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VILFREDO ARETO 

42»1: 1!~9 

FATTI E TEORIE 

VALLECCHI EDITORE FIRENZE 

(_ 



l'R01'RIETA LE'lTERARIA 

Fir~uze, 10~0 - Stabilimenll Graflol A. Vallecchi, Via Ricaaoli N. 8. 



Aleune relazioni tra lo stato ociale e le 
variazioni della prosperita economiea. (1) 

( Ril'ista italiww di Soc iologia- sottcmbrP-dicembre 1913). 

La. dipendenza tra lo stato sociale e la prosperita eco-
nomica non e solo statica, ma e altresl. dinamica, cioe 
cssa sta non solo in relazione ad uno stato economico 
dato, ma anche in relazione alla velodta delle sue varia-
zioui. Gia ne ho dato un esempio nel CO'uTs, in un caso 
particolare, ehe e quello della popolazioue. (2) Ora esa-
miniamo il fenomeno in generale. 

Da prima ci occorre trovare un indice delle condizioni 
economiche. Se volessimo avere un indice un poco pre-
ciso, le difficolta sarebbero insuperabili; ma fortuna-
tamente vi sono differenze cosl. grandi tra gli stati econo-
mici ehe vogliamo considerare, da concedere l'uso di in-
rlici molto grossolanamente approssimati. 

Pei popoll civili moderni, uno di questi indici puo 
cRc;ere il totale del movimento commerciale coll'estero. 

( 1) Il presente studio e volto ad un caso particolare di tm nr-
gomento gcnera.le ehe sara tra.ttato nel oapitolo XII della. mia 
•'> ociologia. 

(2J Cours, t omo. J, § 1801, pug. 93 . 
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\:;~umiamo <.:ome eH·mpio, il mov im 'uto conm1erdalc 
delia Entuda coll 'e~ lero. (1) 

Commerc,io generale della 1!'1-ancia con l' este1'0 
(y = importazione r esportazione) milioni di jranchi 

Anni I II Annl I " Anni II Am>\ 11 

1799 553 1 27 1168 1855 4827 1883 10449 
1800 59:; 182S 1218 1856 5399 1884 9457 
1801 720 ll:i29 1224 1857 5828 1S85 8886 
1802 700 1880 1211 1858 4725 1886 9363 
1803 777 1881 1131 1859 5412 1887 IH 0 
1804 821 1882 1349 1860 5805 1888 9485 
1805 867 1833 1459 1861 574.5 1889 10123 
1806 933 1834 1435 1862 5949 1890 10292 
1807 769 18.% 1595 18~3 6763 1891 10668 
1808 651 1836 1867 1864 7329 1892 9687 
1809 620 1837 1566 1865 7615 1893 9277 
1810 705 1838 1893 1866 8126 189! 8920 
1811 627 1889 1950 1867 7965 1895 9509 
1812 727 1840 206~ 1868 7979 1896 9522 
1813 605 1841 2187 1869 8003 1897 9940 
1814 585 1842 2082 1870 6954 1898 10256 
1815 621 1843 2179 1871 7231 1899 11381 
1816 791 1844 2340 1872 9259 1900 11511 
1817 796 1845 2428 1873 9398 1001 10826 
1818 838 1846 2437 1874 9125 1902 11296 
1810 765 1847 2339 1875 9269 1903 11656 
1820 878 1848 1644 1876 9!57 1904 11465 
1821 799 1849 2291 1877 89H 1905 12363 
1822 811 1850 2555 1878 9201 1906 13918 
1823 ns 1S51 2615 1870 9849 1907 1&131 
1824 896 1852 8072 1880 10725 1908 18800 
1825 1201 ]g5~ 3749 1881 10720 1909 15338 
1826 1126 1854 3757 1882 10726 1010 17208 

( 1) I da.ti sono desw1ti da DE FovrLLE, La l!'rance Economique, e 
da.i Statistical Abstract Jot the principal and other Foreign Countries. 
L' ultimo pubbliea.to ehe ho sott'oeehio e quello da.l1899 al1910. 
Queste pubblicazioni ufficiali inglesi servono pure per i calcoli 
ehe sono esposti in appresso. Inoltre ho a.vuto rieorso a.l Bulletin 
di Statistique et de Legislation comparee. Paris; e a.ll'Annuario 
statistico italiano. - Per 1' Inghilterra., e per gli a.nni 1911-912, 
a.vevo solo Generalimports e Special Exportß, quindi bo fa.tto pure 
il ca.lcolo per questa. somma. da.l 1898 a.l 1912. Sino al 1910, si ba. 
nei Statistical Abstract i da.ti del General Imports, Special Imports, 
Oeneral Exports, Special Expo1·ts. Per ridurre le ste1line in franrhi, 
si c assunto il valore ui 25 fr. per Ja ~Lcrlint1. 
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~e ::;i di::;egua un diagramllla con l!UCöti dati e ::;c si 
<.-.;serva attentamente la curva cosi ottenuta. si vedono 
prineilamente tre generi di v.ariazioni, eioe: 1° Variazioni 
accidentali; 2° Variazioni di b1·eve periodo ; 3° Variazioni 
di lungo periodo : 

1° Variazioni accidodali. -Esse interrompono per 
poco l'andamento della curva, ehe subito torna a prose-
guire come prima. Esempio notevole e quello del 1848, 
anehe piu notevole quello del 1870. Le forze ehe deter-
minano l'equilibrio dinamieo rimanendo in opera, se una 
forza aceidentale viene a turbarlo, tosto ehe essa sparisee 
J'equilibrio si ricostituisce, e l'andamento riprende il ::;uo 
corso. (1) 

2° Variazioni di breve periodo. - Queste sono state 
gia spesso avvertite, e in parte studiate col nome di crisi. 
Esempio notevole e quello del l8Sl. Si ha una parte asceu-
dente, lungo la quale si osservano variazioni aceidentali, 
ed una parte ascendente simile. E caratteristieo ehe non 
si passa poco alla volta dalla parte aseendente alla di~:~ccn
dente, ma ad un tratto. Un aumento insolito di prospe-
rit.q, presagisce spesso una prossima caduta. 

3° VaTia--ci.oni di lunao periodo. - Non sono state 
sin ora studiate, e cio in gran'parte perehe ancora non si 
avevano i dati statistici necessari. 

~e si guarda nel complesso Ja curva del movimento 
commerciale, proeurando di fare astrazione delle varia· 
zioni precedenti, si vede tosto ehe ef'sa non ha un anda-
mento tmiforme. A periodi di rapido aumento, fanno se-
guito periodi di lieve aumento, o di rlepre"sione, f'eguiti 

(1) Mamwle, 111, § :22, pag. 150. Ch. Vll, § 79, pag. :.WJ. 
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poi nuo\·amentc da periodi di amuent.o. l'cr C"cmpio, dal 
1852 al 1873, c' e un periodo di rapido aumento, inter-
rotto dalla gucna del 1870-1871 ; e seguito da un periodo 
di lieve aumento, o di depreEsione, dal 1873 al 1897. Se-
guc da capo un periodo cli rapido aumento dal 1898 al 
1911. ~imili pel'iodi, ma in moltö minori proporzioni, si 
osservano pure pel pa!';sato. Ad esempio, dal 1806 al 1810, 
si declina. Poi, dallS1ü al 1 24, segue un periodo di de-
pressione; quindi un periodo di aumento, dall832 all8-Hi. 

Questo modo di conE"iderare i fenomeni e per altro un 
poco grossolano, ed occorre ehe troviamo modo di otte-
nere maggiore precisiono. 

Cio si potra fare interpolando la curva ottenuta, cer-
, cando cioe intorno a quale linea oscilla. (1) 

Quando si fanno le interpolazioni delle curvc dei fe-
nomeni economici o sociali, si ossetva, in generale, ehe 
l'approssimazione non cresce regolarmente col numero dei 
termini della formola di interpolazione. Si ham10 gruppi 
di termini pei quali cresce rapidamente l'appwssimazione, 
poi gruppi pci quali poco o niente cresce, poi da capo 
gruppi -ehe la fanno crescere rapidamente. Ognuno di 
questi gruppi corrisponde a parti distinte del fenomcno. (2) 

( 1 ) Tale problema differisce in parte del solito problema cli in· 
terpolazionc. In questo cerchiamÖ una. curva c e si approssimi 
quanto piu o possibile alla curva data ; quindi la migliore soluzione 
sarcbbe la. stessa curva. Nel presente problema, cerchiamo una 
curva intomo alla quale oscilla la curva data, e, di proposito 
doliberato, escludiamo Je oscillazioni ; ragionp per cui Ia cnrva data 
non sarebbe una soluzione del nostro problema. 

() Journal de la Societe de Statistique de Pm·is, novembre 
1897. V. P HtEl'O Quelques c:temples d'(~pplicatioll rlcs nulthodes 

• 
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\ d ca~o ehe cow,i<lcriamo, il primo gruppo ci darit lc 

variazioni di lungo pcriodo, il secondo Je variazioni di 
breve :periodo, il terzo le variazioni aecid.entali. Per lo 
scopo nostro, qui, ci fermeremo al primo. 

Prima peraltro di fare calcoli lunghi e faticosi, sara 
bene vedere se abbiamo un fenomeno speciale alla 
Francia, oppure un fenomeno d' indole generale, poiche 
e questo prineipalmente ehe abbiamo di mira. Se fac-
eiamo diagmmmi analoghi al preeed.ente per l' Inghil-
terra, l' I talia, il Belgio, vediamo ehe le eonclusioni sono 
simili. Si puo in tutti questi paesi distinguere tre varia-
zioni a lungo periodo, le quali, all' ineirea occupano lo 
spazio tra ill854-e ill872, tra ill873 e ill8ü6, tra ill898 

d'interpolation d la statistique. •• Lorsqu'on appliqua cette formule 
aux chiffres que donne la statistique, on obsarve, en general, qua 
!es courbes simples qu'on obtient successivement ne vont pas en 
se rapprochant d'une maniere uniforme de la courbe reelle, la 
precision commence d'abord par augmenter rapidement; ensuite 
il y a une periode ou elle augmente lentement; de nouveau alle aug-
mente ra.pidement, et ainsi de suite. Ces periodes penda.nt lesquelles 
la precision augmente lentement separent les gra.nds groupes 
de sinuosites dont nous avons parle; en d'autres termes elles 
separent des groupes d'influences de plus en plus particulieres, 
qui s'exercent sur le phenomene ''· 

Segue poi un esempio, ehe e quello della popolazione dell' In-
ghilterra. ; e si conclude : " On voit gue les indices de precision crois-
sont rapidement jusqu'a celui qui correspond a A3 : ensuite ils 
croissent beaucoup plus lentement. Dans le cas que nous exa.mi-
nons, on trouve donc que sur la popula.tion a.git un premier groupe 
de forces qui donnent au p · .enomene la. forme indiquee par les-
qnatre premiers termes de la formule (2); les autres tarmes re 
pt·· sentent des perturbations, des h·regularites "· 
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e il 19 LI. 11 fenomeno t~ dunquc tl ' imlolc a::;:::ai geuerale 
perehe metta cont.o di occupan;ene. 

I.' intcrpolazionc si fara in generale colla forma 

Z = A 0 + A 1 x + A 2 X2 + A 3 X3 + ... ; 
x2 = x2 - h x3 = x1 K X ... ; 

e si porra . 

Z 1 =A0 +A 1 x Z2 =A 0 +A,x+k~X~, 
Z 3 = A 0 + A 1 x + A 2 X~+ A:~ X 3 , .... 

El=y-Zt ' E2=y-Zz, Ea=Y-Za, ... 

Per valutare l'approssimazione si faranno le somme delle 
E , ... supposte tutte positive, e si indicheranno con 

s (Et), 8 (E2), s (E3), .. . 

FRANCIA. - Per-iodo dal 185-i al 1872. 

Anni \ 
.,. I II I E, Es /IAnni I X I y I E, E 

1854 -9 3757 - 3~0.60 + 60.92 1R6! + l I 7320 I + :i53.l8 + 314.06 

1s.;;; 8 4327 - 17.42 + 232.92 1865 + 2 76151 + 572.36 + 3'>7.!17 

1856 -7 5390 + 7!i7.76 + 914.42 1866 + 3 8126 + 816.53 + Bi3.38 

13~7 -6 5328 + 419.!)3 + 469.41 1867 + i 7965 + 388.71 + 2i3.27 

1~58 -5 4725 - 14!).8(1 - 191.12 1868 + 5 7979 135.89 + 9·1 G6 

1s;,n -4 5412 20.71 - ll5.1:i 1869 + 6 8003 106.93 .i7.UI 

1860 -3 580~ 96.47 - 76.69 1Ri0 + 7 6954 - U22.i6 - 1~66.09 

1861 -2 5745 - 230.36 - 444.74 1871 + 8 7231 - 1412.58 -118:!.23 
I 

JH62 - 1 5940 -293.18 :>32.'10 1!\72 ... 9 n2r.n + 3-IS.GO .. 7ßf).l2 

1~oa () OitiJ t :!c>l.OO ~ O.t\1 
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~OlllltHUH.lo iu::;ieme Je E pu::;iti ve da una parte, c lc 
E negative dall'altra, si hn, 

+ 1343.43 + 4145.77 

- 4343 .-13 - 4145.78 

s (E)--.:8686.86 I 8~91.5G 

La somma delle E positive dovrebbe essere egua]e 
alla somma delie E negative; Ja differenza nasce dalle 
ueeimali traseurate . 

..: i vede ehe S (E) seema pochissimo quando si pa:;sa 
da Ei a E2 ; eio signifiea ehe la parte prineipale del primo 
gruppo si puo ridurre al termine Ai x. Vedremo piu lungi 
easi in cui il primo gruppo c eostiiuito da piu termini ; 
ma anehe in detti easi si puo approssimativamente fer-
marsi al primo. 11 eoeffieiente A 1 indiea 1' inelinazione 
della retta sull'asse del tempo, e quindi misura in eerto 
modo la rapidita dell'aumento della prosperita eeono-
miea. 
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Escguendo cakoli analoghi a quef)to ehe ora abbiamo 
esposto, troviamo i ri8ultamenti seguenti : 

l•RA"li'CIA A, 
Commercio lll!lenernle 1854·11172 266.8 

1873·1897 -8,7 

1898·Hl10 185.3 

INGTIILTRRRA 

('ommerclo gencrale 18:i4.·1872 533.5 

•peciale 1860·1872 4.6R.l 

rommercio genernle 1873·1897 65.7 

specinle 1873·18~7 120.8 

rommerrio generale 1808·1910 77;) 

speclnle 1898·1910 &13 

T mportazioni l(enerali 

+ esportli?Jonl specinli 1898·1912 740 

BELGIO 

C'ommercio 11enernle 1860·1872 204.7 

1873-1897 07.3 

11198·1910 518 

ITAL[A 

Commercio speclale 1873·1897 -0.2 

1898·1010 2.12 

(1) Per 1 dnc petiodi prccedenti si l'anno I vnlorl sc~uenti: 
A, 

('ommerclo eenerale 1916·1830 42.4 
1882·1846 81.3 

ll prlnrlplo e Ia flne dl'l perlodo 1810·1820 erano di lieve nurnenlo del movimento 
et'Onomico : 

A, 
1816·1823 3.81 
1825.1830 17.55 

~i osservi ehe, pel periodo 1898-1910, A, e minore per 1' Italia 
ehe per 1a Francia, 1' Inghilterra, il Belgio; quindi, contraria· 



mento all'opinionc ehe o1·a c volgA.rc, I'aumento di pro$pel'ita A 
.;tato minorc in ltalia ehe in quei pac i. 

Se pare maggiorc, cio ~~ uovnto in partc nl conimsto tra il po-
riodo 1898-1910, e l'altro dol 1873-1897. In questo pcriodo c' c 
un regresso per l' Italia. e per Ia Francia, ed un licvc progrcsso in 
lnghilterra e nel Bclgio. 

Per la. Gennania. mancano dati statistici ehe valgano per I' Im-
pcro prima della. sua costituzione ; e anche per pochi anni dopo 
i dati statistici non sono paragonabili ai prescnti. Ma pol perioclo 
1898-1911 vi i' un rapidissimo a.umento della prosperita. 

Questi tre periodi appaiono con caratteri spiccati~>simi. 
Per uno stes o paese, le differeuzc dei valori di A 1 nci 
tre periodi sono enormi, e quindi supcrano le eventuali 
differenze ehe potrebbero avere origine dall' imperfezionc 
degli indici. 

L' Italia esporta non solo merci, ma anche lavoro sotto 
forma di emigrazione. Vediamo se questa conferma I' in-
duzione precedente. Per il numero totale di emigranti 
abbiamo i risultamenti seguenti 

1876-1897 
1898-1910 

.A 1 = 5.6 
.A 1 = 34.9 

Anche qui c' f. un'enorme differenza, corrispondente 
alle differenze precedenti. 

Vediamo un fenomeno di un genere molto cliverso, 
cioe il prodotto dei teatri di Parigi. In questo caso, le 
variazioni aceidentaU ha~mo forma anche piu spiccata ehe 
nei casi precedenti. Si osservano pcr gli anni dellc Cl:>poRi-
zioni. l!er clirninarle soRtituircmo al prodotto di un anno 
d i esposizionc la media dei prodotti dell'anno prima c 
dell'anno dopo. 

L'anno 1867 e stato un anno di CS}JOsizione; posci:l, 
nel 1870 e nel 1871, c' e stata la guerra e la Comune; le 
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variazioni bOno troppo grandi per potNe es ere eliminate ; 
considercremo quindi solo i periodi 1873-18!)7 e 1898-1912. 

Per cssi abbiamo i risultamenti scguenti : 

1873·1807 .d 1 :::. 0.25 
1808·1912 . ...t, 2.13 

Anche in questo la diffcrenza tra i due periodi e molto 
grande. Jl valore di A 1 pel secondo periodo e quasi nove 
volte il valore del primo periodo. 

Per i teatri si hanno pH1 termini nel primo gruppo. 
Tel10 SpecchiO seguentC i} prodott0 Y dei teatri e ßSpl'CSSO 

in milioni di franchi. 

Aonl \ " E, E, 

1873 -12 16.5 -6.0 -6.23 + 0.34 
1874 -11 18.4 -3.4 -3.08 -0.25 
1875 -10 20.0 - 1.1 -1.22 + 0.33 
1876 -9 21.7 -0.6 -0.67 -0.48 
1877 -8 21.0 -1.6 -1.53 -2.32 
1878 -7 20.8 -2.0 - 1.99 -3.42 
1879 -6 20.6 -2.4 -2.36 - 4.13 
1880 -5 22.6 -0.7 -0.63 -2.60 
1881 -4 27.4 + 3.9 + 3.99 + 2.24 
1882 -3 20.1 + 5.3 + 5.41 + 8.96 
1883 -2 29.1 + 5.1 + 6.22 + 4.18 
1884 -1 26.0 + 1.7 + l.R3 + 1.2!1 
1885 0 25.6 + 11 + 1.28 + 1.23 
1886 + 1 25.1 + 0.3 + 0.43 + 0.97 
1887 + 2 22.0 -3.0 -2.88 - 1.8t 
1888 + 3 25.0 -0.3 -0.19 + 1.27 
1889 + 4 24.0 -1.5 - 1.41 + 0-84 
1890 + 5 23.0 -2.8 -2.73 -0.86 
1891 + 0 23.6 -2.4 -2.36 -0.69 
1892 + 7 22.5 -3.8 -3.79 - 2.36 
1893 + 8 28.1 + 1.6 + 1.56 + 2.36 
1894 + 9 29.3 + 2.5 + 2.43 + 2.24 
1895 + 10 20.7 + 2.7 + 2.58 + 1.03 
1896 + 11 30.1 + 2.8 + 2.62 -0.71 
1897 + 12 30.7 + 3.2 + 2.97 - 2.61 

S (E) :.. \ 60.7 61.24 43.84 

(•j A.uui tll ~sposizion!. Al]Jrodotto reale, si e sostituito Ia. media. <Iei prodott.o <ltl· 
l'anno prima e d.i quello dell'anno dopo. Nelle E vi puo es'ere una. difTerema dluoa mczza 
unitil <lrlll~ primn derimalr. 



-15-

T.a sommn- delle K2 diffNisce di poco da quella rlellc 
FJ 1 : tanto valc dunque averc il <:olo terminc A 1 :r oppurc 
i duc tcrmini 

ma la sonuua dolle E 3 ha una differenza notevolc colla 
somma, dolle l!J 1' quindi si c pi u pro simi nlla realtn consi-
derando lc oscillazioni intomo alla linea 

ehe intorno alla retta 

ma, per lo e:tcopo nostro. quegta serve egualmentc benc, 
perehe le di:fferenze tra i periodi sono molto maggiori delle 
variazioni introdotte dai due ultimi termini di Z ~· Per 
altri calcoli potrebbe esserc necessario di considerare z~. 

La considerazione delle somme compPne:tate :Jl Ulea-
1'inr; Hause di Londra conferma ancora i risultamenti pre-
cedf'nti. Ai ha, in milioni di franchi 

Periodi A 1 

1873-1897 307 

1898-l!)J 2 213l 

La perturbazione della guerra del lSiO t' seguita 
verso la fine di un periodo e il principio di un altro. E 
prohabile ehe, tolta tale perturbazione, il secondo periodo 
avrebbe principiato un poco prima. :\Ia in ogni modo ed 
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in generale, non :"i puo fi-,;.:are preci~amentc qunndo fini. 
sec un periodo e ne prineipia un altro ; oc:corrc contentm i 
di indieazioni appro~simative. 

Rubordinatamente a tale osscrvazionc, vcdiamo cho 
nci paesi eonsiderati vi sono stati trc periodi economiei 
ben distinti, cioe : 1° Un periodo di rapido prog e: o, 
daJ 1854 al 1872; 2° Un pcriod.o di lieve progrcs~o (in 
ltalia di rcgresso), dal1873 al1 !l':' ; 30 Tn nuovo periodo 
di rapido progresso dal 1898 al prescnte, e e;he forse • ta 
per finire, poiche gia si sono manifestati vari ~::>egni pro-
eun;ori. 

Osserviamo OTa, nci grandi paesi, lc variazioni poli-
tico-soeiali corrispondenti a tali pcriodi. Non sara diffi-
cile scorgere ehe i periodi di rapido progresso economic:o 
sono periodi molto meno turbati, sotto l'aspetto politi-
eo-soeiale, dei periodi di depressione economica. Il pro-
spero suecesso dei primi tempi dell' Impero di Napoleo-
ne III, eoineide appunto col periodo di prosperita econo-
mica del 1854 al 1872. ll periodo di depressione, dal 1873 
al 1897, in Franeia ed in Italia, e pure un periodo di gravi 
turbamenti sociali, e il tempo eroico, del soeialismo e del-
l'anarehia. Si osscrvano in Franeia attentati anarchi<:i ; 
nel 1~89 e' e l'avventura del Bonlanger ehe certo non ha 
avuto origine dal valore personale, ehe era zm·o, del Tiou-
langer, ma rlallo stato d'animo dei eittadini; nel 18!17 e 
nel 1898 l'affare Dreyfus sommuove tutto il paese. Il par-
tito radicale-socialista ehe ora domina in Francia, si i1 
eostituito in quel 1 empo, ed ora accenna. a dcelinaro. In 
Italia, abbiamo in quel periodo sommosse popolari, cho 
mettono eapo alla rivolta del 1898 ; c impossibile non 
scorgere il eontrasto ehe esiste tra q uel tempo in cui i 
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capi socialisti erano nemici del govcrno, ed il presente 
in cui molti rli essi sono diventati ministeriali. Ci sono 
contrasti tipici. In Franeia, nel 1885, il ministero Fcrry 
c 1.de, per una disfatta neUe colonie ; ora la Francia, per 
. sieurarsi la eonquista del 1\Iaroceo, corre il rischio di 

na grave eontesa eolla Germania. In Italia, una gran 
aggioranza era contraria all' impresa dell'Eritrea ; il 
inistero Crispi malamente pote resistere all'opposizione 
•1 paese e cadde; oggi una maggioranza ancbe piu nu-
erosa e inveee favorevole all' impresa libica, ed il Mi-
stere Giolitti, per averla eompiuta, e salito in gran fama 
potere, mentre forse sarebbe eaduto se non se ne fosse 
to pensiero. In generale, ora, in tutta Europa, si sono 
tutiti i eonflitti economiei, si sono ridestati istinti belli-
;;i; il socialismo indietreggia di fronte al nazionalismo. 
dira ehe f> perebelo stato d'animo e mutato; e sta bene, 
aperehe e mutato ~ E perehe simili mutamenti si osser-
"tno periodieamente ~ 

Qui occorre stare guardingbi per seansare due seogli, 
c eioe: 10 Non confondere semplici coineidenze easuali 
di due eategorie di fatti, eon relazioni ehe avvincono que-
ste eategorie; 2° Non eonfondere le relazioni di causa ad 
effetto, colle relazioni di interdipendenza. 

Pereio oecorre esaminare se veramente possono esistere 
relazioni, e di ehe genere, tra le categorie di fatti rammentati. 

Il rapido aumento della prm<perita economica ha due 
cffetti a cui qui dobbiamo porre mente, tra i molti ehe si 
osservano, eioc : 

10 Esso vale per infondere neUe popolazioni fi-
ducia neUe proprie forze, e quindi, ove al~re eause non 
si oppongono validamentc, a spingerle a nuove ed av-

3 - Fatli e teo ~te 
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venturose impresc, tra. le quali appunto le guerre, le 
eonquiste coloniali, e simili, ehe inoltre valgono a dare 
sfogo alle energie ehe si sono prodotte per cagione di ripe-
tuti prosperi suecessi nella eeonomia. L' impe1·ialismo si 
osserva faeilmente dopo un lungo periodo di prosperita 
eeonomiea, e tale prosperita non e ultima tra le cau~e 
per Je q uali ora, ncgli Stati Uniti di Ameriea ed in Europa, 
1' imperialismo ed il nazionalismo hanno aequistato vi-
gore. I governi ehe seeondano tale movimento aequistano 
il favore del pubblieo, come e intervenuto a Napoleone III 
al principio del suo regno (epoea di grande prosperita 
eeonomica, 1822-1854), eome e aceaduto ora a] Giolitti, 
in Italia, (epoea di grande prosperita, 1808-1911). Quclli 
ehe lo eontrastano, hanno da superare una potente oppo-
sizione, e, se non la superano, cadono, come e intervenuto 
a Luigi Filippo in Fraheia (epoea di prosperita 1832-1846). 

Vieeversa, i governi ehe vogliono imporre al paese le 
avventure in tempi di depressione ineontrano gravi osta-
eoJi, e possono eadere, come e seguito al Ferry (impresa 
del Tonebino, epoea di depressione, 1873-1897) ; o al 
Crispi (impresa Eritrea, epoea di depressione, 1873-1897). 
Oggi, al termine di un periodo di rapido aumento di pro-
sperita, in Franeia, si compie senza ostacoli l'impresa del 
l\Iarocco, ben altrimenti diffici]e e pericolosa, di quella 
del Tonchino. 

' in qui abbiamo una causa ed un effetto; ma poi 
questo opera, e le parti sono mutate. t na guerra vitto-
riosa, pii1 e meglio di una cresccnte prosperita economica, 
aceresee, esalta, il vigore morale delle popolazioni ; cosi 
e seguito per la Germania, in cui questo vigore, prodotto 
dalle vittorie del 1870, si e poi spiegato nella produzione 
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.eonomka' ed e stata in parte eagione del meraviglioso 
rogre so economieo di quel paese. 

2o Una ereseente prosperita eeonomiea eoneede ai 
governi di eseguire al presente spese ehe sara1mo poi pa-
ate in avvenire. Qui oeeorre porre mente ehe i moderni 
ovcrni piu ehe sulla forza fanno assegnamento, per man-

t n r,i, sul favore ehe conseguono mediante spese di ogni 
en re, cioe : utili, inutili, eorruttrici. Essi hanno bisogno 

di favorire il trasformismo ehe toglie i eapi ai partiti 
avversari, e percio oeeorrono molte spese, poiehe non ba-
t a spendere pei eapi, e sarebbe il mono, quasi niente, in 

p ragone del totale, ma oeeorre spendere moltissimo per 
't!nmansarc lo truppe di questi eapi. (1) 

A. DE PIETRI-TONELLI, Jlsocialisnw democratico in Italia, 
1g. 22. « N ei regimi demoeratiei moderni si nota uniformemente, 
te 11 potere politieo deeisivo e ripartito variamente fra i eeti 
1roeratiei, ehe eomprendono gli impiegati alti e bassi, eivili e 
ilitari, ed i politieanti alti e bassi. Queste due eategorie di per-

e sono Iegate fra di loro e eogli affaristi di tutte le speeie, da 
pporti di vieendevole aiuto, fino a eostituire un' indissolubile 
·inita. Lariuseitael'avanzamento negli impieghi sono qt: asi sem-
e agevolati dall'appoggio degli uomini politiei. Sull'esito delle 

lettorali influiseono grandemente il governo, eon varie forme 
poggio, e gli uomini d'affari ehe ne sostengono le spese. I po-
lti son'> poi tanto piu influenti quanto piu possono strappare 

iuti pei lo,·o lettori, quan' o piu sono spalleggiati dalla gente 
d'affari ». 

Piu lungi, pag. 24-25: " Dei resto , dove eomandano i soeialisti 
c ·1 popolart n elle amministrazioni loeali, il favoritismo nel dare e 

persmo llel ,1reare posti di impiego non e seemato. E mutato sol-
an o il oolore dei favoriti. Prinla erano neri, ora sono rossi. Talara 

re notru·e, sono lo stesse persone ehe han mutato eolore, data 
nveuienza e dato ehe avessero mai manifestato un eolore po-
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Cosi in tutta Europa ereseono ogni anno enormemente 
le spese per le leggi dette soeialiJ eosi in Italia si regala-
rono protezioni doganali, lavori pubbliei di ogni genere, 
sovvenzioni marlttime; e, dagli scalpellini di Stato, ram-
mentati dall' inehiesta sul Palazzo di giustizia, si giunse 
sino alle cooperative ehe si possono pure dire di Stato, 
alle quali si danno quattrini ehe sono parte del eompenso 
pagato dal Governo, per ottenere il consenso dei trasfor-
misti, alla guerra libiea. Per tutto eio oceorrono quattrini, 
molti quattrini. I eontribuenti strillano, se a loro si ehie-
dono tutti in una volta ; quindi, se eio si faeesse, mentre 
seemerebbe l'opposizione da un lato, erescerebbe da un 
altro. Se inveee si opera in modo ehe le spese siano pre-
senti, e le imposte, per pagarle, future, si ottiene il favore 
ehe da quelle ha orgine, senza temere l'opposizione ehe 
sarebbe prodotta da queste. Quindi tutti i governi inclinano 
a spendere oggi, e a pagare domani. (1) 

litieo deeiso e ehe non fosse quello di OOi eoma.nda.. Che si sieno 
da.ppertutto crea.ti posti, fin dove si e potuto, e fuori di dubbio. 
Anzi a. ta.le proposito il ea.po di una. a.mministra.zione popola.re mi 
osserva.va., non molto tempo fa. , ca.ndida.mente, ehe se a.vesse 
potuto erea.re ogni a.nno una. ventina. di posti da. distribuire, sa.· 
rebbe eerto rieseito a. fa.re taeere gli oppositori non solta.nto a.mici, 
ma. anehe a.vversa.ri ». 

Infa.tti e eosi a.ll' ineirea. ehe si governa., non solo in I ta.lia. bensi 
a.nehe in a.ltri pa.esi. Ma. per seguire ta.le via oeeorrono qua.ttrini, 
molti qua.ttrini. 

( 1 ) Un ea.so pa.rtieola.re, cioe quello della. guerra., e sta.to studil!.to 
da.l prof. FEDERICO FLORA nel suo la.voro : Le finanze della guerra ; 
egli ehe eonelude : << Il tesoro la. inizia., il prestito la. sostiene, 
l' iroposta. la. liquida. ''· 

E manifesto ehe seguono fenomeni differenti se ta.le liquida.· 
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Non e molto ehe, per conseguiro tale scopo, avevano 
principalmente ricorso all' imprestito; ma ora hanno di 
molto perfezionata l'arte, e procurano di scansare anche 
l'opposizione ehe avrebbero da parte dei possessori di con-
solidato, se troppo di questo scemasse il prezzo, per via 
d' ingenti emissioni. 

I governi procurano di attrarre a si gran parte del 
rwparmio. In Inghilterra, in Francia, in Italia, gia da 
tempo si hanno provvedimenti per costringere in certi 
casi istituti o privati ad investire i loro capitali in debito 
pubblico. Si suole giustificare cio col pretesto della sicu-
rezza di questi capitali e dei loro frutti; ma quanto sia 
fa llace tale motivo si puo vedere seguendo la storia del 
debito pubblico, in questi paesi, nel tempo a noi prossi-
mo. Ad esempio, una ventina di anni fa, in Inghilterra, il 
consolidato era a 111 %, e fruttava 3 %, ora e caduto a 
circa 73 e frutta 2,5 %. Supponiamo ehe bambini di pochi 
anni abbiano allora ereditato dal padre lll.OOO lire; Ja 
legge co.strinse i tutori ad investirli in titoli del debito 
pubblico, ehe fruttavano 3000 Iire all'anno ; oggi questi 
eredi hanno solo 73.000 Iire di capitale e 2.500 lire di 
frutti all'anno. E dunque alquanto ridicolo il dire ehe 
sono stati tutelati dalla legge ehe a loro ha imposto queste 
gravi perdite. In Germania, assai meno ehe nei tre paesi 
rammentati, si e provveduto per costringere i cittadini e 

zione ha luogo in un periodo di rapido accresci.mento di prospe-
rita economica, oppure in un periodo di lento accrescimento o, 
peggio, di regresso. I governi ehe troppo facessero affidamento 
sulle liquidazioni future, potrebbero un giorno esse:ce in gra.vi 
impicci. 
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le societa ad investire capitali nel debito pubblico, qnindi 
il corso di borsa dei titoli di debito pubblico dell' Impero, 
e della Prussia, non e stato artificialmente alzato come 
nei detti paesi, ma di tanto e stato stimolato il progresso 
delle industrie e dei commerci, ehe banno potuto giovarsi 
di tali capitali. 

Le easse postali di risparmio e le casse governative di 
depositi in prestiti sono un altro mezzo col quale si pro-
cura di afferrare il risparmio ; in I talia viene cosl tolto 
alle provincie meridionali parte notevole dei gia troppo 
scarsi capitali per l'agricoltura, 1' industria, il eom-
mercio. 

Ora poi si tenta, eon ingenti emissioni di buoni dcl 
tesoro a lunga scadenza, di rimandare, ad un tempo di 
parecehi anni lontano, il eontrarre prestiti ehe si sanno 
inevitabili. C'iö si c fatto in discrete proporzioni in Ger-
mania, si fa in Franeia per ottenere l'equilibrio dcl bilan-
ei, senza fare troppo stillare i contribuenti, si c fatto in 
notevole proporzione in Italia, ed c una delle cause del-
l'aumento del cambio. 

E manifesto ehe tali provvedimenti, per conseguire 
prospcro successo, hanno bisogno di un periodo di ere-
scente prosperita eeonomica. J n es so i depositi del rispar-
mio crescono, e quindi le casse governative e le private 
non incontrano difficolta pei rimborsi, non occorre ehe 
vendano consolidato o buoni del tesoro, anzi ne possono 
camprare ognor piu le entrate del bilaneio aumentano 
ogni anno, e quindi il futuro puo pagare le cambiali ehe su 
di esso dal presente si traggono. I governi poRsono soddi-
sfare i voraci appetiti dei loro sostenitori, e fare anche spese 
di lusso, nei lavori pubblici e neUe guerre coloniali. 
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Non piu eosi nei periodi di lieve aumento della prospe-
rita eeonomica, e peggio aneora se vi fosse regresso. Que-
sto si osservo, sebbene assai lieve, in Italia dal1873 a 1897, 
e mise eapo alla rivolta del 1898. Per gli altri grandi paesi 
eivili, il periodo eorrispondente fu soltanto di lieve au-
mento della prosperiti eeonomiea: ma tale eireostanza 
bastO perehe avesse un earattere soeiale-politieo assai di-
verso di quello del periodo 1898-1913. 

Nei periodi di lieve aumento della prosperita eeono-
mica, i governi, mentrc debbono fare fronte agli impegni 
a sunti nei periodi di rapido progresso economieo, e ehe 
vengono a seadenza, ineontrano grandi diffieoltlL perehe 
gli aumenti delle entrate non sono pili tanto rapidi eome 
nel periodo preeedente, e perehe le sorgenti del risparmio 
gettarono in minor eopift. 

A tali difficolta finanziarie, si aggiungono, e sono forse 
piu gravi, le difficoltit per il malumore delle popolazioni. 
Queste danno al governo merito dei tempi piu prosperi, 
eolpa dci meno prosperi. 

Cio e sempre aeeaduto. E notissimo ehe in altri tempi le 
earestie erano faeilmente seguite da torbidi e da rivoluzioni. 
Cio ora non aeeade, perehe non abbiamo avuto al presente 
dcpressioni economiehe paragonabili alle antiehe earestie, 
ma solo rallentamenti della prosperita eeonomiea. 1\ieno 
potente essendo la eausa, meno potente segui l'effetto. 
In Ttalia, il periodo dal 1873 al 1898 essendo stato di lieve 
regresso, seguirono neeessariamente effetti piu potenti. 
Se nei paesi civili capitassero nel futuro periodi di vero 
regresso, c prohabile ehe si vedrebbero eatastrofi politico-
sociali tali da eguagliare, anzi da sorpassare le piu gravi 
ehe sin ora si sono vedute. 
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Per ora non si puo in alcun modo prevedere ehe siano 
prossimi periodi di regresso; ma inveee e molto prohabile 
ehe stiamo per avcre un periodo di lieve aumento della 
prosperita economiea, simile a quello ehe si e osservato 
dal 1873 al 1898, e ehe quindi sono pure da prevedersi 
cffetti simili a quelli allora osservati. 

Vi sono per altro circostanze per le quali il prossimo 
periodo di lieve aumento potra differire da quello del 
1873-1898. Lasciando da parte eventuali guerre europee, 
le quali sfuggono a queste ricerche, abbiamo da conside 
rare due prineipali categorie di condizioni, le quali operano 
per versi opposti. 

Da prima, nel fare piu gravosi gli effetti di una futura 
depressione eeonomiea, c' e il fatto ehe e molto piu diffi-
cile procurarsi ora il risparmio ehe nel periodo del 1873-
1898. Cio e dimostrato dall'alto saggio del frutto dei capi-
tali, anche per imprestiti di Stati di primo ordine. Nel-
l'aecennato periodo un frutto del 3 % per impieghi sicuri 
era reputato conveniente, oggi occorre almeno 4 %- Allora 
l' Inghilterra, quando il suo consolidato 3 % era a 110, 
otteneva imprestiti col frutto del 2 % % ; oggi, col conso-
lidato 2 Yz % a 73, deve pagare circa 3, 4 %- In quel pe-
riodo si diseorreva andantemente del frutto del 2 Yz % 
come del tipo futuro degli imprestiti di Stati di primo or-
dine, e c'era tra gli economisti chi sognava di una pretesa 
legge per la quale il frutto del capitale doveva andare o-
gnora scemando ; oggi sarebbe difficile trovare persona 
ehe stimasse ehe, in un prossimo avvenire, dovesse sce-
mare e non crescere il presente saggio dell'interesse. La Ger-
mania ora ha offerto 250 milioni di buoni del tesoro al 4 %-
Soli 50 milioni furono sottoscritti dal pubblieo, il rima-
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nente dovettero tenerselo le banehe ehe avevano assunto 
il prestito. Da tutte le parti si diseorre di nuovi imprestiti 
di Stati; imprestiti ehe sono assolutamente neeessari e 
ehe di poeo si potranno differire. Aggiungasi ehe, al prin-
eipio del periodo 1873-1898, gli Sta.ti non ave\rano debiti 
palesi ed oeeulti (easse di risparmio e simili) tanto enormi 
eome al presente ; la materia imponibile non era ancora 
stata tanto sfruttata, illimone tanto spremuto; parecchi 
generi erano ancora esenti da imposte, mentre oggi sono 
gia tanto colpiti, ehe un aumento del saggio dell' imposta 
avrebbe probabilmente per effetto di farne scemare, in-
veee di crescere il getto totale. Infine molte forze latenti 
nel paese potevano adoperarsi per Jenire gli effetti del pe-
riodo di depressione. Si noti in proposito ehe, in Italia, 
ove appunto minori erano tali forze, la depressione fu piu 
intensa. Si vede dunque ehe, sotto gli aspetti considerati, 
il prossimo periodo di depressione prinei pia in condizioni 
assai peggiori di quelle del periodo eorrispondente del 
1873-1898. 

In senso opposto sta ehe la produzione dell'oro era 
molto minore, ed aumenta molto meno nel periodo ac-
cennato di quanto ora si osserva. 

Per meglio conoscere il fatto, facciamo calcoli come 
quelli eseguiti per il movimento commerciale. 

La statistica della produzione dell'oro data dalla Di-
rezione delle zecche degli Stati Uniti e riprodotta nel 
Rappcrt an Ministere des Finances, Paris, 1912, e la se-
guente: 



- 2~ 

Anni 11\lilioni I <Ii franchi Anlli 11\Iilioni I d1 frnnchi Anni I Miliolli d1 franchi Anni I Millolli d1 franchl 

1876 537 1885 562 1894 939 1903 1698 

1877 590 1886 550 1895 1030 1904 1800 

1878 617 1887 548 1896 1948 1905 19il 

18i9 564 1888 G71 1897 1224 1906 2086 

1880 552 1889 610 18!)8 1487 1907 2137 

1881 533 1890 016 18!)9 1590 1908 1290 

1882 029 1891 077 1!)00 1319 190() 2354 

1883 4!l4 1892 760 1901 1353 1010 2357 

1884 527 1893 816 1!)02 1638 1911 2423 

Se esaminiamo queste produzioni, vediamo ehe si pos-
sono distinguere in due periodi. Tel primo, dal 1876 al 
1890, la produzione annua varia poeo, e si ha Ai = 1,6. Nel 
seeondo, dal 1891 al 1911, la produzione annua er'esee ra-
pida.mente, e si ha Ai = 88,9. Tale periodo non pare es-
sere al suo termine ed e prohabile ehe, per aleuni anni an-
eora, la produzione ereseera. 

Questo rapido aumento della produzione dell'oro c una 
fra le molte eause degli aumenti di prezzi ehe ora si sono 
osservati, ed e assai potente. (1) Ri hanno ora, in diversa 
proporzione, fenomeni simili a quelli ehe si osservarono 
quando fu seoperta l' Ameriea, quando furono seoperte le 

(i) Quindi l'aumento reale della prosperita. eeonorniea. e un 
poco minore da quello ehe appare dalle statistiche del commercio 
internaziona.le, il quale da totali piu olevati, non solo perehe cre-
scono le quantita di merei esportate e di merci importate, ma. 
altresl perehe ma.ggiori sono i prezzi. Per altro gli aumenti stessi 
di prozzi sono diretta.mento una. ca.usa. stimola.nte della. produzione. 
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miniere d'oro della California e dell'Austrialia. Questi 
fenomeni non si limitano ad un semplicc mutamento di 
prezzi ma, come gia ripetutamente fu osservato, si esten-
dono a tutto l'ordinamento politico-sociale. Gli aumenti 
di prezzo mutano le rispettive situazioni dei debitori e dei 
creditori; i primi si liberano piu facilmente con i prodotti 
dcl suolo e con i guadagni dellavoro. Segue poi un effetto 
ehe ora principalmente sie potuto conoscere e studiare, 
cioe viene stimolata la circolazione delle parti scelte della 
popolazione; quindi sono piu facilmente acealte innova-
zioni, e queste, a loro volta, reagiscono sul fenomeno eco-
nomico e stimolano la produzione. I governi ehe tentano 
di opporsi a questa piu intensa circolazione delle parti 
scelte, facilmente sono rovesciati; quelli ehe le secondano 
e se ne giovano, come i governi presenti in Europa, acco-
gliendo ed assimilandosi i nuovi eletti ehe sorgono, si 
rafforzano e prosperano. 

Se dunque nel prossimo periodo di allentamento del 
movimento economico, seguitera, neUe seguenti propor-
zioni, come pare, 0 crescera la produzione dell'oro, si avra 
in cio una circostanza favorevole alla stabilita dell'ordi-
namento politico-sociale, poi<;ht\ seguitando a crescere i 
prezzi, 'seguitera ad allievarsi il peso dei debiti, e i governi 
potranno, senza troppi guai, crescere le imposte ; i salari 
continuando a crescere gioveranno ad attutire l'opposi-
zione dei salariati, ai quali la circolazione delle parti elettc, 
non troppo rallentata, seguitera a togliere i capi, ehe po-
trebbero spingerli alla rivolta. 

Occorre per altro notare ehe per tal modo si attenuano 
bens1, ma non si tolgono gli effetti contrari. Invero, nel 
periodo 1898-1912, le popolazioni si sono avvezzate ad 
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un eerto movimento eeonomieo, politieo e soeiale, e sa-
ranno in ogni modo gravate pel solo fatto ehe questo non 
seguita eolla eonsueta intensita. Nell' industria e nell'a-
gricoltura, non potranno i salari seguitare a ereseere eome 
erano ereseiuti pel passato, e quindi aumenteranno gli 
attriti tra i lavoratori e eoloro ehe li impiegano. In molti 
modi e largamente, i governi hanno sinora sparsa la 
manna sui politieanti e sugli elettori di questi; non po-
tranno seguitare a distribuire altrettanto nel prossimo 
periodo, e da eio naseeranno eerto mall umori e opposi-
zioni vivaci. 

Vi e infine un ineognita di eui occorre tenere eonto 
non tanto in un avvenire prossimo quanto in uno piu re-
moto, ed eil grado di sfruttamento dell'Asia e dell'Africa 
per parte dell'Europa. Per l' Africa, pare eerto ehe ere-
seera; per l'Asia rimane dubbio se la Cina si sotrarra come 
il Giappone al dominio eeonomico dell' Europa, oppure 
se maggiormente ei ni sottomettera. Ma questo e argo-
mento ehe traseende interamente dal presente studio. 



La guerra e i suoi principali fattori sociologici. 
(Scientia - marzo, 1915). 

I. 

Chi scrive si propone di esporre considerazioni intera-
mente oggettive, cioe fatti, relazioni di fatti, uniformita 
ehe se ne deducono ; tralascianQ.o ogni espressione di sen-
tiinenti propri, siano pure dei piu naturali, doverosi, ri-
spettabili. Egli ha sentimenti al pari di ogni altro uomo 
vivente, ma qui procura di metterli da parte ; ragione 
per cui chi li cercasse in questo scritto facilmente lo in-
tenderebbe a rovescio. 

Una produzione intellettuale qualsiasi puo essere con-
siderata sotto vari aspetti, tra i quali notiamo i seguenti : 

l 0 La 5\la corrispondenza colla verita sperimentale; 
20 II suo accordo coi sentimenti di determinate perso-

ne, di cui i maggiormente operanti sono quelli piu vivi e di 
un piu gran numero, e tali sono nel caso presente i sentimen-
ti di patriottismo, di fede religiosa o di altra simile, di mo-
rale, di estetica, ecc. Ai sentimenti sono da aggiungerRi 
gli interessi, ehe operano potentemente per Spingere gli 
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uomini all'azione; ma spesso essi si trasformano in sen-
timenti e sotto tal forma appaioho ; 

go La sua utilita sociale. 
Il sentimento confonde solitamente tali aspetti, ma 

in realta stanno distinti. Ad esempio, nella Gornrnedia 
di Dante la corrispondenza colla realta sperimentale, non 
solo del viaggio del poeta ma anche di parecchie delle sue 
teorie, e zero ; l'accordo coi sentimenti degli Italiani, mas-
simamente coi sentimenti estetici e grande ; l'utilita so-
ciale e ragguardevole, poiche il poema raffotzo e rafforlza 
il sentimento della patria. Molte sono le !eggende colle 
quali i Greci davano ragione dell'origine delle citta loro, 
e ad esse assegnavano un fondatore. La corrispondenza 
colla realta sperimentale era poca o niente, l'accordo coi 
sentimenti era grande, l 'utilita sociale notevole, poiche 
erano cosl mantcnuti e raffermati i vincoli ohe tenevano 
uniti i cittadini di ciascuna cittlL. Viceversa, una produ-
zione intellettuale puo in qualehe modo corrispondere 
alla realta sperimentale, non accordarsi coi sentimanti di 
molte persone, non essere immediatamente di nessuna 
utilita soeiale, anzi esserc forse di danno, massimamente 
se tratta dal volgo fuori del retto senso. Di tal genere e 
il presente scritto. 

Per giudicare qualsiasi asserzione, occorre un giudice. 
Questi e esclusivamente l'esperienza, per chi considera 
l'asserzione sotto l'aspetto sperimentale ; trovasi nei gu-
sti e nei sentimenti, per chi mira a soddisfarli: sta nei 
fatti ehe dcterminano l'utilita sociale, rer chi a conse-
guirla pone l' ingegno. Qui ci sottoponiamo esclusiva-
mente al giudizio dell'esperienza. 
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n. 

Scrive Polibio (III, 6) : « Taluni degli storiei dei fatti 
di Annibale, volendo a noi esporre le eause per le quali 
tra i Romani ed i Cartaginesi vi fu la guerra ehe 'abbiamo 
rammentata, pongono eome prima l'espugnazione di Sa-
gonta per parte dei Cartaginesi, per seconda lo avere eRsi, 
eontro i trattati, passato il fiume ehe dagli indigeni e 
detto Ebro. Io diro bene ehe tal fosse il prineipio della 
guerra, ma non eoneedero mai ehe ne fosse la cagione >>. 
Seguita eitando casi analoghi ed aggiunge : << Queste asser-
zioni sono da uomini 0he non distinguono eome e quanto 
differisea il principio dalla eausa e dal pretesto ». Sono tra-
seorsi oramai piu di duemila anni daeehe lo storieo greeo 
esprimeva tali concctti, e le sue osservazioni si possono 
ripetere appuntino pei giudizi ehe oggi si danno della 
guerra europea. Diremo forse percio ehe oggi, dopo tanto 
progredire delle scienze e della storia, gli uomini aneora 
non sappiano distinguere il principio, la eausa:; il prete-
sto 1 0 non sara meglio dire ehe non fanno tale distiuzione 
per altre eause ehe non sono l' ignoranza 1 

Agevolmente troveremo queste eause se le eereheremo 
nei sentimenti, nelle inclinazioni e negli interessi. Da pri-
ma vedremo ehe tali diseorsi si eonfanno alle inelinazioni, 
lusingando sentimenti di benevolenza pei nostri amiei, 
di avversione pei nos(,ri nemici, e ehe mirano, col darc 
la << eolpa » della guerra al nemieo, a proeurarci il favore 
delle molte persone ehe patiscono i mall del eonflitto ; e 
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poicM tali sentimenti, inclinazioni ed intenti, dal tempo 
di Polibio al nostro, stanno e r:imangono negli uomini, 
non o meraviglia ehe stiano pure e rimangano gli effetti 
ohe da essi traggono origine. Poscia apparira l'utilita so-
ciale ehe c' e, per una nazione, di rafforzare per tal modo 
l'amore della patria, l'odio del nemiro, la brama di vin-
cerlo, per torre di mezzo la cc causa. » dei nostri mall. 

Notisi ehe tali ragionamenti non possono mettere capo 
a conclusione alcuna se non si fermano a qualehe princi-
pio sentimentale, metafisico 0 teologico, il quale e accet-
tato da alcuni, rifiutato da altri, e ehe quindi, pel solito, 
persuadono solo chi e gia persuaso, d'altri nessuno. Sono 
un mezzo per stuzzicare certi sentimenti preesistenti, non 
per fame nascere. Quindi si puo agevolmente prevedere 
da chi, tolte poche eccezioni, saranno arcolti, e da chi 
respinti, quando siano noti tali sentimenti, gli intenti e 
gli interessi ehe manifestano, ed e questo il caso nelle 
rontese tra nazioni, o .tra credenti di religioni diverse. 

Tale regola generale vale per Ja presente guerra eu-
ropea. Ad esempio, gli avversari dell' Austr:ia dicono rhe 
la guerra ha avuto per cagione l'ultimatum dell'Austria 
alla Serbia; rispondono gli amici ehe l'ultimatum e Ja 
conseguenza dell'ostilita della Serbia contro l'Austria; 
osservano i primi ehe tale ostilita ha origine dalle male 
arti usate dall' Austria contro la Serbia ; ribattono i se-
condi ehe le dette cc male arti >> sono solo giusta resistenza 
al mal volere dell'Austria, all'opere sue invadenti; cosi 
si puo seguitare indefinitamente, e chi si ferma f. solo 
mosso da sentimenti di benevolenza per una delle parti, 
di malevolenza per l'altra. Una delle tentate cc giustifica-
zioni » della violazione della neutFalita belga sta nel dire 
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ehe la Germania, aggredita da due parti dalla Franeia o 
dalla Russia, era in « stato di neeessita », il quale pure si 
ammette nel diritto privato. Al ehe si risponde ehe la 
Germania si era posta da se in questo stato di neeessita, 
movendo guerra alla Franeia ed alla Russia. Non per-
tanto si quietano gli amiei della Germania, e oppongono 
ehe la Germania ha dovuto in tal modo operare perrhe 
Ja Russia preparava le armi e la Franda diehiarava di 
volerla aiutare. Cosi si puo eontinuare all'infinito, e chi si 
ferma sara spinto a eio solamente perehe fa propri i sen-
timenti di una delle parti eontendenti. Talvolta piu breve 
e la eatena di tali pseudo-ragionamenti. Ad esempio, si 
diee ehe la guerra e seguita perehe le Potenze europee 
vollero intromettersi tra 1' Austria e la Serbia, il ehe dalla 
Germania non poteva essere eonsentito. E basta. Rimane 
verit:1 assiomatiea ehe alla Germania era leeito, alle al-
tre Potenze illeeito il difendere una delle parti eonten-
denti. Ma tale verita assiomatiea e aeeolta solo da ehi 
potrebbe anehe farne senza per dare il proprio giudizio. 

Non troviamo piu sodo il terreno nel eampo del cc di-
ritto internazianale », sia perehe ineerti ne sono i prinei-
pi, ineertissime le interpretazioni, sia perehe le sue san-
zioni, stanno in piena balia di questi sentimenti, i quali 
preesistono ed operano, eoprendosi solo di ragionamenti 
attinenti al diritto. Gli Inglesi avevauo promesso di sgom-
brare 1' Egitto, e non 1' hanno sgomberato, ne paiono 
avere la menoma intenzione di eio fare. Lo Zar erasi 
impegnato di manteuere l 'autonomia della Finlandia, e 
tale autonomia e sparita. La Prussia aveva garantito la 
neutralita del Belgio e quella del Lussemburgo, e le ha 
violate, eereando, dopo il fatto, ragioni o pretesti pei 

,J - .Fatlz" e teon "e 
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giustifieare il proprio operato. Se si suppongono dat.c la 
fede patriottiea, la religiosa, o la politica di eerti indivi-
dtri, si puo, eon grandissima probabilita, prevedere quali 
di queste tra,gressioni agli impegni assunti "aranno da 
tali individui assolte, quali condannate ; di quali di-
seorreranno, di quali taceram1o. 

Dieono gli Inglcsi ehe mossero guerra alla Germania 
per difendere il prineipio del rispetto ai trattati, violato 
dalla Germania, ehe aggredl il Belgio, ma non fanno eo-
noseere perehe 1' ident.ieo fatto, in identiche eondizioni, 
eompiuto a da1mo del Lussemburgo, non li aveva scoss:i 
in nessun modo. Rispondono i Tedesehi, con una delle 
tante spiegazioni immaginate dopo il fatto, ehe violarono 
la neutralita del Belgio perehe questo gia l'aveva ferita 
aceordandosi coll'Inghilterra per difenderla, ma taceiono 
opportunamente e prudentemente del Lussemburgo, pel 
quale tale motivo non vale. 

La prima giustifieazione data dal Caneelliere tcdeseo 
era, sotto l'aspetto dPlla logiea formale, un poco meno 
vana. Dieeva egli, in sostanza, ehe neeessita non ba legge, 
ehe posta nel bivio o di perire, o di violare la neutraiitit 
del Belgio, la Germania si atteneva al seeondo partito 
e tale motivo aveva il pregio di valere tanto pel Belgio 
come pel Lusscmburgo. Per motivi identiei, od anebe ~olo 
analoghi, quel singolarc magistrato ehe fu detto << il buon 
giudiee >> mandava a solti individui ehe, senza i1 menomo 
dubbio, avevano tra.sgredito la ]egge. JJe stesse per:;one 
ehe approvavano allora ehe del diritto privato non si te-
nesse aleun conto, aeremente biasimano ora le trasgres-
sioni al diritto internazionale1 faeendo cosi palese ehe 
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non astratto amore di diritto le muove, bensi sentimenti 
di simpatia per eertc persone, di antipatia per altre. 

Sogliono i popoli europei « giustifieare » le loro con-
quiste in Asia ed in Afriea invoeando i cc db.itti >> delle 
razzc cc superiori » di fronte alle cc inferiori » ; senza ehe 
perdireil vero, si possa eapire il senso preeiso di questi bei 
termini ; ed osservando ehe (( superiori » ed cc inferiori » 
paiono essere sempliei pleonasmi per signifieare pii1 forti 
e meno forti nelle arti belliehe ; poiehe i Giapponesi ehe, 
in altri tempi, stavano eoi Cinesi tra le razze cc inferiori », 
ora, dopo e meree solo Ia vittoüosa guerra eontro i Russi, 
hanno posto tra le razze cc superiori ». I fautori di questa 
teoria si sdegna.no quando la Germania vuole volgerla a 
<< giustifieare » le imprese per aequistare il dominio su gli 
altri popoli europei, da essa stimati cc inferiori » eon quello 
stesso identieo eriterio ehe e della teoria generale di eui 
si valgono, quando a loro fa eomodo, gli altri Stati di 
Europa. In moJti easi le deelamazioni di eoloro ehe si im-
maginano di far parte di una razza cc superiore » non 
hanno maggior fondamento nella realta di quanto ne 
avesse il gloriarsi di pareeehi fra gli antiehi Greei, di una 
origine divina. 

Ragione di spazio ei vieta il proseguire quest'analisi, 
ma il sin qui detto basta per fare palese la vanita speri~ 
mentale di tali ragionamenti ; Iaseiamoli dunque da parte 
e volgiamoei ad indagare la sostanza ehe da questa veste 
e ricoperta. 
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UI. 

Rechiamo ancora una citazione di Polibio. Discor-
reudo della prima guerra punica, egli osserva (I, 64, 5) 
come Roma e Cartagine fossero pari « massimameute nel-
l'animoso contendere per la dominazione )). Per tal modo 
si risale ad una delle cagioni profonde delle guerre pu-
niche, di fronte alla yuale appaiono secondarie e spesso 
msignificanti le cagioni pil1 prossime di cui. ci e stata tra-
maudata la memoria .. 

Tra le secondarie sono degne di nota alcune ehe ope-
rano spesso indirettamente, ad esempio, le differenze di 
nazioni, (1) di istituzioni politiche, di religione, gli inte-
ressi economici. Possono, e vero, talvolta recare diretta-
mente a rompere guerra, ma piu spesso operano indiret-
tamente, accrescendo i sentimenti di rivalita t.ra i popolL 
Cosl operarono gli interessi dei mercatons romani e dei 
negozianti cartiginesi. Il piu antico trattato tra Roma e 
Cartagine, rammentato da Polibio, risolve appunto uno 
di questi conflitti di interessi; ma sarebbe errato il cre-
dere ehe le guerre puniche furono preparate, deliberata-

( 1 ) Qui il termine di ntu:ioni e solo adoperato per indieare uno 
stato di fatto. Non si eerea menomamente eome si eostituiscono 
le nazioni, ehe parte in eiö abbia la stirpe, se pure questo termine 
ha un qualehe sign.ifieato, il suolo, il elima, il linguaggio, la reli-
gione, eerte eomunanze di interessi, eee. Saranno quesit.i impor-
tanti quanto si vuole, ma di essi non ci occupiamo qui. 
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tnente volute, imposte dai negozianti romani e dai Carta-
ginesi ; essi operarono massimamente sui sentimenti, e, 
dal eonflitto di questi, divampo la guerra. Sirnilmeute sa-
rebbe errore il eredere ehe la presente guerra europa e 
eonseguenza diretta di eontrasti eeonomiei, ne e bensi, 
in parte pieeola o grande, eonseguenza indiretta, per l'a-
zione ehe ebbero tali eontrasti sui sentimenti. 

Quando aeeade ehe popoli bramosi di estendere il pro-
prio dominio s' ineontrano, il eonflitto fra essi diventa se 
non inevitabile almeno probabilissin10, ne mancano mai 
eagioni aecessorie o pretesti perehe s'aeeenda. 

AI presente, abbiamo tre popoli in questa eondizione, 
eioe il tedeseo, lo slavo, il britannico. (1) La forza ehe 
spinge ad estendere il dominio e l'autorita diretta od in-
diretta e intensa nei due primi, piu forse nel tedeseo ehe 
nello slavo ; nel terzo appare prineipalmente sotto la 
forma di resistenza alle imprese altrui. Nel passato avreb-
besi potuto aggiungere ii popolo spagnuolo, poi il franeese; 
ma ora, nel primo ogni forza di espansione e spenta, nel 
seeondo e debolissima ; forse sorgera nel futuro nell' ita-

(i) Come gia a.bbia.mo a.vvertito nella. preeedente nota., noi qui 
non voglia.mo risa.lire oltre a.l sempliee da.to di fa.tto. Ad esempio 
e eerto ehe vi sono, nel mondo, uomini ehe si dieono e ehe sono 
detti tedeschi ; ques i e null'a.ltro voglia.mo indiea.re qua.ndo di-
seorria.mo del popolo tedesco, o a.nehe della. Germania ; e se a.lcuno 
dieesse ehe ta.li uomini potrebbero sepa.ra.rsi e eostituire a.ltri popoli, 
risponderemmo ehe studia.mo ora. eio ehe e, non eio ehe potrebbe 
essere. E non inda.ghia.mo per niente i motivi pei qua.li tali uomini 
si dieono e sono detti tedeschi, perehe ha.nno eerti sentimenti, 
eerte inelina.zioni, eerti interessi eomuni, ne a.leuno a.ltro quesito 
di questo genere. Aeeettia.mo il fa.tto eome e, e proeedia.mo oltre. 
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lleo ; ma di tale ineerto avvenire non oeeorre qui diseor-
rere, notiamo solo di sfuggita ehe l'opera dei nazionallsti 
itallani mira a prepararlo. 

I tre popoll ora rammentati eostituiseono, pei lette-
rati, lanazione latina, ma essa non ha vita propria e reale, 
eome 1' hanno la nazione tedesea, la slava, la britanniea. 
Ciaseuno dei popoll latini stima essere molto avveduto e 
furbeseamente abile badando solo al proprio tornaeonto 
e traseurando ogni eomunanza di sentimenti e di inte-
ressi ehe lo potrebbe avvineere agll altri; eosi operarono 
in altri tempi i Greei, minaeeiati dalla potenza romana, 
e .-osi operano, al tempo nostro, i popoli baleaniei. Tale 
politiea, ereduta tt reale», puo inveee essere frutto di una 
teoria ehe e fermo segno di debolezza e ehe puo recare ad 
estremi danni. Pongasi mente invero a eio ehe aeeadrehbe 
della Gcrmania se simile modo tenessero i Tedeschi del 
mezzogiorno e quelli del settentrione. Cio appunto sperava 
Napoleone III, e l'essersi ingannato fu eagione della sua 
rovina nel 1870. Molti ehe ora, in Italla, si sono fatti adu-
latori della nazione germanica approvano il sentimento 
ehe, dimenticate guerre e sconfitte, spinse Ja Baviera ed 
altri Stati ad unirsi alla Prussia, per eostituire l' impero 
tedeseo; e, ad un tempo, respingono sdegnosamente eome 
t• sentimentale J) un simile operare per la loro patria, ehe 
pure dicono di amare e ehe amano veramente. 8arebbe 
oltremodo difficile di trovare in C eJ mania ehi opm asse 
in modo analogo, cioe ammirassc i Latini, spregiando i 
Tedesehi, e prodarnasse ehe Stati eome Ja Baviem e il 
\Vürtenberg debbono badare solo al proprio tornaconto, 
senza eurarsi dcll'avvenire della nazione tedesea. In tale 
iliverso modo di opcrarc sta uno dei tanti indizi della dif-
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ferenza tra i sentimenti ehe sono f'agione di forza grande 
alla nazione germaniea, e quelli ehe recano debolezza estre-
ma alla latina. 

Possono i deboli c fiaecbi, scbbcnc avversari, viverc 
vieini, senza conflitti ; non eosi i forti ed animosi. Era 
dunq ue inevitabile ehe, tosto o tn.rdi, eon nn pretesto o 
eon un altro, si dovE:sse rompere guerra tm i Tede ehi e i 
Russi e gli Illglesi. I Tedeschi contendevano agli Inglesi, 
il rlominio del mare, ne potevano fare altrimenti, spinti 
dalle proprie brame e dai propri interessi ; ma, per gli 
stessi motivi, non potevano ccdere gli Inglesi, se non si 
volevano rassegnare alla distruzione dell' impero britan-
nico ed alla perdita della loro indipendenza .. I Tedeschi 
si opponevano allo estendersi dell'autorita della Russia 
nella penisola balcaniea, e non potevano tenere altra via, 
non solo per eagione dell'alleauza coll'Austria-Ungheria, 
la quale eagione sarebbe sccondaria, ma principalmente 
perehe il retroeedt::re di fronte alla minaeeiosa potenza 
russa avrebbe gravemente offesa, forse distrutta la fede 
nell'egemonla germaniea, mentre questa fede era neees-
saria per mantenere la forza di espansione, come gia 
analoga fede giovo al popolo romano ; ne, d' altra 
parte, per cagioni simili, potevano i Russi venir meno 
ai doveri di protezione degli Slavi meridionali, poiehC 
troppo gran danno avrebbero eosi recato i sentimenti 
ehe ad essi d!tnno forza neUe opere e fiducia nell'avvenire. 
Potevano bensl i governanti tedesehi non sobbarearsi ad 
un tempo alle gravi imprese di debellare insieme tutti 
eoloro ehe eontrastavano all'estendersi delloro dominio, 
ed avere un poco di quella eauta prudenza ehe tanto 
giovo al f.'enato romano. Tl Bismarek, in cio, a loro cra 
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stato maestro, ed aveva fatto vedere eome eonveniva 
porre in opera il prineipio divide ct impcm ; ma essi non 
appresero bene quest'arte, forse aceeeati dall'orgoglio della 
loro potenza militare. In fine c probabilissimo ehe non 
fosse pos~ibile scausare il cozzo fra le forze ora rammen-
tate, e ehe, tosto o tardi, dovesse seguire, rimanendo 
solo la seelta del eome e del quando. Allo stesso modo 
ehe non c'era posto nella regione mediterraneaper Roma 
e per Cartagine, non c' e ora luogo nel mondo, per due 
Germanie, per due Russie, per due Britannie. Bensl pote-
vano forse stare insieme, slmza troppi contrasti, Je nazioni 
di quei paesi e la latina, in cui e del tutto 0 quasi sparita 
la forza di espansione. Infatti la nazione britanniea e la 
slava vivono in paee cogli Stati latini; la germanica non 
ha piil contese eolla Spagna, si e alleata all' Italia, e piu 
volte parve volere pure avere eome amica la Franeia ; 
ma l'alleanza italiana fu ferita dalle prepotenze austria-
che, dell'altezzoso trattare della Germania e dell'Austria; 
e, colla Franeia, nonehe l'alleanza, neppure una ferma 
pace era possibile, per eagione della conquista dell' Alsazia-
Lorena, dolle incessanti persecnzioni ehe erano inflitte 
agli abitanti di queste eontrade, delle molestie germa-
niehe in ogni impresa eoloniale francese. Ben poeo avve-
duti furono i governanti della Germania nell'interrompere 
con tali molestie l'opera dissolvente dello Andre e del 
Pelletau in Franeia; e, piil di reeente, nel non avere la 
pazienza di aspettare ehe la demoerazia antimilitaristiea 
compiesse, in Franeia ed in Inghilterra, la prineipiata 
opera. 

Roma e l' Inghilterra ebbero l' arte di farsi amiei i 
popoli soggetti, e da eio trasse origine il prospcro resistere 
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di Roma all' invasionc di Annibale, la presente unione del-
1' impero britannico contro Ja Germania. Cartagine non 
ebbe tale arte, ne l' ha al presente l' impero tedesco; al 
contrario, quella si fece e questo si fa odiare dai popoll 
soggctti, come dimostro 1' invasione romana in Africa, e 
come ben puo vedersi ora, ponendo mente ai sentimenti 
degli AJsaziani-Lorenesi, dei Danesi, dei Polacchi soggetti 
alla Germania. DeHa massima parcere subiectis et debel-
lare superbos, tanto sapientemente posta in opera da Ro-
ma, i Tedeschi hanno serbato soltanto l'ultima parte, 
trascurando interamente la prima. Forse tal diverso pro-
cedere e in relazione coll'essere la potenza tedesca molto 
piu metafisica e teologica della romana; ma non abbiamo 
da indagare q ui tale argomento. 

IV. 

Tra le circostanze per cui si mantengono le rivalita 
dei popoli e si rafforzano i sentimenti di inimicizia sono 
da annoverarsi le disparita di religioni e di istituzioni po-
litiche. Tali fatti sono stati in pochi casi cagioni dirette 
di rompere guena, in meno casi per altro di quanto appaia 
a chi guarda superficialmente gli avvenimenti, perehe 
spesso furono la forma sotto la quale si manifestavano i 
sentimenti di rivalita e di inimicizia ; solitamente sono 
solo cagioni indirette, cioe operano sui sentimenti e, per 
mezzo di questi, sulla guerra e Ja pace. In generale, Roma 
aveva favorevole il partito aristocratico delle citta greche, 
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contrario i1 partito clcmocratico, e un fatto analogo si os-
servo pure per Cartagine; ma sarebbe interamente fuori 
dalla rcalta il dire ehe le guerre di Roma in Grecia e con-
tro Cartagine ebbcro direttamente origine da conte e tra 
la politiea eonservatrice di Roma e la politica demoera-
tica grcca o punica ; bens1 rimaniamo nella realta, non 
ci allontaniamo punto dai fatti, dieendo ehe tali contcse 
tra aristoerazia c democrazia operarono pure indiretta-
mente, per mezzo dei sentimenti, ina prendo le contese 
ehe 'condussero alla guerra. 

Egnale osservazionc devesi fare oggi. Re procuriamo di 
classifieare le inclinazioni politiche dei popoli ehe al pre-
sente stanno in guerra, appare subito manifesta la dispa-
rita tra quelle degli imperi centrali e quelle della Franeia 
e dell' impero brita1mico. Le prime sono dette « milita-
riste » dai ncmici ed anche dagli amici dclla Germauia, 
le seconde sono dette « democratiche >> dagli amici della 
Fraucia e dell' Inghilterra; e i popoli di questi paesi di-
cono di pugnare per il trionfo delle istituzioni democratiche 
alle quali danno eziandio il nome di « libere >>. In ogni 
modo, tale contrasto e ammesso da tutti, ne puo certo 
esscre eseluso dalle cagioni indirette del presente eon-
ßitto. Eccezione apparente e la Russla; e pare strano 
ehe il suo governo, dotto despotico, possa avere comuni 
intenti coi govcrni democratici; ma in realta la Russia 
e retta da una buroerazia, e questa si avvicina molto alle 
burocrazie demoeratiehe, allontanandosi pure molto dalle 
burocrazie militari c aristoeratiche della Germania e del-
1' Austria. In Russia, l'aristocrazia ha origine dal potere 
sovrauo ; in Germania, il potere del sovrano ha origine 
dall'aristocrazia. Tale differenza c fondamcntale. 
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I1 reggimento dei popoli oecidentali, ehe si diee << de-
mocratico n, e in realta q uello di una plutocrazia demoera-
tica, ehe inelina ora alla plutocrazia demagogica. Anche 
sotto tale aspetto, troviamo diff erenze di gran momento. 
In Inghilterra e in Francia, le elezioni costano, molto 
piu ehe in Germania., denari ai plutocrati, favori del go-
verno conferiti dai politicanti, spe!';e a earico dei contri-
buenti. Il Lloyd George ha potuto distruggere il seeolare 
potere della Camera clei Lords, merce l'aiuto di banehieri 
amici, le elargizioni delle pensioni per la vecehiaia, a 
spese esclusivamente dello Stato, ed altri doru analoghi 
fatti a spe e dei contribucnti. In Francia, fatti di tal 
genere sono soliti, e, tacendo di altri molti casi, il miliardo 
delle cougregazioni sfumo in gran parte per pagare i servizi 
di coloro ehe giovavano nelle elezioni ai politicanti ; ora, 
con intenti analoghi, malte persone sono nominate cura-
tori dei sequestri delle proprieta e dci commerci di case 
tedesehe, e ne hanno lauti guadagni; un ben noto plu-
tocrate fu, dagli amici, raccomanclato agli elettori come 
l'uomo ehe a questi aveva fatto distribuire pel passato i 
« fonds du pari mutuel » c ehe avrebbe fatte proseguire 
tali elargizioni nell'avvenire; tale raccomandazione ebbe 
favorevole effetto. In Prussia nessun governo si sogna 
di chiedere l'aiuto dei plutoerati per restringere il potere 
della Camera dei Signori, non ricevc ordini dai plutoerati, 
nessuna moglie di plutocrate rieeve il ius gladii da eom-
piaccnti giurati, da compliei autoritll, e se, come in ogni 
altro paese, si spende per le elczioni, cio aecade in molto 
minore proporzione ehe nelle nazioni oecidentali, europee 
e americane. Plutoerati ce ne sono in Oermania come in 
queste nazioni ; ma in Germania il Govcrno impone ad 
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essi il suo volere, e nelle accennate nazioni sono invece 
i plutocrati ehe al governo impongono il proprio volere. 
In Germania non si osserva un fenomcno simile a quello 
del Caillaux in Francia. 

La contesa tra la Francia e la Germania, a proposito 
del Marocco, fu massimamente una disputa di plutocrati. 
I socialisti ben conobbero il fatto, ma, al solito, lo espres-
sero malamente dicendo ehe era un confiitto di « capita-
listi >>. Similmente in Italia, i socialisti videro l'opera della 
plutocrazia nella guerra libica, ma tosto deviarono in con-
siderazioni etiche sul « capitalismo >>. In generale, le consi-
derazioni analoghe dei socialisti intransigenti sulla guerra 
europea hanno un qualehe fondamento nel fatto reale ehe 
i plutocrati dei vari paesi si litigano fra loro, come gia 
un tempo i mercatorcs romani ed i negozianti punici. 

L' induzione ora fatta sugli effetti della disparita delle 
istituzioni politiche ha la sua conferma in altri fatti im-
portanti. 

Le forze sociali si compongono in un modo ehe ha 
qualehe analogia colla composizione delle forze in mecca-
nica. Quando una di queste forze supera di molto in inten-
sita le altre, queste malagevolmente si scorgono, ma si 
manifestano chiaramente se piu non sono per tal modo 
sopraffatte. In Germania, in Francia, in Inghilterra, il 
sentimento patriottico oggi sormonta ogni altro e ne la-
scia solo apparire deboli segni, come sarebbero: in Ger-
mania l'opposizione del Liebknecht alle spese militari; 
in Francia, la missione Caillaux ; in Inghilterra, il ritiro 
di due ministri pacifisti ; ma in Italia e negli Stati Uniti, 
appaiono invece mani.festi gli effetti delle varie forze. In 
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Italia il partito conservatore inclina verso l'alleanza cogli 
imperi centrali ; tenta talvolta di nascondere tale incli-
nazione coll'asserire ehe attende solo ad interessi esclusi-
vamente italiani, ma tal veste troppo trasparente non in-
ganna nessuno. I partiti democratici inclinano decisa-
mente verso un'alleanza colle nazioni democratiche della 
Francia e dell' Ingbilterra, e tra essi massimamente i fram-
massoni e gli anticlericali. Ncl partito socialista, si osserva 
un fenomeno simile a quello ehe gia si vide nella Chiesa 
cattolica quando apparvero i Francescaui; e come que-
sti stavano attaccati alla lettera della poverta cvangelica, 
i socialisti intransigenti stanno attaccati alla lettera del 
dogma marxista ehe tutto riduce alla « lotta di classe ». 
Di quelli come di questi non dobbiamo eonsiderare i di-
scorsi, ehe sono vani ed inconcludenti, bensi dobbiamo 
porre mente ai sentimenti ehe per tal modo sono rivelati. 
Il sapiente governo dei Papi seppe valersi dei sentimenti 
ehe apparivano nei Franeescani e fare suo pro appunto 
di eio ehe logieamente gli era contrario ; manea un tal 
governo nel partito soeialista, ma eio non toglie valore 
agli effetti ehe possono avere i sentimenti manifestati 
dagli intransigenti. Oggi sono lievi e trascurabili ; in un 
avvenire, prossimo o lontano, possono essere potenti e 
di non poeo momento. In generale, in tutta Europa., l' im-
perante partito della plutoerazia demoeratiea e composto 
da uomini i quali, da un estremo di eieea fede, passando 
pei gradi intermedi, giungono all'altro estremo di una 
seettica abilita. Gli uomini in eui prevale la fede danno 
la forza al partito, quelli in eui prevale l'abilita, I' arte ehe 
puo eondurre alla vittoria, Ove avvenga uno f;>eisma tra 
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questi e quclli, puo scemare, sparire la forza del part.ito. 
Oggi tale seisma aneora non c C., ma potrobbe seguire 
nell'avvenire. 

Nelle presenti eontingenzc, il partito nazionalista ita-
liano, molto piu del partito detto eonservatore, attende 
esclusivamente ad interessi del paesc. Es::;o manifesta, 
in Italia, sentimenti analoghi a quelli ehe vediamo so-
pravanzare di gran lunga gli altri in Germania ed in 

_ :Francia, e ehe soro specialmente atti a spingere i popo1i 
ad un forto operare. 

Le forze di cui ora abbiamo tenuto discorso sono fra 
le prineipali ; Ja risultante loro determinera l'azione del-
1' Italia nel presenie eonflitto. Traseurabili, perehe piu 
lievi ed in eerti easi proprio niente, sono quelle dei paei-
fisti, dei tolstoiani, e di altre simili persone. In Italia ed 
in Franeia, si e veduto il fenomeno di paeifisti divenuti 
partigiani della guerra, eon zelo di neofiti. Non c' e da 
badare ai sofismi, spesso puerili, eoi yuali tentano di spie-
gare tale evoluzione ; bensl dobbiamo porre mente all'e-
voluzione stessa, ehe manifesta quanto sottile fasse la 
eorteceia pacifista, ehe rieopriva sentimenti piu profondi, 
tanto ehe fu squarciata appena urtata da forze non troppo 
deboli. 

Negli Stati Uniti d'Ameriea, la plutocrazia democra-
tiea, per i propri sentimenti e molto piu per i propri inte-
ressi, e e rimane avversaria della Germania; percio riesci 
vano il tentativo di farsela propizia eon bei ragionamenti 
ed ingegnosi sofismi. (1) Gli effetti di tal forza si manife-

(i) In generale, rimane dubbio se i molti discorsi fo.tti dai Te-
deschi per '' giustificare » il proprio operato, e quelli fatti dagli av-
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stano ehiaramente perehe non sono oecultati 1la altra forza 
piu potente. 

Ne i demorratici ne i plutoerati dei popoli oeeidf."ntali 
volevano la gucrra, e, se qucsta fosse dipesa clal loro vo-
lere, non l'avrebbero mai fatta; ma la prepararono in-
consapevolmente, mirando nelle loro di pute al torna-
eonto del momento, senza troppo eurarsi dell'avvenire. 
Cio aecadc Rpec;sissimo, c molti sono i easi in eui si vcdono 
gli uomini poJitiei riuscire dovc mai piu avrebbero vo-
luto andare. 

~c demoeratiei e plutocrati fossero stati meno avidi, 
mono prodighi, per proprio uso e per seopi elettorali, dclla 
pubblica peeunia, e se, per tal modo, la Francia e l'Inghil-
terra fossero state meglio preparate alla guerra, puo anehe 
essere ehe la Germania non le avrebbe aggredite. 1\fa di 
cio non e qui luogo di djseorrere, c vogliamo restringerd 
ai lineamenti generali del fenomeno. 

V. 

I fatti eome abbiamo procurato di esporli sono i reali; 
ma appaiono deformati nei ragionamcnti a cui, per solito, 
danno origine. Gli uomini tutti sono inclinati a dare for-

versa.ri per « eonda.nna.re » ta.le opera.to, a.bbiano sortito un qualehe 
effetto oltre quello di ra.fforza.re i sentimanti di eoloro ehe giO. 
prima. erano eonvinti. Percio pare ehe non si a.llonta.nino troppo 
da.l vero eoloro ehe, in Germa.nia., stima.no ehe, rigua.rdo a.lla. 
viola.ta. neutra.lita. del Belgio, sarebbe sta.to meglio sta.rsene, sen-
z'a.ltro, alle prime diehia.ra.zioni fatte a.l Reishsta.g, da.l Canee!-
liere tedeseo, 



-48-

me astrattc, mitiehe, teologiche ai loro sentimenti ; ed c 
necessario ehe chi vuole persuadere lc moltitudini, od 
anche solo piacere, loro in tal guisa si csprima, perehe e 
il solo linguaggio da esse inteso. 

I Romani erano persuasi ehe gli dei proteggevano la 
loro citta ; i Tedeschi contemporanei hanno eguale per-
suasione circa alla loro Kultur, e i democratici circa al 
santo Progresso, alla santissima Democrazia, al divino 
Suffragio Universale. ~e qualehe futura Iliade narrera 
la presente guerra europea, il poeta non durera fatica a 
popolare il suo Olimpo. Re. egli sara favorevole ai Tedeschl, 
come Omero ai Greci, fara incontrare il (( buon vecchio 
Dio tedesco » coll'Allah dell' Islam, e porra in sussidio 
la Kultur. Questa e proprio Atena rediviva, ehe figura 
l' intelligenza bellica e l'azione ordinata, oppo te alla 
forza brutale ed all'azione disordinata di Are, il quale 
certo sara posto dalla parte dei barbari Russi, dei pcrfidi 
Inglesi, dei corrotti Francesi. Fuggiranno tutti costoro 
quando la Kult'ur agitera loro sul viso l'egida ereditata 
da Atem:~.. Il poeta favorevole ai popoli occidentali in-
vertira le parti; regalera Are ai barbari Tedeschi, ehe 
rinnovano le gesta di Attilla, e terra, per fare da Atena, 
la Civilta democratica umanitaria, armata dell'egida del 
Diritto ; a fare da Zeus, chiamera il folgorante Progresso; 
ma non ne sara pacifico il regno, poiche a lui contendera 
il seggio la strapotente (( Organizzazione '> ehe, secondo 
uno scienziato tedesco, e (( missione » della Germania di 
imporre alla riluttante Europa. Non manchera poi Ter-
site, ehe potra essere figurato da quei buoni uomini i quali, 
chiusi nel loro studiolo, trinciano e tagliano a fette la 
carta di Europa come se fosse un dolce pasticcio. 
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Ponga mente illettore ai molti scritti letterari o meta-
fisici a cui ha dato origine la presente guerra, e facilmente 
scorgera in essi il principio dei concetti di cui ora abbia-
mo espresso l'estremo Iimite. Le entita tcologiche e le 
metafisiche, le personificazioni etniche battagliano in tali 
scritti, e "i sono invocate tanto per l'offesa come per la 
difesa ; vi si vede la cc forza » trasformarsi in cc diritto », o 
cc viceversa; e inoltre la cc forza morale » e la cc materiale '' 
aspramente tra loro pugnare. 

Tutto cio, considerato in relazione colla realta spc-
rimentale, ha assai poco valore, ma, considerato invece 
come indizio di forte sentire, e di gran momento, tanto 
piu grande spesso quando piu si avvioina allimite ove prin-
cipia l'assurdo, poiche il non avvedersi di questo e fermo 
segno di una viva fede. 

Appunto la fede dei Tedeschi nella loro K ultu1· e nella 
cc missione '' ehe hauno di dominare il mondo, come po-
polo eletto e cc superiore '' a tutti i PO:(>Oli ehe furono, sono 
e saranno, e certamente cagione di forza reale nella guerra. 
E anche cagione di crudelta, perehe per opera di tale 
viva fede e massimamente della sua forma metafisica e 
teologica, la guerra inclina ad avere i caratteri delle guerre 
di religione. L'avversario non e solo il nemico, e l'eretico 
scomunicato, il miscredente, il bestemmiatore della santa 
Kultur, reo di lesa maesta divina. Occorre non solo vin-

. cerlo, bensi anche spengerlo, distruggerlo. I Belgi ardi-
rono uegare il passo alle sante schiere della divina Kultur ; 
percio furono rei di lesa maesta divina, e cc giustamente '' 
puniti ora, come, in altri tempi, per analogodelitto,furono 
perseguitati dal duca d'Alba. 

La fede dei democratici e meno viva, massimament e 
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neUe elassi dirigenti, in eui volge spes .o ad nna ~empliee 
letteratura, forse per ca.gione dello seettieismo dei pluto-
erati e delle melensaggini degli umanitari, forse anehe per-
ehe molti capi democratici sono tratti , per soddisfare le 
eupide bra.me delle loro schiere, ad oecuparsi pih ehe 
d'altro degli interessi; quindi e eagione di minor forza, 
ma altresi di minor crudelta. Puo darsi ehe il trionfo dei 
demoeratiei finisea col eostare ai vinti piu denaro ma 
meno sangue, meno dolori. 

