

Onde i m in o r i pagam enti fa tti a ll ’ es tero , d a ll’ ap
p licazione  de ll ’ affidavit fino  al 51 d ic e m b re  1898 , 
in  con fro n to  a lle  c o rrisponden ti scadenze che prece 
de tte ro  l’ app licazione d e ll’affidavit, n e ll’  ipo tes i che 
la r ite n u ta  pe r im posta d i ricchezza m ob ile  fosse r i 
m asta in v a ria ta , possono r iassum ers i com e segue:

1894 ........ L . 1 1 3 ,0 8 5 ,0 5 4 .0 4
1895 ......  > 1 1 1 ,4 0 1 ,5 9 9 .6 5
1896 . . . .  * 1 1 7 ,8 8 1 ,4 5 0 .3 4
1897 .....  «. 120 ,167 ,376 . 51
1898 ............ 1 2 5 ,5 2 1 ,3 8 3 .4 7

Come si vede, i pagam enti sem estra li e ffe ttua ti 
a ll ’ estero n e ll’ anno 1 898  ascesero a L . 9 8 ,6 8 2 ,1 1 4 .1 4  
e q u in d i di fro n te  a i pagam enti e ffe ttu a ti n e ll’ anno 
1 8 9 3 , p rim a  del l’affidavit, s i ha una d iffe renza  in  
m eno di L . 1 2 5 ,5 2 1 ,3 8 4 .4 7 .

La  m agg io r parte d i questa d iffe renza  ra p p re 
senta g li e ffe tti de lla  speculazione d i esportazione 
d i cedole a ll' estero, im p e d ita  d a ll’ app licaz ione  de l- 
1’ affìdavit.

l i  resto de lla  d iffe renza tenu to  conto  deg li sca rti 
in  p iù  o in  m eno che possono ave r luogo per m ag
g io re  o m in o re  im po rtaz ione  e m agg io re  o m in o re  
esportazione d i t i to li per e ffe tto  d i speculazione, è 
rappresenta to  d a ll’ estinzione d i deb iti r e d im ib il i  e 
da l r im p a tr io  de i t i to li pe r assorb im ento  d e fin it iv o  
ne l regno.

Sarebbe però d if f ic ile  s ta b ilire  esattam ente qua le  
sia in  ogni anno il v a lo re  del cap ita le  im p iega to , 
ne l nostro paese, in  t i to l i  d i deb ito  p u b b lic o  es isten ti 
a l l ’ estero.

D a i pagam enti e ffe tt iv i per in te ress i fa t t i a lla fin e  
d e llo  scorso anno, si potrebbe r ile v a re  qua le  era 
in  quel m om ento l’ am m ontare  del nos tro  deb ito  p u b 
b lic o  a ll’ estero e si può q u in d i a ffe rm a re  che esso 
ascendeva ad un cap ita le  nom ina le  d i L . 2 ,4 3 6 ,8 9 0 ,0 0 0 ; 
ma è d if f ic ile  poter s ta b ilire , in  base a lle  d iffe renze  
che presentano i pagam enti nei d iv e rs i anni dal 
1 8 9 4  ad ogg i, quale è stata la parte  che si debba 
addeb ita re  al r im p a tr io  tem poraneo d i t i to l i  e qua le  
al r im p a tr io  d e fin it iv o .

Queste d iffe renze  in  m eno, in  c ifre  tonde e pe r 
m il io n i,  sono le seguenti ;

P e r l ’anno 1895 d i fro n te  a l 1894 L .  6. 7
» 1896 » 1895 » 5 .8
» 1897 » 1896 » 2 .0
» 1898 ,  1897 » 4 .9

I  d e b iti re d im ib il i  e s tin ti pe r i 
m ontano :

d e tti a n n i a m -

1894
1° semestre 1 ,8 1 6 ,1 0 8 .9 9  
2° semestre 2 ,7 8 7 ,4 8 3 . 46 |  4 ,6 0 3 ,5 9 2 .4 5

1895
1° semestre 1 ,8 7 4 ,2 2 5 .7 6  
2° semestre 2 ,8 3 3 ,9 5 4 .6 1 | 4 , 708, 580. 37

1896
1° semestre 
2° semestre

2 ,1 0 3 ,1 3 9 .5 6  ) 
4 ,7 9 0 ,4 2 8 .2 1  5 6 ,8 9 3 ,5 6 7 . 77

1897
1° semestre 2 ,3 6 3 ,4 6 7 .2 3  ) 7 ,5 9 3 ,5 6 0 .8 12° semestre 5 ,2 3 0 ,0 9 3 .3 8  )

1 898
1° semestre 2, 5 5 2 ,460 . 30 j 7 ,929 , 72 9 .1 62° semestre 5 ,3 7 7 ,2 6 5 . 86

L ’ estinzione del cap ita le  co lloca to  a l l ’ estero p re 
senta d unque  de lle  d iffe renze  in  m eno che, in  c if r e  
tonde e pe r m il io n i, sotto le seguenti :

l ’ anno 1895 d i fro n te  al 1 8 9 4 L . 0,1
» 1896 » 1 8 9 5 » 2 ,2
» 1897 » 1 8 9 6 » 0 ,7
» 1 898 » 1 8 9 7 0 0 ,3

A g g iu n ge n d o , a lle  d iffe renze  in  m eno nei paga
m e n ti e ffe tt iv i, q ue lle  in p iù  per estinz ione  d i c a p i
ta le, s i ha la parte da addeb ita re  al r im p a tr io  de i 
t i to l i ,  sia tem poraneo, sia d e fin it iv o , rapp resen ta la  
d ag li in te re ss i:

P e r ra n n o  1 895  d i fro n te  al 1 8 9 4  L . 6 ,8
» 1 8 9 6  » 1 8 9 5  » 8 ,0
» 1 8 9 7  » 1 8 9 6  » 2 ,7
» 1 898  » 1 897  » 5 ,2

Se si suppone che i l  r im p a tr io  tem poraneo d i 
t i to l i ,  per e ffe tto  d i speculazione, nei d e tti q u a ttro  
ann i sia com pensato d a ll’ esportazione tem poranea d i 
a lt r i  t i to l i ,  si ha una c ifra  m edia d i m in o r paga
m ento in  ogn i anno che potrebbe rappresen ta re  una 
som m a d i re n d ita  im p o rta ta  in L ir e  5 ,7 0 0 ,0 0 0 , 
q u in d i un  cap ita le  nom ina le  d i c irc a  1 4 2 ,5 0 0 .0 0 0 , 
ammesso che i t i to li d e fin itiv a m e n te  im p o r ta ti appar
tengano p e r la m a g g io r parte  al conso lida to  5 per 
cento, o d i un  cap ita le  nom ina le  m agg io re , se, in 
siem e ai t i to li del conso lida to  5 per cento , siano 
state im p o rta te  anche d e fin itiv a m e n te  obb lig a z io n i 3 
per cen to  fe r ro v ia r ie .

I l  r im p a tr io  non è forse tu tto  q u e llo  che si sa
rebbe po tu to  des iderare .

B isogna però conside ra re  che, q u a n tu n q u e  non  si 
s iano p iù  c o n tinua te  le em iss ion i d i d e b iti pe r le 
co s tru z io n i fe r ro v ia r ie , p u re  in  questi u lt im i an n i, 
per l ’ em issione del p res tito  pe r la g u e rra  d ’ A fr ic a , 
i l  cap ita le  nazionale ha avu to  a lt r i  mezzi d ’ im p ie go  
a ll’ in te rno .

Deve in o lt re  agg iu n g e rs i che i  b isogn i d e ll’ a g r i
co ltu ra  e de lla  in d u s tr ia  r ich ie do n o  in g e n ti c a p ita li 
e per m o lt i anni ancora, e q u in d i non  è da su p 
po rre  per o ra  un  r im p a tr io  d i t i to l i  in  g ra n d iss im a  
proporz ione .

P er essere anzi ne l v e ro  e dare ai fa tti i l  lo ro  
g ius to  va lo re , b isogna r ite n e re  che l ’ im p iego  in  t i 
to li d i re n d ita  per ora si debba in  parte  al m o lt i 
p lica rs i d ’ in v e s tim e n ti o b b lig a to r i ed a necessità b a n 
ca rie  e so ltanto  in  parte  al r is p a rm io  nazionale. A u 
g u ria m o c i che g iunga  presto il tem po in  cu i il n os tro  
paese possa d isp o rre  d i p iù  g ra n d i r is p a rm i, pe r 
avere un  ce lere  asso rb im en to  a ll’ in te rn o  dei d e b it i 
che abb iam o a ll’ estero.
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S u l tema d e g li a lt i sa la ri è già stato s c r it to  da 
a u to ri p iù  o m eno com pe ten ti, ta lvo lta  con que lla  
fa c ilità , per non  dire, leggerezza, che sem brano lec ite  
quando  si tra tta  di a rgom en ti che non sono stati 
ancora seriam ente  s tu d ia ti. I l  do ti. R ine lia  ha v o 
lu to  po rta re  anch ’ eg li i l  suo c o n tr ib u to , ma non è pos
s ib ile  r ic o n o s c e rg li a ltro  che la bontà della in tenz ione , 
perchè quanto  a lla  tra ttaz ione  del tema non abb iam o 
tro v a to  n u lla  d i p a rtic o la rm e n te  notevo le . E g li espone 
dapp rim a  il conce tto  del sa la rio  e poscia que llo  
d eg li a lt i e bassi sa la ri; dà un cenno s to rico  dei sa la ri, 
esam ina le con d iz io n i che in flu isco n o  sul saggio dei 
sa la ri, l ’ im portanza  che presentano g li a lti s a la ri sul 
progresso socia le  e i mezzi pe r m antenere a lt i i sa
la r i.  L ’ A u to re  s c r iv e  in  form a ch ia ra , e se non r ie 
sce a gettare  m a g g io r luce d i que lla  che già si pos
siede s u ll ’ a rgom ento  ne fa conoscere i p r in c ip a li 
aspetti in  m odo su ffic ien te .

—  Il l ib ro  d e l s ig . V ig o u ro u x  su lla  co n ce n tra 
z ione de lle  forze operaie n e ll’ A m erica  del N ord  è il 
r is u lta to  d i una inch iesta  im parz ia le  com p iu ta  d a l
l ’ A u to re  a llo  scopo d i indagare come e perchè i 
la v o ra to r i a m e rica n i hanno concentra to  le lo ro  forze 
in  c e rti m e s tie r i, organizzate de lle  federazion i che 
cop rono  tu tta  l’ A m e rica  del N o rd  e annodate re la 
z ion i co i s indaca ti opera i del m ondo in tie ro .

Dopo avere d e s critto  la lo ro  organ izzazione, l ’A u 
to re  ha cercato d i fa re  i l  b ilanc io  dei c o n flit t i operai, 
ha s tu d ia ti i tra t ta t i im pos ti dal v in c ito re  dopo la batta- - 
g lia , oppu re  fo rm a ti d i com une accordo pe r im p e d ire  
le o s tilità  e si è in  p a rtic o la re  fe rm ato  a sp iegare la 
in fluenza  eserc ita ta  su lle  co n d iz io n i del la vo ro  dal 
m o v im e n to  d i concen traz ione  deg li in t ra p re n d ito r i e 
deg li opera i. F in a lm e n te  ha esam inato il p rob lem a 
so lleva to  da lla  organizzazione crescente de i la vo ra 
to r i,  p rob lem a che si presenta in  tu t t i  i paesi dove 
la g rande in d u s tr ia  si svolge.