I Tedeschi mostrarono di eurarsi poeo delle norme 
del diritto internazionale; e molti li approvano, mossi 
da sentimenti simili a quelli di coloro ehe giil approva-
vano la santa Inquisizione, ehe si affraneava dalle regole 
allora vigenti della proeedura penale. Occorre notare ehe 
i democratici, i quali tanto aspramente rimproverauo 
ai Tedesehi queste trasgressioni, non hanno ritegno nel 
eompierne di analoghe nel diritto interno dello Stato. 
Sotto l'aspetto della logica formale, non si capisce 
bene perche, se la forza del suffragio universale puo 
<< creare » i1 diritto intemo dello Stato, la forza degli eser-
citi non possa egualmente << ereare » il diritto internazio-
nale. Sela I< f orza >> sovrasta giustamente al << diritto » neUe 
conte~e interne, perehe non dovrebbe egualmente sovra-
starsi neUe csterne ~ E vero ehe si seioglie il quesito ba-
rattando i vocaboli e chiamando << diritto » cio ehe e im-
posto dalla forza interna; ma rimane da sapere perehe 
tale baratto non potrebbe anche valere per Ja forza ester-
na, alla q uale mauca solo lo spolverino ehe sui decreti 
dell' interna mette il santo suffragio universale, ma ehe 
potrebbesi agevolmente sostituire con altro analogo. 
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Veramente si haru10 co!'i logomachl.e, o, nella migliore 
ipotesi, contese metafisiche, ehe poco hanno da fare col-
1' esperienza. 

VI. 

Il ricercare le forze pl'Ofonde ehe operano sotto tante e 
cosl. varie apparenze puo essere di dallllo per la fede ed 
in conseguenza per le opere ehe essa compie, ma f> utile 
per la scienza sperimentale, alla quale concede una qual-
ehe previsione, sia pure ristret,ta, dei futuri avvenimenti, 
determinati, almeno in parte, da tali forze, ehe riman-
gono meutre mutano le fugaci loro vesti. Chi, ad esempio, 
credeva ehe la guerra tra Romani e Cartaginesi fosse 
f'tata determinata dal giuramento fatto da Auniba]e al 
padre, nulla poteva prevedere circa alle relazioni tra Roma 
e Cartagine, ehe avrebbero potuto diventare quelle di 
una schietta e sincera alleanza, ove un a.Itro Amilcare 
avesse suggerito un giuramento opposto al figlio. Chi 
crede ehe Ja guerra e determinata dalla dichiarazione ehe 
se ne fa suppone ehe un atto il quale, senza gravi difficolta, 
si puo fare o non fare e cagione di avvenimenti ehe hanno 
origine da altre potenti cause, Je quali in gran parte sono 
indipendenti dagli incerti casi dell'umano volere. Sta bene 
ehe le moltitudini sono incJinate a dare la « responsabi-
lita >> della guerra a chi la diehlara ; ed e percio ehe, al 
presente, ogni Stato procura ehe sia il nemico a diehla-
rare la guerra, e quando a nessuno riesce di trarre l' av-
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versado a compiere questo atto, si finisce col fare la 
guerra senza dichiararla, eontentandosi solo di rieono-
scere ehe cc lo stato di guerra esiste con tale Stato >>. 

Dire ehe la guerra franeo-tedesca del 1870 e stata ca-
gionata dal eelebre dispaceio di Eros - ehe faeilmentc 
poteva essere sostituito da altro pretesto - o ehe ha 
avuto per causa la dichiarazione di guerra della Francia 
alla Prussia- la quale, se l'Ollivier fosse stato piu furbo 
del Bismarek, avrebbe potuto essere sostituita da una 
dichiarazione di guerra della Prussia alla Francia -- ; 
oppure dire ehe la presente guerra e stata eagionata dal-
l'ultimat~Lrn dell'Austria alla Serbia, prcparato dietro le 
quinte, come in un melodramma, dalla perversa ambi-
zione della Germania, e un fare ritorno a quella storia 
aneddotiea ehe mette in seena astrazioni metafisiche e 
personifieazioni ; la <! uale piaee alla moltitudine e a chi 
si diletta di tali astrazioni e di tali personifieazioni, ma 
ehe veramente pareva dovere ora eedere il posto, nella 
seienza, a eonsidt:rarazioni mag:giormente reali. Non esi-
ste una persona detta Germania. ehe operi a somiglianza 
di un uomo ; esiste solo una eontradu. ehe ha tal nome, 
abitata da uomini ehe hanno eerti sentimcnti, eerte ineli-
nazioni, certi interessi, e ehe sono guidati da un governo. 
Questo, alla lunga, non puo ehe adattarsi a tali senti-
menti, inelinazioni, interessi ; i quali tutti rimangono 
quindi, in ultima analisi, le forze massimamente operanti, 
e ehe, eolla loro risultante, determinano l'azione della 
eollettivita. J,asciamo da parte gli aneddoti, le personi-
fieazioni Ietterarie o le giuridiche, nonehe altre astrazioni 
di simili generi, e guardiamo gli avvenimenti eselusiva-
mentc sotto l'aspetto sperimentale: vedremo tosto ehe, 
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durando le eause profonde, bcn potranno gli effetti modi-
ficarsi uella forma, e forse alquanto nella 80stanza, pcr 
intervento di nuove forze, ma non gil\ venir meno inte-
ramente. 

E dunque illusione il credere ehe la presente guerra 
possa mettere eapo a togliere, per l'avvenire, le eagioni di 
altre guerre, aE~sieurando una pace lunga, duratura, e 
ehe si manterril eon poehi armamenti. Viene da ridere 
quando ci dicono ehe, ristabilito I' equilibrio europeo, 
turbato solo dalla smoderata ambizione germaniea, se-
condo alcuni, dalle invadenti bramosie russe, seeondi 
altri, dalla prepotenza dell' Inghilterra nel dominio dei 
mari, seeondo altri aneora, dal desiderio di rivincita dei 
Franeesi, seeondo altri da capo, avremo una paee idilliaca. 
Quando mai questo bello, desiderato e lodevo]e equilibrio 
europeo si e veduto ~ Quando, anche in tempi, prossimi 
o remoti, ei fu in Europa paee si duratura da parere per-
petua ? Quando manearono vineitori ehe armavano per 
manteuere il proprio potere, vinti ehe armavano per cor-
rere alla riseossa, neutri ehe armavano permanteuere Ja 
propria indipendenza 1 Per fermo eoloro ehe sognano un 
futuro tanto diverso dal passato ehiudono volontariamente 
gli oeehi all'esperienza e vanno spaziando nei nebulosi 
eampi della fantasia. Appena mezzo seeolo fa, i loro pre-
deeessori nel fare simili profezie volevano persuadere il 
mondo ehe la. guerra era diventata impossibile, ne man-
earono persone ehe pro:;eguirono fin ora a manifestare tale 
opin!one. Dissero da prima ehe le guerre oramai non ae-
eadevano piu. e non ai eonDni tra i popoll eivili e i barbari ; 
poseia fecero la seoperta ehe troppo eostosa era diventata 
la guerra e ehe pereio non si potrebbe fare; altri trovavano 
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valida cagione della sua impossibilita nei trcmendi effetti 
micidiaJi delle armi moderne ; altri osservavano ehe, spa-
riti gli eserciti di mestiere, la guerra e la pace erano iu 
balla dei << proletari », i quali, fedeli al dogma marxista 
ehe vuole· l'unione dei << proletari » di tutti i paesi, non 
avrebbero mai permessa la guerra; all'opposto l'avrebbero 
sicuramente impedita, merce lo sciopero generale, e, di-
cevano coloro di cui maggiormente si accendeva la fanta-
sia, merce il (( sabotaggio » della mobilitazione. Tutte que-
ste chiaceillere hanno messo capo alla prcsenie guerra 
ehe e la piu estesa, costosa, tremenda delle guerre ehe mai 
si sono vedute in queste contrade. Miglior sorte pur troppo 
non avranno le dissertazioni ehe ora si stanno facendo sul-
1' idillio della pacc futura. Possono essere utile consola-
zione per chi soffre, non sono certo previsioni probabili 
per l'avveniro. 

I sentimenti degli uomini mutano poco e lentamente, 
non si impongono colla forza, quinrli e probabilissimo 
ehe quelli ehe ora si osservano seguiteranno ad osservarsi 
per lungo volgere d'anni e ehe i loro effetti futuri di poco 
differiranno dai passati. Chi vuole avere un chiaro concetto 
di tale prevalere delle cause profonde sulle superficiali 
deve tornare colla mente agli anni ehe seguirono l'anno 
1815. Pareva proprio allora ehe la Santa Alleanza, stra-
potente di armi e di consigli, avesse ristabilito quell'equi-
librio ehe ora si rimanda al futuro, e dato uno stabile e 
duraturo assetto all' Europa. Eppure, appena quindici 
anni dopo, cioe nel 1830, principiano moti, ehe si rinno-
vano nel 1848 ; seguita poi a mutarsi e rimutarsi la carta 
d'Europa, tantoche, prima assai della fine del secolo XIX, 
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la. Santa Alleanza non era piu ehe un ricordo archeologico, 
ehe pareva avere suo luogo in un remotissimo passato. 

f'i possono fare solo due i potesi sul modo eol quale 
avra termine la prescnte guerra, cioe : 1 o Che finira con 
una paee nella qua]e Je forze degli avversari staranno alla 
pari, 0 quasi, ed e evidente ehe, in tal easo, la pace sara 
solo una trcgua ; 2o Che finira colla piena, intiera, asso-
luta vittoria di uno degli avversari. Se e la Triplice In-
tesa ehe vincera, non si vede come potra ridurre impotente 
per l'avvenire Ja Germania, piu di quanto fu dato di 
compiere a ~ '"apoleone I riguardo alla Prussia, dopo la 
vittoria di Jena. Anzi, come allora accadde, potrebbero i 
dolori della disfatta rinfocolare e rafforzare i sentimenti 
patriottici dei Tedeschi. Se vincono gli Imperi centrali, 
neppure si vede come potranno distruggero 1' immenso 
impero britannico, e togliere ehe di nuovo se ne uniscano 
lc diE=giunte membra in una comune brama di rivincita e 
di vendetta; a rendere la quale opera maggiormente effi-
eaee potrebbe aggiungersi la potentissima forza degli Stati 
Uniti d'Ameriea. Neppure si scorge eome, in modo effi-
caec:, si potrobbe clistruggere l' estesissimo impero russo 
ed impedirgli di prepararsi aHa riscossa. Aggiuugasi 
ehe il trionfo del militarismo prussiano potrebbe essere 
eagione ehe ne scemasse e poi ne sparisse il potere, come, 
in circastanze analoghe, intervenne all'Areopago di Atene 
dopo le guerre persiane, e al Senato di Roma dopo le 
guerre di cor.quista del bacino del 1\fediterraneo. La plu-
tocrazia e la democrazia ci sono in Germania come in altri 
paesi, ed hanno solo una evoluzione in ritardo su quella 
di altri paesi; oggi sono tenute soggette, domani possono 
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avviarsi ad essere dominanti; e tra la Germania present~ 
e la Germania della fine del seeolo XX, non C> impossibile 
ehe eorra tanta e forse piu diversita ehe tra 1' Inghil~ 
terra del Wellington e 1' Inghilterra del Lloyd George. 

Probabilmente l'evoluzione del reggimento plutoera~ 

tieo, democratieo, o demagogieo seguitera in tutti i paesi 
civili; esso avra termine consumando se Rtesso e perehe 
verra ad urtare ostacoli aventi origine dalla stessa ßua 
evoluzione, come accadde pel passato per reggimenti 
analoghi ; ma di tale argomento non e qui il luogo di 
fare discorso. 



I debiti pubblici dopo Ia guerra. 
(Rivi~ta di Scienza Bancaria - febbrll.io-marzo, 1916). 

Gli Stati heiligeranti stanno ora indebitandosi molto, 
e aleuni di essi accrescono anche in grandi proporzioni le 
loro emissioni di carta-moneta. 

Il fatto e certo ; le quantita precise di debiti e di carta-
moneta ehe ci sono al presente si conoscono malamente ; 
di quelle ehe ci saranno quando verra la pace, non ab-
biamo alcun concetto, e men ehe mai possiamo conoscere 
la contro partita ehe ci sara per indennita di guerra o per 
altri compensi. Panebbe quindi ehe il discorrere ora di 
tali eventi sia come un andare brancolando nel buio, e 
debba riescire super.fluo e vano. 

Tali sarebbero veramente le indagini ehe mirassero 
a conoscere lo stato finanziario ed economico di uno dei 
paesi ehe sono in guerra, o a conoscere precisamente lo 
stato economico del complesso di quei pae i; tuttavia, 
adoperando l'esperienza del passato, alcune poche cose si 
possono conoscerc, non mai come cerle, ma solo come 
piu o meno probabili. 
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Se vogliamo ragionare seientifieamente, laseiamo stare 
il sentimento. Sta bene ehe, per provvedere alle necessita 
della. guerra, oceorra e sia dovcroso il fare eredere, in 
ogni paestJ, ehe tutto e per il meglio nel migliore dei paesi 
possibili. Ognuno dei heiligeranti proclama ehe la sua 
finanza e sana e prospera oltre ogni dire, mentre quella 
dei nemici e perieolosamente inferma. Per esempio, uomini 
di Stato, seienziati e giornalisti, in Germania, ei fanno 
sapere ehe i biglietti di banea tedeschi sono molto me-
glio « garantiti » dei higlietti di banca inglesi. E vero ehe 
i primi perdono al cambio circa il 18 %, ed i secondi 
stanno quasi alla pari ; ma se cio segue, la eagione ne 
e la perversita o, nella migliore ipotcsi, l' ignoranza di 
eoloro ehe contrattano i biglietti tedeschi. E sia pure ; 
non voglio eontendere su eio ; questo seritto non e di 
morale, non mira ad approvare, o a redarguire ehi com• 
pra o vende biglietti di banea, ma mira solo a studiare 
i fatti. La gente avra torto di vendere i marehi, le eo-
rone, i rubli, eon grave perdita, ma infine li vende eos1, 
e del fatto debbo tenere eonto. Alla meglio, per stare in 
pace eon tutti, prego ognuno ehe leggera questo scritto 
di supporre ehe vi si discorre non del suo paese ma solo 
di altri. 

Se, eome pare probabile, i debiti pubbliei seguitano 
a ereseere, puo aeeadere ehe ei siano Stati ehe piu non 
ne possano pagare gli interessi, e nasce il quesito del sapere 
eome potranno repudiare parte del debito. 

Se alcun paese soggiaee ad una eatastrofe, potra fare 
semplicemente una bancarotta parziale o totale. Di questa 
abbiamo molti esempi nel passato, e non si puo assolu-
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tamente eseludere ehe non se ne vedano pure in avvenire, 
ma oggi paiono pochissimo probabili. Gli Stati moderni 
hauno bisogno del eredito, non possono brutalmente offen-
derlo, se proprio su loro non grava una tremenda neeessita, 
ma debbono proeurare di ridurre i debiti, salvando cio 
ehe si puo del eredito. 

Per eio fare, il modo piu blando e meno noeivo ai 
ereditori e quello posto in opera da pareeehi Stati ame-
rieani del Mezzogiorno, ed ora, per la seconda volta, 
usato dal Brasile. Per un tempo determinato, le eedole 
dcl debito pubblieo sono pagate non piü in moneta ma 
con titoli di un nuovo debito, detto funding, di cui gli 
interessi si pagano in moneta. Dopo la guerra Russo-Giap-
ponese, il Moniteur des intb·ets matfriels eonsigliava al 
governo russo di segui.re tale via; e se tale suggerimento 
fosse stato aeeolto, e prohabile ehe ora lo stato finanzia-
rio sarebbe molto migliore. Puo darsi ehe, quando verra 
la pace, aleun Stato rieorra a q uesto proeedere, almeno 
per il suo debito all'estero. 

In questo modo, per altro, si ottiene respiro, non si 
scarieano le some del debito ; il quale, se e molto grave, 
richiede altri provvedimenti. 

Si possono adoperare imposte sueeessivamente ere-
seenti sugli interessi del debito. Per tal modo, il debito 
pubblieo italiano fu ridotto dal 5 % al 4 %. 

Cio possono fare agevolmente i paesi ehe gia non 
hanno l' imposta sulle eedole, molto meno faeilmente 
quelli ehe, eome 1' Inghilterra, gilt le colpiscono. Dopo 
la guerra, pareeehi paesi si porranno forse su que-
sta strada. 
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Si puo ricorrerc alle conven;ioni palesamente o clan-
del:ltinamente forzate, e di q uct>te si puo creclere ehe uon 
mancheranno esempi. 

Il modo men palese, piu cfficace, e ehe quindi pare 
dovere esscre maggiormente posto iu opera e quello ehe 
si cela sotto una riforma monetaria. 

Per bene intendere cio, poniamo mente ehe se in un 
paese, come al pre ente in Austria, l'unita monetaria per-
de un terzo del suo valore, le cedole del debito pubblico 
pagate con tal moneta sono effettivamente ridotte di un 
terzo del loro valore, e quindi eguale riduzione si puo 
assegnare al debito di cui sono il frutto. E vero ehe il 
governo riscuote le imposte in questa moneta deprezzata, 
e quindi, se non le crescesse, nulla guadagnerebbe; ma le 
puo crescere agevolmente, senza troppo gravare i contri-
buenti, poiche la maggior parte dei prezzi, poco alla volta, 
crescono in proporzione del deprezzamento della moneta 
nominale · e si pongono alla pari coi prezzi deUa moneta 
reale. Cio appunto e gia seguito in tutti i paesi ehe, 
per lungo tempo, hanno avuto la carta-moneta; ed e 
percic} ehe, giunti ad un certo punto, hanno potuto senza 
scosse ne disagio mutare la propria unita monetaria. 

Rimaniamo in Europa e limitiamoci agli esempi del-
1' Austria e della Russia. 

In Austria le leggi del 2 agosto 1892 sostituirono 
l'unita monetaria della « corona » all'unita monetaria del 
« fiorino ». Il fiorino d'oro valeva 2 rr,50, ma i1 fiorino di 
carta era stremato e stava fisso a circa 2 fr,lO ; il valore 
della corona d'oro e di 1 fr,o5. L'art. 24: della leggo ehe 
determina il valore della corona impone l'obbligo di ri-
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cevere, nei pagamenti, lO corone per 5 fiorini, cioe da 
semplicemente forma legale allo stato di fatto; quindi la 
riforma monetaria non reco alcuna perturbazione nel paese. 

L'Austria aveva mutato il nome ed il valore dell'u· 
nita monetaria, la Russia mantenne il nome e muto il 
valore. L'oukase del 3-15 gennaio 1897, prescrisse ehe le 
Imperiali e le Mezzo Imperiali d'oro rimanessero tali e 
quali erano prima, ma ehe ne fosse mutato il valore no-
minale espresso in rubli. L' Imperiale, di eui il valore 
primitivo era di 10 rubli d'oro, divenne del valore di 15 
rubli d'oro, quindi il rublo oro, ehe prima valeva 4 franehi, 
eonservo il nome, ma ebbe solo il valore di 2 fr,67; e poi-
ehe tale era appunto il valore al quale si era fermato il 
rublo earta, la riforma monetaria, anehe in Russia, diede 
solo forma legale ad uno stato di fatto, muto la forma, 
rispettando la sostanza, e quindi non eagiono nessuna per-
turbazione finanziaria ne eeonomiea. 

Da questi e da altri esempi, ehe per brevita si omet-
tono, si puo dunque sieuramente eoneludere ehe se, dopo 
la guen-a, aleuno Stato stimera eonveniente di mutare in 
modo analogo il valore, muti poi o no il nome, della sua 
unita monetaria, conseguira, eol minimo di perturbazione 
possibile, lo scopo di ridurre il proprio debito pubblieo. 

Ma chi dunque paghera tale riduzione ? I risparmia-
tori, eoloro ehe hanno investito i loro risparmi in titoli 
di eui il frutto e fisso e pagabile nell'unita monetaria 
deprezzata. Cosl e sempre seguito dai tempi piu remoti 
ai moderni, cosl e prohabile ehe segua ancora per .molto 
tempo. Nei seeoli seors!, le monete si alteravano nel peso 
e nella lega; al tempo presente l'alterazione non e ma-
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teriale ma si compic colle cmissioni di carta-moneta e coi 
mutamenti di valore a eui esse danno origine. 

Quali siano le conseguenze di tal proeedere e quesito 
ehe traseende non solo i limiti molto ristretti di questo 
seritto, ma ben anehe quelli molto piu ampi della seienza 
economiea, e ehe solo la sintesi della Soeiologia puo pro-
porsi di studiare. 



L'aggio e il cambio. 
(Dalla ra.ccolta: In onore di Tultio Martcllo . 1917). 

Le teorie dell'Economia politica hanno ancora una 
parte notevole di metafisica, ne pare ehe siano per spo· 
gliarsene in breve, giungendo allo stato schiettamente 
sperimentale ehe hanno raggiunto, o quasi raggiunto le 
scienze naturali; opponendosi a cio l'opera del sentimento 
nonehe gli interessi vari ehe la sfruttano. 

Nella scienza sperimentale, i fatti signoreggiano esclu-
sivamente le teorie ; nessuna astrazione e considerata se 
non in quanto dipende dai fatti; ed il mezzo col quale da 
essi e dedotta si dichiara con ogni possibile rigore. 

Diversamente operano le scienze ehe hanno parti me-
tafisiche. Le teorie tendono a signoreggiare i fatti, ai quali, 
quasi per grazia, si concede di apparire come verifica -
talvolta stimata anche superftua - delle teorie. Le astra-
zioni sono gia costituite e fermate nella mente degli autori; 
non si deducono dai fatti, piuttosto i fatti appaiono come 
manifestazioni concrete dell'astratto teorico. 

Seguendo tal via, si giunse ad affermare ehe i prezzi 
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delle compre-vendite effettive erano manifestazioni con-
crete del << valore » ; il quale costitUlsce un entita tanto 
potente quanto misteriosa, avente sua sede nell' umana 
coscienza c dominante interamente i fatti economici. 

Casi particolari, anzi particolarissimi di tale fenomeno 
sono quelli dell'aggio e del cambio. Chi, consapevolmente o 
no, inclina allu. metafisica, si discosta dal metodo schiet-
tamente sperimentale, ammette ehe in un dato paese A, 
in un dato tempo. ci sia un prezzo dell'oro in moneta ear-
tacea, altresl un prezzo della moneta del paese B espresso 
in moneta di A, e stima ehe i prezzi i quali iu rcalta si 
osservano altro non sono se non manifestazioui concrete 
dei prezzi astratti. 

Teorie di tal fatta hanno due generi di notevoll pregi, 
a cui corrispondono due generi di difetti non lievi. 

Da prima, sotto l'aspetto della realta sperimentale e 
mu,ssimamente all'origine della seienza, si ha il pregio ehe, 
parte della teoria essendo rieavata direttamcnte da.lla 
mente, viene cosi supplito alla mancanza di osservazioui 
precise, ehe solo piu tardi si potranno avere. Inoltre, in 
una veduta superfieiale, ne i sensi dell'uomo ne la sua 
mente percepiseono ogni piu minuto partieolare dei fatti; 
percio, fermandoei ai concetti elaborati in tal modo, eli-
miniamo appunto parti seeondarie del fenomeno ehe ci 
avrebbero fatto ostacolo per costituire la teoria. 

A questo genere di pregi corrisponde un genere di 
difetti. Tl supplire ineonsapevolmente alle osservazioni 
preeise1 ci allontana poco o molto dal eoncreto e ei reca su 
una via sdrucciolevole ehe puo distoglierci interamente 
dalla realtU.. Cresce e si fa maggiore il perieolo, pel fatto di 
eliminare fatti stimati << seeondari », e di aceoglierne altri 
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stimati << prineipali >>, senza ehe una rcgola qualsiasi faecia 
intendere a quali eose reali corrispondono tali termini. 

Per esempio, la « speculazione >> opera sui prezzi. Ne da 
essa la parte « principale n, o la seeondaria ? Per rispon-
dere a questo quesito oecorre ricorrore a eonsiderazioni 
maggiormente preeise. L'antiea fisiea si eontentava dei 
coneetti nebulosi del <' ealdo >> e del « freddo >> : non avrebbe 
potuto progredire e divenire la fisica moderna se non 
avesse acquistato il concetto rigoroso della temperatura. 

Poscia, sotto l'aspetto dell'utilitlt prn.tica delle dot-
trine, si ha il pregio ehe le teorie in eui ha parteil senti-
mento sono quaAi lo sole ehe possono a loro volta operare 
sui sentimenti e quindi sulle azioni umane; il qual fine e 
appunto ricercato quasi eselusivamente dalla maggior 
parte degli uomini. Essa null'altro ehiede alle teorie se 
non di potersene pratieamente giovare, e poco o niente si 
enra della loro relazione eolla realta sperimentale ; le 
teorie « utili >> sono per essa anehe « giuste e vere >>. 

Il difetto di queste teorie, sotto l'aspetto seientifieo, 
sta appunto in questa noncuranza di una precisa realta 
sperimentale; e sotto l'aspetto pratico, nella facilita eolla 
quale, dato il fine, si puo trovare la teoria ehe vi 1·eea, 
tanto ehe questa finisce eoll'essere di searsa utilita, e valo 
piu per eonfermare sentimenti ed interessi ehe per mo-
dificarli. (1) 

Ad osempio le multiformi teorie del « valore n hanno 
eoneesso, eoneedono e eoneederanno di « giustifiearc n ogni 
possibile ordinamento eeonomieo, reale od immaginario. 

(
1

) Le conf'iclerazioni qui solo accennate sono ampiamento 
spiegate nol mio Tmttafo di So1-iologia genemle. 

S - Falt•" r leo•ü 
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Le molte e varie teorie dell'aggio o del eambio sono al ser-
vizio dei governi, o di coloro ehe hanno potenza o quat-
trini, per giustifieare ogni sorta di provvedimenti. 

I fatti reali dei prezzi nei singoli baratti, dell'aggio, del 
cambio nelle singolc eomprevendite di moncte, o di polizze 
sono fenomeni essenzialmente sintetiei, manifestano l'o-
pera di molte e varie cause, ed occorre eliminarne parecchie 
per costituire una teoria, per giungere alle astrazioni sem-
pliei ehe la teoria pone in relazione ; ma se vogliamo ra-
gionare stando vieini alla realta, all' esperienza, oecorre 
avere almeno un concetto sia pure lontano, sia pure imper-
fetto delle cause ehe si considerano e rli quelle ehe si tra-
seurano. 

Un criterio si puo avere in generale, traseurando, per 
una prima approssimazione, le minime variazioni dei 
fenomeni, le quali, appunto perehe sono piccole, sono 
probabilmente secondarie, o meglio si possono dire tali. 
Cio si fa per solito predendo una media, e preme poeo il 
fissare quale delle tante medie si sceglie, poiche sono al-
1' incirea tutte le stesse quando le variazioni sono pieeole. 
Esse ei danno un astrazione ehe ha sua eorrispondenza 
nella realta e ehe quindi si puo, senza andar fuori del 
reale, porre in relazione con altre simili medie. 

Non eosl. quando le variazioni sono grandi. Allora oe-
eorre studiarle direttamente, poiehe piu non si possono 
traseurare per avere un fenomeno astratto molto prossimo 
al fenomeno concreto. Inoltre, anehe se si stimassero tali 
da potere essere traseurate, nasee il quesito della seclta 
della media ehe si vuole adoperare. 

Puo darsi, e aeeade spesso, ehe, quando le variazioni 
sono grandi, una sempliee media sia solo un astrazione 
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arbitraria ehe non corrisponde a nulla di reale. Si puo 
allora provare se rette o eurve ehe interpolano la eurva 
ondosa dei fenomeni reali meglio si attaglino a figurare 
astrazioni prossime alla realta e tali da. potere essere poste 
in relazione con altre di simile genere. Spes:m segue ehe 
l' interpolazione coneede di potere scparare i fenomeni di 
lungbi periodi, ehe possono assumersi eome prineipali, 
dai fenomeni di corti periodi, ehe possono assumersi come 
secondari. (1) 

Seendendo ora dal generale al particolare eonsiderere-
mo due classi dei fenomeni dell'aggio e del cambio. 

PRIMA CLASSE. - Si osservano piccole variazioni in-
torno ad una media. Questa classe si partisce nei generi 
seguenti: 

a) L' importazione e l'esportazione dell'oro per 
opera dei privati sono veramente libere, senza sotterfugi 
ehe ad esse pongano ostacolo. In tal caso le variazioni 
dell'aggio sono pure piccole, comprese tra i limiti ehe si 
dicono punti dell'oro. Simili sono le variazioni del oambio 
coi paesi ehe sono in condizioni analoghe. Le medie del-
l'aggio e del cambio sono prossime a zöro. 

Questo caso astratto si avvicina molto al caso eoncreto 
ehe si c potuto osservare in Inghilterra per molti anni. 
L'economia politica ne ha dato una teoria ehe e quasi 
perfetta. 

b) Le importazioni e le esportazioni dell'oro per 

• 
( 1) Non sto a. ripetere qui qua.nto gia scriss1 m proposito 

nel Journal de la Societe de Statistique de Paris, novembre 1897 ; 
nella. Rivista Italiana di Sociologia, settembre·dicembre 1913; e 
nel mio Tmttato di Sociologia generale. 
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opera dei privati non sono libere, sono compiute da un 
Istituto di Stato ehe mira precisamente a manteuere qua i 
costante Ja media dell'aggio e quella del cambio coi paesi a 
circolazione aurea. Questo genere non differisce dal pre-
cedente se non in cio ehe le medie hanno un valore diverso 
da zero. Esso, ad esempio, si e osservato nel concreto in 
Russia, nell'Austria-Uugheria, nella Repubblica Argentina, 
(lUfl.ndo dalla circolazione cartacca Si e voluto fare r:itorno 
alla circolazione metallica. 

Le medie di q uesti due generi sono astrazioni ehe cor-
rispondono ru real~, e ehe si possono porre in relazione 
con altre simili astrazioni. Ad esse si puo, con poco o 
nessun pericolo di cadere in errorc, dare i nomi di prezzo 
della moneta in oro, e di prezzo della moneta di A in mo-
neta di B. 

Sulle piccole dillerenze tra i singoli fenomeni concreti 
e la media. operano fatti come la specu.lazioue, Jo stato 
psicologico delle porsone ehe usano la moneta, la fiducia 
o la sfiducia uel governo o nelle bauche, le somme de1le 
riserve auree de1le banehe; ma essi uon operano, od ope-
rano pochissimo su1le medie, le quali stanno masBima-
mente in uno stato di int.erdipcndenza col bilancio dei de-
biti e dei crediti del paese A, nonehe collo sconto e coi 
prezzi tutti, espressi in oro. 11 sistema economico varia 
ognora. Se, con certi provvedimenti, si ruautengono costanti 
aggio e cambio, variano gli altri elcmenti; se iuvece parte 
di qnesti sono.nantenuti costanti, variano aggio e cambio. 

SECONDA CLASSE. - f3i osservano variazioni notevoli: 
si ha una curva con onde assai grandi. Si possono consi-
derare due generi simili ai precedenti. 
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a) L' importazione e l'esportazione dell'oro per opera 
dei privati sono soggette a vincoli palesi od occulti. 

f.,) L' Tstituto di Stato a cui sono affidatc le impor-
tazioni e le csportazioni dell'oro e ehe attende a regolare 
i cambi non ha di mira di manteuere costanti aggio e cambi, 
ma ha altri fini: come sarebbe il mantenere basso Jo sconto, 
il procurare dena.ro al governo, l'opcrare su certi prezzi, ccc. 

In questi due generi, le medie dcll'aggio c del cambio 
pos ono avere variazioni notevoll e costanti ehe non si 
compensano neppure a lungo andare, e quindi tali medie 
divengono numeri arbitrari ehe poco o niente corrispon-
dono a fenomeni reali. Le variazioni acquistano un im-
portanza ehe non aveva.no Hella classe precedente, e percio 
divengono di maggior momento le interdipendenze da 
esse manifestate con altri fatti. 

Maggiarmente della considerazione delle medie si ap-
prossima alla realta la considerazione del verso pel quale 
le variazioni osservate spingono aggio o cambio, cioe l'os-
servare se in media vanno crescendo, o scemando. Chi ra-
giona in tal modo fa, senza avvedersene, un interpolazione 
grossolana mediante una retta; e manifesta l' inclinazione 
di questa retta sull'asse delle ascisse, quando dice ehe 
l'aggio tende a c1·escere, o a scemare. 

1\feglio vale ragionare con rigorc e fare esplicitamente 
un interpolazione. Oltre alla retta, si possono considerare 
curvc ; ed allora si potranno porre in relazione le variazioni 
di lunghi periodi dell'aggio o del cambio con variazioni 
di lunghi periodi di altri fenomeni economici e sociali ; 
e similmente si procedera per le variazioni di brevi 
periodi. 
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Si osserva un inclinazione a confondere la prima classe 
colla seconda, e viceversa ; al ehe ci sono massimamente 
due cagioni; cioe 1' ignoranza della scienza economica, ]a 
quale ignoranza e gninde invero anche fraaleuni di coloro 
ehe di tal scienza presumono essere maestri, (1) e mag-
giormente poi gli interessi dei governi, di partiti, di certi 
ceti industriali, commerciali od altri, ai quali giova questa 
confusione. 

Notevoll variazioni nel senso di un aumento dell'aggio 

( 1 ) Si e detto ehe la. presente guerra. ha. dirnostrate errate 
le leggi dell' Eeonomia. politiea.. Inveee essa. ha. intera.mente eon-
ferma.te le leggi (uniformita) seientifiehe. L'opera. del ealmiere, 
per esempio, e ta.le eome gia si osservo pel pa.ssato. Mira. a. fa.re 
seema.re i prezzi, e inveee li fa. ereseere, ponendo ostacolo alla 
produzione, proea.eeia.ndo sperpero di merei, a.eerescendo il eon-
sumo, quando dovrebbe seema.re. Si fa.nno belle prediehe per in-
durre i eitta.dini a. seema.re il eonsumo e a. ereseere la produzione, 
dimentieando l'esperienza seeolare la. qua.le ha. dimostra.to ehe 
spetta prineipa.lmente a.i prezzi l'uffieio di eonseguire tale intento ; 
e quindi, traseurando tale via, si ottiene poeo o niente. La. re-
quisizione delle navi fatta. da.i Governi, aggiunta.vi la grave im-
posta. sui ma.ggiori utili in tempo di guerra, e sta.to il ma.ggiore 
ostaeolo ehe si oppose a.d un'abbondante produzione di nuove 
navi, e eome eonseguenza. ad una. riduzione dei noli. L'a.umento 
dei prezzi di tutte Je merei in parte e dovuto alla. guerra, ma. in 
pa.rte a.ltresl. e dovuto al fa.tto ehe ogni pae,;e vuole 0 deve prov-
vedere da. se a.l proprio eonsumo, inveee di ottenere le merci eollo 
seambio. Non diseorria.mo della. legge del Gresham, ehe ha ogni 
giorno nuove eonferme. 

Non fallirono le uniformita della. seienza sperimentale ; falli-
rono bensl. le elueubrazioni sentimentali, meta.fisiehe, uma.nita-
rie, paeifiste degli " intellettuali » ; eome fa.lliranno pure le altre, 
solo in a.ppa.renza diverse, ehe oggi in sl. gra.n numero sono pro-
dotte. 
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o del eambio sono un segno sieuro ehe piu non operano i 
freni pei quali tali variazioni rimangono in angusti eonfi.ni. 
Se per esempio si toglie allo sbilaneio pel verso dei debiti 
di operare sullo seonto o sui l:'rezzi, esso opera sull'aggio 
e sul eambio. Si possono manteuere nominalmente eo-
stanti eerti prezzi valutati in earta, purehe seemino va-
lutati in oro; il ehe, sotto forma diversa, si esprime dieendo 
ehe seema il prezzo della earta valutata in oro, o ehe 
eresee il prezzo della moneta di B, ehe ha una eireola-
zione aurea, valutato in earta di A. 

Se un governo mette in eireolazione una eerta quantita 
di earta moneta, esso opera sui prezzi, riseuote un imposta 
ehe e pagata in eerte proporzioni da ee'rti eittadini, seeondo 
le variazioni dei prezzi; tra le quali, quando l'oro e seae-
eiato dalla eireolazione, appaiono quelle dell'aggio e del 
eambio. Questo modo di porre un imposta e spieeiativo e 
pare blando al popolo, pereio fu ed e ognora posto in USO 

sotto varie forme. In altri tempi, inveee di mettere in 
eireola.zione earta-moneta, si alterava la lega monetaria .. 

La gente rieerea, mossa dall' istinto, le « cause » dei 
fatti, e se si vuole ehe non badi alle reali, oecorre darle 
ad intendere ehe ve ne sono altre, le quali si immaginano 
secondo il bisogno ehe se ne ha. 

Ai passati governi, eompiaeenti giureeonsulti provvi-
dero la teoria della moneta segno, eolla quale, per lungo 
tempo, si giustifieo ogni imbroglio monetario. Ai presenti 
governi, la pseudo-economia moderna non e meno ]arga 
di soeeorsi. 

Teorie di ogni genere e eolore furono immaginate, 
scavate fuori. Malte si ebbero reeando eerte relazioni 
sperimentali fuori dci limiti in cui si verificano. 
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Sta bene, pcr e~::~empio, ehe, se A, B, 0, .... , sono paesi 
con circolazione aurea, l'aggio in A e diverso dal cambio 
su B, il quale c anche diverso dal cambio su 0, ecc. ; male 
differenze sono piceole e inclinano arl cHsere zero, per opera 
delle import.azioni c delle esportazioni dell'oro nonehe di 
operazioni sui cambi, ben note sotto il nome di a1·bitraggi, 
di cui si occupano specialmente certe banche. L'errore 
nasce quando si trasportano tali relazioni in casi in cui 
aggio e cambio sono in diverse condizioni, e tali sono i 
casi in cui grandi sono le differenze tra aggio e cambi, op-
pure quando si fantastica di un valore « vero » della mo-
neta cartacea di A, il quale sarebbe manifestato da un aggio 
fissato artificiosamente, e diverso dal valore ricavato dai 
cambi. fli e giunti sino a dimenticare gli arbitraggi e a cre-
dere ehe il cambio su B potesse essere molto diverso da 
quello su 0, se diversi fossero gli sbilanci dci debiti e dei 
crediti di A eon questi due paesi. 

Se si potesse dirnostrare ehe aggio o cambio dipendono 
principalmente dalla psicologia di coloro ehe negoziano 
in monete o in polizze di cambio, si sarebbe guadagnato 
un buon punto. Per tal modo si addita alla gente il capo 
espiatorio di cui va sempre in cerca in casi simili. Dagli 
all' untore ! Inoltre lo stato psicologico puo modificarsi 
colla persuasione, e, se questa riesce manchevolc, colle 
leggi penali. Si multi o si metta in carcere il cattivo cit-
tadino ehe ardisce assegnare diverso valore. all'oro ed alla 
earta del suo paese, e nessun dubbio ehe carta ed oro sta-
ranno alla pari. (1) Contro quest'argomento a nulk'l. val-

( 1) Loi tendant 8. reprimer Je trafic des monnaies et espe-
ces nationales - 12 f6vrier 191G - Article unique. - En 
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gono gli ammaestramenti della storia. Oltre a molti e no-
tissimi esempi, tutti eonoseono c nessuno pare rieordare 
quello degli assegnati in Franeia, e i governi rinnovano 
leggi di eui l'esperienza ha dimosu:ato la poea o nessuna 
effieaeia. 

Si proibisea la esportazione dell'oro e eosi si mantetra 
l'oro in eireolazione nel paese. E eomieo i1 vedere eon 
quanta ingenua fidueia e' e ehi grida: «Si esporta i1 nostro 
oro ! Provveda il governo ! Si aeereseano i rigori al eonfine! » 
C' e ehi si figura ehe, il vietare l'esportazione dell'oro operi 
per mantenere bassi aggio e eambi. In realta il permettere 
od il vieta.re ai privati l'esportazione dell'oro e solo qui-
stione fiseale. Il governo ehe la proibisee ai privati mira 
ad averne i1 monopolio e a porre, su eoloro ehe hanno 
risparmiato l'oro, e ehe non furono assai avveduti per 
mandarlo quando era ancora tempo fuori del paese, un 
imposta, pari all' ineirea all'aggio. 

Anche qui l'esperienza e posta in non cale. Per anni ed 
anni, ei ha1mo intronato gli oreeehi eoi biasimi ai passati 
governi ehe proibivano l'esportazione delle monete, ere-
dendo di fare rieco per tal modo il paese ; ed ora fanno 

temps de guerre, toute personne convaincue d'a.voir achete, 
vendu ou cede, d'avoir tente ou propose d'acheter, de vendre 
ou de c6der des especes et monna.ies nationales 8. un prix depas-
sant leur valeur legale, ou moyennant une prima quelconque, 
sera condamnee a une peine de six jours a six mois d'emprison-
nement et a une amende de cent francs a cinq mille francs ( 100 
a 5000 fr.) ou a. l'une de ces deux peines seulement. 

Altri molti esempi a.naloghi si potra.nno citare quando sara 
lecito scrivere la verita sperimentale, ehe talvolta. e a.lqua.nto 
diversa dalla. ufficiale. 
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la stessa eosa, fingendo lo stesso seopo. Ci hanno inse-
gnato la legge del Gresham, ed ora, eon bei giuoeo di 
bussolotti, la fanno sparire. 

Piu sottile e maggi~rmente rieea di disquisizioni e la 
bella teoria della « guarentigia n dei biglietti di banea o della 
earta-moneta. C' e buona gente ehe erede di dire aleuna 
eosa reale asserendo ehe << I' oro nelle easse delle banehe ne 
guarentisce i biglietti n. Che vuol düe questo « guarenti-
see ? n Come e quando « assieura » il baratto dei biglietti ? 
Anehe se fosse eerto ehe lo assi.eura, l'essere indeterminato 
il tempo in eui tale promessa sara eompiuta toglie ad essa 
quasi ogni valore. 

Per motivi ehe rimangono alquanto misteriosi, si e 
stabilito ehe, quando e' e una eerta proporzione tra la 
somma della « riserva n in oro e la somma dei biglietti in 
cücolazione, i biglietti devono stare alla pari eoll'oro ; (1

) 

( 1 ) M:entre stiamo scrivendo, cioe in ottobre 1916, il tele-
grafo fa noto alle genti ehe la « guarentigia >> in oro della Banca 
imperiale germanica e del 33,7 % della circolazione dei biglietti 
di questa banca. Ma chi avesse bisogno di uno cheque di 100 mar-
chi su Berlino, lo puo avere per 91 franchi circa, alla borsa di 
Ginevra. Parecchi economisti e uomini politici tedeschi dimostrano 
ehe i biglietti di banca in Germania sono molto meglio « guarentiti" 
dei biglietti di banca in Inghilterra. Ma chi avesse bisogno di uno 
cheque di una lira sterlina su Londra, dovra pagarlo 25,15 franchi 
circa, alla borsa di Ginevra. Rammentiamo ehe la. parita del ma.rco 
e di 123,50 fra.nchi per 100 ma.rchi, e ehe la. parita della sterlina 
e 25,22 fra.nchi. 

Si potra dire ehe la gente ha torto marcio di fa.re questa dif-
ferenza tra. il ma.rco-carta e la sterlina in biglietti clella. banca 
cl' Inghilterra ; si potra multare, mettere in carcere chi dimo-
stra ta.nta perversita ; ma tutto cio nulla muta a.l fa.tto del cam-
bio ; ed e cli tal fatto ehe solo ci vogliamo qui occupa.re. 
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e se non <'i stanno, non puo essere per altra eagione ehe 
quella di male arti, ehe spetta al governo di reprimerc. 

Tale aneora e la conelusione, se si paragona il proprio 
paese A ed un altro paese B, e si trova ehe in A, nonostante 
ehe l'accennata proporzione e maggiore ehe in B, l'aggio 
non e minore. 

Questa teoria della « guarentigia » reea un appoggio 
teorieo all'asserzioue ehe, se i privati, invece di esportare 
l'oro, lo portano alle banche, ehe lo eonservano ben ehiuso 
nelle casse, l'aggio deve seemare, o almeno non creseere 
tanto quanto sarebbe creseiuto senza tale operazione. 
Poiehe veramente eresce la << guarentigia », si stima ehe, 
se non aumenta la somma dei biglietti in eircolazione, od 
aumenta meno della guarentigia, deve seemare l'aggio, 
ehe dipende da questa « guarentigia ». 

Crescendo il bisogno di mettere in circolazione earta-
moneta, la teoria della « guarentigia » della riserva aurea 
non basta piu ; ma 1' indeterminatezza del termine « gua-
rentigia » si presta ottimamente per trovare altre teorie. 

Ad esempio, quale migliore guarentigia di quella dei 
beni fondiari 1 Non e essa valida pei prestiti ipoteeari 1 
Dunque la earta guarentita da beni fondiari deve stare 
alla pari eoll'oro; e se non ei sta, come pur troppo spesso 
e aecaduto, rin;tane solo da provvedere colle leggi penali. 

Oggi non si e rieorso alla guarentigia fondiaria, ma si 
e rieorso ad un altra, ehe e anehe piu bella. Ogni buon 
cittadino deve avere fiducia nel proprio governo, dunque 
la migliore guarentigia della earta-moneta e quella di 
titoli del debito pubblieo. La carta-moneta e il debito 
pubblieo sono egualmente debiti dello Stato, e non si ca-
pisce eome uno di questi due debiti possa « guarentil'e » 
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l'altro ; eppure e cio ehe ora, sotto varie forme, si prcsmne 
di potere fare in pareeehi paesi ; ei dcve dunq uc essere un 
motivo a quest'arruffio, e pare ehe sia l'effetto ehe ha sul 
volgo il termine « guarentigia ». 

Notisi ehe sono molti e molti anni ehe si e detto, ripe-
tuto, dimostrato eolla storia, ehe, per mantenere la earta-
moneta alla pari eoll'oro, non e' e altro mezzo ehe di ba-
rattarla ognora, senza diffieolta ne sotterfugi, eoll'oro, ehe 
l'oro il qualesta rinehiuso, senza assere adoperato, nelle easse 
delle banehe o dello Stato non serve, non puo servire a 
nullaper operare sull'aggio o sul eambio; e si e detto giusta-
mente, eon forma pittoresea, ehe per tale seopo non serve 
maggiormente dell'oro ehe aneora sta sepolto nelle miniere. 

Tutto eio e stato eome un dire al muro, e gli stessi 
spropositi da prendersi colle molle, usati gia un tempo, 
ora tornano alla luce; si vedono nuove rappresentazioni 
del dramma seritto dal Orethe, quando ei mostra Mefi-
stofele ehe persuade all'Imperatore di fare ei.reolare· sotto 
forma di moneta eartacea i tesori ehe la terra rinchiude 
nel seno. (1) Il poeta mostra qui di conoscere le relazioni 
dei fatti meglio di parecchi economisti nostri contempo-

(I) Anche prima., il buon senso popola.re a.veva. canzona.to 
simili guarentigie. 

Al tempo del sistema. del La.w, si ca.ntava. a. Parigi, a propo-
sito del Mississipi : 

Les mines on y fouillera, 
Gar, sans doute, on en trouvera, 
si la nature en a mis. 

Nos billets vont etre payes, 
Gar les jonds en sont assures 
sur l'or qtt'elle8 auront produit. 
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ranei, maggiormcnte arnici della cc verita n ufficiale ehe di 
quella sperimentale, poiche egli ottimamente nota la pro-
speritit fittizia ehe e eonseguenza di tale eireolazione di 
earta-moneta, meutre i nostri eontemporanei vanno in 
eerea di eagioni immaginaric, tra le qnali e' e perfino ehi 
pone la guerra, divenuta dircttamt·nte fonte di pro pe-
rita economiea. 

La (( speenlazione n e anche annoverata tra le maggiori 
eagioni di uno stabile inaeerbire dell'aggio o del cambio ; 
eolla necessaria eonseguenza ehe basta uua legge penale 
per a vvieinare alla pari oro e carta. 

Non si puo negare ehe le eause ora notate abbiano 
un qualehe effetto sull'aggio e sul cambio; l'errore sta nel 
volgere all'andamento medio eio ehe vale solo per le 
oseillazioni ehe seguono intomo alle linee medie. · 

Senza ricorrere all' ingannevole indeterminatezza del 
termine cc guarentigia >>, ma eoi fatti, si puo dirnostrare 
ehe, q uando siamo nel caso dclla prima classe, il ere-
scere od il scemare la proporzione in cui l' oro nello 
easse delle banehe sta eolla eireo1azione cartacea opera 
dall'aggio e i cambi, basta percio segui:re nei giomali finan-
ziari le variazioni eoncomitanti della riserva aurea, dello 
sconto, dell'aggio, dei cambi. 

Per altro gli stessi fenomeni si osservarono prima della 
guerra in Inghilterra, ove, tolta una parte costante, Ia 
proporzione tra riserva aurea della banea d' Inghiltorra e 
la somma dei biglietti in eireolazione era sempre eguale a 
uno; in Seozia, quando e'era la liberta delle hauche, e le 
banehe eozzesi mantenevano la loro earta alla pari eol-
l'oro eon una riserva ehe seese sino ad un settimo della 
eireolazione; ora non e molto in Russia, in Austria-Unghe-



-78-

ria, nella Repubblica Argentina, quando si volle rendere 
stabile l'aggio notevole dell'oro sulla carta, e tornare ad 
una eircolazione metallica, mutando l'unita monetaria .. 

E del pari innegabile ehe la speeulazione opera sull'ag-
gio sui cambi; ma al solito essa produce variazioni ehe 
stanno intorno alla media o all'andamento medio. Chi pre-
vede ehe il cambio sull'estero ereseera, eompra polizze di 
eambio sull'estero, eoll' intendimento di rivenderle; e se 
egli, quando eompera, opera pel verso favorevole all'au-
mento, eontrario alla diminuzione dei cambi; quando poi, 
tosto o tardi, deve necessariamente vendere cio ehe ha 
aequistato per scopo di speculazione, opera pel vers0 
eontrario all' aumento, favorevole alla diminuzione dei 
cambi. Per tal modo la speeulazione produce oseillazioni 
ora per un verso, ora per un altro. 

Essa opera anche per scemare l' intensita di altre oseil-
lazioni ehe da altri elementi sarebbero prodotte. Cosl 
segue un fenomeno ehe nel linguaggio della borsa si de-
scrive dicendo, ehe spesso << un avvenimento e scontato 
prima ehe aecada ». Cosi aecade pure un altro fenomeno 
ehe nello stesso linguaggio si deserive eol dire ehe « ele-
mento di rialzo e lo seoperto n, eioe le vendite fatte per 
speeulazione, oppure ehe « elemento di ribasso sono le 
eompre per speculazione n. 

La speculazione puo e vero, in casi eecezionali, per titoli 
aventi un mereato ristretto, eonseguire un qualehe effetto 
stabile, ma cio non aecade per titoli aventi un ampio mer-
eato, eome sarebbero i titoli del debito pubblieo o dei eambi 
di grandi Stati. 

Vediamo un esempio nel concreto. Esaminiamo, in Ita-
lia, il cambio medio settimanale fissato per il pagam.ento 

, 
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dei dazi doganali. I numeriehe si hanno per questo eambio 
sono in parte arbitrari e figurano medie, pereio eliminano 
gia malte pieeole variazioni aeeidentali. 

Adopreremo le seguenti notazioni. 
Il eambio essendo indieato ad esempio eon 103,20, 

diremo y il per eento 3.20. Assegneremo alle date eerti 
numeri x ehe misurano le aseisse per l' interpolazione. 
Questa si fan\ da prima eon una retta 

z =Mo+ Mix; 

e gli searti tra le ordinate z e le ordinate di tal retta sa-
ranno dette E 1 : 

Ei= y- z. 

Poseia si fara l' interpolazione eon una parabola di 
seeondo grado : 

E analogamente a quanto preeede, si porra 

E2 = y-z. 

Per le variazioni di lungo periodo, ei possiamo fermare 
q ui alle parahole di seeondo grado. 

Se si esamina la eolonna y dello speeehio qui traseritto, 
si vede subito ehe, nel tempo ehe preeede l'agosto 1914, 
il eambio rimane quasi eostante; e eio sarebbe eonfermato 
dai numeri dei mesi preeedenti, ehe qui non sono seritti 
per non allungare troppo lo speeehio. Quindi, in q uel 
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tempo, siamo 5Ul ca5o ehe abbiamo aceennato come dclla 
prima classe. 

Al prineipio dell'agosto seguono variazioni notevoll 
dei eambi e proseguono sino al presente : siamo nel caso 
della seeonda classe. Lo stato di guerra in Europa e eau-
sa prineipale di ta1i variazioni. 

Si ha un massimo del eambio per la settimana dal 
17 al 23 gennaio Hll6. Giova osservare un fenomeno ehe 
aeeade spesso, eioe il massimo 26,38 e eome una vetta tra 
i due numeri prossimi, ehe sono 23,89 e 23,68. 

Si osservi altresl ehe la diehiarazione di guerra dell' 1-
talia all'Austria-Ungheria avvenne il 24 maggio 1915, e 
ehe, proprio dopo, i eambi seemano. L'avvenimento era 
« seontato n, eome si diee in linguaggio di borsa. 

Faremo l' interpolazione dei due periodi separati dal 
massimo. Pel primo, ehe dal 3 al 9 agosto 1914 va alla 
settimana del 17 al 23 gennaio 1916, si ha 

Mo = 10,3773 Mi = 0,26338, 
M 2 = 0,0048349, a. = 330,67. 

Mo e la sempliee media, e poco o niente ne possiamo 
eavare. Mi indiea ehe, in generale, i eambi vanno ereseendo 
pel periodo esaminato. M2 ei fa vedere ehe ereseono piu 
ehe proporzionalmente, i1 ehe eorrisponde alle ereseenti 
diffieolta recate dalla guerra, e ehe minaeeiavano di gra-
vemente inaeerbire il eambio se non sovvenivano i provve-
dimenti ehe prepararono e mantennero i1 seeondo periodo. 
Di questi oggi poeo si sa e meno e leeito di dire, ma e eerto 
ehe sono in relazione eoll'opera degli Stati dell' Intesa, per 
regolare i eambi eon esportazioni di oro, di titoli, sovven-
zioni; eec. 
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Il secondo periodo seguita ancora al presente. N6llo 
specchio, va dalla settimana del 24 al 30 gennaio 1916, sino 
alla settimana dal 21 al 27 agosto 1916. Per esso abbiamo: 

1'rlo = 20,5284, 1'v.f1 = 0,330128, 
1'v.f2 = 0,026472, 0: = 52. 

I! valore di 1'rf1 e negative e ci indica ehe, in generale, 
il cambio va scemando nel periodo esaminato. Il valore 
di 1'rf2 indica ehe la diminuzione si fa minore col tempo. 
Forse si prepara un nuovo periodo di aumento dei cambi, 
quando le esportazioni di oro e di titoli, nonehe le sovven-
zioni saranno di minor momento. (1) 

Intorno alle curve date dall' interpolazione, si hanno 
oscillazioni, ehe sono manifestate dai mutamenti di segno 
delle E1 . Ne abbiano quattro nel primo periodo, e forse si 
potrebbero porre in relazione con fenomeni analoghi nelle 
condizioni economiche e sociali. Nel secondo periodo, ne 
abbiamo sei. Esse sono dunque numerose e brevi ; quindi 
e prohabile ehe manifestano solo e:ffetti di secondaria 
importanza. 

(i) Tale prevJsione, fatta nell'ottobre 1916, appare realta 
quando correggiamo le bozze di questo Rcritto, nell'agosto 1917. 
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Date I X I y I Et I E2 II 
IU!zl. 1914 

6 a\ 12 0.40 

13 al 19 0.35 

20 al 26 0.35 

agosto 

3 nl 0 -31 3.20 + 0.987 - 2.060 

10 al 16 -30 5.15 + 2.674 - 1.079 

17 al 23 -29 5.15 + 2.411 - 0.057 

24 al 29 -28 5.15 + 2.147 - 0.045 

setterob. 

7 al 12 - 27 6 00 + 2.734 + 0.808 
~ ' 

H al 20 - 26 6.00 + 2.470 + 0.801 

21 al 27 -25 6.00 + 2.207 + 0.784 

ottobre 

5 all'll -24 5.50 + 1.444 + 0.257 

12 al 18 -23 5.20 + 0.880 - 0.078 

19 al 25 -22 3.50 - 1.088 - 1.824 

novemb. 

2 a.ll'8 -21 \ 3.50 - 1.846 - 1.880 

Date I X I 
9 al 15 -20 

15 al 22 - 19 

23 al 29 -18 

1icembre 

7 al 13 -17 

14 al 20 -16 

21 nl 27 - 15 

genn. 1915 

4 al 10 -14 

11 al 17 - 18 

18 al 24 - 12 

25 al 31 -11 

lebbraio 

1 al 7 -10 

8 al 14 - 9 

15 al 21 - 8 

22 al 26 - 7 

marzo 

1 al 7 - 6 

y I Et 

4AO - 0.710 

5.05 - 0.823 

5.25 - 0.386 

5.50 - 0 400 

5.50 - 0.663 

5.65 - 0.777 

5.65 - 1.040 

5.65 - 1.303 

5 75 - 1.467 

5.85 - 1.630 

5.!!0 - 1.843 

5.9;; - 2.0S7 

6.05 - 2.220 

6.80 - 1.734 

8.50 - 0.297 

I Et 

- 1.045 

- 0.470 

- 1).3:;4 

- 0.19A 

- 0.302 

- 0,266 

- 0.389 

- 0.522 

- 0.56! 

- 0.616 

- 0.728 

- 0.850 

- 0.931 

- 0.372 

+ 1.128 

~ 
l,:) 



I Date I x I g I E1 I E:_l~--~-x I Y I E, I Ei 
f I I I I a a I 

i 8 al 14 
1 
I 15 nl 21 

22 al 28 

aprile 

I 5 all'll 

1112 al 18 

I 
I 
I 

19 al 25 

maggio 

3 al 9 

10 al 16 

17 al 23 

U al 30 

giugno 

7 al 13 

14 al 20 

21 al 27 

lup:llo 

5 all'll 

12 a.l 18 

- 5 

- t 

- 3 

- 2 

- 1 

0 

+ 1 

+ 2 

+ 3 

+ "' 

+ 5 

+ 6 

+ 7 

+ 8 

+ 9 

10.70 

9.65 

8.15 

10.10 

10.50 

10.70 

11.05 

10.95 

11.1ii 

10.55 

9.75 

10.15 

10.35 

10.95 

10.70 

+ 1.640 

+ 0.326 

- 1.437 

+ 0.249 

+ 0.386 

+ 0.323 

+ 0.4.09 

+ 0.046 

- 0.017 

- 0.881 

- 1.944 

- 1.808 

- 1.871 

- 1.534 

- 2.048 

+ 3.117 

+ 1.848 

+ 0.118 

+ 1.829 

+ 1.980 

+ 1.921 

+ 2.003 

+ 1.625 

+ 1.538 

+ 0.641 

- 0.466 

- 0.383 

- 0.509 

- 0.24.5 

- 0.841 

19 al 25 

agosto 

2 all'8 

9 a 15 

16 al 22 

23 al 29 

settemb. 

6 al 12 

13 al 19 

21 al 26 

ottobrc 

4 al 10 

11 al 17 

18 al 24 

25 al 31 

novembre 

2 al 7 

8 al 14 

15 o.l 21 

+ 10 

+ 11 

+ 12 

+ 13 

+ 14 

+ 15 

+ 16 

+ 17 

+ 18 

+ 19 

+ 20 

+ 21 

10.85 

11.15 

11.00 

11.40 

12.15 

13.1:) 

13.95 

14 .• 0 

13.75 

14.30 

15.00 

15.45 

+ 22115.95 

+ 23 16.45 

+ 24 I 16 75 

- 2.161 

- 2.12i 

- 2.538 

- 2.401 

- 1.915 

- 1.178 

- 0.641 

- 0.455 

- 1.368 

- 1.081 

- 0.645 

- 0.458 

- 0.222 

+ 0.015 

+ 0.052 

- 1.046 

- 1.111 

- 1.635 

- 1.619 

- 1.263 

- 0.667 

- 0.280 

I - o.253 

I - 1.336 

- 1.228 

- 0.980 

- 0 .992 

- 0.963 

- o.ou 

- 1.13" 

00 
CN 



Date I X I y I Et I EI 

22 al 28 + 25 17.15 + 0.188 - 1.235 

dieerobre 

6 al 12 + 26 18.45 - 0.459 - 0.445 

13 al 19 + 27 21.14 + 1.709 + 1.726 

20 al 26 + 28 21.63 + 1.668 + 1.686 

genn. 1916 

2 al 9 + 29 22.23 + 1.727 + 1.747 

10 al 16 + 30 23.89 + 2.836 + 2.859 

17 al 23 + 31 26.38 + 4.765 + 4.790 

24 al 30 - 12 23.68 - 0.810 - 3.245 

febbraio 

7 o.l 13 -11 25.20 + 1.040 - 0.786 

14 al 20 - 10 24.99 + 1.160 - 0.110 

21 al 27 - 9 24.53 + 1.030 + 0.263 

II Date I X 

I 
m~~orzo 

6 al 12 = 

13 al 19 -
20 al 26 -

aprile 

3 o.l 9 -
10 al 16 -
17 o.l 23 -
24 al 30 -

maggio 

1 al 7 -
8 al 14 

t;; al 21 + 
22 al 28 + 

I y I 
I 

8 24.11 

7 24.15 

6 24.09 

5 22.91 

4, 22.24 

8 20.62 

2 19.85 

1 17 .3l 

0 17.5:; 

l 17.83 

2 1i.38 

Et I 

+ o.on 
+ 1.311 

+ 1.580 

+ 0.781 

+ 0.391 

- 0 .999 

- 1.339 

- 3.:i49 

- 2.078 

- 2.368 

- ~.488 

E~ 

+ 0.623 

+ 1.3go 

+ 2.004 

+ 1..66 

+ 1.344 

- 0.140 

- 0.068 

- 2.198 

- 1.602 

- 1.018 

- ).~17 

00 .... 



Date I X I y I Et I E2 II Date I X I y I Et I Ez 

10 al 16 + 7 18.09 _ 0.127 1 - 0.048 I giugoo 

17 al 23 + 8 18.35 + o.463 1 + 0.145 5 all'll + 3 17.93 - 1.608 - 0.470 
+ 1.263 i 24 al SO + 9 18.82 + 0.49J 12 al 18 + 4 18.29 - 0.918 + 0.035 

I 01 
19 al 25 + 5 18.45 - 0.428 + 0.287 

agosto 

luglio 7 al 13 + 10 19.31 + 2.0S3 + 0.8]2 
14 al 20 + 11 19.71 + 2.813 + 0.98G I 3 al 9 + 6 18.10 - 0.448 - 0.024 
21 al 27 + 12 19.82 + 3.253 + 0.818 





Forme di Fenomeni economici e previsioni. 
(Rivista di Scienza Bancm·ia- BiOsto.settembre 1917). 

Nel Journal de la Societe de Statistique del Paris (no-
vembre 1897) mostrai come, in certi casi, si poteva, me-
dia.nte l'interpolazione, separare diverse parti dei fenomeni 
economici. Nella Rivista ltaliana di Sociologia (settembre-di-
cembre 1913), adoperai tale metodo per ottenere relazioni 
tra fenomeni economici e fenomeni sociali. Ora nuovi 
studi, fatti in parte per un Trattato di economia politica 
in preparazione, mi inducono ad aggiungere altre conside-
razioni; le quali serviranno anche ad avere un qualehe 
concetto dei prossimi avvenimenti economici. 

l. Si puo, coll'interpolazione, distinguere tre ordini di 
oscillazioni, spesso interamente diverse, cioe : ( ~) oscilla-
zioni per lunghi periodi ; (ß) oscillazioni pcr medii periodi ; 
(r) oscillazioni per brevi periodi. 

2. Le relazioni dci fenomeni sono diverse secondoche 
si considerano i lunghi periodi, i medii, i brevi ; e possono 
talvolta essere opposte. Per esempio, pel cambio, e in 
generale pei prezzi, la specnlazione procluce brevi o medie 
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oscillazioni, in gran palte indivendenti dall'audamento 
generale del fenomeno. Da cio nascono erronei concetti, 
come quello ehe il cambio dipenda, nel suo andamento 
generale, dalla fiducia nella solvibilita dello Stato, mentre 
tale fiducia opera solo per le brevi oscillazioni e talvolta 
forse per le medie. 

3. L'economia politica ha cercato di scansare simili 
errori, e vi e riescita in parte, mediante l'uso di astrazioni. 
Tale e, per esempio, il cambio definito come esprimente il 
prezzo della moneta di una piazza espresso in moneta di 
un' altra. Questa entita e astratta e in parte fuori della 
realta sperimentale. Non c' e un cambio, ce ne sono un 
infinita, secondo una circostanza principale, eheeil tempo, 
e molte accessorie. I valori successivi del cambio danno una 
curva con oscillazioni di vario genere, e quando si vuole 
esprimere una proprieta di tale curva, occorre fare sapere 
quale categoria di oscillazioni si considerano. Cosl, per le 
oscillazioni a lunghi periodi, sta bene la relazione ehe si 
esprime mediante due astrazioni, dicendo ehe il cambio 
dipende dallo stato di debito e di credito del paese, ma non 
sta piu bene per le brevi oscillazioni, nelle quali, oltre a 
questa forza, altre operano in modo ehe talvolta puo essere 
preponderante. 

4. Il bisogno di escludere dai ragionamenti certe oscil-
lazioni ha avuto per conseguenza di indurre a considerare 
le medie. Queste sono pure sempre, in parte, arbitrarie, 
ma concedono almeno di avere un concetto grossolano 
del valore generale per un certo periodo. Il concetto delle 
medie, sviluppato, conduce all' interpolazione, e questa 
conduce alla considerazione dei vari ordini di oscillazioni. 
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5. Corno ripetutamente abbiarno avvertito in scritti 
anteriori, tale interpolazione, benehe abbia il nome co-
mune con quella ehe si fa per ottenere una eurva ehe si 
approssima ad un altra, e in sostanza diversa, poiehe 
mira non güi a riprodurre la eurva delle osservazioni, 
bensi a separarne i vari elementi sotto forma di vari ordini 
di oseillazioni. Queste nulla hanno di eomune eogli errori 
di osservazione, e non vaJgono per esse le teorie ehe hanno 
fatto buona prova per eliminare tali errori, e ehe hanno 
trovato un espressione nel metodo dei minimi quadrati. 

6. Pei partieolari dell' interpolazione ehe qui adope-
reremo e per lo sviluppo dei caleoli, rimandiamo al nostro 
articolo nel Giornale degli Economisti (giugno 1908). Tn 
generale siano : Y i dati dell' esperienza, y le ordinate 
della curva interpolatrice, x le aseisse, ehe qui saranno i 
tempi, Ao, At, A2, .... coeffieienti costanti, X 1, X

2
, X

3
, •.•• , 

eerti polinomi di eui e data l'espressione nel rammentato 
articolo. 

Porremo 

Se ei fermiamo al termine, A 0 , consideriamo solo la 
media aritmetica. Se teniamo eonto anche del termine 
A1 x, conoseiamo se l'andamento medio del fenomeno e 
nel senso di un accrescimento piu o meno rapido di quello 
di y. N uove conoseenze aggiungono le eonsidcrazioni degli 
altri termini. Gli scostamenti E sono. · 

Eo = y - Ao, Et = y - (A 0 +At x), 
E2 = y - (Ao +At .T + A 2 X 2), ... . 
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Le somme S E0 , S E 1, S E2, ••• in cui tutti gli E sono 
fatti posiiivi, danno un criterio dell'approssimazione nel 
easo dell' interpolazione ehe mira a riprodurre la eurva 
data dall'osservazione, e un eriterio persapere i vari ordini 
di oseillazioni, nel easo nostro, in eui miriamo appunto a 
tale analisi. 

7. 1 dati seguenti sono tolti dall' Annuario statistico 
ital·iano del 1915, ehe e !'ultimo venuto in luee, 

Dal 1881 al 1913 abbiamo due periodi in eui il cambio 
dello cheque su Parigi, medio, dell'anno, e inferiore o eguale 
a 1 %. Li paragoneremo riguardo ad altri elementi ehe si 
sono supposti determinare il eambio. Se troveremo ehe tali 
elementi sono pressoehe eguali, non troppo differenti pei 
due periodi, tale supposizione non sara eontraddetta ; se 
inveee li troveremo molto diversi, sara eontraddetta e 
dimostmta fallaee, nel senso ehe tali elementi possono 
bensi operare, eon altri, sul eambio, ma non si puo dire di 
uno di essi ehe cletermina il eambio; poiehe in tal easo, 
allo stesso valore dell'elemento determinante, dovrebbero 
eorrispondere eambi all' ineirea gli stessi: non troppo 
diversi. 
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I I I I I 
I 

Anni I ·IT 111 IV V I VI 

·------ -- -- --· -- --
1883 90.15 1512 52.35 795.4 0.53 100 

1884 100.00 1510 51.91 752.0 0.50 248 

1885 100.38 1442 49.20 641.0 0.44 509 

1886 100.19 1479 50.10 625.2 0.42 430 

1887 100.82 1471 49.49 595.2 0.41 603 

1888 100.98 1421 47.48 596.3 0.42 283 

1889 100.67 1461 48.46 598.5 0.41 440 

medla I 100.31 11470.91 49.861657.7 -, 0.451 373 

1903 99.95 1682 51.13 994.0 0.59 320 

1904 100.12 1722 51.96 1000.7 0.58 305 

1905 99.94 1849 55.60 1203.2 0.65 311 

1906 99.94 2044 61.19 , 1376.0 0.67 608 

1907 99.97 2289 68.07 1642.8 0.72 932 

1908 100.00 2298 67.70 1740.5 0.76 1184 

1909 100.42 2365 69.13 1796.6 0.76 1245 

1910 100.51 2469 71.47 1813.9 0.73 1166 

1911 100.52 2679 76.94 1896.0 0.71 1185 .... 
1912 100.93 2711 76.94 1949.7 0.72 1305 

Medie I 100.23,2210.81 65.01 11542.21 0.691 856 

I. Secondo l'Anmuu·io. Cambio medio dell'anno, dello 
che,que su Parigi, in lire. 

II. Circolazione bancaria e di Stato. Ammontare al 
31 dicembre di ciascun anno. Circolazione complesRiva. 
Milioni di lire. 

IIJ. Circolazione come in II, ma per abitante. Lire. 
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IV. l!'ondi metallici tld Tesoro dello Stato e dcgli 
lstituti di emissione - oro ed argento - valore nominale al 
31 dicembre di ciascun anno. Tale somma e detta: riserva. 
L'Annuario da separate le somme dello Stato e degli Isti-
tuti di emissione ; le abbiamo sommate. l\lilio11i di lire. 

V. Proporzione della riserva metallica alla circolazione. 
L'abbiamo calcolata divide11do IV per ITI. 

VI. Commercio speciale. Eccede11za delle importazioni 
sulle esportazioni. l\1ilio11i di lire. 

8. La media dei camhi, '11ei due periodi varia pochis-
simo.: passa da 100,31 a 100,23. I11vece la proporzione 
della 1iscrva alla eireolazio11e varia da 0,45 a 0,69. Cio 
co11ferma quanto gia sapevasi da molto tempo, eioe ehe 
la proporzione della riserva 11011 opera direttame11te sul 
eambio, per determinarlo (Oours §§ 282, 514). Tale propor-
zione e di eosl gran momento per l'eeonomia delleBanehe 
e degli Stati, ehe non si deve trascurare nessuna oceasione 
di vederne la verita. 

Cresce il contrasto tra i1 eambio e la proporzione della 
riserva alla circolazione, se si considerano i due periodi 
seguenti: 

1883-80 
1908-12 

C11mblo 
100 31 
100 48 

Proporttone rlserv~ 
0 45 
OH 

9. La media del totale della eircolazione, nei due pe-
riodi 1883-89 e 1903-12, passa da 1470,9 a 2210,8; e per abi-
taute, da 49,86 a 65,01. Cio parrebbe contrario alla teoria 
quantitativa della moneta; ma l'errore sta nell' interpre-
tazione ehe gli eeonomisti letterari danno di tale teoria, 
11011 ponendo mente all' interdipendenza. dei fenomeni 
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econom1C1, e confondendo i movimenti virtuali coi movi-
menti reali. Piu lungi (§§ 31, 32), spiegheremo meglio il 
fatto. 

Anehe qui il eontrasto appare maggiore, se al periodo 
1883-89 si paragona il periodo 1908-12, pel quale la media 
della cir'eolazione totale e 2504,4, e quella per abitante e 
72,44. 

1 0. La teoria mercantile e eontraddetta dalle medie 
dell'eecedenza delle importazioni sulle esportazioni. 

Periodl 
Ec~edcnza 

1882-80 
373 

1903·12 
856 

Da eio non si deve dedurre ehe tale eecedenza delle 
importazioni non operi sul eambio ; bensi si deve da eio 
avere una conferma dell'essere solo quest'eecedenza un 
elemento dello stato di debito e di eredito del paese. La 
qualeosa e tanto evidente ehe persino un eeonomista let-
terario dovrebbe potere eapirla. 

11. Ora laseiamo stare il eambio e torniamo al easo 
generale. 

Per molti fenomeni, si osserva ehe la linea di interpo-
lazione ha forma di un poligono eurvilineo e talvolta an-
ehe rettilineo. Per eomodo del ealcolo, si possono anche, 
ai lati del poligono, sostituire segmenti diseontinui. 

..: i sa ehe rappresentare simili linee eon un' uniea fun-
zione analitiea castringe ad adoperare funzioni eon molti 
termini, per esempio serie trigonometriche o simili ; e la 
eomplessita di tali funzioni toglie di potere riconoscere le 
proprieta semplici dei fenomeni, le quali inveee sono ap-
punto quelle ehe eerchiamo. Giova dunque rassegnarci 
ad adoperare funzioni sempliei discontinue. 
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12. Vi e l' inconveniente ehe i punti di discontinuita 
sono pi\1 o meno arbitrari, e percio c' e il pericolo ehe siano 
pure tali le conclusioni a cui si giunge. Fortunatarnente 
ei sono fenomeni pei quali le variazioni del contorno poli-
gonale sono tanto grandi e repentine, ehe il porre un poeo 
pih da una parte o dall'altra il punto di discontinuita non 
altera pcr niente le conolusioni. Per tali fenomeni vale il 
metodo delle interpolazioni poligonali o discontinue. Os-
servisi, di sfuggita, ehe, pei fenomeni pei quali le varia-
zioni del contorno poligonale o discontinuo sono lievi e 
seguono gradatamente, si puo tralasciar tale oontorno e 
sostituirvi facilmcnte una eurva continua. 

13. Le statistiche molte voltenon sono precise, non eor-
rispondono interamente al fenomeno reale. Per esempio, 
tra i1 valore reale, effettivo, delle esportazioni e delle 
importazioni di merei, ed il valore dato dalle statistiche vi 
possono essere differenze notevoli. Pereio non saranno 
da aceogliersi ehe quelle eonelusioni le quali sussistono 
indipendentemente da quest'errori. Tale e appunto il 
easo per le eonelusioni del rammentato artieolo della Ri-
vista italiana di Sociologia. Ora esporremo altri easi simili. 

14. Per molti fenomeni, i mutamenti ehe allontanano 
dal massimo, o dal minimo, o anche quelli ehe segnano un 
mutamento nell'andamento generale del fenomeno, non 
aeeadono a grado a grado, ma seguono in modo quasi 
repentino. Una figura grafica varra per molte spiegazioni. 
I.a parte superiore I della figura manifesta i mutamenti 
a grado a grado ; la parte inferiore II, i mutamenti re-
pentini. 
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II/"-
6 V 

15. Da tal fatto dei mutamenti repentini, hanno origine 
gravi diffieolta per la previsione dei fenomeni. Per esempio 
se un fenomeno avesse la forma a, quando ne vediamo, 
poeo a poco, seemare l'aumento d' intensitit, potremmo, 
eon disereta probabilitit, prevedere ehe ei avvieiniamo al 
massimo, e ehe fra non molto l'andamento del fenomeno 
decliuera inveee di salire. l\fa tale criterio manca quando 
il fenomeno ha la forma b. Solo in easi eeeezionali puo 
essere sostituito dall'altro eriterio ehe si ha osservando ehe 
un rapidissimo aumento del fenomeno b e segno di un 
prossimo mutamento. 

16. Aeeresee la diffieolta delle previsioni il fatto ehe le 
oseillazioni medie indurrebbero talvolta a prevedere un 
movimento contrario a quello delle oscillazioni lunghe. 
Cio si osserva speeialmente nei fenomeni detti cri.si econo-
miche. Pel pas ato, l'oseillazionc di medio periodo ehe 
preeede quella di lungo periodo, essendo nel senso della 
prosperita, indueeva a eredere ehe la veniente oseillazione 
di lungo periodo dovesse pure essere per tale verso. Tale 
errore, prineipalmente quando era fatto dalle Banehe, 
operava nel senso di fare piu aeuta la crisi. Ora, alla me-
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glio, empirieamente, le Banehe diffidano della grande pro-
sperita ehe prepara la fine del periodo a::;eendente; e simil· 
mente non si perdono d'animo nel periodo di massima de-
pressione ; i quali fatti operano per mitigare la erisi, tanto 
nel periodo aseendente eome nel diseendente. 

17. Dallo studio del passato, possiamo eavare la eono-
seenza dell' uniformita ehe e norma del sueeedersi dei 
periodi di prosperita e di depressione; il ehe da rigore e 
preeisione all' osservazione volgare, ehe, piu o meno vela-
tamente, appare in molti autori, e ehe si puo fare risalire 
sino al ben noto apologo delle sette vaeohe grasse e delle 
sette magre. Sirnilmenta la ehimiea modema ha dato ri-
gore e preeisione alle volgari osservazioni sulle terre e 
sulle roeeie. 

18. Disgraziatamente, per fini pratici, tale preeisione 
non giunge sino a determinare il tempo in oui un periodo 
sueeede all'altro. Vi e in eio analogla eol ealcolo delle pro-
babilita; il quale ei fa bensl eonoseere ehe, in un numero 
grandissimo di estrazioni del lotto, tutti i numeri saranno 
estratti un numoro presseehe uguale di volte, ma non ei 
fa eonoseere quali saranno i numeri della prossima astra-
zione, anzi neppure di eio si da pensiero. Eppure eil pro-
blema di eui la soluzione preme maggiormente, anzi preme 
solo al gioeatore. 

19. Per molti fenomeni basta porre mente ai due primi 
tm·mini della formola ( 1), eioe serivere 

(2) y = Ao + A 1 :x. 
Per altri fenomeni oeeorrono tre termini, eioe si pone 

(3) y = Ao + Ai X + A2 x2. 
Per altri aneora ei vogliono q uattro termini ; eee. 
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Il criterio per conoseer i periodi di depressione, quelli 
di prosperita, c per separarli, si ha ealcolando la tangente 
delle curve preeedenti, cioe e dato da 

~~ =Ai + 2 A 2 x + A 3 (3 x2 - h) + .... ; 
i eoefficienti h, ... , si troveranno nel eitato artieolo del 
Giomale degli Econornisti. Nel easo della formola (2), il 
eriterio e semplicissimo e si ha dal valore di Ai. 

20. Nel rammentato articolo della Rivista italiana di 
Sociologia, mi oeeupai principalmente del commercio inter-
nazionale, eome indice di prosperita, e misi in luee come 
i periodi di tale indiee si osservano nello stesso tempo, 
all' ineirea, nei vari paesi civili ; la qual cosa era nota in 
modo meno preeiso per i fenomeni non tanto ben definiti 
ehe hanno il nome di « crisi economiehe ». 

Qui mi oceupero di un sol paese, eioe dell' Italia, esten-
dendo invece le indagini a molti rami dell'attivita econo-
mica: tralaseiando, pernon fare troppo lungo questo serit-
to, analoghe osservazioni per altn paesi. 

21. Da prima, torniamo sull'argomento del eommereio 
internazionale, e consideriamo il totale delle importazioni 
e delle esportazioni, esclusi i metalli preziosi. Nel rammen-
tato articolo, si eonsiderarono due periodi, doe: il primo 
dal 1873 al 1897, pel quale si aveva A 1 = - 6,2; il seeondo 
dal18!>8 al1910, pel quale si aveva Ai = 232. Si concluse, 
da quei valori, ehe ad un periodo di depressione era seguito 
un periodo di prosperita. Indaghiamo ora se tale conelu-
sione persiste tenendo eonto dei §§ 12 e 13. 

Come vedremo tra breve, da altri indici, il periodo di 
prosperita potrebbe principiare un poco prima del 1898; 

7 - Fatli e leorie 
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facciamo capo dal 1897. Aggiungiamo gli anni 1911, 1912, 
1913, pai quali ci mancavano i dati statistici quando scri-
vevamo l'articolo accennato. Infinc facciamo principiare 
il primo periodo dal 1871, e dividiamolo in due. Avremo 
per tal modo mutate molte circostanze di tempo. I calcoli 
danno i resultamenti seguenti. 

1871·81 
-327 

1881·07 
-25.72 

1897-913 
252 

Le conclusioni dell'articolo della Rivista italiana di 
Sociologia non mutano per niente 

22. Diamo qui lo specchietto ehe si riferisce al periodo 
1897-1913. 

CO:MMERCIO SPECIALE {MILIONI n1 LmE) 

An~l I :z: I Com- I m·r·· t~ 
E, I E, I Es 

1897 -8 2284 - 1813.65 + 203 57 - 12203 
1898 -7 2616 - H81.65 + 283.A2 + 79 92 
1899 -6 2937 - 1160.65 + 852.27 + ?54 59 
1900 -5 3038 - 1059.65 ... 20111 + 102 97 
1901 -4 3092 - 1005.65 .. 2 96 + 08 08 
1902 -3 316'1 - 9~9.65 - 173 19 - 51.09 
1903 -2 3306 - 791.65 - 2'!7 35 - 124 65 
1904 -1 3451 - 646.65 - 39t 60 - 207 28 
1905 0 3721 - 37ü.65 - 376 65 - 18129 
1906 + 1 4420 + 822 35 + 7020 + 257 42 
1907 + 2 ~830 + 732 35 + 228 05 + 390 85 
1908 + 3 4642 + 544.95 - 212.11 - 90.01 
1900 + 4 4079 + 881.35 - 127.26 - 62.14 
1910 + 5 5326 + 1221'.35 - 32.41 - 10.55 
1911 + 6 5593 + 1195.35 - 17.57 - 115.2:. 
1912 + 7 6090 + 2001.35 + 236.28 + 32.78 
1913 + 8 6158 + 2060.35 + 43.13 - 282.47 

SE = I 18531 .65 I 3242.03 I 2553.27 

Quindi per questo periodo puo giovare di conservare 
il termine in X2. Si ha A1 = 1,231. 
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Pel periodo 1881-1897, si ha S E0 = 2350, S E1 = 1794, 
S E 2 = 1739 ; possiamo fermarci al termine in x. Percio 
i criteri per giurucare dei due periodi si hanno come segue 

1897 
A 1 + 2 A2 x 197 

1881 
A, - 25.7 

1913 
317 

1897 
- 25 .7 

23. Le conclusioni sono dunque lo stesso di quelle pre-
cedentemente tratte ; ma impariamo altresi alcuna cosa 
di piu. Vediamo cioe ehe la curva del periodo 1897 -
1913 e convessa dalla pa.rte delle ascisse ; essa e simile 
alla curva b della figura precedente. Tale circostanza ac-
cresce la probabilita, gia notevole, ehe, al pE>riodo 1897 
1913 d.i grande attivita economica stava per succedere, 
in circastanze normali, un periodo di depressiono ; ne 
scema certo tale probabilita pel fatto della guerra! 

24. Quando si ricercano gli indici di prosperita, giova 
considerare il totale del commercio e non la somma per 
ciascun abitante. I motivi di tale operare sono esposti 
nella Sociologia , § 2283. lVIa puo essere utile di vedere ehe 
segue pel commercio per capo di abitanti. Abbiamo cosi 

Periodi 
A, 

1881·1896 
- 1.39 

1897·1913 
6.77 

Le conclusioni sono identiche alle precedenti. 
25. Si hanno, nell'Annuario del 1915, le somme com-

pensate nelle Stanze di compensazione, dal 1887 a 1912 ; 
al quaJe anno ci fermiamo per scansare le perturbazioni 
della guerra.. II periodo di grande attivita principia circa 
verso il 1896. 



Abbiamo. 
Perlodi 

A, 
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1887-181)5 
16.144 

1896-1912 
39.559 

Per il periodo dell896-l912 si ha S E0 = 204,3, S E 1 = 
76,5, S E2 = 70,36. 

Possiamo fermarci al termine in x, ma se si vuole tenere 
conto di quello in X 2 , si ha A, = 0,1047. La forma della 
curva e dunque simile a quella trovata per il commercio 
internazionale ; e giungiamo alle medesime concluRioni 
gilt ottenute. 

26. I proventi delle poste, dei telegrafi e dei telefoni ma-
nifestano pure periodi simili a quelli gia notati. Per le en-
trate dello Stato, gli esercizi vanno dalla meta di un anno 
alla meta del seguente : per esempio 1884-85. Per brevita, 
indicheremo in cio ehe segue tali esercizi col solo anno da 
cui hanno principio ; quindi l'esercizio 1884-85 sara in-
dicato 1884. 

Per le poste, telegrafi e telefoni abbiamo 

Eserclzi 
A, 

1884-1896 
1.32 

1896·1912 
6.00 

Le tasse sugli ajfa1·i ham1o un periodo di rapido aumento 
dal 1884 al 1887, ehe puo anche appartenere ad un oscilla-
zione di periodo medio. I dati dell'Annuario non risalgono 
oltre al 1884, e non possiamo quindi decidere di ehe pe-
riodo si tratta. Dal1887 al1901, si ha un periodo di decisa 
depressione, e dal 1902 al 1912, un periodo di grande 
prosperita. 

Es!lrci?.i 
A, 

1884-95 
1.08 

1887-1902 
- 0-17 

1902-12 
9.3'3 
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Se si eonsidera il periodo 1896-1912, eguale a quelli 
preeedentemente osservati, per il tempo di prosperita si ha 

Ai = 6,8 

Puo parere strano, eppure anehe le entrate lorde del 
lotto manifestano periodi anal ghi 

rsercl71 
A, 

1884-1901 
-0.95 

1901-1912 
3.18 

27. Le entrate dello • tato hanno pure simili periodi. 
Pel periodo 1884-1898, basta fermarsi al termine in Ai ; 
pel periodo 1898-1912, oeeorre tenere conto del termine 
A 3 (x3 - 28 x), e si ha 

S E 0 = 3199, S Ei = 966, S E2 454, 8 E3 = 303. 
Il eriterio per stimare la rapidita dell'aumento, o della 

diminuzione e al solito la tangente, cioe 

0 = Ai + 2 A 2 x + A 3 (3 x2 - 28). 

Abbiamo 

Pe•lorli 1884-1898 
.1, 13.96 

anni 1898 
G 85.5 

1898-1912 
55.79 

1912 
891 

Da cio vediamo : 1° ehe vi e un periodo di depressione 
dal 1884 al 1898, il quale si muta in un periodo di pro-
sperita, dal 1898 al 1912; 2o ehe ]a eurva di questo se-
co.ndo periodo e della forma b, fig. 1, eioe ehe ma.nifesta 
un attivita erescente. 

28. Puo parere stra.no ehe le entrate dello Stato, le 
quali sono in parte arbitrarie, dipende.ndo dai nuovi 
tributi o dall' inasprimento degli antichi, abbiano da ma-
nifestare gli stessi caratteri dei diversi rami dell'attivita 
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economica ; ma occorre osservare ehe la parte delle entrate 
costituita dalle tasse indirette dipende direttamente da 
quest'attivita, e ehe la parte costituita da nuovi tributi, o 
dall' inasprimento di antichi ne dipende indirettamente; 
poiche nel periodo di attivita, minore ehe nel periodo di 
depressione e la resistenza dei contribuenti all'aumento 
dei tributi. 

Qualunq ue poi sia la spiegazione ehe se ne voglia darc, 
il fatto dei periodi successivi sussiste ; ed e quanto ci 
preme ora di porre in chiaro. 

29. I molti fatti ehe abbiamo recato conducono tutti 
alla conclusione ehe, ad un periodo di depressione, suc-
cedette, principiando circa dal 1896 al 1898, un periodo di 
prosperita crescente, il quale, stando alle uniformita os-
servate pel passato, preparava un nuovo periodo di de-
pressione. Vengono percio confermate tutte le deduzioni 
dell'articolo della Rivista italiana di Sociologia. 

30. Tali studi fanno veder chiaramente 1' interdipen-
denza dei fenomeni economici e dei sociali. Il periodo di 
depressione e quello di prosperita sono generali e trasci-
nano molti generi di attivita. Si cade nell'errore quando si 
cerca una causa, dove ve ne sono molte. 

31. Cosi accade quando, per determinare il cambio, si 
pone mente o alla sola proporzione della 1·iserva, o alla 
sola circolazione, o alla sola bilancia commerciale. In realta 
il periodo di prosperita puo, ad un tempo, portare alla 
pari il cambio e fare crescere la riserva, la ci.rcolazione e 
l'eccedenza delle importazioni. 

32. Ora possiamo spiegare come ci furono due periodi 
in cui il cambio si avvicino alla pari, mentre lc riserve erano 
diversissime. 
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Percio occorre osservare ehe vi e aneora un elemento 
ehe manifestasi diverso in quei due periodi, ed c Ja somma 
di valuta metallica procacciata dai debiti fatti all'estero. 
E ben noto ehe, nel periodo 1883-1889 tali debiti furono 
ingenti. Segui allora un fenomeno di eui l'Economia po-
litica ci da pareechi esempi, e ehe si descrive dicendo ehe 
un imprestito fatto per deprimere il cambio, ove non 
mutino le altre condizioni del paese, mitiga il cambio solo 
per poco, e dopo si torna alla posizione di equilibrio. In-
veee nel periodo 1903-1912, non operarono imprestiti 
fatti all'estero, ma mutarono Je condizioni di equilibrio, il 
quale mutamento e appunto messo in luee dal periodo di 
prosperita di cui abhiamo tante prove ; ed alle nuove eon-
dizioni di equilibrio eorrispose un nuovo valore del cam-
bio, ehe si avvieino alla pariperehe la prosperita in generale 
crebbe e di molto. 

33. Le uniformita ora poste in luce ei concedono di 
avere aleuni eoneetti sul prohabile svolgersi dei futuri 
fenomeni, dopo la guerra. 

Nulla possiamo dire delle pieeole oseillazioni ehe segui-
ranno la paee, e poeo delle medie ;"' ma in quanto alla ve· 
niente oseillazione a lungo periodo possiamo dire ehe, in 
genenile, sara di depressione eeonomiea e per eonseguenza 
di vivi eontrasti soeiali. 

Non si puo ora, ne forse si deve insistere troppo su eio. 
Ci limiteremo dunque a riferi.l'ei alle eonelusioni del piu 
volte eitato artieolo della Rivista italiana di Sociologia; 
notando solo ehe la perturbazione reeata dalla guerra 
vam1 ad aggravare i eontrasti nel detto artieolo indieati 
e a ereseere l' intensita della depressione eeonomiea e dei 
bisogni soeiali. 





Economia sperimentale. 
(Giomale degli Economioti -lnglio 11)18). 

In q uesto breve seritto mi pro]Jongo di indagare se e 
quanto le dottrine dell' Eeonomia politica eome usual-
mente si espongono sono logico-sperimentali. Potrei dire 
solo sperimentali, poiehe, per me, la logiea e seienza speri-
mentn.le come tutte le altre seienze ; ma per non prinei-
piare eon una eontesa, ehe e poi inutile per lo seopo ehe ho 
in vista, pongo distinte logiea ed esperienza. 
· Il termine logica qui non riehiede spiegazioni; bensl 

ne oeeorrono pel termine esperienza. Esso indichera eselu-
sivamente descrizioni di fatti, e non si estenden\ mera-
mente ai sentimenti soggettivi ehe si volessero sostituire 
ai fatti, o fare signoreggiare questi. Quindi, ad esempio, 
le quantita di eerti oggetti venduti e comprati sovra un 
mereato e i prezzi pagati sono fatti. 1\Ia il giusto prezzo e 
una entita ehe deve avere suo luogo in altra elasse, per 
esempio in quella in eui fanno bella mostra di se il giusto, 
il buono, il bello, eee. Sentimenti eome quelli a eui gli 
uomini assegnarono il nome di valore stanno t.ra i fatti 
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pnrche siano eom;iderati oggettivamente, negli uomini 
ehe li provano ; ma sono eselusi dai fatti q uando un autore 
vuole ehe dal sentimento ehe egli prova e a eui ha posto 
il nome -valore seguano i fatti del baratto e dei prezzi. L 
relazione sperimentale e inversa; eioe da quei fatti segue 
il sentimento di valore. Torncrebbe il valore a prendere 
posto tra i fatti quando fosse definito eome una eerta 
quantita, funzione matematiea di dati sperimentali. 

Non intendo menomamente esprimere un giudizio sui 
meriti dell'eeonomia sperimentale e dell'eeonomia ehe tra-
seende dall'esperienza. Se faeessi eio eseirei ipso Jacto dal 
eampo logieo-sperimentale. Intendo solo deserivere fatti e 
trarne eonseguenze logiehe. Studio un caso partieolare di 
una dottrina generale, ehe ho esposta nella Sociologia. 

Una teoria eeonomiea, qualunque sia, e un fatto, e 
tal fatto e in eorrispondenza con altri. Vorrei conoseere 
tale corrispondenza. 

Posso percio eonsiderare la teoria sotto vari aspetti. 
I. - Indole della teoria. (I a) E sperimentale 1 (I b) 

Trascende dall'esperienza 1 (I c) Che genere di dimostra-
zioni adopera 1 Per (I a) vale solo l'aecordo eoll'esperienza 
e la logiea. Per (1 b) e' e il eonsenso interno e vari motivi 
metafisici o teologiei od altri . 

II. - Storia delle teorie. (II a) Cronologia, os~ia sem-
plice descrizione delle teorie secondo i tempi e gli autori. 
(II b) Dinamica delle dottrine. Tutte, o se vuolsi quasi 
tutte, mostrano una forma fatta a onde. Talvolta la curva. 
delle ondc ha un assintoto ; per esempio sono tali le curve 
delle teorie astronomiche, ehimiehe, fisiehe, e l'assintoto 
loro si avvieina ognor piu ad una pcrfetta corrispondenza 
eolla realta sperimentale. Talvolta nessun assintoto si 
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scorge ; pm· esempio sono tali le eurve delle teorie del 
diritto, di molte teorie politiche, metafisiehe, eee. Le teo-
rie dell'Eeonomia politiea stanno nella prim~ di queste 
elassi, o nella seeonda 1 I/esserei, o non esserei, assintoto 
ha relazione eon altri fatti, e eon quali 1 (I! c) Che utilita 
puo avere la storia delle teorie per eostituire una teoria 
rigorosamente sperimentale 1 

(Ia) e (Ilb) Indole dclla teoria.- Basta aprire a easo 
aleuni libri di Eeonomia politiea per seorgere subito ehe 
le teorie ehe espongono non sono eselusivamente speri-
mentali. Da prima e rarissimo ehe l'autore abbia solo fini 
di pura seienza; quasi sempre egli vuole giovare a qual-
euno o a qualehe eosa, eioe all'Umanita, allo Stato, al suo 
paese, alle classi povere, alla giustizia, alla morale, al pa-
triottismo ; gli eeonomisti cristiani serivono nel saero 
timore della teologia, i molti eeonomisti ehe direttamente 
od indirettamente dipendono dal governo sanno ehe il 
Iodare e bello e ehe, spesso, il taeere e bellissimo ; le varie 
Inquisizioni, tra le quali non e da dimentiearsi la presente, 
si fanno, in molti easi rispettare meglio della Jnquisizione 
ehe eondanno Galileo; i eoneorsi nniversitari pongono 
un freno a perieolose indipendenze di giovani, ehe forse 
sarebbero diventati eultori della pura seienza sperimentale. 
Laseiamo stare tutto eio ed esaminiamo solo intrinseea-
mente le teorie. 

Von·ei sapere ehe e mai quel valore, ehe molti asseri-
seono essere il fondamento delle teorie dell'Eeonomia 
politiea. Capiseo ehe e vergogna avere insegnato eome ho 
fatto io l'Eeonomia politiea ed ignorarne il fondamento, 
ma infine eonfesso la mia ignoranza e ehiedo umilmente di 
essere istruito. Quando ero del pari i"norante in meeeaniea 
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eeleste, ho letto i libri del Laplace, del Gauss, del Poin-
eare, e ho eapito pareeehie eose; perehe non potrei fare 
lo stesso per l'Eeonomia politiea ~ 

Eeeo il Leroy-Beaulieu, ehe e autore di gran fama e 
aneora da molti ammirato ; dieono ehe sia sperimentale 
e nemieo delle sottigliezze metafisiehe; vediamo un po' 
ehe e' insegna. (1) « (pag. 15) Le concept de valeur est le 
concept fondamental en economie politique - N ombreuses 
confusions a ce sujet - Tous les economistes tombent 
d'aeeord sur la grande plaee que tient le concept de valeur 
dans l'economie po1itique. Il faudrait dire aussi dans l'in-
teret prive. Il est, en qnelque sorte, le concept fondarnental 
auquelse rattaclte l'activite des lwmmes et qui la regle )~ . Ma 
ehe c' e proprio un concetto fondamentale ehe regola l'at-
tivita degli uomini ~ Non dico ne si ne no: domando solo 
le prove sperimentali di tale asserzione. l\fancano intera-
mente. Eccoei a spasso fuori del dominio sperimentale. 
Poi l'autore definisce il valore : «La valeur est l'importanee 
que nous attaclwns a la possession 01t a l'acquisition des 
choses >l . 

I o son d' esset· contento piu digiuno 
Diss' io, ehe se mi foss• pria taciuto, 
E piu di dubbio nella mente aduno. 

Che mai e quest' importanza ehe ora sbuca fuori ~ E 
se non so ehe eosa sia, a ehe mi giova disapere ehe e eguale 
al 'Valore? 

(i) LEROY·BEAULIEU, Traite theo1'ique et pratique d'Economie 
politique, Paris, 1896, Tome III. 



-109-

Seguono eonsiderazioni di storia delle dottrine ma nulla 
si diee di sperimentale su 1' importanza. Imparo ehe Tur-
got ha seritto ehe : << (pag. 16) le mot valeur a pris dans 
Ja langue franc;aise un autre sens fort usite, et qui, quoique 
different de l'aeeeption qu'on donne dans le eommeree a 
ee mot et a eelui de valeur, en est eependant la premiere 
ba e ». Sono lieto di avere l'oeeasione di imparare eosi 
un poeo di etimologia; ma veramente ora vorrei oeeu-
parmi di Eeonomia politiea. Poi segne 1ma definizione del 
Condillae, la quale e dall'autore stimata poeo buona; 
e sara ; io non sapcndp ehe sia il valore mi sento incapace 
di distinguere le definizioni buone dalle cattive. L'autore, 
bonta sua, provvede infine per farci conoscere tale va-
lore. « (pag. 18) La confm·mite a un desir de l'lwmme est le 
premier fondement de la valeur ». 

« Il concetto di valore e il concetto fondamentale in 
economia politica ». Il valore ha un primo fondamento, 
quindi deve averne un secondo, forse un terzo, ecc. Oh! 
sommo Giove, quanti fondamenti ad una cosa ehe tutto-
ra rimane ignota! E non basta tale incognita, eccone 
un'altra. L'autore iliscorre dell'aria e dell'acqua potabile : 
« (pag. 19) ces bien nous etant offerts par la nature qui 
va en quelque sorte au devant de nos besoins (grazie, o 
buona natura, abbiti intera la nostra riconoscenza), au 
devant meme de nos desirs et les empeche de se former, 
sont, pour cette raison, sans valeu1· actuelle. Nous ne les 
desirons pas, nous n'y pensons pas meme paree que nous 
les possedons naturellement. Neammoins dans la corres-
pondance de ce bien a un besoin humain, il y a le germe 
d'une valeur, 1me sorte de vale1tr vi?·tuelle et endormie en 
,quelquP sorte ». Ecco dunque apparire un valore pre-
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sente, un valore vi.rtuale, ehe dorme ; e tutti que ti valori 
sono egualmente ignoti. Siamo interamente fuori del eampo 
logieo-sperimen tale. 

Vediamo un libro ehe si diseosti meno dall'esperienza (1) 

« (pag. 5) L' indole della, ricchezza. L'antieo termine inglese 
weal indiea le eondizioni della vita.... Il termine u:ealth, 
il qualein origine esprimeva lo stato di ehi era rieco, dopo 
fu assegnato alle eose ehe fanno l'uomo ricco, ed e eosi 
ehe tale termine e adoperato nell'Eeonomia >> . 1l bisogno 
di ricorrere all'etimologia pare prepotente, poehi econo-
misti ei sfuggono. Dopo l'autore pone il problema cc (pa-
gina 5) Quali sono le eose ehe costituiscono la rieehezza. ? >l ; 

e eon esempi partieolari, lo risolve nel senso ehe sono le 
cose ehe hanno un' importanza specifica {speeifie impor-
tanee). Tosio aggiunge ehe ha adoperato il termino di 
importanza inveee del termine di 1.ttilita, e diseorre lunga-
mente dei due termini. 

Siamo sempre nel eampo del ragionamento extra-spe-
rimentale. Si cerea di esprimere un eoneetto ehe abbia il 
consenso di ehi ascolta, ed e per proeurarsi tale consenso 
ehe si rieorre ~ll'etimologia, al eonsenso dei piil, a casi 
immaginari 

Potremmo seguitare indefinitamente la prineipiata ras-
segna delle toorie del valore, esaminare la grave qui-
stione se il valore esiste solo nel baratto, od esiste senza 
baratto ; discorrere del valor d'uso e porre in proposito dei 
problemi sul modo di operare del Robin on nella sua. isola; 
non dimentieheremo il valore soggettivo di uso distinto da.l 

( 1) JoHN BATES ÜLARK, Essentials of eoonomio theory, New 
York, The Ma.cmilla.n Compa.ny, 1907. 
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valore soggettivo del baratto, procureremo di ca.pire il Su-
pino quando dice: e) « L' importanza ehe si attribuisce 
a una eosa per la soddisfazione ehe puo dare si chiama valor 
d'uso ; I' importanza ehe si attribuisce a una cosa per lo 
sforzo o il sacrificio ehe occorre per ottenerla si chiama 
valore di costo ; il giudizio ehe ciascuno fa paragonando il 
valor d'uso col valore di eosto, nel caso ehe il primo superi 
il secondo, e l'espressione diretta e concreta della !egge 
del minimo mezzo e si chiama valore economico ». 

Ricercheremo negli sca:ffali tutti i vaneggiamenti di 
antichi autori circa ad argomenti attenenti al valore, e 
risaliremo sino ad Aristotele. l\fa questo grande affaccen-
darsi servirebbe a farci eonoscere la realta sperimentale 
poco piu della soluzione del celebre quesito : utrum chi-
moera, bombinans in vacuo, possit comedere secundas in-
tentiones. 

Dai fatti si possono dedurre astrazioni, senza andare 
fuori dal campo sperimentale, purehe si dica ben chiaro 
come sono dedotte. Un certo giorno, su un certo mercato, 
si sono fatte eerte compre-vendite a certi prezzi. Si puo 
benissimo considerare una media dei prezzi, e nulla vieta 
ehe ad essa si dia un nome, per esempio prezzo, in quel 
giorno, su quel mercato. Sarebbe ottimo se si indicasse 
come si ottiene tale media, ma se non si sa, tiriamo via, 
perche, tanto, varie medie possono avere proprieta comuni. 
Se la media si mantiene costante o quasi costante per 
parecchio tempo, si puo dire ehe, in quel tempo, una certa 
somma di moneta si poteva barattare con una certa quan-

( 1) -BUPINO, Principii, pag. 53. Citato da GHINO V ALENTI, 
Principii di scienza economica, pag. 252, nota. 
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tita di meree. Se medie simili si mantengono eostanti per 
diverse merei, si puo dire ehe in quel tempo una eerta 
somma di moneta si poteva barattare eon eerte quantita 
di dette merei, e se a tale fatto si vorra dare il nome di 
potere di eompra della moneta in quel tempo, non sara 
ne bene ne male; ma attenti a non dimentieare la defini-
zione, attenti a un possibile giuoeo di bussolotti pel quale 
sparirebbero le medie dei prezzi e sarebbero sostituiti dai 
sentimanti destati dai termini : potere di compra. 

L'essere eostanti le medie dei prezzi per un eerto tempo 
su un eerto mereato, per eerte merei A, B, C, ... , ha per 
eonseguenza logiea (logiea aritmetiea) ehe una eerta quan-
tita di A si poteva barattare eon una eerta quantita di 
B, e se al quoziente della quantita di B divisa. per la quan-
tita di A si vorra dare il nome di valore di A in B, sia 
pure ; ma attenti a ehe non faeeiano sparire la descrizione 
per sostituirla eolla riverita etimologia del valore. Per 
seansare tale perieolo sarebbe forse bene dare al quoziente 
il nome di prezzo di A in B ; ma se e' e ehi preferisee valore, 
si serva pure, non vogliamo litigare per tanto poeo. 

Molti fatti osservati pel passato in un senso danno 
una eerta probabilita al seguire uno di quei fatti in avve-
nire. Se una meree ha avuto per lungo tempo un eerto 
prezzo sul mereata si puo eon probabilita piu o meno 
grande eredere ehe in avvenire avra aneora questo prezzo, 
o almeno altro ad esso prossimo, od alla peggio un prezzo 
qualsiasi. Quindi eol passaggio dal relativo all'assoluto, 
tanto earo a ehi ragiona pih eolla metafisica ehe eol me-
todo sperimentale, si da un earattere di eertezza al fatto 
probabile, si eonsidera eome una proprieta di A il prezzo 
ehe eonsegue, si crea una bella entita a eui si pone il nome 
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di valore, e, dimenticando ehe e creazione nostra, si consi-
dera come ereatrice dei fatti da cui l'abbiamo piu o meno 
arbitrariamente dedotta. 

La seienza ha per scopo quasi unico di trovare rela-
zioni tra i fatti. La perfezione sarebbe di trovarle fra i 
fatti stessi. Cio non e in generale possibile, e si trovano 
relazioni tra fatti artifieiali, ehe si avvicinano piu o meno 
a fatti naturali (fisica, chimiea), oppure tra astrazioni 
dedotte da quei fatti (fisiea, ehimica, astronomia, geologia). 
Questa seconda classe di relazioni comprende quelle del-
l'Eeonomia politica. 

Si rimane dunque perfettamente nel eampo sperimen-
tale discorrendo di astrazioni eome sarebbero prezzi medi, 
domanda, offerta, eosto di produzione, eee., purehe non si 
dimentiehi mai ehe sono astrazioni da noi ereate, ehe non 
dominano i fatti ma ne sono dominate, ehe i risultamenti 
a cui ci condurranno non sono coJ;liormi all'esperienza ehe 
entro certi limiti, e ehe, per avere un concetto sia pure 
lontano, grossolano di questi limiti, e necessario definire 
o rigorosamente, o all' incirca, o alla peggio grossolana-
mente, eome si rieavano tali astrazioni dei fatti. Cio non 
si puo sostituire eon considerazioni metafisiahe attinenti 
al sentimento, e meno ehe mai bibliografiehe. Quando mi 
avrete fatto conoscere le opinioni di dieci autori, siano 
pure autorevoli, autorevolissimi, sulla rendita, mi avrete 
insegnato un bei nulla di scienza sperimentale, poiehe 
anche i migliori autori dicono papere, e le opinioni di 
autori valgono niente di fronte alla minima prova speri-
mentale. Andate dunque in cerea di questa, e lasciate stare 
di andare in eerca di opinioni ; eccetto per altro il easo 
in cui voleste occuparvi non di un lavoro di scienza spe-

8 - Fa/ti e teo• ie 
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rimentale ma di un lavoro ehe possa piaeere ai barbassori 
ehe impongono cc le bibliografie complete )) , Anzi, se a vete 
da fare eon eostoro, sopprimete le prove sperimentali, 
perehe tanto non le eapirebbero, o le eapirebbero a ro-
veseio. 

Di quest'ultimo easo vo' eitare due bei esempi, e li 
tolgo dal Leroy-Beaulieu, in eui ee ne sono a dovizia. 

Diseorrendo del valore, egli bia ima gli autori ehe 
hanno posto tale entita eoll'altra della rarete e tra questi 
ha eertamente di mira an ehe il W alras. :M:a egli deduee 
dal sentimento ehe eosa sia tale ra1·ete, e pare ignorare in-
teramente la definizione matematiea ehe ne fa una sempliee 
deduzione dei fatti. 

Il Leroy-Beaulieu erede di avere seoperto una gran 
legge, eioe la loi de sustitution des besoins entre eux, des 
desir1 entre eux, des marchandises entre elles. Laseiamo an-
dare ehe eglinon si·e aeeorto ehe tale sua cc legge n e sem-
plieemente un easo partieolare dello stato di mutua di-
pendenza dei fenomeni eeonomiei, ma egli l'oppone al-
l'cc Ecole dite matlzematique en economie politique )) la quale 
cc n' a attcun fondament scientifique, ni attcune application 
pratiqtte; c'est un pur jeu d'esprit, tm ensernble de fictions 
en dehors de toute realite et Contraire a toute realite ll ; (

1
) 

e non eapisee ehe, se si vuol dare una forma precisa alla 
sua legge di sostituzione, si fa eapo all'espressione mate-
matiea dell'equilibrio eeonomieo. Quindi la sua legge e 
perfetta, e l'espressione precisa ehe se ne puo dare e una 
sottigliezza ehe c un sempliee divertimento intellettuale ! 

Quando mi avrete raeeolto dieei autori ehe hanno ri-

( 1) LEROY·ßEAULIEU, loc. cit., pa.g. 63. 
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petuto que~ta seiocehezza, eoneedo ehe avrete fatto uno 
studio sperimentale per dirnostrare ehe ei sono persone 
di ogni genere e qualita ehe, in Eeonomia, dieono spro-
positi da prendersi eolle molle ; e se esse sono di fama 
grande, o anehe solo mediocre, avrete recato una nuova 
prova dello searso valore ehe ha l'autorita nella seienza 
sperimentale, ma avrete fatto proprio niente per l'Eeono-
mia sperimentale. Re di questa vi volete dar eura, non 
perdete tempo ad aeeatastare citazioni, spendete meglio 
il tempo ehe a cio dedichereste, cercate di intendere in 
ehe relazione stia eol metodo sperimentale l'Economia 
matemat.iea, e entro quali limiti si avvieini al eonereto. 

E impossibile fermare l'attenzione sui fatti sociali 
senza scorgerc 1' interdipendenza in eui stanno. Per ora 
Ja ciamo stare 1' interdipendenza tra i fatti economiei ed 
i fatti soeiali, e badiamo a considerare quella tra i fatti 
eeonomiei. 

Gia dicemmo ehe se ne ha un caso partieolare in quella 
legge di sostituzione ehe il Leroy-Beaulieu si figura di 
avere seoperto. - Non sapreste darne un eoncetto piu 
generale 1 - Supponete tanti pezzetti di legno uniti da 
fili elastici, se si muove uno de quei pezzetti, si muovono 
tutti. Essi :figurano i fatti economiei. - E un pt>eo un 
baloeeo per bambini, non potreste essere un poeo meno 
materiale 1 - Supponete tanti punti materiali in equili-
brio sotto l'azione di forze attrattive e ripulsive, funzioni 
delle distanze tra questi punti. Se uno si seosta dalla po-
sizione di equilibrio, altri pure si spostano, Essi :figurano 
prezzi, quantita prodotte, ed altri fatti economici. - In-
tendo il fatto dell' interdipendenza, ma vorrei avere pure 
un qualehe eoneetto della sua indole. - Vi servo subito, 
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ma. occorre ehe a.bbia.te la pazienza di fare uno studio un 
poeo lunghetto; e poiehe non e facile, sara neeessario de-
eomporre idealmente il fenomeno conereto in varie parti, 
e studiarle prima una dopo l'altra e poi, sinteticamente, 
insieme. Questo studio ha nome: Eeonomia matematiea. Sin 
ora non si e trovato altro modo di avere un eoneetto ap-
prossimativo dell'indole e degli effetti dell'interdipendenza 
anzi e solo eon tale studio, esteso per analogia ai fenomeni 
soeiali, ehe si puo avere un eoneetto, pur troppo molto 
grossolano, dell' interdipendenza dei fenomeni eeonomiei 
e dei sociali. Sono dunque in errore eoloro i quali eredono 
ehe l'Economia matematiea e utile per risolvere certi spe-
eia1i problemi, ed e inutile per il caso generale dei fenomeni 
eeonomiei. E proprio 1' opposto ehe segue. Quei speeiali 
problemi si possono tralaseiare senza aleun danno sensibile; 
ma senza un qualehe eoneetto dell' interdipendenza dei 
fenomeni eeonomiei si braneola nel buio quando si vogliono 
studiare. Trovate un_ altro modo di avere tale eoneetto, 
e quando ee lo avrete fatto eonoseere, se esso e piu faeile 
a studiarsi dell'Economia matematica, piil rispondente 
alla realta sperimentale, lo aecoglieremo subito e mande-
remo a spasso l'Economia matematiea ; ma sinehe tale 
modo non c' e, dobbiamo pure eontentarci di quello ehe 
abbiamo. Se non abbiamo ne la ferrovia, ne la carrozza, 
e neppure un misero asinello per andare da un luogo in 
un altro, eonviene pure rassegnarci ad andare a piedi. 

Pare impossibile ehe ei sia tanta gente ehe discorre a 
sproposito dell'Eeonomia matematiea. Cio segue da priina. 
perehe, per intenderla, occorre . apere e la matematiea e 
l'eeonomia. Un bravo matematieo, come il Bertrand, ehe 
nulla sa di Economia, non puo intenderc 1 "Economia ma-



-117-

tema.tiea.; ne maggiormentc puo intenderla un bravo pra.-
tico, eome il Leroy-Beaulieu, ehe e digiuno non solo di 
matematiea ma di ogni studio di seienza logieo-sperimentale. 

Poseia e' e un singolare effetto della smania delle bi-
hliografie. Poiche il nome di ~eonomia matematica sta 
su pareeehie opere, molti le mettono in eombutta per ei-
tarle, e ne viene fuori una strana miseela. In realta, sotto 
un nome eomune stanno teorie diversissime, talvolta anzi 
opposte. 

C' e di piu. Anehe le varie teorie ehe un medesimo 
autore espose in vari tempi, possono non eostituire una. 
mas a omogenea. Cio segue, per esempio, per gli scritti 
miei di Economia matematiea. Non mi discostai subito 
dai maestri ehe mi avevano insegnato l'Eeonomia piu o 
meno metafisiea ehe aneora ei regge, ed e solo ora ehe ho 
assolutamente respinto eio ehe non e rigorosamente spe-

. rimentale ; il ehe non seema punto la rieonoseenza ehe 
sento per coloro ehe mi insegnarono l'antica Eeonomia, 
poiehe senza l'antiea non potevo proeedere e giungere alla 
nuova. Ma eio traecende dall'argomento ehe ora esami-
niamo. 

Il mio Cou1·s prineipia eon uno studio dell'utilita, la 
quale si separa in due parti, di eui una serba tal nome e 
l'altra e detta ofelimita; si seguita poi a diseorrere del 
valo1'e d'1.tso e del valore di cambio ehe almeno si elimina. 
Basta pone mente a eio per vedere ehe l'autore segue la 
via tenuta da quasi tutti gli eeonomisti, e ehe pone eerte 
entita innanzi ai fatti, inveee di porre i fatti innanzi alle 
astrazioni ehe sono figurate da tali entita ; eol ehe si 
volge le spalle al puro metodo sperimentale. Questa eri-
tica non ai trova tra le molte ed aeerbe ehe furono fatte 
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al Oours, e eio c f:!egulio perehe i critici stavano nello 
stesso errore in cui era l'autore. 

Non e gia ehe un'opera perda il carattere prettamente 
sperimentale se muove da un' astrazione per giungere ad. 
una rappresentazione dei fatti, ma perserbare tale earattere 
occorre ehe l'astrazione rimanga una emplice ipotesi, ehe 
acquisti realta solo dopo la verifica della eorrispondenza 
eol conereto dei risultamenti ai quali conduce. Cosi l'astro-
nomia serba il suo earattere di scienza logieo-sperimentale 
pure muovendo dall'astrazione dell'attrazione universale, 
perehe pone tale astrazione solo in via d' ipotesi, di eui 
le eonseguenze sono poi da verifiearsi. 8imilmente segui-
rebbe per l'Eeonomia matematiea, se ponesse solo in 
via d' ipotesi l'astrazione della ofclimita, coll'obbligo di 
verifieare sperimentalmente i risultamenti a eui reea l' i-
potesi fatta ; ma perde il carattere di seienza logieo-spe-
rimentale, se da all'ofelimita esistenza indipendente dai 
fatti di eni si eerea la spiegazione, e.se vuole assumere eomc 
dimostrazioni conseguenze Jogiehe di un' ipoteE-i. 

Possiamo ottenere piu direttamente cla.i fatti gli stessi 
risultamenti ehe si hanno dall' ipotesi dell'ofelimita. Tra 
le molte vie ehe per eio si possono tenere una fu indieata 
dal Cournot, un'altra fu mostrata da ehi serive, eolla teoria 
delle eurve d' indifferenza. (1

) 
La teoria del Cournot muove dai fatti dei prezzi delle 

quantita barattatc; ha bisogno di essere rettifieata in 
parte e molto estesa; ma, quando eio sia fatto, ci reea alla 

( 1) Encyclopedie des sciences mathbnatique11, tarne I, volume 4, 
fascicule 4. Economie poUtiqtte. 
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teoria dell'equilibrio economico. La teoria delle curve di 
indifferenza trae il concetto di ofelimita direttamente 
dai fatti. 

Fu considerato come difetto di tali teorie, ed e invece 
singolare loro pregio, ehe gli stessi fatti appaiono conse-
guenza di varie ipotesi circa all'entita ehe ha nome ofeli-
mita. Cio appunto mettein chiara luce il carattere dell'en-
tita ehe a noi piace ricavare dai fatti, ehe non ha esistenza 
propria, ma ehe e creazione nostra. Il dire poi ehe il fatto 
concreto essendo unico non puo qipendere da molteplici 
valori dell'ofelimita, recherebbe all'assurdo di rifiutare, 
per lo stesso motivo, la soluzione di ogni problema ehe 
dipende da un'equazione alle derivate parziali, la quale 
ha infinite soluzioni, od anche solo da un'equazione alge-
brica con molteplici radici reali. 

Le astrazioni ehe si ottengono considerando c-erte medie 
sono specialmente studiate, ma sotto altra forma, nell'E-
conomia usuale. Essa le ha in conto di entita aventi un'esi-
stenza propria; ed e utile ehe si sia principiato a seguire 
tale via, scansando cosl. le molte contese a cui poteva 
dare origine la costituzione delle medie, ma e del pari 
utile ehe ora si faccia un passo avanti, col darsi pensiero 
appunto di tale costituzione. 

Cio diventa indispensabile quando si vogliono consi-
derare fenomeni variabili nel tempo. Se essi hanno una 
certa misura, l' osservazione ci fa conoscere ehe la curva ehe 
rapprcsenta tale misura ha una forma fatta a onde. Inol-
tre, in moltissime di tali curve si vede ehe ci sono vari 
ordmi ben distinti di oscillazioni. V e ne sono ehe hanno 
un lungo periodo, altre con periodo medio, altre con periodi 
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brevi, brcvissimi, ecc. L ' interpolazione dclla curva dci 
fatti ci da il modo di distinguere questi vari ordini. (1) 

L'esperienza ci fa eonoseere ehe la relazionc tra le 
entita economiehe sono diverse, talvolta anehe opposte, 
se si eonsiderano fra variazioni eon lungbi periodi, o fra 
variazioni eon brevi periodi. 

Coll'unieo seopo di spiegare la possibilita di tal cosa 
e non mai di reearne la menoma dimostrazione, valga ii 
seguente esempio ipotetieo. 

Supponiamo di avere due fenomeni X e Y ehe al tempo 
di t anni sono misurati da x e da y, coi seguenti valori. 

ll X I AX I y I Ay I u 
\ 

V 

1 0.75 + 0.70 4.30 - 0.35 1.00 4.00 

2 1.45 - 0.30 3.05 + 0.85 1.20 4.2~ 

3 1.15 + 0.70 4.80 - 0.35 1.40 4.50 

' 4 1.85 - 0.30 4.45 + 0.85 1.60 4.75 

5 1.55 + 0.70 5.30 - 0.35 ].80 G.OO 

6 2.25 - 0.30 4.95 + o.8:; 2.00 5.25 

7 1.95 + 0.70 5.80 - 0.35 2.20 5.50 

8 2.65 5.43 2.40 6.75 

F:e si pone mente aJ.le variazioni annue, misurate da AX 

e da AY e indicate sulla figura, si vede ehe, senza eeeezione 

(l ~ Su cio, oltre a.lla. Sociologia, veda.n•d gli a.rticoli seguenti, 
da. noi s<'ritti : Rivista italiana di Sociologia, settembre-dicembr<', 
1913, Alcttne relazioni tra lo stato sociale e le variazioni della pro-
speritd economica. - In onore di Tullio 111 artello. Scritti vari : 
L'aggio e il cambio. - Rivista di scienza bancaria, a.goeto-settem-
bre 1917 : Forme di jenomeni economici e previ1ioni. · 
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alcuna, ad un aumento di X corrisponde una diminuzione 
di Y, e da tali eoineidenze si deduee eon sieurezza ehe, 
quando X eresee, Y seema, e vieeversa. Guardando l'an-
damento generale, sulla figura, si vede ehe, inveee, X e Y 

: ]C. ..... -u 

1 2 3 't 5" G 'f '3' t 
ereseono insieme. Ma questo termine andamento generale 
c troppo ineerto, oeeorre sostituirlo eon altro piil preeiso. 
Cio faremo interpolando eon rette U e V, i valori di x e 
y, ed avremo le ordinate u, v di tali rette. Ponendo mente 
ora a questi valori o alla figura, si vede ehe, se si fa astra-
zione dalle oseillazioni eon brevissimo periodo (un anno) 
per badare solo alle oseillazioni ehe possono aeeadere in 
piu lungo periodo (otto anni), si puo dire ehe Xe Y ereseono 
insieme. Quindi si hanno due proporzioni eontraddittorie, 
eioe : 1° I fenomeni Xe Y sono tali ehe, quando X eresce, 
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Y seema, e viccversa; 2° I fenomeni Xe Y sono ta.li ehe, 
quando X cresce, Y cresee pure, e vieeversa. 

La contraddizione c solo apparente, poiehe nasee dal-
l'avere dato uno stesso nome a eose diverse. ~ :rella prima 
proposizione ragioniamo di oseillazioni eon brevi periodi, 
nella seeonda, di oseillazioni con lunghi periodi. Ma que-
st'esempio fa vedcre ehe ehi vuole spiegarsi chiaro deve 
dire di ehe oseillazioni intende discorrere. 

Nel eonereto non si hanno esempi indentiei a questo, 
ehe abbiamo composto artifieialmente, ma se ne hanno 
infiniti analoghi. In moltissimi easi sono diverse Je pro-
posizioni ehe valgono per Je oscillazioni eou diversi periodi, 
e spessissimo sono eontraddittorie. Tra gli altri, quasi tutti 
i fenomeni eeonomici in eui ha parte la speeulazione, quasi 
tutti i fenomeni su eui opera eio ehe, eon poca preeisione, 
si diee crisi economica, ci mostrano proprieta diverse spesso 
eontraddittorie, seeondo ehe si considerano le relazioni 
delle oseillazioni eon divcrsi periodi. 

Di eio non si eurano moltissimi eeonomisti, e ad esem-
pio indagano quali saranno i prezzi dopo una crisi, senza 
farei sapere se intendono diseorrere di oseillazioni eon 
brevi, eon medi, con lunghi periodi. Aleuni, per altro, 
alla meglio, intuiseono ehe aleuna differenza ei deve essere, 
e provvedono a togliere la diffieolta ehiamando eccezio-
nali Je variazioni eon brevi periodi, e norrnali le altre. 
Notiamo di sfuggita ehe tali variazioni dette eccezionali 
appaiono invcee abituaZi nella storia. Ma non stiamo a 
sottilizzare : infine meglio poeo ehe nulla. Se poi vuolsi 
di piu, oceorre lasciare da parte questi ineerti ragiona-
menti, dare preeisione al linguaggio, ed avvieinarci all'e· 
sperienza. 
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I vaniloqut ehe si fanno ora sul cambio sono innume-
revoli ; quando vi eapita di trovarne uno, potete stare 
eerti ehe non vi e distinzione aleuna sulle variazioni se-
eondo i periodi ; e si chiaeehiera sugli esosi speeulatori, 
senza avere il menomo, il piu lontano eoncetto sperimen-
tale degli effetti della speeulazione. Ma ehe esperienza ! 
Non basta il eonsenso interno per eapire quanto sia mal-
vagia l'opera di ehi specula sul eambio 1 Di lui e forse solo 
piu colpevole ehi esporta il nostro oro. L'oro deve essere alla 
pari della carta-moneta, perehe eosi impone la fiducia ehe 
dobbiamo avere nel eredito dello Stato. Tutto eio puo stare 
benissimo, ma c indagine etica, prediea sui doveri dei 
eittadini, ammonimento per il bene dello Stato, o quanto 
altro di simile si voglia, ma non ha proprio nulla ehe fare 
eolla seienza sperimentale. 

Nell860 fu pubblieata la prima edizione dello studio di 
Clement J uglar sulle erisi economiehe, in eui, mediante 
l'esperienza, si dimostra ehe nel periodo di prosperita see-
mano i depositi presso le banehe, e ehe aumentano nei pe-
riodi di depressione eeonomica, e cio fu poi eonfermato 
da innumerevoli fatti; sono dunque einquantotto anni 
ehe si sa. Ebbene, quando principio la guerra presente, 
vennedato al buon pubblieo, eome indizio di prosperita dei 
vari paesi, l'aumento dei depositi delle casse di risparmio ; 
e se dovessi fare una << bibliografia eompleta ))' potrei eitare 
molti seritti in tal senso. 

Sono non so quanti mai seeoli ehe e noto ehe la ric-
chezza in oro non e la ricehezza in beni economici di eon-
sumo, la sola ehe preme, quando si vuole indagare se gli 
uomini stanno bene, o stanno male ; ebbene proprio al 
tempo nostro ei veniono a dire ehe la iuerra fa ereseere 
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la ricrhezza dei paefli, :;enza aggiungere ehe c q uella tale 
ricchezza ehe non ha relazione eollo star bene. (1) Si valu-
tasse almeno in oro, ma no, si valuta in earta-moneta! Si 
puo Ieggere da una parte ehe in un paese si soffre la fame, 
e dall'altra ehe esso si arrieehisee. Se seguita per tal modo 
a farsi aneora piu ricco, gli abitanti finiranno eol ciepare 
tutti, per eagione di quella eerta eosa ehe il buon volgo 
ehiama miseria. 

Simili eeeessi non sono di tutti, e non maneano, anehe 
fra gli eeonomisti ehe non sono sperimentali, molti ehe 
sono mondi di tali errori ; ma oeeorre rieordare gli eeeessi 
per mostrare dove si puo essere tratti quando si abban-
dona il terreno sodo dell'esperienza, perle nebulose regioni 
della metafisica e del sentimento. 

L' interdipendenza e da eonsiderarsi non solo pei fe-
nomeni eeonomiei, ma altresl pei fenomeni soeiali, siano eeo-
nomiei o soeiologiei. Si puo dire ehe non vi e quasi nessun 
problema eonereto ehe sia esclusivamente eeonomieo, e 
non insieme eeonomieo e soeiologieo. Spessissimo anzi la 
parte sociologiea prevale sulla parte eeonomiea ; tali sono 
ad esempio il problcma del Iibero eambio, o della prote-

( 1) Inutile ferma.rci sull' osservazione ehe ogmmo puo fa.re 
delle restrizioni di ogni gcnere ; ma. a.nche fatti meno pa.lesi sono 
veduti da.gli uomini pratici. Ad esempio ecco un pa.sso del discorso 
del sig. Touron, a.ll'Assemblee generale de l'Association de l'In-
du.strie et de l' Agriculture jrant;aise. Le Monde Ecorwmique, 18 ma.i 
1918 : « Cha.que jour nos industries, l'a.griculture elle-meme, s'em· 
petreut da.va.nta.ge, comme da.ns un reseau de fils ba.rbeles, da.m 
les ta.xa.tions, les restrictions, les prohibitions, les requisitions, 
les repa.rtitions, et a.utres remedes empiriques, qui ne font qu'a.g-
gra.ver le rencherissement de la. vie et qui nous conduisent veN 
Je chßmaie ienera.l de tout&s nos industrie ». 
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zione, molti problemi monetari, quasi tutti i problemi dei 
tributi, ed altri simili. Senza eseire dal campo sperimen-
tale, si possono disgiungere i problemi del baratto e della 
produzione, e farne separatamente la teoria ; ma, se si 
vuole rimanere nel eonereto, e indispensabile fare poi la 
sintesi dei risultamenti ottenuti. Dei pari, non si esee dal 
eampo sperimentale, se si studiano separatamente le parti 
economiehe e soeiologiehe ; si eseirebbe bensi da quel eampo 
se non si rieongiungessero poi tali parti, per ottenere quel 
tutto ehe solo ha esistenza sperimentale, e ehe noi, per 
sempliee eomodo di studio, abbiamo arbitrariamente de-
eomposto in parti astratte. 

Segue da eio ehe potrebbe darsi ehe la maggior parte 
delle proposte ehe fanno gli eeonomisti per operare sui 
fenomeni delle soeieta si avvieinassero piu all'utopia ehe 
alla seienza sperimentale. Pur troppo e eio ehe verifiea 
l'esperienza. I soll eeonomisti ehe, per eagion~ dei loro 
propri interessi, o tratti dal sentimento, giustifieano eio 
ehe gia e' e, produeono teorie d'aeeordo eoi fatti; ne po-
trebbe essere diversamente poiehe le teorie loro non fanno 
altro ehe aggiungere eonsiderazioni, spesso insulse, ai fatti 
stessi. Chi prediea la protezione dove questa impera, il 
libero eambio dove e' e, le emission.i di earta-moneta, di 
debito pubblico, dove giova al governo di valersi di tali 
mezzi di far quattrini, e questo ha potere di imporli, e sieuro 
di non allontanarsi troppo dai fatti ; tanto piu ehe, quando 
mutano le eireostanze, muta anch'esso di opinione, pur 
di legare sempre l'asino dove vuole il padrone. 

l\fa eorre diversamente la faeeenda per ehi, rimanendo 
fuori del eampo logieo-sperimentale, presume di trovare 
nna teoria ehe preveda i fatti, e prediea per mutare in 
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meglio eio ehe da esso non e reputato buono. Quasi sem-
pre egli fa un bueo nell'aequa. 

II. Storia delle dottrine. - Essa e utile, eome tutte le 
storie, per eonoseere le relazioni fra le cose ehe ne costi-
tuiseono la materia. Sarebbe desiderabile ehe fosse scritta 
solo da coloro ehe conoscono ta.Ji oggetti. E alquanto ridi-
colo ehe la maggior parte della storia dell'Economia sia 
fatta da persone ehe ignorano la scienza economiea. Non 
viene in mente a ehi ignora la chimica, la fisica, l'astro-
nomia, la fisiologia, di fare Ja storia di queste seienze ; 
inveee e' e ehi serive la storia del lavoro, della moneta, 
della pTOtezione, o dell'Eeonomia in genere, e non ha ehe 
poche o punte nozioni delle eose di eui diseorre. 

(Il. a) Cronologia. - Cio, per altro, puo farsi con 
lieve danno se si ragiona della sempliee eronologia. Un'o-
pera di tal genere, ben fatta, ove ci fossero tutte le prin-
cipali dottrine, con indici eopiosi, facili ad adoperarsi, sa-
rebbe un preziosissimo strumento di lavoro. 

(II b). Dinamica delle dottrine.- Come l'anatomia non 
si puo eonoseere bene senza l'anatomia eomparata, e eosl 
per altre seienze, la dinamiea delle dottrine eeonomiehe 
non si puo eonoseere bene senza uno studio delle dottrine 
in generale, di. ogni e qualsiasi gencre. Di tale studio lun-
gamente ragionai nella Sociologia, e percio non mi fermero 
a diseorrerne qui. Bensl diro di un easo particolare in ap-
parenza strettamente eeonomieo, e dal quale inveee si 
vedra manifestarsi ehiaramente l' interdipendenza dei fe-
nomeni. 

La teoria della moneta e di quelle ehe non hanno assin-
toti ; essa oseilla indefinitamente tra la teoria della mo-
neta-segno e la teoria della moneta-merce, variano solo le 
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giuetificazioni ehe se ne danno e i modi coi quali ai impone 
al buon pubblico. 

Nella Sociologia lungamente spiegai come le teorie 
(c) di tal fatta hanno una parte costante (a) e una parte 
variabile (b). Qui la parte costante (a) sta, oltreche negli 
interessi, nei sentimanti trasformati in realta oggettive 
(residui II ~). Chi vive in un paese ove si usa moneta me-
tallica eoniata dalla pubbliea podesta, ha il sentimento 
ehe tale moneta e aeeettata perehe ha il eonio; e d'altra 
parte non puo materialmente dimentieare ehe e una meree. 
Gia in Aristotele appaiono questi due estremi, e seguitano 
nella storia sino ad oggi. Prima della guerra presente, la 
teoria della moneta-meree pareva avere vinto; dopo di 
avere superato l'aggressione del bimetallismo, ehe, eol 
segno monetario, voleva fissare il valore della moneta ar-
gento espresso in oro ; ma, seoppiata la guerra, tutti i 
paesi, sia pure implicitamente, operarono seeondo la teoria 
moneta-segno, e non manearono di apologisti. Si gfunse 
sino a deeretare ehe la moneta d' oro dovesse stare alla 
pari eolla moneta di earta e a minaeeiare gravi pene a eo-
loro ehe avessero eomprato o venduto oro, o barattato 
monete d'oro eon monete di earta, altrimenti ehe alla 
pari. I sueeessori del Law proibirono ai eittadini di ser-
bare in easa piu di una eerta somma di moneta metalliea. 
I sueeessori dei tanto biasimati governi passati proibirono 
le esportazioni della moneta metalliea e sin anche della 
moneta eartaeea! I sueeessori di Diocleziano, di infiniti 
governi dei tempi detti di << ignoranza n, della rivoluzione 
francese, deeretarono prezzi massimi delle merei, ealmieri, 
dimentieando quanto avevano biasimati, derisi simili prov-
vedimenti, ehe faeeva eonoseere la storia. I sueeessori dei 
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governanti bizantini e di infiniti governi ehe vollero rego-
lare la produzione imposero tante restrizioni e tante norme, 
spesso assurde, ehe ne rimane giustificato ed appare come 
modello di liberta il Libro del prefetto dell' Imperatore 
Leone il Savio ; libro ehe, dai detrattori, era sin ora sti-
mato j.nvece modello di artificioso ed inconsulto operare. 

Torno a rivivere la solita dimostrazione ehe il Prin-
cipe - dicevasi pel passato - lo Stato - dicesi oggi -
avendo fissato il prezzo - prezzo di imperil! - dicesi con 
bel vocabolo in Italia- dell'oro, della moneta metallica, 
e un poco di ogni altra cosa, e delitto nei cittadini il non 
praticare tale prezzo. Tornarono in luce giustificazioni, 
pretesti, divagazioni ehe gli autori sino ad un secolo fa 
adoperarono tanto largamente, e ehe i moderni autori si 
figuravano avere confutati. Si rivide la scusa della neces-
sita, gia tanto adoperata dai passati governi quando fal-
savano materialmente il conio. Torno a fare capolino la 
bella teoria secondo la quale la moneta deprezzata non 
nuoce a nessuno, poiche, invero, se tu ricevi per 100 lire 
certi fogli di carta sui quali sta bensi scritto 100 lire, ma 
ehe effettivamente valgono solo 50 lire in oro, e ehe tu 
possa spenderli per 100 lire, ehe danno ne hai? Fa pure 
bella mostra di se la teoria secondo la quale lo Stato, col 
mettere in circolazione carta-moneta, contrae semplice-
mente un debito, e poiehe lo rimborsera, a nessuno avra 
fatto danno; la quale teoria suppone da prima ehe la 
moneta deprezzata tornera alla pari, il ehe veramente 
non e secondo l'esperienza ehe e' insegna la storia, e poi 
ehe coloro ehe ricevono danno, quando scema di prezzo 
la moneta eartacea, saranno proprio gli stessi ehe trar-
ranno vantaggio, quando - se mai verra tal bel giorno 
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- la. moneta. eartaeea erescera di prezzo. Non maneano 
tutte le deelamazioni co!le quali si suole giustificare l'in-
jlation monetaria : gli inni alla prosperita dell' industria, 
la gioia per l'aumento delle paghe di certi operai, la soddi-
sfazione per il pareggiamento del bilaneio dello Stato, 
ottenuto meree le emissioni di earta-moneta, e l'appa-
rente aumento delle entrate dello Stato, frutto della stessa 
injlation, il quale aumento durera quanto questa, il eom-
piaeimento per l'apparenza ehe hanno lo Stato e certe 
elassi della popolazione di manteuere onestamente i propri 
impegni, pagando nominalmente eio ehe debbono, ment.re 
ne pagano e:ffettivamente solo una frazione, ed altre in-
finite derivazioni (b) ehe riprodueono almeno in parte 
quelle ehe la storia ci fa eonoseere. 

Ed e proprio ora, meutre vediamo risuseitare provve-
dimenti i quali si eredevano morti e seppelliti per sempre, 
ehe ei vogliono dare ad intendere ehe il futuro non s?mi-
gliera ne al passato ne al presente, ehe non avremo piu 
riduzioni dell'unita monetaria, di debiti, di impegni vari 
degli Stati, ehe eio ehe e sempre stato piu non aeeadra, ehe 
l'uniformita osservata per tanti mai secoli seomparira. 
Tutto puo aecadere e potremo anche vedere tale miraeo-
losa novita. Se essa si pone eome artieolo di fede, ei dob-
biamo eredere e basta ; ma se si vuole gabellare eomc 
una proposizione scientitiea, oeeorre darne qualehe prova 
sperimentale ; la quale, per vero dire, sin ora manca in-
teramente, e non si ha neppure un prineipio di prova, un 
aecenno di probabilita ; si hanno solo asserzioni eampate in 
aria, ehe muovono dal sentimento e da questo sono aeeolte. 

Se si eonsiderano brevi periodi, di ampiezza ehe non 
superi un seeolo, si puo, almeno per eerti paesi, poehi in-

g - Jf'atlz' e fttori 
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vero, supporre, senza troppo allontanarsi dall'esperienza, 
ehe la moneta e uno strumento esclusivamente economico, 
e alla meglio si puo accogliere la teoria della moneta-
meree; ma per lunghi periodi, di piu secoli, diventa prepon-
derante il earattere sociologico della moneta, ehe appare 
come uno strumento ognora usato per ridurre i debiti 
dello Stato e di certe classi sociali, e quindi come un po-
tente fattore della circolazione delle classi scelte. E mani-
festo ehe sinche si vorra seguitare ad indicare collo stesso 
nome due cose tanto diverse, non si potradiesse avere un 
sola teoria, e d'altra parte la confu. ione fatta col nome 
unico giova per trarre in inganno coloro ehe del secondo 
uso della moneta fanno le spese, e per attutirne una pos-
sibile resistenza. 

Dall' origine della storia sino ai giorni nostri, si osserva 
ehe mai, e poi mai fu mantenuta incolume, per lunghi 
periodi, la proprieta privata. Lasciando da parte le rapine 
dirette, i mezzi principali posti in opera per alterarla sono 
i seguenti : 1° L' abolizione diretta dei debiti pri vati. 1\Iolto 
in uso presso le repubbliche greche e la romana; ora ha 
mutato forma e si dissimula in vari modi ; 2° Fallimento 
diretto dello Stato. In uso pel passato, ora si dissimula. 
Per altro ue abbiamo un esempio recentissimo in Russia; 
ao Mutamenti nel valore delle monete. Di grande USO pel 
passato, di non minorc uso pel presente ; in tutta la storia 
si vede come un mezzo prediletto di far quattrini; ha 
il non pieeolo pregio di spennare 1' oca senza farla troppo 
gridare. In altri tempi si soleva alterare la lega, o il peso 
delle monete metalliehe, o mescolarne delle cattive colle 
buone (Roma) ; oggi l'arte e molto perfezionata e a tutti 
quei ripieghi si e sostituito l'emissione di moneta cartaeea. 

r 
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Dante trovo all' inferno ehi aveva battuto i fiorini con tre 
carati di mondiglia, oggi c' e carta-moneta ehe e anche 
maggiormente deprezzata di quei fiorini. Si puo avere 
l'opinione ehe si vuole sul fatto del mutamento artificiale 
delle monete, ma e impossibile disconoscerc ehe eSRO e 
costante nella storia, ehe non manca mai nei lunghi pe-
riodi; (1) dunque chi fa una teoria di tali periodi deve averlo 
presente se non vuole allontanarsi interamente dall'espe-
rienza ; 4° Riduzione, sotto varie forme, del debito pub-
blico. Badisi ehe in questo modo non si alterano solo le 
relazioni tra lo Stato e i eittadini, ma anehe quelle dei 
eittadini fra loro. E un modo indiretto di ridurre certi 
debiti. (2) In lunghi periodi si vede quasi sempre apparire. 

( 1) Tra infiniti esempi ehe si potrebbero ricordare, bastino i 
tre seguenti. 

In Francia, la lim·e valeva circa 20 fra.nchi effettivi nel periodo 
del 1258-1278, poi circa 10 franchi nel periodo del 1389·1394, 
si ridusse a un franeo nel 1785-1795, ebbe va.lori alqua.nto favta.-
stici a.l tempo degli assegnati, poi tornö a. valere un franco, e si 
ma.ntenne a ta.l prezzo sino al principio della presente guerra.. 
Oggi, in maggio 1918, vale 70 sentesimi; nessuno sa. ciö ehe va.rra 
doma.ni. 

La libbra. inglese scemö meno della libbra francese; a.l principio 
della. guerra V va. 25-22 fra.nchi, oggi, a Ginevra, e va.lutata 
19,40 franchi, quindi circa 0. 77 del suo va.lore alla. pa.ri. 

In Russia, dopo fortunose ed a.croba.tiche vicende, il rublo, 
a) principio della guerra, erasi fissato alla. pari di 2,66 franchi ; 
oggi vale 0,60 franchi, quindi 0,226 del suo va.lore alla pari. E 
c' e chi prevede ehe fa.ra Ja fine degli a.ssegna~i. 

el Prof. IRVING FrSHER, Atnerican Economic Review, Sup-
plement, vol. VIII, No. I. :March 1918. "This war probably be 
Jooked back to a.s one in which vast issues of bonds to the gener-'l.l 
public, fa.r beyond the ca.pacity of the public to a.bsorb them out 
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La riduzione puo essere diretta, puo combinarsi col mu-
tamento del valore delle monete, puo nascere da imposte 
sulle cedole, da varie restrizioni nei pagamenti delle 
cedole, ecc. 

In Francia, nel 1553, Enrico II volle farsi imprestare 
:1:90,000 lire, e, per indurre la gente a dargli quattrini, 
proibi ai notai di stendere alcun contratto oltre dieci 
lire di rendita, tra privati. Oggi, in Inghilterra, il governo 
ha proibito ogni aumento di capitale delle societ.:1. anonime, 
senza sua licenza, per procacciare denari ai suoi imprestiti. 
Nil novi sub sole. 

Seguitarono, in Francia, gli imprestiti ; i frutti si pa-
gavano si e no, ogni tanto on 1·etranchait 1m quartier. I1 
Sully, nell'anno 1602, decreto una riduzione generale. In 
realta, e tutti lo capivano, tra altri scopi si aveva in vista 
la riduzione dei debiti privati. Il Colbert fece, nel 1663, 
una nuova riduzione dei debiti dello Stato ; e come al so-

of sa.vings, ha.ve ha.d the affect, through raising the cost of living, 
of a.bstra.cting from those with « fixed " incomes a. ia.rge fraction 
thereof "· Se si a.mmette ci6, ed e difficilo il non a.mmetterlo, come 
si puo fare una. teoria. della. moneta. tra.scura.ndone le relazioni 
sooiologiche? '' This is a form of "socia.l injustice », the significa.nce 
of wich is tha.t if we ca.nnot levy sufficient ta.xes rea.lly pa.y for 
the war ihe residue will be ta.ken from those with fixed incomes 
in the disguised from of the high cost of living. This high cost of 
living is ta.king from the sa.vings-ba.nk depositor severa.l times 
the interest he is supposed to receive a.nd the same is true of 
the bondholder, including the holders of government bonds. 
Possibly this disguised ta.x may amount to several hundred per 
cent of the income from bonds and of the total income of those 
whose income is in bonds only, a.s for insta.nce the beneficia.ries 
of trust funds "· 



iito eio fu il prineipio di tm nuovo periodo di a.umento di 
debiti. Seguirono nuove riduzioni, fra le quali e notevole 
que1la ehe dal 1710 va sino al 1713. Da eapo si torno a. 
fare nuovi imprestiti, da eapo si ebbero fallimenti, eome 
quello rimasto celebre del La.w, e tutto eio mise eapo alla 
grande rivoluzione. Questa pagando i frutti dei suoi debiti 
eon assignats, li ridus e effettivamente e di molto; tanto 
grande era la miseria dei cc rentiers » ehe se ne ebbe pieta, 
e la legge del 21 settembre 1769 decreto ehe il q uarto di 
quanto era loro dovuto sarebbe stato pagato in moneta 
metalliea. Alle buone intenzioni non corrispose l'effetto, e 
quel quarto seguitO ad essere pagato in carta, ma col van-
taggio di poterla adoperare nell'arquisto dei beni nazionali 
e per pagare le imposte; gli altri tre quarti rimanevano 
aerei. Infine la legge del 30 settembre 1797 (9 vendemia1're 
an VI), rimasta celebre sotto il nome di legge del te1·zo 
consolidato, ridusse a un terzo il debito pubblico, e per 
gli altri due terzi diede ai creditori piccoli pezzi di carta, 
forse belli a vedersi, ma ehe valevano ben poco e ehe presto 
valsero niente. I frutti del tcrzo consolidato furono pa-
gati in carta sino al 1801, poi in monet.a metallica, ma 
ora, i frutti del debito pubblico francese tornano ad es-
sere pagati in moneta cartacea, cli cui il valore effettivo 
e circa 70 % del nominale. 5° Costituzione di vari depositi 
di valori, sotto forma di mano-morta od altrimenti, ehe 
poi lo Stato incamera. Nell'antichita ebbero grande im-
portanza i depositi nei templi. Ad esempio il tempio di 
Delfo, ognora spogliato, ognora ricostituiva la propria 
ricchezza. Nel medio-evo e anche piu in la, ebbe importanza 
anche maggiore la costituzione della ma.no-morta di isti-
tnzioni cristiane, le quali, come le pagane, ognora spogliate, 
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ugnora riC'ostituivano il patrimonio. (1
} E da notarsi pet.' 

questo modo di trasferimento della ricchezza, come per 
q uello dei debiti pubblici ed altri analoghi, ehe la opera-
zione si partisce in due, di cui la prima e interamente volon-
taria. Cio ha conseguenze economiche di non piccolo mo-
mento. 6° I trasferimenti diretti o indiretti dei beni dai 
ricchi ai poveri, come le liturgie ateniesi, le imposte pro-
gressive od altreimposte speciali ai ricchi, in ogni tempo ; 
e dai poveri ai ricchi, colle esenzioni di imposte ai ricchi e 

( 1 ) Dissertazion.i sor-ra le antichiul italiane, gul composte e 
pubblicate daZ proposto Lodovico Antonw MURATORI, e da eeso po-
scia compendiate e trasportate nell' italiana favella, Roma 1790, 
t. Ill, parte II, diss, 73 : '' De' Monaeteri dati in Benefizio. Gia 
abbiamo veduto quanta copia di Beni fosse ne' vecehi seeoli pro-
venuta alle Chiese dalla Pieta e Religion dei Fedeli, e a qual po-
tenza e rie<'hezza fossero pervenuti i Veseovi ed Abati ; siccome 
a.ncora per quali vifl un'altra parte di Cristiani s' industria.sse 
di spelare gli Ecclesia.stici, e di tirare a s€- la roba. Faticavano 
continuamente Chierici e 1\Ionaci per mietere ne' ca.mpi de' Se-
colari, e vicendevolmente ancbe i Secolari si studiavano di ri-
durre ne' loro granaj la messe ra.ccolta dal Clero, e sovente con 
fatica. Pero quantunque paresse, ehe una volta l' industria del-
l'uno e dell'altro Cl6ro potesse e volesse a.ssorbire la terra, pure 
s' e trovato essere stato piu il tolto ehe il laseiato ai sacri Luo-
ghi. Le cagioni di questo eeeidio si son prodotte nella precedente 
Dissertazione ; ma ce ne rest6 una, ehe ho riservato alla presente, 
ed e l'empia consuetudine introdotta da aleuni Re, ehe per asso-
dar l'amore e la fede dei Grandi verso di loro, o per maggiormente 
aceendere i Militari eolla rieompensa a sosteuer le fatiehe della 
gnerra, concedevano a.d essi le terre delle Chiese, e massima-
mente dei Monasteri, sotto titolo di Benefizio, proeurando la 
fama di generosita e gratitudine eolla profusione della roba a.l-
trui ''· Non e ehe un caso particolar<> di fenomeni generali ehe, 
sotto varic forme, si osscrvano in ogni tempo. 
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eon varie forme di servitü dei poveri. Oceorre po1Te mente 
ehe in fenomeni di tal fatta ha spesso parte prineipale il 
contrasto tra i « rentiers » e gli (( speeulatori n, e cio pure si 
osserva per altri analoghi. Principalmente pei trasferi-
menti di eui ora ragioniamo, si hanno fenomeni snl genere 
di quelli ehe si manifestarono eol v:ineolare i servi alla 
gleba, i curiales alla euria, e ehe trovano ora eorrispondenza 
nei provvedimenti eoi quali gli , tati vincolano i eontri-
buenti rieehi od anehe solo agiati al proprio paese e vietano 
loro di emigrare e di esportare i propri beni. Cio grava piu 
ehe altro i (( rentiers », e molto meno gli (( speeulatori » ; ed 
e veramente quesito di eontesa fra loro piuttosto ehe que-
sito economieo quello ehe ora si pone rieereando se giovi 
meglio provvedere alle spese future dello Stato meree 
un aumento di imposte sulle .entrate, oppure eol prelevare 
sul eapitale una parte ehe, in Inghilterra, dieesi, andrebbe 
oltre al 40 per cento. 7° Gli aumenti di prezzo di molti 
beni eeonomiei meree la protezione, i monopoli pubbliei o 
privati, i sindaeati, eec. Questi aumenti gravano molto di-
versamente le varie elassi soeiali e operano molto snlla 
produzione. Non tenerne conto nel fare la teoria di questa, 
e un volere vagare in spazi immaginari. Giova ben distin-
guere tra gli aumenti in oro c quelli espressi in moneta 
eartacea o in metallo depl'ezzato. Gli aumenti in oro sono 
frenati dallo seemare la produzione dell'oro quando cre-
seono certi prezzi. (1) Infine per questi fenomeni anehe 

( 1) Cio gia si osserva. per ca.gione dei prezzi cresciuti dopo la. 
presente guerra., e mette in gra.n pensiero il governo del Tra.nsva.a.l. 
The mining world, Ma.y 4, 1918, pa.g. 370: ~ Evidence is still 
being ta.ken by the Union Pa.rlia.ment on the subiect of low grade 
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pii.1 ehe per altri, oeeorre avere presente ehe rliverse e 
spesso opposte sono le relazioni dei fatti, secondo ehe si 
eonsiderano periodi di varia durata. Spessissimo un pe-
riodo di impoverimento e preeeduto da un periodo di appa-
rente prosperita; anzi e la regola dei fenomeni ai quali 
si e dato il nome poeo preciso di crisi econorniche e ehe si 
osservano pure in altri casi di forti perturba1..ioni totali. 

Questi mezzi sono interdipendenti, e pareechi di essi si 
sostituiseono vieendevolmente; da eio segue ehe se si vuole 
stare prossimi all'esperienza, oceorre non traseurare le 
varie e diverse relazioni ehe fra essi ei sono. · 

Se si guarda al loro complesso, si vede ehe non manea-
rono mai in aleun periodo storieo alquanto lungo, ne 
in aleun paese eivile ; da eio si deduee ehe una delle piu 
sicure uniformita ehe ci fa conoseere la storia e ehe la pro-
prieta privata non puo sussistere, nelle nostre societa, 
senza convenienti temperamenti. Questi possono essere di 
varia forma e qualita, ma ci sono sempre. 

Pare strano ehe i socialisti non abbiano mai pensato 

Rand mines .... Unless helped, this gentleman (Mr. Christoper· 
son) thinks tha.t eight of the :m.ines will have to rlose down within 
six months. Mr. C. D. Leslie, the well-lmown engineer, thinks 
that low grade mines will have Ionger and more profitable lives 
if able to wea.ther the present crisis, and recommends that the 
Governement should aid them, wilst another engineer, Mr. R. N. 
Kotze, agrees with Mr. Leslie, and, adds tha.t unless they a.re 
tided over their present difficulties, they will disappear from the 
Iist of producerB altogether. He thinks the poorest properties 
might he closed down, but in such a. way that work can be resumed 
when normal conditions revive ». Il non tenere conto di simili 
congiunture, potril. stare benissimo secondo una delle teologie 
ehe ci regge, ma ci trae interamente fuori del campo sperimenta.le. 
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ad adoperare questo form.idabile argomento contro Ia. 
proprieta privata ; ed avrebbero anche potuto aggiungere, 
per quel tanto ehe puo valere un tale ragionamento, ehe 
alla fin fine essi mirano solo a meglio disciplinare un feno-
meno costante pel passato, ed a raggiungere un progresso 
simile a quello ehe si ebbe quando, alla caccia degli animali, 
si sostitu1 l'allevamento di questi. l\fa il caso presente 
e parte del fenomeno generale per il q uale le derivazioni 
solitamente adoperate non sono le migliori sotto l'aspetto 
logico-sperimentale (1). Si deve aggiungere ehe i sociali-
sti-democratici mirano non tanto a mutare l'ordinamento 
sociale quanto gli individui ehe ne godono; a loro quindi 
non giova di ferire a morte tale ordinamento ; ed infatti li 
vediamo ora accettare parecchie opinioni metafisiahe o 
teologiehe dei borghesi. 

(TI c) Ghe utilita puo avere la storia delle teorie per co-
stituire una teoria rigorosamente sperimentale ? Tale utilita 
ci puo essere per le teorie ehe hanno un assintoto, per 
esempio per la matematica, l'astronomia, la :fisiea, eee. ; 
e searsa, searsissima per le teorie ehe non .hanno assintoto, 
eome sono ad esempio moltissime teorie dell'Economia. 

l\fa pure anche le teorie sono fatti. Giustissima e l'os-
servazione. La storia di quei fatti e il fondamento di una 
teoria di essi, cioe di una teoria delle teorie. Ampiamente 
abbiamo discorso di qu~ste teorie delle teorie nella Sociologia. 

Da un secolo e piu a questaparte si stanno ripetendo le 
stesse cose sulla protezione doganale e il libero cambio, 
ed e proprio inutile di leggere la maggior parte di queste 
produzioni Ietterarie per acquistare conoscenza degli effetti 

( 1) Sociologia, § 17 49. 



- 1as --
::;perimentali della protezione e del libero cambio; ma 
inveee utile sc si vuole stucliare un easo partieolare di de-
rivazione, fare la teoria di quelle teorie. Cio facendo ~i ve-
dra ehe nulla hanno di speeiale ; esprimono semplieemente 
sentimenti e interessi; (1) cd e perchP e questi e quelli 
durano, ehe durano pure le teorie raccolte ai due poli 
opposti. Se durassero ancora i sentimenti e gli interessi 
ehe spingevano gli Ateniesi a credere ehe i1 sole era una 
divinita, o il ~anto Ufficio a credere ehe la terra era im-
mobile, si eondannerebbero aneora nuovi Anassagora, nuovi 
Galilei. Fortunatarnente per l'Astronomia logico-speri-
mentale, la teologia moderna non si eura dei moviment: 
degli astri, e gli « speculatori '> e i loro seguaei hanno oecu-
pazioni piu proficue di quella di darsi pensiero dei movi-
menti del sole. La eontesa tra la protezione ed il libero 
eambio non e ehe un episodio della contef;a tra << rentiers >> 
e « speculatori >> ; e la prima non si puo intendere bene se 
non si intende la seconda. Anzi qucsta, per eRsere ben capita, 
ha bisogno di considerazioni anche piu generali sull' ordi-
namento soeiale. 

( 1) Vedi Sociologia, § 1498, 14-99. 



Apr(>s quatr(' annees de guerre. 
(Coenobi1m! lugJio.agosto, 1918 ). 

I. 

Une grande expenence sociologique est en train d.e 
s'accomplir sous nos yeux. Kous ne pouvons encore en 
connaitre toutes les consequances, et des voiles epais re-
couvrent l'avenir; neanmoins nous commen9ons a entre-
voir certains rapports qu'elle revele entre les faits. 

Ce sont ces rapports que je mc propose d'etudier ici ; 
c'est donc exclusivement une etude experimentale que 
je me propose de faire, sans le moindre dessein d'approu-
ver, ou de blamer quoi quc ce soit, ni d'e~;sayer d'agir 
d'une fayon quelconque sur les evenements. Je n'ignore 
pas qu'une teile attitude est actuellement jugee coupable 
et entraine une severe condamnation de celui qui l'adopte. 
C'est ce qui se produit generalement lorsque la foi est 
tres vive. Celle-ci ne peut supporter que l'experience et le 
raisonnement osent la contredire, ni meme qu'ils se re-
tranchent dans l'indifference 8. son egard. Ce point de vue 
est fort bien exprime par un canon du Concile du Vatican: 



- 140 -

(( SI quelqu'un dira. que JeR sciences humaines peuvent etre 
traitees avec une teile liberte que leurs a ertions, meme 
si elles sont contraires a la doctrine revelee, puissent etre 
tenues ponr vraies, et qu'elles- ne puissent pas etre 
proscrites par l'Eglise: qu'il soit anatheme ». J'avertis 
donc le lecteur que l'auteur de cet article tombe sous le 
coup d'un semblable anatheme, infiige par la foi et l'Eglise 
actuellement dominantes; ce qui, d'autre part, ne l'em-
peche pas de reconnaitre l'utilite, parfois fort grande, 
que foi et Eglise peuvent avoir pour la societe. (1) 

De tres nombreuses productions litteraires sur la 
guerre actuelle ont vu le jour. e} Si nous tachons de nous 
rendre compte des caractkres qu'elles presentent et des 
principes dont elles s'inspirent, nous trouvons que toutes, 
sauf de rares exceptions, peuvent se resumer de la ma-
niere suivante. 

Le point de vue ethique domine, le point de vue histo-
riqua est completement neglige, ou du moins relegue au 
second rang. Ce n'est pas a l'esprit d'observation qu'on 
s'adresse, c'est au sentiment; et on lui demande de juger 
les faits du present et de prevoir l'avenir. 

Les questions que pose le conßit present sont assimi-
lees a un problerne grandiose de droit penal. Il s'agit 
d'abord de decider qui est <<responsable» de la guerre; 
ensuite, ce point etant acquis, il ne reste plus qu'a etablir 

( 1) Sociologie, ed. fran~aise, t. I, p. XVI- (II·u). 
Cette assertion et d'autres semblables n'ont de valeur que celle 

des faits sur les quels elles s'appnient. Ne pouvant, faute d'espace, 
citer ici ces faits, je me permettrai de renvoyer 8. mon Traite 
cle Sociologie genemle, dans lequel je les ai exposes. 

(') Ce sont des derivations de la Sociologie. 
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lee moyene a employer pour empflcher le coupa.ble de 
renouveler ses manceuvres criminelles. Ces moyens c'est 
au bon Sens, a l'evidence interieure, au Sentiment, de los 
trouver, sans trop se soucier de recheroher si d'autres 
moyen analogues ont deja ete employes dans le passe 
et quels effets ils ont eu. 

Le d6faut de precision des termes est rcmarquable ; ce 
qui est d'ailleurs un fait general en ces sortes de raisonne-
ments. (1

) On ne definit pas ce que l'on entend par 
le terme: << responsable >> ; on se garde bien 9-e distin-
guer les causes occasionnelles d'autres causes essentielles. 
Chacun affirme ne combattre que pour le << droit, la justice, 
la liberte n; mais comme on ne dit pas ce que l'on entend 
par la, comme chacun interprete ces termes a sa maniere, 
il en resulte un accord purement verbal, qui ne s'etend 
point au fond des questions. Cet as aut de subtilites nous 
ramene aux disputes theologiques sur la consubstantiabilite 
du Verbe, ou, si l'on veut des faits plus recents, a celles 
sur le pouvoir prochain, la grace suffisante, la grace efficace. 
Certaines Observations de Pascal faites a leur sujet pour-
raient etre repetees presque mot a mot pour nos contro-
verses. (2) 

(
1

) Sociologie ; ed. fr. p. XVII - (Ill·b ). 
(~) 11• Provinciale: «Mais .... il y a. deu.x: choses dans ce mot 

de grace sutfisante : il y a le son, qui n'est que du vent, et la. chose 
qu'il signifie, qui est reelle et effective. Et ainsi, qua.nd vous 
etes d'a.ccord a.vec les Jesuites touchant le mot de suffi.sante et 
que vous leur etes contra.ires da.ns Je sens, il est visible que vous 
etes contraires toucha.nt la substa.nce de ce terme, et que vous 
n'etes d'a.ccord que du son. Est.ce la a.gir sincerement et cor· 
d.ia.lement ? >>, 
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Le president Wilson a parfaitem~nt raison de dire: 
<<La replique du comte von Hertling est, je dois l'avouer, 
tres vagne et laisse le lecteur sous une impression tres 
confuse. Elle est pleine de tournures equivoques et con-
duit on nc voit pas trop clairement Oll». (') Mais les 
conditions que pose !'Entente pour la paix n'echappent 
pas entierement a une semblable critique. L'expression 
de sentiments que tout le monde reconnait comme nobles 
et cleves peut manquer de precision. Ainsi, dans le meme 
discours q,ue nous venons de citer, le premier des princi-
pes propre a assurer la paix est: << Que chaque partie de 
]'accomodement final doit reposer sur ce que ce cas par· 
ticulier reclame d'essentiellement juste, et sur des mises 
au point telles qu'elles soient le plus probablement celles 
qui am{meront une paix qui sera permanente». Personne 
ne contredira cela, parce quc les termes sont tellerneut 
vagues qu'on en peut tirer tout ce qu'on desire et qu'ils 
peuvent conduire partout Oll l'on veut aller. Tonjours les 
puissants ont trouve << essentiellerneut justes » les conque-
tes qu'ils faisaient et ont pretendu qu'elles ameneraient 
tres probablement une paix permanente. Ce sont preci-
sement ces deux motifs qu'ont invoques les Allemands pom 
annexer a l'Empire l' Alsace et la Lorraine. Aujourd'hui, 
qu'il s'agit de leur reprendre ces provinces, il n' importe 
donc pas tant de formuler le principe que d'indiquer le 
moyen de distinguer, parmi les consequences qu'on en peut 
tircr, celles qui sont justes de celles qui sont fausses. Le 
quatriE~me principe est ain~i exprime : << Qu'a toutcs les 

( 1) Discoms du 12 fevrier 1918. Traduction F. F. RoGET, 
Gcnevr., Georg & C.ie, editeurs. 
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aspirations nationales bien definies sera accordee la sa-
tisfaction la plus complete qui se puisse accorder sans 
introdnire dans la Situation de nouveaux elements de 
discorde, et sans en perpetuer d'anciens ou des antago-
nismes dont i1 sera probable qu'avec le temps ils rom-
praient la paix de l'Europe et par consequent du monde ». 
Ici encore la contradictiom fera defaut tant qu'on s'en 
tiendra a la lettre; malheureu ement, eile apparaitra 
lorsqu'il s'agira de savoir quelle est <' la satisfaction la 
plus complete qui se puisse accorder ». (1) Par exemple, 
certains Irlandais croient que ; pour leur pays, cette « satis-
faction la plus complete >> est l'entiere independance, tan-
dis que le gouvernement anglais estime qu'elle ne doit 
pas aller au dela d'une certaine autonomie. Pour resoudre 
ce probleme, le principe pose ne nous donne aucune lu-
mü!!re. Ce sera bien pis lorsqn'il faudl'a decider si une 
certaine « satisfaction >> introduit, ou n'introduit pas « de 
nouveaux elements de discorde n, en « perpetue, ou n'en 
perpetue pas d'anciens >> . Lorsque deux Etats se dispu-
tent une province, l'adjuger a l'un d'eux, sans mecon-
tenter l'autre et sans, par consequent, introduire ou per-
petuer un element de discorde, est certainement un bel 
ideal; mais l'histoire nous enseigne qu'il est di.fficile a 

(
1

) PASCAL; Je P?·ovincialc: (( .... je Jeur dis; n refuse d'ad-
mettre ce mot de 1jrochain, parce qu'on ne Je veut pa.s expliquer. 
A ceJa w1 des pl:res voulut en apporter sa definition ; mais il .fut 
interrompu par Je disciple de M. Le Moine, qui lui dit: Voulez-
vous donc recommencer nos brouilleries ? Ne sommes-nous pas 
demew·es d'accord de ne point expliquer ce mot de prochain, 
et de Je dire de part et d'autre sans dire ce qu'il signifie ? A quoi 
le Jacobin consentit », 
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&tteind.re. Il eerait donc bien plus important de nous 
faire savoir comment ce resultat peut etre obtenu, que 
de poser un principe abstrait qui n'aboutit a rien. 

Le vague des termes explique comment le chancelier 
allemand et le comte Czernin ont pu se declarer d'accord 
au sujetdes quatre principes poses perle president Wilson 
dans son message. Le comtc Czernin, dit en propres ter-
mes, le 2 avril Hll8: <' Le chanceller de l'empire allemand 
a deja dit ce que je voulais dire moi-meme, a savoir que 
les quatre principes developpes par M. ·wilson dans son 
discours du 11 fevrier pourraient constituer les bases 
d'une paix generale ». Apn)s cela il semble qu'il ne reste 
plus qu'a entamer des negociations pour voir si cet ac-
cord sur les principes peut se developper et conduire a 
un accord sm· des propositions concretes. l\Iais c'est pre-
cisement ce que les gouvernements des pays belligerants 
refusent energiquement de faire. (1) Ils considerent taute 

( 1 ) La Revue de la:Presse. -La Nation (Lonclres) 4, V, 1918: 
« n sera.it utile de noter une bonne fois les occa.sions qui a.u-

ra.ient pu nous a.pporter une pa.ix de concilia.tion et qui ont ete 
perdues. - 1. Automne et hiver 1916. L'offre de l'Allema.gne 
de convoquer une conference de la. pa.ix a laquelle tous les pa.ys 
a.ura.ient participe. Reponse: le fa.meux coup <<Knock-out» (in-
terview Lloyd George ). - 2. La. proposition du president Wilson 
d'eta.blir les buts de guerre. Reponse : la. note a double sens. -
3. L' a.ppel genera.l des premiers mois de 1917, pa.r la. note papale, 
la. proposition russe d'une pa.ix sa.ns anne:rions, l'invita.tion a la. 
conference socia.liste de Stockholm et l'intervention a.utrichienne. 
Toutes ces invites sont repoussees: Stockholm, par Lloyd George; 
l'a.ppel du pa.pe et l'a.ppel russe, pa.r le silence ; la tentative a.utri-
chienne, pa.r la. France et l'Ita.lie ; le tout a.vec le consentement 
de Lloyd George. - 4. Le progras du libßrisme a.llema.nd, pa.r la. 
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proposition de negociation comme un pil~ge, et n'ont rien 
tant a cceur que de la repousser a prim'i et de ne pas per-
mettre qu'elle vienne faire tache sur la candeur immacu-
Iee de leur foi. C'est la un fait important, sur lequel nous 
aurons a revenir lorsque, laissant de cöte les logomachies, 
nous rechercherons les realites qu'elles recouvrent. 

Il ne faut pas oublier les « missions >> . On ne sait pas 
exactement ce que c'est, mais chaque peuple pretend 
avoir la sienne, qu'il tient on ne sait de qui, et dont il ne 
donne aucune preuve. Au moins les prophetes d'Israel 
disaient tenir leur << mi~sion » du Signeur, et la prouvaient 
par des propheties, voire meme par des miracles. 

L'AJlemagne a - dit-on - la mission d'organiser le 
monde. Ceux qui refusent de se laisser « organiser » sont 
donc evidemment des rebelles, qui doivent etre punis, 
peut-etre meme detruits. A cette « mission » y s'en oppose 
une autre : celle de I' Amerique. Le president Wilson a 
dit a Baltimore, le 6 avril 1918: « Les Americains peuvent 
etre assures, et plus qu'ils ne l'ont jamais ete auparavant 
que cette guerre est la leur et que, si elle est perdue, la 
place et la mission de leur grande nation dans le monde 
se perdraient avec eHe». Rome aussi avait une mission, 
eloquemment exprime par Virgile : 

Tu regere impe1·io populos, Romane, memento. 
(Aen., VI, 852). 

resolution du Reichstag et la. mysLerieuse proposition fa.ite 8. 
Bria.nd. Tout cela. est repousse et cela. devient Je principa.l pre-
texte a la. reaction allema.nd. - 5. Les reponses Czernin et Hertling 
aux propositions Wilson. Repoussees per le manifeste de Ver-
sa.illf's "· ' 
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Elle la conserva tant qu'elle eut la force de rimposer 
eile la perdit quand cette force lui manqua. C'est la lle 
sort assez general des « missions ». 

A voir l'amour aussi profond que soudain qui ern-
flamme maintenant presque tout le monde pour le droiit 
des gens, on dirait qu'il a toujours ete respecte, et que ce 
n~est que denos jours que s'estproduit le fait inoui qu'il 
a pu etre viole. Cette pensee est consolante, mais n'est pas 
confirmee par l'histoire, qui tend plutöt a faire croilre 
qu'il y a du vrai dans l'observation de Montesquieu sur 
le droit public: C) <<Ce droit, tel qu'il est aujourd'hui, e· t 
une science qui apprend aux princes jusqu'a quel point 
ils peuvent violer la justice sans choquer leurs interet ». 