Una pre faz ione del de R ousie rs  con fron ta  i s in 
dacati a m erican i con q u e lli ing les i e m ette in  r i l ie v o  
le c o nc lus ion i g e n e ra li che si possono tra r re  da l lib ro  
de l V ig o u ro u x .

—  I l  s istema d e lla  g rande in d u s tr ia  (factory Sy
stem) è stato v ivam en te  censura to , pei suoi e ffe tt i, al 
p r in c ip io  del secolo scorso e poi a lla  metà d i esso e 
io  è ancora sebbene in m isu ra  d iffe re n te  anche ai no
s tr i g io rn i.  A lie n  C la rke  in  un  v o lu m e tto  non p r iv o  
d i in teresse s tud ia  specia lm ente  le c o nd iz ion i d e l
l 'in d u s tr ia  del cotone e s i fe rm a a conside ra re  le 
co n d iz io n i passate e presenti del lavo ro  n e lle  fab 
b rich e  del L a n ca sh ire . L ’ in s a lu b rità  del la vo ro , i 
p e rico li de l s istem a de lle  fabb riche , i l  la vo ro  fe m 
m in ile , g li e ffe tti del lavoro  sui fa n c iu lli, la m o r
ta lità  in fa n tile , i sa la ri e le  con d iz io n i p ro b a b ili

d e ll’ a vve n ire  sono g li a rg o m e n ti presi a s tud ia re  
dal C la rk . La  sua c o n fu s io n e  è che v i è stato un  
m ig lio ra m e n to , ma r im a n g o n o  ancora m o lt i m a li da 
com batte re .

G. De Molinari. — Esquisse de l’organisation politique 
et économique de la Société future. — Paris, Guil- 
laumin, 1899, pag. xxvn-242, (3 fr. 50).

I l  venerando d ire tto re  del Journal des Economi- 
stes ha p u b b lic a to  un  n uovo  lib ro  che riassum e 
e com pleta  i suoi precedenti la v o ri. E g li v i espone 
dapp rim a  le leggi n a tu ra li cha hanno ' de te rm ina to  
nel passato i p rogressi de lle  is titu z io n i p o lit ich e  ed 
econom iche e m ostra com e e in  qua l senso q ue lle  
is titu z io n i sono destinate  a m o d ific a rs i sotto I’ in 
fluenza dei cam b iam en ti s o p ra vve n u ti n e lle  c o n d i
z ion i d i esistenza de lle  Società. D ive rsam en te  da lle  
concezion i socia lis te  de lla  Società fu tu ra  q ue lla  del 
De M o lin a r i è fondata su i r is u lta ti p iù  s ic u r i della 
osservazione e della  esperienze. E  può darsi che v i 
sia una certa  dose di o ttim ism o  ne lle  p re v is io n i de l- 
I’ ¡stancabile  a u to re ; ce rto  è però che le sue idee 
sono ve ram ente  sane e m e rita n o  essere m e d ita te .

Milo Roy M ltbie- —  Municipal functions ;  a study 
o f  thè development, scope and tendency o f  munici
p a l socialism. — New-York, 1898, pag. 223.

L ’ au to re  d i questa m onogra fìa  è già noto  per uno 
s tud io  su l gove rno  locale d e ll’ In g h ilte r ra  nel nostro 
tem po e in  questo suo n uovo  s c ritto  si è proposto d i 
presentare  lo sv ilu pp o  e le tendenze o d ie rne  de lle  fu n 
z ion i c o m u n a li. E q u in d i un  c o n tr ib u to  a lla  le tte ra 
tu ra  sul cosi de tto  soc ia lism o m u n ic ip a le  e, nonostante 
a lc u n i d ife tt i e qua lche  lacuna è in d u b b ia m e n te  
p regevo le , sopra tu tto  com e te n ta tivo  d i fa re  uno 
s tud io  com parato  de lle  fu n z io n i che eserc itano  i 
com un i nei p r in c ip a li paesi. L ’ a u to re  ha premesso 
un  cenno s to rico  su lla  fo rm az ione  de lle  c ittà  ne i 
tem p i a n tic h i e in  c in q u e  paesi ; Ita lia , F ra n c ia , G e r 
m an ia , In g h ilte r ra , e S ta ti U n it i ed ha poscia c e r
cato di fissare i  c a ra tte r i de lla  c ittà  od ie rn a . T ra c 
c iata così la evo luz ione  de lla  c ittà  ha d iv is o  la sua 
tra ttaz ione  in  due p a r t i :  la p r im a , che è anche la 
m agg io re , è dedicata a llo  s tu d io  com parato  de lle  fu n 
z io n i, che l ’A u to re  d is tin g u e  a seconda che r ig u a r 
dano la p ro tez ione , la benefic ienza, la is tru z io n e , la 
r ic reaz ione , la v ia b ilità  e i se rv iz i in d u s tr ia li.  La se
conda pa rte  considera la tendenza verso i l  s o c ia li
smo m u n ic ip a le , ossia la causa de lla  crescente a t
t iv ità  com una le  e le fu n z io n i della c ittà  d e ll’ avven ire .

L ’ interesse che presentano queste due p a rti non 
è p ic c o lo ; ma r ig u a rd o  a lla  seconda, b isogna av 
v e r t ire  che m o lte  consideraz ion i d e ll’ A u to re  se pos
sono v a le re  per le c ittà  am ericane  non va lgono o 
in  m isu ra  assai d iffe re n te  pe r q u e lle  d e ll ’ E u ro p a . 
Se è v e ro  che lo sv ilu pp o , l ’ am p liam en to  con s id e 
re vo le  d i a lc u n i c e n tr i u rb a n i ha fa tto  so rge re  n u o v i 
p ro b le m i, n u o v i b isogn i, non bisogna neanche esa
gerare  e c rede re  che i C o m u n i debbano quasi t r a 
s fo rm a rs i in  fo rn ito r i d i tu tto  c iò  che d i essenziale 
i  c it ta d in i consum ano. Del resto la questione  d e lle  
fu n z io n i dei C o m un i non è discussa da l M .d tb ie , i l  
qua le  am m ette  senz’ a ltro  il lo ro  s v ilu p p o  com e una 
necessità dei n o s tr i te m p i. I l p reg io  de lla  sua m o
nogra fia  è adunque , a nos tro  a vv iso , p rin c ip a lm e n te  
nel m a te ria le  ch ’ e g li ha ra cco lto  e s is tem a ticam en te  
o rd ina to .
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Prof. Alberto Zorll. — I l  Codice del contribuente. P ron
tuario delle disposizioni legislative-finanziame ita
liane. Volume primo. — Roma, 1899, pag. xvi-250 
(lire 8).

L ’ egreg io  au to re  si è proposto d i r io rd in a re  ne lla  
fo rm a la leg is lazione tr ib u ta r ia  per la parte  che r i 
guarda il solo c o n tr ib u  ute e a questo in te n to  ha 
r ip o rta to  nel suo Codice le g e n u ine  d ispos iz ion i d i 
legge, lim ita n d o s i per la parte  rego lam en ta re  a dei 
fede li r ia ssun ti. E g l i d iv id e  in  tre  l ib r i  il p r im o  
vo lu m e  del suo C odice, esponendo a n z itu tto  la base 
imponibile dei t r ib u t i,  poscia le esenzioni, e da u l-  
t i in o  c iò  che r ig u a rd a  l’accertamento.

È  interessante nota re  che i l  p ro f. Z o r li v o rrebbe  
venisse dal P arlam ento  o rd ina ta  b  r ic o s titu z io n e  dei 
testi unici de lle  legg i e rego lam en ti t r ib u ta r i ,  ed 
ogni lesto un ico  fosse d iv iso  in  due p a r t i:  l’ una 
contenente le d isposiz ion i che si r iv o lg o n o  al con 
tr ib u e n te , l ’ a ltra  que lle  che r ig u a rd a n o  il personale 
a m m in is tra tiv o . E  vo rrebbe  (die pe r ogni testo un ico  
la m ateria  fosse d is tr ib u ita  in  m odo che p rim a  v e 
nisse d e te rm ina la  la base im p o n ib ile , poscia le esen
z ion i, g li accertam enti eoe. secondo l’ o rd in a m e n to  
dato al Codice ora p u bb lica to . Il te n ta tivo  d e llo  Z o r li 
ci pare lodevo liss im o e lo segnaliam o v o le n tie r i ag li 
s tud ios i del d ir it to  tr ib u ta r io , perchè v i tro v e ra n n o  
p reg i non com un i d i se m p lic ità , chiarezza ed o rd in e .

Rivista Economica

Il controllo delle finanze della Grecia -  Il risparmio

alle Casse postali -  Le f rrovie in Russia - La
nuora legge bancaria in Germania.

Il controllo delle finanze della Grecia. —  La
C om m iss ione  in te rnaz iona le  di c o n tro llo  su lle  finanze 
della  G recia  ha testé pubb lica to  la sua p rim a  re la 
zione annuale  su lle  operazioni e ffe ttua te  dal IO  m ag
g io  de l 1808 , data della  sua en tra ta  in  fu n z io n i, a 
tu tm  il 31 d icem bre  d e ll’ anno stesso.

E  noto che i l  p r im o  com p ito  della  C om m iss ione  
è stato q u e llo  d i r im e tte re  alla T u rc h ia  I’ a m m o n 
tare d e ll’ indenn ità  di gue rra  che la G recia  ha do
v u to  pagarle in  forza del tra tta to  d i pace s tip u la to  
fra i due S ta ti. Uopo c iò la C om m iss ione  dovette  
organ izzare i l  se rv iz io  a m m in is tra tiv o  per la perce
zione de lle  re n d ite  v inco la te  pel se rv iz io  del deb ito  
es te rio re  e llen ico . Questo se rv iz io  ha funz iona to  re 
go la rm en te  dal 13 lu g lio  1 898  in  poi.

L e  a ttr ib u z io n i de lla  C om m iss ione in te rnaz iona le , 
come fu ro n o  de te rm ina te  dalla  legge del c o n tro llo ’ 
consistevano nel so rveg lia re  la percezione e la r i -  
pa rtiz ione  de lle  rend ite ' de llo  S ta to  v inco la te  pe l ser
v iz io  d i questi p re s titi : 1° p restito  in  o ro  c o n tra tto  pe r 
pagare alla T u rc h ia  l’ indenn ità  di gue rra  fissata a 
4 m il io n i d i l ire  tu rc h e  e le in d e n n ità  p a rtic o la r i 
v a lu ta te  dal tra tta to  di pace ad una c ifra  massima 
d i 1 0 0 ,0 0 0  l ire  tu rc h e  ; 2° il p res tito  del 1 8 8 3  ga
ra n tito  dalla  F ra n c ia , d a ll’ In g h ilte r ra  e d a ll; Russia; 
5° i p re s titi in  oro , conso lida ti e re d im ib il i ,  c o n tra tt i 
dalla G recia  a l l ’ estero .la i 1881 al 1 893  in c lu s iv i ;  
4° i l  p restito  o i p re s titi da c o n tra rs i per c u o p rire  
il d isavanzo de l 1897, per r im b o rsa re  o c o n v e r tire  il 
deb ito  f lu ttu a n te  in  o ro , pe r fo rn ire  i  fo n d i ueces-

; sa ri ai pagam enti da farsi nel 1 8 9 8  ai p o rta to ri del d e 
b ito -o ro  esistente e, in fin e , per fa r  fron te  ai d isavanzi 
del 1898, ed eventua lm en te , d eg li ann i success iv i.