Ce qu'ajoute Montesquieu n'est pas moins vrai: <<On 
dirait, Rhedi, qu'il y a deux justices toutes differente~ : 
l'une qui regle les affaires des particuliers, qui regne dans 
le droit civil; l'autre qui regle les differences qui survien-
nent de peuple a peuple, qui tyrannise dans le droit pub-
lic .... >>. En effet, les memes personnes qui, aujourd'hui, 
pretendent n' etre cntrees en lutte que pour empecher un 

(I) Lettres persanes ; lettre 94. Meme les souvera.ins qui, reu-
nis en Congres, 8. Vienne, en 1814, affectaient dr> vouloir retablir 
le droit viole par les usurpations de Bonaparte, traitaient un peu 
cavalierement ce droit. Correspondance inedite du 7Jrince de TalLey-
rand et du roi Louis XVIII. - Le prince de Talleyrand au Roi.-
Vienne, 25 octobre 1914: "L'Empereur (de Russie) parlait Yite. 
Une de ses phrases a ete celle-ci: "Je croyais que la Fra.nce me 
devait quelque chose. Vous me parlez toujours de principes: 
votre droit public n'est rien pour moi. Quel cas croyez-vous que 
je fasse de tous vos parehernins et de tous vos traites >>. Nil novi 
sub sole. 
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peuple d'en dominer un autre, admettent, comme article 
cle foi, que, dans le meme peuple, la classe la plus nom-
breuse tyrannise et depouillc de ses biens la classe la moins 
nombreuse. 

On propose comme ideal, au monde, la '' societC des 
nations », et on la deiend par des raisons sentimentales, 
sans tenir le moindre compte deR enReignements de l'his-
toire. Depuis Je tcmps ou Athenes etait a la tete de la 
confederation de Delos, oi1 Rome occupait le premicr 
rang dans la ligue Jatine, jusq'a cclui ou la Sainte Alliance 
voulut, pour le bien des peuples - disait-on - reali~er 
la societe des nations, une foule d'experiences ont ete 
faites, et quand elles ont eu un resultat appreciable, elles 
ont simplcment abouti a la domination d'un des mcmbres 
de la societe qui avait ete formee, a l'assujeti::;sement 
deR autres, (1

) et parfois a une '' guerrc sociale >> . Il se peut 

(i) La nouvelle '' Societe des nations n n'est pas encore consti-
tuee, et deja l'on voit poindre des germes d'une Mg6monie ana-
logue a celle d'Athenes ou a celle de Rome. En juin 1918, lord 
Reading, parlaut a Harvard, a propose une union permanente 
anglo-americaine, " pour Ia sauvegarde des libertes du monde "· 
M. Eliot, president emerite de l'Universite de Harvard, a repli-
que: « Nous sentons tous la verite de ce que vous avez dit au 
sujet de l'union permanente de tous les peuples de Iangue an-
glaise et pour la preservation des libertes et de la justice dans le 
monde. A mon avis ce serait un resultat adequat cle cette ter-
rible guerrc, qu.i n'aura pas et6 faitc cn vain , si olle menc a Ia 
creation d'un<> union solide entre les peuples de Iangue anglaise, 
pour le maintien des principes que Iord Reading vient d'expo-
ser "· En politique, qui consent a etre pt·otege devient vite sujet. 

l\1. Balfour, parlant aux Communes, le 9 aout 1918, et Ufl pou-
vant nic·r l'cviclence, admet Ins nouvt.lles conquetes anglaise;; ; 
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que l'avenir soit different du passe, mais on aimerait a 
connaitre polll'quoi et comment cela aura lieu. En realite, 
le projet de la « societe des nations » est un exercice litte-
raire, semblable a celui d'Isocrate, qui proposait que 
d'abord Athene, ensuite Philippe de l\facedoine se missent 

·a, la tete d'une societe des nations grecques. Il est utile 
de tirer parti de toutes sortes de sentiments, de faire appel 
non seulement aux sentiments de haine mais aussi a ceux 
de bienveillance, et ce sont ces derniers que visent les 
dissertations slll' « la socicte des nations ». 

Au dessousdes nos regions tant soit peu elevees Oll demen-
reut les hommes d'Etat, s'agite la foule. Ce que la passion 
et sUl'tout la haine ont pu la pousser a declamer est remar-
quable, maisnon extraordinaire, car de semblables pheno-
menes se produisent dans toutes les grandes crises. Polll' 
ne pas remonter plus haut, on en a vu de semblables an 
temps de la grande Revolution franctaise, lorsqne les An-
glais accusaient les Franctais de n'etre que des (( brigands 
alteres de sang », et que, le 7 prairial, an 2, la Convention 

mais il les justifie en comparant Ja domination anglaise a la do-
mination allemande. Il dit: "Nousnous sommes aussi accrus de 
territoires. Nous avons occupe la. partie meridionale de la Pa.le-
stine, une grande partie de la. Mesopotamie, et nous avons pris 
les colonies allemandes. Si quelqu'un voulait connaitre la dif-
ference entre les methodes britanniques et allemandes, qu'il 
compare la. situation des districts que nous avons occupes avec 
l'etat des regions occupees par les Allemands "· Ici la " Societe 
des natioDs » disparait, pour faire plare 8. la concurrence entre 
deux ma.itres. Il s'a.git seulement de choi!'ir le meilleur. :Malheu-
t·eusement, il y a. des esprits mal fa.its qui preferera.ient ne pa.s 
en avoir du to11t. 
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Nationale stigruatisait les Anglais, en une adressc aux 
armees, et decretait qu'on ne leur ferait plus de prison-
niers. (1) La <<perfide Albion >> a porte le faix de bien des 
accusations ; entre autres de celle de ne guere respec-
ter le droit des gens, par exemple lorsque, en septerobre 
1807, eile s'empara da la flotte danoise, (2 ) et de celle 
de negliger un peu trop les devoirs de l'humanite, dans le 
traitement qu'elle faisait subir an:\. prisouniers fran9ais. (3) 

( 
1

) " Solda.ts de Ia. liberte, I' Angleterra est coupa.ble de tous 
les a.ttenta.ts envers l'huma.nite, et de tous les crimes envers 
la. Republique ! Elle atta.que Je~ droits des peuples, et mena.ce 
d'a.nea.ntir Ja liberte ! ... Qua.nd Ia. victoire vous presentera. des 
Anglais ou des Ha.novriens, frappez ! Il nc doit en revenir aucun 
ni sur les terres liberticides de Ja. Grande.ßreta.gne, ni sur Je so! 
libre de Ja. Fra.nce. Que !es escla.ves anglais perissent, et l'Europe 
sera. libre! - Decret. - La. Convention national, a.pres a.voir 
entendu Je rapport du comite de sa.lut public, decrete : Art. I. Il 
ne sera. fa.it aucun prisonnier anglais ou ha.novrien. - Art. II. Le 
present decret et. I 'adresRe a.ux Roldats de Ia Rf.publique seront 
envoyes sans dela.i a.ux representants du pouple pres les armees. 

(') Les motifs donries pour justifior cette opera.tion sont 
ceux que de tout temps les forts ont a.llegue pour opprimer les 
fa.ibles ; ils ne different guere de ceux que, de nos jours, on a. in· 
voques pour legitimer Ia violation de Ja. neutralite de Ja. Belgique ; 
ct a vra.i dire on les trouve deja dans Ja. fable du loup et de l'a.gnea.u. 

(
3

) Precis des guerres de Jules Oesar, par l'Errvpereur Napo-
leon, ecrit d l'ile Saint-Helene sous la dictee de l'Empereur, pa1· 
M. Marehand; p. 52: " L'on ne peut que detester la conduite 
que tint Cesar contre Je sena.t de Va.nnes .... Ils a.va.ient donne 
lieu a Cesar de leur faire Ia. guerre, sa.ns doute, mais non de vio-
ler Je droit des gens a leur egard et d'a.buser de Ia. victoire d'une 
maniere aussi atroce. Cette conduite n'eta.it pas juste; eile etait 
encore moins politique. Ces moycn.g ne remplissent jamais leur 
but; ils exasperent et revoltent les na.tions. La. punition de quel-
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11 y a. un gnHlll tlebat h propos des " dvilisn.tions ''· 
Le conftit cst entre la civilisation lati.ne, laquelle, pour 
des motifs qui ne sont pas tres clairement expliques, com-
prend la civilisation anglai c f't l'americaine, et la civilisa-
tion allemande, n.utrement dite Kultur. D'une part on 
afiecte le plus grand mrpris pour la (( civilisation latine 
qui, en cette occurrcncc, reyoit le nom de c, corruption '' ; 
d'autre part on auathematise la Kultur allemandc, qui est 
nommee cc barbarie n. On s' invective de part et d'autre. 
lJn Tyrtee allcmand a compose un Hymne de la haine 
contre l'Anyleterre, lequel, danf. la mcmoire des hommes, 
ne vivra peut-etre pas autant que les chants du grand 
ancetre grec. En bien des pays, apres la guerre de 1870-
71, la cc science allemande '' ctait exaltee, portt:e aux nues ; 
clle y e.st aujourcl'hui rabaissee, vilipendee, sans qu'on. 
semble se douter qu'elle n'a cc merite ni cet exces d'hon-
neur, ni cette indignitc n. Les temps peuvent de nouveau 
changer, et les jeunes gens qui prennent part a ces tour-
nois litteraires agiront prudcmment en se menageant une 
porte de sortie pour lc cas ou, dans un prochain avenir, il 
leur conviendrait de louer de nouveau ce q ui etait loue 
il n'y a guere plus de quatre ans, et de blamer cc qu'ils 
louent aujourd'hui. 

Parmi les allics d'aujourd'hui, il y a des ennemis 
d'hier, i1 pourrait aussi y en avoir de dcmain. L'Allemagne 

ques chefs est tout ce que la justice et la politique permettent ; 
o'est uneregle importante de bien traiter les prisonniers. Les An-
glais ont viole cette regle de politique et de morale en mettant 
les prisonniers fran~tais sur des pontons, ce qui les a rendus odieux: 
sur tout Je continent "· 
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et l'Autriche, apres avoir fait en conunun la guerre au 
Danemark, se la sont faite entre alles. On aimerait con-
naitre quelles sont ]es raisons qui permettent d'assurer 
que des faits analogues sont impossibles a l'avenir. Si 
l'hegemonie Anglo-Americainc parvient a s'etablir, evi-
tera-t-on, a l'aven.i.r, tout dissentiment pour se partager 
les benefi.ces de l'operation ~ (1) 

L' AJlemagne combat - dit-on pour opposer la. 
< morale allemaude » a la « soif de l'or » anglaise: auri 
sacra fames ; tandis que !'Entente se resigne aux plus 
grands sacrifices, pour faire regner dans le monde ]e 
<< droit >> et la <' justice ». Tous sont mus par un amour de 
l'ideal. Une teile emulation pour le bien, nous promet 
evidemment le renouvellement de l'ä.ge d'or. 

En tout ce gen.re de litterature, connaissant la natio-
nalite de l'auteur, on peut en deduire avec une tres grande 
probabilite lt parti qu'il prend.ra, ]es raisonnements qu'il 
tiendra. Cctte simple remarque suffit pour nous faire voir 
que parti ct raismmements n'ont rien d'objectif, d'intrin-
seque aux choses, mais qu'ili:; dependent principalement 
de la nature de l'autcur, qu'ils sont subjectifs. Il nous faut 
donc suivre une tout autre voie, si nous voulons faire une 
etude objective. 

( 1) Il n'y a pas bien longtemps que Carducci ecrivait ! 
.... Oggi i miei bimbi gravi 
Si vestono da ulani. 

Depuis 1871 jusqu'a la veille de la guerre actuelle, la << science 
allemande » n'avait que des adorateurs dans les universites ita-
liflnnes et surtout dans les universites anglaises et americaines. 
Les plus fervents de ces admirateurs sont devenus maintenant, 
gräce a la guerre, !es plus violents detracteurs de cette (( science )), 
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C'est a l'experienee, a l'histoire que nous demande-
rons de nous renseigner. L' histoiro ne se repete jamais ; 
le pur empirisme, qui eherehe seulement des modeles dans 
le pass<'- ne peut done pas nous servir; (i) nous devons 
avoir reeours a l'analyse seientifique, qui separe, dans 
les phenomenes, les parties eonstantes des parties varia-
bles, ct alors nous pouvons, aveo une probabilite plus ou 
moins grande, expliquer le present et deduire du passe, 
l'avenir. (2) 

( •) Sociologie, § 1776, 2397. 
( ~ ) C'est ce qui nous permettait d'ecrire, en 1915: " Aux E-

tats-Unis d'Amerique, la ploutocratie democratiqlle, en vertu 
de ses sentimonts et encore plus de ses interets, est et demeure 
l'adversaire du regime politique allemand; c'est ce qui rendit 
vaines lPs tentatives de se Ja concilior par des flatteries et d'in-
genieux sophismes "· (La guerre et ses principaux facteurs socio-
logiques - Scientia - No (XL-2) 2.) Et ensuite: «Si ce sont les 
Empires du centre de l'Europe qui obtiennent Ja victoire, on n~ 
voit pas mieux comment ils pourront detruire !'immense Empire 
britannique, et empecher que les Etats dont il se compose se reu-
nissent de nouveau en un ardent desir de revanche, peut-etl"e avec 
l'appui de Ia grande puissance des Etats-Unis d'Amerique "· 

Or, en fait, il n'y a pas meme eu besoin de Ja victoil"e complete 
des Empires centraux, seule la menace de cette victoire a suffi 
pour emener l'e:ffet prevu. 

C'est encore l'experience du passe qui, avant la guerre, nous 
faisait noter l'instahilite du regime social en Russie, regime que 
nous comparions 8. ceux de Bysanca et de la Chine, 8. leur declin 
(Sociologie, § 2611). L'effondrement de Ja Russie a fait voir que 
cette prevision etait bien fondee sur ]es fsit?. 

Ce fut encore l'observation du present et l'etude du passe 
lesquelles, bien avant la guerre actuelle, mais apres la guerre 
italienne de Libye, nous permirent d'ecrire- «Des 1908, on pou-
vait voir se dessiner le mouvement qui apparut ensuite claire-
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Il. 

11 est une observation importante dont il est indispen-
able de tenir campte dans l'etude des phenomenes so-

ciaux. Ces phenomenes n'ont pas une marche constante, 
uniformerneut croissante, ou decroissante ; ils ont une 
forme ondulee. En outre pour un assez grand nombre d'en-
tre eux, l'observation revele que les oscillations peuvent 
se repartir en des categories bien distinctes. Il y a la cate-
gorie des oscillations de courte duree, celle des oscillations 
de longue duree, etc. Le phenomene est surtout apparent 
dans les mouvements economiques, et a ete au moins entrevu 
par le. vulgaire dans les « crises cconomiques » ; mais s'il est 
moins apparent, il n'est pas moins certain dans une foule 
d'autres phenomenes sociaux. (1) Or les rapports des 
faits sont souvent fort differents selon qu'il s'agit des 
differentes cat~gories d'oscillations; il faut donc indiquer les 

ment en 1911. Alors, la religion d'tm grand nombre de socialistes, 
de liberaux, d'humanita.ires, de tolsto:iens otc., prit la. forme de 
religiosite na.tionaliste et belliqueuse ». (SociolfJgie, § 1704. Voir 
aussi ~ 2390). Alors cela. fut trouve exa.gere, ca.r il y a.vait encore, 
en Europe, rles socia.listes qui decla.iraient qu'ils a.ura.ient empe-
che toute guerre d'ecla.ter, en lui opposa.nt l'a.rme de la. greve gene-
ra.le, et des pa.cifistes qui conrla.mna.ient severement le na.tiona.Iisme. 
Mais la. guerre a.ctuelle est venu detruire entiEkement ces objec-
tions et confirmer a.mplement les previsions tirees de l' expe-
rience. 

(1) Sociologie, § 2330 et suiv. 
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caregories quc l'on visc ct nc pas faire de confusion. Ains1, 
par exemple, c'est l'oubli de cette velite qui donne origine 
a une grandepartiedes billevesees qui se debitent actuelle-
ment sur les clzanges, la speculation, etc. 

Au point de vue politique, la guerre actuelle apparait 
comme une lutte, pour l'heg6monie, entre les Allemands 
et les Anglo-Americains .• Au point de vue Rocial, eile prend 
de plus en plus ce caracteiC d'un conflit entre deux plou-
tocraties: l'unc coopere avec le militarisme, s'appuie sur 
des forces dites conservatrice , fait usage dc l'idcologie 
d'un patriotisme exaltC ; l'autre a contracte une alliance 
avec la demagogie, enregimentc les forces dites proletaires, 
emploie l'ideologie de l'union democratique des peuples, 
s'efforce autant que sa rivale d'exploiter les sentiments 
patriotiques. 

Il suffit de regarder autour de soi pour voir la grande 
part qu'ont les ploutocrates, surtout les neo-ploutocrates, 
les aspirants ploutocrates, dans les evenements presents. 
Les nouveaux riches abondent, ils tiennent le haut du 
pave et eclaboussent de leur luxe le public. Les statisti-
ques des impöts sur les profits de guerre ne revelent qu'une 
partie des gains. Tout producteur de denreeA alimentaireA, 
et meme de bien d'autres marchandises n'a qu'a se baisser 
pour rarnasser de l'argent. Les allocations et les subsides 
viennent largement en aide aux familles des combat-
tants, et procurent a beaucoup d'entre elles une aisance 
qu'elles n'ont jamais connue. Les hommes, sur Je front 
ou a l'arriere, absorbent une part enorme des ressources 
alimentaires du pays, bien superieure a celle dont ils a-
vaient l'habitude, et ils voient leur paye recevoir de 
continuels accroissements. Les ouvriers specialistes, habi-
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lcs, gagnent deH salaires fantastique , qui vont au dela 
de tout ce qu'ils ponvaient rever. (1) Il y a evidemment 
la des forces considerables, dont l'e:ffet ne peut etre nul, 
et qui doivent agir en une certaine direction. 

Il n'e«t pas difficile de }es deviner. Dans sa comCdie 
La Paix, Aristophane feint que la Paix a ete, par SOll 

cnnemie la Gucrre, precipitee au fonn n'un antre recou-
vert de pierres. Les Grccs entrcprennent de la delivrer en 
enlevant, avec des pioches, des loviers ct des cables, les 
pierres qui la retiennent prisonniere; mais tous ne travaU-
lent pas avec la meme ardeur ; beauroup ne tiennent 
nullement a lui rendre le jour. D'abord, ceux qui aspi-
rent a un grade militaire, ensuite les marchands de lan-
ces et de boucliers, « qui desirent Ja guerre afin de mieux 
vendre leur marchandibe )) . Leurs descendants foisonnent 
de nos jours, la guerre s'etant transformee, en grande 
partie, en un confiit de productions industrielles. Parmi les 
Laconiens, seuls les laboureurs tirent vigoureusement lcs 
cables attaches aux pierres, tandis que les fabricants 
d'armes entravent l'operation. Les ~Iegariens ne se don-
nent aucune peine. A la fin, ce sont exclusivement lcs 
agricultem'R qui tirent les cables et delivrent la Paix. 
Ici l'analogie cesse avec le temps prcsent. Une des trou 
vailles les plus ingenieuses de nos ploutocrates a ete celle 
dc savoir intcresser un asscz grand nombre d'agriculteurs 

( 1) En Angleterre, des ouvriers tra.vailla.nt 0. la. täche da.ns des 
fa.briques de munitions a.rrivent a ga.gner 16 1 20 li\'TeS pa.r semaine. 
Cela. a meme donne lieu a une greve de leurs ca.ma.ra.d~:~s, dits ouvriers 
cl'art, qui ga.gnent beaucoup moins. Les pätrons ra.massent des 
millions. Aux Etats-Unis, c'est encore mieux. 
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a la prolongation de la guerre. En Allemagne, Oll pretend 
probablement avec quelque exageration, que les agrariens 
ne redoutent rien tant que la paix ; et certes, dans d'au-
tres pays aussi, il y a un bon nombre de gens qui, s'ils ne 
redoutent pas precisement la paix, trouvent que la guerre 
a de grands avantages, est pour eux bienfaisante, et qu'on 
aurait tort d'en medire. (1) 

Il faut bien comprendre que, sauf des exceptions qui ne 
sont pas tres nombreuses, il n'y a pas un dessein preme-
dite de prolonger la guerre. Ce sont, comme nous le ver-
rons mieux plus loin, lcs circonstances q ni font pression et 
qui determinent la volontf. De meme, ce ne sont pas les 
ploutocrates q ni ont fait eclater la guerre ; au contraire, ils 
ne la voulaient pas: bien que leurs operations se trouvent 
parmi les causes du conflit. ('l) Maintenant qu'il existe, 

( 1 ) La. rupture de Ja paix d'Amiens, en 1802, a. eu certa.inement, 
pa.rmi de nombreuses ca.useEO, les interets du haut commerce an-
gla.is. TRIERB: Bist. du cons. et de l'emp., t. 1, p. 545. L'a.uteur pa.rle 
du peuple a.ngla.is et de la. ja.lousie qu'il commen~ait 8. eprouver 
de la. France. « Les cla.sses qui prenaient moins de pa.rt aux 
avantages de la paix la.issa.ient plus que les autres eclater cette 
jalousie. Nous avons deja dit que les manufa.cturiers de Birmin· 
gham et de Manchester, dedommages par la contrebande des 
difficultes, qu'ils rencontraient da.ns nos ports, se plaignaient 
peu ; mais que le haut commerce, trouvant les mers couvertes 
de pavillons rivaux, et la sou.rce des profits financiers tarie avec 
les emprunts, regrettait publiquement la guerrf'l, et se montrait 
plus mecontent d!'l la. pa.ix que l'a.ristocratie elle-meroe ». Aujour-
d'hui, il fa.ut a.jouter a.ux pa.rtisa.ns de la. guerre, les ouvriers qui 
gagnent des sa.la.ires tres eleves, et qui cra.ignent que la. pa.ix ne 
vienne les reduire. 

( 2 ) Sociologie, § 2254. C'est involonta.irment de Ja pa.rt des plou-
tocra.tes que, par Ja iUerre de Libye et par Ja guerre des Balkans 
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ils tA.chent d'en tirer parti; comme en general ils ~'effor
cent de tirer des avantages de tous le evenements, 
quels qu'ils soient qui surviennent. 

L'apparente prosperite economique amenee par la guelTC 
ne laisse pas d'etonner tout d'abord; mais en y refiechis-
sant un peu on voit qu'il n'y a la en somme qu'un nou-
veau paragraphe du chapitre de ce qu'on voit et ce qu'on 
ne voit pas, en economie politique. 

Qui a ete a Monte Carlo avant Ja guerre, y a pu voir 
une prosperite de ce genre. L'or y ruisselait de toute part, 
les plus extremes jouissances du luxe s'y affichaient inso-
lemment. En conclurons-nous que le jeu est producteur 
de richesse et qu'il est un facteur de la prosperite econ-
mique des pays1 Il est bien certain qu'il ne peut enrichir 
les uns qu'en en appauvrissant les autres, et que 
notre. jugement est fausse si notre attention ne s'arrete 
que sur la premiere moitie du phenomene. Les crises econo-
miques, en leur periode ascendante, nous presentent des 
faits analogues mais plus compliques. Parfois, comme lors 
de l'exces de prosperite determine par l'epanouissement 
du systeme de Law, l'analogie est frappante; parfois, 
comme lors de la crise qui suivit la guerre de 1870-71, 
l'analogie est en partie masquee par des faits concomi-
tants de capitalisation. 

En general, apres de grandes guerres, la conclusion de 
la paix est suivie d'une periode assez courte de prospe-
rite economique, de hauts prix, et d'une periode moyenne 

a ete preparee la guerre a.ctuelle. Les ploutocrates ont joue avec 
Je feu 1 ils se sont brules. Maintenant ils ti\.chent de faire tourner 
les evenements A leur profit. 
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ou longue de depression economique, de bas plix. (1) .l.:Ta-
turellement, ces faits, pourtant bien connus, sont entie-
rement negliges, ou dissimules par les gens qui veulent 
faire croire au bon public qu'une ere de prosperite infinie 
suivra la guerre actuelle et cn sera la consequence. 

On ne saurait cloutcr y_ue la guerre favorise pltüöt la 
destruction q ue Ia procluction des biens economiq ues q ue 
les hommcs recherchent pour leur bien-etre; personne 
110 prctenclra q ue la guerre actuelle a procme a taut le 
monde, sans exception, une plus grancle quantite cl'ali-

(I) Apres Ja fin des guerres cle !'Empire, cn 1815, une granclc 
crise economiquEl sevit en Europe. Clement Juglar, Des cris~s 

commerciales, ecrit, apropos de cette crise, en Angleterra (p. 322) : 
cc Au print: mps de 1814 Ja hausse des prix atteint des chiffres in-
connus jusqu'ici, puis, tout a coup, les cana.ux de la circulation 
paraissent encombres, rien ne circule plus ; en presence de cet 
arret tous Jes pro'duits demandes naguE>rc sont offerts, de Ja une 
ba.isse enorme et des desastras qu.i couvrcnt le marche de ruines 
en 1815 ». 

Apres Ja fin de la gucrre cle Ja secession, aux Etats-Unis, on 
observe une crise intense, qui met fin a une fortc hausse des prix. 
Clement Jnglar (p. 284) : ,, Cette hausse etait tellement generale 
et continue qu'on ne voulait pas croire a une reaction ». C'est ce 
qui se produit encore aujotu'd'hni. 

La fin de la guerre de 1870-71 est suivie par une periode de 
prosperite, a laquelle met fin la terrible crise de 1873. Cette crise 

dit Clement .Tuglar (p. 390). '' marque le finde Ja periode de hausse 
des prix. Cette hausse avait touche son chiffre maximun1 en 1871 
et en 1872, apres la guerre franco-allemande, favori"ee par le 
ga.spillage de capital qui avait eu lieu a cette epoqve, ca.pib.l rnis 
er.1. mouvement et recueilli sur tous les points du globe pour sol-
der lcs frais df; la guerre et les cinq milliarcli'! de l'indemnit(l de 
guene. "· 
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ments, de vetements, d'epargne. Il est donc sur que, si 
certaines personnes ont plus que leur part, d'autrcs doi-
vent avoir moins. Les salaires des ouvriers n'ont pas 
tous augmente en une meme proportion. L'augmentation, 
pour les uns fait plus, pour les autres fait moins que com-
penser la haus e des produits que les ouvriers consomment. 
Quant aux gens qui vivent cl'une rente fixe, c'est sans 
compensation qu'ils doivent supporter le rencherissement 
cles produits de l'agriculturc et de l'industrie. (I) 

Ce n'est la qu'un exemple dc la necessite qu'il y a d.e 
considerer separement les differentes categories d'hommes ; 
il est surtout important de separer les clcux graudes 
classes des rentiers et des speculateurs, (2 ) car elles pre-
sentent des caracteres distincts et souvent opposes. 

Les faits du passe nous avaient deja appris que les 
1·entiers sont, en general des etres timides, taillaUes et 
corveables a merci, mais l'experience actuelle nous fait 
voir que leur patience et leur resignation depasse toute 
limite qu'on aurait pu raisonnablement imaginer. A vrai 
dire, si l'on avait fait suffisamment attention a des faits 
du genre de ceux, tres nombreux, d'abolition ou de redu-
ction des dettes, de Spoliation d'une elite par une autre, 
d'alteration des monnaies, de repudiation des dettes pub-
liques, de pillage de toutes sortes, on aurait pu prevoir 
que cette limite etait susceptible d'atteindre la hauteur 
qui nous est maintenant revelee. Mais on etait arrete par 
un obstacle. Il consistait surtout dans l'opiniou erronec 
qui etablit, entre le passe et le present, des differences 

(i) Sociologie, § 2231. 
(2 ) Pour le sens de ces termes, voir Sociologie, § 2235. 
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bien plue profondes que celles qui existent reellement. 
Quand on avait invoque « les prejuges, la superstition, l'i-
gnorance » des temps passes, on croyait avoir tout dit 
pour expliquer les faits. 

Les emissions de fausses monnaies etaient relE~guees 

en un temps qu'un ablm.e separait du notre, lequel est 
caracterise - dit-on - par le merveilleux « progres » de 
la morale publique. Pourtant, on avait sous les yeux d'au-. 
tres emissions semblables, si non pires : celles de papier-
monnaie. Actuellement, elles se sont enormerneut deve-
loppees et elles enlevent toute stabilite a l'etalon mone-
taire. Autrefois, quand on ignorait la « science » economi-
que, les gouvernements avaient - nous disait-on - la 
folle pretention de fixer arbitrairemont le prix des mar-
chandises. Pouvait-on voir rien de plus absurde que les 
lois de maximum ~ En notre siecle eclaire, en notre temps 
d'un immense « progres » intellectuel, de semblables aber-
rations n'etaient plus possibles. Helas ! il en faut rebat-
tre; les lois de maximum sont redevenues la regle, et me-
me les lois somptuaires sont ressuscitees. Nous lisions 
dans nos livres qu'autrefois des princes de mauvaise foi 
et tyranniques voulaient obliger leurs sujets a recevoir des 
monnaies depreciees a une valeur qu'elles etaient loin 
d'avoir. Voila que nos gouvernements democratiques, 
defenseurs attitres du cc droit » et de la cc justice », se met-
tent a imiter ces princes tant decrics. C'omme eux, ils de-
fendent aussi l'exportation des monnaies, et etendent 
meme cette defense au papier-monnaie.- Les autorites du 
bas Empire romain pourchassaient les curiales et les at-
tachaient a la cmie ; nos autorites pourchassent les gens 
aises et tfi.chent de les attacher a leurs pays. Elles defen-
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dent les exportations des capitaux et s'ingenient pour 
trauver toutes les mesures propres a assurer et a prolan-
ger la fructueuse exploitation de la matü~re imposable; 
sans trop se soucier, pas plus que ne s'en souciaient 
les autoritCs romaines, d'examiner si, agissant de la sorte, 
elles ne tuent pas la poule aux amfs d'or. Les curiales 
se laisserent depouiller sans resistence, mais la misere 
envahit l' Empire. 

L'art d'employer la spoliation pour gouverner n'a pas 
change. Il consiste essentiellerneut a prendre les biens de 
la partie la moins energique et la plus credule de la po-
pulation, pour les distribuer a la partie la plus energique 
et la plus avisee. C'est ce qui donna le pouvoir aux trium-
virs Lepide, Mare Antoine et Octave, c'est ce qui a assure 
et assme le pouvoir d'un grand nombre de gouvernements, 
y compris ceux de notre ploutocratie. 

Il est utile de jeter sm· ces operations un verni d'i-
deal ; et c'est pom cela que des hommes d'Etat honnetes, 
parlaut de << justice » et de « droit ll, croyant sincerement 
aux principes qu'ils affichent, sont des instruments infini-
ment precieux pom la plourocratie. (1) Ils tiennent le 
devant de la scene et attirent l'attention du public, tan-
dis que, dans les coulisses, s'accomplissent les besognes 
serieuses. 

Il ne faut pas se hater de condamner ces operations. 
Elles ont proeure la prosperite de la republique romaine, 
au temps de la conquete du bassin de la Mediterranee, et 
le merveilleux developpement economique de nos so-

(i) Sociologie, § 2268. 
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cietes, au XIX siecle. (1) C'est l'exces qui les rend nui-
sibles, qui a amene le principat d'Auguste, et qui pre-
pare peut-etre une transformation differente, mais aussi 
considthable, dans nos societes. 

Sous ce rapport, l'absence totale de resistance est 
peut-etre nuisible aux gouvernements. Ceux-ci ont cru 
habile de faire disparaitre, au nom de ccl'union sacree ))' 
toute opposition du parti socialiste et d'autres partis de 
moindre importance; mais il est possibile qu'ils aient 
ainsi affaibli, detruit le frein qui les aurait empeches de 
tomher en des exces susceptibles de compromettre leur 
pouvoir. Quant aux transfuges -des partis d'opposition, 
ils se sont assure, il est vrai, les faveurs des gouverne-
ments au service desquels ils se sont mis, mais, ils ont 
peut-etre vendu leur droit d'amesse pour un plat de 
lentilles. 

Comme simple oonstation de fait , leur conduite per-
met de mesurer approximativemen~ l'intensite des diffe-
rents Sentiments existants. (2) Les socialistes qui, a la 
formule de Marx: cc Proletaires de tous pays, unissez-
vous >> substituent la formule : cc Proletaires de tous pays, 
combattez-vous! )), revelent clairement que, chez eux, la 
foi nationaliste et imperialiste prevaut sur la foi socialiste. 
Les catholiques qui s'unissent a des gouvernements dont 
le dessin avoue est de combattre la religion catholique, 
prouvent la tiedeur de leur foi, qui est certes loin de res-

( t) Sociologie, § 2254. 
( 9 ) Sociologie, §§ 1711 et suiv. La. classifica.tion, revelee pa.r la. 

guerre de Libye, de la. force des sentiments se trouve entiere-
ment confirmee pa.r la. gucrre actuelle. 
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eembler a celle des martyrs, refu .. ant de sacrifier aux dieux 
pour le salut de l'Empereur. Les pacifistes devenus subi-
tement belliqueux laissent supposer que leur croyance 
etait toute de surface. 

La facilite de Iever des impöts, d'emettre. du papier-
monnaie, d'emprunter des sommes immenses entraine 
les gouvernements a depenser saus compter, a gaspiller 
les ressources de leurs pays! et leur prepare une situation 
difficile pour l'avenir. (1) Qu'arrivera-t-il le jour ou ils 

( 1 ) TI est tres difficile de se rendre compte des depenses de la. 
guerre actuelle. D'a.bord les sta.tistiques qu_e les gouvernements 
fournissent a.u public presentent des obscurites, qui ne sont pas 
toutes involonta.ires ; ensuite la. va.ria.bilite des cha.nges fa.it qu'on 
ne sa.it pa.s a.u juste quelle est la. va.leur reelle des monnaies en 
lasquelle ces depenses sont eva.luees ; enfin, on se demande ce 
qu'elles representent. 

Une des meilleurs eva.luations est celle de M. Andre Renard, 
qui, pour ces depf\nses jusqu'au 31 decembre 1917, compte 385 
millia.rds de francs pour !'Entente, 213,2 milliards pour las Empires 
centra.ux, ce qui donne un total de 598,2 millia.rds. 

Pour se rendre compte tant bien que mal de ce que represente 
cette depense, on peut la pa.rtager en quatre pa.rties, dont l'impor-
tanco nous est ma.lheureusement inconnue. Ces parties sont : 

1° Une destruction de produits. 2o Un transfort de con-
somma.tions; certaines personnes se privant pour en avantager 
d'autres. 3° Une destruction de ca.pitR.ux; parmi lesquels il fa.ut 
compter les hommes.4" Un transfort de riebesse; certaines personnes 
devenant pa.uvres, d'a.utres s'enrichissa.nt. On peut, sa.ns cra.indre 
de trop grosses erreurs, supposer que les deux premieres ca.tego-
ries se liquident a mesure qu'elles se produis6nt. La troisieme 
etendra. son effet a un temps a.ssez long apres la. finde Ia guerre. ll ne 
fa.ut pa.s omettre les ra.vages de l'a.va.rie, qui parait avoir pris tme 
grande extension. En outre l'experience a. demontre que les hom-
mes qui ont longtemps fait Ia. guerrc perdent plus ou moins le gout 



-- 164 

devront cesser de repandre la malme dont s'alimentent 
leurs partisans ~ D'autres ne la prometteront-ils pas, pour 
les chasser du pouvoir ~ La paix leur permettra-t-eile de 
tenir les grandes promesses qu'ils se sont trouvcs dans 
la necessite de faire ~ Il se peut que precisement la crainte 
de ne pas pouvoir proeurer a leur pay la prosperite pro-
Iillse soit ce qui entrave l'action que des hommes d'Etat 
seraient disposes a exercer en faveur de la paix. Ils se 
debattent en des difficultes inextricables, et tachent de 
gagner du temps, esperant toujours que quelque evene-
ment imprevu vienne les tirer d'embarras. 

Une transformation qui peut etre grosse de conse-
quences s'opere sous nos yeux. Elle est analogue a celle 
qu'accomplit IVI:arius en donant au service militaire le 
caractere d'un avantage pecuniaire, au lieu de celui, qu'il 
avait auparavant, d'une charge. La grande Revolution 
franc;aise mit fin aux armees de mercenaires, generale-
ment en usage sur le continent europeen, et depuis ce 
temps, la conscription obligeait de servir dans l'armee, 
avec une paye insignifiante. Cela dura jusqu'au commence-

d'un travail regulier et monotone. Les producteW's, en ternps de 
guerre, se sont habitues a ne faire aucun cas des economies du 
coM de production; ils n'avaier>t qu'~ produire beaucoup, sanz 
se soucier du reste. ll se tient rnairtenant, un peu partout des 
conciliabules poW' trauver les moyens de proroger, lorsque la paix 
sera venue, cet etat de choses, eminemrnent favorable aux pro-
ducteurs. Mais croit-on vraiment qu'une semblable organisation 
de Ia production peut devenir normale ? La quatrieme categorie 
est grosse de dangers, SW'tout si eile prend fin tout a coup, car 
ceux qui en tirent aujourd'hui des avantages se resigneront diffi-
cilement a en etre prives. 
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ment de la guerre actuelle; mais v.oila que maintenant des 
avantages pecuniaires tres importants et qui augmentent 
chaque jour sont attaches au service militaire. (1) I1 est 
difficile de prevoir ce que cette rMorme pourra amener, 
et si eile ne constituera pas un instrument de domination 
de gouvernements futurs. 

Comme toutes les elites eu decadence, notre bour-
geoisie ne songe nullerneut a resister au mouvement de 
dissolution qui l'entraine. Meme l'exemple de la cata-
strophe russe n'a pu secouer sa torpeur. Seuls quelques 
rares individus, voyant venir l'orage, achetent des perles 
et des pierres precieuses, esperant pouvoir les cacher et 
les soustraire a la Spoliation dont ils sont menaces. Un 
pe~ au hasard, ils thesaurisent meme du papier-monnaie, 
dans lc vague espoir de pouvoir en faire usage lors de la 
prochaine catastrophe. (2) Les classes populaires ont 

( 1) Dans Je Pays, M. Andre lbels resume ainsi les avanta.. 
ges des solda.ts america.ins et dema.nde qu'on les etende a.ux sol-
da.ts fra.nc;a.is : << Le soldat america.in touche une solde mensuelle 
de 36 dolla.rs (180 francs), sur laquelle on lni retient, s'il y con-
sent, 5 dolla.rs qui serviront d'a.lloca.tion a sa famille. En plus, 
le gouvernement des Eta.ts.Unis, moyenna.nt un versement ega.-
lement mensuel de 6 dollars, l'assure contre !es risques de Ia 
guerre: Blt~sse et rendu impropre a.u service, il touchera 10.000 
dollars ; tue, sa famille recevra la meme somme.... Le soldat 
anglals est pa.ye environ 6 fra.ncs par jour et a droit, en ca.s de 
reforme, a. une pension )), 

( 2 ) En juillet 1918, M. Lloyd George, parla.nt de la. chaire de 
l'Eglise baptiste ga.lloise de Castle Street, a. dit : « Avant Ia guerre, 
la vie du monde etait un veritable blaspheme a. l'egard du Christ, 
une honteuse profanation de son nom sacre. Des millions d'hom-
roes ne se sont pas ba.ttus potu· defendre un monde pareil. ll fa.ut 
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fait pteuve de bien plus d'energie. Elles ont souvent ac-
cueilli par des tumultes et des revoltes, des impots moins 
lourds que ceux qui frappent notre bourgeoisie, des me-
sures moins vexatoires que celles qu'elle supportes sans se 
plaindre. Peut-etre une nouvelle elite, qui surgira des 
classes populaires, sauvera-t-elle notre civilisation. Ce se-
rait un autre exemple des faits bien connus de la circula- , 
tion des elites. e) 

La religion de la haine, que l'on repand si Iargement 
aujourd'hui, est utile dans la periode aigue de la lutte, 
lorsque tout les efforts doivent tendre a vaincre l'ennemi. 

que nous · essa.yons de batir un monde nouvea.u, en nous souve-
na.nt que ceux d'entre nmls a. qui Dieu a. donne certa.ins dons, 
comme pa.r exemple celui de fa.ire de l'or a.vec tout ce qu'on tou-
che-ilest des hommes qui savent tout tra.nsformer en or- doi-
vent etre pieins de douceur, de tendresse, de honte pour leurs 
freres moins bien doues qu'eux, a.vec qui ils ont le devoir de pa.r-
ta.g\)r genereusement les richesses qu'ils doivent 8. la. Providence "· 
n pa.ra.it qu'en certa.ins ca.s, la. guerre s'a.ppelle Providence. 

Un journaliste, apres a.voir ra.pporte ces propos, a.joute : 
« L'Eva.ngile que preohe M. Lloyd George n'est autre que celui 
que l'huma.nite a. jusqu'a present si mal interpr6te et si peu a.p-
plique "· Si le monde a. du a.ttendre plus de dix-huit siecles sans 
voir se rea.liser les promesses de l'Eva.ngile du Christ, combien 
devra.i-t-il encore a.ttendre pour que soient tenues les promesses 
de M. Lloyd George ? 

Les • hommes qui sa.vent tout tra.nsformer en or • - meme 
les sentiments pa.triotiques - operent souvent a.vec l'a.ide fiies 
gouvernements. On ne sa.ura.it trop exhorter ces hommes 8. par-
tager a.veo leurs concitoyens ce qu' ils ont pris ; ma.is si on com-
men~a.it par ne pa.s le la.isser prendre, ne sera.it-ce pas encorc 
mieux? 

(l) Voir la. Sociologie, pour la. definition de ces termes. 
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Elle simplifie tous les probh~mes et en met la solution a Ia 
portes de l'intelligence la plus bornee. n ne s'agit que de 
detruire l'adversaire, et cela suffit ponr faire jouir d'un 
parfait bonheur. l\Iais en suivant cette voie, on se pre-
pare de graves difficultes, pour le jour ou la de illusion 
viendra et ou il apparaitra clairement qu'un problerne de 
production economique est distinct d'un problerne de SU-

prematie politique de cartains pays sur certains aut.res. 
La rcpublique romaine fut assaillie par les plus grands 
dangers precisement apres qu'elle eut vaincu et conquis 
tous les peuples du bassin de la 1\Iediterranee, et ce fut 
1' Empire qui sauva la puissance de Rome. 

On propose d'exclure l'Allemagne des marches du 
monä.e; mais ainsi on n'eloignerait pas seulement un 
concurrent, on perdrait un client, et quel client! Quand 
on songe aux sacrifices et aux guerres qu'ont fait les gran-
des puissances pour s'assurer de pauvres marches exoti-
ques, on peut bien prevoir que ce nouveau « blocus conti-
nental » n'aura pas un meilleur succcs que l'ancien. (1) 

( 1 ) L'Allemagne - assure·t-on - cessera. d'etre exclue des 
marches du monde, des qu'elle a.ura donne des preuves de se 
repentir, de s'amender, et de transformor son gouvernement en 
sens democra.tique. ll n'a. pas fallu un grand effort d'imagination 
pour treuver cela. Ces conditions sont ana.logues 8. celles dictees 
pa.r Napoleon I, en son decret qui decla.rait en etat de blocus 
les iles britanniques: "Milan, le 17 decembre 1807 .... Nous avons 
decrete et decretons ce qui suit : .... 4o Ces mesures, qui ne sont 
qu'une juste reciprocite pour le systeme barbare a.dopte par le 
gouvemement anglais .... cesseront d'avoir lcur effet pour toutes 
les na.tions qui sauraient obliger le gouvernement anglais 8. res-
pecter leur pavillon. Elles continueront d'etre en vigueur pen-
dant tout le temps que ce gouvernement ne reyiendra pas a.ux 
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Heureusement, l'experjeuce le demontre, la haine ne 
survit pas longtemps aux causes qui l'ont fait naitre, et 
une ere de mutuelle tolerance, entre les peuples europeens, 
pourra s'ouvrir peu dc tcmps apres la fin de la guerre, 
pourvu que la paix ne soit pas imposee en sorte qu'elle 
laisse en presence des vainqueurs et des vaincus irrecon-
ciliables. Lagrande erreur de l'Allemagne a ete d'impo er 
une paix de ce genre, a la France, apres la guerre de 
1870-71; et les grandes puissances europeennes, surtout 
I' Angleterre et la Russie, paient maintenant la faute de 
ne pas avoir empeche cet abus de la force. (1) Au con-
traire, le grand merite de Bismarck, apres la guerre de 
1866, a ete de conclure avec l'Autriche une paix a des con-
ditions tres moderees. (2) Il vit long et juste, et l'a'venir 
vint le recompenser. 

principes du droit des gens, qui regle les relations des Etats civi· 
lis~s dans l'~tat de guerre. Les dispositions du pr~sent d~cret se· 
ront abrog~es et nulles par le fait, des que le gouvernement an-
glais sera revenu aux principes du droit des gens, qui sont aussi 
ceux do la justice et de l'honneur n, 

( 1 ) Pdncipiia obsta. Les nations qui aujourd'hui se plaignent 
de la puissance allemande ont elles-memes contribue a l'etablir 
par la force. Ce qu'elles veulent obtenir aujourd'hui par d'enor· 
mes sacrifices, elles pouvaient l'avoir bien plus facilement en 
intervenant lors de la guerre des duches, ou lors de la guerre de Ja 
Prusse contre l'Autriche. Mais la ploutocratie demagogique avait 
alors d'autres interets; et meme, a l'epoque du Kulturkampj, 
elle devint autant favorable a la puissance allemande, qu'elle lui 
est maintenant contraire. 

( 2 ) Bismarck avait d'aille urs commence par etre Contraire a 
l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine. Cette a.nnexion fut im· 
posee par le parti militaire. Actuellement les ploutocrates r~vent 
d'autres annexions, pour avoir des mines de fer. 
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Les pcrsonnes qui ont inhhet a representer la. guerre 
sous un aspect favorable renouvellent, volontairement ou 
par ignorance, l'erreur si souvent refutee qui met le bien-
etrc des populations dans la peine de la production, et 
non dans l'abondance des produitc:;. Elles supputent lon-
guement tout l'ouvrage qu'il y aura a faire lorsque la 
paix sera venue, et concluent gravement que le travail 
ne manquera pas. Ce ne sont point les besoins de la produc-
tion qui feront defaut, ce sont les produits. Il se peut 
aussi que les salaires soient plus eleves qu'avant la guerre; 
mais si les prix des marchandises le sont encore plus, le 
resultat final est une diminution, et non une augmenta-
tion du bien-etre. 

L'essentiel pour la prosperite des nations est l'augmen-
tation de la production economique. C'est parce qu'il 
l'a assure, pendant lP XIX siecle, que le regi.me de la 
ploutocratie a pu s'etablir et durer. Il est possible que la 
paix future lui permette de mettre en exploitation de 
riches contrees, par exemple l'Asie Mineure, d'autres pro-
vinces asiatiques, l'Afrique, une partie de la Russie, et 
lui apporte par la un element important de stabilite. 

Il est pourtant douteux qu'il se trouve en mesure de 
supporter le faix des dettes enormes qu'il a contractees. 
C'est jouer sur les mots que de venir nous dire que, des 
a present, Je Service des dettes est assure par Ja rentree 
des impöts. Tout le monde sait q u'une partie notable de 
ceux-ci provient des prelevements que le fisc fait sur les 
depenses alimentees par le produit des emissions de det-
tes publiques. Par consequent, cette partie disparaitra 
quand les gouvernements finiront d'emprunter. S'imagi-
ne-t-on vraiment qu'ils pourront continuer indefiniment 
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a s'endetter, dans la mesnre ou ils I'ont fait en ces quatre 
annees de guerre ? 

Par quels moyens les Etats pourront-ils tout au moins 
alleger le service de leurs dettes ? On a propose pour payer 
les dettes publiques, de prelever une portion notable du 
capital : on a parle du 40 % et du 50 o/o. Ce serait le moyen 
le plus favorable aux neo-ploutocrates, et il donnerait un 
grand essor a leurs Operations. La repudiation directe et 
totale des dettes, teile qu'elle vient d'etre effectuee en 
Russie, est un procede brutal, qui ne sera probablement 
pas adopte, sauf en des cas de revolution. Une operation 
du genre de celle dite du tiers con,solide, en France, de-
meure possible. Un changement de valeur de l'etalon mo-
netaire est un procede plus benin, et qui a un grand nom-
bre de precedents, dans le passe et dn,ns le pn3sent. Son 
principal inconvenient, pour la ploutocratie, est qu'il ne 
reduit pas seulement les dettes de l'Etat, mais qu'il re-
duit aussi ce!les des particuliers, ce qui n'est pas favorable 
au developpement des entreprises :financiE~res. Peut-etre 
aura-t-on recours a une combinaison de ces differents 
moyens, peut-etre en trouvera-t-on de nouveaux; c'est 
ce que nous ne pouvons pas savoir, mais d'une maniere 
ou d'une autre il faudra arriver e reduire le service des 
dettes. 

Cette question des dettes publique n' est d' ailleurs 
qu'un exemple des graves et difficiles problemes qu'aura. 
a resoudre l'avenir. 



Il supposto principio di nazionalita. 
(Ril'ista d' Italia - 31 luglio, 1918). 

Desideratissima eosa e il trovare sempliei prinmpu 1 

quali vnlgano a seiogliere gli intrigati quesiti ehe sorgono 
dai eomplessi fenomeni soeiali; e tale desiderio si appaga 
eon massime ehe, senza troppo allontanarsi dall'espe-
rienza, sono prineipalmente affidate al sentimento per 
essere divulgate ed aeeolte, e ehe spesso rieoprono inte-
ressi e sentimenti ehe non 8i vogliono porre in troppa 
luce. Inoltre la storia ee li mostra in pareeehi easi eome 
fattori di progresso eivile, poiche indueono a sacrifizi ehe 
non sarebbero stati eompiuti da chi avesse avuto un 
esatto eoncetto dei fatti e delle eonseguenze. Di tali feno-
meni, molto generali, esposi altrove la teoria ; (1 ) di uno 
di essi ragionero qui in special modo : di quello eioc ehe si 
osserva nell'uso del prineipio detto di nozionalita, col 
quale apparentemente si mira di togliere poche o molte 
eagioni di guerra. 

Lo esamineremo sotto due aspetti. Il primo e di forma, 
e ci trae a ricercare se i termini adoperati per esprimere il 

( 1) Trattato di Sociologia generale. Firenze, Barbtlra eilitore. 
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prinmp10 souo pree1s1 quauto oeeorre per significa1·e eosa 
aleuna, c quale sia questa. Il seeondo e di sostanza, e ci 
fara indagare nella storia per quali motivi e eon quali 
eonseguenze :;ia adoperato tale principio. 

Il senso maggiormente ovvio del principio di nazio-
nalita. sarebbe ehe ogni nazione debba es. ere indipendente 
e sovrana, ed avrebbe signifieato esatto se tale pure fosse 
quello del termine nazinne, o di altro equivalente ehe vi 
si voglia sostituire. M a eosi non e ; e su quel termine e sui 
suoi equi.valenti si eontende indefinitamente, senza giun-
gere a eonelusione veruna. 

Si possono cercare i earatteri della nazionc, nella razza, 
nella religione, nella lingua, nelle tradizioni storiehe. 

Gli Ateniesi si davano vanto di essen~ autoetoni e si 
reputavano quindi di razza maggiormente pura di quella 
degli altri Elleni, e speeialmente dei Dori. Isoerate dice 
ehe « non sono una meseolanza di väri gruppi etnici >l. (1) 

Il termine etnico eorrisponde all' ineirca a cio ehe noi 
dieiamo nazionc, ma cessa la corri<>pondenza quando si 
ragiona dell'autonomia dei vari popoli elleniei ; allora sono 
le eitta ehe fanno le parti delle nostre nazioni: e cosi 
pure pei eomuni, nel medio-evo. N'ei gruppi etnici mo-
derni dell'Europa e dell' Amcrica, la mescolanza delle razze 
e delle stirpi e tale ehe non c' e proprio da cavar nulla da 
tale carattere. Di cio sono buon esempio le discussioni 
lunghe quanto inutili ehe si feeero per l'assetto delle razze 
nei Baleani. Anche dalla religione e' e ora da cavare poco 
o niente. Anticamente, si poteva tenere di contc, ma oggi 
le nazioni maggiormente unite e compatte sono etero-

(1) !liOCR.A.Tii panegyriCWI, 24. 
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genee in quanto alla religione. Per esempio, 1' Italia, la 
Francia hanno cattolici, protestanti, isrn,eliti, liberi pen-
satori, ece. 

Dalla lingua pare si possa ottenere un poeo piu, perehe 
ora i governi ne impongono l'unita, ma e emplice appa- · 
renza. Che sussidio, ad esempio, ci puo dare la lingua, per 
sciogliere i problemi dell'Alsazia-Lorena o dell' Irlanda 1 
Le tradizioni storiehe sono mohili come i flutti dell' Oeeano, 
e si possono interpretare a piacere. Esse non negano mai 
il proprio aiuto, qualunque sia la tesi ehe si voglia favorire 
ad appugnare. Gran eonsumo ne e stato fatto e eon paeo 
frutto, appunto pel problema dell'Alsazia-Lorena. Ri-
mane anehe dasapere sino a ehe tempa debbono o possono 
risalire. Chi ad esse si· valesse appigliare e non fasse avaro 
di tempo potrebbe sognare di rieostituire il romano Im-
pero ; poi, svegliandosi, s'aeeorgerebbe toste ehe dal 
detto al fatto corre un gran trattö. 

l\'fa, si potrebbe dire, ehe importa tanto rigore ? Si sa 
ehe dei fenomeni soeiali e grazia se si puo ragionare anche 
solo a un dipresso. Siano qualsivogliano i caratteri ehe 
determinano le nazioni, rimane il fatto ehe queste ci 
sono, e tutti intendono il diseorso di ehi parla della na-
zione italiana, della franeese, dell' inglese, eee. 

Verissimo. Per altro noi non stiamo eereando un modo 
pur ehe sia di farei intendere, bensi abbiamo di mira di 
trovare un criterio per fissare eon sufficiente rigare eerte 
case, come sarebbero i confini dei paesi oceupati dalle 
nazioni, le divisioni o le unioni ehe in esse si possono eam-
piere, i limiti della sovranita loro. Per eio pare ehe occorra 
appunto avere parte almeoo di quella precisione ehe pos-
siamo trascurare nel valgare elaquio. A ehe, per esempio, 
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ci giova ehe non ci sia equivoco nominando la nazione 
italiana, per fissare i eonfini geografici dello "'tato Italiano 1 

Poiche vano e fallace ci e rieseito, per lo scopo nostro, 
il pereorrere un genere di strade, rimane ehe ad un altro 
ei volgiamo. In fine, quando si vogliono regolare gli Stati 
col prineipio di nazionalita, non si opera solo eoll' intento 
di reeare nel eonereto un'astrazione, bensi .i vuole conse-
guire il bene degli uomini; si suppone ehe questo bene 
stia nell'adempierc il volere loro, e si prcsnme ehe tale 
volere sia manifestato dalla nazionalita. Poiehe tale mani-
festazione e tanto ineerta, lasciamola stare, e poniamo 
mente solamente al volere ehe essa doveva palcsare. 

Cosi appunto si e fatto. Emile Ollivier intitola : Du 
principe des nationalites il primo volume della sua grande 
opera L' Empire liberal. Egli ei promette una definizione 
rigorosa del prineipio di nazionalita. Sentiamolo. « (pag. 162) 
Dcfinissons avec unc rigoureuse exactitude, des sa pre-
miere apparition, eette thcol'ie des nationalites appelee a 
suseiter tant de remuements .... « (pag. Hi4). La theorie 
des nationalites .... rcside en un prineipe juridique abso-
lument intelleetuel.. .. Ce prineipe est qne toute assoeiation 
d'hommes nommee peuple est une individualite indepen-
dante, libre, souveraine, jouissant du droit imprescüptible 
de diRposer d'elle-meme, soit a l'interieur, soit a l'exte-
rieur .... ». L'autore aggiunge : cc (pag. 167) Le prineipe cons-
titutif de la theoriedes nationalites degage, on la di tingue 
aiscment dc quelques autres thPories avec lesquelles on 
l'a, trop souvent, eonfondue, celle des grands agglome-
rations, des limites naturelles, de la raee ». Per fare piu 
agevole questa distinzionc parrebbe ehe gioverebbe dare 
al nuovo principio un nome diverso di quello dei prineipii 
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coi quali non si vuol confondere; invece e da notarsi, 
perehe fatto generale, ehe l'autore mantiene lo stesso 
nome. Cio si fa solitamente per se1·bare in favore del nuovo 
principio i sentimenti favorevoli suscitati dai norni degli 
altri. 

ll principio dell'Ollivier parc essere quello dei popoll 
ehe al presente 80110 in guerra ; esso e stato ehiaramente 
espresso d:tgli uomini di Stato dell' Intesa, ed aeeettato 
dagli Imperi centrali; ma l'accordo circa ai termini non 
si estende alla sost~nza ; il ehe dimostra evidenterneute 
la poea precisione di questi termini, ehe ~i possono inten-
dere in vario modo. 

Le difficolta ehe gia abbiamo incontrato non sono 
rimosse dalla formula dell'Ollivier. Non ci e riescito di 
dc:finire preeisamente Ja nazione; miglior sortenon avremo 
cercando di definire esattamente << l'associazione di uomini 
detta popolo ».La difficolta e vecchia, stravecehia. L'anno 
387 A. C. fu imposta dal Gran-Re, ai Greci, la pace detta 
di Antalcida. Il re di Persia serbava per se le citta greche 
dell' Asia Minore, coneedeva aleune isole ad Atene, c 
soggiungeva : « Le altre eitta elleniehe e pieeole e grandi 
devono essere autonome ». (1 ) Che volesse eio precisamente 
signifieare non dissero i Persi ; se ne ragiono nel congresso 
tenuto a :;:;parta, in eui tutte le citta dovevano giurare di 

( 1 ) XENOPH. Hellen, v. 1, :J 1 : « 11 re Artaserse stima. giusto 
ehe le eitta situa.te in Asia. siano sue, e anehe le isole Clazomene 
e Cipro ; le altre citta elleniehe e piecole e gra.ndi devono essere 
autonome, eceetto Lenno, Imbro e Seiro, le quali, eome pel pas-
sa.to, saranno degli Ateniesi ». L'eeeezione era posta per ottenere 
il eonsenso degli Ateniesi ; si sa ehe in politica, il rigore eede 
sempre alla convenienza. 
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rispettare la paee. I Tebani interpretavano l'autonomia 
delle dtta nel senso ehe rimanesse intatta la eonfcdera-
zione della Beozia e volevano giurare per essa ; gli Spar-
ta~i volevano ehe ogni eitta beota giurasse per sc, eioe 
ehe fosse seiolta la eonfederazione. Al solito, eoi ragio-
namenti non si eoncluse nulla, e solo la forza pote seio-
gliere il eonßitto. l\1inaceiati di guerra, i Tebani cedettero, 
e ogni eitta beota giuro per se. edici anni dopo, nell'anno 
371 A. C., un altro eongre~>so, a Rpar-ta, tratto di una paee 
tra lc eitta greehe, la qualein sostanza era la paee di An-
talcida, e si rinnovo allora la eontesa sull' interpretazione 
dell'autonomia. Da eapo, Tebe volle giurare pei Beoti, da 
eapo, Sparta rifiuto di eoneedere eio, da eapo, la forza fu 
ebiamata a dare la deeisione ehe dalla ragione non si po-
teva avere. Ma questa volta la forza favorl i Tebani, 
ehe, a Leuttra, infransero la potenza spartana. 

Notisi ehe Sparta interpretava il rieonoseere l'autono-
mia di tutte le eitta nel senso ehe ad essa fosse leeito di 
giurare per i suoi alleati, e ehe non fosse leeito a Tebe di 
fare lo stesso, per i propri. Epaminonda disse, ma eon 
poeo frutto, ehe, infine, Tebe aveva sulla Beozia gli stessi 
diritti ehe ave>a Sparta sulla Laeonia. Oggi, chi legga gli 
atti del Congresso, a Brest-Litowsk, per la paee tra gli Im-
peri eentrali e la Russia, ei trova diseorsi simili a quelli 
ehe la storia ei fa eonoseere dei eongressi spartani. Anzi 
si puo risalire piu oltre. 

L'anno 432 A. C., Sparta mando legati ehe dissero agli 
Ateniesi : '' I Laecdemoni vogliono paee, se gli Elleni 
laseierete essere autonomi >'. Al ehe Periele rispose : ''La-
seeremo ehe le eitta siano autonome, se autonome erano 
quando faeemmo i trattati, e se anche i LRcedemoni eon-
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cederanno alle cit.ta. soggette di essere autonome, non 
come ad e!lsi piace, ma come a ciaseuna di queste citta 
piace ». (1 ) Anehe oggi non si durerebbe fatica a trovare 
chi chiede ehe altri dia l'autonomia ehe esso non eoneede, 
e ehi l' interpreta nel senso ehe debba essere secondo il 
volere non di ehi la riceve, ma di ehi la eoneede. 

Supponiamo ehe tale diffieolta di interpretazione sia 
superata, altre fatiehe non piecole ei rimangono. Dobbiamo 
da :!_)rima sapere come si manifesta la volonta dell'ente a 
eui abbiamo posto nome popolo, supponencto pure ehe 
tale volonta ei sia. In cio fortunatamente ci reea aiuto o 
ci fa salvi un dogma moderno, ehe e Santo, evidente e 
misterioso quanto quello della 13antissima Trinita, e cioe 
il dogma del su:ffragio universale. Non aceresciamo le diffi-
eolta nostre, eol volerlo diseutore; aceettiamolo senz'altro, 
ad oeehi ehiusi ; aneora non siamo giunt.i dal pelago alla 
riva. 

In quali condizioni deve prodursi questo suffragio uni-
versale 1 A Brest-Litowsk, i russi dicevano ai Tedesehi, 
erl avevano ragione : « Ritirate le vostre truppe dai paesi 
dove si deve votare, poiche la presenza di quegli armati 
toglie liberta al -voto >>. Rispondevano i Tedeschi, e non 
avevano torto: <<Se noi ei ritiriamo, laseiamo il vnoto, e 
tale vnoto sara tosto riempito dalle vostre bande anar-
ehiche, ehe mareiano aceompagnate dal saeeheggio, dal-
l'assassinio, dal terrore; il ehe veramente non e molto 
favorevole alla liberta del voto ,,_ Per altro non e detto 
ehe un qualehe modo pratico di svolg•3re il gruppo non si 
possa trovare: andiamo dunque avanti. 

(I) TRUC'YD, I, 144. 
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11 suffragio univerBale puo, deve manifestare una volta 
per sempre il volere del popolo, oppure puo ogni tanto 
mutare 1 

Su cio il principio invocato non da luee aleuna. Neppure 
ne reea sull'altro queR-ito : « Come si eompone i1 totale, 
detto popolo, di eui la maggioranza dei votanti m::mifesta 
il volere 1 n Poniamo, in via d' ipotesi, ehe l' Inghilterra 
eonceda all' Irlanda di seiogliere, col suffragio universale, 
il problema dell'autonomia, dovra lo Ulster votare eol ri-
manente dell' isola, o potra averc separatamente la propria 
maggioranza, il proprio volcre ~ La guerra di seeessione, 
negli Stati Uniti d' America, pose in eonflitto due parti 
di un totale; 1>i potranno trovare ottime ragioni per di-• mostrare ehe una delle parti aveva il ,, diritto >> di imporre 
il proprio volere all'altra, ma e eerto ehe tali ragioni non 
si possono, neppure con prodigiosi sofismi, con mirabili 
interpretazioni, trarre dal prineipio di nazionalita o dal 
suo equivalcnte della libertit dei popolL Quindi questi 
principi non servono per lo seopo prefisso, ehe e quello di 
seioglicre i poAsibili eonflitti ; oecorre trovare altri prineipi, 
oppure laseiare ehe la forza eompia l'opera solita in tali easi. 

Badisi ehe abbiamo t.raseurato molti altri qnesiti, ehe 
pure non sono privi di importanza ; eome ad esempio 
quello del voto agli cmigrati ed agli immigrati, il quale 
quesito sarebbe di gran momento se si dovesse fare un 
plebiscito neU' Alsazia-Lorena. Aneora ci sarebbe da ri-
eereare sino a ehe punto uno Stato deve permettere ehe si 
prepari i1 voto ehe reeherebbe alla separazione delle parti 
sue. 11 eoncedere in eio liberta intera porterebbe all'as-
surdo e porrebbe in forse l'esistenza di ogni Stato. 

Jnfine, oltre ai eonflitti internazionali, ei sono quelli 
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interni, ehe spesso operano sui prirni; e cosi in ogni tempo, 
dalla Grecia e da Roma antiche, sino alla Russia contem-
poranea. Se mai vengono in conilitto le parti ehe costitui-
scono il presente reggimento della plutocrazia-demagogica, 
seguira una tremenda guerra civile, di cui l'analoga ehe 
si osservo sul finire della Repubblica romana puo solo dare 
un concetto sbiadito. 

Tutto cio in quanto alla forma; rimane la sostanza. 
Se ammettiamo ehe vani ed inconcludenti sono gli esposti 
ragionamenti, eome va ehe da tanti secoll si usano e ehe 
si seguitano ad usare 1 

Cio aeeade perehe mirano non gia a dare una dimo-
strazione a modo di un teorema di matematica, bensl ad 
operare sul sentirnento; e per quest'uso e pregio la man-
eanza di rigore, ehe sarebbe difetto per il teorerna. 

Gli uomini inelinano naturalmente a volere essere liberi 
e danno volentieri aseolto a ehi promette loro di adempiere 
questo desiderio ; e tanto piu quanto i termini sono abba-
stanza vagbi per non venire a contrasto eon altri senti-
menti, eon interessi, ehe sono altresl di tali uomini. Da 
cio nasce ad esempio, anche; l'uso dei termini vera liberta, 
ehe si adoperano per colorire le restrizioni della semplice 
e volgare liberta. (1) 

L'effieaeia di simili discorsi dipende in gran parte dal-
1' indole e dall' intensita dei sentimenti e degli interessi in 
cbi li a~colta ; e l'uso, dalla maggiore o minore eonvenienza 
ehe stima avere chi se ne vale di ricoprire certi suoi senti· 
menti, eerti suoi fini. Pereio, secondo gli uomini, varia 
l'efficaeia, varia l'uso. 

( 1 ) Trattato di Sociologia generale, § 1554. 
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Esso e naturalmente esteso per la plutocrazia, poiche 
malagevolmente gli uomini si indueono a eonfessare ehe 
in essi prevalgono interessi materiali : aggiungasi ehe un 
eerto bisogno di ideale rimane negli uomini maggiormente 
attaeeati ai quattrini e ehe giova dare ad e so una soddisfa-
zione almeno di forma. Qualunque poi siano i pensamenti 
dell'uomo di Stato, egli deve tenere eonto delle opinioni 
varie e miste del paese ehe governa e proeaeciare di averle 
favorevoli. Roma feee largo uso di ideologie per nobilitare 
l'opera eonquistatriee, ma e molto prohabile ehe, nel 
maggior numero dei easi, il Senato poeo o nulla eredesse 
a tale rettoriea. Fatti simili si possono oggi osservare, 
senza durare troppo fatiea. 

Da un altro lato, ehi ha una viva fede puo anehe tra-
seurare di rieoprirla eolle ideologie di eui diseorriamo ; 
ad esempio il nazionalista ne sente poeo o niente il biso-
gno, e solo in via subordinata puo avervi rieorso. 

Chi poi non teme di dir ehiaro ehe attende eselusivamente 
ai propr1 interessi non ha da andare in eerca di veli per 
oceultarli, e eio ben si vede nel Marxismo quanllo ehiede ai 
proletari di tutti i paesi di unirsi, al di sopra delle eonside-
razioni loeali o di partito. A ehi pugna. pro aris et focis, 
difende il proprio essere, il proprio avvenire, eome, ad 
esempio, fa ora 1' Italia, non oeeorre invocare altra ea-
gione di questa, ehe, alla fin fine, si eonfonde eon 1' istinto 
di eonservazione di ogni essere vivente. 

Tra i motivi ehe possono spingere ad usare i ragiona-
menti ehe stiamo esaminando, uno di gran momento appare 
nella storia, ed e quello di seemare o di torre forza agli 
avversari eol dividerli. Da esso era mossa la eorte persiana 
uello imporre ai Greei la pace di Antaleida ; da esso si 
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ispiravano gli Spartani nel volere seiogliere ogni lega 
fuorehe la propria ; da csso furono tratti i Romani nel 
dare la liberta a tutte le eitta greche e nel porre ogni cura 
perehe non sorgesse in Greeia aleuno Stato grande e po-
tente; da esf'o aneora ha avuto origine, almeno in parte, 
la dife:::a filantropica dclla libel'ta dei popoll europei fatta 
dall' Inghilterra~ eontl'o ~ T apoleone I. Di altri esempi pil1 
reeenti non oceorre di eorrere. Lo stesso seopo si puo 
anche ottenere colla teoria dell'equilibrio, ehe ora e eaduta 
in disuso. Il mi ticismo eristiano ehe appare nel trattato 
detto della Santa Alleanza (1) ha analogie nel mistieismo 
demoeratico ehe manifestano i diseorsi di certi uomini di 

( 1 ) La joi des traites, les puissances signataires et l'empereur 
Napoleon 111. Senza. nome di a.utore. Paris, 1859. Dopo di avere 
ricordato il tra.ttato della Santa Alleanza, si dice : " lp. 16) Aux 
termes de cette formule, la paix, le bonheur des nations, longtemps 
agitees, doit etre Je but; quant au moyen, c'est diriger les peu-
ples dans l'esprit de fra.ternitc .... Napoleon I, a Sainte-Heiene, 
a. dit que cette idee de la Sainte-Alliance, des som•erains et de<l 
peuples, )es (p. 17) puissances signataires du Gongres de Vienne 
la lui avaient volee. C'etait son but, a-t-il ajoute, que l'associa-
tion, la 1'egeneration, la constitution de la grande famille auropeenne. 
«Pas d'autre GRAND equilibre possible que l'agglomemtion, la con-
jederation des grands peuples. Par la le rapprochement de l'ideal 
de la civilisation ; pour lui, pow· Ja France, la conquete morale 
de l'Europe "· L'idee n'avait ete volee a personne, deja les temps 
l'engendraient. La paix etait un besoin de plus en plus universel, 
parce que deja s'augmentaient !es communications, les mutuali-
tes, Ja reconnaissance des peuples dans une seule famille "· (Le 
parti sottolineate sono att tali dall'a.utore). Un concetto ana.Jogo si 
aveva, in Grecia, ai tempi di Filippo di Macedonia ed e eloquen-
terneute espresso da Isocrate. Pareva dover dare la liberta ai 
Greci, e concorse ad assoggettarli ai re ma.cedoni. 
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Stato moderni ; e se differiseono i mezzi, unieo e i1 fine, 
eioe il bene dei popoli, eonseguito mediante la riverenza 
a eerti principi dommatiei. 

Quando Flaminino, nei giuochi istmici, feee annunziare 
a suon di tromba,, ehe Roma ordinava ehe tutte le eitta 
greehe fos. ero libere ed autonome, delirarono di gioia i 
Greei. << Yi era dunque sulla terra gente ehe eon sua spesa, 
sua opera, suo perieolo, faeeva guen·a per dare la, liberta 
ad altri, ne eio sperava in pro di uomini eonfinanti, o 
vieini, o dello stesso eontinente ; vareava i mari affinehe 
sull'orbe terrestre non fosse aleun ingiusto imperio, e ehe 
dovunque fossero potentissimi il diritto, la giustizia, la 
legge ». (1) I miseri non sapevano, o non volevano sapere 
ehe tale liberta era servitu imposta da Roma. Se ne aeeor-
sero dopo poehi anni, e eonobbero quanta verita fosse nel 
detto : timeo D:maos et dona ferentes, ehe forse anehe i 
posteri ripeteranno. 

L' ideologia adoperata dal Senato romano non toglieva 
ad esso di allearsi eogli Etoli, ehe, per dire il vero, erano 
alquanto dediti al brigantaggio ed alla rapina, ne di rispar-
miare Nabis, tiranno di Sparta, il quale non fu veduto 
da Dante nella << riYiera del sangue » solo perehe era gra-
vato al fondo dagli a,troei delitti. (2) Ai giorni nostri le 

( 1 ) Lrv. ; XXXIII, 33 : Esse a.liqua.m in terris gentem, qua.e 
sua. impensa., suo la.bore a.c periculo bella. gerat pro libertate a.lio-
rum ; nec hoc finitimis a.ut propinquae vicinita.tis hominibus, 
a.ut terris continenti iunctis pra.estet : maria. tra.iicia.t, ne quod 
toto orbe terrarum iniustum imperium sit, et ubique ius, fa.s 
lex potentissima. sint. 

(2) PETIT DE JULLEVILLE, Histoire de la Grece sou.s la domina-
tion romaine. « p. 45) Fla.mininus hai:-;sa.it Na.bis. Peut·on douter 
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gesta sanguinarie e lad.ronesehe dei Boleheviehi non impe-
diseono ehe, a loro, aleuni umanitari dimostrino amorevole 
benevolenza. 

Sarebbe stata piu felice la Greeia, se, invece dei Ro-
mani, avessero vinto i re maeedoni, o se la lega Achea 
avesse potuto imporre il suo dominio agli Elleni ~ Non 
si puo dire ne si, ne no ; vana e folle impresa e il volere 
rifare la storia; ma basta il solo dubbio permostrare come 
lontanissimo dal vero sperimentale ei rechino le soluzioni 
sentimentali di simili problemi. 

Credere ehe le ideologie rappresentano sempre i fini 
di ehi le adopera, e credere ehe non li rappresentano mai 
sono errori pari. Anzi, l'uso nel primo senso e possibile e 
giovevole perehe si verifica pure nel secondo. l\folte per-
sone si lasciano guidare da una sehietta e viva fede. Pare 
prohabile ehe tale sia stato il caso di Napoleone III, ri-
guardo al prineipio di nazionalita ; sebbene poi egli, usan-
done, aspettasse pure in parte un utile personale. (1) Erro 

que, s'il l'epargna., ce fut par l'effet d'une politique plus habile 
que genereuse, dont la respansabilite revient sans daute au se-
nat, paur laisser un germe de faiblesse dans la Grece affranchie, 
et menager aux Ramains une accasion d'intervenir une secande 
fais, avec plus de fruit paur l'accraissement de leur glaire ? » 
Cansideraziani di tal fatta. passana a.iutare a. sciagliere pa.recchi 
prablemi cantemparanei. 

(1) EMlLE ÜLLIVIER, Zoc. cit. : L' a.utare esprime i concetti 
ehe dice Essere stati di Napaleone I a. Sant' Elena. « (p. 161) On 
campte en Eurape, bien qu'epars, plus de trente million.~ de Fran-
~ais, quinze millians d'Espagnals, quinze millians d'Italiens, 
trente millians d ' Allema.nds : il souha.ita.it que chacun de ces peu-
ples devint un seul et meme corps de na.tians.... Alars, peut-
et.re, a Ja faveur nes Jumieres mriversellement repandues, deve-
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interamente e procaccio danni al suo paese, rovina a sc 
ed alla sua dina tia. E questo uno dei numerosissimi casi 
in cui gli uomini, volendo, in politica, andare per nn 
verso, vanno, :;enza accorgersene, pel verso opposto. Vi e 
alquanto di vero nell'osservazione del .Marx, ehe i capita-
listi scavano la propria fossa; ed e molto prohabile ehe 
tale sia pure l'opera della borghesia pre -ente. Essa, se si 
tolgono poche eccezioni, non scorge i precipizi ai quali si 
avvia, o se li vede spera ehe potranno es ere scansati, o 
se tale speranza non la soccorre, confida almeno ehe la 
catastrofe seguira solo quando i viventi d'oggi saranno 
passati nel numero dei piu. 

Ma basti su tale argomento ehe trascende dallo studio 
di cui qui abbiamo solo voluto dare un breve cenno. 

nait-il permis de rever, pour la famille europeenne, l'application 
du congres americain ou celle des Amphictyons de la Grece "· 
Oggi tale ideale ha nome : la Societa delle nazioni. Seguita l'au-
tore : "Il ne doutait pas que ce magnifique spectacle ne fut tot 
ou tard donne a l'Europe : le vieux systeme a bout ne tardera.it 
pas a s'ecrouler; apres de longues et fm·ieuses convulsions, le 
nouveau R'etablirait ensuite par le seul reel 6quilibro possible, 
l'union des grands peuples. 'Le premier souverain qui, au milieu 
de la premiere grande me!Ce, embrasserait de bonne foi cette 
cause, se trouverait a la tete de toute l'Europe et pourrait tenter 
ce qu'il voudrait "· Napoleone III sognö di essere tale sovrano. 
Eguale speranza puö stare og(,.i in capi democratici. 



Preface. (• 

La theorie de Ja monnaie presente a un haut degre 
des caracteres qui sont communs a presque toutes les 
theories des phenomenes &odaux. 

D'abord, au point de Yue exclusif des rapports des 
faits dont s'occupent ces theories, il y a lieu de tenir 
compte de la mutuelle dependance non seulement des 
phenomenes economiques, ruais aussi de ceux-ci et des 
n.utres phenomenes soe:iaux. 

Ensuite, il ne faut pas oublier que Jes theories elles-
memes sont des faits, et que ces faits sont en rapport 
avec les autres faits sociaux. Au temps passe, ce rapport 
existait autant ponr les theories das sciences naturelles 
que pour les theories des sciences sociales ; Anaxagore, 
Galilee et bien d'autres l'apprirent a leurs depens, mais, 
depuis plus d'un siecle, on ne demando aux theories des 
sciences naturelles que d'etre d'accord avec l'experience; 
tandis qu'on continue a demander, a exiger que les theo-
ries des sciences sociales ne soient pas trop en desaccord 

(
1
) B. G\BHIEL DE MONTGOMF.RY. Politiqt4eflnanci~red'au;'our

d'hui. Preface de V. Pareto. 
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avec les theologies sociales qui dominent actuellement; 
theologies qui se sont substituecs a, la theologie chretienne, 
qui avait elle-meme recueilli l'hcritage des theologies pai:en-
nes. Cela. en general, et sans tenir compte des quatre 
derniers . annees, qni ont vu paraltre une Censure tres 
proehe parente de !'Inquisition d'autrefois. 

La mutuelle dependance des phrnomcnes cconomiques 
a pour consequence qGe la thcorie de la monnaie est, en 
quelque sorte, une synth(se de la throrie de l'equilibre 
economique. Tons les changements de la production et 
de l'f-change des biens economiques SC repercutent sur la 
circulation monetaire. 

Notre auteur dit (page 14): << Les causes de l'augmen-
tation des prix sont donc en somme au nombre de deux: 
la penurie des marchandises et la depreciation de l'ar-
gent ». C'est tout ce que l'on peut affirmer, en gros, lors-
qu'on ne veut pas avoir recours aux theories mathema-
tiques de l'equilibre econornique, lesquelles seules per-
mcttraient de donner de la rigueur a cet enonce et de le 
completer. Mai;; notre auteur a eu raison de ne pas s'en-
gager dans cette voie, car, en somme, il voulait faire 
une etude pra.tique et non ecrire un ouvrage de theorie 
pure. C'est ainsi que, dans les manuels de l'art de l'inge-
nieur, on trouve des f0rmules empiriques relatives a la 
resistance des materiaux, et qu'il faut :tller ehereher 
dans des ouvrages speciaux la theorie de l'elasticite des 
corps solides ; thcorie qni est pourtant le fondement des 
considerations stu la r<' sistance des materiaux. 

L'economie politique e.,t loin d'avoir atteint la rigueur 
des sciences experimentales ; eile se tra1ne emore sur les 
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terrains vagues et mouvanb de la metapruysque. Ainsi, 
par exemple, on dit que Je change rl'un pays sur un autre 
est le prix en monnaies du second pays, d'une somme 
payable dans le premier. 

Mais existe-t-il un prix ainsi defini '! En n~aHte il en 
existe une infinite, parfois presque autant qu'il y a de 
contrats effectivemcnt conclns, et, si l'on ne veut pas 
demeurer dans le vague, il faut nous dire comment, de 
ces prix donnes par l'experience, on deduit l'entit€>, cn 
partie arbitraire, a laquelle on a donne le nom de 
change. 

11 est un fait d'experience tres remarquable, et c'est que 
la plupart des phenomenes economiques et des pheno-
menes sociaux presentent une forme ondulce. En outre, 
on pent tres souvent distingner plusicurs categori:>s d'o~
cillations : il y en a de tres petites, de petites, de moyen-
nea, de grandes, de tres grandes. Ces categories, bien 
qu'on les confonde sous le meme nom, suivent des lois 
differentes, et ce qui est vrai de l'une peut etre faux de 
l'autre. C'est ainsi que le facteur psycbologique peut 
avoir une ccrtaine infl.nence sur les tres petitcs et les 
petites oscillations des cbangcs, tand.is qu'il n'en a guere 
sur les moyennes, pa.s du tout sur les grandes. D'autre 
part, la montant de l'emission du papier-monnaie, au mo-
ment ou il se produit, a certainement de l'intluence sur 
ces moyennes et cf's grandes oscillations, et n'en a pas du 
tout, au moins directement, sur les petites et les tres 
petites, que l'on voit souvent se produire tandis que ce 
montant ne varie pas. 

~ous a,·ons fait voir, en 1897, comment, au moyen de 
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l'interpolation mathemathique, on peut separar les dif-
ferentes categories d'oscillations. (1 ) 

Depuis lors, de nouvelles etudes nous ont permis d'e-
tendre considerablement les resultats obtenus. (2) 

N"otre auteur nou fournit une intetessante verification 
d'un point pal'ticnlier de ces theorics. 

Il indique (pag. 8 et fl) (< les cours du change en 1915 
ent,·e la ~uis._e, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la 
Rnssie et les Etats-Unis, selon les cotes de la Banque 
Kationale uisse, a Berne, d'une part, et selon les cours 
calcules d'apres la cote de Stockholm d'autre part >>. Il 
remarque (pag. 10) que les differences des oscillations 
mensuelles disparaisscnt a la longue, en partie ou meme 
completement. (( Ainsi le cours moyen de l'annee 1915 sur 
l'Angleterre etait de 25,44 suivant la cote et de 25,48 sui-
vant le cours calcule ; la difference n'a donc ete q ue de 4 
centimes (0,16) par franc, bien que les exhemes les plus 
hauts et les plus bas aient presente des differences de 
Fr. 1,52 et Fr. 2,10 .... Pour la Ruasie, ces deux cours en 
francs sont aussi les memes, bien que le cours mensuel 
le plus haut et le plus bas ait varie de Fr. 60. - et 
de Fr. i2. - ponr le cours cote et le courR calcule ». 

( 1) Journal de la Societe de Statistique de Paris, novembre 
1897 : (( Quelques exempl6s d'application des methodes d'inter-
polation a la statistique . 

( 2 ) Voir nos articles: « Rivista italiana di Sociologia n, set-
tembre-dicembre 1913: Aleune relazioni tra lo stato sociale e Te 
variazioni della prosperita economica. - « Rivista di scienza ba.n-
caria "• agosto-settembre 1917: Forme di fenomeni economici e 
previsioni. - '' Giorna.le degli Economisti », luglio 1918 : Economia 
Sperimentale. - « Tra.ite de sociologie generale » ( Mition fran9aise ). 
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Voila donc ll!le difference entre les petites et les moycn-
nes o cillations ; et en ce cas particulier nous pouvon!'l 
connaitre la cause principale de cette difference : eile 
se trouve dans les entraves que l'etat de guerre a apporte 
a l'oouvre des arbitragistes. 

En temps normal, il est toute une classe de personnes 
qui tirent profi.t des differences des cours des changes sur 
les differentes places et qui, par la meme, tendent a ega-
Iiser les differances de ces cours. On les nomme des arbi-
tragistes, et leurs opPrations s'appcllent des arbitrage.~. 
L'etat de guerre, par les retards imposes it la correspon-
dance telegraphique, a la correspondance postale, et par 
les restrictions de toutes sortes, edictees pour le transport 
des monnaics, des tttres, du papier de commerce, etc., a 
considerablement retardc ces operations d'arbitrage et en 
a supprime une partie. C'est ainsi que se sont produites, 
au moins partiellement, les differences obscrvees entre 
les petites oscillations et les moyennes. 

Je ne m'etendrai pas sur la dPpendance des pheno-
menes monetaires et des phenomenes financiers ; eile est 
bien connue, et notre auteur en a note plusieurs cas inte-
re:>sants, rcagissant parfois heureusement contre des ten-
dances erronees. C'est ainsi qu'il a fort bien vu (pag. 133) 
la difference principale entre une emission d'un emprunt et 
un impöt .. (( Dans les deux cas, des ressourccs sont mises a 
disposition de !'Etat ; dans le premier cas, librement 
par ceux qui peuvent plus facilement se desistcr d'une 
partie de leur puissance productive ; dans le second cas, 
par une cantrainte pesant sur tous, sans egard aux dif-
ficultes des interess6s l>, Une adjonction est pourtant ne-
cessaire. Les personnes qui souscrivent aux emprunts 
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ne remplissent pas senlement la condition de pouvoi?· 
facilement disposcr de leurs ressources ; mais il faut en 
outre qu'clles vet1illcnt bien les destiner a cet usage. Nous 
allons voir l' import.ance de cettc consideration. Au reste, 
l'auteur a eu raison de ne pas s'embarasser des subtils 
raisonnements par lesquels, a grand renfort de calculs 
d'interets composes, beaucoup d'economibtes s'efforcent 
d'etablir la difference entre un emprunt et un impöt. 
S'il est un fait bien etabli par l'expcrience, c'est que, 
-pour un laps de temp~ suffisamment long, les calculs 
d'interet compo::e ne correspondent a rien de reel. (1

) 

Les emissions de papi~r-monnaie peuvent etre consi-
derees comme une forme d'impöt, et les differences qu'el-
les presentent avec les emprunt sont en grande partie 
les memes que celles que nous venons de rappeler. Deux 
points doivent principalement attirer notrc attention: 

10 La securite comparative du papicr-monnaie et 
des titres d'empruut ; 

2o Les rapports qu'ont, avec la circulation des eli-
tes, (~) ces deux manicre~ qu'emploient les gouvernements 
pour se proeurer de l'argent. ] ci nous entrons en plein 

(1) Voir l'a.rticle du dit Giornale degli Economisti, cite da.ns Ja 
note precedente. 