L ’ en tra te  della  C om m iss ione  per g l i  o tto  mesi 
del 18 9 8 , com preso n a tu ra lm e n te  il r ica v o  del p re 
s tito  in  o ro  2 1 |2  ()I0 del 1 8 9 8 , si sono ragguag lia te  
a 1 5 0 ,0 6 2 ,2 8 2  fra n c h i in  o ro  e a 3 6 ,8 2 4 ,5 0 4  dracm e. 
L e  spese e ffe ttua le  d u ran te  lo stesso periodo  sono 
ascese a 1 1 0 ,8 3 3 ,4 9 4  fra n c h i-o ro  e a 2 9 ,7 2 2 ,4 9 5  
d racm e; n ’ è q u in d i risu lta ta  a lla  fine  del 1 8 9 8  una ec
cedenza d i 9 ,1 0 2 ,0 0 8  fra n c h i in o r o  e d i 7 ,1 0 2 ,0 0 8  
d racm e.

L ’ im portanza  re la tiva  d i questa eccedenza, è dovu ta  
p r im a  al fa tto  che il gove rno  g reco , d ’  accordo  con 
la C om m iss ione  in te rnaz iona le , ita v o lu to  tra ttene re  
pel se rv iz io  del 1899 il saldo del p re s tito  2 1 ¡2 0  0  
g a ra n tito , e in  secondo luogo, a lla  circostanza che 
a lla  fino  del 1898  certe  q u e s tio n i, specia lm ente  q u e lla  
re la tiv a  ai m a g g io ri incassi, erano in  sospeso per 
essere state so toposte a d iscussione de l gove rno  
g reco  e de lla  C om m iss ione  in te rnaz iona le .

In  sostanza, senza e n tra re  in  a lt r i  d e tta g li, la s i
stem azione d e lle  finanze e lle n ich e  è stata assai bene 
in iz ia ta  e l’ opera della  C om m iss ione  in te rn a z io u a le  
procede rego la rm en te  e p rom ette  d i r iu s c ire  a r i 
s u lta ti ecce llen ti anche nei r ig u a rd i d e ll’ interesse 
d ire tto  del gove rno  e del popolo e llen ico .

Il risparmio alle Casse Postali. —  Le  som m e 
versate  per depos iti a lle  Casse d i r is p a rm io  posta li 
nel p r im o  tr im e s tre  d e ll’ anno c o rre n te  am m onta rono  
a L . 1 0 5 ,6 8 6 ,6 8 7  superando di 8 1 |2  m il io n i q ue lle  
versate  nel co rrisp o n d e n te  periodo  del 1 8 9 8 .

D e tra tti i  r im b o rs i e ffe tt iv i e le som m e in ve s tile  
pe r conto dei depositan ti in  red ita  pubb lica  o in  
a ltra  fo rm a , restava alla fine  del tr im e s tre  una ec
cedenza dei versam enti d i L .  2 7 ,3 3 4 ,7 9 0  con un 
aum ento  d i 6  1 |2  m il io n i su q ue lla  ve rif ic a ta s i ne l 
c o rr isp o n d e n te  tr im e s tre  del 1 8 9 8 .

Così al 31 m arzo 1899  la consistenza genera le  
de i depos iti a r isp a rm io  presso le Casse posta li 
am m ontava  a L . 5 9 7 ,7 2 0 ,9 2 4  sopra n . 3 ,456 ,661  
l ib re t t i  e presentava un aum ento d i L .  4 0 ,2 7 1 ,5 9 5  
e d i n. 3 8 3 ,7 5 6  l ib re tt i su q ue lla  r is u lta n te  a lla  
pari data del 1898.

Le ferrovie In Russia. —  M isu ravano  al fine de l- 
I anno 1898 c h ilo m e tr i 3 9 ,9 1 2  r ip a r t i t i  in  28  linee
0 g ru p p i di linee.

Nel corso d e ll’ anno 1 899  fu  posto m ano a lla  co
s truz ione  d i a lt r i  1 5 ,1 2 3  c h ilo m e tr i,  d i cu i 5 ,9 4 8  
c h ilo m e tr i c o s tru it i a spese de llo  S ta to  ed i r im a 
n en ti concessi ad im prese  p riva te , e ne fu ro n o  ape rti 
a ll esercizio 3 ,1 7 3 ;  c io è : le linee  transcaucasiana e 
transc,aspiana, c h ilo m e tr i 2 ,7 0 8  e le linee  d ’ in te 
resse locale Tsarsko ie  S elo , T r in o v k a , S estro rezk  
ecc., c h ile m e tr i 708 .

D e lle  linee  in costruz ione  sono p r in c ip a li le se
g u e n ti : M o s c a -W m d a u , M osca-P ave le ts , D onkovo  
S m o lensk, la linea della  S ib e ria  cen tra le , que lla  de l-
1 O nssori, la M o s e a -K o u rsk , la R ig a -O re l ecc.

In o ltre  d i a lt r i 3 2 0 0  c h ilo m e tr i i l i  fe rro v ie  è stata
già concessa la costruz ione , ma i  la v o ri non  ne sono 
appena al p r im o  in iz io .

Laonde la rete com plessiva de lle  fe rro v ie  russe 
m is u ra  oggi c h ilo m e tr i 5 8 , 2 3 7 , vale a d ire  :

fe rro v ie  aperte  a l l ’ esercizio, c h ilo m e tr i 4 3 ,0 8 5
fe rro v ie  in costruz ione  » 11,051
fe rro v ie  concesse e non in iz ia te  » 3 ,201
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È  r im a rch e v o le  la partec ipazione  che i l  capita le 
p r iv a to  ha preso neg li u lt im i ann i a lle  costruz ion i 
fe r ro v ia r ie .

In fa tt i questo  conco rre  a lle  nuove  c o s tru z io n i nella  
rag ione  del 6 0 ,6 6  per cento.

A ltro  fa tto  degno di nota è questo, che una parte 
non in d iffe re n te  delle nuove cos truz ion i si esegui
sce a tu tto  r isc h io  e pe rico lo  del concessionario 
senza alcuna garanzia o c o n tr ib u to  de llo  Stato.

Forse  le c ifre  seguenti danno una spiegazione 
soddisfacente di questo fa tto , che era fin o ra  senza 
esem pio.

Nel 1 8 8 6  le fe rro v ie  russe avevano trasporta to  
3 7 ,8 8 6 .1 0 0  passeggeri; nel 1 8 9 8  il m ov im en to  salì 
a 6 5 ,5 0 0 ,0 0 0  passeggeri, ossia aum entò ' del 73  per 
cento.

A nche  p iù  sensib ile  è 1’ aum ento  che si v e rif ic ò  
n e i tra s p o rti d e lle  m e rc i.

Nel 1886 il m o v im en to  de lle  m erc i era rappresen
tato da 4 5 3 ,6 7 5  q u in ta l i ;  nel 1898  il m ov im en to  fu 
quasi dopp io  ; q u in ta li 8 7 7 ,5 0 6 , cioè crebbe del 
9 3 .4 2  per cento.

S iccom e la re te  si è accresc iu ta  so ltanto  di un  
terzo, il m agg io re  aum ento  accerta to  nel m ov im en to  
de i passeggeri e de lle  m e rc i è s icu ro  in d iz io  de llo  
s v ilu p p o  econom ico  d e ll’ im p e ro  e g iu s tif ic a  l’ affluenza 
de i c a p ita li p r iv a l i a lle  im prese  fe rro v ia r ie .

A  g iu d ic a re  tu tta v ia  con sicurezza de lle  cond iz ion i 
g e n e ra li d e ll’ econom ia e de lle  c o n d iz ion i specia li, 
in  cu i l’ in d u s tr ia  fe rro v ia r ia  si svolge nella  Russia 
m anca un  fa tto re  im p o rta n tiss im o  q u e llo  del p ro 
do tto , che ne costitu isce il ve ro  ind ice .

In  ra p p o rto , fina lm en te , a lla popolazione d e ll’ im 
pero  si hanno, al p r in c ip io  del 18 9 9 , le seguenti 
p ro p o rz io n i per ogn i 1 0 ,0 0 0  a b ita n ti :

F e r ro v ie  in  esercizio c h ilo m e tr i 3 .33  
« in  costruz ione  » 0 ,9 2
» concesse » 0 ,2 4

ossia, a re te  com p iu ta , la Russia avrà  4  c h ilo m e tr i 
e mezzo d i fe rro v ie  per ogn i 1 0 ,0 0 0  ab itan ti.

Nel m edesim o periodo  di tem po (1 8 8 6 -1 8 9 6 ) la 
re te  te leg ra fica , o se rv iz io  dei p r iv a ti, è aum entata 
d i c irca  un  terzo con c o rrisponden te  aum ento dei 
te le g ra m m i, che dal n u m ero  di 8 ,3 7 1 ,1 8 7  nel 1886  
sonò s a liti a q u e llo  d i 1 2 ,3 6 4 ,3 3 8  —  ne lla  rag ione 
del 4 7 ,7 0  per cento.

In  rappo rto  a lla  popolazione è p u r sem pre p ic 
cola co sa : 9 6  te le g ra m m i c irca  per ogn i 1000  a b i
ta n ti ossia 1 te legram m a ogni 11 persone.

La nuova legge bancaria in  Germania. —  In  
re laz ione  a quan to  abb iam o accennato a ltra  vo lta  
quando la r ifo rm a  bancaria era a llo  s tud io  di una 
specia le C om m iss ione , la nuova legge su lla  Banca 
d e ll’ im p e ro  ge rm an ico  venne dal R e ichstag appro
va ta  ne llo  scorso marzo.

C on la nuova legge i l  cap ita le  de lla  Banca m e
desim a rim a n e  c o stitu ito  in  1 80  m il io n i d i m a rch i, 
d iv is i in  4 0 ,0 0 0  azioni d i 3 ,0 0 0  m a rc h i caduua e 
6 0 ,0 0 0  d i 1 ,000 .

T u t te  le  azioni saranno in testa te  ai s ingo li p ro 
p r ie ta r i d i esse, i q ua li non saranno responsab ili dei 
d e b iti de lla  B;tnca e god ranno  d i un  d iv id e n d o  
d i 3  1 /2  ° /0. Quando i benefizi de lla  Banca eccedes
sero l’ am m on ta re  necessario al pagam ento di tale 
d iv id e n d o , il 20  °/0 d e ll’ eccedenza ve rrà  destinato ad 
un  fondo di r ise rva  finché  questo fondo ragg iunga 
6 0  m il io n i d i m a rc h i;  su l resto d e ll’ eccedenza, un

q u a rto  andrà a favo re  d eg li az ion is ti, g li a lt r i  tre  
q u a r ti passeranno al Tesoro im p e ria le .

La  Banca avrà  faco ltà  d i em ettere  b ig lie t t i esenti 
da tassa e non coperti da lle  r ise rv e , per un  v a lo re  
d i 4 5 0  m il io n i d i m a rc h i. A  p a rtire  dal p r im o  gen
na io  1 9 0 1 , la Banca non  sarà p iù  autorizzata  a scon
ta re  g li e ffe tti ad un  saggio in fe r io re  a q ue llo  da 
essa p u b b lica to , quando essa non sarà che del 4  °/0 
al d is o p ra ; e quando sconterà ad un saggio m in o re  
d i q u e llo  u ffic ia lm e n te  d ic h ia ra to , dovrà  fa r lo  cono
scere m ediante  i l  Monitore dell’ Impero.

Le Banche p riva te  dal 1° genn. 1 9 0 1 , non potranno 
p iù  scontare e ffe tti ad un saggio in fe r io re  a q ue llo  de lla  
Banca Im p e ria le , ogni q u a lv o lta  il saggio u ffic ia le  
da essa s ta b ilito  sarà del 4 ° /0 al d isopra . Nel caso 
in  cu i sia in fe r io re , le Banche p r iva te  av ranno fa
coltà d i scontare  ad 1 /4  ° / m eno o a! d iso tto  del 
saggio u ffic ia lm e n te  fissato da lla  Banca im p e ria le , 
se essa stessa sconterà ad un saggio m in o re  d i q ue llo  
u ffic ia le . A lle  Banche p riva te , che v io lassero la legge, 
sarà to lta  g iu d iz ia r ia m e n te  l’au torizzaz ione de llo  sconto 
e g li agenti lo ro  de lla  v io laz ione  responsab ili, v e r 
ranno  c o lp it i d i una m u lta  non supe rio re  a 5 0 0 0  
m a rc h i.

I PROVVEDIMENTI PER LE BONIFICHE

È  stata d is tr ib u ita  al Senato la re laz ione  de lla  
C om m iss ione  perm anente di finanza su i p ro v v e d i
m e n ti per le b o n ificaz ion i dei te rre n i pa ludos i, e la 
d iscuss ione  ne p r in c ip ie rà  tra poch i g io rn i.

I l  p roge tto , approva to  dalla  C am era dei d e p u ta ti 
n e llo  scorso lu g lio , v iene  oggi d inanz i al Senato 
m o d ific a to  in  ta lune  sue p a rti, che, senza a lte ra rne  
i l  concetto  ed i f in i,  ne g raduano m eg lio , col con 
senso d e ll’ on. M in is tro  dei L a v o r i P u b b lic i, l ’ ese
cuzione n e ll’ interesse de lla  finanza e n e ll’ in teresse 
de lle  b o n ifiche  stesse, cu i p rovvede.

I l  p roge tto  p re ve n tivo  del M in is te ro  d iv id e va  le 
opere da esegu irs i nel periodo  d i v e n tiq u a ttro  ann i 
in  q u a ttro  ca tegorie , c ioè :

O pere in  corso, che lo S tato eseguisce d ire tta -  
m ente ;

O pere in  corso, che eseguiscono i consorzi ;
O pere g ià studiate, e c lass ifica te , ma non an 

cora in iz ia te  ;
O pere non ancora s tud ia te  e c lass ifica te , ma 

che i l  gove rno  consente che s iano eseguite  nel p re 
de tto  periodo  d i v e n tiq u a ttro  ann i.

La  spesa presunta per c iascuna ca tegoria  d i opere 
era la  seguente :

Spesa a carico a carico
complessiva dello Stato enti locali

1». categoria L. 63,500,000 42,796,000 20,704,000
2a. » » 30,527,826 80,527,826
3*. » » 119,424,000 71,654,400 47,569,600
4a, » » 59,005,826

Totale L. 272,457,651 204,184,052 68,273,600

La  som m a d i L . 5 9 ,0 0 5 ,8 2 6  è p u ram an te  appros
s im a tiva , perchè m ancano da ti s u ff ic ie n ti per d e te r
m in a rn e  con certezza I’ en tità .

La  C om m iss ione  perm anente  d i finanza del Se
nato  propone d i m e tte re  da parte , per o ra , le opere
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della quarta  categoria  e d i de libe ra re  su lle  r im a n e n ti 
pe r le qua li la com m iss ione de te rm ina  la spesa d i 
L .  2 3 0 ,0 8 7 ,3 0 0 , com prese L . 3 7 ,3 1 0 ,6 6 8  destina te  
a c o s titu ire  un  p rudenzia le  fondo d i r ise rv a .

N on tu tta  questa spesa è a ca rico  d e llo  S ta to ; 
conco rrono  ad essa g li e n ti lo ca li ed i p ro p rie ta r i 
ne lla  rag ione del 40  per cento, 0 p iù  p recisam ente 
con L . 8 0 ,6 5 2 ,0 3 2  di guisachè l ’ onere com plessivo  
de llo  S tato, r ip a r t ito  in  v e n tiq u a ttro  ann i, a p r in c i
p ia re  dal 1 9 0 0 -9 0 1 , discende a L . 1 6 9 ,4 3 3 ,4 4 8 .

P er i p r im i tre  anni lo stanziam ento d i te la n d o  
è fissato in  L . 8 ,1 6 2 ,3 0 0 ; per i r im a n e n ti esercizi 
—  cioè d a ll’ esercizio 1 903  9 0 4  a ll’ eserc iz io  19 2 3 - 
2 4  —  sale a L .  1 0 ,7 4 2 ,8 5 7 .

N a tu ra lm e n te  è com preso n e llo  s tanziam ento an
nua le  i l  c o n tr ib u to  deg li enti lo ca li, r ip a r t i t i  in  43  
annua lità  ; im p e rc io cch é , m entre  lo S tato deve p ro v 
vedere al com p im en to  de lle  opere nel periodo  di 
v e n tiq u a ttro  a nn i, a g li en ti loca li sono concessi q ua 
ran tac inque  ann i per r im b o rsa re  l ’ e ra rio  de l c o n tr i
bu to  lo ro  s pe ttan te ; con annua lità  che vanno  g ra 
dua lm en te  d im in ue n d o .

Per le opere com prese nella  4 a ca tegoria , cioè 
d ich ia ra te  u t i l i  ma non ancora s tud ia te  e c la ss ifi
cate, i l  p roge tto  em endato da lla  C om m iss ione  di f i 
nanza del Senato d ispone che nel te rm in e  d i due 
anni i l  governo  del Re proceda al lo ro  s tu d io  som 
m ario  ed alla lo ro  c lass ificaz ione, e che, a p r in c i
p iare d a ll’ eserc iz io  1 9 0 3 -9 0 4  e per la du ra ta  d i 
v e n tiq u a ttro  a n n i, si stanzi in  b ilanc io  la som m a di 
un  m ilione , onde se ne in iz i e prosegua la esecu
zione, a tito lo  d i c o n tr ib u to  d e llo  S tato. »

Sono pertan to  24  m il io n i che fin  d ’ o ra  la S tato 
destina a coleste opere. Se g li s tud i d im ostrassero 
in su ffic ie n te  questa  som m oia (che tenu to  conto  dei 
c o n tr ib u ti lo ca li im porta  un spesa di 4 0  m il io n i) ,  
si po trà , per non a lte ra re  il p iano fin a n z ia r io  p ro v 
vedere a lle  p iù  u rg e n ti e r in v ia re  le a ltre  a dopo 
i v e n tiq u a ttro  a nn i.

Questa I’ econom ia genera le  del p roge tto , che a t
tende le de libe raz ion i del Senato.

D a lla  re lazione  d e ll’ on. Mezzanotte s tra lc ia m o  i l  
prospetto seguente de lle  bon ificaz ion i c om p iu te , od 
in  corso di esecuzione al 31 d ice m b re  1 8 9 8  ;

N. Estenzione 
da bonificarsi 

E ttari

Parte
bonificata

E ttari

Da
bonificarsi

E ttari

Italia superiore 15 327,224 432,674 194,550
» media 21 123,934 63,189 60,745
> inferiore 33 242,554 120,264 122,290
» insulare G 3,847 3,837 1 0

Totali 75 697,559 319,964 377,595

ossia, in  a ltre  pa ro le , la parte  bon ifica ta  sta a q ue lla  
ancora da b o n ifica rs i com e 4 5 ,8 0  sta a 5 4 ,2 0 , in 
d icando con la c ifra  100  l'es tens ione to ta le  de i te r 
re n i dei q u a li è in iz ia ta  la bon ificaz ione .

D e i 3 1 9 ,9 6 4  e tta r i b o n ifica ti, lo fu ro n o  pe r ess ic 
cazione 171 .591 ; per l ’ im p iego  d i m acch ine  id ro 
vo re  1 1 3 ,7 0 4  e, fina lm en te , pe r co lm ate  3 2 ,5 7 5 .

La Cassa di risparm io di Rom a n e ll’ esercizio  1 8 9 8

D al resoconto  della gestione di questa Cassa d i 
r is p a rm io  n e ll’ anno 1 8 9 8 , r ile v ia m o  che l ’ andam ento 
assai soddisfacente, non fu  m o lto  d is s im ile  da q u e llo  
de l 1 8 9 7 . I l  to ta le de lle  a tt iv ità  ascese a com p les 
s ive  L . 1 0 0 ,9 7 8 ,2 9 3 ,7 9 , fo rm a to  p r in c ip a lm e n te  da 
m u tu i e con ti c o rre n ti ipo teca ti per L . 3 9 ,7 9 5 ,7 6 7 .6 6 , 
da t ito li d i S ta to  per L . 3 6 ,5 5 1 ,6 4 2 .5 0 , da con tan ti 
in  cassa per I, .  8 ,5 9 3 ,6 8 6 .7 6 , ecc. I l to ta le  de lle  pas
s iv ità  fu  di com plessive L . 8 8 ,0 1 1 ,9 6 1 .6 5 , fo rm a to  
p rin c ip a lm e n te  da depositi a r isp a rm io  cap ita le  ed 
in te ress i, per L . 8 7 ,2 3 2 ,4 9 7 .1 2 , da buon i in  c ir c o 
lazione, da f r u t t i  su c e rt if ic a t i, e d e b iti re s id u i p e r 
L . 7 3 2 ,0 8 3 .1 3 , ecc.

Ponendo in  co n fro n to  le a tt iv ità  con le passiv ità  
i l  p a tr im o n io  de lla  cassa resta di L . 1 2 ,9 6 6 ,3 3 4 .0 7  
re p a rt ito  com e seg u e : fondo d i dotazione L . 2 6 ,8 7 5 , 
fondo di r ise rv a  L . 1 0 ,7 6 4 ,5 9 1 .6 9 , fondo  d i p re v i
denza va lo ri L .  1 ,5 0 0 ,0 0 0 , fondo p e rd ite  e v en tua li 
L . 1 2 7 ,3 3 3 ,9 0 , fondo beneficenza L . 4 ,9 5 0 , avanzo 
ne tto  del 1 898  L . 5 4 2 ,5 8 3 .4 8 .

M en tre  adunque  il cap ita le  d’ o r ig in e  d e ll’ Is t itu to , 
ossia il p a tr im o n io  col qua le  si a p rì la Gassa, non 
era che di 2 6 ,0 0 0  lire  c irc a , a lla  fine  de l 1898  era 
c irca  13 m il io n i.

F ra  le p a rtite  re la tiv e  al p a tr im o n io , m e rita  d i es
sere r ile va ta  la spontanea o ffe rta  che questa Cassa 
ha fatta nel 1 8 9 8  di 100 mila  ire  a lla  nuova Gassa 
Naziona le  pe r la vecch ia ia  e l’ in v a lid ità  d e g li o p e ra i.

E  passando ora, ai depos iti a r is p a rm io , cioè a lla  
parte  v ita le  d e ll’ Is titu to , abb iam o che al 51 decem bre 
1 8 9 8  i l  to ta le  dei depos iti, in teressi e cap ita le , de
tra t t i i r im b o rs i erano d i L . 8 7 ,2 5 2 ,4 9 7 .1 2 .

N e ll anno 1 8 9 8  si a p r iro n o  6 5 0 9  l ib re t t i  e se ne 
estinsero 3 8 3 2 ; i l ib re tt i in  c irco la z io n e  a lla  fine  
d e l l ’ anno erano 7 6 ,4 0 8 .

P e r dare u n  idea p iù  esatta d i questa cassa che 
abbracc ia  tu tte  le classi de lla  società, da l p iù  m o 
desto opera io  al p iù  agiato c itta d in o  da rem o i l  p ro 
spetto de i v a lo r i rapp resen ta ti dai l ib re tt i  es istenti 
al 31 decem bre  1898 .

Classificazione valori N. libr. L ire  Media ciase.