( 2) Pour la. connaissance des faits concrets auxquels corres· 
pond ce terme, ainsi que des faits auxquels correspondent les ter-
mes de rentiers et rle speculateurs, employes plus bas, nous som· 
mes oblige de renvoyer a notre Traite de Sociologie generale. Sur· 
tout il faut bien se garder de vouloir deduire res faits de l'ety· 
mologie des noms qu'on leur a donnes plus on moins arbitrai-
rement. 
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dans la matiere de la mutuelle dopendance des faits 
economiq ues et des fait sociaux. 

l o Si nouc; voulons nous laisser guider par des consi-
derations ethiques, patriotiques et alltres semblables, 
nons occuper non de ce qui est, mais de ce qui devrait 
etrc, nous admettrons que lcs emissions de fausses mon-
naies autrefois, de papier-monnaie actuellement, ne sont 
que des emprunts contractes par le gouvernement, que 
ces emprunts seront fidclement rembourses, de meme que 
les arrerages de la dette publique seront toujours payes 
:;;ans aucune defaillance. Alors le problerne de la seen-
rite comparative entre un mode et l'autre d'emprunter 
ne se pose meme pas. 

Mais si nous vonlons nous laisser guider seulement 
par l'exp0rience, nous reconnaitrons aisement que les 
gouvernements ne tiennent guPre lenrs engagements pour 
les fausses monnaics ou le papier-monnaie, ni pour les 
clettes qu'ils contractent au moyen d'emprunts publics. 
Il est extremerneut rare de trouver des gouvernements 
qui, pendant plus d'un siecle, remplissent . Cf:s engage-
ments. Alors il y a Iien de recheroher quelle est la seen-
rite relative des dettes contractces par les gouvernements 
moycnnant les ernissions dc monnaies depreciE~es ou de 
titres de fonds publics. 

Pendant le XIX siecle, los gouvernements des pays 
civilii!el:l oul mieux tenu les engagemcnts nLultant des 
dettes publiques, que ceux qui etaient la consequenrc des 
emissions de monnaies depreciees. On a vu, en cet cspace 
de tempR, le rouble derhoir considerablement, le .florin 
autrichien s'amaigrir et devenir la rouronne, la lira ita-

.. 
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lienne perdre la pariM avec le franc, le peso de la Repub-
lique Argentine se dMoubler en un peso papier et un peso 
or, le milreis portugnis ainsi que le m~lrets bresilien tomher 
en defaillance et la peseta espagnole s'amoindrir. 1\fais 
cette dernü~re est maintenant revenue a peu pres au pair 
et a ete meme au-dessus. 

Les repudiations, partielles ou totales, des dettes pu-
bliques out ete beaucoup plus rares, on pourrait presque 
dire totalerneut absentes. Tl est vrai qu'on peut remar-
quer que, lorsque les arrerages de la dette ont pay~s en 
monnaies depr~cices, cela equivaut a une repudiation 
partielle, bien qu'indirectc, de la dette. 

Nous ignorons ce qui se passera maintenant apres quatre 
annees de guene, et quelles seront, au xxe siecle, les 
st~curites relatives du papier-monnaie et de la dette pub-
lique. 

2o Au temps de l'ancienne Grece, les particuliers con-
fiaient leur argent aux temples, et les gouvernements 
depouillaient ces temples. L'histoire du temple de Del-
phes est particulierement instructive a cet egard. Au 
moyen-age, les croyants qui voulaient R'assurer la beati-
tude eternelle, enrichissaient eglises et couvents et les 
chefs militaires s'appropriaient et distribuaicnt a lenrs 
partisans ces bicns ecclesiastiques. Plus tard, des fideles 
de l'Etat monarchique, ou de l'Etat republicain mirent 
leur confiance en ces Etats et se constituerent des rentes 
qui ne tarderent pas a disparaitre. En notre temps, d'au-
tres croyants souscrivent a des empnmt dont l'avenir 
est pour le moins douteux. 11 s'agit en somme d'un seul 
et meme phenomene qui, sous des formes legerement dif-
ferentes, s'observe en tout les temps. 
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Les croyants qui se de. sai!'lissent ainsi de leur argent 
existent dans toutes les classes sociales, mais ils sont 
particuliercment nomureux dans la classe des ?'entiers, 
beaucoup moins dans celle des spewlateurs ; (1) et leur 
ruine, totale ou partielle, modifie la composition de l'elite 
gouvernante, l'enrichissant d'elemcnts qui ont les carac-
teres des speculateurs, l'appauvrissant d'clements ayant 
les caracteres des 1·entiers. 

Cela est-il utile ou nuisible? ·La qnestion ainsi enon-
cee est mal posee. Il faut d'abord faire connaitre quelle 
utilite l'on a en vue : si c'est une sorte d'utilite generale 
de la socicte ou l'utilite d'une ou de plusieurs classes 
sociales. Il faut en outre tenir compte des autres circons-
tances du phenomene, car, si le maximum d'utilite gene-
rale correspondait a tme ccrtaine proportion des E'Mments 
ayant les caracteres des speculateurs et des elements 
ayant les caracteres des rentiers, (ll) il se pourrait que 
le changemcnt dans une proportion existante rappro-
chat ou eloignät de ce maximum. 

Ilnous reste encore un problerne important a rcsoudre. 
Quand nous avons trouve quelles sont les mesures pro-
pres a atteindre un certain but, nous ne sommes qu'a la 
moitie du chemin; il nous reste encore a savoir s'il est 
plus ou moins probable que ces mesures seront adoptees. 

(
1

) Ce· sont la deux classes qui ont ete confondues jusqu'a 
present sous le nom de capitalistes, et qu'il est indispensable de 
separer en une etude experimentale des phenomenes sociaux. 
C'est le moins qu'on puisse faire. Pour mieux connaitre les de· 
tails, il faut augmenter les divisions et considerer d'autres classes. 

( 2) Traite de Sociologie generale, §~ 2236 et suivants, 
T J - Falli 1 t.o ,-, 
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Ce .:;econd problerne est supprime l'or::,qu'on suppose que 
les hommes se laissent guider uniquement par des rai-
sonnements, mais il apparait dans taute sa {orce lors-
qu'on tient campte des enseignements de l'bistoire, les-
quels nous font voir los hommes agissant en grande par-
tie sous l'inf\uence de leurs penchants, de leurs senti-
ments, de leurs int~rets. 

Pour etre equitable envers notre auteur, il faut recon-
na1tre que, s'etant place principalement au point de vue 
economique, il n'avait pas a se livrer a des recherches 
de ce genre, qui, d'ailleurs, dans l'etat pn!sent dc la science, 
presentent de graves difficultes. Le tablcau qu'il nous 
fournit (page 326) des avantages et des inconvenients 
d'un niveau fixe des prix et d'une echelle fixe de l'ar-
gent est d'une nature presque exclnsivement economique. 
Pour nous rapproeher du phenomene concret, il y aurait 
lieu J'ajouter d'autres tableaux pour l'utilite gf-nerale de 
la societe, pour l'utilite speciale des classes auxquelles 
la guerre actuelle a donne le pouvoir, pour la probablite 
plus ou moins grande que les gens dont certaines me-
sures dependent jugent a propos de les adopter. 

Quelque opinion que l'on puisse se former, au point de 
vue economique, sur l'utilite d'un etalon fixe des valeurs 
il est un fait certain, et c'est qu'aussi haut que nous puis-
sions remonter dans l'histoile, nous trouvons que les 
hommes se sont employes a faire varicr cet 6talon; ct il 
est tres remarquable que le sens gcneral de ccs varia-
tions cst celui d'une reduction de la valeur de l'etalon. 
Il doit donc y avoir eu de temps des forces assez puis-
santes pour produire cet effet. Il s'agit maintenant de 
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sa.voir si l'avenir les verra persister, ou bien s'affaiblir 
Pt disparaitre. 

La necessite de teunir par la synthese, les theories 
que nous obtenons, par l'analyse, en considerant sous 
des aspects difrerents les phenomenes sociaux, n'est pas 
la seulo difficulte que nous rencontrons en cette matü~re. 

Les tbPories sont en rapport avec les autres faits du 
milieu oh elles se produi. ent. Si on le · etudie objective-
ment, sans aucun parti pris, sentimental, ethique ou 
metaphysique, si en d'antres termes on fait la theorio 
des thcories, on remarque tout d'abord qu'on peut les 
partarger en deux grandes classes. Dans l'une, lcs thco-
ries s'approchent indefiniment d'unfl limite ; on pent dire, 
en faisant usage du langage mathematique, qu' elles 
ont une asymptote. Teiles sont, de notre temps au moins, 
un granrl nombre de theoriPs des sciences naturelles. Dans 
l'autre classe, les theories, au lieu de s'approcher inde-
.finement d'une limite, d'avoir une asymptote, oscillent 
perpetuellement entre des points extremes. Teiles sont 
la plupart des theories economiques et des theories 
socialcs. 

Pour la theorie de la monnaie, on peut dire sommai-
rement que les deux points entre lesqnels eile oscille sont 
d'une part la tbcorie de la. monnaie-marchandise, et de 
l'autre la theorie de la monnaie-signe. La premiere corres-
pond a un point de vue exclu ivement economique, la 
seconde a nn point de vne politique et social. Les phe-
nomenes concrets ponvant etre consideres sous ces deux 
points de vne, on comprend comment et pourquoi la 
tbeorie de la monnaie oscille entre ces extremes. 
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On trouve deja ces deux points de vue dans la Politi-
que d'Ar:istote, et il est asscz remarquable qu' ils soient 
ainsi retmis dans nn seul et meme ouvrage, sans qu'on 
note la contradiction qu'il y a entre eux. (1 ) Au paragra-
phe 14, Aristote dit: << Pour les echanges, on etablit de 
donner et de recevoir une chose, parmi les choses qui 
sont utiles, laquelle fut facilemcnt maniable dans les 
usages de la Yie. Ce fut ]o fer, l'argent ou quelqne autre 
substance analogue. On en determina d'abord simple-
ment les. dimen ion" ct le poids, et a la fin eile fut mar-
guec d'une empreinte afin d'eviter l'embarras des mesu-
rages, car l'empreinte etait le signe de la Yalcur ». 

C'est la theorie de la monnaie-marchandise et Ja science 
economiques moderne n'a gtuhe rien a y changer. 1\lais au 
paragraphe 16, la scene change. Tres justement, Aristote 
veut detruire le prejuge qui confondait la richesRe d'un 
pays avec l'abondance de la monnaie, et il dit : << L'argent 
tire sa valeur entierement de la loi, et nullement de sa 
nature». C'est Ja theorie dc la monnaie-signe. Au XIX 
siecle, les bimetallistes l'ont reproduite dans taute sa 
purete ct l'ont defendne avec acharnement. 

Sous differentes formes, plus ou moins attenuees, on 
la trouve dans ]es ecrits des perS01U1CS qui, parfois mcme 
sans en avoir une perception bien nette, tendent a favo-

( 1 ) Politica, I, 3. Il fa.ut pourtant observer que Cora.i: change 
la. le9on communo du § 14, qui est : ö 'tW'I Yy'lj'ltJ.1W'I <xi>.:b Ö'i . .. " et 
y introduit une negation qui fait dispa.ra.itre la. contra.diction. 
Mais cette let;)on de Corrai: n'est glmeralement pas acceptee. D'a.il-
leurs elle ne s'aC'cordC' pas a ('O qni r;,t clit' a Ia fin du paragraphe, 
an sujet dC' J'empreintP cleR monnaies. 
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riser 1' oouvre des gouvernements desireux de se proeurer 
des ressources par la dcprcciation du medium monetaire, 
ct les interets des classes sociales tirant parti de cette de-
preciation. L'abondancc et l'importance de CeR ecrits sont 
une des nom breuses manifestations des forces dont nous 
venons de faire mention: forces qui agiR ent pour depre-
cier l'etalon monetaire et. pour ju tifier cette depreciation. 
Notre auteur a eu le merite de SC soustraire a leur influence. 

La theorie de la monnaie-marchanclise a ete adoptee 
par tm certain nombre d'economistes, qui, au point de 
vue economiques et sou<:~ l'empire de certaincs considera-

' tions ethiquPS, voyaient ]es dCfauts de la theorie opposee. 
La pratique d'une monnaie-marchanclise extra-legale s'est· 
souvent introduite lorsqne les exces de Ja pratique de la 
monnaie-signe legale devenaient par trop intolerable. 

Les prix reels remplissent, pour regler la production et 
l'echange, une fonction a laquelle jusqu'a present, les 
gouvernements ont vainement tente de substituer leur 
action clirecte. Une longue experience l'a dcmontre et il 
est tres probable que l'avenir ne reserve pas un meilleur 
sort a rl.e semblables tentatives. 



Il futuro delle finanze di Stato. 
(L'Economista- Firenze 13 ottobre, 1918). 

I. 

Per procurare di risolvere il que&ito posto, occorre 
da prima indagare l' indole della prosperita economica 
ehe ora si os erva in Italia, in Francia, in lnghilterra 
ed altri paesi, e ehe e andata Crescendo dal principio della 
guerra. Se essa fosse reale, se il suo andamento futuro fosse 
simile al passato, il quesito sarebbe subito risolto, anzi 
sparirebbe, poiche gli Stati non avrebbero ehe da segui-
tare a procedere pel futuro come hanno fatto sinora ; 
potrebbero agevolmente pagare i frutti dei loro debiti, 
e i tributi ehe sono percio necessari non nuocerebbero 
certo alla prosperita economica pel futuro piu di quanto 
hanno nociuto pel passato ; veramente dovrebbero nuo-
cere meno, poiche infine si vorra ben concedere ehe la 
guerra, di alcune spesuccie, di alcune distruzioni di ric-
chezza e cagione. 

Ogni tanto si pubblicano statistiche e calcoli dai quali 
si conclude ehe, le entrate dello F:tato bastano ampia-
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mente per assiew·are il pagamento doi frutti dei debiti, 
pel futuro. Inoltre si fa notare un aumento nei depositi 
di risparmio. E ehi potrebbe dubitare ehe questo e un 
sieuro indi:zio di ereseiuta prosperita ? , e tu risparmi 
10.000 lire in un anno, non ti sei arrieehito di 10.000 lire? 

Se mai aleuno aneora non fosse persuaso da queste 
belle dimostrazioni di professoroni uffieiali, guardi in-
torno a se e trovera nei fatti la eonferma delle teorie. 

1\Iuoviamo dalJa base della piramide. Gli operai scelti 
ottengono salari fantastiei addirittura negli Stati-Uniti, 
straordinari in Inghilterra, molto alti in Franeia ed in 
ItaHa. Proeedendo poi verso la vetta della piramicle, 
troviamo eoloro ehe fanno lavorare questi operai e ehe 
guadagnano tanto da stare in gran pensiero per sapere ehe 
fare del guadagno. Sie dovuto vietare, in Italia, alle societa 
anonime di distribuire dividendi troppo alti ai soei ; quindi 
gli amministratori, poveretti, non sanno piu eome ado-
perare il molto denaro ehe ingombra le loro easse. 

Poi vediamo una eaterva di mediatori ehe vendono 
un poeo di tutto allo Stato, anehe qualehe lueeiola per 
lanterna, di produttori di derrate alimentari, di armatori, 
di industriali e di negozianti di ogni risma e speeie. I 
nuovi rieehi spuntano eome funghi : un tale ehe ieri era 
sull'orlo del fallimento, ehe a mala pena sbareava il lu-
nario, oggi spende, spande, e si gode la vita, ridendosi delle 
restrizioni e delle tessere, poiche tanto a ehi puo e vuol 
spendere non manea mai aleun ben d'Iddio ; e neppure il 
timore della ghigliottina pote produrre tale mancanza, 
ai tempi della prima rivoluzione franeese. I governi, 
nellodevole intento di frenare alquanto il lusso di que-
sti valentuomini, da loro fatti ricehi, hanno risusei-
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tato q uclle buone anime rli leggi suntuarie, ehe si ere-
devano seppellite per sempre, e ehe, al presente, non sono 
maggiormente effieaei ehe pel passato. Tutta questa gente 
fa lauti guadagni e paga profumatamcnte operai ed altri 
collaboratori, eoi quali piu non ha bisogno di eontendere, 
poiche tanto e' e ehi a tutti fa le spe e. Unieo pensiero 
ehe la mole. ta e il dubbio ehe tale eueeagna pos a durare. 
La guerra, pur troppo, non puo essere eterna, e tosto o 
tardi verdt la paee. Che ne sara allora di tutti quei bei 
guadagni ? 

Si (. eorso al riparo in numerosi eoneiliaboli ehe stanno 
preparando il dopo-guerra. Si osservi bene ehe i proble-
mi ehe si intendono risolvere mirano prineipalmente ai 
modi di manteuere alti i prezzi delle merei ed i salari 
e sussidiariamente di assionrare l' indipendenza eeonomiea 
di eiascun Stato, di nuocere al passato nemico. Dei eonsu-
matori, pare ehe non ei sia da darsi il menomo pensiero ; 
e mentre tutti diseorrono delle loro sofferenze presenti, 
nessuno si cura della loro sorte futura. Fanno ora i saeri-
fici per la gnerra, li faranno poi per la pace, o per alcune 
delle sante ideologie ehe sono o ehe saranno in eorso. C' e 
ehi va pil1 in la ; e si vede ora spuntare una teoria seeondo 
la quale il risparmiatore P. un parasita ehe si deve distrug-
gere. Forse vi e soverehio zelo in questa teoria, poiche 
infine, pei lupi, le peeore sono animali utili e non paTasiti. 

Non dieo menomamente ehe tali discorsi ed il eonse-
guente operare siano di danno alla societa ; anzi possono 
essere utili per trarre la gente dove sierede ehe e « bene » 
ehe vada. Ma qui ne predieo, ne giudico, descrivo, e non 
intendo in nessun modo dipart.irmi dalla realta sperimen-
tale, col eomodo pretesto ehe il fine giustifica i mezzi. 
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I benefizi dell' indipendenza economica. eono grandi e 
possono essere tali da compensare la spesa per ottenerli ; 
per altro cio non toglie ehe questa spesa ci sia; ma e utile 
per scopo di propaganda, il tacerla od anehe il negarla. 
Cio si e sempre fatto e si fara aneora per gran tempo. 
Serve poeo o niente lo opporre ragionamenti sperimentali 
a proposizioni ehe fede ed interessi prodncono ed aceol-
gono. Che pro si e avuto dalla polemiea ehe da piu di 
un seeolo si fa sullibero F;eambio e la protezione ~ Ora essa 
si rinnova e si estende, ma e dubbio ehe da essa si abbia 
altro ehe produzioni letterarie. Il pendolo ha ora prinei-
piato un'oseillazione di verso eontraria a quella ehe eom-
pie nella prima meta del seeolo XIX ; e seguitera. la nuova 
oseillazione sinehe interessi e sentimenti non ne mutino 
da eapo il verso. Le teorie oseillano aneh'esse d'aeeordo. 

Chi non ha i veli degli interessi e dei sentimenti, e 
sente da una parte i lamenti pel earo-viveri, la searsezza 
degli alimenti, i molti e gravi errori fatti in proposito 
dal governo, e dall'altra parte l'affermazione ehe la pre-
sente guerra ha dimostrato la eonvenienza ehe lo Stato 
regoli la produzione ed il eommereio, non eapisee, perehe 
le premesse dovrebbero avere proprio la eonelnsione op-
posta. Ma il ragionamento diventa ehiaro quando si eon-
sidera la convenienza pei speeulatori, pei plutoerati e pei 
loro ausiliari. 

In sostanza, non tntti eoloro ehe fanno propri i ragio-
namenti ehe stiamo rammentando ne sono persuasi: di· 
seorrono pel pubblieo, pel buon pubblieo ingenuo; ma 
neU' intimo dell'anima eonoseono almeno in pa1te la va-
nita di tali ragionamenti. Sanno poeo o molto di storia 
eeonomica e quindi vedono eome, sia pure in propor-
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zioni maggiori, i fenomeni presenti riprodueono qnelli 
ehe si osservano in tutti i periodi ascendenti delle crisi 
economiehe ; e molti di loro sanno, non solo dai libri, 
ma anehe per prop1ia esperienza, eome al periodo aseen-
dente segua inevitabilmente un period.o diseendente. In 
Italia, lo hanno veduto dopo il 1873, poi da eapo dopo 
il periodo aseendente proeurato dalla << finanza allegra >> 

del Magliani, e poi aneora dopo il 1803. 
La presente prosperW.t eeonomiea e piu ehe altro 

apparentc; essa e del genere di quelle ehe si osservano 
ogni qualvolta segne un ingente trasporto di rieehezza 
ehe fa riechi poehi individui, alle spese di molti. Caso 
estremo e quello del giuoeo, ehe certo nessuno stima pro-
durre rieehezza, e ehe puo fare rieehi i luoghi, eome Monte 
Carlo, ove si esereita. Altri casi si hanno quando il giuoeo 
e sostituito dalla speeulazione, ad esempio nelle prospe-
rita del sistema del Law; e fanno parte della numerosa 
serie delle erisi eeonomiehe, nel periodo aseendente ; ove, 
per altro, ll trasporto di rieehezza si mesee eon altri fe-
nomeni. 

Perehe la presente prosperita potesse seguitare in-
definitamente, oeeorrerebbe ehe indefinitamente pure po-
tessero seguitare i trasporti di rieehezza, ehe ora si eon-
seguono eon nuovi imprestiti, nuove emissioni di carta-
moneta, nuove imposte. 

Riguardo ai fatti presenti e al modo eol quale si espon-
gono, troppo si allungherebbe il mio dire, se volessi far 
eenno di molti particolari ; ma almeno su poehi, poehis-
simi siami lecito il fermarmi alquanto. 

Con quale unita reale di moneta sono fatti i caleoli 
ehe con tanta larghezza si ammauniscono al buon pn b-
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blico ? Quando Hi cita una somma in lire, in franehi fran-
cesi, in sterline, in eoronc austriaehe, in marehi, c peggio 
ehe mai, in rubli, a qual somma di beni economici si puo 
fare corrisponrlerc ? Se eio non si sa, la eonoscenza di 
questa somma serve proprio a niente per indagare come 
sono e come saranno i fenomeni economici. 

Un problema generale ili tal fatta e conosciuto sotto 
il nome di rieerca ili una misura del valore ; ha oceupato 
molto gli economisti, ed e insolubile, anzi neppure ha 
senso preeiso, per grandi variazioni di questo valare ; 
alla meglio si puo averne una gros:::olana soluzione, o 
anehe traseurarlo, per pieeole variazioni. Disgraziata-
mente, nel caso nostro, le ,variazioni sono grandi. 

Si rieavano da statistiche uffieiali, piu o meno veri·· 
tiere, le cosidette « spese di guerra » di ciaseun pael'e, 
nella moneta di quel paese, poscia si tradueono nel-
l'unita della moneta di uno ili essi, poniamo, per esempio, 
del franeo. Percio si valuta la sterlina 25,22, il mareo 
1,23, la eorona austriaca, 1,05, la lira pari al franeo. 
Si sommano i numeri eosl ottenuti e si ha un totale a 
eui si pone nome di << spe8a di guerra » di tut.ti quei paesi 
ma ehe realmente non signifiea nulla. Se inveee di questi 
valori, detti parita, si volessero adoperare quelli dati 
dal eambio, rimarrebbe da sapere quale e la data in eui 
si prende quel eambio, nc avrebbe maggior senso la somma 
eosi ottenuta. -

Come indagare se l' Italia potra o non potrh pagare 
i frutti del suo debito pubblieo, dopo la guerra, se non 
sappiamo ehe ne sara allora della lira ; la quale, eollo 
stesso nome eben diver:::a nel 1918 di cio ehe era nell914 ? 
Poniamo, solo in via d' ipotesi, ehe la lira presente cor-
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risponda circa alla meta dei beni economici (grano, carne, 
vino, panno, ecc.) a cui conispondeva nel 1914, e ve-
diamo ehe ne sara di un debito contratto oggi al 5 %-
Se la lira fntura torna alla pari colla lira del 1914, i1 de-
bito sara in realta contratto al 10 %, e puo darsi ehe non 
si possa pagare ; se la lira futura si mantcrra a un bel 
circa alla pari colla lira presente, il potere, o il non potere 
pagare i frutti del debito dipcndera da cause estrauee al 
valore dell'unita moneta; se la lira futura scemera di 
valore, sa1·a piü facile di pagare i frntti, e se fa la fine 
dcll'assegnato, buon anima sua, il pagare i frutti dei debiti, 
non dara piu il menomo pensiero. Rimili fenomeni si osser-
veranno per i nuovi irnpieghi di capitali ehe ora si fanno. 

Quando l'oro era moneta intemazionale, un concetto 
sia pure grossolano, del valore di un' unita monetaria 
si poteva avere esprimendone il prezzo in oro. Ma oggi, 
in quasi tutti gli Stati, e vietato ai privati lo adoperare 
l'oro pei pagamenti all'estero, quindi, dove ancora cir-
cola l'oro, come in Inghilterra, si ha lo strano fenomeno 
di una moneta fiduciaria fatta d'oro invece d' essere 
fatta, come era solito, di carta. JJe differenze tra i vari 
modi di valutare l'unita monetaria non sono piccole. 
Per esempio, in Italia, dal 21 al 30 maggio 1918, I' Isti-
tuto nazionale pei cambi :fissa a 224-,50 lire di carta il 
prezzo di 100 franchi svizzeri, mentre il corso ufficiale 
di 100 lire oro e di 172,12 lire carta. Come scegliere 1 
Una media tra quei valoei non avrebbc senso. 

Volgiamoci ad un'altra via. 
ll Giornale dl'gli •'conomisli pubblica gli indici del 

costo di alimentazione di una famiglia composta di due 
adulti e di tre ragazzi, facendo eguale a 100 tale costo 
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pei pnm1 sei mcsi del 1914. Pel giugno 1917 abbiamo in-
dici ehe vanno da 187 a 194. secondo le provincie. Ancora 
non sono pubblicati indici piu recenti; ma e molto pro-
habile ehe siano ora superiori. Forse, <lai dati dei cambi 
e dei numeri indiee, si potrebbe molto all' ingrosso con-
cludere ehe la lira presente corrisponde a rluc Iire dei 
primi sei mesi del 1011 : ma Rino a ehe punto ci avvici-
niamo eon cio alla realta, non e possibil(• sapere. Himane 
per altro ehe il valore della presente lira e molto diverso 
di quello della lira nei primi sei mesi ehe preeedettero 
la guerra, e ehe quindi potra essere molto diverso del 
va1ore ehe avrft lfl. lira dopo la guerra. Basta eio per le 
indagini ehe abbiamo in vista. 

Quand'anche avessimo una migliore conoscenza della 
quantita di beni economici ehe corrispondono alla lira, 
saremmo ancora ben lungi da1l'avere superate le rliffi-
colb1 ehe ci iugombrano la via, pe1 sapere quali saranno 
gli effetti di un'entrata o di una spesa, espre:-<se in lire. 

L'Armuario statistico italiano ultimamente pubblicato 
reca i da.ti seguenti per il totale dei depositi a risparmio 
a1 31 dieerobre dell'anno indicato e per la media del cambio 
dell'oro nel mese di dieembre. 

Anni 

1913 
1916 

Deposit! 
(milioni) 

5796 
66i6 

Cambio deli'oro 

circa allo. pa.ri 
128,85 

Se riduciamo in oro il valore, di depositi al 31 dieerobre 
1016, troviamo circa 5lt'8 milioni. Pcrcio, se dove"simo 
tenere conto solo del valore in oro, diremmo ehe il totale 
dei depositi a. risparmio e scemato, non e cresciuto dal 



-207-

1913 al 1916. Inveee, se dovessimo tenere eonto solo 
del valore nominale in earta, diremmo ehe quel valore 
totale e eresciuto notevolmente. 

L'effetto eeonomieo eorrispondente ai fatti sta pro-
babilmente tra questi due estremi ; ma non possiamo sa-
pere a quale dei due si avvicina maggiormente, e neppure 
possiamo definire eon preeisione questo effetto eeonomico, 
o valore dd risparmio, ehe dir si voglia. 

Sirnilmeute rimaniamo incerti per sapere di ehe peso 
un tributo espresso in lire grava il eontribuente. Se la 
lira nuova avesse veramente un valore meta di . quello 
della lira veeehia, e evidente ehe si potrebbero raddop-
piare i tributi senza gravare i eontribuenti piu di quanto 
lo fossero ai tempi della Iira veeebia. Ma l'ipotesi fatta 
non regge, e non si sa neppure eon preei::ione ehe sia 
quel 1:alore o potere di compra, eome altri lo ehiama, del-
l'unita monetaria. Dai fatti sin ora noti, nei paesi ove 
,j ebbe una moneta deprezzata, pare molto probabile, 
quasi eerto, ehe parte almeno dei tribnti possono essere 
ereseiuti senza ehe cio gravi maggiormente ' i eontribuenti, 
ma in qual misura tale aumento puo essere fatto, non 
ei e dato eonoseere. 

C' e di piu e di meglio. Il problema del potere, nel caso 
presente, non puo e~sere disgiunto dal problema dcl t·o-
lere. Il eonoseere ehe sara questo e faeile per chi si laseia 
guiduro dal sentimento, poiehe egli stima ehe il volere 
di una nazione debba essere quello ehe concorda eoi 
sentimenti propri, e ehe ::,e non e per l'appunto, diverra 
tale mediante una conveniente predica. A q uesta prineipal-
mente devesi attendere, ed una proposizione si giudiea 
non dal suo valore sperimentale ma per la propaganda 
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di eio ehe si ha fede essere « buono ». Ben altrimenti eorre 
la faeeenda per ehi f'i attiene al metodo spe1imentale. 
Egli non ha, per eonoseere il valore, altra via ehe quella 
diffieile e fatieosa dell'esperienza, e deve pereorrerla non 
solo faeendo astrazione dai propri sentimenti, ma anehe 
diffidandone. Tale via intendo di seguire, e d'altro non mi 
euro ehe di fare eombaeiare la teoria eoi fatti._ 

JI. 

Non possiamo eonsiderare tutte le moltissime forze 
ehe, per determinare il völere, operano sulla societ.a, anzi 
neppure le eonosciamo ; quindi rimane ehe, non potendo 
aver& il molto ei eontentiamo del poeo, c ehe, con grosso-
lana approssimazione, proeuriamo di ricavare dall'espe-
rienza eio ehe essa puo darei. Sara sempre meglio del ri-
gore a,pparente e fittizio della metafisiea e della fede. 

Tra le forze ehe determinano il volere, le teorie e 
le prediche sono le minime, gli interessi ed i sentimenti 
sono le massime, e divengono assolutamente preponde-
ranti per le grandi variazioni. Esse dettera1mo la solu-
zione del nostro problema; poi sara agevole il trovare 
una teoria ehe la, gim;tifichi. La soluzione non dipende 
dalla teoria, bensl. la teoria dalla soluzione. Cosl. la storia 
ei ammaestra ehe e sempre aecaduto, cosl. dunque e pro· 
babile ehe aeeadrlt aneora. 

ll reggimento dei popoli eivili, diversamcnte seeondo 
i diversi paesi, va avvicinandosi ognor pii1 a quello della 
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plutocmzia demägogica. Adopcro questi terminl solo 
pcr descrivere, e senza il menomo intendimento di in-
sinuare alcun biasimo e neppure alcun giudizio sull'opera 
di tali governi, la quale puo essere utile, o nociva. Di 
e::; ·i abbiamo un notevole esempio in Roma, sul finire 
della rcpubblica. Altrove scrissi delle analogie e delle 
di:fferenze di quell'esempio passato col presente, c qui 
non mi occorre andare oltre a questo fuggevole cenno. 

Tale essendo il reggimento di cui dobbiamo procmare 
di prevcdere le opere, e volendo noi ridmTe l'esame dello 
forze sociali ad un minimo proprio indispensabile, oc-
corre almeno avere prcsenti la plutocrazia, i suoi ausi-
liari, e il rimanente della popolazione, di cui quelli e que-
st.i sfruttano sentimenti ed interes:-<i. Ancora e neeessario 
tra i plutocrati, distinguere coloro ehe gil1 tali sono, da 
coloro ehe operano per tali diventare. enza questa di-
stinzione, ad esempio, molti fenomenl della presentc 
guerra, in Europa e piu ancora in America non si spiegano. 

Dall'esperienza del passato siamo tratti a dovere con-
iderare qnattro generi pr:incipali di provvedimenti ri-

guardo al futuro dei debiti pubblici : 
l 0 Lo stato mantiene gli impegni : paga ·in b~1ona 

moneta i frutti del debito, e percio cresce le imposte. E quanto 
da piu di un secolo e scguito in Francia, e anche in Inghil-
teua, tolto uno strappo fatto coll' income tax, ehe prima 
della guerra, non era grande, e puo aneora seguire per 
eerti paesi. Tale modo di aporare ha in suo favore il van-
taggio ehe proema all'economia di un paese il mantcnere 
i patti; eontro, le perturbazioni ehe possono naseere 
dall'aumento delle imposte. l\:Ia l'aumento poco o niente 
si avvcrte se cresee convenientemcnte la prosperita eco-

r 4 - Fat/1' ~ feon'e 



-210-

nomica. Cio e scguiLo per quasi tutti i pac:-:.i civili Europei 
e maggiormente per gli Stati Uniti, nel secolo XIX, ed 
e cosi spiegato come rimase incolume per quel secolo il 
pagamento dei frutti del debito pubblico. Seguira un 
fatto analogo dopo la presente guerra 1 Per tutti i paesi 
pure molto difficile, sto per dire impossibile ; per aleuni 
puo essere. Se gli Stati Uniti e I' Inghilterra acquistano 
l'egemonia del maggior numero dci popoll civili, possono 
da essa ricavare tanto frutto ehe il peso delle nuove im-
poste 1imanga lieve per loro. 

In tal caso i gia plutocmti non saranno troppo scon-
tenti, i futuri preferirebbero una via piu spiccia di fare 
quattrini, ma si rassegneranno a seguir quella della pro-
duzione economica e dello sfruttamento dei paesi sotto-
posti all'egemonl.a. Si queteranno pure gli operai scelti. 
Rimane dubbio eio ehe faranno gli altri, e questo dubbio 
fa incerta ogni previsione. 

2° Pe1· provvedere alle sue spese ed estinguere il de-
bito, lo Stato si appropria una parte dei capitali privali. 
In Inghilterra, si e proposto ehe questa parte fosse del 
40 %. Tale provvedimento sarebbe prineipalmente van-
taggioso ai futuri plutocrati ed agli ausiliari dei vecchi, 
dei nuovi, dei futUl'i. In sostanza, esso e un modo di eon-
tinuare il trasporto di ricchezza ehe altrimenti prende-
rebbe fine colla guerra. In proporzioni minori ed in modo 
molto piu mite ed ordinato, esso sarebbe analogo alle 
proscrizioni coi quali, a Roma, i triumviri si procaccia-
rono i denari per pagare le loro milizie. 

Il provvedimento ehe stiamo esaminando ha difficolta 
molto grandi per essere recato in pratica. Esso dimostra 
i pregi ed i difetti dei presenti trasporti di ricchezza, e 
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poiche, terminala la guerra, grando ed urgente sara il 
bi~ogno di denari pei governi, e prohabile ehe questi 
ricorrano, almeno in una proporzione moderata, ad una 
parzialc espropriazione dei capitali, colla quale potrcbbero, 
sia puTe per poco, contentare i lol'O partigiani. 

30 Lo Stato annulla tutto il suo debito, o parte di 
e.·~o . .rTon ci ono molti esempi torici dell'annullamento 
tot~lc e repentino. Ora ci sarebhe quello della Rus::;ia ; 
rna ancora non sappiamo come andra a finire Ia faeeenda. 
"Gn provvedimento di tal genere intrinseeamente non 
di piaeerebbe ai futuri plutoerati ; ma e rivoluzionario 
e, come tale, puo invogliare a compiere altri atti ehe 
::;arcbbero di grave danno ai plutoerati. Inoltre i debiti 
pubbliei sono ora largamente distribuiti in tutta la po-
polazione, e pereio sarebbe estesa Ja resistenza al loro 
annullamento se questo vien fatto troppo apertamente 
ed in grande proporzione o pel totale. 

L'annullamento parziale ha moltissimi esempi t>to-
rici. ln Franeia, !'ultimo ehe sia notevole, e quello detto 
del terzo consolidato, ehe segul. nel 1797. Dopo la guerra 
del 1870-71 furono invero riveduti certi imprestiti fatti 
durante Ia guerra, ma fu cosa da poeo. 

Un annullamento parziale, o riduzione ehe dir si 
voglia, pare alquanto prohabile pel futuro. Non man-
cheranno argomenti etiei per giustificarlo, come mai, 
in ca i simili, non manearono pel passato. Ad esempio, 
in Francia, nel 1797, il Cretet dieeva, al Conseil des An-
ciens, ehe egli si ehiedeva se (( le gouvernement d'un Etat 
libre, dont la dette publique a pris un aecroissement 
tel que les eontributions les plus ctendues ne peuvent 
plus la balancer, a le droit de retraneher de cette dette 
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la portion qu'il no peut plus aequitt.er? '> Gia, nn poco 
qui, un poeo la, si prineipia ora a rumostrare ehe non 
meritano riguardo alenno eoloro ehe, per riscuoterc 
quattrini, non hanno altra futiea ehe di tagliare c:e-
dole, e ehe infine e opera buona il togliere loro qucsto 
pemiero. Notiamo di ,fuggita ehe tale prediea vienc 
proprio dagli ::;tcssi pulpiti dai quali, non e molto, ve-
niva l'altra ehe mirava a persuadere la gcnte ehe era ad 
etisa vantaggioso il sotto crivere alle emis::'ioni di debito 
pubblieo, perehe, ulla fin fine, era il piü sieuro impiego 
di denari ehe si .POtcsse fare. Il pubblieo buono e ingenuo 
non bada a simili eontraddizioni, e la fede e eieea. Per al-
t.ro, qualeuno apre un oeehio, e vede ehe non e tauto sieuro 
ehe i ptestiti presenti saranno integralmente pagati. ~i 
fa, strada il eoncetto, probabilmente errato, ehe in pro-
posito sara fatta una differenza tra i prestiti passati e i 
vresenti, e ehe quelli saranno meglio ri pettati di c1 nesti. 
Forse in tale credenza sta una delle tante eagioni per le 
qnali, in Italia, i prestiti di guerru,, al 5 %, hanno un 
prezzo ehe non coni.,;ponde ptmto a quello dell'antieo 3 Yz Oj._,. 

E vcro ehe in eerti easi, eome in quello dclla crisi 
dcl sistema di Law, fnrono fatte revisioni di debiti c di 
guadagni ; e pereio non e proprio impossibile ehe nl ter-
mine della presente guerra seguano revir:;ioni simili ma 
e poco probabile, almmo pel maggior numero degli Stati. 

1 o Lo Stato rid11ce il suo debilo metfirmte il deprezza-
mento rlelll' un itc't moncta,-ia. Tal mezzo c stato sovcnte lll(·sso 
in opera, dai t.empi antichi ai moderni, tanto ehe, se -oi 
eon'5idcra un ccrto numcro di secoli, ben si puo dire 
nnrmn !0. , 
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•'-'ino dal marz.o I D l!i, maui fc"lai l'opinionc el1e i1 de-
prczzamcnto dell'unib\ lllOllClaritt >'<nebbe co11 grandc 
probabilita adoperata per ridurre il debito pubblico. (1) 
I fatti seguiti dopo quella dala mi pure ehe accreseano, 
e di molto, tale probabilita. 

ll dcprczzamento dell'unita monetaria ha il grandis-
.imo pregio di e · ere poco o niente avvertito dalla mag-
gior parte del pubblico : l'oca la ria le penne senza troppo 
gl'idare. Crescono i pre?.zi. Solo pochi studiosi vedono Ja 
relnzione in cui sta questo fenomeno col deprezzamento 
della moncta ; i piil non sanno da clove nasca tale au-
mcnto, c quando smaniano per aperlo, non manca chi 
provvedo loro cagioni piü o meno reali. Oggi gli <' a.vidi 
e disonesti bottegai n, gli << inccttatori n, gli << specula.tori », 
gli << csosi speculatori », fanno, in commedia, la. stessa 
partc, riguardo all'aumento dei prezzi, di quclla. ehe 
facevano, in altri tempi, gli untori, rispetto alla peste. 

Non mancano valenti cultori del diritto ehe dimo-
strano come lo Stato mantenga integralmentc i pro-
pri impegni Re paga ai snoi creditori una somma nomi-
nale cgualc a quella promessa, qualunque valore reale 
abbia poi questa somma nominale; ed hanno ragiono 
se ~i considera solo la legalita dell' impegno. Lo Stato ha 
promesso una corta somma : la paga in assegnati ; cio 
e legale. Me poi gli assegnati valgono zero, e questo un 
fatto estraneo alJa legalita clell'operazone. 

Se non si fa altro ehe con olidare un deprezzamcnto 
monetario gia seguito, lo Stato lidneo i suoi debiti con 

(
1

) Rivista di scienza bancal'iet, febbraio·marzo 1916 : 1 debiti 
pubb7ici dopo la guerra. 
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un nliniwo di perlurl.mzio11e. C'o:-l, in Au::;lrin, ll fiorino 
ha potuto divcntarc la. corona, senza pertutbazioni ; ne 
vi furono in Ru ia, quando il rublo decadde sino a 2 fr . 66. 
Acqua passata non marina piu. 

Ai plutocrali ed ai loro au iliari preme dunque poco 
o niente ehe f'i consolidi il deprezzamento ; avrebbero 
grave danno se questo di molto seema e, gran vantag-
gio se di molto cresce se ; ed in tal easo :::i avrebbero gli 
effetti ehe gia abbiamo notati pel trasporto di ricehezza. 

Per altro il vantaggio del deprezzamento della mo-
neta toeca anche a tutti i debitori ; i plutocrati -prefe-
rirebbero averlo intero, ma si rassegneranno a fare le 
spese di un'operazione ehe frutta bene, similmente a 
quanto hanno gUt imparato giovare loro il dare alte pa-
ghe ai loro ausiliari. 

Gli Stati di cui la moneta e ora molto deprezzata 
avrebbero gravi difficolta per ricondurla alla pari, e nel 
cio farc andrebbero incontro a grandi perturbazioni. 
, 'i suole fare un errore grandissimo riguardo all'aggio, 
confondendo il fenomeno statieo col dinamieo. Le pcr-
turbazioni eeonomiehe seguono quando l'aggio cre~cC' , 
oppure quando scema, ma piil non ei sono quando, da 
un certo tempo e diventato fisso riguardo ad una mo-
neta internazionale, ehe era l'oro prima della presente 
guerra. La Repubbliea Argentina non risente oggi il 
menomo danno dallo avere il suo peso-carta di valorc 
diverso dal suo peso-oro. 

Per eoncludere, ·pare dunque ehe se, eome e proba-
bile, ci saranno Stati ehe dovranno alleggerirc il loro 
debito pubblieo, sara difficilmentc escluso il comodo mezzo 
della riduzione dell'unitu monetaria, siu ehe si consolidi 
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il valorc ehe que~ta n.vrh al tcrminc dclla gucrra, bia. dw 
si faccia seemare dell'altro. Snssidiariamcntc altri mezzi 
potranno essere adoperati. Contrariamente a quanto an-
eora da molti si crede, poeo si potra rieavare dall' aumento 
reale delln. proporzione delle rendite reali ehe si appropria 
lo Stato, perehe l' inevitabile pcriodo diseendente della 
crisi ridurn\ le rendite reali, eioe valutate in beni economici 
e non in un'unita monctaria deprezz.ata. l\fa non man-
cheranno altre combinazioni da sperimentare. Non e 
possibile conoscerle oggi, perehe non sappiamo quali 
saram10 lc precise intcm•ita delle forze sociali c:he allora 
opereranno. 



Errori sul cambio; 
(ll Tc,npo- J.t nprile, 1919). 

Quanclo l'oro era moneta internazianale si poteva ave-
re un::t misura, se non fi . sa almeno äpprossimativa, del 
prezzo di una moneta, paragonandola all'oro. ~Ia, al pre-
scnte, in Enropa, i governi, si sono riservati l'uso dell'oro, 
come moneta, e~cludendone i privati ; rimane dunquc 
solo ehe paragoniamo una moneta ad un'altra, proeurando 
di Rccgliere qne:;;ta fra le meno variabili rispetto all' oro. 
Tale e, da un poco di tempo in qua, la moneta della Sviz-
zcra, ed e per eio ehe quel paese e divcntato piazza di li-
quidazione internazianale per molti traffieL In quanto 
segne, diseorrct·emo quindi del cambio italiano a Ginevra, 
eioe del prczzo in franehi svizzeri di 100 lire italiane, eome 
e quotgto alla borsa. 

Vediamo prima i nudi fatti. In luglio 1918, il prezzo 
della lira e basso ; il 20 luglio e di fmnehi 43,70 (per eenio 
lire) ; poi va salendo: lentamente prima, sino al 31. luglio, 
in cui e di 44,30, rapidamento dopo, eon oseillazioni in 
piu ed in meno, sinche, il14 ottobre, giunge a 77,75.Ri-
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maue quincli alq uanto q uiclo, con piccole variazioni, c il 
12 marzo dell'anno COlTente lo troviamo a 75,20. In seguito 
Reema, lievemcnte prima, talehe il 24 marzo e aneora a 
73,30, ma dopo preeipita : il 26 marzo era f~ 69,50, il 27 
a GO ,50 ; si rialza un poeo e il 2 aprilc (giorno in eui serh-o 
quest'artieolo), e a 64,55 (per eento Iire). 

Nel periodo dcl rialzo, intervcngono molte eagioni, 
tra eui la prineipalis ima la vittoria, poi gli imprestiti 
fatti dagli alleati, infine l'opera dei governi dell' Intesa, 
per dare stabilita ai cambi. 

Quest'ultima seguita per tuito il pel'ioclo in eui i eambi 
rimangono quieti, ed e quando in partc . parisee ehe i 
cambi precipitano. 

Il 20 marzo, la casa J. P. l\1organ a vvisa va la borsa 
di New-York ehe si smettevano le eompre ehe il governo 
inglese faceva per darc stabilita al eorso della lira sterlina. 
Tosto questa preeipita e vale dollari 4,65 inveee di dol-
lari 4, 76 ; al quale prezzo da molto tempo era rimasta 
fissa, o quasi. Il ribagso si estencle ad altri cambi ; abbiamo 
veduto ehe la Jira italiana ebbe una forte differenza di 
prezzo, anehe il franeo franeeee a Ginevra, da franehi sviz-
zeri 85,fl0 (2ü marzo ), seese a 82,05 (2 aprile per 100 franchi). 

Vecliamo ora le deduzioni. L' intervento dei governi 
ha pareeehie eagioni: aleune si taeeiono, altre si espongono 
pubblieamente. Tra le prime vi era l'utilita di manteuere 
alta la fcdc delle popolazioni mentre durava la guerra, e 
seguita forsc ad esservi per ripararc al pcrieolo bolseevico. 
Di queste, qui non vo' clire, e mi fermo sulle seeonde. 

Il cambio, eomc tutti i prezzi, dipende evidenterneute 
clall'offertä c dalla domanda. Dunquc sei governi interven-
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guno pcr limltarc qucf:lta, o q nella, po::;::;o110 mauteuere ad llll 
limitc fi ' ato il cambio. L' intervcnto c facile : puo operarsi 
con compre o vcndite di cambi, e ponendo un argine alle im-
portazioni. Tu vnoi comprare all'estero certe merci, dimo-
strami prima ehe tn, od altri, ne avete venduto per una 
somma all' irrcirca eguale, e ti consegno carta pagabile 
all'e tero, altrimenti non di do niente. Tu vuoi vendere 
titoli nazionali ed esportare quanto ne ricavi: te lo proi-
bisco, perehe cosi fare ti scemaro il prezzo della moneta 
nazionale. 

Il ragionamento non fa una grinza., pare logicamente 
perfetto ; e lo conferma l'esperienza. Sinche tale opora. 
seguita, i cambi rimanono quieti; quando cessa, preci-
pitano. Quale miglior prova volete ~ 

Pur tuttavia aleuni dubbi rimangono. Da prima, se 
coll'opera del governo si puo fisF~are il cambio, perehe 
mai, invece di recare la Iira italiana alla pari col franeo 
svizzero, il governo e stato pago di mantenerla al prezzo 
di circa 75 ~ Perehe non poteva fare piu e meglio. Sta bene, 
ma cio vuol dire ehe vi erano forze le quali si opponevano 
ad avere stabilmente un prezzo maggiore; spiegateci 
un poco come queste forze concedono di manteuere indc-
finitamente il prezzo dl 15, od altro analogo. 

Poi la teoria esposta somiglia un poco troppo alla 
famigerata teoria della bilancia del commercio, smentita. 
da molti e molti fatti. Su cio non mi trattengo, perehe qui 
non scrivo un trattato di Economia politica. 

Ma perehe mai al governo inglese, e venuta l' idea 
disgraziata di cessare le sue compre di dollari a New-York 1 
Erano tanto ignoranti gli nomini di Stato di quel paese, 
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cla non :--apere ehe pcr lal nwclu a nchi)('I'O faLto ::;c:cnHll'C 
il prezzo della blcrlina ! 0 erano tanto nmlvagi, da volere 
recare quegto danno alla loro patria 1 

Ne l'una ne l'altra ipotc. i appaga ; nc 1imane nna 
terza, ed e ehe hanno ce.sato le comprc perehe non po-
tevano seguitarle f'enza recare maggio1i danni al loro 
paese. Tale potrebbe eRsere Ja cagione per Ja quaJe i1 go-
verno italiano ha lasciato precipitare il prezzo della lira 
italiana a Ginevra. 

Toh toht dicevate ehe la compra e la vendita <lella carta 
cstera cra la cagione del cambio, ed ecco ehe il cambio 
appare comc la cagione della compra c delln. vcnclita ; 
la domanda e l'offerta si dicevano la cagione tlel prezzo, 
cd ecco ehe il prczzo appare come la cagione della domanda 
dell'offerta. Come va questa faccenda ? 

So bene ehe nelle Universita si seguita ad insegnare 
questa tcoria delle cagioni ; ma cio non toglie ehe sia spe-
rimentalmente aRslnd~ e smentita ognora dai fatti. In 
realta tutti i fcnomeni economici sono interclipendenti, e 
pur troppo anchc interdipendenti coi fenomeni sociali; 
il ehe c' impone di campiere studi di tutt'altra fatta cli 
quelli di cui sin ora si e appagata l'Economia politica. 

Il mantencre, con compere e vendite cli carta estera, 
il cambio ad un certo limite, toglie ehe esso, colle sue va-
riazioni, operi come stimolo alle esportazioni, come remora 
alla importazione, ed impedisca soverchie spese non frut-
tifere ; il vietare le esportazioni di capitali ha per conse-
guenza di porre anche ostacolo alle importazioni di capilaJi 
dall'estero ; poiche il capitalista forestiere teme di entrare 
in una trappola in cui rimarrebbe chinso. 

Qui notiamo cli sfuggita un errore solito a farRi sui 
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cambi. C" e chi afferma ehe una moneta deprezzata favo-
riscc lo esportazioni, c' e chi lo ncga. Il problema e mal 
posto : occorre distinguere la parte dinamica. dalla statica. 

~fentre scema il prezzo reale della moneta, esprcsso in 
oro, l'esportazione e favorita, I' importazione deprcssa, 
c viccversa quando ere ce il prezzo reale. l\Ia quando talc 
prezzo diventa stabile, si ha un equilibrio preeisamente 
cguale a qucllo ehe si avrebbe eon moneta aurea. Di eio 
e stata fatta larga esperienza, pel passato, in Russia, in 
Austria, nella Rcpubbliea Argentina, eee. 

Vi e una differenza essenziale tra il cambio reso qua.:i 
stabile mere0 eompre e vendite di carta all'estero e proi-
bizioni di importazioni o di esportazioni, e col cambio 
rc ·o quasi stabile dalla facolta di barattare ognora in oro, 
in un rapporto fisso, la earta nazionale. Le eompre o ven-
dite di carta estera non possono seguitare inrl.efinitamente 
se si vuole mantenere un cambio diverso da quello ehe 
eorrisponde al prezzo in oro della moneta nazionale. ':l'osto 
o tardi segue cio ehe e ora accaduto perle compre, a New-
York, del governo inglese. Inoltre si impediscono parte 
dcgli cffetti ehe ha la necessita del baratto in oro, e eon 
eio si ponc ostacolo al ristabilirsi l'cquilibrio, ehe allora 
diventa in tabile. 

Ad esempio, il dovere barattare in oro la earta fa ere-
scere il saggio dello sconto, restringe le somme disponibili 
per debiti commerciali, industriali, di Stato, ecc. , ponc 
osLacolo agli aumenti di salario oltre al limite conispon-
dente all'equilibrio economico, mette un freno agli sper-
peri pubblici, ed insomma opera per ripristinare l'equilibrio 
economico . 

.ßltt basti con tali digressioni, e per non andare troppo 
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per le lunghe resLringiamoci ad un piccolo ccm1o di un 
caso molto particolare del fenomeno dei dtmbi. 

Solo per spiegarci chiaramente, facciamo un' ipotcrsi, 
ehe ci port,a fuori della realta. Supponiamo un paese sot-
tratto alla concorrenza degli altri. In esso, si potrebbero 
raddoppiare i costi di produzione e i prezzi delle merci ; 
::;arepbe solo alterato l'equilibrio interno della distribuziono 
della ricchozza. I prezzi nominali possono essero qualsiasi, 
ma cio non altera i prezzi reali esprc i in merci, e di cui 
e indice il prezzo in oro della moncta nominale. So ora si 
apre uno spiraglio e questo paese comunica coll'estero, 
avra un cambio contrario, la sua moneta nominale sara 
deprezzata. 

Torniamo alla realta. I paesi ehe banno preso pal'te 
alla guerra mondiale ha1mo, qual piu qual meno, fatto 
aumentare, e di molto, i costi di produzione delle merci 
o perehe cio non spingesse il popolo all'opposizione, hanno 
fatto aumentare anche i guadagni dei produttori, degli 
speculatori, i salari, gli stipendi, hanno concesso larghi 
sussidi, ccc. Per tal modo l'equilibrio nominale e stato 
mantenuto ; ma l'equilibrio reale e stato alterato, ed Ull 

indice di tale alterazione si ba nel cambio in oro dolle mo-
nete nazionali. Se l'alterazione dell'equilibrio reale fosse 
egualc in tutti gli Stati, il cambio in oro delle loro monete 
sarebbe all' incirca lo stesso ; ma se e diverso secondo gli 
Stati, se diverso e lo sperpero dei capitali, diversa la mu-
nificenza colla quale lo Stato acquista grazia appo i go-
vernati ( ecco ehe fa capolino una delle interdipendenze socio-
logiche), se diversa e la ricchezza dei diversi paesi, diversi 
i guadagni ehe politicamente possono fare (ecco un'altra 
interdipendenza), diverso pure sara l' indice, in oro, del 
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prezzo dclla moncta, nationale ; e pcr conscgucnza appari-
raimo eambi tra le monete dei divcrsi paesi. A Ginevra,, la 
sterlina inglese, dalla pari di 25,22 e seesa a 22,98 (2 aprile), 
i.l franeo franeese e la lira italiana, dalla pari sono seesi, 
il primo a 82,05 (per 100 franehi); la seeonda a 64,55 (per 
100 Iire). Oeeorre badare ehe, per tal modo abbiamo solo 
una veduta superfieiale del fenomeno e ehe per eono cedo 
meglio arebbe neeessario porre mente a molte cireostanzo 
ehe qui dobbiamo traseurare, perehe altro e un artieolo di 
un giornale quotidiano, altro e un trattato seientifieo. 

Il sin qui detto bastaper altro pcr fare intendere quanto 
sia eomplesso il fenomeno dei cambi, ehe altd, eon errori 
manifesti, fanno sempliee, per vari motivi, tra i quali non 
manea quello di Iegare l'asino dove vuole il padrone. 

Nel fenomeno dei eambi eome ora si svolge, si ha un 
nuovo segno ddl'approssimarsi del periodo diseendente 
della erisi presente. Quando e eomc essa seguin1 non pos-
siamo preeisamente sapere, ma possiamo eon sieurezza 
prevedere ehe lo vedremo senza dovere aspettare troppo. 
L' interdipendenza eoi fenomeni soeiali ci ammonisee anehc 
ehe una erisi soeiale si sovrappom1 molto probabilmente 
alla crisi ceonomiea . 

• 

• 



Speranze e tlising·anni. 
(Rivista d' Italia- 191!) · vol. I, fase. III). 

- I. 

L'uomo ha naturale o vivo desiderio di couoscere l'av-
vcn:ire, e per appagare tale desidedo ricoiTe a diversi 
mezzi, ehe, per vari gradi, salgono dalla profezia divina, 
o dalla artificiosa, sino alla previsione oggettiva e scien-
tifica. Questa, nell'anzidetta scala, e preceduta dalla pre-
visione empirica dell'uomo pratico ; il quale, dalla pro-
pria esperienza e tratto, senza il piu delle volte conoscero 
como e perche, a previsioni certo non trascurabili, e ehe 
anzi, in molte materie, sono le sole sulle quali si possa far 
as egnamento, sinche, dal progredire della scienza, non 
siano aperte vic piu sicure. (1) Quando l' uomo pratico 
vuole giustificare le sue intuizioni, ricorre spessisimo, quasi 
sempre, a ragionamenti di poco o nessun valore logico 

( 
1

) l\li occorrera qui rarnmenta.re pa.recchie proposizioni di 
cui le prove stanno nel mio Trattato di Sociologia generale, a.I 
quale quindi mi permetterö di rimanda.re il lettore. Sull'a.rgo-
mento. ora accennato nel testo, vedansi i §§ 1776 e seg. 

IS- Fa/li e leode 
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- sperimenlale, a derivazioni. (1 ) Percio a queste c' c 
da badare poco, e conviene maggiormenle porre mente ai 
fatti ehe suffragano l'autorita di tale uomo, nella ma-
teria cli cui si ragiona. 

In un grado inferiore, abbiamo lc preVISlOlll m eui 
l' intuizione non procede solo dall' imprcssiqne dci fatti, 
ma trae in gran parte origine da circastanze soggettivc, 
eioe dalla fede, dai , entimenti, dai desideri, non ultimo 
dei quali e quello di eonseguire l'approvazione altrui e di 
favorire certi inleressi. Faeilmente prevediamo ehe seguira 
eio ehe si eonfa a tali circostanze, e quando l'opera di 
esse e patente, suolsi dire ehe prendiamo i nostri desideri 
per la realta, ehe siamo travolti dalla passione, ehe vo-
gliamo trarre altrui dove abbiamo il nostro vantaggio. 
Questi easi estremi, sono molto piu rarl dei easi intermedi, 
nei quali simili eagioni non operano da sole. Aggiungasi 
ehe ehi da esse e mosso, spessissimo non se ne avvede, o 
se ne avvede poco, crede in buona fede usare un ragiona-
mento interamente oggettivo ; e di cio molto si compiace, 
poiche invero quale maggiore soddisfazione puo avere 
l'uomo, se non quella di vedere ehe la propria fede, i pro-
pri sentimenti, i propri interessi, vanno perfettamente 
d'accordo coll'esperienza oggettiva 1 Chi dissente da si 
buono convincimento non puo essere altro ehe un per-
verso. In altri tempi si ehiamava eretico, scomunicato, 
oggi, con neologismo di non ben certo significato, si dice 

( 1 ) Per amore di brevita uso qui, come nella. Sociologia, tale 
nome per indicare i ragiona.menti ehe non sono esclusiva.mente 
logico.sperimentali, e ehe sono prodotti ed a.ccolti principa.lmente 
da.l sentimento e dagli interessi, 
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di ifattista, domani mel'itera qualehe altro epiteto ; ma :o;e 
liversi sono i nomi, uno solo c il carattere ehe indicano, 

quello cioe di non partecipare punto, o di partecipare poco 
alla credenza cd agli interessi dominanti. 

Tale modo di ragionare ed i sentimenti ehe palcsa 
f--ono, o non sono convenienti, secondo il fine cui si mira. (1) 

Po sono essere ottimi per spingere gli uomini all'azione, 
sono certarnenie pessimi per le sempliei indagini logieo-
pmimentali. Puo darsi ehe, agli Atenie i, fosse utile il 

&cntimento il quale li spingeva a condannare Ana sagora, 
1 eo di negare la divinita del sole, ma e pmc eertissimo ehe 
c-io era di danno al progredire dell'astronomia sperimentalc. 
La tolleranza usata dagli Atenicsi al disfattista Aristofane 
giova a rendere chiara la fama loro, il ehe non puo dir::;i 
della condanna di , ocrate. 

Il presente conflitto mondialc ci ha fatto tornarc a 
tempi di intolleranza, ed e sperimentalmente un buon 
e ·empio del eome hanno origine certe credenze. Invero si 
e potuto osservare ehe esse fmono partite secondo confini 
di popoll ; il ehe basta per dirnostrare ehe da tali o da 
altre simili circastanze fmono determinate, piuttostoche 
da semplici indagini logieo-sperimentali. 

Apptmto perehe non siamo consapevoli, o almono in-
teramente consapevoli del modo eol quale operano su di 
noi le circostanze, rimane molto difficile ehe ai loro effetti 
si sottragga del tutto ehi mira solo ad un fine di scienza 
, periemcntale : ma dal poeo al molto corrc un grau tratto, 
e si puo, so non altro, procumre di avvieinarsi all'ostremo 
ove gli effetti , ono minimi. 

(I) Sociologia, §§ 186 e seg. 
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No~ e da taeere ehe, neUe seim1Ze soeiali, le previsioni 
seientifiehe difettano spesso cli utilita pratiea, perehe esse 
possono solo investigare l'andamento meclio c generalc 
dei fenomeni, meutre molti casi pratiei ri<:hiedono ehe nc 
::;iano eonoseiuti i casi singolari e partieolari. Kon altri-
menti segue pcr parecehie altre seienze. 

Ad esempio il giocatore del Iotto non sa ehe farsi del 
<:alcolo delle probabilita ehe gli insegna quantc volte, 
all' ineirca, in mcclia, escira un ambo in un numcro gran-
clissimo di estrazioni; a lui premerebbe di eonoseere a ehe 
ruota e quando ul:leirh un ambo determinato; e di cio 
non solo taee il ealcolo della pro babilita ma neppure se ne 
oeeupa. (1) 

Cresee diffieolta alle previsioni un fatto singolare, 
cd e ehe nei fenomeni eeonomici e soeiali, spesso l'inten-
si ta non pa sa a grado a grado dal erescere al deereseere 
e viceversa, ma inveee muta rcpentinamentc. Per tal 
modo il ere eerc presente d' intensita non presagisee un 
aumento ma puo inveee presagire un deereseere. Non 
mi trattengo piu oltre su questo importante argomento, cli 
eui lungamente ragionai altrove. (2) 

Chi ragiona col sentimento, la fede, Ia. metafisiea, non 
ha la via ingombra da tanti ostaeoli. Il sentimento, ehe 
c parte e giudiee, guida prontamente a conclusioni as-
solute e sieure. E bensl vero ehe poi sono quasi sempre 
smentite dai fatti, ma la smentita giunge quando tali deri-

(') Sociologia, § 2411. 
(2) Sociologia (ed.iz. francese) passim. Giomale deyli Economi-

sti e Rivista di Statistica, Roma., luglio 1918. 
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\ az.wui huuuo giit prodoLto il dc ·idcmlo effcLto, c ::;i ~:;a 
eho : avuta la grazia, gabbato lo santo. 

II. 

Le spcranze ehe si osscrvano nel pre::;ente conflitto 
moncliale possono, se si pone mente all'origine, essere di-
stinte in duc classi, secondoche le promesse dalle qnali 
tra.ggono origine e ehe le suffragano sono state fatte e si 
ripetono di buona fede, oppure se sono state o sono impo-
ste dalla necessita, con scarsa fiducia di poterle recare ad 
effetto. '· e poi si pone mente alla corrispondenza colla 
realta sperimentale, si possono partire in varie classi se-
condo i vari gradi di probabilita e di possibilita del com-
piersi di ef;'se. 

In ogni tempo i capi animarono i loro armati promet-
tendo ad essi cli farli partecipi del bottino. Quando Otta-
viano ed Antonio chiesero cieca devozione ai propri soldati, 
presero impegno di far loro grandi doni di terre e di quat-
trini ; quando Bonaparte trasse l'esercito all' invasionc 
dell' Italia, lo confortO colla speranza di ottima preda ; (1) 

quando scoppio la guerra presente, i governanti da una 
parte e dell'altra, ft:>cero sperare ai popoli grandi vantaggi 

( 1) Lo stato presente della societa ha alcune parti simili n. 
quello della societa romana sul finirc dclla Repubblica. Sociolo-
gia, § § 25G 1 e seg. 
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t~llzt :-i ]!liO gwst.amcni.c eUre dw In lJcr protal'l'iar:-;eJi dw 
gli Imperi ccntrali mo. · ·cro ad una guena di conq uista, 
e ehe il governo ebbe eonsenzienti i socialisti, vinti dalla 
eupidigia delle spoglie ehe spera~ano conseguire mcdiante 
l'alleanza eoi partiti borghesi. Cosl 1' Intesa fu costretta 
alla difesa ; dalla quale pass<'> poi all'offesa, per con eguire 
a sua volta il proprio vantaggio. 

'Iutte queste speranze erano naturalmente subordinate 
alla vittoria ; ma conseguita ehe fosse stata, Ottaviano ed 
Antonio, come pureil Bonaparte promettevano cose possibili 
molto prohabili, poiche poehi erano eoloro ehe avevano da 
impinguarsi della molta roba altrui. E eio si poteva forse 
ripetere nci primi tempi del presente conßitto, quindi le 
promesse possono essere state fatte allora di buona fede ; 
ma col prolungarsi della guerra, eresccvano per tutti i 
belligeranti le spese e pereio i saerifizi dei vineitori, mentre 
seemava la quantita del bottino ehe, in eompenso, si 
poteva sperare dai futuri vinti. 

Allora pareeehi dei governanti e dei loro partigiani si 
saranno aecorti ehe diffieilmente avrebbero potuto mante-
uere gli impegni, ma la necessita di spingere alla battaglia. 
il popolo tutto imponeva loro non solo di eonfermarli ma 
altresl di aggiungere altri nuovi. 

V alga pure tale considerazione per le pro messe di 
riforme soeiali, di trasferimenti di rieehezza da eerte classi 
di eittadini a eerte altre, e per gli impegni del debito 
pubblieo e della earta-moneta. Se la guerra durava poeo, 
si sarebbe potuto provvedere alla non troppo grande spesa. 
solo coll' inasprire le imposte, eoll' impoverire certi cit-
tadini per giovare ad altri, col fare sorger<} nuovi riechi a. 
scapiLo degli anticbi; ma la somma ehe ~:;i pn(, per tal modo 
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prelevare non e infinita, ha un limite, e<.l i1 proluugar:;i 
della guerra ha cagionato spese e fatto nascere speranze 
tali ehe forse trascendono dal limite di eio ehe e disponi-
bile. Se cosl stanno i fatti, le speranze dovrebbero mutarsi 
in disinganni, poiche nessuno puo compiere l'impossiblle. (1) 

~egli Imperi eentrali prevaleva la plutoerazia militare, 
negli Stati dell' Intesa, la plutoerazia demagogica. Cio 
spiega la diversa indole delle promesse e le varie diffieolta 
per recarle in atto. Lepromesse della plutoerazia militare 
orano prineipalmente politiehe o si potevano certamente 
manteuere in caso di vittoria ; le promesse della plutocra-
zia demagogiea sono prineipalmente soeiali, e l'effettuarle 
rimane subordinato al proeurarsi i potenti mezzi pcr cio 
neeessari. La Germania, se vittoriosa, voleva togliere le 
eolonie alla Francia, eio era evidentementc possibile, come 
e possibilissimo ehe la Franeia vittoriosa abbia I' Alsazia 
e la Lorena. Ma il Lloyd George diehiara, nei suoi diseor i, 
volere ehe tutta la classe povera inglese divenga agiata ed 
abbia vita eon maggiori eonsumi, maggiore igiene, maggioro 
dignita. Se i governi degli altri Stati dell' Intesa hanno 
eguale desiderio, rimane da sapersi se posseggono i mezzi 
neeessari per reearlo in atto. Cio puo essere, o non essere, 
ma l'affermativa non e punto certa, anzi e la negativa ehe 
pare maggiormente probabile, poiehe tale miglioramento 
delle condizioni generali riehiede enorme spesa di bcni 
cconomici, ed e eosa arcana il sapere da dove si trarranno. 

Cio e eontrastato da impressioni e da derivazioni. 
Un'obieziono di grande uso ed alquanto puerile afferma 

( 1 ) Di cio piu a lungo in tm mio u.rticolo nell'Economista 
d' ltalia. Roma, 20 febl>raio 1019. 
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essere evidente ehe, toglicntlo ai rieclü, ~i pus"uuu luro 
agiati i poveri ; il ehe e vero se non troppo grande fosse la 
proporzione dei poveri ai ricchi, falso nel caso eontmrio, 
quando tale proporzione si accosta a quella ehe , i e osser-
vata e si os erva in tutte le popolazioni a noi note. 

Le seguenti imprc ioni sono recenti. Nei quattro anni 
di gnerra, i governi hanno facilmente potuto prelevare 
sulle popolazioni somme enormi di miliardi, somme tali 
ehe neppure in sogno avrebbero sperate; da eio nasce 
l' illusione ehe la fonte ehe ha dato sl. gran getto , ia ine-
sauribile ; il ehe manifestamente non si puo eoncedere. 
Un fatto e da osservarsi. Prima della guerra, a ehi pro-
pugnava un eostoso provvedimento governativo, si soleva 
oppone la spesa riehiesta. Venuta la guerra, scomparve 
interamente la considerazione della spesa ; e eio si eapisce 
facilmente poiehc salus populi suprerna lex esto, ma ora 
ehe e venuta la paee, si seguita a non volere badare alla 
spesa, e quanto e stato possibile entro eerti confini si 
vuole ora estendere oltre ogni limite. 

Un'altra assurda derivazione e benevolmente aeeolta 
dal pubblieo. Si asserisce ehe l' intervento dello Stato 
potra far ereseere molto la produzione, e un numero gran-
dissimo di inventori, o di sognatori., da soll od in eommissioni 
governative, si tolgono la briga di farei eonoseere i mi-
gliori modi di tale intervento. Ora viene il bello. Come 
prova dell'efficacia sin ora conseguita <lall' intervento dello 
Stato si danno gli effetti ehe ebbe durante la guerra, 
benehe sia notissimo a t.utti ehe in quel tempo la gente ha 
patito difetto grande di ogni ben di Dio. A cio si potrebbc 
opporre ehe il male e seguito non ostante l' intervento, 
ehe senza questo sarebbe stato maggiore, c d.i ci<) dare una 
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d mo:-;lrazionc ; ma t"üpprimclla intcrawcnlc, aduurrc bC1l1· 
plicemente gli effetti, tacendo ehe furono pessimi, come 
prova della bonta dell' intervento, e propriamente giu-
dicare buona una causa perehe ha ca.ttivi effetti. E ben 
vero ehe lo Stato ha potuto far ereseere molto la produzione 
d.elle industrie belliehe ; ma cio e stato conseguito a sca-
pito di altre produzioni, tirando via sulle spese. Per fermo, 
non e in tal modo ehe si potra provveder quanto oceorre 
per compiere le promesse tt rüorme sociali ». 

Lo Stato non ha sapuio nemmeno ordinare la distri-
buzione delle merci. Ogni giorno si possono vedere nelle . 
citta migliaia di donne ed anche di uomini ehe perdono 

molte ore per stare alla fila e provvedersi della mereo ehe, 
prima del benefieo intervento, ottenevano in poehi minuti. 

Gli inventori e sognatori ehe f:i propongono di insegnarei 
i migliori modi dell' intervento dello Stato potrebbero 
principiare a dare prova della loro ~eienza, insegnando a 
questo come puo vendere le sue sigarette senza fare per-
dere ore e ore a ehi le vuole eomperare. Strano modo 
invcro di fare ereseere la produzione e quello di sperperare 
in tal modo il tempo del lavoro. 

Aceade · spe so di Ieggere nella prima pagina di un gior-
nale le lodi dell' intervento del governo, e pt>i, volgendo 
il foglio , di trovare nella cronaca lamenti senza fine sui 
pessirni effetti dell' intervento, sullo sperpero ehe ne e 
eonseguenza, sui patimenti del pubblico. Le merei marei-
seono sulle ealate dei porti e maneano nei luoghi di eonsumo, 
il bestiame trasportato dalle ferrovie muore di fame, le 
industrie produeono eio ehe non oecorre al consumo e 
traseurano di produrre eio ehe sarebbe necessario ; i pro-
duttori agricoli smettono di proclurre generi requisiti o sot-



Lopo::;Li u1 cu.lnucrc. (Jue::;io iu wolli cai::ii ha a~uto pu' 
effetto prineipale di far sparire 1a meree da1 merea to. Chi 
ha denari da spendere trova sempre da eomperare eio 
ehe vuo1c, ma d.evc eomprend.ere ne1 prezzo un premio 
per i perieoli ai quali va ineontro il venditore. Ci sono easi 
comiei. A l\Iilano si sono sequestrate, in autunno, 1e uova 
ehe erano state messe in serbo per 1' inverno. L'effetto, 
ehe ogni mesohin eontadino poteva prevedere, e stato 
ehe sono maneate in inverno. L' intervento dello Stato si 
e fermato a. mezza strada: non bastava sequestrare le 
uova, oecorreva anehe persuadere 1e galline di smettere la 
pessima consuetu<line di nonfarnein inverno. In Francia, 
il vino sovrabbonda nei dipartimenti vinieoli e manca a 
Parigi. Via di seguito, a volere qui reeare parte notevole 
di tutte le notizie ehe si hanno im proposito, ci sarebbe 
da far erescere 1a penuria, gia grande, della earta da 
stampare. 

Per altro la eontradizione tra queste notizie e la lode 
dell' iutervento non e forse tanto grande quanto parc. 
L'artieolo di 1ode e scritto per eo1oro ehe, favoriti dalla 
guerra, godono i frutti del mal di tutti, e ehe, cessata 
eon sommo loro rinereseimento la guerra, (1) sperano in 
nuovi interventi dello Stato trovarc nuovi modi di ar-
riechire. La cronaea e fatta per dare ai mo1ti saerificati 
il sollievo ehe prova l'uomo nel sentire iliseorrerc dclle 
pl'oprie soffcrenze. Cosl sono contenti tutti. 

In altri modi altresi si procura di eonsolarc chi sta male 
e ::;i provvedono parafulmini per sviarc 1' ira dei sacrificati. 
Ai tempi della peste milanese, i presunti untori furouo ot-

( 1) Su ciö piu a lungo nel mio articolo in C'llnobimn, luglio 1918. 
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t.uuo parafuJmiue ; oggi lo l:iono gli inccLlttlori. 11 pubhheo 
beve grosso, senza badare ehe se I' ineettatore favorisee 
il crescere del prezzo della merce quando compera, lo 
fa calar~, od almeno opera in senso contrario dell'aumento 
quando vende, e senza porre mente a easi speeiali nei quali 
I' incetta e impossibile. Per esempio, il latte non si puo 
incettare, eppure tale merce maneo spesso in molte citt:'L ; 
dunque vi erano altre cause ehe l' incetta; e perehe mai 
non vi sarebbero anche per merei diverse1 Per il latte 
poi si sa ehe canse principali della penuria sono il cal-
miere, le requisizioni di bestiame e di nutrimento pel be-
stiame operate dal governo, alle quali, ma solo da poco, 
si aggiunse la malattia dei bovini. Puo darsi ehe I' inter-
vento del governo sia come la lancia di Aehille, e ehe 
possa risanare le inflitte ferite ; ma se eio non e articolo di 
fede, si gradirebbe di averne una qualehe dimostrazione; 
e inche questa non venga abbiamo solo asserzioni eam-
pate per aria. Intanto i moltissimi fatti noti ei mostrano 
ehe chi, pcr dare ai popoli l'abbondanza dei consumi, ri-
pone sua fiducia in tali mezzi, opera all'incirea come chi 
volesse edificare sulle nubi. 

Nel tempo della guerra apparve grandissima, ed in-
sperata ai reggitori e ai loro seguaei, l'arrendevolezza dei 
contribuenti nel laseiarsi spogliare ; si suppone quindi ehe 
possa seguitare inesauribile. Cio puo essere vero, c pare 
a noi ehe la nostra borghesia corra allegramente alla pro-
pria rovina, eome similmente feee la nobilta feudale al 
tempo delle Crociate. La fede dei nostri borghesi e di 
altro genere, ma in quanto alla realta puo stare alla pari 
colla fede di eoloro ehe muovevano guerra per liberare il 
gran sepolcro di Cristo. 



-- 236 -

'l'uClo e.iO pcr allro nou <:ot-Jtit ui~<:l' jJ lllat!gior 111otl vu 
delle spet>e, il quale ::,ta. nella nece ·sita pcr la plutocrazia 
demagogica di pagare largamente i suoi partigiani e di 
attenuare coi doni l'oppof'izione dei suoi avversari. Es:-a 
deve riporre ogni ua speranza nelle opere volpine, non 
potendo, come la plutocrazia militare, u are le leonine. 

Un miglioramento puo e sere impo sibile in generale 
pei vari Stati e le varie cla si sociali, ed e~sere invece pos-
sibile per piccola parte di questi Stati, di queste classi ; 
poiche per tal modo scema il numero dei gaudenti, cresce 
quello degli sfruttati. Pochi lupi stanno bene se hanno 
per sfamarsi molte pecore, ma molti lupi non pos~ono 
campare con poche pecore. 

Gli operai abili, detti qualificati in Ing1Ulterra, po ono 
ottenere un notevole Iillglioramento delle loro conilizioni, 
del quale fa parzialmente le spese il rimanente della classe 
povera ; ma 1' intera classe ilifficilmente puo conseguire 
un miglioramento generale, se non avviene un conispon-
dente aumento della produzione. In Inghilterra, il con-
trasto tra il vecchio ed il nuovo Tradeunionismo dipende 
principalmente da tal fatto ; ed ora le regole stesse delle 
Trade Unions sono trascurate e gli operai scioperano senza 
il permesso dei capi. I governi, per far star buone le po-
polazioPi, promottono ad esse il det>iderato miglioramento 
generale delle condizioni, e chi ci crede andra deluso se 
non e cittadino di uno dei paesi ehe saranno dominanti. 
Questi, per quanto se ne sa ora, parrebbero dovere essere 
1' Inghilterra e gli Rtati Uniti. (1) E gia essi provvedono 

(') Veda.si: :M:. PANTALEONI, La conferenza: le realtc~. i miti 
e le utopie - La Vita ltaliana, febbra.io 1919. 
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per reeare ct compimento l' impresa. Si sono fatti la parte 
del l one nclle spoglie del vinto nemico ; rna que:sto c il 
mono, c maggiore as::;egnamento fanno sul togliersi la 
eoncorrenza della Germania, tanto per vondere eome pcr 
comprare nei paeHi neutri od anche alleati ; inoltrc spcrano 
di potcrc tosto o tardi (( salvare >> i Rus i, eioe sfruttare le 
ricchezzc naturali di quell' immenso tcr~itorio. Jon c 
punto impos::;ibile ehe, per tal modo, i capitali 'ti inglesi 
ed amerieani si procnecino grandi:sl'imi guadagni, clei quali 
faranno palte ai loro operai e a quci loro eoneittadini ehe 
gli aiutarono e gli aiutano a eompicre lc divisate imprese, 
ad aequi tare e a mantcncro il proprio impero. In tali 
paesi dominanti, potra1mo dunque avere c:ffetto in gran 
partc lc prome se di un miglioramcnto. Gli esempi di A-
tcne, di Roma sul finire della Repubbliea, cd altri simili 
mostrano ehe fatti analoghi gHt sono avvenuti e ehe per-
eio e possibile ehe avvengano aneora. 

Non ei tratterremo troppo sulla formD, della Soeicta 
dolle Nazioni, o lega o ehe dir si voglia ; ogni giorno si 
distingue meglio ehe la sostanza e interamente differente 
dall'apparenza e ehe si ha semplicemente un nuovo caso 
da aggiungere al numero infinito di quelli in eui appetiti 
materiali si vestono di belle forme ideali. 

Finehe la Germania era forte, poteva essere utile 
usare eontro di essa eerte ideologie; eome erano quelle 
tratte dall'etica, dai eoncetti di giustizia e di diritto, op-
pure quella, rinnovata dal tempo in cui gli alleati eom-
battovano Napoleone I ed invadevano la Francia, o dal 
tempo piu prossimo in cui la Prussia moveva guerra a 
Napoleone III, e ehe recava a diRtinguere popolo e go-
verno, asserendo ehe solo il secondo era il nemico, od 
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infine quella ehe t;l manifesia nel dlscgno della F:ocieta 
dt> lle 1 T azioni. 

Di q uestc idcologic, parte sono sopravvissuie alla vit-
ioria c rimangono vive e fresche, partc languono c stanno 
scomparcndo, parte sono venute meno colJa vittoria, ed 
avcndo ormai compiuto l'opera per cui erano state create, 
sono messe in disparte e buttate via come limone spre-
muto. Non si sa bene . e tale sara la sortc dell'ideologia 
della Societa delle Nazioni, o se potra rimanerc come 
semplice velo delle alleanze. (1) Intanto abbiamo una 

(1) Se molti fra coloro ehe vedono la reLtol'ica. vuota di sonso 
dei discorsi in pr,) della Lega. delle Nazioni, tacciono, vi son.o 
pure aleuni ehe manifestaro apertamente il proprio pensiero. 
Mentre sto scrivendo quest'articolo, il telegra.fo ci da notizia di 
un discorso fatto al Senato americano dal senatore Pointdexter 
il quale disse : " Accetta.ndo o rifiutando il disegno di tal Lega., 
gli Stati Uniti decideranno se vogliono rimanere uno Stato so· 
vrano e indipendente, serbando la facolt8. di dispone del proprio 
avvenire, o se stanno per perdere la propria signorla, in favore 
di un ordinamento internazionale, partecipando ai pericoli, inter-
venendo nei conflitti, sottoponendosi a tutti gli intricati guai 
ehe saranno Ja conseguenza delle stirpi, delle lingue, delle reli-
gioni dell'universo. A noi si chiede di sopprimere la guerra, e per 
contro si opera in modo da moltiplicare le cagioni di guerra, chie-
dendoci di rinunciare ai nostri diritti di sovranit8., in favore di 
una lega eterogen«=a >>. 

In realta, negli Stati Uniti, il conflitto di opinioni circa alla. 
Lega delle Nazioni sta principalmente nel sapere se quel disegno 
puö ancora ess6re utile per dare l'egemonia agli Stati Uniti, op· 
pure se oramai Im dato quel poco o molto ehe da esso si poteva 
sperare, lusingando certi sentimenti, e se e venuto il tempo di 
buttarlo via, come un Iimone spremuto. Veclasi l'ottimo articolo 
di RENE .ToHANNET nd periodico Les Lettres, ler mars; e illibro 
dello stesso autore: Le principe des nationalites, Paris, 1918. 
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bella fiodturä di derivazioni. .Piu non si conquista un 
territorio, si oecupa eon mandaio della nascitura Soeicth 
delle Nazioni. Nessuno sa cliro come differiseano pmtica.-
mente questi cluo modi di appropriarsi tcrre e popoli 
soggetti. Indennita di guerra non se ne fanno piu pagarc, 
oib<'>! ma si esige il risareimento dei danni c delle spc ·c 
di guerra. Ogni popolo puo avere il governo ehe meglio 
crede.... purehe per altro piaecia ai vineitod ; deve po-
tere liberamente disporre di se .... purehe con cio non leda 
gli interc~si dei vineitori, intcressi ehe si esprimono, colle 
forme, ehe dieevansi abbandonate, dei motivi strategici, 
delle guarentigic militari, dei giusti confini, delle ragioni 
storiehe. Queste entita hanno ora preso il posto degli 
« intcrcssi vitali », ehe sono alquanto screditati, forse per-
ehe furono molto adoperati dagli imperi centrali. Simil-
mente, la moderna assistenza civile ha tolto di sedc la 
disusata earita. La dcmoerazia piu non tollera la diplo-
mazia segreta, ma se la diee benissimo eoi gentelmen' s 
agreement (1) e eol mistero delle deliberazioni. Alla Russia 
non si ehiese nessun vantaggio, e ehi mai sarebbe tanto 
egoista di fare eio~ l\Ia si vuole << salvare » il suo popolo, 
tutelarlo; e se non e lupo e can bigio. In tutto eio non vi 
e nulla di nuovo ne da biasimare a priori ; il mondo c 
sempre andato avanti rieoprendo gli interessi eolle diri-
vazioni e seguitera aneora un bel pezzo a tal modo. Al-
trove lungamente ne trattai c non staro qui a ripetere 
cose gia dette. 