Cent. SO. 00 a L . 50 19,663 303,098 20 1 5 ,4 1 .4\ Llre50.01 100 6,934 502,132.29 7 2 ,4 1 .53 * 100.01 » 500 21,249 4,952,352.69 233,06.1si * 500.01 » 1000 8,044 5,696,510.81 708.16 .8
•** ' » 
«  , 1000.01 » 2000 7,815 10,995,008.18 1 ,406 ,97 .4

2000.01 » 3000 3,840 9,448,662.17 2 ,460,58  9
r i /  * 3000.01 » 40 0 2,305 7,936,761.14 3 .46 4 ,9 7 .2

■ 4000 01 * sroo 1,491 6,663,826.96 4, 462 66 .0
superiori * 5000 5,067 40,694,144 68 8 ,031 ,21 .0

\ Totali 76,408 87,232,497.12 1 ,1 4 1 ,6 6 .7

Camera di Commercio di Modena. —  N e ll’ u lt im a
sua adunanza questa cam era aderì a lle  proposte de lla  
Cam era di C o m m erc io  d i Pisa la qua le  chiese che 
n e ll’ interesse de lle  nostre  in d u s tr ie  e d e ll’ a g r ic o l
tu ra , fossero esentati da l dazio doganale e da lla  tassa
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d i fabb ricaz ione , i l  p e tro lio  e la benzina per 1’ eser
c iz io  dei m o to ri.

Camera di Commercio di Mantova. —  T ra  le
v a rie  com un icaz ion i fa lle , la P residenza r ife r ì  al C on
s ig lio , n e ll’ u lt im a  sua adunanza, che, sopra analoga 
rich ie s ta  de lla  Camera d i com m erc io  e M u n ic ip io  
d i L iv o rn o , r ich iam a te  le  de libe raz ion i prese da 
que lla  Cam era nel 1884 e presi g li opp o rtu n i ac
co rd i co lla  D eputazione P ro v in c ia le , la Presidenza 
prò  consiglio d ic h ia rò  ai r ich ie d e n ti che la Cam era, 
n e ll ’ in te n to  d i rendere p iù  p ro ficua  la linea fe rro 
v ia r ia  M autova-M odena (n e lla  qua le  la p ro v in c ia  di 
M antova  è finanz ia riam en te  in teressai ) vedrà v o len 
t ie r i so rgere  la nuova linea M o d e n a -L u c c a -L iv o rn o  
(p e r le V a l l i  del Panaro e della L im a  la quale a v 
v ic in e re b b e  il po rto  d i L iv o rn o  al B renne ro , ma non 
può per questo im pegnars i a fa re  opposizione ad 
a ltra  linea , che trovandos i in  p ro lungam en to  della  
V erona  M antova -M odena  verso il T ir re n o , tra la 
P arm a-S pezia  e la B o logna-P is to ia -Lucca , avesse m ag
g io re  p ro b a b ilità  d i pron ta  esecuzione.

[I C ons ig lio  approvò  p ienam ente tale d ich ia raz ione  
de lla  presidenza.

Camera di Commercio di Gemva. —  N e ll’ a d u 
nanza del 23  m aggio  il co ns ig lie re  Baunr prese la 
paro la  pe r ¡svo lgere  la sua in te rpo l'ansa  su lle  ta r if fe  
di favore accorda te  dalla  Società de lle  S trade  F e r 
ra te  de lla  re te  A d ria t ic a . Con num eros i dati d i r a f 
fro n to  fece no ta re  come con que i favo ri m o lte  delle  
zone d e ll’ A lta  Ita lia , e specia lm ente  que lla  del B re 
sciano le q u a li a fflu iva n o  al porto  d i Genova per l ’a c 
q u is to  dei ca rbon i, trovano p iù conven ien te  r iv o lg e rs i 
a Venezia D ep lo rò  questo in g ius to  spostam ento, e 
in v itò  la Cam era a fa r p ra tiche  a ffinchè  la M e d ite r
ranea e q u ip a ri le sue ta r if fe  d i favore a q ue lle  del- 
1’ A d ria t ic a .

« La Cam era sentite  le  in fo rm a z io n i del cons i
g lie re  B auer, considerando che co lle  r id u z io n i d i 
ta r if fa  p ra tica te  dalla re te  A d r ia t ic a  a favore del 
tra sp o rto  de i ca rbon i fossili ca ric a li nel po rto  di V e 
nezia per B rescia , si tende- a dannegg ia re  g rande 
m en te  il c o m m e rc io  della piazza d i G enova, in v itò  
i l  P res iden te  a protestare c o n tro  il m o n o p o lio  che 
si vo rre b b e  is t itu ire  dalla  re te  A d r ia t ic a , ed ove il 
G ove rno  credesse d i approva re  le r id u z io n i da que
sta p ra tica te , ugua le  tra ttam en to  venga im posto  alla 
re te  m ed ite rranea  per i l  carbon fossile  in  partenza 
dal Pi ir to  d i Genova ».

La  Cam era approvò  quest’ o rd in e  del g io rn o  a l- 
1’ u n a n im ità .

Camera di Commercio di Pesaro. —  Questa 
Cantera n e ll’ u lt im a  sua seduta , r ig u a rd ò  le lis te e le t
to ra li c o m m e rc ia li 1899.

A p p ro v ò  la s ta tis tica  in d u s tr ia le  e com m erc ia le  
1 8 9 9 . S i associò alla proposta della  C onsore lla  di 
Lecce , c irca  le ta r if fe  s ta b ilite  da lle  Società fe r ro 
v ia r ie  pel tra sp o rto  dei re c ip ie n ti v u o ti.

Camera di Commercio di Alessandria. —  N ella  
to rna ta  del 2 2  M agg io  questa Cam era de lib e rò  d i 
appogg ia re , presso il G overno , la m ozione della  con 
so re lla  d i Cuneo, in  m e rito  a lla  pronta  esecuzione 
del tro n co  V ie vo la  T enda, aprendo tra tta t iv e  colla  
F ra n c ia  per la cong iunz ione  della  linea C u neo -T enda  
co lla  N izza Snspello  ; nonché l ’ a ltra  proposta de lla  
C am era  d i co m m erc io  d i Lecce, intesa a che tanto 
i re c ip ie n ti v u o ti nuovi, quan to  q u e lli usati, siano 
fus i in  una sol voce d i recipienti vuoti, c o ll’ a p p li-

cazione a lla  m edesim a d i una sola ta r iffa  d i tra 
sporto .

D e lib e rò  poi d i ins is te re  su lla  sua precedente de
libe raz ione , che consente i l  solo appoggio  m ora le  
alla costruz ione  della  v ia  fe rra ta  T o r in o P io v a -C a -  
sale, sp iacente che i p ro p r ii mezzi, non perm ettano  
un  app igg io  m a te ria le , qua le  è q u e llo , che venne 
add im anda to .

Per u lt im o , su lunga e m o tiva la  mozione del P re 
s iden te , la Cam era de ihe rò  d i p rende re , per ora in  
consideraz ione il p roge tto  d e ll’ im p ia n to  di uu se r
v iz io  te le fon ico  fra  A lessandria  e Casale, passando 
Valenza e pe r Sau S alva to re .

Mercato monetario e Banche di emissione

S ul m erca to  francese, ne 'la  decorsa settim ana, i 
saggi d e llo  sconto e dei p re s titi sono stati a lq u a n to  
fe rm i, e questo in  causa dei p re p a ra tiv i per la l i 
qu idaz ione  d i fine mese, tanto che s i tem eva I’ ap
p ross im ars i d i un  r in c a ro  in te rnaz iona le  del danaro. 
Da L o n d ra  però sono venu te  no tiz ie  sem pre s o d d i
sfacenti su lla  s ituaz ione m one ta ria , la qua le  è a tte 
stata anche dal fa tto , che per la r ich iesta  di 2  m i
lio n i e mezzo di s te rlin e  in  B uoni del T esoro  in d ia n o , 
la o ffe rta  è salita  a 7 m il io n i e un  q u a rto . I l saggio 
m ed io  per questi B uon i, a un anno di scadenz i, è 
stato di 2  s te r lin e , 1 4  s c e llin i e 11 1 |2  d e n a r i;  e 
per q u e lle  a sei mesi, d i 2 s te r lin e , 10  s c e llin i e 
6 d e n a ri. La  r ice rc a  d i o ro  per conto d i P a r ig i è 
cessata, pel m om ento , su l m ercato  ing lese .

La  Banca d ’ In g h ilte r ra , al 1° c o rre n te , aveva 
l ’ incasso in  aum ento  di 4 2 4 ,0 0 0  s te r lin e , i l  p o rta 
fo g lio  era pu re  aum enta to  d i 5 4 3 ,0 0 0  s te rlin e , e i 
depositi p r iv a t i d i 7 0 2 ,0 0 0 .

In  F ra n c ia  lo sconto è al 2  per cento c irc a , i l  
cam bio  su L o n d ra  è a 2 5 .2 1 , e q u e llo  s u ll’ Ita lia  
a 6 5 /8 .

La  Banca di F ranc ia  al 1° g iu g n o  aveva l ’ incasso 
d i 3 0 5 9  m il io n i in aum ento  d i 7 m il io n i. Il po rta 
fo g lio  era aum enta to  di 126  m il io n i e la c irc o la 
zione d i 69  m il io n i.

S u l m erca to  am ericano  si n u tro n o  se ri t im o r i per 
l ’ andam ento de lle  sp ecu laz ion i; le c o n d iz ion i m one
ta r ie  soi o fin o ra  re la tiv a m e n te  buone.

Le  Banche associate di Nuova Y o r k  al 27 m ag
g io  avevano l’ incasso d i 2 0 6 ,8 8 0 ,0 0 0  in aum ento 
d i 3 ,7 0 0 ,0 0 0 , i depositi am m ontavano a 8 89  m il io n i 
e tre  q u a rti in  d im in uz io n e  di 12  m il io n i e mezzo, 
i l  p o rta fo g lio  sa liva a 7 4 6  m il io n i in  d im in u z io n e  
di 17 m il io n i e mezzo.

I l  m erca to  ita lia n o  è ne lla  cond iz ione  della  set
tim ana  p receden te ; i cam b i hanno avu to  queste v a 
r ia z io n i.

su Parigi s u Londra su Berlino su V ienna

29 Lunedì.. .  107. 10 27 .— 132. — 224. —
30 M artedì.. 107. 17 27. 02 132. 05 224. 10
31 Mercoledì. 107. 27 27. 04 132. 15 224. 25

2 Venerdì. .  107. 05 2 7 .— 132 05 224. 24
3 Sabato . . .  107.05 26. 99 131. 95 224. 24
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Situazione degli Is t itu ti  di em issione ita lia n i

Banco ili Sicilia

Capitale nominale..
Capit. versato o patrimonio. 
Massa di rispetto..

Banca l ’Italia Bai cali dapali

240 milioni 
180 >
43 9 »

65 milioni 
1. 8

Fondo di cassa milioni
Portafoglio 8u piazze

ita lian e .......................... » 215 8 — 8 6
Portafoglio sull’estero* 77 .2  — 0 .3
Anticipazioni....................» 26 .9|-<- 2 .6
Partite iramobilizz. o 

non consentite dalla 
legge IO agosto 1893 » 249 3 — 0.4

Sofferenze dell’eserci
zio in corso............. * 0 .4  4-0 04

12 milioni 
5 .9  »

0
magg.

1899
dlffer. 

382.4 -  4.5

10 i I 10
magg. differ. magg. 

1899 | | 1899
77.6 + 0 .  il 37 5

52 7 - 2 . 0 !  20 0 
<>. 1 —0.04 1.4

53.7 — 0.8

T ito li ................................
, , /nel limite nor- 

Cireolajionel m a le . . . . .  
per '(roto ;  . . ,

j el y  operta la  al- 
commercio t  trettaata ri- j 

V serva...........
Cir «lattone per conto lei

Tesoro........................ »
Totale della circolaiione. ■ ■
Contt correnti ed altri 

debiti a  v ie ta .........>
Conti correnti ed altri 

debiti a  scadenza . >

176.6

748.5

+  0 .5

- 10.2

2 6 .8 — 7.0

775.3 

93-3

133.3

129.7 — 0 . 1

0.9Ì+0.02; 
76.1 ! -

3.0

11 2 

0.1

224.7 -+ 1.1

- 1 7 .  

-  7 .0

2 2 4 .7 -+  16 

35 9 +  0

-+ 2 .2  34 .0  +  0 .4

ditfer.

-  0.4

-  0.1
+  0 6
-  0.1

-  0.1

+  0.06
14.0  -  

51.9|— 1 .8

51- 9 :— 1.5

24 .0  — 0.04
I

13 3 -  0.07

Situazioni de lle  Banche di em issione estere

1° giugno differenza

e <n
§ -5co g>

Incasso metallico Steri. 30,141,000
Portafoglio.......................» 34,494,000
Riserva............................. * 19,121,000

f  C ircolazione................. » 27,820,000
S Conti corr. dello Stato » 11,481,0 ¡0 

Passivo) Conti corr particolari» 37,761,0^0 
\ Rapp. tra l’inc e la cir. » 38 3i4

-f-

424.000
343.000 

98,i 00
326, 00
156.0 >0
702.000 

0 I18 0i0

1° giugno differenza

.0

'-Ö

Attivo

Passivo'

Incasso ì oro- - - - P r - 1 .841,644/ 00 +  incasso j  ar?eut0- ,  2I7 giB.OOO +•
Po-tafoglio...............• 778, 196 000 +
Anticipazioni . .  . 6 3 3 . 0 3 6 , 0 0 0  4- 
Circolazione . . . . »  3 .770 ,437 , 00 ■+• 
Conto cor. dello St. » 174, 324,000

» » dei priv. » 490 2*10,000 4-
Rapp. tra la ris. e le pas. 81, 10 0l0 —

3,544 000 
3. ! .8.000 

126.873,000 
9 010,000 

69 133 000 
18,391, 00 
20.701,000 

1,37 0i0

23 maggio differenza

<b s
g »  s  
|  c  go tu 5 QQ Q, V.& <l>

¡
Incasso . . . .  Marchi 929,244,000 4 - 29,531 000
Pori.foglio.......... » 716,782,000 — 7,146,000

A nticipazioni...» 70, >4).000 — 7,303,000
Pasnivn l Circolazione-----» 1 063,058,000 — 41,412,000
rassivu { Conti correnlij# . » 587 136,000 4 -  50,789,000

25 maggio differenza

55 'r* Oa (h N ^^  o ^^  -*3

Attiro

Passivo

, Incasso . . . .  Franchi 111,038,000 —
Portafoglio ................» 421,295,000 4-
Anti ipaziou i........... » 51.739,000 —
Circolazione............. *  531,704,000

( Conti correnti..........» 62i 425,000 4-

4.648.000 
1v ,302,000

408,000
4.186.000
2.006.000

27 maggio differenza

g  Attivo

!< § ■  , ^  Passivo

T ( oro Pesetas 296,486,000 in v a ia ta  
Incasso | argento # „ 323, 086, 000 4 -  2 ,627,000
Portafoglio............... » 1,0'27 .39 ,000  610,000
A nticipazioni.........» 87,031 000 4- 1,720,000
Circolazione.............» 1,478,720 000 — 4,023,000
Conti corr. e dep.. .  » 753,396,000 4 - 2,102,000

27 maggio differenza

(  _ (o r o .. . .F io r .  46 ,019/ 00  4 -  2,000
H » . . .  Attivo S InCaS8°  (argento ..»  81 .64". 000 -+  406.000
o  cs 2  i P o rta fo g lio ........... » 67,266,000 — 266 000
S  a  ( Anticipazioni........... » 55,327 000 — 503,000
tS*-O Q  „ . Circolazione.............» 221,713,000 — 1,297,000

-q  Passivo £ onti correnti........» 13,849.000 4 -  205,000

o 5 Ineasso j argento'. 
( C ircolazione...........

20 maggio
.F r .  65,519,000 
. . »  9,697,000
. . »  210,098,000

differenza
— 2,557,000
4 -  393,000
— 6,435,000

27 maggio differenza

■N is5 Attivo

Q  co 
Qq co ^  P.ssivoj

Incasso m etall. Doll.206,880 000 4- 3 ,700,000
Portai, e anticip. » 745,920.000 — 17,580.00 * 
Valori l e g a l i . . . .»  59,480,000 4 -  2,456,000
Circolaz'one.........» 13,770,000 — 30 000
Conti corr. e dep. » 889.710,000 -  12,620.000

23 maggio differenza

Attivoi <oa © aio c.c  QJa  co cQQ ^  CJj m^  Passivo

In c a ss o .........F iorin i 507 466,000 — 423,000
Portafoglio................ » 152,274,000 — 7 ,887 ,00  >
A nticip azioni........ » 21,041,000 — 381.000
P re s tit i ...................... » 141.864 000 4 -  49/  57,000
C ircolazione*......... » 647,916,000 — 6,649,000
Conti correnti.........» 30,550 000 4 -  930,000
Cartelle fo n d iarie .»  139,406,000 4 -  168,000

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 3 Giugno 1899

S ettim ana assai buona ed abbastanza v iv a c e : d ’ a l
tro n d e  la liq u id a z io n e  di fine  mese co m p iu tas i co lla  
so lita  esattezza e re g o la r ità , ha fa llo  rinasce re  n e l
l’ a n im o  anche dei p iù  g u a rd in g h i una certa  fid u c ia  
pe r ¡’ a vve n ire . Cosicché ne lle  nos lre  borse fu r ic e r 
cata non solo la nostra re n d ita , ma ebbero buone 
negoziazion i anche g li a l t r i  v a lo ri in genere, che 
tro va tis i a ttua lm en te  in  buon r ia lz o . Se sarà d u ra tu ro  
e se po trem o fa re  assegnam ento su questo r isv e g lio  
è d if f ic i le  il po te rlo  p re d ire , a ffe rm ia m o  però che 
l ’ ottava c h iu d e  in  c o nd iz ion i assai sodd isfacenti.

P a r ig i, accennò in  p r in c ip io  d i o ttava a lla  fermezza ; 
e quan tunque  la nostra re n d ila  da noi si fosse p o r
tata a 10 2 ,7 5  ria lzo  per ch iu d e re  a 1 0 2 .9 2 , sul m e r
cato francese fu  p rim a  p iu ttos to  trascu ra ta  in to rn o  
a 9 5 ,8 0 . Ebbe una certa  rip resa  in  questi u l t im i 
g io rn i, ed un po’ p iù  r ice rc a ta  toccò 9 0 ,2 5 , 9 6 ,4 5  
per ch iu d e re  a 9 6 .5 0  A nche  g li a lt r i  v a lo r i a P a r ig i, 
m ig lio ra ro n o  sul f in ire  de lla  se ttim ana , ch iudendo  un  
po’ m eg lio  d e ll'o lta v a  precedente  L o  S pagnuo lo , poi 
dopo le incertezze, p ro v e n ie n ti da lle  no tiz ie  che i l  
p ross im o cupone non poteva essere pagato, ha r i 
preso in  questi g io rn i nuova  lena ed esord ito  a 6 4 ,3 5  
in  p r in c ip io  d i se ttim ana c h iude  a 6 6 .5 2 . Assai fe rm a 
la re n d ita  tu rc a , tanto  n e lle  borse p a rig in e  ohe in 
g les i.
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Rendita italiana 5 o / 0 102.32^102.75.102.7Q1102.75 _ 102 70
,  ,  i  v , > 111.75 112 — 112 - 1 1 2 - 1 1 2 . -
» » 3 » 63 25 63 25, 63. - 6 3 . - — 63.25

Rendita italiana 5 o/0 :
a  P a r ig i ...................... 95.95 95.80 95.75 96.25 96.45 96.50
a L o n d ra ................... 9 5 . - 94. V. j 9 5 . - 95. - 95. 7 , 9 5 .7 .
a B e r lin o .................... 95.40 95.10 95.10 95 20 — 95 40

Rendita francese 3 o/0 i
100.50 100.50 - __ 100.55 100.65

Rend. frane. 3 '/, %  . . . . 102.75 102.57 102.45 102 87 102 90102.97
» » 3 °/o antico 102.27 102.07 101 92 102 40 102.22102.40

Consolidato inglese 2 9/ i 110— 109,8/,6 i09,8/,e 1107 ,e 110 .7 ,109 .7 ,.
» prussiano 2 ’/» 100.75 100.70 100.75 100.70 — 100 75

Rendita austriaca in  oro 120. — 120.10 120.10 120.10 — 119. 90
» » in  arg. 100 40 100.40 100 20 100.30 — 100.20
» * in carta 100.90 100.65 100 50 100 30 — 100 30

Rendita spagn. esteriore:
a P a r ig i ...................... 64.15 64.35 64.27 65.65 65 65 66.32
a Londra..................... 62.25 63. -  63. '/„ — — 64.50

Rendita turca a Parigi. 2 3 . - 23. — 2 3 . - 23.05 23.20 23.47
» » a Londra 22-**/*e 23—  2 3 . - 2 3 . - 23 - 23 -

Rendita russa a P ar gi. 9 3 . - 9 2 .7 ,  92 .8/, — — 92.70
*  portoghese 3 o/J |a P a r ig i .......................... j 27.50 27.7,1 27.10 27.40 27.27 27.35

V A L O R I  B A N C A R I 2 7  Maggio 3  G iu g n o

Banca d 'I t a l ia ......................... 9 7 2 . — 9 8 7 .  5 0

Banca Commerciale. 7 3 1 .  — 7 5 4 .  —
Credito Italiano.......................... 6 1 7 .  - 6 4 6 .  —
Banco di Roma . . . . . 1 4 0 . — 1 4 4 .  —

Istituto di Credito fondiario . 5 2 6 .  — 5 3 0 .  —
Banco di sconto e sete 2 6 2 .  — 2 7 4 .  —
Banca Generale. . . . 1 0 0 .  — 1 0 2  5 0
Banca di Torino . . . . 4 1 2 .  — 4 0 0 . —
Utilità n u o v e ......................... 2 1 8 .  — 2 3 3  —

Se eccettuiamo la Banca di Torino che, dopo il
fo r te  iiu m e n to  fa tto  n e ll’ o ttava precedente, adesso 
vo lge  d i nuovo  al ribasso, tu t t i  g li a lt r i  v a lo r i ban 
c a ri hanno sensib ilm en te  aum enta to  le lo ro  quote. 
Le  azion i de lla  Banca d ’ Ita lia , della Banca C om m er
c ia le , e del C re d ito  ita lia n o , sono q ue lle  che hanno 
r is e n tito  m agg io rm en te  del buon um ore  de lle  borse.