(1) M. PANTALEONI, loc. cit., pag. 126: « Trattati segl'et.i 
dct.ti ora " gentlemen's agreements » regoleranno ogni cosa. con 
piena soddisfazione dei forti », 
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La sostanza della Societa delle Nazioni e l'~gemonla. 

dell' Inghilterra c degll Stati Uniti, e il disegno di tale 
Societa puo stare colle cliehiarazioni dell' Imperatore Ales-
sandro pel patto della Santa Alleanza. 

Questo proeaecio breve pacc al mondo; piu breve 
pare dovere essere quella ehe avra dalla lega dello Nazioni. 
Dappertutto le genti si agitano e preparano eonfiitti esteri 
o eivili, e molto avranno da fare i capi dell' egemonla 
per fare stare al dovere i propri popoli e gli altrui. (1) 
Dall' Irlanda, eoi suoi Sinn FeineTs, ehe paiono avere 
preso sul serio le promesse Wilsoniane, perehe a loro fanno 
comodo, sino all'estremo Oriente, da Arcangelo al C'apo 
di Buona Speranza, avra da darsi briga 1' Inghilterra di 
manteuere l'ordine ehe meglio giova alla propria potenza; 
ne minori brighe avranno gll Stati Uniti. 

Per recare a compimento i loro disegni, dovranno i 
due paesi egemoni manteuere potenti cserciti ed armate, 
ed invero sin d'ora attendono a costituirli. Nel futmo i 
picooll eserciti britannico e amerieano piu non saranno 
ehe un ricordo storieo, e l'armata inglcse dovd prevalere 
su tutte le altre. Oll uomini di Stato di quel paesc clicono, 
e trovano parecehi ehe ci credono, molti ehe mostrano di 
crederei, ehe sa.ra pel bene di tutti .... anehe di coloro 
contro ai quall sara adoperata l'arma ; il ehe si puo con-
cedere, poiehe alla fin fine e autorevole parere dei teologi 
ehe le punizioni infiitte dalla divinita sono pel bene del 
peccatore. Neppure i popoll subordinati dclla Lega po-
tramlo trascurare gll armamenti, ed e vano lo sperare ehe 

(') M. PANTALEONI, loc, cit., pag. 128, nota: « Ora chi mai 
puö credere ehe stia.no scomparendo i germi di confiitti ! "· 
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tra essi scompaia ogni cagione cli conflitto, ne fon.e 
cio, in parccchi casi, piacerebbe ai capi dell'egemonia, 
memori ehe la apienza romana ha la ciato il precctto: 
divide et impera. 

Per tali motivi ed altri ehe facilmentc s' intendono, 
a ppare manifesto ehe saranno delusi coloro ehe, dalla spe-
H~ta riduzione dcgli armamenti, stimano ehe si potra ri-
cavare quanto occorre per sopperire alle non lievi spesc 
ehe richiedono le prome se « riforme sociali >>. 

Potn1 anche esservi disinganno, almeno parziale, circa 
all'utilita ehe avra ogni Stato, dall' indemrita ehe sara 
possibilc di farc pagare alla Germania. Notisi anche la 
contraddi:z.ione ehe c' e nel volere rovinare economica-
mente la Germania, e nello sperare di trarre grandissime 
sommc da un paese impoverito. 

L' Impero di Roma fu, in molti casi, benefico per lc 
nazioni sulle quall si estendeva ; sara egualmente favo-
revole alle nazioui subordinate 1' impero dei nostri domi-
nantH Cio dipendera dal modo col qualc sara esercitato e 
dalla rasscgnazione colla quale sara sopportato. Solo que-
sta concede agli egemoni di parcere s~tbiectis, altrimenti 
conviene loro badare al debellare superbos. Roma. ebbe 
consenzienti in gran parte i popoll soggetti, e cio fu non 
ultima causa della prosperita del suo impero. Saranno 
altresl consenzienti all'egemonla inglcse e americana i 
popoll modernH Che avverra degll immt!nsi territori ehe, 
dal Rcno, si stendono sin dovc ha termine la Siberia~ 
Che vorranno gll Asiatici c principalmente i Giapponesi? 
Questi, sin d'ora paiono non avore soverchia fiducia nelle 
ideallta della ~ocieta delle Nazioni; forse rinsaviranno .... 
RP- ci trovano loro vantaggio . T barbari ehe premevano ::mi 

;6 - Fa/ti e /~olle 
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eonfini del romano impero aVl·anno, o non avranno ·uc-
eessori sui eonfini della moderna Lega~ ~ono quesiti di 
grandissimo momento per l'avvenire, ma sui quali, per 
ora, l'esperienza non ei eoneede altro ehe scarse notizic. 

l\Iiglior eonotleenza po siamo avere degli effetti del 
eondominio, perehe eostante e l'esperienza la quale ci 
insegna ehe, tosto o tardi, piuttosto tosto ehe tardi, il 
eondominio traligna in aperta rivalita. Qui ei dobbiamo 
fermare e laseiare a ehi lavora di fantasia il prevedere un 
tempo in eui potra esservi guerra tra i popoli domin.mti, 
eoll'aiuto dei soggetti ed anehe dei nemiei. 

Quando l' imperatore Alessandro. sedeva al eongresso 
cli Vienna, arbitro dei destini dell'Europa, non prevedeva 
eerto ehe il suo sueeessore avrebbe dovuto sostenere 
guerra eontro una lega franeo-ingle e, promossa dal ni-
pote del debellato, rovinato Napoleone I. Se tal lega 
fu possibile, altra simile potrebbe vedersi in avvenire tra 
la Germania ed aleuni dei presenti suoi vineitori. l\Ia non 
sempre segue tutto eio ehe e possibile. 

Piu sieura deduzione possiamo fare, preverlendo ehe 
la rivalita degli egemoni potra giovare ai popoll subordi-
nati per riaequistare la perduta indipendenza. Finehe non 
venga quel giorno i loro uomini di Stato avranno forse 
oeeasione di rammentare i preeetti ehe da Plutareo ai 
magistrati delle eitta greehe del suo tempo, ammonendoli 
cli non mai dimentiear ehe al di sopra cli essi statmo i ID[~
gistrati romani. (1) 

Ri e voluto avere la climostrazione della possibilita di 
una soeieta cli nazioni indipendenti nell'esempio della 

( 1) PLUTARCO, Praecepta gercndac reipublicae, XVII, pag. SH. 
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con~ederazione Svizzera. ili Cantoni indipendenti ; ma tal 
prova si rivolge contro chi la reca, poiche e ben noto ehe 
l' indipcndenza. dei Cantoni e ora ql.lasi annientata, ehe 
~cema ogni giorno, e ehe presto avra sede solo nel pa sato. 
Appunto cio potra aceadele della nuova soeieta delle Na-
zioni, deludenuo coloro ehe ancora serbano viva nell' ani-
mo diversa, speranza. 

111. 

La plutocrazia demagogica ha vinto, stravinto, distrutto 
la plutocrazia militare e burocratica, come Roma vin ·e c 
di ·tmsse Cartagine e i re maeedoni ; seguitera la nostra 
plutoera.zia a trionfare, o, come per Roma, la stessa sua 
vittoria preparera la disfatta ? (1) 

Oggi unico temibile avversario si erge eontro di es a 
il Bolscevismo. Nello esprimermi in tal modo uso il comune 
linguaggio, come fa l'astronomo quando dice ehe il sole 
sorge; per essere maggiormente preciso, e poiehe l'espe-
rienza ei mostra, ehe, in gran parte, le opinioni hanno ori-
gine dai fatti, piuttostoehe i fatti dalle opinioni, (2) do-
vrei nominare come contrasto ai nostri plutoerati i senti-
menti ehe oggi si manifestano col Bolscevismo, e ehe do-
mani avranno forse manifestazioni alle quali a.Itri nomi 
s aranno posti. 

• 

(I) Sociologia, § 2541 e seg. 
( 2) Sociologia, passim • 
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Il Bolscevismo tiene soggetta parte della Russia, e 
eome macchia d'olio, si estende ad altre eontrade; ove 
opera anche indirettamente, promovendo diverse mani-
festazioni. Acuta e profonda e l'osservazione del Sorel (1) 

il quale stima ehe, in Germania, la << trasformazione della 
c;oeialdemocrazia in sindacali mo sarebbe piu pericolosa pel 
capitalismo ehe non Ja permanenza dei Soviets russi, per-
ehe non mancherebbe di essere aceompagnata da una filo-
sofia sociale cosl potente eome fu il marxismo : il popolo 
germanico ha facoWt metafisiehe eeeezionali, ehe gli ven-
gono dal suo attaceamento alla religione, alla mitologia 
alla poesia della uatura. Del resto l'esperienza ha mostrato 
ehe l'uomo del popolo e disposto ad aeeettarc una meta-
fisiea piu faeilmente delletterato ». 

Dieeva Catilina, diseorrendo dei plutocrati ehe signo-
reggiavano la repubbliea : (2) << .... grazie, potere, onori, 
ricchezze sono per essi o per eoloro ehe favoriseono, a noi 
rimangono pericoli, ripul e, eondanne, poverta. Sin quan9.o 
patirete eio fortissimi uomini? Non e maggiormente de-
gno morire da valorosi ehe perdere eon infamia una vita 
misera e inonorata, dopo essere stati ludibrio dell' inso-
lenza altrui 1 l\Ia eertamente, per la fede degli dei e degli 
nomini, la vittoria ein mano nostra. Vigorosa e l'eta, va-
loroso l'animo nostro ; all' ine0ntro in essi svigoriranno 
anni, rieehezze, tutto n. 

Tale di~eorso potrebbc es ·ere me so in boeea dei Bol-
sccvichi del tcmpo no::;tro, ed esprime sentimenti ehe i 
o:sservarono, si os"ervano, si o::;scrvcraimo nci forti ehe 

( 1 ) lf '1\·IIIJ'"· lfJ kbbraio l!ll!l. 
( 2 ) H\t,t.t •srl br!lu111 Oatilinae, XY. 
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11on voglio11o ritnancrc pazicnt i \'iti intc rldle arli volpiuu 
li colot·o ehe non u ano la forzu,. 

Catilina e i suoi seguaci caddero da forti, a Fiesoie ; 
persisterono i sentimenti ehe in essi avevano avuto cspres-
ione e furouo strumento della. vittoria di Cesare, e poi 

cli quella di Augusto. 
Analogameute potrebbero i BoJscevichi russi, gli par-

tachiani teclesehi es ere dispersi, distrutti, e persistere i 
::>entirnenti ehe in essi hanno espressione, preparando cosl 
future trasformazioni sociail. Il pasRato equilibrio sarobbe 
probabilmente stato rotto in ogni moclo, ma Ja rottma 
fu affrettata clalla cupicligia clei plutocrati, ehe li spinso a 
muoversi guerra, e clalla mancanza cli senno clei govcrni, 
ehe antcposero Ja matel'ia politica alla sociale, e ehe non 
si avviclero ehe Ja guerra a cui si accingevano avrebbo 
avuto effetti soeiali di gran lunga piu importanti dei po-
litici. Non possiamo dire con sicurezza se i BoJseevichi, 
gli , partaohiani ed altri ehe sorgeranno ed avranno nuovi 
nomi infliggeranno ai nostri plutocrati ed ai nostri politi-
canti disinganni simili a quelli cl,le il Metternich ed i suoi 
ROCi ebboro dai rivoluzionari clel loro tempo, ma e certo 
ehe il fenomeno messo in luce dai presenti rivoluzionari 
non e trascmabile, e ehe anzi esso appare di ben maggior 
momento dei maneggi politici ehe stanno facendo seguito 
alla guerra. La belva ehesie destata .non sara arnmansita, 
come Cerbero, buttandole qualehe offa, ne reclera al 
dolce canto delle sirene, fatto udire clal Lloyd Georgc e dal 
Wilson e ripetuto clal eoro clegli umanitari, ehe anzi in 
essa creseera la ferocia, eoll'aumentare la vilta negli avvcr-
Rari. Oramai e principiato un moto ehe concluee a gravi 
avvenimenti; e se anche in questi clovesse andarne di 
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mczzo Ia no~tnt ci vih:1, m·<·otTC ramJtwntar:-;i chl' gi<'t ü tUULHio 
vide parcechic voltc alternari"i medio-evi e rinascimenti. 

Tra i Rentimenti ehe sono manifestati dai nuovi rivo-
luzionari, aleuni ~ono da notare. Uno gia si trova nclla 
defunta Internazionale, e mctte il conflitto di classe al di 
, opra dci conflitti politici. E in partc contc~a di interessi, 
ma in parte altreRI contra;,to tra Ja realta o la metafi iea, 
tra la vita materiale e Ja vita ::;entimentalc. Il Novicow 
diede il nome di chilornet1ite alla malattia dello Zari mo e 
dei pangermanisti, dalla quale i governi crano spinti a 
volere ognora occupare nuovi territmi. Di tale malattia 
morirono il governo rus o c il tedesco, i quali, spinti da 
cupidigie politiehe. vennero a battaglie, invece di con-
cludere un aecordo ehe, per molto tempo ancora. li avrebhe 
fatti ::;icuri. 

I nostri rivoluzionari, mossi dall' istinto o per deli-
berato eonsiglio, mirano a sean are perieoli di tal sbrta. 
Pure agli insorti russi ehe al eontadino prema pii1 assicn-
rarsi il possesso del campo da esso coltivato, ehe non 
proeaeeiare ai suoi governanti la eonqui.,ta di Costanti-
nopoli, la supremazia nei BaJeani. Narrasi, ::;ia poi vero o 
no, essere sta~o detto dal defunto Zar ehe, pur di vincerc 
la guerra, avrebbe saerifieato l'ultimo eopek e l'ultimo 
uomo. Segni ehe inveee i1 penultimo uomo sacrifieo lo Zar. 

Le derivazioni etiehe prodotte in si gran eopia a pro-
posito della rivoluzione russa sono perfettamente simili 
a quelle gia adoperate pcr la Rivoluzione franeese e) c 
sono del pari inutili per eonoseere Ja sostanza dei fatti ; 
potrebbero solo essere utili per diseoprire un eerto stato 

(t) Sociologia, §§ 2162 e seg. 
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tl'animo di coloro ehe lc u~ano, ~e qne:,;t.o gia non foH:>o 
notissimo da infini.ti fatti. Rtoriei. f.:i puo dire lo stesso di 
molte derivazioni etiche a cui diede origine la guerra pre-
, ente. Tutte giovano invece molto come strumento per 
lUUOYerc la .gcnte, cd e questa la pl'ineipale cagione del 
favore col quale sono accolte. 

Pei nuovi rivoluzionari. l'oppo 'izione dei godimenti ma· 
teriali ai godimenti del , entimento e dell' intelletto costi-
tuisce ad un tempo una forza ed una debolezza : una forza 
in quanto ehe tale opposizione si manifesta eon un lin-
guaggio compreso da tutti ; una debolezza perehe va a 
ritroso dell'andamento ehe l'esperienza ei mostra costante 
nello spirito umano, il quale si aceende a virili impTese 
principalmente per forza di sentüncnti e di miti. 

L'asceti.mo c l'opposto del desidcrio dei godimenti 
materiali, eppure puo rerare ad uno stcsso eontrasto alla 
preponderanza dei motivi politiei per determinare Je azioni 
umane. Cosl segul ehe gli umanitari nostri furono in parte 
d'aceordo cogli internazionalisti nel ripudiare, almeno a 
parole, la guerra ; ehe i Tolstoi.ani coneorsero a preparare, 
in Russia, l'avvenimento dcl bolseevismo ; ehe molti 
borghesi si dimostrarono e segui.tano a dimostrarsi favo-
revoJi a moti rivoluzionari, a spogliazioni, a trasformazioni 
di eui saranno le prime vittime. 

Al solito il determinare in tale e tanto eonßitto di in-
teressi e di inclinazioni dove sta il rrtaggior utilc per Ja 
socicta e quesito di quantitit di ta1i interessi e di tali incli-
nazioni piu ehe di qualita. Possono essere t'Q.iti utili nei 
limiti di certe sfer<:>, di danno a] di la. (1) 

( t) Snriolo(Jirt, § 2155. 
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In ogni modo, (.1 1111Hillllfl110 sie~, il giudiäo ~.:hc 1-ill ·ib 
vogJia&i darc, e CCL'lO ehe le incJinazioni e gJi inte1·es,.,j di cui 
ora abbiamo fatto parola :-:i trovano nella razza umana e 
si manifestano dal tempo dei Cinici, passando a quello 
dei primi Cristiarti, e venendo al tempo nostro ; e poiehe 
ognora persistono, si puo es. ere Rieuri ehe, se aleun partito 
li abbanclona, tosto ne sorge un altro per propugnarli. 
I oeialisti ehe approvarono le spese per la guerra opera-
rono forse da buoni cittadini, ma eerto non da buoni in-
ternazionalisti ; quindi l'eredita laseiata in abbandono dalla 
rlefunta Internazianale fn raeeolta dai nnseituri Bolsee-
viehi, Spartaehiani, cee. 

I nuovi rivoluzionari ripudiano alennc idcologie degli 
antiehi e clei presenti. Notevolissimo e il loro distaeeo 
dalla dea maggioranza, di eui negano reeisamente la divi-
nita. Puo darsi ehe, come la vendita delle inclulgenze papali 
favorl il naseero del protestantismo, l'uso e l'abuso fatto 
dai plutocrati rlel dogma delle maggioranze abbia avuto 
parte nel determinare la moderna eresia. Rimane Rempre 
vcro ehe ehi troppo tira la eorda, la strappa. 

Inoltre i nostri rivolnzionari Ri palesano cretiei del-
l' imperante religione ehe eondanna eome abhominevole 
l'uso della forza per manteuere i governi (i) e senza al-
eun ritegno si spingono sino ad adoperare una forza mer-
cenaria, eome fanno ora i Bolseeviehi in Russia, ehe per 
giunta l'usano in parte forestiera, e eome stanno per fare 
altri rivoluzionari. 

Sentimenti ehe sono aneora molto eonfusi ma ehe vanno 
poeo alla volta sviluppandosi dalla nebbia, mirano a eapo-

(') Sociologia, §§ 2201, 2170. 
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v<>lu;crr. ]' imlole ddle n:Jazi011i dellc da"'"'i :;ociali a porre 
in alto ehi era in ba::;so, e viccver:a. Gia prineipiano a 
m utarsi grandemente certe relazioni sociali ed altre eeono-
miche. Gli operai, mediante i loro sindaeati e 1' alleanza coi 
plutoerati, hanno sul governo ben maggior potere ehe gran 
parte della borghesia. Eeonomieamcnte, molti operai, 

· mediante l'aumento dei salari e la diminnzione delle ore di 
lavoro, . tanno meglio dei pieeoli borghesi (1) e di pareeehi 
muestri, profe sori, scienziati, magistrati, eec. E vero 
ehe tale peeponderanza e stata eonsegnita eoll'aiuto dei 
plutoerati, e non . i Ra ehe ne avverra se l'alleanza si seiorra, 
e se allora diverrJ. maggiore o minore la potcnza della 
classo operaia. 

Nell'eserc!to rivoluzionario, si vuole ehe gli ufficiali 
siano sottoposti ai soldati. Vi sono fatti alquanto comici 
ma earatteristiei, eome quello del saluto dovuto sin ora 
dai r-;oldati agli ufficiali, e ehe si stima di somma impor-
tanza, il torre via. 

A qual termine ci avvia l' iniziato movimento e ben 
di.ffieile cono eere; ma non vi e dubbio ehe grandi muta-
manti e gravi perturbazioni sociali sono da prevedersi ; 
non pare dunque ehe possano avere effetto le eoncepite 
speranze di paee e di prosperita sociale in un tempo pros-
simo, o almeno non troppo lontano. 

(I) Per intendere tali fenomeni e inclispensabile distinguerP 
coloro ehe goclono di una. rendita fissa o quasi 6ssa. e gli « specu-
la.tori ». Su ciö vedasi Sociologia, § 2233 e seg. 



n fenomeno del bolscevismo. 
(Ri,·ista di .llilano- 20 maggio, 1919). 

I. 

Il giudizio delle teorie sperimentali spetta esclusiva-
mentc ai fatti ; il rimanente e inutile e non conta. 

Per tale giudizio, i fatti divenuti noti dopo ehe fu 
composta la teoria sono di maggior momento di quelli sui 
quali essa fu edificata ; poiche se, essendo dato un certo 
numero di fatti, si possono agevolmentc trovare parecchie 
teorie ehe li uniscono, si o~:~serva poi ehe poche di esse sus-
sü;tono quando si cimentano con nuovi fatti. Percio occorre 
di non trascurare occasione veruna di compiere quest'ope-
razione ; e di tale studio vorrei qui dare un piccolissimo 
saggio a proposito delle teorie della Sociologia. 

Per spiegarmi chiaramente sono costretto di rammen-
tare aleuni principi di tali teorie ; il ehe veramente sanl. 
inutile pei pochi ehe ne hanno attenta conoscenza, ma ehe 
invece e indispensabile per chi ha solo sfogliato il Jibro in 
cui sono esposte, o lo ignora interamente. 
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I><~ priJUa 111i occotTC dichiararP tlw, enl diro ehe qt•i 
come uella Sociologi(l, mgiono .·olo ·otto l'aspctto speri-
mentale, non intendo menomamente esaltare - o depri· 
mere - alcuno d.egli aspetti sotto i quali si puo conside-
rare la materia, ma solo separarli e rn'>tinguerli. 

La ociologia sperimentale mira tanto poco a togliere 
pregio, a denigrare miti. teologie, credenze, metafisiche, sen-
timenti, ehe, d.istinguendo la concordanza coi fatti e l'uti-
lita sociale, afferma avere ricavato dall'c perienza ehe tali 
entita sono fattori principali, oltre gli interessi, degli av-
venimenti sociali, per modo ehe nulla di importante si puo· 
campiere senza di esse, nelle nostre societa ; ma la Socio-
logia sperimentale li studia dal di fuori, come semplici 
fatti, senza parteciparvi in alcun modo. 

n manifestarc cio col dare alle teorie, 0 all'autore. taccia 
- o merito -- di scetticismo o di materialismo (perche tra 
i fatti considera pure gli interessi) e errore grave e fonte 
di molti errori. Lo scetticismo e appunto una delle dot-
trine a priori, una delle metafisiche, da,lle quali rifugge 
la scienza sperimcntale ; il materialism0 ha caratteri co-
muni colle teologio, ed e una di quelle crcdenzc alle quali 
non partecipa chi segue esclusivamente l'esperienza. 

Passand.o poscia ad. esporre aleuni princip1, di cui lc 
prove sperimentali trovansi nella Sociologia, eccone uno 
da cui trae principalmente forma il presente saggio. 

Osserviamo nella storia una notevolo concordanza tra 
gli avvenimenti sociali e i miti, le teologie, le credenze, le 
metafisiche, diciamo in genorale le idee. E impossibile 
assegnare tale concordanza al puro caso : ci deve esscre 
un qualehe vincolo tra questi duc ordini di fatti. 
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Due ipotesi estremc si possono fare, cioe : 
1o Che le idee sono la cagione degli avvenimenti ; 
2° Che gli avvenim.enti sono la cagione delle idee. 

Entrambe queste ipotesi sono errate, ma molto piu la 
prima della seeonda; questa puo spesso ammettersi eomc 
prima appro simazione, soggetta a rettifiea; quella non 
vale neppure in tal modo. Tutto quanto ei e noto si spiega 
a sai meglio ammettendo ehe avvenimenti e idee siano 
interdipendenti, ed aggiungendo ehe nei easi piu numerosi 
e di maggior momento predominano gli avvenimenti. 

Da eio si traggono pareechie eonseguenze, ehe tocea 
all'esperienza di verifieare. Di poehissime diro qui, riman · 
d~mdo per le altre ~lla Socioloyia. 

Poiehe avvenimenti e idee sono eongiunti, il eonoseere 
uno di questi ordini d.i fatti puo farei eonoseere, alla me-
glio, l'altro. Da eio e nato l'errore ehe l'uno sia la cagione 
dell'altro. Similmente, dall'es ere le idee fatti, avvenim.enti 
e vieeversa dal presentarsi a noi questi sotto forma di idee, 
e nato l'errore di negare distinzione veruna tra le due 
classi, il quale e simile a quello ehe si farebbe rifiutando 
ogni distinzione fra animali e vegetali, eol pretesto ehe 
sono tutti esseri viventi. 1\Ia il respingere tali errori non 
ei deve fare traseurare le informazioni ehe possiamo ri-
cavare dalle relazioni ehe eorrono fra le due elassi ; soltanto 
ci fermiamo a quella ehe mostra l'esperienza, laseiando alle 
1.eorie ehe da questa traseendono lo spingersi piu oltre. 

Gli avvenimenti eonereti sono eomposti, e si possono, 
coll'analisi, scparare in varie parti piu sempliei ; somigliano 
alle roeeie in eui l'ana.lisi chimiea distingne, eome clemonti, 
i eorpi detti semplici. 
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Analoga o 'bervazione ::,i puo fare per le idee. 
Nella Sociologia, proeurai di eseguire tali anali i, ehe, 

eome le prime analisi delle roceie, sara poi migliorata da 
eoloro ehe spingeranno oltre lo studio. Similmente si pre-
vede oggi ehe potrebbe venir giorno in eui i molti eorpi 
sempliei della ehimiea presente si ridurranno a mi.nor nu-
mero, e for e all'tmita. 1Ia t'iroili ipotesi avmnno sede nella 
scienza soltanto quando saranno :state verificate dell'c-
sperienza. 

E modo errato i1 ridurrc una credenza ad un unico 
principio ; diventa poi enorme l'errore se dal principio si 
vuol trarre, eome con ·eguenza, gli avvenimenti ehe av-
vengono dove esso domina formalmente. Si proyj, ad escm-
pio, a ridurre il Vangelo ad un solo principio, e poi si veda 
sf.'l i popoll detti cri.stiani si sono mai regolati su cli e~::>O. 

Altrove esposi molti altri esempi. (1
) 

La eomposizione chimiea del diamante e dclla grafitc 
e quasi la stes. a, poeo diversa e quella del rubino e dell'ar-
gilla; ma sarebbe a:;;surdo i1 volere eguagliare interamente 
il diamantc alla grafiie, il rubino all'argilla , e pcggio ehe 
mai lo aeeusare chi nota l'eguaglianza approssimativa della 
composizionc ehimiea, di volere avvi.lire il diamante o il 
rubino. I scniimenti ehe fanno nascere queste pietre pre-
ziose sono una cosa, la ]oro compo~izione ehimica ne e 
un'altra. 

Abbiamo sinora ragionato della statica, diciamo fll-
eunehe della dinamica. 

L 'osservazionc ei fa cono::;eere ehe, pcr la maggior 

( 1) Tra questi, vetlasi, nella Socioloyic~, la üesl:l'izione dol fo-
nomeno francescano. 



-255 

parte, i fenomeni sociali non hanno un andamento pari 
pari, o uniformemente crescente, o decrescente, ma 
hanno invece una forma fatta a onde. (1) Cio e tanto ge-
nerale e pale e ehe e stato avvertito sino dai tempi piü 
antichi, e come segue per quasi tutti i pensamenti umani, 
ha dato origine a teorie, prima grossolanamente impcrfette, 
ehe sono poi :mdate man mano migliorando. Cosi, ad 
c ·cmpio, nell'ordine economico, dalla favola delle settc 
vacche ehe trovasi nella Bibbia, si giunge alla teoria dellc 
crisi economiche esposta dal Clement Juglar, alla quale 
aggiungemmo nuove determinazioni; e nell'ordine socio-
logico, dal concetto antichissimo, di cui anche Dante, fa 
cenno, secondo il quale il mondo, ogni tanto, ricadc nel 
caos, si giunge, per vari gradi, alle teorie dei ricorsi del 
Vico, del Draper, del Ferrari, cd infine alla teoria delle 
onde ehe esponemmo, ed alla quale certamente altra mi-
gliore fara seguito, poiche la scienza e sempre stata e ri-
mane in un perpetuo divenire. 

Vi e una differenza fondamentale tra la teoria dei 
1·icor8i, anche perfezionata, c la teoria delle onde. La 
prima, pure tacendo delle parti metafisiche, arbitrarie, e 
delle sconcordanze coll'esprerienza, ra:ffigura lo svolgersi 
degli avvenimenti ad un moto in una curva chiusa, come 
in un circolo; la seconda, esclusivamente sperimcntalc, 
e mirando solo ai fatti, nota invcce un andamento secondo 
una certa via, con escursioni (le onde) da una parte e 
clall'altra. 

I miti, le teologie, le credenze, Je metafisiche, i senti-
mcnti, e spesso, in parte piccola o grande, gli interessi souo 

( 1) Vedasi la Sociologia, edizionc fnmcese. 
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espressi con ragionamenti ehe non sono esclusivamen te 
logico-sperimentali, e ehe talvolta sono inLeramente fuori 
dell'esperienza. Ad essi giova, per solo amore di brevita, 
dare un nomc qualsia i. Nella Sociologia adoperai quello 
di dcrivazioni, (1 ) e qui pure me ne varro. 

li. 

Sin ora abbiamo proceduto per via dcduttiva ed ab-
biamo esposto principi generali senza rccare i fatti par-
ticolari dai quali traggono origine ; ora mutiamo strada : 
muoviamo da fatti particolari, e vediamo dove andiamo 
a riuscire. 

Un fenomeno impm·tante del tempo presente e il bol-
scevismo; e uno di quei tali avvenimenti di cui poo'anzi 
abbiamo ragionato; procuriamo di classificarlo c di ana-
lizzarlo. 

Da prima badiamo all'apparenza esterna; anche in 
chimica questa ha valoro e la cristallizzazione puo aiutare 
a trovare la composizione. Molti sono i fenomeni passati di 
gran momento presso ai quali puo collocarsi il bolscevismo. 

Sotto l'aspetto politico, troviamo subito quelli ehe si 
sono veduti al Congresso di Vienna del 1814 e dopo. Ebso 
somiglia non poco, anche in minuti })articolari, all'odierno 

( 1 ) Questo nome o tratto da un' analugin colla modologia 
greca. o la. la.tina.; ma da. esso nulla r.' e da ricavarc ; occon·e ri-
ferirsi a.i fatti, esclu<:iva.mente a.i iatti con ta.l nome indica.ti. 
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Congrcsso. di Parigi. Quattro erano lc potenze ehe allora 
Yolevano deiiborare per le altre, quattro sono quelle ehe 
effettivamente deliberano a Parigi ; dieevano allora di 
volcre seguire il prineipio dclla legittimita, e nei fatti 
poeo se ne euravano; (1) dieono ora di volere operare 
~ceondo i famosi principi del Wil on, e paiono avere prc-
mura grande di farvi quanti piu strappi e pos, ibile; 
uscitavansi a Vienna cupidigie iali ehe non si potevano 

appagare, suseitansi a Parigi eupidigie poeo dissiruili. I 
vincitori delle guerre napoleoniche vollero dare un a setto 
tabile al mondo, eon un ordinamento ehe non e poi tanto 

lontano dalla istituenda societa delle Nazioni quanto Ja 
passione settaria vorrobbe dare ad intendere; i rivoluzionari 
di quel temponon aceettavano tale ordinamento: alle icleo· 
logie della Santa Alleanza, altre ne opponevano, alle forze 
ehe miravano a manteuere l' imposto equilibrio, contrasta-
vano colla propaganda, le cospirazioni, le rivoluzioni. Ope-
rano forsc diversamente i bolseeviehi nostri 1 Nelle rela-
zioni coi governi stabiliti, sarebbe grave errore il barattare i 
nomi di carbonari e di bolcevichi ? 

Sempre so~to lo stesso aspetto ma in modo piu gene-
rale, si puo paragonare la rivoluzione bolscevica in Russia, 
alla prima rivoluzione francose ; e Ja somiglianza si estende 
al modo col quale questa e quella furono accolte e giudi· 
catP. (2) In entrambi i casi, prevalgono le consiclerazioni 

(I) Correspondance inedite du princc de Talleymnd et dL' roi 
Louis XVIII - Paris 1881 - passim. 

(") Dopo a\'ere letto eio ehe ora, negli Stati doll' !niese., 
si ~crivc dcl bolscevismo, si legga eio ehe il Burke seriveva dellt~ 
rivoluzioae franr E>sc-, e poi giu giu ::;ino al Taine. Dall'altra pa.l'l,e 

1 i - Ft~lti e l,.ort',. 
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etiche, dando larga messe di derivazioru, e flmno velo 
alla realta dei fatti. In modo ancora pih generale, si vcdc 
ehe il bolscevismo ha non poche analogie col cristianesimo 
na::;cente ed operante nella dissoluzioue dell' impero romano. 

Yediamo altri aspetti. Sc il termine (< democrazia >> 
aves:;c Ull :;;ignifieato precil;o, il ehe non f:, (1) si potrobbe 
clire ehe il << bol ·eevi::<mo .I reea all'e trcmo la 1 democrazia >> ; 
ma inveee 11 boJseevisti '' e << demoeratici 1> ono acerrimi 
nemiei, e l' inimieizia manifestano con dcrivazioni tra le 
quali e notevole quclla eolJa qualc que::.ti deificano la (( mag-
gioranza », e questi ad essa negano fede e revcrenza. 

Sotto l'aspetto economieo e soeiale, si e detto ehe il 
bol eevismo mira a eapovolgere le relazioni tra la borghcsia, 
ehe eomprende eapitalisti ed intellettuali, e i proletari, 
prineipalmente operai. Si potrebbe ripetere in proposito il 
eelebre motto, a proposito del terzo stato, dellapri.marivo-
luzione franeese ; od, invertenclone i termini, dire : <<ehe 
era la borghesia: tutto. Che deve es ere: niente>>. Sin 
ora essa, colla forza e coll' astuzia tenne soggetti i 11 prole-
tari >> ; ora e venuto tempo ehe, sbalzata dal seggio, a questi 
dia luogo. A tale tendenza si puo unire un'altra di opporre 
la forza dei soggetti alle arti volpine dei dominanti, (2) 
cd apparc nei eicH deseritti nella Sociologia. 

Sotto un aspetto piu astratto ma non meno reale, il 
boleevismo manifesta il eontrasto fra il bisogno cli godimenti 

si ponga. mente alle ideologie dei rivoluzionari da.i Monta.gnardi 
sino a.d a.utori contomporanei, come sa.rebbe lo Aula.rd. Sociolo-
gia, § 2165. 

( t) Sociologia, § 2240. 
( 2 ) Vedasi Sociologia €1 Speranze e disinga , ,, , , in Rivista: d'Ita· 

Jia n, 31 ma.rzo 1919. 



-259-

materiali ed il desiderio di goclimenti sentimentali, princi-
palmente politiei ; il quale eontrasto non rare voltc trao 
origine, in parte pieeola o grande, <lall'opposizion~ tra la 
realta e l' immaginazione. 

Potremmo seguitare e vedere altre analogie, ma tutLo 
cio si ferma alla superfieie dei fatti ; per andare piu in 
fondo e neee sario indagare ehe elernenti piü sempliei 
stanno in quei fatti eomple . i. 

Sino dal prineipio della via per la quale ei mettiamo, r,;i 
para a noi un bivio. Vogliamo assumere per massima ehe 
partiti opposti, avversari, nemiei muovono neeessaria· 
mente da principi, da elementi opposti? Oppure ammct-
tiamo ehe pos ouo avere prineip1, elementi eomuni, i quali 
diversamente si manifestano 1 L'esperienza del pastlato ci 
ammaestra e ci fa vedere ehe la prima via mettc eapo 
all'errore, f•i allontana dalla realta, alla quale invece ei 
avvieina la seconda. L'esperienza del pre ente eonferma 
tale deduzione. 

Ad esempio, gü't da molti e stato notato ehe le tra for-
mazioni dcl paganesimo morente lo avvieinavano al eri-
stianesimo nascente ; e molti altri fatti, sia pure di minor 
eonto, si trovano nella storia. E stato anehe notato altro 
fatto di gran momento, eioe ehe la rivoluzione francese fu 
preparata ed in parte compiuta dalle classi superiori e dal 
governo ; e proseguendo le indagini, si vede ehe tale feno· 
meno non e punto partieolare, ma ehe invece e generale. 
lnfinc, venendo al presente, tra la soeieta delle N'azioni e 
il hol eeviRmo apparc, eome prineipale differcnza, ehe 
quella mira ad assicurare il dominio, nell'ordine politieo, 
alla lega anglo-amerieana ; nell'ordine soeiale, alla pluto-
crazia clemagogica ; e q uesto vuole ehe il dominio spetti ai 
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« proletari di Lutti i pae;:,i. Tale o;;;,erYazione non co;,clucle 
punto ehe, pcl futuro, una nuova plutocrazia pos a sorgerc 
nello stato boJscevista, anzi gia si vcdc spuntare in Rus:':ia, 
c il cobtituirsi di cssa appare prohabile ~;e si pone mente ai 
c:icli ehe percorrono i movimenti sociali. 

Abbiamo, ad un tcmpo, scansato una via crrata c fatto 
nn gran pa::>:-,0 ulla, via ehe reca alla cono;,cenza delle rela-
zioni sperimentali dei fatti. f-:e ccrchiamo, in un pacse ein 
un tempo dati, gli elementi comuni ai vari partiti in con-
trasto, c molto prohabile ehe troveremo, per quel pacsc 
c quel tcrnpo, elementi generali ; i quali si manifestano 
sotto forme diverHe nelle ideologic dei partiti, c sono 
adoperati per favorire intercssi opposti. (1) 

Per collegare tali ricerche con altre molto piü ampic, 
riferiamoci alle descrizioni degli elcmenti semplici dci fc-
nomeni esposte nella Sociologia. Per amore di brevita, ab-
biamo posto un cartellino, con un nome qual!'<iasi, a quegli 
elementi, e li abbiamo chiamati rcsidui; altri analoghi 
cartellini abbiamo assegnati alle classi, ai gcneri, alle spe-
cie in cui si possono partire detti elementi. (2 ) 

Tra i residui, troviamo una classe, ehe e quella dei « re-
Ridui in reazione colla P.ocialita n, cd in ~al classe iJ generc 
delle << societa particolari ». Ad esso ponendo mentP-, vedia-
mo ehe, nella sto1 ia, Hi vede un movimento a onde, il 

( 1 ) E buona arte di govm·no il ::;apcr:;i valere uelle iuoologie 
tlegli avvcrsari. Cio tentarono di fare gli Amerioaui, quando nacque 
il bobcevismo; e for:;0 ripeteranno Ia proYa. VC'da~i ll supposto 
principio di nazionalita, in Ricista d' ltalia, 31 luglio 191 . 

(2) Al ;;olito, non c' c da ric:ware nullo. dall' etimologia. dei 
lltJJni. Orcorre riferir:oi e:>clnsivtl!l10nU:: ai fatti ehe inclicano. 
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( uak [(' t.O('ict?t parlicola ri <liln la, rcs1ringc, llilata di 
nuovo, c via di seguito. 

Al olito, tali oscillazioni non ci riconducono al punto 
di partenza, non seguono in circolo, ma· bensi stanno in-
torno ad una certa linea; la quale, nel caso nostro, e evi-
dentemente nel ~enso di allargare le Rocieta. Per averne 
un concetto, a. ai gro solano invero, paragoniamo Ja co-
, tituzione dell' Italia ai primi tempi della repubblica ro-
mana, quando il paese era sminuzzato in un numero 
grande di piccoli stati, colla cost.ituzione presente, ehe ha 
recato il paese all'tmita. 

Il moto non accade in modo uniforme da unn condi-
zione all'altra; gia l' impero di Roma aveva dato alla pe-
ni ola l'unita ehe fu spezzata nel medio-evo, e ehe ricom-
parve ~olo da meno di un secolo in qua.E trasci1riamo o. cil-
lazioni di minor momento. 

Nell' Italia abbiamo solo un ca o particolare del feno-
meno, ehe appare generalein tutta, Europa e anche fuori. 
L'unita ehe aveva il mondo romano scomparve colle inva-
sioni barbariche ; poi in altro territorio emopeo, apparvc 
come meteora l'unita sotto Carlomagno, tosto spari, ne il 
contrasto dell' Impero e del papato pote ripristinarJa : 
scemo la divisione all'epoca delle grandi monarrhie, ed il 
moto verso l'uuita continuo poscia con varie vicende : 
divenne maggiore ai tempi della prima Rivoluzione fran-
ce e c delle conquiste napoleoniahe ; ebbe sanzione momu -
chica dal congresso di Vienna, rivoluzionaria nel l84R c 
negli anni seguenti ; portü alla costituzione del regno d' 1-
talia e dell' Impero germanico ; ha messo capo alla contcsa 
tra il dominio tedesco e l' imperialismo anglo-americano, 
ed infine al combat.timento tra la Societft delle Nazioni ed 
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il bolscovis1uu. ( 1) • on n1uucnno podü movimenti parti-
colari in senso opposto, come sarebbero quello ehe disgiunge 
le nazioni le quali costituivano Ja Rus'<ia degli Tzar, o 
quello ehe dissolse Ja variopinta monarchia Austro-Unga-
rica ; ma e prohabile ehe, a!la fin fine, non COntrasteranno 
al moto generale piit di quanto la guerra di seces ione 
negli Stati Uniti freno l'avviarsi all'unita di quel paese. 

Di importanza almeno pari a quella dell'elemcnto pre-
cedente, appare un mutamento nei sentimenti del maggior 
numero degli uomini e specialmente dei borghesi. Nella 
Rociologia abbiamo dato il nome di « Persistenza degli 
aggregati >> ad una classe << di residui )) ' tra i quali stanno 
i sentimenti, pochissimo precisi, ehe volgarmente si dicono 
sentimenti religiosi, nonehe molte altre credenze simili ; e 
ad un genere di tal classe abbiamo assegnato il nome di 
« relaziono delle cla si ociali >>. Scrivevamo in proposito: e) 
«In Europa, la propaganda Marxista della « lotta di clas-
se ))' o meglio le circostanze ehe in quel modo si manife-
starono, volsero a far nascere e a fortificare i residui corri-
spondenti della classe dei « proletari >', o meglio di una 
parte del popolo ; mentre, dall'altra parte, il bisogno ehe 
avevano gli «·imprenditori n di non urtare i scntimenti 
della democrazia, di valersene, invece, per far quattrini, 
faceva seemare e distruggeva certi residui di relazioni 
collettive nelle alte classi sociali >> . Gia nel 1903, osserva-
vamo, a proposito deUa clasf'!e governante, (3) ehe eR a 

( 1} Questo e solo un brevissimo cenno di una. mf\tcria. molto 
ampia.. 

( 2 } Sotiologia, § 1045. 
( 3 ) Les systemes ,,ocialistPs, Pa.1·i!.1 1903, tomc II, pa.g. 397. 
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< denent de moins et moin capabio dc defendre ses posJ-
tions, tandis que l'orage gronde sur sa tete '>; e citavamo 
G. Le Bon, il quale dice : << re qui renrl si mena<;ant (le 
socialisme), ce ne wnt pa l€'s changements eneore tres 
faibles qu'il a produit dans l'äme populaire, mai les 
modifieation tres grandes qu'il a dc'>termiu · es dans 
l'ame des ela ses dirigeantes .... )) , e) 

Il moto eosi aecennato divenne maggiormente intem;o 
ed accelerato nei quattro anni di guerra. In Russia, gli 
umanitari et i tolstoiani prepararono Keremky, e Ke~ 
rensky preparo Lenine. 

In Ungheria, i « liberali >> prepararono Caroly, e Caroly 
preparo la repub bliea dei soviets. Gli « sp<'culatori n si sono 
arricchiti ma hanno cooperato, seguitano a cooperare a 
distruggere i sentimenti ehe difendevano Ja classe borghese. 

Alcunche di simile aecadde sul finire della repubbliea 
romana : (2 ) Crasso e il predeces ore logico di Ottaviano. 
Vi sono manifestazioni, invero secondarie, ma ehe gio-
vano a fare vedere in iscorcio i fenomeni. 

A chi assiste oggi alla gazzarra dei nuovi riechi, e li 
vede gozzovigliare nelle grandi citta, spendere e spandere 
allegramente mentre altri si rostringe e soffr9, tornano in 
mentc le de crizioni ehe di fatti analoghi, seguiti verso il 
fine della romana repubblica, (s) ci hanno lasciato storici 
c letterati. 1\Tolti fra eoloro ehe hanno avnto Iarghi guada-
gni sono, per la interdipendenza dei fatti e ti.olle idee, indi-
nati a credere ehe tutto e pe1· il meglio ncl migliore doi 

( 1 ) G. LE BoN : Psychologie du socialisme, pag. 461. 
(2) Sociologia, ca.p. XIII. 
(3) S ociol.ogia., §§ 120i a 1228. 
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modi por;sibili, si Ludiuno di tcuct\' a badn, <.:oll idcologtc 
e vane spemnze, il buon pnbblico ehe ::;fruttano, e proctl· 
rano di dimenticare ehe 

Tra i salmi dell' Uffizio 
0' e anco il Dies ü·ae. 

(Grmm, La term dei morti). 
E vcro ehe non vi sono piu i triumviri romani per pro-

::;crivere plutocrati, ma rimangono i nostri Comunisti, e ce 
n' e d'avanzo. 

Gli interesHi, congiunti a eerti rcsidui dclla classe ehe 
dicemmo, dell'« integrita dell' individuo e d.elle sue di-
pendenze », hanno posto in conßitto nell'ordine politieo, la 
plutoerazia militarc tedcsca, la buroerazia zarista, le plu-
tocrazie demagogiche dell'Intesa; ora stanno facendo nasee-
rc eontrasti tra i vari imperialismi, spingono gli anglo-amc-
rieani a volere sfruttare il mondo, consigliano gli sfruttati 
alla difesa ; nell'ordine economico e sociale inducono i ~;;og
getti a resistere armata mano alle arti volpino doi domi-
nanti, ed operano quindi in favore dei movimenti ehe oggi 
diconsi bolsceviehi o spartaehiani, e ühe domani avranno 
forse altro nome. Questi interessi e questi residui sono tra i 
piu tenaci e costanti, e quindi, descrivendo il passato ab-
biamo pure, sia pure grossolanamente, descritto l'avvenire. 

Le classi governanti tentano ora un'ultima difesa, sem-
pre colle sollte arti : concedono salari fanta::;tici ehe ben 
sanno di non poterc pagarc a hmgo (1) c quafliehe una 

( 1 ) Abbiamo discorl:lo piu a lungo cli quest'argomento nell'ar· 
ticolo : Paghe nominali e paghe reali, in " L' Economista d' lta-
Jia », 26 febbraio 1919. Vedasi anche il nostro articolo: ll futuro 
delle finanze di Stato, nell' <<Economista "· settC'mbre 1018. 



1mo a Lllt>~ruzionc di <·apitali pote~;~e ripararc altra gw 
eompiuta, stanno per adoperare somme enormi per lavori 
pubblici di poca o nessuna utilita economiea, almeno im-
mediata, per costrnzioni cdilizie, per le eosidette << riforme 
!'oeiali » eee. (1) 

Sperano attutire per tal modo, la resistenza ehe le 
minaecia e ehe non pos ono altrimenti domare. 

Ci sono easi ameni. Le stes e persone ehe, in Inghilterra, 
affermano, da tma parte, essere neeessario, per ristorare i 
danni della guerra e per aecre eorc l'agiatezza del popolo, 
di ottenere una maggior produzione, dall'altra parte, os-
scrvano ehe la diminuzione delle ore di lavoro e gli aumenti 
di salario, da esse propugnati od aceettati di buon grado, 
pei minatori, ridurranno la produzione del carbon fossile 
o ne faranno ereseere il prezzo. 

Sarobbe un far torto alla loro intelligenza il supporre ehe 
non avvertono la eontradizione, ma non se ne eurano, perehe 
ben sanno ehe, nella logiea dei sentimenti, la sola ehe pre-
mc loro per persuadere altrui, due proposizioni eontraddi-
torie possono sussistere insieme. (2 ) 

Passiamo alle derivazioni. Vediamo tosto ehe il bolsee-
vismo ha eertc ideologie eomuni eoi suoi avversari. Su quella 
dell'unita di fede, ehe manifestano gli avvenimenti gia ram-
mentati, non mi fermer<), perehe, a volerne eonveniente-
mente trattar·e, ei sarebbe da dire troppo, avuto riguardo 

(') Sullo sperpero cli beni economici ehe in Italia. e conse· 
guenza. dell' intervento dello Stato, vedasi l'ottimo articolo del 
prof. GrosEPPE PRATO : La te1-ra ai contadini o la terra a,gli im· 
piegati ? in « Riforma Sociale », gennaio, febbraio 1919. 

(~) Sociologia , § 1416. 
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allo spaz10 in cui deve ragionevolmente es:::ere conten uto 
un articolo di Rivista; e mi basten'.t aceennare, sotto l'as-
petto di tale ideologia, alla somiglianza grande della So-
cieta delle .... r azioni del Wilson, c dell'ordinamento ehe al 
mondo vorrebbcro dare i Bolseevichi. 

Altre idcologie sono in contrasto. Il bolscevismo si av-
vicina alla realta, quando respinge il mito della maggio-
ranza e quello ehe vieta l'nso della forza per govcrnare. 
Cio per la forma ; in quanto alla sostanza, 1' imperiali mo 
dei vineitori non rifiuta l'uso della forza, quando puo u-
sarla, piu di quanto i prelati ed i papi rifiutassero le ric-
chezze cantrastanti alla poverta evangelica, e mentre af-
fermava di volerc opporre il diritto alla forza. sta proprio 
ereando quello eon questa, quanto e piu gia fece ii Con-
gresso di Vienna. (i) E vero ehe si sono lievemente mutati 
i termini, e ehe il Clemenceau, a ehi gli chiedeva con quale 
diritto eerte grandi potenze volevano disporre delle piccole 
e deliberare per es. e, rispose : eol diritto ehe da la vittoria. 
A quanto pare tale formula e diversa dall'altra ehe assegna 
la forza per fonte al diritto. Altri pure si valgono cli simili 
derivazioni. I democratici estremi, i quali poco tempo fa 
respingevano e dannavano tale uso, ora vi ricorrono lar-
gamente, ed hanno anche creato un mito ehe lo « giustifica >> 

c ehe da fondamento alla « dittatura clel proletariato >l . 

Nella Soriologia abbiamo lnngamcnte ragionato dcll'n. o 

( 1 ) Girculait·e cle 11!. de Talleyran(l aux ambassa.rleurs, 3 odo-
bre 1814 : (( n faut Psperer qu'fln Europe on cef'sera de transfor-
mer la force cn droit, et que l'on prendra pour regle non la con-
venance, mais l'equite ll , Ultima dea e la speranza, ed e perciö 
ehe speria.mo ancora ciö ehe diceya cli sp!'rare il Talleyranu. 
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della t'orza, e ~-> Ti vevamo: (1) ,, In tutta la ~:>torif~ appa10no 
consenso e forza come mezzi di governo » ; ed ecco ehe ora 
nn « socialista rivoluzionario ", cioe il :o;ig. Vassily ~ukhom
lin, dichiara acl un corrispondente del 8ccolo ehe i1 Trotsky, 
re pingendo il concetto del Karen ky, il quale volova go-
vernare colla . ola persua. ione, inte. e ehe occorreva princi-
palmentc fare a ~ ~egnamento romlla forza, e ehe reco ad 
effetto il concepito disegno. In Germania, i1 Governo so-
cialista usa largamente la forza contro gli spartachiani. 
Altre verificazioni della proposizione enunciata non man-
cheranno certo in avvenire. 

Lo studio dei fatti nel passato sarebbe poco utile se 
non giovasse a prevedere l'avvenire. Purtroppo lo stato 
ancora molto imperfetto della scienza ci lascia in una selva 
di dubbi, ma nonostantc, alcune co e si possono ricavare 
dall'esperieuza. 

Delle piccole oscillazioni, poco . i puo dire. Oggi, spe-
cialmente in Germania, si vedono spuntare sentimenti pei 
quali molti stimano ehe, alla fin fine, e indifferente di es-
, cre spogliati dai comunisti piuttostoche dai politici, 
o viceversa. Ma tali sentimenti, ehe traggono origine 
dalla disperazione, durano poco, prtsto spariscono. Sara 
o non sara domato, distrutto il bolscevismo russo, quello 
ungherese, lo spartachiano gormanico '{ Non sappiamo. 

Un poco piu di luce abbiamo sulle oscillazioni medie; 
e tanto piu ne possiamo avere contezza quanto minore e 
la variabilita degli elementi da cui dipendono. I residui 
mutauo molto Jentaroente nelle classi, maggiormente nei 
generi. Pare poco prohabile ehe il movimento il qnale ha 

( 1) Sociologia, § 2251. 
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hw::;:;o ora capo al holsccvi"n1o cd allo ~parta<.:histno ~j fPrtni , 
ed e invcce prohabile ehe seguiti <.:Oll varic vicende, tra le 
quali non sono e cluse trasformazioni analoghe a quelle 
rlei Comunic;ti ru Parigi, ehe erano molto simili ai nostri 
bolscevisti, e di cui molti finirono coll'avere parte ai fa-
vori di gorverni borghe~i. (1 ) 

l\Iutevolissime saranno le rlerivazioni a cui rlara origine 
l'evoluzione del bolscevismo; sebbene anche in esse, sotto 
manifestazioni variabili, si potranno trovare tipi quasi 
costanti ehe ci fa noti la storia. 

Gia abbiamo osservato ehe erano pochissimo variabili 
gli interessi ed i corrispondenti residui dell' integrita per-
sonale, e possiamo essere certi ehe essi daranno una parte 
co tante alle oscillazioni ehe si preparano. Possiamo essere 
certi ehe, nell'ordine eeonomico, i periodi di prosperita 
continueranno ad e sere seguiti da perioru di depres ione. 
Probabilis imo appare ehe ora iamo in un periodo di pro-
sperita, in grandc parte apparente, e ehe dobbiamo aspet-
tarci di vedere franon molto il periodo di depressione. La 
relazione, dimostrata da infiniti fatti storici, tra le oscil-
lazioni eeonomiehe e le sociali, ci affida ehe, in parecebi, 
paesi, una crisi sociale accompagnera Ja veniente erisi 
economica. Potrebbe darsi ehe questa e quella fossero 
fatte pi1t gravi dall'opera presente dei governi ehe, sper-
perando capitali c risparmi, ponendo ostacoli alla produ-
zione, suscitando speranze interamente vane, stanno ucci-
dendo la gallina dalle uova d'oro. 

(i) Sulle vicende dei sentimanti degli opersi e dei sociali.sti 
al tempo della presente guerra, vede.si un articolo ricro di fatti 
e di considerazioni del prof. RoBERTO Ml:om;:LS : Cenni su alcun·i 
nspetti delle condizwni opuaic in Germania durante Ia guerra 
mondiale, in (( Riforma Sociale n, gennaio, febbraio 1919. 



<.:os(' vecchie ern}n·e nuove. 
(ll Resto dtl C'arlino- 2t luglio, 1919). 

I Iatti del l:arovivcli teste a.ecaduti nulla hanno di 
uuovo e non fanno ehe riprod1ure un fcnomeno bcn noto 
nellu. ::;tmia. Chi non e dimentieo di questa e bada a dire 
il vero sperimeutale, senza impaeciarsi di sentimenti, po-
teva prevederli, eome puo ora prevedere quelli ehe se-
guiranno. 

• n molti giornali si sono ricordate le descrizioni dei 
Promesst Sposi, ma si poteva risalire, piu in la nel tempo, 
o scenderc pii1 in qua, e sempre si sarebue trovato lo 
stesso aspetto generale dei fatti. 

In sostauza, esso e il segnente. I governi, per certi 
loro fini, solitamente politici, alterano l'equilibrio eeono-
mico, e per attutire l'opposizione ai loro disegni, si pro-
vano a fare in modo ehe tale alterazione non appaia, o 
almeno poco si senta ; il ehe, inveee, alterando altrosl 
l'equilibl'io soeiale, accresce il disagio cconomieo. 

Il popolo lo risente e non nc cono ce prcci amente le 
cagioni, cerea intorno a se a ehi dame colpa ; i governi 
pigliano la palla. al balzo e sono pronti a mo::;tral'e qualehe 
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capro .e:;piatol'io. Cio per un poco aliontana l'uragano, 
ma non lo quieta, anzi opera per farlo poi seoppiare 
piil forte. 

Narra Bunapio come aeeadesl:le, un anno, ehe man-
cando il vento favorevole, le nan non potessero reeare 
frumento in Bi ·anzio. Convenuto nel teatro, il popolo, ehe 
:-o.ffriva la famc, grido all' imperatore Costantino ehe il 
filosofo Sopater cra causa del male, IJOiche (( lego i venti 
colla traseendente seienza >>. L' imperatore Costantino, di 
cio persuaso, orclino di uceidere quest'uomo. 

La parte SOI:ltenuta dal detto filosofo era interamentc 
immaginaria, vi e inveee un poeo di realta in quella ehe 
ora si assegna agli (( ineettatori », agli (( ingordi speeula-
tori »; ed uuo storieo, nei seeoli venturi, potra narrarc 
eome, al tempo nostro, lo sperpero compiuto durante una 
lunga guerra e seguitato nel tempo sueeessivo ehe si volle 
dire di paec, i fanta. tiei salari e le riduzioni delle ore di 
lavoro degli operai, i sussidi per la disoeeupazione, le spese 
enormi per lavori pubblici di ogni genere, inutili per la pro· 
duzione delle merci neeessarie alla vita, le perturbazioni ca-
pricciose deUa economia cagionate da una valanga di de-
ereti, mutati e rimutati ogni giorno, i balzelli infiniti, tutto 
ciö avendo messo capo, come e naturale, ad una restrizione 
notevole della quantita di merci disponibili pel consumo, 
il popolo grido ehe era colpa esclusivamente degli ((in-
cettatori .>, dcgli (( ingordi speculatori », e ehe i governi, 
persuasi di tal colpa - talvolta anche non tanto - prov-
videro con belli sapienti ealmieri, a rinnovare l'esperi-
mento, gia taute volte andato a male, di fare tornare, 
colla furia dei decreti, in altri tempi dette grida, 1' abhon-
<lmw.a delle merci. 
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In ogni. iempo, i govemi malamente impaeciandosi di 
commerci e di. industri.e, hanno voluto procacciare l'abbon-
danza e non hanno recato altro ehe la carestia. 

Fra i.nfiniti csempi, rammentiamo, a caso, qucllo dclla 
Rivoluzione francese. ~mive il De Torqueville: <<Nei tcmpi 
di. carc~tia, il 1 opolo si volge all' intendente e pare non 
sperare da altri ehe da lui il proprio cibo.Veramente, ognuno 
da colpa al goYt'rno di. ogni offercnza, ad es o si ri.mpro-
Yera gia sino 1' intemperie delle stagioni ». , imili senti-
menti si manife tano ora in Italia. Il governo ha colpa 
dcl caro vivere, ed e certo ehe, se volesse, potrebbe sosti-
tuirvi l'abbandonza. Coi prczzi d' imperio, si puo fare ehe 
ognuno abbia quanto puo rlesiderare di ogni ben d' Iddi.o. 
J\fa ehe problemi eeonomici da risolvere ? Un buono c 
savio calmiere basta per tutto. 

In realta, la eolpa dei governi non sta nello a~tenen-;i 
di. compiere cio ehe umano potere non pno, ma nello avere 
fatto e Ia~eiato eredere ehe tale opera fosse in loro 
potere. 

Per altro que8t'aeeusa reggerebbe bcnsi ove si eon8i-
dcrasse solo l'cquilibrio eeonomieo; svanisee, o almeno si 
attenua molto, ove si eonsideri, eome devesi fare, a.nche 
l'equilibrio soeiale. 

Per eonseguirc certi fini, stimati superiori, i governi 
hanno neeet>sita di ungere di son.ve liquore la eoppa degli 
amari . a,erifizi, e quindi. debbono suscitare speranze ehe 
talvolta anehe sanno ehe andranno deluse. Seeondo poi le 
eireostanze in cui seguono i disinganni, si hanno lievi 
turbamenti, sommosse, ribellioni, rivoluzioni. 

Conviene altresl. notare ehe i governi hanno bisogno 
dell'aiuto degli speeulato1i, i quali sono gente avveduta, 
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attiva, operosa, e quindi li favoriseono ; i n uovi riech i 
debbono ai governi la rieehezza; trovano ot1.imo l'ordina-
mento ehe da tali frutti e lo sorreggono. Re poi i governi 
debbono saerifieare aleuni « speeulatori » all'ira. popolare, 
cio e poeo ma1e ; e gli Rtessi speeulatori vi si rassegnano 
faeilmente, ponendo mente ehe ogni medtiere ha i propri 
rischi. A que:ti si provvcde eon adeguata quota di as, icu-
razione, ehe fa ere,eere il prezzo delle merei cd e pagata 
dal eonsumatore. 

l socialisti hanno ragione nel dire ehe tutto cio, come le 
guene ed i trattati di paee ehe sono trattati di guerra, sono 
eonseguenze dell'ordinamento a eui ad essi piaee di darc il 
nome di « eapitalista '> ; ma sin ora uon hanno saputo mo-
strare e men ehe mai dirnostrare ehe, nclle prcscnti eir-
eostanze, vi sia, e qualc sia un altro ordinamento maggior-
mente favorevole all'utilita dei popoli. 

Passando a discorrere principalmento dci fatti pre-
enti, ei sono eose ehe l'esperienza dimostra eRsere impos-

sibili, o gia lungamonte ne rieordai aleune nell' artieolo 
I debiti pubblici dopo la guerra (Rivista di scicnza banea-
lia, febbraio 1916) e negli altri seguenti : Il Juturo delle 
finanze di Stato. (L' Eeonomistn,- settembre 1918); Econo-
mia sperimentale (Giornale degli eeonomisti, luglio 1018); 
Paghe nominali e paghe reali. (L'Eeonomista d'Italia feb-
braio 1919). Speranze e disinganni. (Rivista d'Italia, giugno 
1919) ; qui esporro solo molto sommariamente alcunc 
conclusioni. 

Considerando il complcs:;o degli 'tati ex-belligeranti, 
eccezione fatta per uno o due di essi a cui riosca di imporsi 
politicamente agli altri o cli sfruttarli, comc il popolo ro-
mano dell'alto impPro ~fruttava le provi tWl(' t>oggettR, si 
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t1·ovano certo eo:se reputate possibili e ehe inveec mani-
festatamente non sono tali. 

Si puo desiderare, sperare, bramare ehe la maggior 
parte della popolazione abbia, dopo la guerra, vita piu 
agiata, piu cc umana », como dicesi nel gergo di moda ; 
eio e possibile dopo pareeehi anni ma e impossibile in un 
prossimo presente. L' impossibilita nasee dal fatto ehe 
tale maggiore agiatezza dei piu puo solo avere origine o 
da un trasferimento di rieehezza o da un aumento della 
produzione. Abbiamo esclu o il easo di uno Stato eho 
viva da parasita a spesa di aHri, rimane quindi ehe il 
trasferimento segna all' interno, ed allora e poco effieace, 
perehe il consumo dei ricehi e pieeola parte del consumo 
totale, pure taeendo ehe tutte le leggi suntuario mala-
mente rieseono a restringere i consumi dei ricchi. In Italia 
prima della guerra, parte notevole della popolazione, mau-
giava carne raramente, ora ne vuole mangiare ogni giorno, 
se eio e possibile non si puo certo eonseguire eoll'assegnare 
ad essa la carne mangiata dai ricehi, perehe e talo piccola 
quantita ehe puo dare solo un miserissimo aumento di 
consumo al maggior numero. 'l'utte leimpostedel mondo, 
emissioni di earta moneta, ealmieri, deereti, eec., nulla 
possono mutare a questo fatto. 

L'aumento di produzione per ora non e' e ne paro 
uoverei essere prossimamente; all'opposto e' e e rimane 
Ulla diminuzione cagionata in parte dagli innumerevoli 
o;:,taeoli posti dai governi alla produzione, con imposte 
fantastiehc, restrizioni infinite, rcgolamenti spesso as-
surdi e ehe quasi sempre impacciano i produttori senza 
utile aleuno, dai sussidi alla disoecupazione ehe paiono 
fatti appostn, per favorire il gusto dell'ozio ; dagli an-

I/1 - Ft~lti e feorie 
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mcnti incrcdibili di salari, dai continui ~cioperi ; dalla 
riduzione delle ore di lavoro e dalla svogliatezza nel la-
vorare degli operai. 

Occorre proprio, per negare il ristagno, anzi la dimi-
nuzione, cbiudere gli occhi alla luce del solo, quando ai 
hanno i moltissimi esempi ehe ognuno puo osservate in-
torno a se, e quando avvengono casi di sommo momento 
come e quello della produzione del carbon fossile in In-
gbilterra. La diminuzione del tempo e dell' intensita del 
lavoro degli operai delle miniere inglesi ha fatto si ehe la 
produzione del carbone e ridotta per tal modo ehe l' In-
gbilterra, la quale prima esportava enormi quantita di 
earbone, ora anzi sta per proibirne l'esportazione; ein-
tanto, per assicurare i pingui guadagni degli operai dello 
miniere, si e creseiuto di sei scellini la tonnellata il prezzo 
di vendita del earbone. 

Poiehe questo combustibile e necessario per il mag-
gior numero delle industrie, tale aumento varra a fare 
erescere i prezzi dei prodotti e quindi a fare diventare in 
parte nominale il salario degli operai delle miniere ; questi 
naturalmente chiederanno, in eompenso, nuovi aumenti, 
ehe produrranno nuove riduzioni del salario reale ; e cosi 
si potrebbe seguitare senza termine ne fine, se non seguisse, 
come sin ora sie veduto seguire in casi simili, una qualehe 
eatastrofe. 

I prezzi ereseono non solo perehe i gl'assi salari fa11no 
aumentare il costo di produzione, ma altresi e principal-
mente perehe questi salari fanno erescere Ja domanda ad 
alto prezzo dei prodotti. Si puo vedere ogni giorno sui 
mercati ehe i nnovi ricchi e gli operai Iautaroente pagati 
portano via tutta la mercc, ad alto prezzo. 
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Le trattorie ove questi e quelli si paseono non sti-
mano mai troppo eari i gencri di eonsumo, perehe sanno 
ehe i elienti sono sempre disposti a pagarli profumata-
mcnte. Qualsiasi provvedimento ehe riducesse il potere 
di eompra di questi nuovi rieehi e di questi ben provve-
duti operai avrebbe, per fare seemare i prezzi, maggiore 
effieaeia clei piu ingegnosi ealmieri ehe si possono eseo-
gitare. 

E impossibile ehe i grandi aumenti ora imposti pei 
salad, per Ja retribuzione degli impiegati e degli esercenti, 
perle spese dello Stato e dei Comuni, siano non solo nomi-
nali ma anehe reali ; il distaeeo e' e ed e insanabile, OCeOLTC 
Rolo trovare eome si possa dissimulare e fare aceettare 
dalle popolazioni. 

E diffieilissimo, quasi impossibile, discorrendo sempre 
in generale, ehe gli Stati grandemente indebitati dalla 
guerra possano, non ostante le enormi spese a eui si sob-
bareano per quietare le popolazioni, pagare realmente i 
debiti loro ; ben li potranno pagare nominalmente, usando 
aleuno dei sotterfugi di cui tanti esempi abbiamo nel 
passato. 

E molto, ma proprio molto difficile, diciamo pure im-
possibile .. di scansare la veniente erisi, gia prevista da 
tempo, eome notai nei rammentati articoli. Ben diffieile 
e anche lo scemarne 1' intensita, perehe i provvedimenti 
ehe potrebbero ottenere tale effetto nell'ordine eeonomico 
avrebbero eonseguenze oppo te nell' ordine sociale, e viee-
versa. Rimane quindi solo ehe, navigando tra questi sco-
gli, gli uomini pratici trovino la via del minor male: 
Videant consule8 ne quicl n<tpublica detrimP.nti rapiat. 



Realta. 
(Tdea Nazionale - 7 settembre 1919). 

Questo breve seritto mi:ra, eselusivamente ad esporre 
eio ehe pare essere logiea eonseguenza degli avvenimenti 
ehe si svolsero e di quelli ehe stanno svolgendosi. Kon in-
tendo in aleun modo giudiearli col sentimcnto, e men ehe 
mai dare eonsigli a ehieehessia. 

Rotto l'aspetto del pratieo operare, vi sono eose ehe 
(, bene taeere in eerte circostaHze, e palesare in altre ; 
parmi ehe &ia venuto i:l tempo di toglicre i veli ehe, aneora 
non e molto, potevano essere utili, e di guardare in faeeia 
la realta. 

E la realta, se non erro, e questa; molti ineidenti eome 
quelli di Fiume, della Dalmazia, dell'Asia Minore e tanti 
altri hmmo importanza seeondaria di fronte alle eau. e 
profonde di cui ~ono la manifestazione ; esse sono prineipal-
mente 1' invidia, la gelosia, il timore ehe naseono dal 
~orgere dclla forza dell' Italia. 

In un articolo pubblieato ncl l 015, in Scientia, seri-
Yevo, a proposito dei popoli spagnolo, franeese, italiano : 



- 278-

(( Nelprimo, O[Jtli fomw di e:;pan~>ione e l>jJelt{((,, nel secondo 
e debolissirna, forse sorgera nel f~lluro nell' italico; ma di 
tale incerto avveniTe non occorre discm-rere, notiamo solo, 
di sfuggita, ehe l'opera dPi na~ionalisti italiani mira a 
prepararla ». 

I Iatti hanno mofitrato ehe queste previsioni erano 
e'3atte ; eecetto ehe l' incerto avvenire e divenuto meno 
ineerto e piu prossimo, dopo la guerra virilmente e fortu-
natamente sostenuta dal popolo italiano. 

Questa ora -- oeeorre avere il eoraggio di dirlo- porta 
la pena di duc fatti ; eioe dell'aver resa possibile la vitto-
ria della l\Iarna e dell'aver vinto gloriosamente la batta-
glia della Piave. 

Puo essere utile, pei sentimentali, rammentare questi 
avvenimenti, affine di ehledere una gratitudine ehe non e 
venuta ne pare tia per venire; ma e di maggior danno ehe 
di utile rieordarli agli uomini politiei dell' Intesa, i quali 
mirano a eireondar::;i di vassalli; e ehe, tanto piu una na-
zione appare forte, tanto piu la temono e quindi l'avversano. 

Tra la Jugoslavia e l' Italia e' e la rlifierenza Iondamen-
tale ehe la prima puo e forse vuole, la seeonda non puo e 
certo non vuole Cflsere vassalla delle tre pote11Ze ehe 
hanno imposto, ai nemici ed agli amiei, il trattato di 
paee. Da eio sia. pure inoltre eoll'aiuto della plutocrazia, 
trae origine l'incidente di Fiume; e se questo non ei fosse 
stato, ne sarebbe sorto un altro, diretto a fare palese e a 
dirnostrare ehe l' Italia c subordinata, ed altresi a porla 
in eontrasto eon altri popoli, seguendo il principio: didde 
et irnpera. 

Perrio appunto si tento, e forsc ancora si tentcra, di 
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fare risorgere una nuova Austria, sotto il nome di Confe-
derazione Danubiana, od altro simile. 

Diffieile e il eredere ehe tale motivo manehi, non solo 
in questi fatti ma anehe in altri, vari cli sostanza o di forma 
come, ad esempio, nella risoluzione ehe, per la validita del 
trattato di pace, bastavano le firme cli trc potenze, tra le 
qnali - vedi caso strano ! -non e'cra 1' Italia. - Inghil-
terra, Franeia ed Italia si erano impegnate a non fare una 
paee Separata; ma ehe davvero non e paee Separata la 
pace fatta e imposta dalle due prime, senza curarsi delln. 
terza? Bel pretesto, per sottrarsi alla fedele e dovero:>a 
eo:;eeuzione degli obblighi assunti, e quello, cavato fuori 
pcr l'annessione di Fiume, ed in altre oeeasioni) di asserire 
ehe, gli Stati Uniti non avendo firmati i trattati, la vadilita 
di questi trattati era ferita! Potevano certamente gJi 
~tati Uniti fare paee separata, non potevano farla le na-
zioni vincolate dai trattati. 

1a e inntile darsi pensiero di simili pretesti 0 seuse' 
di eui Ol'a e fatto larghissimo USO ; e giova inveee badaro 
alla sostanza ehe ricoprono. Il fatto, ehe nessun sofismn. 
puo mutare, e ehe l' Italia ebbe pat'te, o ehe parto !, a lla 
guerra, e ehe dovette aeeettare la pace da altri, eontral'ia-
mentc agli impegni assunti, deliberata e conelusa. 

Per difendersi dalla vinta cd esausta Germania, tre 
potenze stimano utile di preparare oceultamentc e di 
e:oneludore un trattato di garanzia ; ed in csso non ha parto 
l' Italia. Perehe~ Perehe e tanto debole ehe preme poeo o 
niente di averla alleata? 0 non sarebbe inveee perehe e 
tanto forte ehe l'egemonia anglo-amerieann. teme di non 
averla ubbidiente ancella~ 

• 
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La, loria dirA sc, per 1<.\ J<'ranci,,, r'ia ::;tato provYiLlo, o<l 
improvvido con~;iglio, l'nvcre in cio ai;::;ccm1dato gli anglo-
americani ; c for. e _non c lontano il giomo in cui ad essa 
Rara di peso la protezione di quei popoli. Dalla protezione 
c facile seivolare nella soggezione. N ella storia, la 1i valita 
tra la Francia e l' Inghilterra non tiene minor luogo di 
quella tra la Francia e la Germanin; c se oggi tanto si di-
seorre delJä barbarie tedesca, non e poi molto lontano il 
tempo in cui ampiamente del pari si di,;eorreYa della 
JJCrjida Albione. 

In un artieolo pubblieato nel luglio Hl l 0, dalla Ridsta 
d' Italia, ricopcrsi i fatti moderni con veli ehe valscro per 
la Censura ma non pel pubblieo, tra il qua1e anzi ci fu 
chi a me diede aeerbo biasimo c mi disse << disfattista », seb-
bene l'etimologia avrebbe dovuto fare preferire il neolo-
gi:-mo, de!' pari grazioso, di << vittorista ». Accennavo, cioe, 
ai disinganni dei Greci, i quali bevevano groRso sperando 
ehe i Romani, moc;si da soli motivi ideali, avessero vareato 
il mare per Jiberare la Crccia ; come ora gli Amerieal'i 
volbero lc forze alla liberazione dell'Europa. I fatti hanno 
confermato, molto prima di quanto allora credevo, Je pre-
vü;ioni ehe faeilmcnte dalla storia si potevano tral'l'c. 

La eoneordia puo salvare i popoll detti latini, Ja di· 
seordia e la gelosia ne preparano la disfatta, se pure uno 
di essi, operando per tutti, non corrc al riparo. Quest'uno 
potrebbe essere 1' Italia; percio essa suseita sentimenti 
di gelosia e di timore, ehe inäcerbiti volgono all'odio, e ehe 
traspaiono sotto le blandizie di eni e' e ancora chi stima 
potersi appagare. 

Non a caso, ma in gran parteperehe e latina, la Rumenia 
e avversata quasi quanto l'Italia. Si teme ehe non sifl ab-
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hastan;;a romi.>iYn. ai vokri degli egcmoni. Come ,;picgaw 
altrimenti Ia ditrorenza tnt il trattamcnto u:-:ato alla Humc-
nia e qucllo di cui ~>Ono favorito la Polonia, la Grecia, la 
Jugoslavia1 Vi si puo aggiungere l'utilita di mantenere 
diseordi i popoliehe si vogliono soggetti; e certamente tale 
motivo ba operato nell'assegnare lo Rciantung al Giappone, 
togliendolo alla Cina. 

La plutocrazia demagogica anglo-americana sa bene 
ehe la sua "Vittoria non e sicura sinche rimangono fuori del 
suo potere le estesissime regioni ehe dal Reno si stendono 
Rino al Paeifico. 

Ccrto la Germania giace esangue, ma rimangono la 
Rnssia, la Cina e non pochi medi c piceoli paesi. Per altro, 
tutta questn. gente non ha una nazione ehe li guidi, oe-
eorrc provvedere a ehe tale nazione non sorga. La Ger-
mania e climinata, rimane da eliminare l' Italia. 

Rara cio pos ibile? Per dsolvere il quesito occorrerebbe 
couoscere pmcisamente i sentimenti del popolo italiano, 
misurarne esattamente la forza pei necessari saerifizi. 
Vorra esso incamminarsi per la via ehe condusse V enezia 
a Campoformio, o battere l'altra in capo alla quale il 
Rcgno • ardo si trasformo nel Regno d' ltalia? Altri ri-
sponda. A me baRta l'avere qui posto un dilemmaehe pare 
sorgere sicuramente dai fatti. 



Risposta all' inchiesta. 

(L' Epora- 24 dicembre, 1919). 

Il fenomeno del cambio e molto complesso e, a vo-
lerlo trattare convenientemente, sarebbe necessario molto 
piu spazio di quanto puo ragionevoJmente occupare la 
risposta ad una inchiesta in un giornale quotidiano. Mi 
limitero quindi a pochi cenni, a mo' di indice, rimandando 
per le dimostrazioni a quanto gü\ scrissi in libr.i e riviste. 

Due aspetti almeno voglionsi distinguere nel fenomeno 
del « cambio », come oggi si osserva ; e cioe : l 0 un deprez-
zamento delln, moneta; 2o un rapporto tra la moneta 
fiduciaria di un paese e quella di un altro. Taccio di un 
altro aspetto, perehe ha un nome speciale, ed e quello 
dell' « aggio >> dell'oro. 

Oggi si discorre molto del cambio, a proposito dol 
caro vivere. In questo senso e principalissimo il primo 
aspetto, molto subordinato il secondo. E comune errore 
il confonderli sotto il sol nomc di cambio. 

Il dcprezzamcnto della moneta, ehe ha per corrispon-
denza l 'aumento dei prezzi, c' o in tutti i paesi civili, 
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i <1 11a li :-:.uno C<'Ullülllicamcntc Koliüali. I•' ::;o ::;i puo diffi-
cilmente rniSlll'Ul'C, lll:L probabilmonte C inferiore ad Ull 

mezzo, eertamente ad uno. 
Ha per eause prineipali la searsa e stentata produ-

zione e lo sperpero dei prodotti. E depressa la produ-
zione, dalla parte degli operai, dalla riduzione delle ore 
di lavoro, dallo stentato lavoro, dai frequenti seioperi, 
dalla persuasione ehe i prodotti si ottcngono colla violenza 
politiea o materiale rneglio ehe col pazientc lavoro; dalla 
parte dei capitali ti e depre sa la produzione, dal vol-
gere i capitali alle spese d.i intrighi per earpire monopoli 
e privilegi, o ad usi di poeo o nessun utile ceonomieo, 
dalla persuasione ehe l'utile del eapitalista si puo meglio 
conseguire eon artifiei ehe eol migliorarc la produ-
zione. 

Solo ponendo a eio rimedio 
deprezzamento della moneta ; il 
vano, quando non e di danno. 

i puo fare scemare il 
rimanente e pressoehe 

Non e' e dunque nulla da sperare d.i bene, e e' e da 
temere assai di male, in quanto all'eeonomia - non di-
seorro qui delle eonseguenze soeiali - dai provvedimenti 
ehe, sia pure eon nobilissimi oppure anehe santi intenti, 
pongono ostaeoli alla produzione ed al eommereio, sussi-
diano opere poeo utili eeonomieamente, favoriseono l'ozio 
o la svogliatezza del lu.voro, e neppure dai nuovi debiti 
ehe eontrae lo Stato, sia per pagare debiti gü1 contratt1, 
sia per ritirare parte della earta moneta, sia per fare lc 
spese d.i u leggi soeiali » ; insomma da tutto eio ehe pone 
ostaeolo al eonsegrrire il massimo d.i utilita eeonomiea .. 

Errore grave e il eredere ehe, ritirando parte della 
carta monetn, si fara seemare il deprezzamcnto della mo-
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neta ed il corrisponclente caro vivere. La ~pagna c gli 
Stati Uniti hanno oro in abbondanza ed hanno pure il 
caro vivere. 

Errore e il figurarsi ehe il restringere le importazioni 
dei generi di lusso possa produrre notevole mutamento nel 
deprczzamento della moneta e conseguentemente nel caro 
vivere. Piecola parte del totale delle importazioni hanno 
i generi di lusso ; e poi lo sperpero compiuto consumando 
generi nazionali vale, pel deprezzamento della moneta, 
lo sperpero dei generi forestieri. 

Errore e il credere ehe il restringere il totale delle im-
portazioni favorisca il cambio. Restringendo le importa· 
zioni, si restringono pme, il piu delle volte, le esporta-
zioni. L' Inghilterra aveva proibito di vendere titoli di 
credito, azioni, alla borsa e di esportarne il valore. Fini 
coll'accorgersi ehe in tal modo impediva anche ai fore-
stieri di comperare titoli inglesi, ed ora ha smesso talo 
balordo provvedimento. Badi bene il pubblico ehe ogni 
ostacolo, posto artificialmente alla esportazione e ad un 
tempo un ostacolo all' impiego nel paese di capitali fo-
restieri. Chi mai vorra entrare in una trappola ~ 

ll rapporto fra la moneta fiduciaria di un paese e 
quella di un altro e una frazione di cui e indispensabile 
considerare i due termini. Se, per esempio, la ]]:ancia 
distruggera piu ricchezza di quanto ne distruggera I' Ita-
lia, se deprezzera maggiormente la sua moneta di q uanto 
1' Italia deprezzera la propria, il cambio, ora favorevole 
alla Francia, divena favorevole all' Italia; come e segulto 
nel caso analogo della Germania e dell' Austria. 

n mutar~i della detta frazione ha un effetto tempo-
raneo sul movimento commerciale coll'estero ; ma quando 
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essa sia fissata ad un punto, tale effetto sparisce. Cio 
ben si puo veger~ in infiniti casi pratici. 

Errore e il dare la colpa alla specula:r,ione delle varia-
zioni del cambio, in un senso sfavorevolc, per tempi non 
tanto brevi. La speculazione opera solo su variazioni di 
breve durata. Inoltre essa si fa tanto al rialzo come al 
ribasso. 

n deprezzamento, oltre certi limiti, della moncta e 
tul modo col quale gli Stati falliscono, salvando le appa-
renze. I debiti fatti per la guerra non saranno probabil-
mente mai pagati da parecchi Stati. Gia si puo dire ehe 
sono ben poco pagati dalla Germania, col marco ehe vale 
dieci centesimi oro, e dall'Austria, colla corona ehe vale 
5 centesimi oro. Per molti stati il ritorno alla pari della 
moneta fiduciaria sarebbe grave sventura economica. Tac-
cio qui pure dell'aspetto sociale. 

Il maggior peso lasciato dalla guerra al presente non 
e gia quello dei debiti e neppure della distruzione di ric-
chezza da es a compiuta ; bensi e costituito dalla mutata 
psicologia dei popoli, dei modi di governo, dolle condi-
zioni della produzione e del consumo. 



Stato economico presente~ 
( [c& Vita ltaliana - 15 gcnnaio, 1920). 

L' interdipendenza dei f~nomeni economici e dei so-
ciali, le molte cause, I' intreccio rlegli effetti fa si ehe dif-
ficile assai riesce la verifica puramente spcrimentale delle 
relazioni di quei fenomeni, delle loro « leggi », ehe meglio 
dieonsi 1.tnifm·miüi; ed e prineipalmente quando aleuni poehi 
di essi hanno ad un tratto variazioni considerevoli ehe, 
trovandosi disgiunti eosi dagli altri, dimostrano le uni-
formita ehe li congiungono. Pertal modo segue ehe stati-
stiehe preeise, quando le variazioni sono piccole od avven-
gono poeo per volta, possono dare minore approssimazione 
al vero sperimentale ehe sempliei impressioni quando lc 
variazioni sono grandi e subitanee. 

Ad esempio, . ino dai tempi pih antiehi, e noto ehe la 
searsita dei raccolti, la carestia, produce aumento del 
prezzo; l 'economia, prima colla leyye dell'offerta e della 
domanda, poi colla teoria dell'equilibrio economico, diede 
forma maggiormentc preci ·a a ta]c grossolana e non ben 
determinata impressione ; ma ccco un fatto ehe clesta sor-
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presa : se ci proviamo a vel'ificare empiricamentc tale 
uniformita, si parano a noi dinanzi tanti o tali ostacoli 
ehe, nel maggior numero dei casi, le ::;tatistiehe non danno 
punto i risultamenti attesi, c quindi non possono da solo 
valere per la dimostrazione delle uniformitn (legge) dell'of-
ferta e della domanda. 

La guerra ora seguita, avend.o e::,acerbato certi effeiti, 
ci da modo di verificare pareeehie uniformita, al modo 
-stesso ehe i verifica la cc legge » d.ell'offerta e della do-
manda nei casi di carestia ; c tale verifica non e punto 
superftua, perehe risehiara la te01ia, Ja monda di errori 
non ancora avvertiti, e ci concede quindi di eonseguiro 
maggiore sicurezza pcr le previsioni ehe da cssa E~i possono 
trarrc. 

Per altro, se per tal modo la condizionc oggottiva e 
migliorata, quella soggettiva si e fatta peggiore, e dove 
essa opera, i producono in maggior copia quei ragiona-
menti errati, ai quali, nella Sociologia, posi nome di deri-
vazioni, e ehe qui pure indichero eon tal nome, per fare 
piu breve il discorso. 