CARTELLH  FO N D IA R IE 27 Maggio 3 Giugno

Istituto italiano 4 7 . 504. 50 504. 50
» » . 4 7* » 518.50 518.50

Banco di Napoli . 3 Vi * 461. — 461 —
Banca Nazionale . 4 » 510. 50 510. 50

» » . . 4 '/» » 517. — 517. -
Banco di S. Spirito 5 » 454. 25 454. -
Cassa di Risp. di Milano 5 » 519. — 517 50

» » » 4 » 510. 50 510. —
Monte Paschi di Siena 5 » 511. — 511. —

» » » 4 %  » 499. — 499.—
Op. Pie di S. P .10 Torino 4 » 512 .— 512. —

» » » 4 Va • 502. 50 502.50

Piccolissime variazioni nelle C arte lle fondiarie ;
tendenza incerta in tutti i titoli.

* P R E S T IT I  M UN ICIPALI 27 Maggio 3 Giugno

Prestito di Roma 4Yo 517.— 516. 50
» Milano 4 » 101. 75 101.40
» Firenze . d * 7 1 . - 71. -
t> Napoli 5 » 9 7 .— 96. 75

V A L O R I  F E R R O V I A R I 2 7  M a g g io 3  G iu g n o

_ f Meridionali 7 7 3 . — 7 8 4 .  5 0

§  \ Mediterranee . 6 0 0 .  — 6 ( ) 8 .  5 0
n j Sicule . . . . 7 0 5 .  -

”1 l Secondarie Sarde. 2 7 5 .  — 2 7 0 .  —

Meridionali 3 •/ 3 3 3 .  5 0 3 3 3 .  5 0
Mediterranee . 4 » 5 1 4 . — 5 1 4 .  —

-, 1 Sicule foro) . 4 » 5 2 5 .  — 5 2 7 .  5 0

o l Sarde C 3 » 3 2 8 .  5 0 3 3 0 .  -

n 1 Ferrovie nuove . 3 » 3 2 4 .  — 3 2 4 .  7 5

5  Vittorio Emanuele 3 » 3 6 1 .  - 3 6 0 .  —

j  / Tirrene. 5 » 5 0 8 .  — 5 0 8 .  —
1 f Costruzioni Venete 5 » 5 0 6 .  — 5 0 6 .  5 0

® Lombarde . 3 » 3 9 0 .  — 3 8 7 .  —
\ Marmifera Carrara » 2 5 0 .  — 2 5 0 .  —

Nelle azioni ferroviarie, le Meridionali, e le Medi-
te rranee sono in qua lche  aum ento , le S icu le  e le 
S econdarie  sarde, seguitano a ribassare.

N e lle  o b b ligaz ion i v i è stato un  certo  m ov im en to , 
con buon n um ero  d i a ffa r i, e conseguentem ente 
quasi tu t ti questi v a lo ri tendono a m ig lio ra re . Sole 
le fe rro v ie  lom barde  sono in  con tinua  decrescenza.

V A L O R I  I N D U S T R I A L I 2 7  M a g g io 3  G i u g n o

Navigazione Generale 4 7 3 .  — 5 0 0 .  —
Fondiaria Vita......................... 2 6 2 ,  — 2 6 3 .  5 0

» In cen d i......................... 1 4 5 .  5 0 1 4 6 , —
Acciaierie T e r n i ......................... 1 2 7 7 .  — 1 3 9 4 .  —

Raffineria Ligure-Lombarda. 4 4 2 . — 4 5 7 . —
Lanificio Rossi. 1 5 3 6 .  — 1 5 5 5 .  —

Cotonificio Cantoni 4 6 0 .  — 4 6 8 . —

» veneziano . . • . 2 2 0 .  — 2 2 6 .  —
Acqua Marcia . . . . 1 2 2 0 .  — 1 2 2 5 .  —

Condotte d’acqua . . . . • 2 8 4 , - 2 9 6 . —

Linifìcio e canapificio nazionale. 1 4 8 .  5 0 1 4 9 .  —
Metallurgiche italiane. 1 9 6 . — 2 2 6 .  —
Elettricità Edison vecchie . 4 2 5 .  5 0 4 3 0 .  —
Costruzioni venete. 1 0 2 .  — 1 0 8 .  —
R isa n a m en to ................................ 3 2 .  — 3 2 . —

G a s ............................................. 8 6 9 .  — 8 7 8 . —
M o lin i ............................................ 1 0 6 . — 1 0 5 .  —
Ceramica Richard . 3 4 5  — 3 5 6 .  —
Ferriere............................................ 1 7 5 .  5 0 1 8 5 . —

Banca di Francia. 4 0 0 5 .  — 4 0 2 0 , —
Banca Ottomanna. 5 9 2 . — 5 9 5 . —
Canale di S u e z ......................... 3 7 2 5 .  - 3 7 0 0 .  —

Nei v a lo r i in d u s tr ia l i ,  che sono sta ti q u e lli che  
hanno r is e n tito  m agg io rm en te  del buon andam ento  
de lle  Borse v i sono stati a u m en ti ve ram en te  n o te v o li. 
F ra  tu t t i sp iccano le A c c ia ie r ie  d i T e rn i che da 
1977  hanno ra g g iu n to  ogg i 1 3 9 4 .

SOCIETÀ COMMERCIALI ED INDUSTRIALI
Nuove Società.

, Società per macchine frigorifere, in Torino. —
E in via di costituzione a Torino una nuova Società 
in accomandita qier azioni, per la costruzione di mac
chine frigorifere e macchine-utensili.

Il gruppo degli accomandanti e che assumerà la 
garanzia delta Società, è composto dei signori : in
gegnere Michele Ferrerò, assistente di macchine tec
niche al regio Museo Industriale, Tancredi Mazzu- 
chelli, della ditta ing. Sala e Mazzuchelli, Sardi e 
Vigitello, della ditta Lod. Tarizzo e C.

Il capitale sociale fissato in un milione di lire, è 
già quasi completamente coperto da! primi sottoscrit
tori, tra i quali notiamo i banchieri F . Cassinis, 
l’ ing. Mario Sacerdote, il signor Annibaie Cinzano 
e 1’ avv. Carlo Rolfo.
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Società per le acque di S. Pellegrino (B er
gamo). — Una Società Anonima Milanese ha rile
vato tutte le acque di S. Pellegrino in Val Brembana 
mediante lo sborso di L. 500,000. L ’atto contrattuale 
è stato rogato dal notaio Ferrari di Bergamo.

Manifatture Tosi in Busto Arsizio. — È la vec
chia Ditta in accomandita Tosi e C. che si è tra
sformata in Società anonima per azioni col capitale 
di lire 2,500,000 diviso in 10,000 azioni, per conti
nuare nell’industria della tessitura di cotone, tintoria 
e candeggio.

Il Consiglio d’amministrazione della nuova Società 
è composto del cav. Roberto Tosi, presidente e dei 
consiglieri signori conte Emilio Turati, conte Ernesto 
Turati, cav. Gaspare Gussoni e Giovanni Xeeonti.

A siedaci vennero nominati i sigg. rag. Ernesto 
Cazzaniga, Luigi Aloardi e cav. Antonio Ferrari.

NOTIZIE COMMERCIALI

Grani. — Assai scarsi furono gli affari sui nostri 
mercati in settimana; i prezzi si sono mantenuti in
variati tanto nei frumenti come nelle altre qualità. 
A Snronvo frumento da L. 25 a 25 75 ; segale da 
L. 18 a 19; avena da lire 20 a 21 ; granturco da 
L. 13 a 14 il quint. Ad Iseo granturco da L. 10.57 
a 11.22 l’ettolitro.; ad Alessandria frumento a L. 25.75; 
granturco a lire 15.50; segale a L. 18.75,; avena 
a L 18 50 al quintale. — A Desenzano frumento 
da L 24.25 a 25.75, granturco da L. 14.25 a 15.25, 
avena da L. 18 a 19 ; a Cuneo frumento di prima qua
lità a L. 25.75, granturco a L. 14.75, avena a L. 21,50, 
segala a L. 19.50 il quintale. A Regg o Em ilia  fru
mento di prima qualità da L. 25 a 25.50, id. di se
conda da L. 24 a 24.50, granturco nostrano da L. 15.50 
a 16, id. avena da L. 20 e 21. A Rovigo frumento 
fino da L. 24.75 a 25.25, frumentone da L. 12.75 
a 13.75 al quint. — A Torino grani di Piemonte da 
L . 25.50 a 26, granoni da L, 14.25 a 16, avene da 
L. 20 a 20.50, segale da L. 19.75 a 20.25 il quint. 
A Parigi frumento per corr. fr. 20.40, per prossimo 
fr. 20 6Ó. segala per corr. fr. 13.75, avena id. fr 17 25. 
A Pest frumento per ottobre da fr. 8.67 a 8.68, id. 
segale da fr. 6.78 a 6.79, id. avena da fr. 5.46 a 5.47. 
A Vienna frumento per maggio-giugno da fior. 8.10 
a 9.12, id. segale da fior. 7.57 a 7.62, id. avena da 
fior. 5.92 a 5.94.

Caffè. -  I mercati a termine sono oscillanti con 
lieve declinio, mentre il mercato brasiliano resta in
variato; le offerte fatte da quel mercato non sono 
accettate dai nostri compratori, i quali si manten
gono riservati. La consumazione pure si tiene indif
ferente, e non si compra che per i bisogni correnti.
— Ad Amburgo caffè Rio ordinario loco da pf. 26 
a 28, reale da pf. 29 a 31 ; Santos good average per 
settembre pf. 29.25. A Havre caffè Santos good ave
rage per marzo chil. 50 a fr. 34.25, per settembre a 
fr. 34.75, i 50 chilò.

Cotoni. — La settimana fu scarsa di affrri e di 
importanza, essendovi stati due giorni di festa. L ’an
damento del mercato di New York fu intonato alla 
calma e si ebbero leggerissime fluttuazioni, chiuden
do senza divari fra I’ un venerdì e 1’ altro ; ed an
che le quotazioni ufficiali di Liverpool non segnano 
variazioni per nessuna qualità. Nulla vi fu che abbia 
influito sui prezzi, ed incoraggiato la specul. zione.
— A New York cotone Mid iling Upland pronto a 
cent. 6 1[4 la libbra; a Liverpool cotoni Middling 
americani a 3 3[8, e good Ootnraw a 2 27(32. — A 
Nuova Orleans cotone Middling a cent. 5 3|4 ; ad 
Alessandria d ’Egitto cotoni per giugno a 9s l li l6 d .

Sete. — Da noi, in settimana la scarsità degli 
affari fu accompagnata da notevole fiacchezza nei 
prezzi. Le speranze di un buon raccolto hanno de
terminato l’ attuale stato di incertezza e di asten
sione che converrebbe si prolungasse fino all’ aper
tura del mercato dei bozzoli, onde i filandieri pos
sano iniziare tranquillamente la nuova campagna 
con criteri di prudenza. All’ estero pure i mercati 
hanno attraversato nell’ o*tava un periodo di calma 
e di racco(|l,imento. Le notizie sulle raccolte del L e
vante sono soddisfacentissime, e lo stesso per quelle 
provenienti dall’Oriente.

Prezzi fatti .
Gregge. — Italia 12[14 1 fr. 54, 2 fr. 52; Pie- 

j monte 9j 11 1 fr. 56; Siria 9|11, 2 fr. 51 a 52 ; 
Brussa 14[!6 1 fr. 48, 2 fr. 47, 18|22 extra fr. 50 
a 51 ; Canton filat. 10(12 2 fr. 40, 3 fr. 38,50; Giap
pone filat. 9(11 10(2 2 fr. 51.

Trame — China 45(50 1 fr. 45, 2 fr. 42 a 43 ; 
Canton filat. 24(26 1 fr. 46 ; Giappone filat. giri con
tati 24(26 2 fr. 55, 28(32 2 fr. 54 ; Tussah 70(90 1 
fr. 20 a 21.