La guerra ed il commovimento soeiale ehe 110 fu la 
conseguenza hanno vie piu acceso le passioni, eceitato certi 
sontimenti, promosso eerti interessi, accresciuti eerti pre-
giudizi, e quindi procacciato maggior forza a tali eau~e 
ehe sono fra le prineipali delle de1ivazioni ; e spes;:;o chl 
ad esse soggiaee non sa farne la parte ne clistinguerle dalln, 
semplice ignoranza. La naturale inclinazione ehe ha l'uomo 
di eonfondere il proprio col eomun bene, le fantasticherio 
eolle astrazioni metafisiche, come c:;arebbero eert-i con-
eetti di giustizia, di di.J:itto, di demoerazia, di nazionalita, 
di imperialismo, di umanitarismo, ed altri ::;imili, spingono 
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prepolontemente gli uomini a menar buone le derivazioni ; 
di cul in fine Ja produzione avviene, eome q~1ella delle altre 
merei, in dipendenza dclla. richiesta ehe ne e fatta ; eolla 
circo~tanza speciale e notevole ehe, delle derivazioni, bou 
lievc e il eo:::.to eH produzione intellettuale. 

Giova a lla forttma delle derivazioni il fatto ehe la Eeo-
nomia ehe si insegna non ha spesso alcun carattcre di 
:;eienza, ma e una semplice letteratura, la quale giova a 
proctuare eattedre, onori, vantaggi di ogni genere, c non 
e ragionevole l'aspettarsi ehe dove fallano i maestri ri-
ghlno diritto i discepoli. 

Per eHempio, i governi dieono di volere adoperarsi 
per fare seemare il earo viveri ; e questo e il colpo al eer-
chio, indi pensabile pe1· farc stare buoni i molti ehe sof-
frono del earo viveri. Ma poi i governi dieono di volerc 
impedire << l' invasione delle merci forestiere >> ; e questo 
e il eolpo alla botte, neeessario per acquistare grazia e 
merito presso una, parte della plutoerazia, degli operai o 
degli ausiliari suoi. 

Si potrebbe provare di togliere la contraddizione, col 
dire ehe si vuol deprimere il earo viveri solo per le merci 
nazionali, ma tosto cssa rina~;~ee poiche i governi impon-
gono o almeno favoriseono la riduzione delle ore di lavoro, 
aument.i enormi ru mercedi, sperperi per lavori di poea 
o nessuna uiilita eeonomica, sussidi di disoecupazione o 
di altro genere, coi quali si mantieno una turba di oziosi 
a spese della produziono, monopoli nel basso e nell'alto: 
quclli dei f:10chini ehe searieano le merci, dei marinai ehe 
nc curano il traRporto, clegli operai di eerte industrie, di 
commerrianti, industriali, faceendie1i ehe, dalla non sem-
pre gnltnita. c·ompiacenza delle autorita, sanno ottenere 

1 9 - Fallt " lt· tJ rl~ 
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i permessi di. importazione o di esportazione. negati al co-
mune dei mortali ; ed in generale si grava la produzione 
ed il commcwcio coi. molti artifici ehe vaJgono a sfamare i 
pescicani. E per lo mono strano ehe si possa credere ehe 
sia coll'aumentare il costo di. produziono delle merci ehe 
si provveda a farne scemare il prezzo di vendita. 

Per coloro ehe scorgono, chiara o vela ta, tale contrad-
dizione, soccorre un altra bella derivazione. Tra Ja produ-
zione ed il consumo stanno gli intermediari. Ecco trovato 
il capro espiatorio: dagli all'nntore ! 

Se la carne costa cara, non e gia perehe e ridotto il nu-
mcro del bestiame, cresciuto il costo di produzione, cre-
sciuta Ja domanda pcr parte della gente ehe pretende 
mangiare tanto piu carne quanto piit sc:arsa ne e la pro-
duzione. 

OibO ! E per l'avidita, la delitt.uosa cupidigia del ma-
cellaro. Se gli alloggi costano caro, non c certo perehe i 
signori muratori si fanno pagare salar:i altissimi per lavo-
rare poco, perehe i materiali da co truzione sono catis-
simi, e perehe cresce la domanda. Tutte chiacchiere ! 
L'avidita degli « esosi » proprietari e solo causa del rin-

. caro delle pigioni. Non e cio evidente? Quando vuoi com-
prare carne, hai da fare col macellaro, quando vuoi stare 
a pigione, hai da fare col propr:ietario di case ; se il ma-
cellaro ed il proprieta1io volessero ridurre i loro prezzi e 
rerarli a cio ehe erano prima della guerra, il caro-viveri 
sarebbe annientato. Que~to « ragionamento >> non fa una 
grinza. 

Pouiamo. per un momento, ehe le coF:e sticno a questo 
modo, e ehe, tocchi dalla grazia, divina , in seguito alle 
prediche morali dei produttori di derivazioni, o costretti 
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da provvide l~ggi (( sociali >>, democratiche, umanitarie, o 
c-ome altrimcnti si vogliono nominare, gl' intermediari si 
contentino di un modesto guadagno, di un << giusto >> gua-
dagno. Il primo effetto sara certamente quello di una cor-
rispondente riduzione di prezzo, di una mit~gazione del 
caro-vivere. 

, i ; ma disgraziatamente c' e un , econdo e usseguente 
effetto. Se la carne , eema di prezzo, la gente ne vorn\ 
consuma.re di piu. Que ta non e deduzione teorica ; guar-
date intorno a voi. Quante famiglie di piccoli borghesi 
e-he, anni or sono, mangiavano earne tutt.i i giorni, ora nc 
mangiano si e no una volta per settimana. Se ·il prezzo si 
avvicinera a quello ehe era prima, il consumo pure sara 
inelinato a seguire tale via. Ma eome potra eio aeeadere 
Re Ja produzione di earne non eresee1 Ha da easeare dalla 
luua la quantita ehe oceorre per soddisfare l'accre ciutD 
domanda 1 Poiehe cio non o probabile, si dovra neeessa-
riamente tornare alla posizione di equ.ilibrio di prima ; 
puo darsi solo ehe vi sia un mutamento di ripartizione 
tra intermediario e produttore, ma, pel consumatore, i] 
vantaggio sara proprio zcro. 

Analoghe eonsiderazioni valgono per le pigioni. Si ag-
giunga ehe le care pigioni frenano alquanto l'cmigrazionc 
clalle campagne nellc citta ; ove tale remora si attenui, 
creseera tale cmigrazione, la quale fa seemare illavoro ehe, 
nelle campagne, producc i generi alimentari, e quindi 
aumentcra il earo-vivere. ~i persuada bene il pubblico ehe, 
quando, con sussidi od altrimenti, si promuove artifieial-
mente la cost.ruzione delle case nelle citta, si promuove 
altresl la searsit:'t clella carne, dei Jegumi, deJle frutta, e 
di altri simili generi proclotti nelle campagne. 
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[ prezzi operano per ripartire le merei ; fie non si vuol 
ehe eompiano tale uffieio, oeeorl'e sostituirli con altro 
stromento di ripartizione. n soeialismo integrale e molto 
piu logieo dell'ordinamento, misto di soeialismo e di con-
correnza, il quale si regge pel maggior bene dclla pluto-
crazia demagogica. 

Gravi sono le diffieolta pra.tiehe, ma non c' e diffieolth 
teorieu. per regolaro, in a::;tratto, l' intero fcnomeno della 
produzione e del consumo, seeondo eertc norme reputate 
eonvenienti o (( giuste »; ma il volere imporrc la regola o 
manteuere la eoncorrenza non vale ne in pratica nc in 
teoria. 

Cio uaturahnente deve es;:;ere oppngnato dai teorici 
ehe sostengono la plutocrazia demagogiea, perehe questa 
ha bisogno di contentare le due parti di cui si eompone, 
cioe lasciare liberta quanto occorre per procacciare lauti 
g,uadagni ai eapi ed ai loro ausiliari, e inoltre fissare regole 
ehe appaghino i sentimenti di eoloro ehe di tali ordinamenti 
fanno le spese. Cosl operavano i signori cristiani nel me-
dio evo, ponendo insieme la prepownza egoista e la earita 
eristiana, la vendetta e il perdono delle ingiurie, eon-
giungendo l'aequa eol fuoco. 

Abbiamo ora visto rinascere teorie ehe si credevano 
morte e seppellite. Salute, o teoria della (( bilaneia del 
eommercio »! Che buone nuove a noi reehi di Pluto1 Sa-
pete, buona gPnte, perehe eresee il deprczzamento della 
moneta, e conscguentemcnte - dicesi - il caro viveri ~ 
Perehe cresee la di:fferenza tra il valore delle mcrci impor-
tate e quello delle merci esportate 1 Se avete, per caso, un 
qualehe boccale di 1\Jontelupo, ci troverete critto sopra 
l'esempio classico dell' Inghilterra, la quale, per lungo 
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tolgerc cl'anni prospcru, ebhc nlla pari 1<~ sua mouota 
coll'oro, non o::;tante ehe enorme fo~::;c 1a rlifferenza tra il 
valore dello importazioni o quello delle esportazioni. Non 
credo dovere discorrere dell'aHro di tale bella tem·ia, per-
ehe scopo del presente articolo non e lo insegnare l'A. B. 0. 

Si puo, oltre al valorc delle merci, considerare ogni 
ragionc di credito e rli debito, ed allora la teoria formal-
mente i avvicina. alla realta sperimentale. Se, an<lando 
agli e tremi, si suppone un paese ehe nulla abbia da pa-
gare all'estero, per nessun motivo e evidente rhe sparira 
il cambio della sua moneta, ma. non sparira il deprezza-
mento della moneta ne il caro vivere. l'IIa di cio diremo 
piu lungi. 

Ameni poi sono coloro ehe, invece di allargare le con-
siderazioni dei debiti, avvicinandosi cosi al vero, le re-
stringono c quinrli si allontanano dalla realta. Propria 
c' e gente ehe in buona fede, stima potersi migliorare di 
molto il cambio restringendo le importazioni dei generi 
di lu so, e potersi cio conseguire con belle prediche morali 
ai signori pescicani o con leggi suntuarie 1 Puo anche dnrsi, 
perche, in quanto alle prediche, i pregiudizi etici tolgono a 
molti il riconoscere ehe, solo spinto dal proprio interesse ) 
lavora l'uomo. Se si vuole aumentare la produzione, or-
corre ehe l'operaio ehe non lavora !).Oll mangi, c ehe il ca-
pitalista abbia maggior vantaggio a dedicarsi alla pro 
duzione dei beni economici ehe alla ricerca degli artiflc'l 
coi quali ottiene dallo , tato privilegi e monopolt Se nel 
primo modo si facesse ricco e nel secondo andasse in ro-
vina, enormerneute migliorata sarebbe la produzione. l<,i-
guarclo alle leggi suntuarie, tanta e 1' ignoranza dell_a 
scienza cconomica e clella storia dell' economia ehe nou 
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l\ mcraviglia se c' c uuc:ora elü non ::;appin cho il vaiore 
delle importazioni di gencri di lu::;so e picrolis ima parte 
del totale delle importazioni e ehe le prcdiche contro il 
lusso e Ja volutta nonehe le leggi suntuarie, hanno fatto 
sinora un bel buco nell'arqua. Il loro u o principale non 
c oggettivo, ma e ·oggettivo ; valgono eioe ad aprire 
una valvola di sieurezza per la quale si sfogano le soffe-
renze e il malumore di coloro ehe patiseono pel rinearo 
della vita. Sussidiariamente, le imposte sul lus o pos ono 
avere un effetto reale proeaerianclo, allo Stato, un' entrata 
uon grande invero. 

Maggior provento per ]a. pubbliea finanza, ma cli scarsa 
utiliti per l'economia nazionale, si puo sperare dalle im-
poste su coloro ehe, nelle presenti contingenze, si sono 
arricchiti. Fare, disfare, e tutto lavorare; ma maggiore 
efficacia sarebbe il non favorire tali arricchimcnti ehe il 
eolpirli quando sono seguiti. 

Proprio i governi , colle infinite protczioni e restrizioni, 
eoi profittevoli ptivilegi, hanno covato e fatto sbucare 
dall'uovo i nuovi ricchi, . e seguitano a farne nao;;cere. ~e 

poi tolgono un tanto per eento della ricchezza per tal 
modo donata, ne accreseono i1 eosto di prorluzione ; il 
qualc grava in parte notevole sui eonsumatori. 

Nella tua. arte, tu guadagni 100 ; ehe male ti fa se il 
governo ti fa guadagnare 120 per poi prendersi quel 20 
ehe c' e in piil ~ Hai solo l' incomodo di fare l'e.'lattore go-
vemativo e di esserc fatto segno ai rimbrotti dcgli inge-
nui ; ma hai la pelle dura e non Ji senti ; poi ai ehe ogni 
mestiere ha i propri perieoli, e scrivi neUe tue 'lpe.::e di 
produzione una eerta quota di assieurazione. 11 guaio 
serio per te :::arebbe se ti fosBe tolto di guadagnare quel 
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100 o quel 120 ; uut non t~mcre ; lupo non mangia lupo ; 
e i governi hanno bisogno dell'opera tua. 

Ci sono provvedimenti ehe paiono dovere essere effi-
Paei per seemare la disuguaglianza dellc entrate. Se, per 
esempio, il governo toglie ai eittadini tutto ei.o ehe supera 
le 10.000 lire d'entrata. ehi vorra negare ehe le grandi 
disuguaglianze spariranno ~ Eppure ne la storia ne l' c-
spcricnza del presente eonfermano l'cffif'aeia di analoghi 
provvedimenti. Al tempo del Terrore, in Franeia, lo ap-
parire anehe solo agiato, il non avere gli abiti grossolani 
o sdrueiti, e le mani sudieie bastava per fare di un uomo 
un candidato alla ghigliottina ; e fu proprio in quel tempo 
ehe, eolle speeulazioni sui beni nazionali, gli assegnati, 
le forniture agli esereiti, si eostituirono ingenti patrimoni. 
Venne Termidoro, ed eeeo i nuovi rieehi saltar fuori ud 
un tratto, eome eseono dalle tane i topi quando va via il 
gatto ; divampa poi maggiormente il lusso sotto il diret-
torio c quando il Bonaparte rimette ordine e sieuTezza 
nel paese. 

La repubbliea russa dei soviet non ha meglio del Ter-
rore in Franeia, proeaeeiato l'eguaglianza delle entrate, 
cd abbiamo unanime le testimonianze per mostrare ehe 
in quella repubbliea altri gozzoviglia, altri muore ili 
fame. Anehe uffieialmentc, il governo del Lenine eonfessa 
ehe paga molto bene i suoi ausiliari teeniei e militari, e 
lamenta le appropriazioni indebite di ecrti << eommiRsari 
del popolo >>. In altri paesi mutano i nomi e dicono ehe 
anehe quelli di ministri non. manehino, ma e' e ugual-
mente gente ehe si fa ricea col mal tolto. In Rus. ia, eome 
in altri paesi, tutta la riechezza e molto se~mata, mentre 
forse la sua dif'>tribnzionc non ha mt1tato gran ehe. 
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Chi poi fo:-l'e vf'lgo <li vrderr lC' < · o~r piir fln vi1·ino 11011 

ha ehe da. porrc mcntc a, ('io ehe <lC't;adP nc!lc graucli t;Üb 
d'Europa centralc ed occidentale, e, ncppure chiudendo 
gli occhi, potni ignorare Je orgie dei nuovi rirchi, non soln 
presso i popoli vincitori ma anche pref;SO ai vinti. Tutto 
il mondo e paese, per gli uomini nuovi cd i subiti guadagni. 
A Vienna. la popolazione soffre la fame, ma neUe tratto-
rie di lusso si banchetta allegramentc ron molta spesa. 
In Tnghilterra, in Jrrancia, in Italia, tutti coloro ehe prov-
vedono il gran lusso fanno affari d 'oro. Le trattorie ove 
chispende solo cento lire in una cena e ripntato un pitocco, 
gli antiquari ehe vendono mobili antichi fatti di fresco, 
i gioiellieri., i sarti, le modiste, e via di seguito sino alle 
etere, fanno affari d' oro, ottenendo guadagni come mainon 
ne ebbero. La richiesta dei diamanti e tanto grande ehe 
il fenomeno ha meritato lm nome proprio e si dice la 
I< pazzia dei diamanti ». Le azioni del gmn trust diamanti-
fero De Beer, valevano, il 27 luglio 1917, a Londra I .. i-
re 14 ~11 16 , o il 13 dieerobre 1919 valgono L. 30. Il va-
lore e dunque piu ehe raddoppiato. :E poco prohabile 
ehe tutti quei diamanti siano comprati dalla povera 
gente. E vero ehe, pei diamanti e Je perle, c' e Ja concor-
renza degli antichi ricchi, i quali sper~no con tali compre, 
porre in salvo, nascondendolo, parte del patrimonio. 

Per indurre la gente a sottoscrivere gli imprertiti go-
vernativi, gli oconomisti ufficiali si sbracciano per dirno-
strare ehe l'acquistare cedole del debito pubblico e un 
impiego di denari sicuro almeno quanto quello di tenere 
in cassa o presso le banehe carta moneta, o lo acquistare 
titoli industriali, o anche terre e case; ma dimenticano 
ehe tale eguale sicurezza puo essen• grande, o piccola , o 
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L•iucolit'sinHL I llH'l'li c:omtnli si Jasciano preudcre ueliA. 
pania ma qualehe merlo U.a.l becuo giallo intuisce ehe 
l"ultima ipotec;;i, per la sieurezza, e la piu prohabile; prov-
,-ederc per naseondere parte della ricehezza e sottrarla 
alle ingorde fauci della plutoCJ azia o del boleevismo, di 
ui ben si puo clire in tal ea!'!O ehe sc non e lupo e ean bigio. 

In molti, palese 0 latente, e' e l'opinione ehe quanto Si 
toglie alle entrate dei rieehi e tolto ai loro godimenti ma-
tcriali. Cio puo essere vero, in parte, per la gente solo 
agiata, ma non sta pei riechissimi. Come e possibile, ad 
eeempio, ehe anehe volendo, un miliardario spenda tutte 
Je entrate in godimenti materiali ~ In realta, non solo 
per e c;;o, ma anehe per ehi ha molto meno, partenon pie-
cola delle entrate e volta ad aeereseere e a reintegrare i 
capitali neeeRsari per la prodnzione. I .. eggete gli elenehi 
neUe azioni nominative delle soeieta industriali e com-
merciali, in Inghilterra, o guardate la migliorata agricol-
tura cli molti posse i, ad agevolmente sa.rete persuasi .... 
se non avete buona eagione di non intendere. 

Re il governo destinasse alla produzione eeonomica il 
prodotto delle imposte sui rieehi, vi sarebbe solo uno spo-
stamente di rieehezza; ma se esso Ja eonsuma per la p?·o-
duzione dei suoi partigiani vi e u.na U.istrnzione di rieehezza. 

Tali fenomeni oggettivi sono velati dai sentimenti fl 

dagli interessi, e fa pure guerra alla realta !"perimentale 
la diffieolta intrinseca <lell'argomento. 

Noi siamo avvezzi a vivere in un'eeonomia monetaria 
c quindi riferiamo tutto ai prezzi, senza troppo badare 
a eio ehe sotto si cela. Per ginngere al vero oeeorre sqnar-
oiare tali veli. 

l\'fa qui stiamo per entrarc in un pelago di non faoile 
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1l<wigazionc, c mi con vicnc ili ripcterc alleitorc il con:;igho 
ehe da Dante a chi c l< in pieeioletta barca ». Quanto sin 
ora ho scritto puo stare anehe senza l<;> eonsiderazioni ehe 
sto per svolgere, ed il Jettore dcsideroso di scansare noia 
c fatiea, ehe pur troppo aeeompagnano gli studi astratti, 
puo Renz'altro far pnnto. :\fa sc, dopo talc avviso, vuole 
prosegnire, non si rammarichi dell'a pra via. Altri forsc 
sapra renderla pilt piana, io ho fatto eiö ehe potevo. 

E notiRsimo, sebbene in pareechi casi si dimentichi, 
ehe la no tra economia monetaria e . olo una forma di eco-
nomia. Ci fu antieamente quella del baratto delle merei, 
ehe duro presso aleuni popoll selvaggi, e ehe ora si vede 
ricomparir presso popoli stremati dalla gucrra e divenuti 
oltremodo diffidcnti della moneta falsa ehe i governi po-
nevano in eircolazione. Altre forme si possono immagi-
nare. Il Solay ne propose una, col nome di contabilismo 
sociale. Teorieamente, faeendo astrazione delle diffieolta 
pratiehe, si puo supporre un paese ove tutte le opcrazioni 
eeonomiehe si eseguiseono senza moneta, come partite 
di giro sul libro di un b:mebiere, ehe in tal easo sarcbbc 
lo Stato. 

L'unita ehe pcr qucsta eontabilita si adopera puo es-
sere qualsiasi, c non opera menomamente sulla sostanza 
del fenomeno. N"ell'economia monctaria, se la moneta e 
una mcrce, i prczzi sono dcterminati, c l'economia giusta-
mentc insegna ehe tulti i prezzi non possono aumPntarc 
o Hocmare ; ma se invece di moneta si adopera Ja carta 
moncta, o una scmplice unith contabilo, i prezzi sono ar-
bitrari, e posizioni identiche di oquilibrio Ri hanno con 
prezzi diversissimi : un aumento, o una diminuzione ge-
neralc clci prezzi, ~ono po~~ibili. 
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lu do ehe dicc~i ca/'o t·iceri, vi c una. J:>111'ie Iormak, 
ehe e manifestata dai prezzi in tm'unita arbitaria, o in 
earta moneta, e una parte sostanzia.le, ehe sta nelle aeere-
seiute diffieolta pei eittadini di proeaeciarsi i beni eeono-
miei. Queste sono infinitamente varie seeondo i vari beni 
ed i val'i individui , il determinarle supera, e di molto, 
il potere della seienza nello stato pre ente, e solo si puo 
a~e1·e aleun eonr-etto dei movimenti generali. 

Appunto ora uno di tali movimenti si e manifcstato 
con un rialzo generale dei prezzi espressi in earta moneta 
e eolle maggiori diffieolta pcr ottcnere i beni economiei, 
ed e indicato eol termine non bcne determinato di CaTO 

vivere, eol quale si eonfondono lo due parti, di eni la C'-
conda quasi sola preme pei consumatori. Se vogliamo 
di::;correrc con alqnanta precisione di tali fenomeni, oe-
eotTe da prima fissare meglio il significato dei termini 
adoperati, ed e quanto ora abbiamo proeurato di fare. 

A stretto rigore la parte formale puo dipendere dalla 
quantita di earta moneta in cireolazione. L'Economia, 
passata ha fatto in eio un errore, supponendo diretta e 
stretta tale dipendenza, ed esso naeque dal non avere 
eonsiderato ehe, presso i popoli economicamente piu pro-
grediti, la parte della moneta nelle operazioni di compra-
vendita e pieeolissima. Esempio classieo, a tutti noto, e 
quello del Clearing House di Londra. In realta opcra po-
ehi simo la quantita di carta moneta in eireolazione. 

Riguarclo alla parte sostanziale, la dipendenza di mag-
giore importanza e quella eolla produzione dei beni eeono-
miei. Be questa e searsa, appare il earo viveri, e non vi e 
nessun artificio di ne<>sun genere ehe lo possa eliminare. 

~lolti aecettano 1c prcmC'ssc cli q ncsto ragiouamcnto 
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c tcntauu di ~ollrar:<i, ndlc ücrivaziCllJi, nlln condu~ion(• 

logica . C'io fauno perehe c utile atl cs::.i, o a, c:hi Ji aclopcra 
di fare credere al buon pubblieo ehe sono effieaei eontro 
il earo vivere certi provvedimenti ehe sono inveee solo 
vantaggiosi per eoloro ehe delle derivazioui si giovano. 

Bastano queste semplici eonsiderazioni per dirnostrare 
ehe, nella so. tanza, il caro riuere non ha per « eausa » la 
circolazione della carta moneta; puo beni~simo avcre avuto, 
per una delle sue cause, l'emissione, nel senso ehe fu median-
te tale operazione ehe il governo si proemo i bcni eeono-
miei, i quali sperperc); e tale sperpero opero sul earo vivere. 
J\fa aequa passata non maeina piu, e quando la earta mone·· 
ta e in eireola~zjone, poeo 0 niente opera, ne sia piceola 0 

grande la quantita, sul earo vivere. 'Tale deduzione teoriea 
e confermata dall'osservazione del fenomeno pratieo, in 
cui appaiono ben distinti due periodi ; doe l'equilibrio 
tmbato dall'emissione, e l'equilibrio rista bilito con una 
moneta nominalmente qualsiasi. 

Altra conseguenza: se, l'equilibrio essendo ristabilito, 
il governo ritira parte della carta moneta in eireolazione, 
ehe seguira 1 Bisogna eonsiderare non il sempliee atto 
del ritiro, ma eome sostanzialmente si eompie. Se eio se-
gue mediante un prestito fatto all'estero, si avra un primo 
periodo ehe sara di prosperitll, perehe si sono aggiunti 
beni eeonomiei a quelli gia posseduti dal paese. Se il 
prestito dell'estero non e gratuito, seguira un seeondo 
periodo, in cui, per pagare gli interessi all'estero, si sot-
trarranno beni eeonomiei a quelli posseduti da] paese. Re, 
per altre eireostanze, Ja somma di tali beni aumenta c 
ehe la sottrazione sia minore dell'amnento, seguitera a 



-301 

creseere Ja prosperita ; sara invece clepressa se nega-
tiva e la differenza t.ra l'aumcnto e la sottrazione. 

Tali fenomeni teorici hanno c. atta corrispondenza in 
quelli pratici ehe si osservarono in Italia quando il M:a-
gliani fece un imprestito all'estero, per toglicrc il corso 
forzoso , ed il Dopretis adopero parte di quei quattrini 
per operc pubblichc, ottime per acquistargli grazia e me-
rito pres:o;o gli elettori, ma di scarsa utilita economica. 
Seguirono allora i due periodi, preci. amcnte come li vuole 
la teoria. 

c il prestito si fa all' intemo c se supporuamo ehe i 
quattrini ottenuti siano vcramente adopcrati per riti-
rarc carta moneta, avremo semplicemente una trasfor-
mazione di parte del debito infruttifero in debito fTutti-
fero, quindi sara accresciuto, non scemato il peso ehe 
grava sui contribuenti, e non si vede come cio potrebbe 
fare scemare il caro vivere. Si compie una paTtita di giro, 
togliendo ai cittadiru, colle imposte, cio C'he si paga per 
gli interes i del nuovo debito. Come per tutte le partitc 
di giro, il suo effetto dipendera dall'uso economico dei 
beru trasferiti da certi cittadini a certi altri. Se i nuovi 
possessori adopereranno, per la produzione, i beni meglio 
eh cio ehe gli adoperavano gli antichi, seemera il caro vi-
Yere ; se li adopereranno peggio, eome spesso aceade, bi 
inaeerbira il caro vivere. 

In conclusione, coloro ehe avrcbbero vantaggio clallo 
scemare del caro vivel'e hanno da aspettarsi solo un danno 
dalle operazioni di emiFsioni di nuovi prestiti , preleva-
menti sui patrimoru, ecc. ~c vi e un aumento generale di 
l'icebezza, aventc origine in alt.ri fatti , tale danno .pno 
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non apparire, perehe compensato da altri vantaggi. Cosi 
f> aecaduto per luugo volgere d'anni, perehe le variazioni 
portatc dalle clettc partitc di giro erano piceole. Rimane 
da sapere se !'\eguira pme ora ehe sono grandi. E molto 
prohabile ehe non aeead.rit. 

L'uruta monctaria del contabilismo c:;ocialc puo variarc 
ncl tempo e ncllo .pazio. 

Nel tempo, sc si paragona l'unita d.i un ccrto tempo 
a qnella di un tempo su. seguente, si avra un rapporto ehe 
indichera SC Ja UUOVa unita e apprezzata, 0 deprezzala, 
riguardo all'antiea. Diffieilissimo e lo ottenere un numero 
alquanto prceiso per tale rapporto. l\folte prove si sono 
fatte rer trovare una <: misura del valore ))' 0 pP-r interpre-
tare gli indici dei prezzi, ma sin ora eon non gran frutto. 
Bcema la difficolta quauclo, eome al presente, le differenze 
sono molto grandi. E eerto, giudieando a oeehio e eroce, 
dai prezzi ehe ei sono al presente, in paragone di quelli 
ehe c'erano negli anni ehe preeerlcttero la gucrra, quel 
rapporto e minore di uno, anzi minore di un mezzo, e 
forse, non poco. 

Nello spazio. Sc due paesi in eui si suppone ehe ei ~ia 
eontabilismo soeiale vengono a _eomunieare, l'unita mone· 
taria dell'uuo dovra porsi in relazione coll'unita mone-
taria dell'altro : apparira il cambio. Il rapporto dell'unita 
monetaria coll'oro dara l'aggio, ehe potrebbe servire a 
misurare rapprezzamento 0 il deprezzamento dell'uuita 
monetaria. :-;e il valore dell'oro fosse. costantc ; e eio non 
si al1ontana troppo dal vero per brevi spazi di tempo c 
piccole variazioni dei prezzi, ma llC e molto lontano per 
lunghi spazi di iempo, o per grandi variazioni dei prezzi, 
comc sarebbL'I o quelle ehe si osservano ora. Jl cambio si 
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puo eono ·eere dai prezzi dei mcreati monetari, oeconono 
solo speciali avvertenze per separarc lc piceole, le medie, 
le grandi variazioni, poiehe per queste diverse variazioni 
ei sono lcggi diverse. (1 ) L'aggio si puo eonoseere nei 
paesi in eui Iibero e il eommcreio dell'oro ; ma lo essere 
vietato talc eorumercio in molti paesi restringe il mercato 
dell'oro e vizia il prczzo dove e libero. 

Vediamo ora ehe ei dicc l'esperienza. L' Inghilterra 
manleneva artificialmente l'eguaglianza tra, la carta mo-
neta e l'oro, vietando l'esportazione della moneta d'oro 
e fissando il prezzo al quale le miniere dovevano venderc 
l'oro. Aveva cosi una moneta fidueiaria d'oro, invece di 
una moneta fidueiaria di carta. Da poeo tempo ha smesso 
tale ipocrisia, ed ora si puo liberamente contrattare l'oro 
metallo, il quale si quota regolarmente alla borsa di Lon-
dra. Si conosc~;J cosi un certo aggio, diverso, ma forse non 
moltisl'imo, di quello ehe si aVI·ebbe se in tutti i paesi 
fos e Iibero il commereio dell'oro e l'esportazione delle 
monete d'oro. 

Per calcolare l'aggio dell'oro a Londra, occorrc porrc 
mcnte ehe legalmente l'oncia d'oro al titolo inglese di 
undiei dodieesimi vale shillings 77,875, ed e questo il 
rapporto metallieo. La borsa di Londra da il prezzo dcl-
l'oneia di oro, fine in shillings presenti, ehe, tanto per in-
tenderei, diremo di carta. La sterlina d'oro vale franchi 
25,2214 ; diremo franeo inglese la sterlina d'oro divisa per 
25,2214 ; e franeo di carta iuglesc la sterlina di carta di-
visa pnrc per 25,2214. Sirnilmeute pcr altri paesi. 

(I) Di C'io lungamente scr:ssi 1'ella Sociolor ia, innn articolo rlel 
Gi?r;laz,. degli Economisti, luglio 1918, ed in altri articoli. 
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Da.i tlati uella borsa cli Londra, poRsiamo ralcolare 
il valore della sterlina prcsente di carta in franehi oro, 
ein franrhi eal'ta di ~pagna e della Svizzora. Abbiamo cosl 
il segnenLe specehio : 

Valore della sterlina-carta 
llatc 

franrhl oro 
franchi cnrtn Spagna 

Svizzcr.• 

13 novcml•rc 
:!l,H 
20,8:! 
22,83 

:! dicrmhre 
20,02 
20,02 
2J,.10 

11 franeo carta ehe pw si avvicina al franeo oro e 
quello della. Spagn:1: lo terremo quindi come unith per 
caleolare i prozzi dei franchi earta. d.i vari pacsi : 

D~t~ J 3 llOVf"lllhfP !! cliremhrc 

~ladrld 1 
ßueoos -\irr< O,Oil O,!lll 
~cw York 0,9\l 0,98 
.Tokohl\ma 0,97 0,!18 
S\'b:zera. 0,01 O,IH 
.\m~terdnm 0,91 0,!13 
·tockholm O,t'l ll,SI 

Ioghilterrn 0,83 0,7!1 
Chrlstlnou 0,81 0,77 
('openhagl'n O,i6 0.7~ 

ßelglo o,;;s 0,53 
l'arigi O,S:l 0,5i. 
Jtalia 0,12 0,41 
ßerlino 0,11 0,10 
Vlenna (l) o.o~ 0,11~ 

ÜHserviamo da prima ehe l'ordine deerescenic dei 
eambi dei diversi paesi (valore della lira carta) si man· 
tiene egualc nelle due date considcrate. Poscia vcdiamo 
un primo gruppo rli paesi, cioe Argentina, ~tati Uniti, 

( 1) v:rnna non ~\ quotnto r~ LvnclrA. Abbiamo pre::;o la quc.ta 
4i Ginevra, 
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( iaplJOllO, OVC Ja moneta e poco 0 niente deprezzata, in 
paragone della moneta spagnola. Viene poi un secondo 
gruppo , in cui sta1mo: Svizzera, Olanda, Svezia, Tnghil-
terra, Norvegia, Danimarca, e nel quale Ja moneta e me-
cliamente depressa. Seguc un tcrzo gruppo, costituito dal 
Belgio, 'clalla Franeia, e dall' Italia, 'n cui il cambio e 
m.olto deprcsso. Infine si ha un quarto gruppo, ove stanno 
Germania cd Austria, del quale il eambio e addirittura, 
rovinoso. 

E uotevolc ehe l'ordinc dei cambi nello speccbio pre-
ccdente e, all' incirca, pur quello dclla prosperita econo-
mica dei paesi. Tale semplicc osservazione bastaper dirno-
strare ehe vane ciancie sono quelle dei valentuomini i 
quali sognanoehe la moneta e deprezzata per il discrcdito 
del paesc - discredito ehe ognuno afferma essere immeri-
tato pel proprio paese - , per le male arti d.i perversi , pe-
culatori- come se gli speeulatori non guadagnassero egual-
mente sul rialzo come sul ribasso - per le importazioni 
dei gcneri di lusso, o per altre simili cagioni. 

~on c' e pericoJo ehe i fabbricatori di derivazioni ri-
mangano mai a corto; si attaecherebbero ai rasoi pur di 
soddisfare chi opera in loro pro. Nella prima quind.icinn, 
di . dicembre, moltissimi cambi declinarono alla borsa di 
Ginevra. Oecorre trovare una derivazione ehe distragga 
l 'attenzione dalle vere cause, ed eccola subito pronta : 
«La Svizzera ha il cambio favorcvole, riguardo ad altri 
paesi, perehe piu di essi e diventata piazza di liquidazione 
europea '· 

Aeeettiamo, pe1· un momento talc <;piegazione. Nell 'c-
lenco scritto sopra, la Svizzera dovrehbe venire prima clella 
Spagua, clell'Argentina, del Giappone . Come va ehe in 

3 o - ~aftz e teurie 
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vccc Ylcu do1Jo 1 ~ la i uealod dcJle llcriva?i~>ni :-;i Llnru o 
poco pem,icro dci fatti. 

Diciamo ora co a alcuna dcl deprczzamenlo dclla nw-
ncta ; :--ara ben poco, ma infine il poco c mcglio del nnlln. 

Poniamo, in vüt d' ipote~i e solo pcr lliegarei meglio, 
ehe ci fo:-; C al prc"cntc Ull paCSC in cui J' 1'0 ctf i prczzi 
fos~ero comc crano in Spagna prima della guerra. ~c (Flcl 
pac:-;c comunicas:-c colh1 ~pagna, in cui i prezzi :-;0110 cre-
f;ciuti piu del doppio, :-;cguirebbe una conente di merd 
di qucl paesc neUa Spagna, e viceversa una corrente d'oro 
dalla" Spagna a quel paesc. In altri tm·mini, l'oro della 
f-'pagna avrcbbc un prezzo inferiore ad l, 1iguardo all'oro 
presentc di ~pagna. ~<nebbe qucl prezzo inferiore a un 
mezzo ? Non sappiamo. Ci basti illre <.:hc c iuferiorc, e 
non tanto poco, ad 11110. 

Rifcüta alh1 moncta di t::tlc pac. c, reale nel Hl J :1, ipo-
tctico al prcsentc, h1 moneta di 1m pac:;e pn.'H'llic ci mo-
stra trc diffcrcnzc <.:ioe: 1° Variazioni giomalicrc o anchc 
men:;ili, <.:hc trascuriamo, comc pure quelle nccessaric per 
trasportarc Ja moneta da un paese in un alt.ro. 2° Varia-
zioni di gran momcnto, ehe dipendono osBcnzialmente 
dallo st.ato economico genera1e dei pacsi civili, i quali, in 
parte, sono tutti solidali. Per esempio, una crisi dd car-
bone in Inghiltcna, dcl cotonc ncgli Bta.ti Uniti, colpbcono 
pnrc l' Halia., sebbcne q ncsta non produca nc carbouc nc 
cotono. Lu giornata di otto ore c mcno, lo stcntato lnvorarc, 
lc pcnsioni, i sus.-idi ecc., colpiscono tutt.i i pae:-<i. 3° 1\Ia, 
Ji colpiscono in modo vario, sccondo lc diverse Joro coudi-
zioni cconomichc, cd ecco il terzo gcncrc di diffcrenza, 
lllesso in luce clall'clenco d~i camhi. 
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Poncndo lllentc all' ltalin, ahiJiamu duc prineipuli dc-
J rczzamenti, cioe quello geherak, c quollo ~pccialc lispetLo 
ad un altro pac::;c, ehe c la Spagua nd nostro elcnco, cd il 
earo vivcri, Hclla sostanza, tli penrlc da quei dnc Llcprczza-
1 1cnti, oltrcchc da infinite altre cau:-c di minor conto. l'cr 
l t Spagna, opera principalmcntc il primo deprezzanwnto, 
c tio ~picga comc in qucl pac~c, ehe pure tras~e vantaggio 
(lalla gucrra _, ci sia il caro vivcre. 

L'e~pericnza conferma qnindi ehe sulcaro vi>Tcre opcru 
in grandi:-;sima parte una cau;;a gcneralc, ehe f. quclht dcll:t 
-;tcntata, produzione ; vi si aggiungono certe infinite altro 
canse, alcunc importanti, altre insignificanti, ID<t tutte 
iltt:>iemc non tolgono il primato allo scarsC'ggiare la pro-
(luziOJw. ( 'ü) :-i c intuito, alltt meglio, dn parccchi uomini 
pmtici e si dimostm colla, tcoria ;;perimentale del fcnomeno 
('COllOllliCO. 



EPILOGO 

Aleune aggiunte giova fare agli articoli impressi nel 
presente volume, sia per meglio dichiarare l'indole di que-
sti, sia per ricercare se e quando i fatti hanno, o non 
hanno confermato Je te01ie (1 ) ((251 )). 

I. 

Lungamente nella Sociologia eFlposi un prinmpw ehe 
parmi fondamentale in tale scienza, quello cioe delJa uti-
lita delle credenze, per l'operare, e de] danno ehe pos-
sono recare per la conoscenza de] vero sperimentale. Non 

(
1

) Si n~eranno i segt'.en~i segni : 
(S) inclica tm paragrafo df'l Trattoto di Sociolngia generolr. 
(p.) indica tma pagina degli at1tori citati. 
((p.)) inclica una pagina del presente Yolume. 
[ ] Je parentesi quadre indirnno osservazioni nostre, ol 

testo ritato di tm autore. 
) le parPntcsi tonde sono del tcsto stesso. 

Snciologia inrlicA. il Trattr;tto di Sociologia generolL 
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::,i dl'VL' UlllH111l' opporre, eome ~i f<l. u::;ualllll'IILC, Ja ktlc 
nllo s0ctticismo :wicntifico, poichc quclla c questo gio-
vano egualmPntc, !'\Ccondo lo scopo n cui :;i mira. 

Dalla fatta clistinzionc nasce ehe Yi sono due generi 
ben distinti di artieoli : quelli cioc ehe, volti all'opera., 
partef'ipano alle ercdenze e se nc valgono ; ed alt1 i eh , 
attendcndo solo a 1 icerchc seientifiehc, eonsidcrano 1e ere-
denze come fntti esterni, come tali Je tlHliano. ne d'al-
tro si cnrano se non di porre la teoria in relazione coi 
fatti. 

Gli artieoli riprodotti in questo vohnue appaltcngono 
eselu"ivamente al secondo gcnPre. 

Gli scritti ehe eoncordano eon una crcdenza po~::;ono 

cssere aecettati da periodici ehe siano, in parLe alcuna, 
favorcvoli a tale credenza, respinti da quclli ehe vi sono 
contmri. Poiche la ID:aggior parte dei periodici stanno 
in corric:;pondenza ad un partito, ad una fede, ne segne 
ehe gli arti.eoli volti esclusivamente al V<'l o spe1 imcntale 
non troverebbero sede in nec:;sun giornalc, in ncssuna ri-
vista, e dovrebbero fondcrsi in un Iibro, in eui l'autorc c 
libero da ogni vineolo. 

Forsc non sarebbe male ; e generi diversi di lettera-
tnra pos::;ono conveni.entemente avere generi diversi di 
manifestazioni; ma ::;e pure vue>lfü ehe il vero sperimen-
talc abbia luogo nei periodici usuali, e necegsario trovare 
qualehe eompenso. 

Esso c' c. Si puo dividere l'esposizione del vero spe-
rimentale in piu parti, ognuna dolle quali ha come-
nicnte sede in periodici di cui non urta lc crcdenzc, c 
ehe, unite insicme, danno il pcnsi.cro eompiuto dell'an-
torc. Re poi Cjll<'stl ha ema. (U mnnift·~hu C' n. chinrC' noto 
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ehe, in ogni arti<:Olo, intcndc inYcf'tigarc solo parte dcl 
fcnomeno, non e' e perieolo ehe alenn Jettore sia indotto 
in P.lTOJ'(' o 

I partiti modifieano, secondo i casi, le credenze ehe 
hanno o <li cui si "gioYano ; (1) quindi artieoli bene ac-
c:etti in 1m tcmpo, piit non lo Rono-in nn altroo Di tali 
fatti, parecchi a mc scguirono, non scnza mi.o diletto nel 
vcdcre quci nmtamcnti 0 Quando un periodico chiede ar-
ticoli miei, li do ; quando non li nwle, me li tcngo, ed 
a~pctto ehe altri li ehiecla ; per solito non li ofJro 0 

Co:sl arcaddc ehe, rimanenclo fcrmo lo studio spcri-
mcntale e variandonc l'nRo ehe, per intenti di partito, 
~c ne potcva farc, artieoli mici, benc accctti a ccrti pcrio-
clici, in un tcmpo, piil non furono tali, in 1m altro ; al 
<:hc provvidi eol mutare sede ove collocarlio Questa via 
t~nni sino dal tcmpo in cui, nell'ottobre lRSi, il Journal 
fies Economistes pubblico un mio mticolo, e nell'ottobre 
1891, nitro cbbe luogo nella Revue des Deux ~JJiondeso 

L'articolo La guerra ed i suoi principali fattori sorio-
logici fu pubblicato quando un qualehe briciolo di vcrita 
Epcrimcntalc Na ancora comportato in Italiao Poco do-
po, questa tollcranza cedette alla scomunica ; il ehe po-

(') Il 26 lnglio, l ono Nitti rlissc (l]]a C'amero'l. ehe du sempre 
mieo df'll'ono 11iolitti c lo clifc:>e anchr> quanclo molti di coloro 

dw ogp;i lo •!sr.ltono lo d<'nigmYnno, c wr;.;o l"ono Giolitti Ri man· 
ticnc sempre egualeo Ton fu suo csnltatore sen:ile durante la for· 
tnno, non insultntor<' codardo neUn sua disgrazia, non rinnovato 
r,ervitorc nclla sna nuo,·a fort nna »o 

Di quanti giornali, potrebbesi 1·ipct<'re cio ? :i.\Ia c' e la comoda 
><"lUllt <'h<' 1' i< IU1ione ~ e imposta dnJ f< bP!1(' d<'JlO potria n,o ooo (O· 
ct-ncln <lel proprin ,·nntnggino 
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teva es ere utile, dato lo seopo a eni si mirava; su eio 
non contendo, noto solo il fatto. 

Allora era solo permesRo di pnbblicare declamazioni 
sulla << barbarie tedesea », sui << delitti del Kaisern, im-
properi contro chi avrebbe voluto risparmiarc al paese 
i mali della guerra, ed altre simili manifestazioni cli cieca 
fede ; (1) tutte cose belle ma ehe non stanno nelle facolt: 
ehe piaeque a madre Natura di eoneedermi. 

Un giornale di New York, la Nationsenon erro, avendo 
citato con lode il rammentato articolo, parecehi editori 
me lo chie.ero e mi proposero di pubblicarne una tra-
duzione. Risposi mandandolo ma sconsigliandone Ja pub-
blieazione, perehe interamcnte contrastaute eolla lettc-
ratura allora in auge; e ehe ben m'apponessi e provato 
da cio ehe nessuno di quegli editori diecle seguito 1:1.1 fatto 
divisamento. Allora l'articolo pareva troppo ardito, oggi 
sara for e stimato troppo timido. Di cio non si cura la 
scienza sperimentale ; dell'accordo coi fatti, di C"Ui sola 
si da pensiero, diremo appresso. 

(') BERt:ERET (ßlARRONI); La Stampa, 28 luglio 1920. "Con 
il pTetosto d' infiammare l'ardore dei solclati, i quali poi rigetta-
vano, sohiuma.ndo cli disprezzo, tali prodotti letterari, i clescrit-
tori inclugiavano con paziente fantasia. nei giarclini di supplizi 
della tTincea e dell'ospedale, mentre i procuratori dell'odio clemo-
cratico facevano prodigi cli pRzzia ragionante nello straziare il 
buon nome e l'onore nemico. Que:sta epica. sadisca, nlimentnta 
con i metocli perfezionati dclla pubblicita moderna, aveYa. sparcio 
tra non combattenti minorenui e Iemmine in preda all' isteria. 
La guena hA. convinto in realta di grottesco una delle immagina-
zioni piu goffe della democrazia, quella clella donna ehe spancle 
al comitato. al comizio, al caffe, i balsami dell'eterno fE~mmi
nino, lenitore c apportatore di cRrita e pietit "· 
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Appunto in tempo di intolleranza fu scritto l'articolo 
Apres quatre annees cle guene. A me premeva di pubbli-
C"arlo per prendere posto alla predica, manifestando pre-
vi ioni tratte dalla teoria, affine di vedere poi se i fatti 
le verificavano ; poiche, ove cio segua, rimane molto ac-
resciuta la probabilita di verita della teoria avente pri-

ma, in suo favorc, solo la spiegazione dei fatti pas ati. 
Difficile era il trov-are chi aceegliesse tale a rticolo . 

• \i periodici italiani, non c'era da pensare, anche per ca-
gione della Censura ; ai forestieri, neppure era agevole 
accostarsi ; volle il caso ehe capitassi in un'eccezione, 
ehe fu quella del Coenobiwm diretto da Enrico Bignami; 
il quale, in tale congiuntura, diede prova tanto piu pre-
gevole quanto piü rara, di alto ed imparziale sentire. 

Oggi sono mutati gli umori, molti dicono cio ehe in 
quel tempo pochi pensavano, e l'artieolo, a chi ora lo 
leggera, parra sfondare una porta aperta; ma allora era 
chiusa e ben ehiusa. 

Piu tardi, quando l'accennato movimento stava com-
piendosi, e gia si era spinto oltre quanto supponevo, fu 
piu facile pubblicare scritti esclusivamente sperimentali. 
Tl 1\Tissiroli, con animo superiore alle passioni partigiane, 
desideroso di accogliere ricerchc oggettive, mi chiese in-
sistentemente articoli pel Resto del Carlino, vincendo la 
ritrosia ehe provavo per pubblicare cose ehe stimavo 
dovere urtare l'ortodos ia ancora dominante nel pubblico. 
In proposito, fu migliore il suo giudizio del mio, poiche 
le eresie dei rruei articoli ebbero molti lettori. 

Piu tardi ancora, la Rivista di Milano accolse scritti 
miei ehe non avrebbero agevolmente trovato luogo al · 
trove. 
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lu tl uesio volumc souu riprod.otti ale ~ni ariieoli su 
teorie n.strattc, le qnali parrebbero dovere C!'lsere intem-
mente c:.;tranee alle passioni ed agli intcrcssi ; ma eosi 
non e, perehe passioni ed intercssi vogliono dcscritti i 
fatti non come sono ma eome giovano ; c non maneano 
mai di eompiaecnti autoli, ehe, con proprio ed altnli van· 
taggio, :::anno toreerc fatti c temic. 

Tipieo c l'escmpio della teoria della moncta ; la quale 
tcoria venne, vienc c vcrrh ognora <lefounata, per giu:stifi-
carc eoloro ehe fah:ano il eonio e ehe da, tale fal are ri-
traggono vantaggio . .:. -rulla dieo dcl1e tcoric dei prczzi, 
le quali, pcr fini di lu~·inghe, sono tanto fnori dclla rcaltit 
e goffc ehe mnovono veramentc il riso. 11 romanzo dei 
Promcssi sposi appr.rc corne un libro di alta scienza ceo-
nomica, ovc si paragoni eolle Rciocchczze inaudite ehe 
vanno stampando i difcnsori non sempre~ gratuiti dci no-
stti governi. 

Tl. 

Prima di proeedcm oltrc, ricord.iamo compendiosa-
n:cntc alcune ·tcoric ad.opcra,te ncgli art.icoli d.d prcsentc 
volume. Ndla Sociologia, in eui furono cspostc, 1·iman-
gono forso alquanto sperd.ute, per l'ampiczza d.cllc dimo-
strazioni, meutre qui, dove :-;i omettono lc ilimosha-
zioni, parmnno, c non ;;ono, d.ogmatichc. Tra questi dno 
sr.ogli, 1' in<lole cklb ma1rria ci co>;t.ringo di nnvigare. 
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I. 'l'utt.i gli :;LutU ucJlt~ 8uciuloyia c di Clllesio voluruc 
sono studi di scienza sperimcntale ; nürano a uarraro 
fatti, ad esprimere relazioni di cssi, non mai lo stato clel-
l'animo dell'autore, lc sne opinioni o rre(lenze (§ 75). 
Rimanc escluso ogni intento tli muovero il sentimento 
aJtrni, di persuadcro chicchcssia, di farc opera utile ad 
un partito, ad un govcrno, acl nna nazione, all'umaniti!. 
C' c altro oltre all'esperienza ? Chi e seguace del mctodo 
sperimentale non puo rispondere a tale quesito. Cadrebbc 
in contraddizione con se f:tesso, se, dopo avere detto ehe 
vuole ragionarc :;;olo dell'esperienza, imprendesse a ra-
gionarc di cio ehe da essa trasccndc. Quindi nulla ha da 
flire ne pro ne contro nna (( scienza)) non-sperimentaJe. 
Puu ben'3i e dcvc ind.:'lgare, coll' esperienza, se conrln-
-:ioni di « scienze )) di tal fatta conrordano, o non con-
cordano coi fatti sperimentali. 

2. I sentimenti e le loro manifestazioni. teologichc, 
metafisichc, lettf~rarie, o ehe traggono origine clall'amor0, 
dnll'odio, o cla altre pas"ioni non hanno intrinsecamcntc 
partc alcuna nel nostro stndio, anzi sono nemi.ci del ra-
gionamento logico-sperimentale. Kon c fatta, cccczione 
p<'l' ll<'SSllll SC'ntimento, nc di rcligioni positive, JlC di 
materialismo, di. ateismo, di scetticismo a priori, ne di 
patriottismo, ne di amore pol bene degli (( umili », per 
quello dei meno, o per qucllo dei piu, o anche de1J' in-
tcra umanita, nc di odio all'cretico dellc varie 10ligioni, 
al pcrverso ehe ardisce negare Ja drvinita del sole, o di 
qualehe altro dio- dcl numerosissimo panteon della razza 
umana, ne cli acceso sdegno, sia pure nobilissimo, con-
tro ln. fcde punica, Ja perfidia (li Albione, Ja bn.rbaric tc-
de:'\ra, ncmmcno rontro i rholuziona,ri, oppnrc contro i 
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<< tiranni '' · lnfine, per raccogliere le molte cose in una, 
proprio nessuna eeeezione e fatta. (1) Chi di eio si sde-
gna, tralasei di leggere le carte ove sta seritto quanto da 
tale studio si trae, ed a lui mandi il Tonante ogni sorta 
di felieita. 

3. Conseguenza dell'enuneiato preeedcnte e ehe unieo 
giudiee delle teorie perimentali e l'esperienza, di eui fa 
parte la logiea; il rimanente non eonta ((63, 251)). Inu-
tile e dunque di far polemiea. Se aleuno afferma ehe due 
e due fanno einque, laseiamolo stare nella sua grossezza. 
Perehe constristarlo ? Forseche la sua affermazione to-
glie ehe due e due faeeiano quattro 1 Se aleuno, mosso 
dall' interesse o dalla past:ione, assm·isee essere Ce'fto ehe, 
dopo la guerra presente, si vivn\ in un paese di cueca-
gna, ehe Stati indebitatissimi pagheranno i loro debiti, 

(l) Qui si indica 1' intenzione dell'antore, lo "copo a cui ten-
rk, e ehe egli puo raggitmgere )JiU. o meno benP. 

E veriRsimo, comc dice il PAPINI (Testimrmianze, pag. 12) 
ehe '' nell'osRervazione pii'.t Remplice dell'o«servatore in huona iecle 
sono possihili Je interfercno:e delle sue Prelte scntimentali, utili-
tariP, ecc. "· Ci<l si puo diro per tutte Je scien:t.e. sin anche per la 
matematica, la mcccanica, ecc. Chi ha corpo umano ha sontimonti. 
Un nomo esclusiYamente logico-sperimentale non esi!'tc. Rimane 
solo ehe si procm·i, neUe Rcienze sperimentali, cli farc ognora mi-
norc la parte del sentimento, pure !'apendo rhr non Ri puö ri-
clnrre ac;soJ utamente a zero 

La meta.fbica domina e:ovrana in PlatonC', quanclo discorre 
d,•i corpi celesti, o soguita pure 1.1. clominare in Regel ; quindi 
Je opere cli questi valentuomini differiscono essenziahHente rla 
quelle cli Galileo e deJ Newton, ehe, se non sono riesciti a cacciar 
Yia interamente Ja metafisica, hanno avuto almeno Ja buonR. in-
tElnzione rli avvicinarsi qnnnto e possihile all'esperien7.1t. Pnr 
troppo Ja metafisica non e ncppme a<;sente dallt opere dPl La· 



- 317-

ehe gli nomm1 staranno d'amore e d'accordo come agnel-
lini, e tante altre belle cose, perehe dovrebbe essere op-
pugnato ed investito da chi invece trae dai fatti la con-
clusione ehe tale certezza e molto incerta e talvolta as-
-urda ? Lo si lasci chiacchierare ; l'avvenire fermera chi 
veva ragione. Della scienza sperimentale meglio ehe della 

Chiesa si puo dire : patiens fJUia aeterna. 
4. Anche i ragionamenti sono fatti. e come tali li giu-

dica l'E>sperienza. 
Come tutti gli altri oggetti, conviene, per studiarli, 

descriverli e classificarli. C'io in piccola parte fa la Jogica 
usuale ; per u .. o della Sociologia, occorre aggiungere al-
tre dcscrizioni e classificazioni. Fra esse, principale e la 
distinzione dei ragionamenti logico-sperimentali, e dei 
ragionamenti ehe tali non sono. Per amore di brevita, 

placo, ma ad essa gia sono mozzati gli artigli ; ci levn. poi intera-
mf'nte l' incomodo neUe opere del Poinrarf., lasciando ogni potere 
nll'esperienza. 

Si parva licet componere magnis, nel mio Cow·s vi sono, mi 
dnole il rlirlo, alcune maniff'stazioni di sentimenti ; meno spero 
ehe nel maggior numero dei trattati di economia polit.ica, ma 
ancho quel meno nuoee, ed e per ciö ehe non ho eonsentito ehe 
del Cours si faeesse tma nuova edizione, non ostante le ripetutf' 
riehieste ehe ne ebbi. Spero ehe simili espressioni di sentimanti 
siano E!parite quasi interamente rlal Trattato di Sociologia generale. 
Se badassi solQ al volere ilirei : sono ; ma badando al potere, so 
ehe non mi e lerito 10 UE'al'u qnest' inrlieativo, ehe e il tempo della 
certezza. Alt ri verranno e faranno meglio. Oggi, piu ehe il dare 
Ia caccia ai rima&ugli di sentimPnti, preme di sviluppare le teorie 
e confrontame ognora le eonelm;ioni eoll'esperiemr.a. Cosl fecero 
gli studiosi tlnp0 la puhblicazione dei Principia del Newton, cor.;i 
f'i feee i.n tuite lc ~rienze natnrali.. E un' uriformita (!egge) di in-
numerevoli fatti. 
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abbiamo dcsiguato <[II !Sti ult.imi c:ol uome tli duint· 
zioni. 

5. L'osservazione ci fa, c0uosecn~ ehe eel'le süadc re-
cano a ri::;ultamenti d'aceordo cul fatto, certc altLe a ri-
:mltamcnti diseordi. Quindi ehi vuolc i primi convie11c 
ehe segua Je primo, ehi i seeondi non tcmc puo andare 
per lc seconde. Chi poi mira a peumadere altrni, a muo-
vcre gli uomini, :spcsso trovcra pii1 faeilmentc da giovar:;:i 
delle seeonde ehe delle prime. Per scoprire relazioni geo-
mctriche vale piu -un Euclide ehe un ~an Paolo ; per 
convcrtire gli uomini e muoverli vale piu llll Sau Paolo 
ehe un Euclide. Per eonoseere i movimenti dei eorpi 
cdesti valc pih un Laplaec di un Danton ; per infiammaro 
lc moltitudiui vale piu un Danton di tm Iaplaee. I ra-
gionamenti Jogico-sperimentali giovano per seoprirc rc-
lazioni di fatti soeiali, le dcrivazioni per compierli . 

.J.::ron mai per un giudizio a priori, per una fede, 'l'cspin-
giamo le tcologie, le metafisiche, ece., ma solo pNchP 
ei rccano pC:'r le seconde strade, volgendo il tergo all'espe-
ricnza. Di cio e data la prova nella Sociologia ; troppo 
lungamentc per chinon intende o non segue il metodo spe-
rimentale, troppo brevemente per ehi l' intende e lo se-
gue, e q wndi sa. ehe per provare una teoria i btti non 
sono mai in numero . oveiChio. 

Ii. L'espericnza ha dimosttato ehe i ragionamenti lo-
gieo-sperimentali in m~o neUe scienze naturali (fisiea, ehi-
mica., biologia., ee;.) sono dcl gencre ehe meglio si confi~ 
alla Iieerca di rifmltamenti d' accordo coi fatti. Tale e 
non altra e la eagione per la quale procmiamo, pcr qua.nto 
<I in potere no~tro, di introdurre ragiona.menti simili nella 
Sociologia. 
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f m Je manifestazioni dcll'att.hiLil umana, ci r;ono Je 
lingne. Ora. ehe la filologia. e diventata, per la lllas;:;itna 
parte, una seienza sperimontalc, giova ehiedere ad cs:<a 
analogie c modelli ehe ei giovano per lo stndio delle al-
tt·e ma.nifestazioni dcll'attivita muana, al qnale atten!lc 
la Nociologia. Cio largamcnte abbiamo fatto. 

7. La teologia e la metafisica cono;:;eono l'assoluto cLl 
il prc<:isissimo, la scienza speri111entale conosce solo il re-
Ja ti vo e I' a. pprossima to. Dei fenomeni concrcti conoscia mo 
solo una patte, ehe i progrcssi dclla scienzp. fanno ognor 
maggiere ( § § 106, 33), le misurc eonoseiamo solo in modo 
approssimativo, ehe diventa ognor piu prceiso (§§ 10.), 
l4J). Il poeo vale mcglio dcl nulla, e giova ragionare drlla 
gioventu e dell'eta matma, clella das::;e cletta ( § 20:!6 c 
sog.) c della, classc non elctla, dclla rieehczza c della po- ' 
verta, cec., scbhenc non sia possibile di fissare il punto 
preeiso ehe scpara la giovcntu da1l'eta matura, la class0 
cletta dalla non clctta, la ricchezza dalla poverta, erc ., 
e sia a.nzi rid.ieolo il chiedere dove sia preeisamente tal 
punto. La precisione delb metafisiea e illusione, l'ap-
prossimazione della scienza sperimcntale c realta. 

Di cio ehe c fuori doll'espcrienzU: qui non si ragiona ; 
ma in essa rimanendo, se si pensa ehe non siamo ncppme 
certi se il mondo in cui viviamo e a. tre dimensioni' se c 
U:uelideo, SC vi esiste la linea retta, Re la Iuee c, 0 non e 
ottratta alla gravita, ecc., c ehe vorrebbesi darc valorc 

a5sol 1Ito all'etiea, al diritto, e ad altre belle eose, facendo 
ignoreggiarc i fatti dall' intuizionc, o meglio dall' imma-

;,innzione, si puo dire : 

Non so se il riso o la pieta prevaL. 
(La Ginestra). 
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8. L'esperienza puo essere di dilette osservazioni, sta-
tistiche, ecc. oppure di relazioni storiche. L'empirismo 
crede talvolta di potere trane da queste Ja conoscenza 
dell'avvenire, supponendo ehe i fatti futmi saranno la 
copia precisa dei passati ; la scienza sperimentale sa ehe 
cio non segue e ehe occorre, coll':malisi, troyare le parti 
castanti dei fenomeni, e poscia, colla siutesi, licomporre 
queste ed altre parti per conoscere i fenomeni diversi nello 
spazio o nel tempo. 

Per tal mo~o si conoscono solo medie. Il calcolo delle 
probabilita non ci pone in grado di sapere quando un 
uomo mmra, ma i calcoli della prohabile mortalita sono 
il fondamento di tutte Je assicurazioni sulla vita. 

lnfine, da ehe si potrebbe trarre la previsione spe-
rimentale dei fenomeni sociali, se non dall' indole degli 
uomini, dai loro ragionamenti, dallc circastanze in cui 
sono 1 Tolta questa fonte, rimangono solo le teologie e 
le metafisiche, o se vuolsi, gli oracoli. Occorre scegliere: 
se si vuole stare attaccati all'esperienza, o da essa tra-
scendere. Chi vuole spiegare i fatti col volere divino, con 
qualehe cc imperativo categorico >>, colla cc creazione della 
realta >>, colla cc liberta >>, collo cc slancio >>, e con altre si-
mili entita, si serva pure ; e se dira ehe cbi mostra di non 
intendere concetti cotanto sublimi manifesta lacune nella 
sua istruzione, lasciamolo dire e ridiamo. A lui fa pia-
cere, e non fa danno a nessuno. (1) 

(i) Cio mi rammenla ehe quanclo pnbblicai Des Sy~temes so-
ciaTistcs, ci fu Lln Ari:ltarco ehe mi accusö di conoscere le opere 
di San Paolo ::.ow da quilnto ne rifcrisce il Renm1. Ncmmeno a 
farlo apposta! J.Tc; bei mUJi della giovrntü fcci, per i::;truirmi, 
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::1. ll separare, .aei fenomeni, le pat ti costanLi dallc 
, ·ariahili e opera difficile ma di grande importanz!t. Non 
c' c veruna speranza di potere cio fare in modo definitivo 
c compiuto, perehe la scienZc't sperimentale e ognora prov-
vi&oria ed incompiuta: c in un perpetuo divenire. 

I chimici, por molto tempo, hanno trovato la parte 
costante dei fenomeni, negli elementi, nei corpi detti sero-
plici e nelle loro « affinit~ ». Abbiamo trovato, nella So-
ciologia, liDa parte costantc analoga, in certi elementi a 
cui abbiamo po~to il nome di rcsidui, negli interessi, (1) 

tmo Htnaio per para.gonarc la lingua di San Paolo al dialoiio 
attico. 

1\In. il Hlio Aristareo aYeva tma prova, od era ehe eilavo il 
Rcnan o non riprodue vo aleun tcsto di San Paolo. Setale provu. 
e Yalidn, debbo coneludpre ehe non ho mai letto i Princi]Jia del 
Newton, perche, in aleune opcre, mi e eapitato di nominarli, 
senza riprodum.o alcun passo. 

Cos~ colui del colpo non accorto, 
Andava comba.ttendo ed e1·a nwrto. 

(BERNI, Ü . !., X~IV, 60). 
(1 ) Vi e, sia pure sotto i veli dell' em;_Jirismo, un coneetto 

analogo in f]uanto sorive il :Machiavelli. Discorsi sopra la prinw 
dcca di Tito Livio, eap. XXI: « E' si conof!ee faeilmente per ehi 
considera le eose prcf!enti o le antiehe, eome in tutte lo citt~ o 
in tutti i popoli sono qüelli medesimi desideri c quelli medesimi 
un1ori, c come vi furono sempre "· Se eiö si conrede, non e evi-
dt-nte ehe per eostituire lo. seienza spcrimentale di quelle eitta r 
di quri popoli, oecorre investigare quali siano quei desideri e quegli 
muod, e ehe relazione abbiano; eome il ehimieo, per studiare i com· 
posti, investiga quali siano i eorpi scmpliei c ehe proprieta abbiano? 

Questo non ö altro ehe tmo clei moltissimi easi, di eui ampin· 
mt·nte rlio;;c:orrcmmo nella Sociologia, nei quali si vecle ehe ab-
biamo solo dato formo. rigorosa e seic:ntifiea o. proposizioni nolc 
sotto forma non lx n dcterminata c empiri('[t, 

2 r - Fatli ~ /l"t1r/e 



nelle derivazioni, nei ragionameuti logico-sperimenlali ; ecc. 
Non e qui conveniente sede per esporne la teoria, e dob-
hiamo per ec:;sa rimandare alla Sociologia. Altri fnra piü 
e meglio, e salira a fatti piü generali, come nella chimica 
si e andato oltre ~ti corpi detti semplici c alle low affinita. 

10. Ci sono altri elementi dei fenomeni wciali, oltre 
quelli mentovati ? E probabile, anzi e ccrto poiehe ana-
logo fatto si e osservato in tutte le seienze sperimen1 ali, 
e, se non eguisse, non arebhero provvisorie, incompiute, 
in un perpetuo ilivenire; il ehe eontraddirebbe tu1te lc 
osservazi<'ni fatte sin ora. 

11. I scntimenti (residui) hanno grau parte in · molte 
nzioni umane. Abbiamo nette non-Jogiehe le azioni ove 
prepondcrano. (1) .Appunto dallo studio di queste siamo 

(1) Se fasse utilo aggi mgere nuovi esempi ai molti::~sinü gia 
csposti m~lla Sociologia, li troveremmo nolla guena prcsentc. E 
certo ehe, cono~cendo la nazionalila di una persona, si potcya 
preYedere eon molta. pro hn bilita il suo giudizio sulla " rPRpon~n bi· 
lita » della guerra e sui fatti di questa. All'opposto, conoscendo 
lo. nazionalita, di una persona, non '<i puo prevedere il suo giudizio 
flll cli un o.rgomento di matematica o di >'eiellzo nnt urali. Dunque 
i '\entimcnti eh& haano origiue dallo. nazionnlita hanno ]Jarte prc-
l'onc'!erante nei primi giudizi, searRa nei ~ee:omli. 

Si potrebbe opporre ehe la diversita clei primi giudizi naseeva 
non dalla cliversita dei sentimenti, hensi da quella delle eonosrenze. 
rhe erano vo.rie ~:weon<lo Je Vl\rie nazionalitil, perehe i p;overni 
nascondcvano i fatti ai propri ~:;urlditi. In cio ci c} un poco di vero, 
ma cade l'obiezionc qu;mdo ~:;i osservi ehe la vnriE'ta clei giudizi 
si oc;servava anc!te in pers0ne ehe aveYano proprio le stcsse cono-
!'2enzP. At1 cscmpio, la Rvizzcra ted"sea. Cl lo. Svizzera fi'nnee'"' 
hanuo avuto lc stessc inforrr.azioni sui fo.tti clello. !-,'llelTII ; nulln 
di qu!lnto era noto all'1ma poteYa :>fuggirc all'ollm, pure ehe \"O· 
k~~l' toglier><i ln l)l'iga <Ii eono:;ef'rlo, e (1~w~to colcre dipeudeva 
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slati trat.ti, per induzione, alla teoria dei residui e po-
scia alle altre teorif· flella nostra Sociologia. 

Aceade un fatto singolare. Jmplicitamente tutti ricono-
scono ehe ci sono azioni non-logiche . E chi mai nega ehe 
le azioni dell'uomo dipendano dalla sua indole, dal ~uo 
carattere, dai <:~uoi sentimenti ~ l\Ia poi si ragiona comc 
se cgli operasse solo guidato dalle ue eono eenze e dalle 
consegucnzc logiehe ehe ne trae. Quindi, se fa eosa al-
cuna reputa ta degna di biasimo, se ne ineolpa sola la 
sua ignoran7.a, si ponc come assioma ehe, istruend.olo, 
si rechera ad operare sccondo eerte norme stimate logi-
ehe e buone. E vero ehe, per dissimulare l'aRsllrdo di 
tale opinione, F~i usa il ripiego di diseorrere non di eic'> 
ehe segne, ma di cio ehe douebbe seguire. 'Tale sotterfu-
gio C di USO grandissimo e da origine ad infinite deriva-
zioni ; e difficile trovare apere di PCOllOmia 0 di SOCiOlO-
gia in oui sia assente. 

12. l fo tti economici ed i sociali hanno in generale 
forma ad onde. Da questo semplicc fat.to seguono nume-
rose ed importanti conseguenze, di eui parte si troveranno 
nella Sociologia e negli articoli di questo volume, e parte 
poteit da se trovare il lettore. Abbiamo fatto vedere 
come si possano distinguere le oseillazioni di varie classi, 

dai .entimf'nt i. Rbbl'ne, i giudizi dellu l:)vizzertl tede:>ra emno, 
per la mas~irna parle, diversi dai giudizi della Svizzet-a francC'H' . 
preci~amr-ntf' come erano clivel',.;i i giudizi dei Tedeschi e quelli 
dei .Francc,.,i. ln uno stesso paese, i- disfuttisti ccl i guruafondai 
avevano, o potevano avere proprio le f;tl'~,;r , uno,.,rl'nze, ma dif. 
f,·l'ivano p(W i sPntimen1 i f' per p;li interPsRi. l primi do.vano Ia 
pnrtc non-logicn, i secondi ln pa1·te logictt, qnßnclo per altl'o !l'li 
intcl·':-:si non si trasform:.wano in sentimcnti. 
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eioe piecole, medie, grancli, grandissimc, ccc., c come 
queste classi manifestano vu,ric cla--si di forze operanti 
Rni fenomeni soeiali. 

Per le oscillazioni nei fenomeni economici c nci BO-

C"iali accade alcunche di simile a quanto ora notammo 
per le azioni non-logiche. Esplicitamente nessuno nega 
tali oscillazioni, ma poi si ragiona come so non ci fos ero, 
e da eio nascono non poehi errori ehe ingcmmano le operc 
di Economia c di Soeiologia. Il lettore ne troverh un ri-
strcttissimo eenno negli artieoli di questo volume. 

13. Altro fatto importantissimo e eho le stesse cin·o-
stanze, gli stessi eventi possono essere in rclazi.ono tanto 
coll'onda della pro;;peritl\ come eon quella della deca-
denza ; il ehe si puo anche csprimere dieende ehe la 
prima prepara la seeonda, poi questa prepara altra onda 
simile alla prima, e via di seguito indefinitamente (§ 2338). 
Aneora, usando il linguaggio, del rimanente errato, ehe 
fa intervenire le cause, si puo dire ehe eio ehe ei viene 
dato come causa di un' onda e spesso anehe causa della 
seguente, e quindi meglio si dovrebbe dire causa non 
di questa o di quella, bensi della forma ad onde in 
generale (§ 254.1). Dobhiamo rinviare alla Sociolo(Jia, 
pcr le spiegazioni e le prove di questa proposizione, 
ehe abbiamo qui. rammentato pe1ehe il eonosecrla e in-
dispensabile per intendere l' indole dci fatti odiemi. 

14. Oecorrc, nello studio di molti fenomcni, consi-
derare l'eterogeneita della popolazione c quindi le varie 
classi di rui si eompone. I soeialisti hanno fat to un primo 
passo su questa via, distinguendo i proletari dai borghesi 
c dai ea-pitalisti. Giova proscguire. 11 eeto dei eapitalisti 
non e omogeneo, comc non lo e quello dei prületari. Giova 
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almeno. tm i C'apitalisti :-;cparare gli •< HJWculaLori » tl:~ co-
loro ehe goclono di una remliüt Jis:::;<t ; i quali cbiedendo 
scusa del neologismo - diremo 1·edrlitiPri. Questi hanno 
ind.ole, costumi, interessi diversi da quelli ehe hanno gli 
« specu]atori )). J.a definizione di questi termini f. data 
nella SO<;iologia. Altre distinzioni e parti1.ioni sa1anno im·· 
poste dal progredire clella scienza. 

15. Di quasi nessun fenomeno concreto si puo avere 
la teoria colla sola Economia. J.1a moneta pare proprio 
un fenomeno essenzialmente economico, eppure, nel con-
creto, non se ne puo a vere la teoria senza il soccorso 
della Sociologia. Considerazioni su quest'argomento e sul-
l'altro dei debiti pubblici sono qui state svolte. 

1 u. In generale, le teorie scientifiche non sono un pro-
dotto arbitrario dell'umarm mente, sono determinate da 
due generi. di forze, cioo dall'accordo coi sentimenti del-
l'autore e della collettivita di cui fa parte, e dall'accordo 
coll'esperienza. Nei tempi passati, si vide preponderare 
il primo genere di forze in tutte le teorie ; ora e quasi 
sparito dalle scienze nn.turali, ma rimane vivo e fresco nellc 
sociali. La SO<;iologia e un tentativo di scuoterne il giogo. 

Giova di fare la storia dell'evoluzione delle teorie ; si 
vede ehe ha una forma fatta ad onde. Parecchi esempi 
sono stati citati nella Sociologia, qui ne e stato aggiunto 
uno ((185)). 

17. Come si fa di un testo l'analisi grammaticale, ~e 
ne puo fare l'analisi delle derivazioni. Percio occorec 
astrarre dalla ostanza clel ragionamento e fermarsi alla 
forma. I sofismi di pura Jogica si svelano facilmentc, 
meno facilmente le derivazioni. Per rinvenirle potranno 
giovare le scguenti norme. 



I Ja prima lmda re tl i, ter111ini dw no11 cuni~poudono 
punto o non eorrispond.ono rigotosamente a cose reali, 
ehe sono aecolti dal senti.mento, non dall'ef>perienza. Quat;i 
sempre sotto di. e~c;;i si annidano derivazioni. Po eia porre 
mente ai ragionamenti puramente o prevalentemente ver-
bali, ehe pongono in relazione vocaboli pi.utto~tochc co-
se: innumerevoli derivazioni hanno tale origi.ne. Infine 
eercare generi speeiali , eome sono quelli notati nella So-
ciologi<t. 

~Iolte derivazioni . i riproducono indefinitamente dai 
tempi antiehi ai nostri. Ci sono derivazioni di autori la-
tini ehe ~omigliano a d.erivazioni d.i autori moderni piu 
assai di quanto voeaboli latini somigliano a vocaboli ita-
liani. C' e una morfologia delle derivazioni, eome e' e 
una morfologia delle lingue. 

Le diseuRsioni. Rulle delivazioni sono quasi sempre lo-
gomaehie, eome notammo nella Sociologia. Valgono poeo 
o nulla per risolvere i problemi sperimentali.: distrutta 
una d.erivazione, tosto ne viene fuori un'altra. ehe oe-
cupa la steRsa sede (§§ 1413 a 1416). ERRe sono forma 
dei fatti, non Rostanza. (1 ) 

(i) G. SoRl!'L; Jlateriau.•· d'une tMoriP rfH p'l'oletarirtt, p. 61: 
« Les 6criv1üns bourgeoi", habitue'l h cataloguer les (·coleK philo-
sophiques ct rcligienses au moyen de quelques bl'(;ves f0J·mules, 
attachi!nt une import!lncc mojeure aux axiome,; qn'on. lit cn t.etf' 
des progt:ammes ~.ocialisteR. Souvent ils ont pence qu'en criti-
quant ces obscurcs d6claratio!l'l et montr1mt qu'(']le::; "ont vieles 
cln sens, ils rcduiraient le ;;ocialisme a. ncant ; l'cxp{•rience a 1110!1-

tre que cette methode ne m(·n(' a l'ien t-t que l<" socialisme c:-;t 
indepenclant deo;; prt!>tt"nilus principc<: clefini" par ses theoriciens 
utllciels "· 
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Passiamo ad esporre aleuni paragoni tra le deduzioni 
teoriehe ed i fatti ; parte delle quali gia sono aeeennate 
negli articoli riprodotti nel presente volume, e ehe qui, 
facendone la sintesi, si compendiano. 

I . Per le previsiani proba bili dei fenomeni ehe si pos-
sona misurare, o ehe hanno, almeno all' incirca, indici 
numerici, l' interpalaziane dei risultamenti nati puo gia-
vare molta, aggiunta alle canclusioni generali della teoria. 

Sino dal1897, prapanemma un metodo per separarc, 
mediante l' interpolaziane, le circastanze principali di un 
fenameno, dalle secandaric ((8)) ; il ehe giova alla previ-
sione. perehe .le circastanze principali piu durana e piu 
.possana ehe le secandarie. Dapa, molte ricerehe ven-
nera a giustifieare l'applicaziane del metada. Di tali ri-
cerehe, aleune si traveranno nella Sociologia, ed una as-
sai importante e qui ripradotta ((5 e s.)). 

La studio dei fenameni passati e la eonsiderazione delle 
uniformita della Sociologia eoneedettera, sina dal settem-
bre 1913, di prevedere l'avvieinarsi di un perioda di de-
pressione eeoiwmiea ((28)), ehe fu poi reso piu ~cuto dalla 
guerra. 

Man mano poi ehe tale periado proeedeva aggwngem-
mo deduzioni sul sua futuro, delle quali basti qui ricor-
dare quelle scritte nell'articalo del Coenobimn. Dwevama, 
dei governi ((163-164): « Qu'arriva-t-il lc jour ou ilf:! de-
vront cesser cle l'Ppandre la manne dant s 'alimrn t ~ ·nt 
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lcur::; parLi::;an-, ~ La pai.· lem perml'Lt.m-L die do leuir 
les graudes promes;;es qu'ils ::;e ::;ont trouvcl:l dans Ja IH~

cessite de faire ? » 
Ci siamo a quel giorno : I nodi ~tanno venendo a.1 

pettine. Traballa lo Stato borghese. 
L'osservazioue della eurva dei cambi recava, nell'ot-

tobre 1916, alla coPclu ione ((81)) ehe stava i preparando 
un nuovo perioclo di peggiora.menti del cambio itaJiano ; 
e cosi veramente seguL 

Altre considerazioni. su argomenti simili si troveranno 
nell'articolo : Forme di fenorneni economici e previsioni. 

Il. Un solo escmpio vogliamo dare del eontrasto tra 
le deduzioni seientifiC'he, e le deelamazioni suggcrite dal 
sentimento o eomprate dagli interessi. 

Per il prestito italiano del prineipio dell'anno l 920, 
fu fatta un' intensa propaganda; parevano proprio lo 
stamburate degli antiehi eavadenti sullc fiere. 

Si diceva : « Sottoscrivete al prcstito so voletc fare 
scemare il eambio cd il caro vivere ». 11 cambio non e 
scemato, e il caro vivere e piuttosto c1esciuto ehe scemato. 

ll 6 aprile, di:;correndo dei pre::;titi in Italia o in Fran-
cia, scrivevamo: « Nel mese di marzo fnrono fatti tali 
imprestiti ed ebbero esito ehe i Governi dicono splen-
dide. Tl 2 marzo, alla borsa di Ginevra, 100 franchi 
francesi valevano franehi svizzeri 43.65, e 100 lire italiane 
valevano franchi svizzeri 33,47. Al 31 marzo, quei valori 
erano rispettivamente 38,85 e 27,75. Altro ehe migli.ora 
mento, c' e un bel }Jeggioramento )), 

Poi. ei fu un lieve miglioramento del cambio italiano, 
ehe giunse ad un massimo cli 33.ß5, i1 25 gingno; ma 
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rkaddc :t :lO,!ltl, il ~ 1 luglioo El'co il hdl'effeLLo con:-; '-
guito, pel cambio, <:olle sotto::-.crizionc al prestitoo 

'Tale cffetto si poteva agevolmentc prevedere, po-
nendo mente alle teorie dell'cconomin.; ne facemmo cenno 
in tm articolo qui riprodotto ((284)) cd in altrio 

Ancora si diceva 0 cc ~ottoscrivcte al prestit.o, se non 
volete ehe lo Stato vi tol!:!:a, per forza, eio di cui ha bi-
sogno '>o Ri e sottoscritto, e lo Stato toglie, per forza, con 
nuove im poste, tutto cio ehe puo spillare dai contribuenti 0 

r Rottoscrivete al prestito e farete un buon affare »o 
Tl prestito fu emesso a 87,50 ; il 21 luglio valeva 7ßo Non 
e' e ehe dire e proprio un bnon aJt'are 0 

Mn. le Reuse dolle errate prcvisioni vengono prontis-
sime a ehi si cura poco dei fattio 

Re il cambio non miglioro, fu per eausa delle opinionio 
Chc vorra dire eio ~ Ogni atto dell'uomo dipende dalle 
suo opinionio .M:a di queste, a hmgo andare, altre vanno 
d'accordo coi fatti, altre da essi discordano. Di questo 
secondo genere, l'esperienza fa manifesto ehe erano le 
opinioni favorevoli ad un miglioramento del cambio in 
eonseguenza del prestitoo ~J poi, si puo vcramente credcrc 
ehe sono le semplici opinioni, e non gli sperperi di ricchez-
za, ehe tolgono valore alla roonctaoi Tutte ]e opinioni del 
mondo, messe nel piattello della bilancia, pesano poco o 
niente in paragone dei cinque miliardi ehe lo Stato spreca 
per dare il pane sotto prezzo, (1 ) e degli altri molti mi-

( 1 ) ::\lAH'EO .i:' ANTAioEONI; Una causa della crisi italiana, Po-
litica, 31 l\lnggio 1920: « (po 31) .... i J,iJunf'i ehe vengouo pre,<'n-
trdi al Pllrlamento pono lunp:i dlll eontcnere gli elemcnti oef'or-
r!:nti pl'r rondersi eonto tlelln spesn totA.lc dt'i prezzi politici. In 



liardi ~pc.'i pcr <H.:<lui .... t.are grazict 1n·e;,;::;o 1u. <.lemagogi<L. 
E vero ehe la 0 /aistian Sciencc ha per assioma ehe tutte 
Je malattie sono solo opinioni ; ponia.mo dunqlle ehe il 
cambio sfavorevole sia una malattia, c tiriamo via. 

Dopo, c' e la speculazione, ci sono i nemici dPlla patria, 
forqe anche quelli della de,wcrazw.. ehe portano il eatico 
del peggioramento del carubio e del rinvilio del consoli-
dato ; a. qnesti « untori )), non ad altro, si deve Ja peste 
finanziar· a. 

Sinehe ci sono gonzi ehe abboccauo all'amo di tali 
ragionamenti, giova adoperarli ; eome sinche ci saranno 
ingenui ehe si laseiano eogliere nclla rete del furto detto 
all'americana, ci saranno fmbi ehe ne faranno loro pro. 

ITI. Sino dal febbraio 1916, scrivevamo ((61)) ehe gli 
Stati avrebbero provveduto a ridurre il peso del debito 
pubblico, eol pagarne gli interessi in moneta deprezzata. 
Tale a~serzione seandalizzo gra vemente un nostro buon 
finanziere, il quale oppose ehe ben poteva o::;,:ere vera 
per altri Stati, non mai per l' ita.liano, poich<'. qnesto 

questi bilanci non fignra r impoc;to. di cui wngono f'Olpiti i pro-
duttori di beni economici x·equisiti a prezzi inferiori di quelli 
del mcrcato. Por esempio, nel caso dcl grantJ, :;u 58 o mezzo wi-
lioni di q'lintali prodotti, toltine 6 milioni pPr le Pemine, rcstano 
52 milioni o mezzo, dei qunli, nnche Roltanto la meta rrqui~ita 
al pr<>zzo di 75 lire, anziehe pagata al prezzo di 140, da luogo a 
un ii'Y'pf1Stf' rli JiOO milioni [in nota. l'autor,, valuta n 2.860 mi. 
lioni 1' im post a, coi nuovi prez7.i]. Si e;;trnrla il conto al be!"tiame 
e a pochi nltri genc,•i p1·incirali. Ri,.·ultcdt da.l conto una imposta 
fuori bilancio cli ben 3 miliardi a carico Llclla proprieta iondiaria. 
Si cont.inu~ poi a cal"olaro quanto prrclono in ragione dei prezzi 
politic1 i proprietari di cn e r qnanto rl'nlt•·a (p. 35) parte gua-
dagnvJtU gli inquilini ..... 