Organzini. — Francia 20(24 1 fr. 59, 24(26 extra 
fr. 51 ; Italia 16(18 1 fr. 60, 18(20 2 fr. 58 ; Siria 
20(22 2 fr. 56 ; China non giri contati 40(45 3 fr. 43; 
Canton filat. 22(24 1 fr. 47 ; Giappone filat. 22(24 
2 fr. 57.

Canape e lino. — Per essere quasi esaurito il vec
chio prodotto in campagna, si è notato nell’ ottava 
una più decisa tendenza al rialzo. A N apoli canape 
primo Paesano a L. 79, 2° paesano a L. 77, o» Paesano 
a L. 74. — A F erra ra  canapa naturale buona di 
Bondeno da L 63.75 a 66.75, id. ferrarese da L. 62.30 
a 65 20 ; scarti di canape da L. 37.67 a 46.36; stoppe 
naturali da L 30.42 a 36.22 al quintale. — A P a 
dova lino greggio da L 8u a 90, id. depurato da L. 170 
a 180 ; canapa greggia da L. 75 a 78, id. depurata 
da L. 125 a 128 il quintale.

Burro, lardo e formaggi. — A  Cremona burro da 
L. 1.9o a 2, lardo da L. 1.50 a 1.70 al chi 1 og ; for
maggio duro da L. 2 a 3, molle da L. 1 a 1.60 al 
chilog. A Rovaio burro a L. 1.60 ; a Parm a  burro 
da L. 1.70 a 1.80, lardo da L. 1.40 a 1.50 al chil.; 
formaggio di grana da L. 2 a 2.80. A Verona burro 
nostrano a L. 1.90; a Cividale burro da L  1.50 
a 1.60. A Par^g'. burro mercantile di Bretagna da 
fr. 2 a 2.25, di Normandia da fr. 1.90 a 2.80, del 
Belgio da fr. 3.30 a 3.50, d’Italia da fr. 1.90 a 1.95. 
Ad Aubenas burro da fr. 2 a 2.10 al chilogrammo.

Prodotti chimici. — Siamo ritornati nel periodo 
della calma, per conseguenza poca fu la domanda 
nel corso di questa settimana con scarso numero 
d’ordini ; i prezzi in generale si mantennero fermi.

Ecco quelli correnti:
Soda Cristalli L. 7.45, Sali di Soda alkali 1* qua

lità 30° 10.50, 48» 14.—, 50° 14.70, 52° 15,40, Ash 2» 
qualità 48° 12.30, 50° a 12.70 52° a 13.—. Bicarbo
nato Soda in barili k. 50, a 20.15. Carbonato Soda 
Amm. 58° in fusti a 12.80. Cloruro di calce in fusti di 
legno dolce k. 250|300 a 14.50, id. duro 350/400 a 15.—, 
500/600 15.30,150/200 15.75.Clorato di potassa in barili 
k. 50 a 93.25, id. k. 100 a 89.25. Solfato di rame l a 
qualità a 73.25, id di ferro 7.—. Sale ammoniaca 
l a qualità a 92.50, 2* a 88.75. Carbonato d'ammon. 
1* qual, a 74.50, Minio L B e C a 46.— . Prussiato di 
potassa giallo a 175. - .  Bicromato di Potassa 88.50,

| id. di soda 68 50. Soda Caustica 70° bianca a 20.90,J  60» id. 17 90, 60» crema 13.90. Allume di Rocca a 13.60. 
Arsenico bianco in polvere a 56.75; Silicato di Soda 
140° T  a 10.80, 75» T  a 8.60. Potassa caustica 

| Montreal a 75.—. Magnesia calcinata Pattinson in 
fiale 1 lib. inglese 1.45, in latte id. a 1.25.

C e s a b e  B ilh gerente responsabile.
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E S E K C M Z J O  1 8 9 - + 9 9

P r o d o t t i  H p p i 'o s s i m a t i T i  « le i  Lt*;« i f i o o  dal || al 20 Maggio 1899.
(32 .* decade")

I ' l i i I o h i .  i n

Media. .  . .

Viaggiatori.............
Bagagli e Cani___
Merci aG . V.e P. V.acc.
Merci a P. V...............

T o ta  i n

Viaggiatori . . . .  
Bagagli e Cani.

Merci a P.Vr....................
T o t a l i

RETE PRINCIPALE (*) RETE SECONDARIA

| ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO
c o rr e n t e precede nte i >i fterenze

corr en te precede nte dif ferenze

I 4 729 4730 — l 1022 1012 4 - io
J 4730 4660 +  70 1022 1073 -  51 |

1,366,034.48 1,182,737.47 +  183.297 01 62,646.74 51,466.30 + 11,180 44
72,303.37 66,375 49 5,927.88 1,526.61 1,106.71 419.9 il

327,707.13 312,950 52 +  14,756.61 10,623.58 8.551.97 + 2,071.61
i 1,749,365.87 1,657,546.53 +  91,819 34 67,264.45 65.653.94 + 1,610.51

3,315,410.85 3,219,610.01 -f 295,800.84 142,061.38 126,778.92 + 15,282.46,
5 *■*<>«1 o< i i ( l it i  1» .uglio 1891 al 20 Maggio 1899.

46,032,992.92 43,910,968.65 +>122, (124.271 2,008,138 88 2,059,150 56 _ _ 51,020.681
2,377,778.37 2,261.244 86 + 116,533.51 60,064.05 55,230.56 + 4,833.49

11,63!, 64 19 10,727.919 63 4- 803,744.56 ! 429,937 19 414,409.10 -f- 14,628.1 )9
59.530.236 6 8 56,270,834.16 +3,259,402.52 i 2,395,231.93 2,246,182.27 + 149,049.66

119,472,672.16 113,170.967.30 +6,301,704.86 4,892 472 05 4,774.981 49 ~r 117,490.56,
I *  r o d o n o »«.!!•  C i l l l o i u c l r o

della decade............. .1 743.37 680 68 + 62.69!
riassuntivo................. . jj 25,528.49 J 24,285.621 + 972.87!

139.00
4.787.15!

125
4,450

.28 +  
12 + •

13.721 
337.031

l* )  Ba linea .Milano-Chiasso (lvin. ;>di comune c u n a iCLtJ . \ Uricucii, e oaicuiiiiit pur 1», sola metà.

SOCIETÀ I T A L I A N A  P E R L E  S T R A D E  FERRATE MERIDIONALI
S o c i e t à  an o n im a  le d e n te  i n  F i r e n z e  —  C ap itale  Tj. 260 m il io n i in t e r a m e n t e  v ersato  

ESERCÌ ¿IO DELLA RETE ADRIATICA

1 4 .1 Decade. — D a l l i  al 20  Maggio 1899.

Prodotti approssimativi del traffico dell’ anno 1899
e p a ra ll e lo  coi prodotti  a c e e r i a t i  n e l l ' a n n o  precedente,  dep urat i  da l le  im poste  governai

H <*><* |> r im p ip a le .

V i a g g i a t o r i  1 ( ì ItANIlK PICCOLA
VELOCITÀ VEL OCITÀ

P R O D O T T I
I N D I R E T T I

Mhiha 
dei chilometri 

esercitati
P r o d o t t i  d e l i . a i i k o a d r .

1899 ' 1 ,0 0 2 ,9 4 0 .6 6  
189 8  ! 834 ,4 0 7  92

6 5 ,1 8 2  57 3 6 3 ,2 7 3 .8 7  1 ,4 4 3 ,4 9 1 .7 3  1 2 .1 3 1 .9 9  2 ,8 8 9 ,0 2 0 '8 2  
5 7 ,5 7 7 .6 4  3 8 2 ,2 6 4 .3 4 . 1 .3 5 9 ,0 2 0 .4 8 ' 1 2 ,4 5 2  9 8 1 2 , .4 5 ,7 2 3 .3 3 4 ,3 0 7 .0 0

m t n - u n z t  n e l 1S99 |+ 1 6 8 ,5 3 2 .7 4 +  4 ,6 0 4 .9 3  —  1 8 ,9 9 0 .4 7 .+  8 6 ,4 7 1 -2 8  — 3 2 0 . 9 9 +  2 4 3 ,2 9 7 .4 9

«N90 1 4 ,0 2 0 ,3 3 3 .4 7  
189S 1 3 ,7 2 7 ,0 9 8 .5 7

D i ff e r e n z e  nel 1899 -+- 2 9 3 ,2 3 4  87

' <>i> I T I  D A L  i . "  d i  N S A I o .

7 8 4 ,4 1 0 .8 8 : 4 .5 3 5 ,4 7 3 .4 0 ; 19 5 6 8 ,8 7 7 .0 5 ' 1 8 9 .8 7 9 .1 8  3 9 ,0 9 8 ,9 7 3 .9 5  
7 6 3 ,3 0 8 .3  1 4 .0 2 2  0 0 0 .5 4 '1 8 ,0 0 6 ,7 3 2 .2 0  159 ,116  25 3 6 ,7 0 8 ,9 1 5 .9 5

+  2 1 ,0 4 2 .4 9  +  512 ,8 7 2 .8 6 1  +  1,562,144.85 +  76 2 .9 3  +  2 ,3 9 0 ,0 5 8  09

4 ,3 0 7 .0 0

189 9  7 2 ,8 6 7  51 
189 8  5 7 ,9 8 9  84

I» e  I e  «• o  in  |> 1 e  in  e  1 1  t  a  r  «•
P r o d o t t i  d e l i  a d e c a d e .

1 ,90 2 ,7 1 ! 2 9 ,9 6 9  67 1 2 8 ,0 3 9 .2 7  1 ,3 4 8  79 2 3 4 ,1 2 7  95 
7 8 5 .3 2  1 7 ,9 3 8 .3 7  1 3 1 ,6 7 7 .1 0  7 6 7 .3 3 1 2 0 9 ,1 8 7 .9 6

1 ,5 2 1 .0 7  
1 ,464  61*

D i f f e r e n z e  nel 1899 4 -  14 ,8/ 7 .67 +  1 ,117  39 +  1 2 ,0 0 1 .3 0  -  3 ,6 3 7 .8 3  +  5 8 1 . 4 6 +  2 4 ,9 3 9 .9 9 +  56  38

1 8 9 9  9 1 2 ,5 1 7  62 
1 8 9 8  856 .1 4 7  97

l>iio i)u ,r i ' i  ì a i . 1. G e n n a i o

2 .7 3 5  88 3 0 9 ,6 9 9 .3 6  1 ,7 0 5 ,2 5 4 .6 5  18 .9 8 4 -5 2  2 ,9 6 7 -1 9 2  6.3 
18 758 .46  2 6 8 ,9 9 8  48 1 ,5 4 7 ,3 9 3  03 1 8 ,7 9 2 .7 8  2 ,7 0 9 ,1 1 ,0 .7 2

1,521 07' 
1 ,464  69,

n.T 1899 | +  5 6 ,3 6 9 .6 5 +  1 .9 7 7 .4 2 1 +  41 6 3 1 .3 8  +  1 5 7 ,S6I 62  +  191 7 4 Ì+- 2 5 8 ,0 3 1 .8 1 -t- 56 38|

P r o t l o t l i  p e r  c h i l o m e t r o  « I e l l e  r e t i  r iu n i t e .

PRODOTTO

della decade 
riassu n tiv o  .

E S E R C I Z I O
Differ .  n e l ¡.v9 9  1

corrente,  | precede nte

5 3 5 .8 8  ' 4 6  ,14 
7 .2 1 7 .8 5  i 6 ,8 2 9  55

+  41 24
+  388 3  |

T x k e n z k  1899. — Tipografia dei Fratelli Bendai, Via del Castellacelo, 6.