J.iceva egli, lacemlo propriu nn amrnunirnentu allut'H, 
usuale per invogliare la. gente a. ~ot.to. crive1e gli imp.te-
stiti, - aveva eura, contempo1aneamente a.gli impre-
stiti, di c1esce1e le imposte di quel tanto ehe occorreva 
per pagarne gli interef'lsi. Egli ignonwa, o faceva le viste 
di ignorare ehe a ben altre spe~e dovevano ~opperire 
quegli anmenti di imposte. 

Tali i disc01si ; vediamo i fatti. 
Jl 24luglio, alla borsa di Ginevl'a, si avevano i seguenti 

prezzi di unita monetarie, in franchi svizzeri. 

VALOBI 
alla pari dt>l mercato 

Parigi 100 43,35 
Londra 2:1,22 22,00 

::\lilano 100 30,35 
13erlino 123 13,00 
Vienna 10:) 3,20 

Aggiungasi ehe il franeo svizzero e pur esso deprez~ 
Zc'l.to in paragone del franeo oro ((304)). 

Un valente scienziato, mio amico, oppose a queste 
eonsiderazioni ohe, se deprezzata era la moneta colla. 
quale pagavansi gli interessi , deprezzata del pari era 
stata quella ehe il governo aveva riscosso in pagamento 
delle eartelle del prestito. 

Tale obiezione sarebbe valida interamente se quei 
due deprezzamenti fossero eguali, lo e solo in parte quan-
do, eome in realta e accaduto, il deprezzamento della 
moneta crebbe dopo l'emissione del preetito, e vana per 
i prestiti, fatti alla pari, prima della guerra. 

CosL gli italiani ehe aecettarono la conversione del 
debito pubblico, in un tempo in eui poca diversith c'era 
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tra il Yalore dC'lla Iira <:arLa e <[udlo della Iira oro, 1 ice-
vono bensi ancora. lire :~,50 per op-ni 100 lire di capitale, 
ma effettivamC'nte, con un cambio di ciroa 33 franchi 
per ogni 100 Jire , ricevono solo franchi 1,1 7. Ed e ap-
punto ad un fatto di tal genere ehe acrennava il ram-
mentato articolo dcl un lJ. 

IV. L'articolo concernente il S7tpposto p1·incipio di na-
zionalita ((l'iof)) fu pubblicato in tempo di entusiasmo 
pel Wilson e pei suoi quattordici punti, quando quel bel 
principio era da molti stimato una panacea pacifica. Ora 
pochi ancora serbano i mal concepiti amori \Vilsoniani, 
pochissimi vedono nel principio di nazionalita il tocca e 
sana atto a risolvere ogni problema dell'assettamento po-
litico dei popoli ; sarebbe dunqne soverchio il notarc le 
molte vcrifiche delle deduzioni di tale articolo. 

Da molti si disse ehe la Societa delle Nazioni poco o 
niente avrebbe operato per recare pace al mondo ((238, 
240)). Ogni giorno reca nuove conferme di queste previ-
::::ioni, delle quali quindi meglio si potra dire fla alcnn 
tempo. 

Tralasciamo parecchie altre verifiche circa argomenti 
di minor conto, come sarebbe quello della stampa quoti-
diana ; il Jettore le trovera facilmente da se. (1) 

V. Vediamo due deduzioni, una delle quali fu confer-
mata dai fatti, l'altra dimostrata erronea. 

Tra ~o cause profonde della guerra, annoveravamo i 
scntimenti ehe spingevano i Ruc;si a farsi protettori dc-
gli Rlavi ((39)). Che questa. fosse una causa potente e co-

(i) H11 r·i<\ \'P<la;..i: HENB .JorrAx 'ET; La •·eformr· ritt Jmtma-
lismc, Les J.cttns, l Mai, 1!):?0 , 
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stu.nLe e manifestu.ta dalla sna persistenza auche dopo lo 
sconvolgimento grandissimo della caduta dello Zar. I 
Bolscevisti e i loro nemici si dichiararono egualmente 
panslavisti, e i generali dello Zar si posero a disposizionc 
dcl Lenine, per combattere la Polonia, invadente del &'t-
rro suolo russo. 

A talc osservazione, altra so ne puo aggiungerc, pmc 
vol'ificata dai fatti, cd e il contrasto tra il rcggimento 
della bmocrazia russa c qucllo delle burocrazie tedesehe 
ed ttnstriachc ((42)), il qualc eor1trasto traeva origine d.a 
differenza d' indole dei popoli. Esso venne maggiormcntc 
messo in luec o eonfermato dall' csito divcr o ehe cbbc 
la vitt.oriosa rivoluzione bolcevista in Russia., e la ten-
tata, ma presto domata rivoluzione spartachista, in Ger-
manin.. 

All' incontro, ando errata la conclusione a eui poteva 
recare Ja deserizione dello stato soeiale della Franeia, 
nel 1915 ((43)). Invero, dr1. essa, si sarebbe tratti a con-
eludere ehe in quel paese si manifestava il tipo della plu-
toerazia essenzialmente demagogiea. I fatti seguiti dopo 
la guerra non hanno punto confermato eio; inveee mo-

' strano ehe Ja Francia e divenuta il meno demagogieo, 
o se vuolsi, eol gergo usuale, il piu ronservatore degli 
Stati dell' Intesa. 

Analogameute e per gli stessi motivi rimanc incerta 
l'osservazione fatta ((~7)) sulla debolezza della pre~ente 
forza di espansione della Francia. Ben potrebbe invecc 
avere questo paese parte preponderante nelle prossime 
trasformazioni politiehe e souiali dell' Europa. 

VI. Tra i fatti ora rammentati, due principalmente 
sono da notare ; dei quali uno era facilmcnte prevedibile, 
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l'altro meno. Il pümo e il lina:<Cl'l'C, sia pure lieYf>. del 
militari~mo in Francia, e potevasi age,·olmente cono-
seere ponendo mente alla eombinazione del prohmgarsi 
della guerra e deU' indole bellicosa dei Franccsi. sempre 
oRservata, per ogni secolo, sino dal tempo dei Galli. Tl 
secondo e Ja prevalenza ehe il prolungatRi della guerra 
ha fatto acqnistare alle classi agücole, la qual cosa po-
tcntemcnte opero per sposta1e il centro di gravitn dei 
fentimenti della nazionc. 

Diversamcntc da.i governi dcll' Ingbiltcrra c di altri 
paesi ehe, coi ·lcnari e lc concessioni, comprano la pac" 
dai fcrro-vicri, comc altre volte Bisanzio, dai harbari, il 
governo dcl ~Iillcrand ha posto fine allo sciopero dei fer-
ro'v"'ieri, con cn<:'rgica e coraggio&'l resistenza, e con desti-
tuzioni mautenute fermamente. 

::\Ia badiamo di non ricadere subito nell'errore notato, 
dando troppo peso a singoli fatti e a brcvis~ime oseil-
lazioni. 

VU. Secondariamente si ha la diffieolta grandissima 
di dare un peso conveniente alle osservazioni. (1) Siamo 
facilmente tratti ad acc1·eseere qucllo di fatti singolari, 
specialmentc se alquanto romanzeschl, ed a seemure l'al-
tro di molteplici fatti, ognuno dei quali eonta poco, ma 
ehe, uniti, preponderano. 

Causa soggcttiva e stata appmlto 1111 errore in tak 
valutazionc, od ora Ri vedc chiaro, badamlo alla eita:;rione 
ehe l'autore fa del fatto del Caillaux ((43, 4·1)"). ~c egli 
avcssc scritto l'articolo poeo dopo l'anno 1851, avrebbc, 

(i) Sn ~~io Yecltt~i qnanlo hmgamenle nella ,':>'vcioloyia ..-i cspont· 
r·i;·c;t al modo di lml'l\', dall clcrivazioni, la eonosc<.:nza clei residui. 
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cou errore certo minore ma pure not.evole, dato , in sen::;o 
contrario, valore eccessivo al colpo cli Stato di Luigi Na-
poleone. Per avvicinarci al vero, occorre combinaro lc 
os.servazioni di fatti della prima specie con osservazioni 
di fatti della seconda specie, cioe e nece sario estenderc 
n 1 tempo le o.~servazioni, pone mente a periodi lunghi, 
o almeno medi, e stare bene in guardia contro tutto cio 
ehe, dall'aneddoto, spinge a trarre conclusioni gcnerali. 

VIII. Nella Sociologia, abbiamo tratto, dai fatti, al-
cuni principii, e dobbiamo qui porre mente ai seguenti : 
l 0 La proporzione, nei governanti c nei governati dci 
residui dolla classe I (l:;;tinto delle combinazioni), c di 
quolli della classe II (PersiRtenza di aggregati) opera FO-
tentemente per determinare i fatti sociali; 2° Poeo o 
niente possono i governi per ereare nuovi sentimenti, 
dare vita a nuovi residui, o moclificare molto gli esistcnti. 
L'arte di governo sta prineipalmente nel &'tpersi valere 
di q_uelli ehe ei sono; 3° Le derivazioni giovano per gitm-
@:Cl'e alla eonoscenza dei residui, ma, dalle loro consegucnze 
logiehc, poco o niente si puo rira var<' pcr avere eontezza 
della determinazione degli cvcnti. 

Il lettore vedia faeilmente ehe tali plineipii sono di 
norma agli articoli del p1esente volume ; rimane ehe li 
paragoniamo ai fatti seguiti dopo della pubblieaziono di 
questi. 

I X. :Fenomeno di gran momento c la di fatta degli 
Imperi eentrali. Ad un primo periodo, in cui furono for-
tunate Je anni tcdesche, sup01anti Ja insuffieiente prepa-
razionc bellica delle plutocrazie dell' Intesa, e la insuffi-
eientissima dell' Italia, ne segu1 un altro, chf' mise eapo 
ncl una intcra vittoria clcgli alleati eontro la Germanht. 
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Moltc ne sono le causc, fra le quali P.Videntemenlc f'ono 
da porsi !'enorme sproporzione clellc for:t.e in uomini ed 
in denari, il nuovo carattere delle guerro moderne, ton-
deute a fare prcvalcrc questi, il domi.nio dcl marc assi 
eurato all' Inghiltcna e poi agli Stati Uniti d' Ameriea. 
1\Ia non possiamo fennarci a tal punto, o dohbiamo in-
vestigare comc avvcnne ta.lc partizionc di forze. 

Il primo pcriodo si spicga faeilmcnte ( § 22/i) ; csr,;o 
c la naturalc eouscguenza dell' indole dolle plutocrazic 
dernagogiche; ma <.:ome si spiega il sceondo ~ 

ll paragone doll'evcnto delle guerre ckHa Gcnnania, 
nel1866 e nel1870-7l, con quello della gucrm dcll914-18, 
ei porn\ sulla via di trovaro uua rispost.a. Badiamo a 
come furouo preparate, c vcdrcmo ehe all'ultima. fu, ogual-
mentc eomc alle due prirne, provveduto all'interno, ma 
diffcrcntemente all'estero. 

Nel 1865, sullo seacehicre politieo, la Prussia, l'.Austria, 
la Francia avevano posizioni molto simili a quelle ehe, 
nel 1913, oeeupavano la Prussia (Gerniania), la Francia, 
]' Ingbiltena, ma. le mosse dei pezzi furono interamentc 
diverse. Allora, lo seaeco fu preparato, all'estero, eon 
lungiveggente eura, da esperto e prudentissimo giocatore, 
nessun pezzo fu posto in opera senza prima avere valu-
tate tutte le conseguenze della mossa; ora invecc si viele 
un giuoco impreparato dalla diplomazia ed affidato cscln-
sivamente alle armi, incauto, di giocatore sollecito pitt 
della forma ehe dclla sostanza, ehe per ogni problema 
non aveva ehe la semplice soluzione dcl terrore ehe snp-
poneva dovere infondere, ehe imprudentemente muoveva 
j pezzi senza badare mcnomamcntc alle P.onsegncnzc in-
dirette o Ion tanc dclla mossa. 
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.. \ proposito della conferenza di ßiarritz tra il Bit:~marck 
f'. Napoleone III, scrive, e bcn scrive lo Ollivier: (1) 

,, ~p. 477) [Bismarck] rccherchait uniquement la certi-
tude clc notro neutralite, afin d'etre li·bre, au moment 
decisif, do degarnir les provinccs rhenane et de porter 
tout son effort en Boheme, car quelque confiance quc 
lc Roi et l\Ioltke eussent da.ns leur belle armee, ils n'a-
vaient pas la presomption de la suppo er de taille a tc-
nir tete a la fois au:x trois armees de l'Autriche, dc la 
Con{edcration et de la France (p. 478). Ri pendant qu'iJs 
s'avan9aient en Boheme, Napoleon III marchait sur le 
Rhin, ilr:; seraient ohliges de s'arreter, de retrograder .... 
an lieu d'avoir la chance de menacer Vienne ». (2) 

( 1) E.:uiLE ÜLLIVIE.R; L'Empire liberal, t. VII. 
( 2 ) Molte altre prow della prudento avvedute:tza dcl Bi-

F<marck c;i potrf'bbe recure; egli Op<'rava eon cautela simile a 
quella uc;ata spe~gissimo dal senato di Roma. 

Br~nL\RCK; Pensee et souvenir, edit. franc., t. TI: V aut0l'e 
di:-,corre dell'assedio di Parigi ehe t:irava in lungo.« (p. 118) Pom 
moi le retard du denownent rue causait de plus vives inquietn· 
des enCO!'e ; c'etait, sur le tcrra.in politique, la crainte d'une in. 
tervention des neutres ». l1 Bismarck, gia prossimo alla vittorin 
avova questo timore, i suoi succcssori non lo aveYano neppnrc 
quando prossima cra la di'lfatta. '' Plus la lutte durait. pln<J il 
fallait eompter avec cette eventualite », Poo:;cia: « (p. 121) Une 
intervention ne pouvait etre faite que dans 1' intcntion de nou~:~ 
mgner le p1·ix de Ja. victoire a nou_'l AllPmands, au moyen d'un 
1 ·ongre~ . Ce rhmger qui m'inquietnit jonr ct nuit pro,·oqun r·n 
moi le be~oin rlc h:l.ter la conrlmrion rle Ja paix .... » Inveec, il 
pcrirolo, ben altrimenti tremendo, di socrombere non comriglio 
ai succeRsori clel B:i;;marck di affrottarc con ogni loro potere, ro-
gliendo ogni occaaione propizia, la condusione della pace. 

A J1l 'Opn~il o dP]]o gue l'l'R rlel J 866, il Bismm•rk E''<!JI'ime il 1 j. 
~.J - F at ti e lc ot·• ·~ 
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Ed ora si puo serivere, seguendo parola per parola tale 
osservazione : « Coloro ehe dirigevano la politiea germaniea 
non rieercarono la certezza della neutralitlt inglese, per la 
quale sarebbero stati liberi, al momento decisivo, dalla parte 
del mare, e per potere fare forza sul confine ncmico ; per-
ehe avevano tanta fidueia nell'ottimo esereito ehe eb-
bero la presunzione di supporlo assai potente per fronteg-
giare ad un tempo gli esereiti russo e francese, pur ta-
cendo del belga, dimentieando 1' italiano, e supponendo 
innoeuo I' inglese. Se meutre invadevano la Fmncia, l'In-
ghilterra chiudeva le vic de1 mare e mandava i suoi sol-
dati su1 continente, se l'esercito italiano premeva sui 
passi alpini, sarebbero stati eostretti di fermarsi, di ri-
troeedere, invece di andare a Pa1igi ». 

ll Bismarck ando a Biarritz, il Bethmann Rollweg 
non ando ne mando a Londra, non parve aecorgersi ehe 
ci fosse un' Italia. Cio non ebbe origine dall' ignoranza 
della potenza inglese, delle conseguenze ehe poteva avere 
1' intervento dell' Italia. Invero, per non andare troppo 
per le lunghc, basti ricordare, per I' Inghilterra, lo stu-
pore e l'ambaseia del Bethmann Rollweg quando l'am-
baseiatore britannieo ebbe a diehiarargli ehe 1' invasione 
del Belgio era un casus belli ; e per I' Italia, quanto ebbe 
a dire i1 maresciallo Conrad von Roetzendorf, in un in-
tervista pubblicata dal Correspondenz Bureau (lö luglio 

more ehe a.veva. della Russia, e rlice : « (p. 124) Anssi accueillis- jo 
comme nne fa.vem· du destin le moyen que nouA offrirent les cir-
constances de nous montrer complaisants pour la Russie au sujet 
de Ja mer Noi.re >> ; ma i suoi successori re:;vinsero l'occasione di 
procacciarsi l'amicizia uclla Rw:;;;ia. 



1910), cioe: cc L' intervento dell' ltalia fu la eagione del 
disastro ; senza di esso gli Imperi centrali avrebbero cer-
ta.mente vinta la guerra. Si sperava ehe 1' Italia sarebbe 
rimasta fedele all'alleanza ». Bravo l E fu da gente cauta 
ed avveduta il non assicurarsene ~ Dall'esposto, quale 
conclusione trae il maresciallo ~ Non gia quella prudentc 
ehe &'trebbe stato necessario di acemdarsi coll' Italia, ehe, 
pcr eonseguirc il sommo bene della vittmia, giovava eon-
scntire a saerifizi anche gravi, ma inveee quella ineauta, 
avventata ehe era neeessario di prima muovere guerra 
all' Italia ; e diee : cc Era impossibile di potere liberamentc 
operare eontro la Serbia, senza prima sottomattere l' Ita-
lia. "Percio cra stata eonsigliata la guerra eontro l' Italia 
nel 1006, poi contro la Serbia nel 1908 e nel 1912 ». Il 
buon mareseiallo dispone dell'avvenire a suo modo; non 
gli passa neppure in mente ehe queste belle guerre da 
lui invoeate potevano ripereuotersi in tutta Europa. 

Potrebbesi, benehe diflieilmente, supporre ehe tali 
eventi traggano originc semplieemente da errori, eome 
sono quelli di eui non ,·anno esenti neppure i pii1 eauti 
ed astuti governanti; ma questa spiegazione viene meno 
ove si eonsidcri ehe fa tti simili si ri petono, (1) il ehe 
mostra ehe non seguono per easo fortuito, ma ehe hanno 
una eausa eostante. 

( 1) I docmnenti nffiriali pubblicati ora mostrano ehe, anche 
pochi~simo tempo prima della disfatta, i gowrnanti tecle~chi si 
davnno pensi<'ro di cio ehe dorcva, non di cio ehe potr!?"a oEenerc.• 
Ja Germanin. Do~·era avere il Bt•lgio ecouomirnmente o po!itica-
mente alla sna dipendenza, dOI;eva avere Je miniere di Briey, do-
veva consegnire tante r~ltre heUe cose ; e il po,e?·e ? Arcleva la easa, 
11 non Ri Yokvn far<> ln parte d<'l fuoco. 
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X . .r:reppUl'e l'esito della guerra basto pcr aprire gli 
occhi ai maggiori uomiui di Stato della Gcrmania. Eccoti, 
per esempio, G. von Jagow ehe mostra di non capire 
nulla delle conseguenze dei fatti , ehe pure egli vede chia-
ramente. 

Nota egregiamente i entimenti dei futuri avver:sari 
dclla Germania. Dice (1) « (p. 22) Da parte del uccessore 
di Alessandro II, del terzo imperatore di que to nome, 
le tendenze pan laviste trovarono diretto favore. L'al-
leanza colla Francia venne conclusa nell 'auttmno del 1893. 
Gli attriti colla l\fonarchia danubiana nei Balcani , c con 
noi (p. 23) in Turchia., in conseguenza della nostra poli-
tica di Bagdad, s' inasprirono. E noto il detto russo : 
" La via ehe conduce a Costantinopoli passa per Berlino ''. 
La quistione degJi Stretti era in certo qual modo vitale 
per la Russia. E il sogno del dominio su Bisanzio ha 
sempre continuato a vivere nel popolo ru. so, ha avuto 
sempre il potcrc di incoraggiare a lotte e a Haerifiei n . 

Dopo, quasi dimenticando eio ehe qui ha detto, viene fuori 
colle seguenti osservazioni : « (p. 152) Come si -e cletto , i 
nostri sforzi tendevano ad escludere tma conflagrazione 
europea e a Iimitare la eosa ad un eonflitto austro-serbo, 
nel quale le altre Potenze non dovevano immisehiarsi ». 
J\fa eome poteva sperarc di rieseire in eio, eonosecndo 
cio ehe egli ei narra ? Che bella previclcnza e quella cli 
un uomo cli Stato ehe va innanzi da eicro , senza euTarsi 
so l' impresa a eui si aceinge e pos~ibile o no ! « :\Ia gli 
interessi serbi , agli oechi del c;;ignor Aazonoff .... erano in 

(' J G. von J.u :ow ; Lc origini rlella IJ II< o ·rr !llOJI!iialr - Trad. 
itahann. di ROBERTO FAVA- Romn, 1920. 
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<plCi-LU Cti~O preei:sameatc ., inter ·s:si rus~i ., ·•. (Jual Ul('-
raviglia, dopo cio ehe c rstato detto a p. 23 { « (p. 152). 

n comunicato da Pietroburgo (p. 1 fi3) del 24 annuneio 
ehe la Rus ia non poteva rimanere indifferente di fronte 
al conflitto austro-serbo )), :\Ia, secondo von Jagow, do-
veva rimanero indifferente, c il dovere nasce dalla reli-
gione patriottica dell'autore. u (p. 154) Jl bru co atteg-
/tiamento della Russia potcva appari.:rc tanto piu strano 
in quanto ehe il eonte Berehtold aveva gia diehiarato 
all' incaricato d'affari russo a Yienna .... ehe, se 1' Austria 
fosse stata eostretta ad intraprendere Ja lotta eontro la 
Berbia, eio non sarebbe stato per es. a ehe un mezzo di 
conservazione. ma ehe l'Austria non mirava ad aleuna 
eonquista e non pensava d' intaccare la sovranita della 
• erbia ». l\Ia ehe « atteggiamento strano >>! Era inveee na-
turalissima conseguenza di quanto l'autore aveva ossei-
vato p. 22 a 23. Notisi poi ehe l'autore dimostra, o finge 
ingenuith, poiehe non pno e sere aigiuno di storia a segno 
di ignorarP ehe la dipendenza di uno Stato si puo aequi-
stare altrimenti ehe per una diretta conquista. E se poi 
erede sul serio ehe la Russia, abbandonando Ia Serbia 
nel eonflitto eoll' Austria, n.vrebbe conservato l'autorita 
ehe aveva nei Baleani, oeeorre el:>e egli lasci da parte la. 
letteratura politiea ed attenda a eomporre favole pei 
bambini. :\'Ta il pensiero. dello Jagow e molto piu ragio-
nevole, qnando si consideri come eonseguenza dei suoi 
sentimenti di religione patriottica, secondo i quali e ille-
eito tutto cio ehe, dircttamcntc od indirettamente, ferisce 
gli interessi tedeschi. Parte notevole del suo piccolo vo-
lume e oeeupata da dissertazioni etieo-metafisiehe, tan1 0 

dotte quanto inutili, eoncernenti la violazione della neu-
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Lraliti~ lwlga , rifriggemlu il 110 t n 11 rgnlll<:Jll to ddla ,, nece:::-
siti~ ehe non ha !egge>> ((3·1)); ii quu1c Iieue a.neho eon-
f<_:>rtato dall'autorita <lel clititto internazionalc 0 uclle 
genti, citando il Rivicr ehe " (p. 23!l) ha detto ; Quamb 
sorge conaitto fra il diritto <Ü autoconscrvazione di uno 
stato e il dovere di que. to Stato di rispettare i diritti di 
1m altro, il diritto d'autoeonservazione ha la. preeedenza 
sul dovere. Primwn viver<. Un uomo e libero di <;acrifi-
earsi, ma ad un Govemo non e mai permesso di saerifi-
eare lo Stato, le eui (p. 240) sorti gli sono state affidate ». 
E pone in nota ehe (i esiste una differenza fra l'onore di 
una persona privata, ehe puo e in certe eireostanze deve 
saerifiearsi, e l'onore di 1m Governo ehe non deve <>aeri-
ficare lo Atato n. ll Jettore non durer;\ fa.tiea a rieonoseere 
in tali detti Ja dcrivazione, al senizio di ogni fanatismo, 
seeondo la qualo il fine giustifica i mezzi ; e ehe ebbe tanti 
mai usi in politiea, fra eui non e da dimenticar~i quello 
di assolvere la violazione della neutralita danese, com-
piuta a tradimento dal Nelson ((H9)). Per altro, e ncces-
sario avere vittoria o potenza per dare valore a s! bei 
diseorsi. 

Dei sentimenti franeesi, diseorre puve lo Jago\v, con 
buona eonoseenza. (( (p. 31) La Franeia, l'alleata della 
Russia dal 1893, era rimasta irreeoneiliabile dopo Ja 
gnena del 1870. L'amor propri.o dei Francesi, di una 
nazione eminentemente bcllicosa, ehe anehc in qucst'ul-
tima guerra ha rieonfermato il sno tradizionale valore, 
non poteva adattarsi al pensicro della disfatta, all'offu-
scamento dell'antiea gloria. Odio e sete di vendetta eon-
tro l'avversario vineitore si cristallizzarono nel dolore per 
le provi.ncic (p. 32) " rapite" non tenendosi eonto del 
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faLLo ehe q uetik el'fi.UO <tntic:lw tPJTC imperiali tcdeschc 
[ehe beUa ragionc ! 'l'aJi ricorui storici sono puerili ; 
scusabili solo dal fanatismo ((.1:0)), mn. estranei alla realtn 
dei fatti], e ehe ancora oggi esse sono in grau parte di lin-
gua tedesca [cli lingua, sl, mtt non oi scntimenti]. Tutti 
i tentativi fatti per un accomodamcnto furono inutili ... ». 
Potevasi prevedere da quanto dice lo sLesso antore, poi-
che non voleva la Germania fare i sacrifici necessari per 
l'accomodamento. 

Lo stesso si puo dire circa all'accordo coll' Inghilterra, 
ehe lo Jagow desiclerava ma senza essere disposto a pa-
garne il prezzo. Era evidentissimo ehe tale accordo non 
poteva esscro ehe molto precario sinche la Germania ma-
nifestava 1' intento di contendere il dominio del mare 
all' Inghilterra. 

Da quanto egli scrive apparo ehe non gli erano ignote 
le circestanze ehe modificavano l'alleanza con 1' Italia. 
« (p. 54) 11 rancore per Tunisi era impalliclito [ll Bismarck 
lo aveva acceso, i suoi successori lo Jasciarono « impalli-
dire >JJ. Gli attriti con la Francia erano andati sempre piu 
sparendo ed appianandosi, si parlfl.va volentieri della 
" sorella latina ", si accentuava ehe in lei, accanto agli 
"alleati '', si aveva anche un' amica .... Oltre a cio, vi-
veva tuttora, specialmente nell' Ttalia settent.rionale, l'an-
tico odio contro l'Au1;1tria, e gli attriti colla Monarchia 
danubiana erano stati vieppiu inaspriti dalle aspirazioni 
italiane nei Balcani ». E non dalle aspirazioni austriache, 
pure nei Balcani ~ Solo Ja fede religiosa puo togliere la 
v-eduta di cose tanto evidenti. 

XI. Se in Germania sapevano tutto cio, cd altro an-
cora, perehe hanno proceduto rome sc non sc ne fossoro 



<tv\·i:sLi ? Perehe non :si :-;ouo po~Li i problemi : <I Cltc 
giuoco 1:\i clcve fare su uno scacchicre ove ci sono quei 
pezzi ? Di quali 8entimenti, di quali interessi, ci possiamo 
valcrc ; quali ci conviene contrasture ? Come porre in 
opera il divide et impera ? Quall sono i nemici ehe, se-
condo il precetto del:i\Iachiavelli, dobbiamo lusingare, non 
potendoli spengere ? Che co&'t dobbiamo sacrificare, per 
conse~uire la vittoria? Dobbiamo rinunciare ad un fu-
turo ed incerto dominio del mare, pcr ingraziarci l' In-
ghilterra ? Oppure restituire l'Alsazia e la Lorena alla 
Francia ? Conviene all' Austria di compensare, con la ccs-
sione di Trento e di Trieste, la facolta di crescere cli po-
tenza in Oriente, nei Balcani ? » E via di seguito : studiare 
cio ehe esisteva e cio ehe se ne poteva traue. 

Rotta guerra colla Russia e colla Francia, a cui tosto 
si aggiun e l' Inghilterra, i governanti tedeschi s'accor-
sero finalmente doll' importanza di un possibile intervento 
dell'Italia ; dunque, se em solo per semplice errore ehe 
tale importanza era wtata trascumta, dovevano correre 
subito al riparo, usando mezzi convenienti. Procurarono 
sl di ripararc, ma con mezzucci impari alla gravita aella 
situazione: spedirono in Italia il von Bulow, ehe opero 
come m1 personaggio da melodramma, e so ne torno 
colle pive nel saceo. Avevano i suoi mandanti climenti-
cato una cosa da nulla: eioe ehe chi vuolf" il fine deve 
anche volere i mezzi. 

Non bas~'t. Quando divenne manifesto ehe gli Stati 
Uniti d'Amcriea intendevano intervenire in Europa, ehe 
1' impcrialismo americano, gih nato ai tempi della presi-
denza del Rooswelt, stava per spingerli ad avventurosa 
meta, sotto la presidenm dcl Wilson ; il qua~e, prima., 



'~' e\ <~ po;:;Lo gli o<.:dli :c11l .\lf'l;,:-<i<·n, l' Ii di.Lobe pui (1) 

quando dinanzi a lui si paro maggiore e miglior preda 
per i suoi plutocrati, non era certo lecito ai governanti 
tedeschi di ignorare di quanto peso sa1ebbe l'opera degli 
Stati Uniti, ricchissimi d'uomini e di denari. Potevano i 
governanti tedeschi volgere forse tale intervento in loro 
pro, dovevano almeno, se cauti e savi, tentaie di cio 
fare. Che fine avrebbe avuto il confiitto, se, alla domancla 
mo a dal \Vilson, per conoscere i fini della guerra, aves-
sero ehiesto agli Stati Uniti, al \Yilson, di fe1marli col-
l'arbitrato ? ~Ia a eio si opponevano orgoglio e super-
bia, (2) presunzione. Orgoglio c superbia ehe impedivano 
cli saerificare una parte per salvare il tutto, presunzione 
ehe top'lieva di giustamente valutare le forze proprie e 
le nemiehe. Per tal modo fu determinato 1' intervento 
degli Stati Uniti in favorc dcll'Intesa, e Ia eonseguentc 
rovina della Germania. Forse, prima ehe fo~se interamentc 
compiuta, potcva aneora essere sehivata, cogliendo qual-
ehe oecasionc di fare pace, certo con gravissimi sacrifizi, 
per altro men gravi di quelli a eui dovcttero ras;>egnarsi 
gli Imperi centraii; ma laseiamo stare eio, poiehe le prove 
non sono tanto evidenti come nei casi notati. 

XII. Chi non vede, in tale operare, prima e dopo la 
dichiarazione· di guerra, i segni di sentimenti analoghi ai 
rcligiosi, ehe prevalgono sulle combinazioni della realta '? 
La fcde nei << destini della Oermania n, nclla sua potenza 

(1) Sull'opem dd 'YJ!son, nel 1\fessico, Yedasi : GIOVANNI 
PREZIOSI; Jtood1·otv ll ilson, ucllo. Vita italianu. 15 maggio 1919. 

(2) NAPOLEONE ÜOLAJANNI ebbc piü YOlte a clescrivere tali 
s~.:ntimcnti, sotto il nome cli 8atani.:o orgogl10. 
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mil.it.nrc c ·li << org<tlliz.:wz.iouP 1, il tlogma (lei :wui ,, ilali 
interessi n annehbiarono Ja vista dci suoi governanti. 

Se adoperifuno la terminologia clella Sociologia, dü·cmo 
clle nei govcrnanti tedeschi erano potenti i residui dclla 
classe II (Pcr~istenza, ili aggrcgati). Invecc nci gover-
nanti dell' Intcso., cccettuati quelli della Rm:sia, pmva-
levano i rcsidui dclla classe I (Istinto dclle eombinazioni). 
Come i govcrnanti tedeschi, i govcrnanti rus, i, eoi rn.istiei 
sogni dell' illimitata potenza della « &'l'1ta Russia >', c lo 
'lar devoto a un Raspoutine, avevano dovizia dei reBidui 
della clas e II; quindi, come i govcmauti tedesehi, furono 
da eio tratti alla rovina, ehe agevolmento potevano sean-
sare, sol ehe fossero rimasti alleati alla Gcrmania. 

Grandi eose eransi rotute compiere dal Bismarek 
unito a Gnglielmo I; perehe nel Bismarck, ehe governava, 
prevalevano i residui dclla elasse I, ed in Guglielmo, ehe 
eseguiva, i residui della classe Il ( § 215.'3). Invece, il mi-
stico Guglielmo II, signoreggiato dai residni della classe II, 
Iimase senza contrappeso, e non tollerava cancellieri ehe 
pensassero colla tcsta loro ; lieenzio il Bismarck, colla 
stolta presunzione di valerc piu di lni, e non accolsc mai 
nessuno ehe potesse sostituirlo. (1) 

( 1 ) Accrebbe, nei governanti tedeschi, la preponderanzn dei 
ref;idni dP.lla classc Il, la circostanza ehe clalle Univcrsita veni-
vano fuori piu uomini di fpne ehe uomini scettici, comP suole pro-
dm11e la sciPnza sperimontale. Questa si insl'gnnv!l. bensi, ma con 
VPste patriottica di (( <~cienzn tedesca ». Opera di tal gener<' e ntile 
nellP scuole secondurie, dannosa neUe Universita, perehe la viva 
fede e utile neUe classi govemate, e aly_uanto scettidsmo e ntile 
nelle govemanti. 

Si noti ehe lfl ,, "Cir nzn anti-tcdesea '' dcll' Intesa, clci snoi 
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_ liJ . . ·ci goyeruati üei pa.c::;i ingumTa, p<H.:auiffereuza 
vi ern, dc't una parte e dall'altra, nella potenza dei residui 
della cl~tssc n ; (1) forse era un poco minore dalla parte 
degli alleati occidentali. Scoppiata la guerra, crebbe a 
dismisura da ambo le parti, comc sempre accade in si-
mili casi. 

Di cio si accorsero parecchi autnri, ed il Johan11et ne 
ha dato un'ottima descrizione. (2 ) « (p. vm) Un trait 
commun a tous [i belligerant-iJ - l'exasperation du sen-
timent national - se reconna:tt a ceci que le sentiment 
le plus intense, le sentiment religieux [forma dei residui 
della clnsse II], pret.e tous los jours davantage son voca-
bulaire a l'expression du patriot.isme. Depuis l'epoque ou 
Charle :Jiaurras, dUl'ant sa Campagne royaliste au « Fi-
gari » (1001), comparn.it en passant le patriotisme a "une 
f'a.thedrale commm1e aux citoyens de foi diverse", la ten-
clf!:ncc n'a fait que s'accroltre et la guerre l'a portee au 

alleati, e di certi neutri !JUÖ stare proprio o.lla pari colla « scienza 
tedesca "· La scienza sperimentale non ha nazionalita, e speri-
mentale e basta. !\la cio non possono intondere gli uomini ac-
cccati dalla passiono. 

(1 ) Sociolo(Jin. : « § 2179 .... Molto di raclo il fenomeno ora no-
tato clel prevalere degli istinti delle combinazioni accade per 
1' intcra popolazione ; per solito esso si osserva solo negli strati 
superiori, e poco o punto negli strati inferiori e piu numerosi. 
Quinui, quando scoppia la guerra, si rimane meravigliati dell'e· 
nergia dimostrata dal volgo, e ehe, considerando solo gli strati 
!'nperiori, non si prevedeva mcnornamonte >>. 

Seil Bethmann Rollweg avesse posto mente a cio, non sarebbo 
caduto nell'errore di credere ehe gli avve:;rsari non avrebbero 
opposto va.lida resisten:t.A. all'a~gressionP. germanica. 

(J) RF.)IE JOHA.TNET; Le principc des rra<ionalitt?s. Pal'is, 1018. 
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j>lns h<wL polut.. La. balaille pour .\mi!'Jl:, u'lu:,.pint-L·l'llc 
pas a :\I. Hcmi J.avedan unc chroniquc Oll la luttc SC 
liturgisait ? " Sur les champs dc bataillo, notait ce rare 
ecrivain, On dit Ja messe, Ja grand'mcs>;C de J'humani-
te .... '' .... (p. r.·) .... le fait s' impose; il attestc );ans doute 
l'incandesccncc du sentiment national. En Allernagn~ "lc 
vieux Dien" a remonte anssi d'avatar cn avatar, jus-
qu';\ se formes les }Jlns virulentes et autochtoncs .... Cette 
exasperation s'est traduite par 9-es cxce sans prec~'

dent, (1) des raffinement atroees d'intelligence )). 
XIV. Durante la guerra, l' ingiuria agli avversari fu 

quasi il solo modo cli ragionare di molte persone ehe erano 
c6lto ed intelligenti; la caccia ai disfatti.sti - nuovo nome 
dato agli erctici - riprodusse lc gesta della Santa Tn-
qui::;izione, !' se non Fi aceesero i roghi - ehe anche ai 
tempi dell' Inquisizionc non fmono molti - eio accaddc 
. olo perehe penalita di t.al fatta sono oramai fuori di u»o. 

XV. n preRcnte ci recn. Ull notevolissimo seguito dci 
fenomeni dei cicli c delle oscillazioni dcscritti, pel pa o:;. 

sato, nella Soriologia; e veramente, se vi e discontinuitil 
nel tempo, non vi o nell' indole, tra quelli ed i fenomeni 
ehe ora si osse1 vano. (2) 

(1) I prrrod<.'nt i Yeramente <'i sono nella mo ggior parte dE>lle 
guerre rli religione, rome notanuno nell'm1:irolo (]j Scientia. 

(2 ) Vedasi principalmcnte il cap. XIII. 
Ci ~ia lccito notarc ehe, prima tlPJla gn<.'lTa, <' quindi molto 

te>mpo prima de>lla rli«fatta degli Tmperi centrnli, aV'I·c·nut.n. sul 
finire rlE>ll'anno 1!)18, mentrc inYrrc la SociolOfl?·a, terminata di 
scrivcre nel 1915, fu pnbblicata nel 1916, qn~mdo molte persone 
stimavano tale rlisfa1ta impossibik, la <.'onosrenzil dPUft unifor· 
mita eqposta neUo Sociologia e qui riproclottn ri cone>edcva di 
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C'ontinua l'eYoluzione e 1' incremento della plutocra-
zia., ehe gia ta,nta parte ha nella storia del secolo XIX ; 
sc Roma sfrutt<'> i popoli del bacino mediterraneo, I' Ame-
rica o I' InghilteiTa Ri dispongono a sfruttare i popoli Clei-
I' intero globo terrestre. L' incremento della plutocrazia 
si impone all'attenzione di tutti: i sociaHsti la conoscono 
sotto il nome di aumento del « capitalismo »; i borghesi, 
non fatti interamente ciechi da interessi o da passioni, 
la scorgono sotto i veli di cui si ammanta, del patriotti-
smo, della carita peiosa ripo ta nel << bene degli umili », 
dolle idealita dcmocratiche, di quelle a cui difesa muo-
vono, non senza lJroprio vantaggio, l'America e I' Inghil-
terra ; le moititudini ignoranti la sentono indistintamento 
q nando insorgono contro gli « incettatori » e gli « ingordi 
speculatori 11, I ocialisti hanno ragione nei porla in rela-
zione coll'ordinamento cc capitalista n, se sotto tal nomc 
s' intende l'oro.inamento sociale ehe si osserva, dai tempi 
antichi sino ai moderni, nellc nostre societb. e ehe c strct-
tamente congiunto alle oscillazioni ed ai cic·li osservati ; 

seriYere : I'§ 2466 .... La Prussia, prima dcl 1870, era povora e 
f01'l ; oggi o ce1tamente piü ricca, mn. puo anche cssere piü de-
bolc, se, nclla classc governata, l'munento dPi residui della clns-
se JJ, manifestati da! pangermanismo e da altri fenomeni analo-
ghi, non ha compensaio l'aumento cl~>i residui della classc ] ; c 
'ITiceYersa se, nella clasce governaute, lo ha piü ehe compensato. 
In quanio alla Francia, e~;sa somiglia oggi a cio ehe ern. prima clel 
1870, e RO pure i rc,;idui clella cla!SRC I non Rono crcsciuti, e ceJ·to 
c}w non sono RC<'mati ; ma son0 pur<' rrrfwiuti, nci goYPrnati, i 
resirlui rlella cla~, .• ~ Jl, manifeo.;tati dal rifiorire dPlllt religion<', 
dclla metafisicp, e dall 'aumento di inten~ita clel nazionalismo ; 
f' rimaniamo qnincli in <lnbbio snl verso pel qnalP pu0 avere va-
riato la proporzionc c!ei re"iclui clella clas::;e IJ <' della clP,~bC I "· 
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ma. poi spaziano nel regno della. fant&sia q ua.ndo sogna.no 
di un altro ordinamento, nelle circastanze di fatto ehe 
persistono. C1) Se poi si ammette ehe possano cssere di-
verse da quelle osservate per secoli e secoli., ehe gli interessi 
possano avere mnnifcstazioni diverse di quelle <'in ora 
avute, e via di scguitn, si puo dirnostrare possibile ogni e 
qualsiasi nuovo ordinamento piaccia immaginare; ma per 
tal modo si trascende dal campo della seienza sperimen-
tale. (2) 

XVI. Nolla Sociologia, notammo la neeessita, per go-
vernare, dell'uso della forza ; (3) eio viene confermato 

( 1 ) l'rof. LuiGI ErNAUDl - .Energie nove, 20 giugno IUIO -
1l socirtlismo ed il 1'i8pannio. « .... In questi poehi anni o me..,;i di 
vita il eollettivisruo russo ed. ungherese si e gia trovnto di fronte 
a tahmi graviQsimi problemi di produzione ; e lc :sue csperienze in 
proposito sono una curiosa. dimostrazione della vcritit. c della nti-
lit.a delle dottrine economiehe.... Ad ogni modo e interessante 
vedere come, a forza, i coruunisti siano ind.otti a. pcrsuadersi ehe 
il governo della produzione non puo essere cambia.to ad 1.m tralto 
ed organizzato sccondo gli ;;chemi della d.ottrina collettivL'lta, 
~;enza cagionare inconvenienti moltepliei e non t rascurabili "· 

Sarebbe molto utile per gli studiosi se il prof. Einaudi si dc-
cidesse a raccoglierc in volumi gli artieoli ehe pnhblica sul Gor-
riere della 8era. 

(2) ll nostro libro : Les systemes socialistes e uno studio delle 
derivazioni adopera.te da eoloro ehe escono da quel eampo ; ma 
quand.o lo serivcmmo, aneora non :weYamo Ja t.coria genorale 
df>lle derivaziom ehe P. esposta nclla Sociologia. 

(3) Sociologin: " § 2180 .... GraviRflima illusione o quella clegli 
uomini politic:i cho :,i figw·ano potere supplirc con incrmi leggi 
all'uso d.ella fo1·za armata. Tra i molti eserupi ehe si potrobbero 
recare, ba:::tino quelli dolla costituzione di Sulla c dclla eostitu-
zion<' cons0rvat riC"e della [Prza Hcpuhbli(•fl J'Hmc<'I"O .... Non ri-
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da.i fatti !eguiti cli poi. Per non avere voluto, o Mputo 
adoperare la forza, cadde il Kerensk:y ; per volerscne e 
sapersene giovare, dura il Lenine, e si impone ai nemici 
interni ed ai forestieri ; colla Censura, i procesc;i, il car-
cere e la morte, si ressero gli umanitarissimi governi del-
1' Intesa. 

Meno palese, ma non meno certa, si manifesta questa 
neeessitii, nella deeadenza della borghesia, affidantesi, da 
quasi un secolo, prineipalmente nelle arti volpine, eonfor-
ta,te dalJe svenevoli smaneerie dell'umanit.arismo, e nel-
l'oppressione presente degli abbienti, ehe srontano eolle 
spogJiazioni a loro inflitte, l'errore fatto nel dimentieare 
ehe, a lungo andare, i beni si cons(>rvano principalmente 
colla forza, e non con soli principi di diritto, mutevoli colla 
potenza delle classi sociali, sempre al servizio dei <lomi-
nanti. 

XVII. Due generi di plutocrazie erano in contrasLo 
prima della guerra; cioe la plutocrazia demagogica, so-

cordiamo l'esempio di Luigi XVI di Fnmeia, il quale col suo 
veto credeva rotero fermare la Rivoluzione, perehe e illnsione di 
un dissennato ed imbelle ». 

Ora. si potrebbe aggiwgero l'esempio di Nicola. !I di Rtt.~sia, 
il quale, del pa.ri dissennato ed imbelle, del pari spero salute dalla 
guerra, e ne ebbe invece estrema. rovina. 

11 § 220 1.... Cade Luigi XVI, perehe non vuolc, non sa, non 
puo usare la fotza ; e perehe vogliono, san11o, possono u::,nrla, 
trionfano i rivoluzionari ; dei quali non l'efficacia delle teorie ma 
solo quella della. forza dei loro partigiani fa. giungere al potero 
diverse sclliere ; sincho il Dirottorio, salvato;;i colla forza nella 
contesa con piu deboli di lui, soccombc alla. forza nella contesa 
col Bonapartc .... "· 
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vrana negli Stati dell' Intesa, (1) e la plutocrazia ruili-
tare, avente parto notevole, ma non esclusiva, negli Im-
peri centrali. Ora la prima ha vinto, stravinto la rivale, 

(') Prima ehe 1m'onda cli atlulazione c cli ipocl'i:;ia tra~cinasse 
i popoli dell ' lnte::;o, ed· anche un poco quelli degli Imp<'ri cen· 
trah ad ammira1·e l' « icl<'nlit:\ » di cui, modostia a parte, traevano 
vanto, proelamandosi fi<'ri campioui della « libert8. ~. della " giusti-
zia •, del " diritto n, con 14 punti, poco pit1, poco meno, Ri rico· 
nosceva dni pin il dominio ddla plntocrazia. demagogica. Torncra 
ancora, e for,.;e ö ~a tornl\to il tempo in cui si riapriranno gli orchi. 

Prof. RoBERTO ~'IICHELS; Problemi di sociologia appli-
cata, Torino, 1919: " (p. 148). Nella vita socialc dol Nord-Ame-
rica il denaro ha un valore incomparabilc, c1eci,:;ivo. Negli stessi 
umbienti operai i milionari sono circondati da m1 vero nimbo 
causato da tm sentimento genuino di rispetto o cli vcnerazione. 
11 movimento opcraio medesimo ha subito in modo pulese l' in-
fluenza di cotale ordine d' irlee. l\1entre in Francia e in Italia i 
~ocialisti coprono i loro duci di ovazioni e di OllOI'i c i socialisti 
todeschi riw~tono i loro capitani di pieTJi potcri, gli opcrai ame-
ricani fanno ai loro political bosses, per ricompensnrli, dci (p. 119) 
preziosi regn.li ''· Occorre aggiungerc ehe ancho in Halia ed in 
Francia, i milionari socialisti ::;ono diventuti moneta correntc. 
"La stampa, e spesso anche la giustizia, sono acccRsibili alla V0· 

lonta del maggior afferente"· Tutto il mondo e paesc. «I giornali 
abbondano di notizie sulla vita privata rlei rc della finanza, 
il cui lusso piü sfrenato o le rui prodign.lita piu assurdo vengono 
descritto con indulgente verecondia ''· Nei paesi latini, alcun di-
~;cendente di Giovenale e rimasto. Aggitmge il nostro autore : 
,, (p. 149) Eppe1·o in Amcrica la corruzione non ha solamente acqui-
stato un'estensiono gigantesca, ma nnche as>;unto l'a!>petto di 
una istituzionc ricono. ciuta dallil. socicla "· Ciö noi1 e speciale 

1 all'America; clal pil1 al mcno si osservo. in tutti i pachi ovc impera 
la plntocrn.zia demagogica, dalla Roma di Cicerone, all'lnghil-
tcrra moderna, aHa Franein clel Panama, all' Ttalia clelle numc-
l'O:>e inchie~tc padamentari. 
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e eontro di essa si ergono olo i sentimanti rivoluzionari, 
ehe, tra altre manifestazioni. hanno quella detta del Bol· 
eevismo ((243)). Per trovare un fenomeno analogo, oe· 
corre risalire al fine della Repubblica romana ; allora si 
aveva un ordinamento di eui il presente c, in parecehie 
parti, una eopia fedele ( § 25488 ). 

Veda, ad esempio, lllettore il ea o di :M. Emilio 1 eauro 
( § 25621 ) e quello di Crasso ( § 25841), e guardi intorno 
a se quanti altri analoghi ne trova ; ne in tale ricerca tra-
seuri i nostri « nuovi rieehi », fra i quali seorgera paree· 
ehi ehe, volgendo addietro lo sguardo, potra paragonare 
a 'l'rimaleione ( §§ 2591 e seg.). Osservi la eireolazione 
delle rieehezze, eonseguite, sul finire della Repubbliea ro-
mana eome ora, dal favore popolaro, e volte in parte a 
pagarlo per ottenere nuovi guadagni, e via di seguito. 
Ponga mente a qnella rieehezza usata allora per pagare i 
militi di 1\fario, di Sulla, di Cesare, di Antonio e di Otta· 
viano, ed infine i pretoriani dell' Impero; paragoni tale 
fenomeno con quello ehe si svolge sotto i nostri oeehi e 
ehe appare nei larghissimi benefiei largiti dai nostri plu-
tocrati ai loro militi ed ai ·Ioro paltigiani; non dimenti-
eando ehe la somma spesa allora era un nulla e per po-
ehi, in paragone della somma etiorm~ c per molti ora de-
stinata ad uno scopo simile ( § 2581)). 

XIX. Diffe1enza notevole tra i duo generi di feno-
meni e ehe parte grande della spesa antica era fatta a 
earieo dei vinti nemiei, delle provineie soggette, e non 
opprimeva i eittadini, mentre ora sono invertite le parti.; 
almeno in generale, poiche ei sara forse un'eeeezione per 
l' Inghilterra e l'America, ehe mirano ad avere tributa-
rie 1~ altre nazioni, merce monopoli di crediti, di com· 

:n. - Pat11 ' lt orir. 
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merei, di indu:,,trie. Giit l'America, coi crediti conccssi o 
negati, coi permessi, o i divieti di esportazione, impone 
la sua volontb, e l' Inghilterra, toltasi colla forza la te-
muta e temibile concorrenza tedesca, costringe gli altri 
popoli ad accrescero gJi utili dell'alleanza dei suoi pluto-
crati e dei suoi opcrai. 

Dopo la disfatta del re macedonc, cioe dopo l'anno 
167 A. C. piu non fn riscosso il tributum, pagato prima dai 
cittadini romani. Dopo la d.isfatta degli Imperi Centrali, 
crebbero ora a dismisura, negli Stati vittoriosi, lc impo-
ste : in cssi il ceto dei godenti una rendita fissa fu colpito 
quanto e anche piu dei vinti nemici. (1) Roma riempiva 
l'erario colle spoglie dei vinti ; gli Stati ora vittoriosi, 
sempro colla prohabile eccezionc dell' America c dell' In-
gbilterra, lo Iiempiono con spoglie cittadine. 

XX. Si noti ehe, per cagione della complessita dcl fc-
nomeno economico, non si puo, da un effetto scpara.to, 
concludere l'effetto complessivo. (2) Per esempio e certo 

(') Su gli errori ehe comunemenle si fanno in tal mateda 
veda"i l'ottimo libro: Rifl~ssi storici ddla Economia digutrra 
dcl prof. GIUSEPPE PRATO. 

( 2 ) Un bdl'e~empio dol disordine ehe rcca nel ragionamento 
il non volcre tencr0 conto cli cio, si ebbe nella discu%ione seguita 
alla Camera italiana il 6 agosto 1919. Jl govemo aveva. proibito 
1' importazione clclle macchine agrieole e degli aratri (sie). Disse 
di aver fatto cio pcr giovaro all' industüa metallm·gica, dimcnti-
e::mclo lc so!Pnni promC'sf'C da csso falte di adoperarsi in ogni modo, 
con ogni suo potcrc per farc secmare il caro vi\·erc, ul ehe ('(•rto 
non gioYa il l)nrro ostneoli alla prodnzionc ugl"ieoln. Avoya proi-
hito l' i::nportnzionu dPi Yini Rpagnuoli ed anunise - bonta sua --
ehe oio avrebbc impedito ehe il vino ;;cema!'<<SC di prPzzo, ma, 
aggilmsP, eio non premcnt perehe era un gcnerc di lu:;so . • Pochi 
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ehe la, riclnzionc ad otto delle ore di lavoro opera pcr far 
erescme il costo di produzione ; ma da eio non si puo con-
eludcrc ehe, se le ore di lavoro diventassero nove, il van-
k'tggio andrebbe tutto ai consumatori; potrebbe essorc 
tolto loro, in parte piil o meno grande, dalla politiea 
protezionista e dalla fiseale. Rimilmente, per gli aHi ._a-
lari degli operai e il costo di produzione, si puo dire ehe 
pel consumatoro e lo stesso ehe la somma da esso pagata 
in piit vada. agli operai, o al fisco, o a eoloro ehe conoseono 
l'arte di appropriarsi la roba altrui. 

Cosi gli operai potrebbero dire ehe, eoll'avore otto-
nuto lo otto ore di lavoro ed alti salari, non hatmo fatto 
altro ehe trarre al loro mulino l'aequa ehe altrimenti 

giorni prima avcva pcrmc~so, i.m;tigato l' imposizionc di un cal-
micrc sul vino, pcr farne seemare il prezzo, perr.he era t.m gencro 
di prima neeessita. L'on. Oiretti notö i danni eeonomici dPlla 
CHornaf' protezioue concessa all' ind\L>tria metalhu·gica, ed avPva 
ragion<'. Ma non aveva torto l'on. l\Iodigliani nel replieure ehe 
chi a veva Yolnto la gucrra, non potcva respi.ngerne le eon~cgu<'nzr·. 
Ed involontariamente eonfcrmava tale os~ervazione il presidcnto 
dd Consiglio, nell'ossf'rvarc ehe ~cn7..a lo sviluppo dell' industria si-
derurgica, l' Italia non avr?bbe potuto fare la guerra. Aveva 
mwhc pilt rngione di quanto Yoleva, poiche l'aiuto mcrale e ma-
teriale della plutocrezia metallurgica fu <'f'Senziale. 

1l disordine do>i rugionamPnti non si estencle, per tutti ai 
f'cntimenti ecl agli intercssi. E muRsimo pei buoni borgher;i non-
Rp<'culatori, C'ho non sanno prop1·hmento cio ehe si vogliono; mi-
noro pei ~o<'iflli--ti, ehe almeno f''lnno di volrrc il bene prcsent<.:, 
imm~·diato; minimo, pressoche zPro, pcr i dirigenti flella plutocra-
zia demagogirn., ehe sanno vedcre e preveclere, almeno pcl' un 
pros~imo n.vv('nire; del Jontnno non si cnrano. In tal~ orfline si 
tlispone ancl1c l'cffieacia dell'opemrc di r1Ul:i ceti di personc. 
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avrebbe alimentato spese per nuovc guerre, nuove imprese 
di searsa o di ncssunn. utilit;\ eeonomica, ~perperi di ogni 
genere. 

Essi si mostra.no maggiormente savi cd a.vveduti dci 
risparmiatori, ehe inveee parteggiano ora pcr lc spese 
patriottiehe ed imperialiste, ora per lc sociali, ora per le 
umanitarie, ora pcr le pescicanesche, (1) senza avvedersi, 
oppure, avvedendosene, senza eurarsi ehe da tutte sono 
gravati e spogliati. 

XXI. Le enormi imposte, la earta-moneta, le distru-
zioni delle riechezze di aleuni, i subiti guadagni di altri 
hanno mutat.o i titobri delle entrate molto piu ehe la 
distribuzione delle entrate stesse. A Roma, a 1\Iilano, a 
Parigi, a Londra, gli stabilimenti ove i ricchi ostentano 
illusso sono maggiormente frequentati rli quanto lo erano 
prima della guerra. Mai eome ora hanno avnto tanto smer-
cio i gioiellieri, gli antiquari, eec. ; vendono a persone 
diverfle di quelle a cui prima vendevano, ma vendono 
piuttosto piu ehe meno. Appare tm fenomeno di circola-
zione delle classi elette, meglio ehe un fenomeno di mu-
tamento della curva delle entrate. 

XXII. I modi tenuti dalle plutocrazie hanno sin ora 
incontrato spesso prospero suceesso, e sotto tale aspetto 
sono apparsi efficaci. Quall effetti avranno a lungo an-
dare non si puo dedurre dal loro valore ctico ; e su eio 
dovremmo qui ripetere quanto lungamente ebponemmo 

(t) Que;;to neolugismo inrlica l'ari.c d€'i pesci!'Oiti, e anehe dei 
loro cugini i Jucei, i quali tutti sono coloro <'h€' si sono arricchiti 
spogliando a man salva il bnon pubblico Pih semplie;cmente; 
~i potrc bbero dire pirati. 
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uel11l Socioloyia, ~ui fiui icleali. (1) f'i ba-;li il rnmmcntarc 
aucora una volta ehe, nel notare certe arti di governo. 
intendiamo, non gUt di eondannai]c o di assolverle, ma 
solo di dcseriverle e di investigarnc le relazioni con altri 
fatti. Anehe nel fare eio dobbiamo rassegnarei a diseorrere 
solo del punto del eiclo in eui siamo e di altri punti non 
troppo lontani, poiehe olt.re un eerto limite prineipia Ja 
terra ineognita. 

Duraure la guerra. le plutoerazie seppero egregiamente 
valersi dei sentimenti patriottiei; dopo. aceennano a gio-
varsi grandemente dei sentimenti popolari e delle cupi-
digie dei lavoratori. Parrebbe ehe i plutoerati dovessero 
essere eontro le imposte ehe tanto gravemente eolpiscono 
la ricchezza, ma spesso proeurano inveee di volgerle a 
loro pro. 

Notevole, sotto tale a~petto-, e quanto avviene ora 
(nell'anno 1920), in Italia, e ehe eonferma ampiamente 
quanto sta Reritto nella Sociologia ( § 2255) circa ai modi 
di governo. Sono state fatte leggi dirette in apparenza 
eontro i plutoerati, ehe in sostanza mirano a spogliare i 
risparmiatori e i redditieri, e sovra tutto, per l'arbitrio 
grandf' in es8e conceduto al governo, a porre a1 servizio 
cl.i queRto un'arma formidabile per eolpire i nemici, pre-
miarc gli amiei. 

f n Roma antie:t, In, legge repet1tnda.rum, diretta rontro 

( 1 ) SociolnrJia; § 2249. '' ll ,·aJerAi dei sentimt'nti o..<;ist!.'nti in 
una socicta, pcr con~eguire tm certo fine, non e intrin'\ecamenle 
ne di utile nP rli danno alla societa ; l'ntile e il danno dipendon::~ 
<lfll fine: se qnosto giovFt alla societa vi e nn uti!P, se questo nu0ce, 
Yi o tm danno ''· 
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i pc.scicani üi qucl tempo, scrYi a fttre eouüanuare gmll 
galautuomini, come .P. H-utilio H.ufo, meutre erano as. 
solti i maggiori colpevoli, come }I. Emilio ~cauro. (1) 
Questi ebbe anche l'abilita di farsi nominare uno dei tro 
presidenti dei comitati ehe dovevauo ricercare le fonti 
di nuove ricchezzc, fra le quali era proprio la sua. 

I nostri plntocrati, non per diretta cono cenza di quei 
fatti, ma perehe lc stesse cause sogliono produrre i mede-
simi effetti, seguono ora tale esempio. 

XXIII. La guerra fu in gran parte l'effetto della riva-
lit:\ delle plutocrazie, combinata colle rcligioni patriot-
tiche. Di queste si valevano la plutocrazia dcmagogica 
e la burocratica, per cor.seguire i Iarghi guadagni tratti 
dalla preparazione della. guerm, (2 ) cd erano ainta,te dal 

( 1 ) Vedan,.:i gli ottimi studi Llel proL ETTORE P \1'3, ;;u P. Ru-
tilio Rufo o l\1. Emilio Scauro. 

( 2) Sociologia: " § 2254 .... Gli c• :-;pf'eulatoü '' Hono uomini ehe 
badano scmpliccmeute ai fatti loro, o chP, r.venclo in se pott•nti 
i rcsidui della elasse l, ~u ne valgono pcr procuraro di gnada-
gnare qua.ttrini, Cl ehe si mnoYono per 1rt via cli rninor rt•sistenza, 
eome infino fanno tuiti gll uomin.i .... Ora sono cinquant'::umi 
gli cc speeulatol'i » ignoravano interamente lo stato pr-csf:r1tP, a 
cui li ha eondotti l'opcra loro.... Quando cliriamo ad C'SC'mpio 
ehe gli cc speenlatori » preparano ognora la gucrra eon ;;pcso cre-
scenli, non intendiamo menomanente nsHcrire clle di cio siano 
eonsapevoli.... Potra anclJe aecadere ehe tm giorno ~roppi la 
pl'C'parata e non Yolnta gnerra, la qualc 1<ara ronscgnenza dcll'o-
pera passata de?gli cc speeulatoii », mn. non voluta da essi ne nl-
lora ne rnai "· Ncll'ultimo termiue c' e Ull C'l'l'Ol'•' ; giunti ad llll 

eerto pnnio, tma fraziono degli "speeuhtori " volle la guerra. 
'' Similmcnte, gli <c !<JX' rnlA.tori » clella Roma antica prC'pn.rarono 
Ja catluta <ldla n •pu)Jbliect Ull il pot c:re <Li Cec .:U"c' P di \ugu:;to, 
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.tnilitari::nuo, il qualc non rifuggiva, comc esse, dallc COll· 

seguenze di tale preparazione. 
Lc duc plutocrazic in confl.itto ebbero anche la forma 

di due imperialismi, e la vittoria fu dell' imperialismo 
anglo-americano contro 1' impcrialismo tedesco. (1 ) Alla 
camera itaJiana (llluglio 1919), l'on. Lucci ha ottimamente 
mostrato come principale principio occasionale della gum-
ra fosse la politica di accerchiamento dei tedeschi, ideata 
da re Edoardo e seguitata dal Delcasse, e ehe essa guerra 
mirava quasi esclusivamente alla conquista dell'egemo-
nla in Europa. Veramcnte pochi ne possono oramai rlu-
bitare. Il Iettore vedra qui ·ehe tale coucetto e a.ppunto 
espresso nP-1 nostro articolo di Scientia, ove facevamo no-
tare la somiglianza tra la presente contesa e quella di Ro-
ma con Cartagine. 

XXIV. Venne giorno in cui, anche per causa del pe-
riodo di d~pressione economica gilt accennato ((28)), il 
nazionalismo, 1' imperialismo, il militarismo presero In. 
mano alla plutocrazia demagogica. Non mancarono, ncl 

ma senzs. sapere ehe si ponevano per tal via e senza volero mr;· 
nomamonto gitmgere a tal fine ». 

Ciö si puö ripetere rJci nostri << speculatori ». Essi, sonza !:<R· 

J.lf'rlo ne \'Olorlo, proparano tm avvcnu·e ehe aneora non possiamo 
<·onosem·o, o ehe, tanto pcr fare ,m' ipotesi, potrebbo csscre il 
trionfo di qualehe orclinamPuto analoge nl bolsccvismo. Chi J.X'l'-
rorro 1111 tracto dol ciclo difficilmente puö sapere clovc sanl. rccalo 
<lai tr'l.tii snPce:<,.;ivi. 

VPclasi anch<' (§ 2274). La favnla, ,lcl ~'IIYallo cltc si sotto· 
po~c all'nomo, p<'r venclic1mü tld cc1TO, ö di tutti i tPmpi. Scon-
si~lin.to ~ spesso l'odio. 

(i) Vcdasi : J\1\FFEO P ANTALIWNI; La Ci is~ rlclltt confr tcn:::a-
!11 J i/a itlllionu, lii 111t1gfw lUHJ. 
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convcgno di A1gosirnA, nclla guerm Libica, ptu am:onl 
in quclla dei Balcani, i F:cgni precur ori del futmo e ine-
vi.tabile conflitto ; il quale scoppi6, come sempre accade, 
per una cagione occasionalc, ehe, in altre circoRtanze avreb-
be dato pensicro solo alla diplomazi.a. 

La parte democratica, sia per le uc ideologie pacifi-
ste, sia maggiormente per timore del militarismo, era con-
traria alla guerra ; ma era altresi partecipe delle religioni 
patriottiche, e percio ue i socialisti dell' Intesa, ne quelli 
degli Imperi centrali si provarono mai sul serio ad impe-
dire In guerra. (1) Il .James, ehe aveva animo d'apo~tolo, 

(i) Dopo ehe Iu scoppin.ta la guena, il moto si fece molto pitt 
celcre, in tutti i pacsi, eccetto for:;P 1' Italia, ove rimasero porhi 
nomini fedeli ulle Joro crf'denze. · 

P1·of. RoBERT MICHEL<~; Oenni su alc1m i a.,prtti delie contli-
zioni operaie ,n Germania durante la guerra mondiale -La Ri-
.forma sociale, genna.io.febbraio 1919 cc (p. 83) La promes~a di 
Guglielmo II fatta l' indomani della dichiarazione di guerra, ehe 
d'ora innanzi non avrebbe piü fatto diRtinzione tra i vari partiti 
del suo Impero, considerundoli ormai tutti come tecleschi senz'al-
tro, fcce andare in sollucchcro e i capi e i componenti stessi del 
mo'.·imonto operaio, iP-ri ancora repubblicani ecl intemazionalisti, 
sia pure stti generis. L'evoluzione fu completa, presseehe incon-
tra.,tata. Per qnattro anni i socialisti tedeschi sono stati i ':leguaci 
piü fecleli clell' imperialismo tccle'lco, i difensori piu Rtn•nui c1e-
gli Hohf'nzollt·m .... "· 

I sor·ialisti degli altri paC>ei, ccccttuata l' Itatia, hanno aYuto 
in gl'lm parte 1m' attitudine analoga. Oggi, nei Joro congreRsi, 
paiono dar;,i molto meno pensiero della fede socialista cht' clf.'lla 
patriottica e cli giovare a sapienti combinazioni politir-hc. Ecco 
un csempi0, fra tanti ehe si potrebbero reC>are. 

Nt>l lnglio 10 l!l , f'i fn, ncl '\mstf>rdnm, 1111 C>nngr•'"~" sinclncn· 
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fu ucei::;o, ed il . uo a ~:ssino assolLo, ~euza. ehe i soci~tli~ti 
se ne dcssero g:ran pensiero, Rcnza ehe cio fosse neppnre 
motivo di uno di quei scioperi generali ehe sono procla-
mati per lievissime cagioni. 

Rotta la guerra, si spero, da una parte e dall'altra, cli 
finirla presto, ma cio non accadde, e due fatti di gran 
momento si manifestarono. 

li<;ta. Il principale oggetto delle discuso;ioni fu di sapere se sl. o 
no la Germania era stata. reoponsabile » della guerra. 

I delega.ti tedeschi opposero un poco di tesistenZR, poi si sot· 
tomisero, pcr non disturbare le combinazioni tm corso, poi rla 
capo fecero alcune restrizioni, ma ne prima ne dopo ardirono 
discorrere con schietta fede. 

Jow·nal de Geneve, 31 juillet 1919: "Les socialistes [ tedeschi] 
ne sont pas les moins ardents a tenter de se faire pardonner. 
Lem· attitudo au congres d'A1mtcrdam rst caracteri'3tique. C'est 
en vain qu'appuyes par 1m Hollandais, ils pretfmclirent faire re· 
tomher sur le capitalisme de tous les payR les responsabilites 
initiales de Ia guerre : un Balge, J\L Martens, leur decocha un 
vigoureux requisitoire, et 1m Americain, 1\1. Gompers, Je leadt>r 
des socialistes americains, refusa cle R'associer saus cl'expresses 
reserves A un ordre du jour dans lequel Ja delegation allemande 
plaidait non coupable ». I delegati dei socialisti tedeschi si sotto· 
misero, e il Congresso approvo le umili loro dicbiarazioni. Poi 
intervennero altri delegati e mossero alctme eccezioni per Ja ri-
soluzione approvatft rnentre erano a!''3entl. Si uso loro pieHt. Ia· 
sriandoli clire. 

Quel Gompers c lo steR!'O ehe, Jargamente protetto dalla plu-
to<?rozia demagogicu, venne a Roma ad insultare i sociali>;ti ita· 
liani, colpevoli di non intenderc sanamente ehe busintss are bu-
.giness. Come San Paolo, ma non nella stessa poYPrta clel santo, 
gira il mondo per prerlicarf' il nuovo Vungelo. 

Per altri molti fatti, ven!l"i MAFFEO PANTALEONI; l Sornioni-
Ln T'itn Ita!ir",n. 15 lu blio 1920. 



A .·\'. Da. prima qucllo, giit fatlo paleiie dalla guetm 
russo-giapponese, ehe nelle nuove guerre, differentemente 
dalle passate, dette di movimento, acquistavano gli arma-
menti gran potcre, appetto a quello del valore degli no-
mini. Per tal modo, prevalendo il denaro sulla milizia, fu 
temuta come sventura la fine della guerra, fonte di t.'lnti 
guadagni, e da essa trasse origine, non l' impero di tm ca-
pitano vittorioso, bensi la preponderanza di una nuova 
plutocrazia, impinguatasi nella guerra e percio bramosa 
di prolungarJa. 

Divenuta paclrona dello Stato, in grazia della sua al-
lcanza colla demagogia e dell'abilita neJ valersi della fede 
patriottica, per trarrc nella rete gli ingcnui, atterrando 
gli avversari collc arcuse di disfattismo, per nientc diverse 
da quelle gia usate contro gli eretici, da altre religioni 
domina,nti, non bado, pure di conseguirc l' intento, a fare 
spese al presente e a prometterne pel futuro, senza curarsi 
menomanentc della possibilita di compierc lc prime c Je 
scrondc. 

A quelle provvide principalmentc collo cmissioni di 
carta-moneta ed i prestiti, scnza crescerc troppo gravc-
mentc le imposte, per trarro in errorc le popolazioni, 
alle quali si faccva vcdcrc la. luna nel pozzo, discorrendo 
dei grandi benefici ehe avrebbe recato la guerm. Per le 
altre, si affido al tempo, spera.ndo ehe forse avrebbe sehiuso 
qualehe via pcr torsi d' impaecio, godcndo intanto il pre-
scntc e facendo proprio il carpe diem d'Orazio. 

La pace fatta nel l!H7, o poeo dopo, avrebbc tolto 
molte delle difficolta future, ma avrebbe altresi posto un 
termine ai guadagni presenti. La plutoerazia saerifieo al 
benc rcrt.o dell'oggi, il male, for~e sti llttto incC'rto, del-



l'<WV(:nire ; o per Lropp<t e11pitligia, ::mdo ineo11Lro alla 
burrasca ehe minaccia di affondarc Ja uave. Per tutto 
il seeolo XL/", aveva potuto, mediante lc a1ii volpinc, 
manteuere e <'rescere potere e guadagni, spero ehe <;io 
potesse pure seguire in avvenire. 

Oggi, non possiamo asserire ehe si sia ingannata, seb-
bene non manchino indizi ehe a cio recherebbero. 

XXVI. I fatti ora osservati confermano quanto lun-
gamente esponemmo nella Sociologia, circa l'utilita dei 
fini ideali e delle religioni, ehe possono giovare sino ad 
un certo punto, nuocere al di Ja. 

~ia ehe si consideri l'utilita ristretta della plutocrazia, 
oppure quella generale dei popoli, si vede ehe le religioni 
adoperate per rompere guerra, c pih aneora per prolun-
garla, sarebbero state utili in certi eonfini, per indune 
le popolazioni a compiere opere eontrastanti coll' egoismo 
dei singoli eomponenti, e favorevoli ad una collettivita 
pih o meno estesa; mentre spinte, come ora accade, a 
soddisfare prineipalmente eupidigie non bene avveduto 
c pregiudizi insani, si manifestarono di danno a eoloro 
ehe le usarono ed all' intera nazione. 

XXVII. Dopo il primo fatto, di cui ora abbiamo di-
seorso, altro ne viene, pme molto importante, ed e 1' im-
possibilita di adempiere le promcsse fatte alle popolazioni. 

Queste Je hanno prese sul serio, vogliono ehe siano 
mautenute ; e poiche cio non e in potere di ehieehcssia, 
rimane solo di trovaro il modo di parere e di non farc. 
Tale e, in brevi tm·mini, la sostanza delle diffieoli.iL <;he 
avvineono i nostri governi. 

Sin ora si sono arrabattati con poeo ftutto. -Per ehiu-
derc unn Jallu , altre ne apnmo ; per nwLlerc formalmenie 



in parl i 1ot·o bihuwi. di~~ceeano lc Jnnti dd ri~panuio 
e della prodnzionc, per ftngere di pagare cio ehe non pos-
sono, deprezzano la moneta, per mantenerc un ordina-
mento legale, Jo offendono, p<'r scanflare i pericoli della 
disoccupazione, in gran parte cagionata dai balordi loro 
provvedimenti economici e finanziari, fanno spese ehe, in 
ultima analisi l'accresceranno; (1) per non urtare troppo 

(') ll Resto clcl CarlitW, 31 luglio, 1920: oNPl discori"o pro-
nunciato l'('Ceutemente alla Camera, l'on. 'fureti protesta contro 
i lavori pubblici inut,ili: "Lo Str.to i f'omuni, le Provincie, per 
provvedere alla disoccupnzione, provocano ovnnque lavori con 
criteri politici, dovr<>i dire polizieschi, eon vic;ioni economicbe 
errate, corrotte da rA.gioni demagogiche, le quali fanno si cl1o 
i lavori per lo pil! f;iano antieconomici e costituiscano m1a vera 
concauc;a all' impervel"'are dello sbilanrio HtataJe e nazionale ". 
Osservazioni delle quali non si f;a se nmmirare maggiormcnte il 
coraggio o la verita .... Si deve demmciare in tempo il pericolo 
di una nuova manomorta .... L'assalto a.i beni dclle Overe pie, 
ad esempio, e rivelutore di una mentalita ·esc;enz.iaJmente in anti-
teRi con la saua dottrina socialista. Pretendere ,•anoni di nffitto 
cli favore, con la scuc;a clcl sociaJismo, significa non 1'\0lo ruba:e 
un patrimonin sacro, come quello ehe e destin.ato ai poveri, ma 
favorire quegli ic;tinti di sfrutt.amento ehe costituif\cono il p0ggioro 
attentato alla produzione "· 

MAFFEO PANTAl..EO:NI; Socialismo c commercio esteTo, in Po-
lit ica, 30 aprile 1920: "(p. 152). Da tutto <'io non puo seguire 
ehe un rapido impoverime;.1to, 1·inm~to celato finche il governo 
riusciva a fure debiti all'estero e all' intemo e ad accrescere Ja 
eircolazione cartacea ''· !DEM; Una causa dclla crisi italimw, in 
Politica, 31 maggio 1920: "(p. 36). E staü\ una gig11nte!'<ca cuc-
cagna la distribuzione di tutti i beni comperati con Ja contrat-
tazione di debiti e il Jato piu grave clella operazione Rt!l in qu<>-
~to, ehe. cnn mm risorf;a occasionn.lt• qu11le f. Ja ricrhezza ottcnuta 
coi dcbiti, si -.ono )JL'C~i molti impegni perman1•nti, qu~Ji wno ad. 
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coloro ehe gia furono loro complici ne gli avvereari, la-
eiano sgretolarsi la sovranita dello Stato, alla quale pure 

si professano divoti ; per seansarc la rivoluzione violenta, 
tentano di eompierla eolle buone. 

XVIII. Fli rieoiTc al solito eompenso di gettare un'offa 
al mostro, di deviarne l' ira, di aequietarlo, saerifieando 
una parte, per salvare il rimanente. Coloro appunto ehe, 
dmante la guerre., feeero ereseere e prosperare i pesci-
cani, sono ora i primi a dare loro addos o. Pareeehi ehe, 
della guerra, hanno tratto vantaggio, oggi la rinnegano ; 
altri ehe ne hanno patito, la scusano e la lodano. 

Da essa ebbero maggioro utilit:\ eontadini cd operai, 
ehe conseguirono enormi en insperati guadagni, nonehe 
a,ccreseimento cli potere sociale e politico ; inoltre gli 
uomini nuovi, fatti lieti dai subiti guadagni; ne patirono 
i danni principalmente i risparmiatori, i redditieri, molti 
della piecola borghesia, tutti coloro ehe non vollero o 
non seppero avere parte nelle speeulazioni. 

Tutto cio non si vede, o non si vuole vedere. E co-

es., l')nelli di aumenli di stipendi concessi ai ferrovieri dello Stato 
e delle lineo di societa private e ai tramvieri e alla bUl'orrazia 
tutta quanta. e agli operai ddle fabbricho .... (p. 36). La manna 
cho e C1Hluta in grembo a tUla pm tc degJi italivni .... in forma di 
assai piü di 75 miliardi, tra debiti, carta-moneta, prezzi politiei 
di vondila c di requisizione, senza ehe essi si rendcssero conto 
ehe sarebbero un !Dorno chiaumti a restitnirla, quc>'!ta manna 
ha profondamente alterata la psicologia delle masse o la loro 
nozione flel!a realta, la prima gia antc>riol'mente assai guasta, e 
la ~econda giA. anteriormento abRai debole. Da ciö derivera, fin-
ehc l'tma e l'altra non si saranno corrt>tte, nna minore proc~nl
tivila del paese », 
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mnne o pmwne ehe eontadini ed oporai a hhiano escln!'i-
vamente patito i mali della gucrm, (1) di eui invecc 
hanno goduto gli abbicnti, ehe, per comodo d.i tale d.imo-
strazione, si eonfonrlono eoi nuovi riechi, estcndendo al 
tutto cio ehe e vero solo dclla. parte. 

Tale modo di pensare non opercrcbbe molto sugli 
ovcnti, poicbe f'appiamo ehe, in cio, maggiormento dellc 
opinioni, ]')E'~ano i fatti ; ma fra questi havvene uno im-
pOJtantissimo, ed e l'ecclissi, in quasi tntti gli f:ltati ehe 
presero partc alla gucrra, d13l militarismo ; tolto il quale, 
rimane, come unieo appoggio dei governi, il eompiaeere 
alla plehe. 

XXIX. Per intendere bene i presenti fenomcni, vuolsi 
porre mentc a due frazioni in eui furono divise le pluto-
crazie dell' Intesa. Una frazione voleva seguitare a porre 
in opera solo l'astuzia ed era contraria alla guerra, l'altra 
voleva, una volta tanto, ricorrere alla forza, o ncJla gncrra 
seorgeva un'oceasione d.i splendidi guadagni e di van-
taggi. La prima fu, piu o meno vclatamente, pacifica, 
la seeonda rieoprl. le eupidigie eol manto delle derivazioni 
demoeratiehe ed umanitarie, alle quali tento d.i aggiun-
gere le giuridiche, e volle ehe l'opera sua fosse gabellata 
pcr difesa <' del diritto c dclla ginstizia ». :M:iro a distrug-

(i) Pe1 solito moliYo ehe Ja logica dei ~cntimcnti nccctta p1·o-
pnsizioni contratlittoric, Je mcdesime pcr,.,onc accolgono qnef;t'o-
pinionc c l'nllm, oppo~ta, <ll'l procedt.:'re triunfal,~ della clemocra-
zia c clei molti hcncfici gia da e,-~a n•cnti nl popolo, comc Ja gim·-
nata di olto or<', gli r~lti snlari, 1' impunita degli sciopC'ri, lc gior-
nate di ozio pagate come di lavoro, i contratti .-'Ii lavoro, i con-
~;igli di operai, IC' inva>"ioni delle terre, 1' itnptmita dcllc a.ggrc"· 
f<•n:i <' dli rienlli agli nLbienli, lc ar::.~icurazioni, ccc, 
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gcrc la. prima frazione, e di eio molte sono Ie manifesta 
zioni, fra le quali devonsi porre eerti processi, eome, in 
Francia, quello clel Cailla.ux, ed in Italia,· quello del Ca-
vallini, terminato, dopo pareeehi a1mi, con un non luogo 
a proeederc, e ehe appare vergognosa offesa ad ogni prin-
eipio di diritto, volto solo ad abbattere uomini politiei, 
avvcrsari dei governanti di quel tempo. 

In fa vore della prima frazione sta ehe e sempre peri-
eoloso muovere le moltitudini : si sa dovc si prineipia, 
non si sa dove si va a finire. l\1eglio appagarsi del poeo e 
eerto ehe laseiarsi vineere da eieca eupidigia eorrendo 
dietro al molto ed ineerto ; e ehe eio sia sa vio partito si 
vede ora dal eattivo sueeesso delle sfrenate avidita ger-
maniehe. La guerra ha due pe1ieoli per la plutoerazia 
demagogica; eioe, se e fatta da poehi, puo sorgere un 
generale vittorioso, il quale non dura ttoppa fatiea ad 
assieurarsi la fedelta di un pieeolo esm eito, e quindi puo 
eaeeiar via i plutoerati. Cosi avvenne a Cesare e a tanti al-
tri. Poehi essendo i seguaei, non troppo grande e Ia spesa 
per eontentarli, e agevole e il manteuere lc promesse 
fatte loro. Re, eome ora e aeearluto, la guerra e opera del 
magf,rior numcro degli uomini validi, si seansa. il perieolo 
dei pochi fedeli, ma rimane da sapere eome, dopo la vit-
tmia, si potranno manteuere le promesse e eontentare i 
molti. Le estese ellentele sono neeessariamente di gran 
spesa ( § 2238). In:5ne l'esperienza avcva dimoE:trato cl1e, 
rolle arti volpine, creseeva sempre piu il potere della. 
plutoerar.ia demagogica, perehe dunque sostituire, aJJa 
Ul"ata, nota, sieura e piana strada, l'altm nuova, ignota, 
perieolosa, ard ua delle arti leonine ? 

Contro alla. 1n·ima frazione sta appunto il fatto ehe Ia 
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strada sin ora seguita appariva maggiormente ogn.i gior 
uo mettere eapo agli abissi delle rivoluzioni. (1) Occorreva. 
dunque prevenire queste; ed in ogni tempo i governi ri· 
corsero, per simili scopi, alle guerre intcrnazionaJi, stimando 
cosl. di scansare le civili. Tale considcrazionc non fu estra-
nc.a alla decisione della burocrazia zarista, di rompero 
guerra., e forse ebbe anche parte, sin pure piccola, nell'a-
naloga determinazione della Germania ed in quella del 
I' Austria-Ungheria, ehe temeva Ja 1 ibellione delle nazio-
nalita oppresse. 

Per la seconda frazione della plutocrazia, devonsi iu-
vertire i termini: porre in suo favorc cio ehe e contro 
In. prima, e viceversa. In ogni modo e ammirevole !'arte 
sopraffine colla quale ha saputo valersi degli intcrcssi c 
dei sentimenti ehe vi erano ( § 2250) nei popoli. 

Quale frazione meglio provvide ai fatti suoi, si vedra 
quando si sapra se i popoll potra1mo, pel futmo come 
pei passato, essere efficacemente tratti in inganno dall'a-
stnzia dei piutocrati, sccondati dalle dcclamazioni degli 
intellettuali. 

XXX. Intanto, per cavarsi d' impaccio, i governi han-
no voluto e dovuto regolare I' intera vita econornica, (2) 

11) Gli uomin\ pratiei ehe vedevano eio Movano un qualehe 
coneetto, sia pw·e molto imperfetto, dei cicli, di cni si da Ja teoria 
nella. Sociologia. 

(1) Prof. Grno ßORGA~rrA; Energie norr, 20 gingno 1919 -
11 socinlismo dal punto di t·ista economico : "Le tenden.~:e cl1e 
fntalmente derivano dalle consegnenze politichc delln guerra c 
tanto piu le condizioni ehe ereerebbe unn trasformazione violenta 
in regime comunü;ta, appniono in tro15ica contraddizionc eollc 
nccessita P<:onomid~e lli que~to peüodo. Stutizzazionl' di produ-
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la qual cosa ha aggiunto nuovi guai a quelli recati dalla 
guerra. Oggi ancora procedono, senza avere tm chiuro 
concetto del termine a cui si avviano, cedendo giorno 
per ·giorno alle circastanze ehe s' impongono. Fanno pre-
dicare dai loro devoti la necessita cli accrescere la produ-
zione, e coi provvedimcnti loro la deprimono ; (1) talvolta 
per ignoranza, spesso per contentare i loro partigio,ni ; e 
non e cosi escluso ehe, dove pare esservi contradizione, 
ci sia l'arte di esscre c di non parere. 

Si arrabatta,no per conciliare cose contrario, comc le 
croscenti emissioni di carta-moneta e il suo deprezza,-
mento, il pagamento dei debiti pubblici esistenti, stimato 
giovcvole per farne dei nuovi e trarre altri merli nella 
pania, (2) l'aumento delle imposte e l'esaurimento della 
materia imponibile, talora nascosto dal deprezzamento 

zioni iudustriali, grandi am11enti di Ralari, riduzione legalo delle 
orc di lavoro, legislazione socialc rosto!la per le grandi masRe, 
soppres&ione improvvisa di potenti spinte all'accumul.azione cd 
al risparmio, direzione di grandi imprese da. parte di elementi 
meno tccnici, torbidi, lotte ci"ili e rivoluzioni vogliono fatalmentc 
clire diminu::ione del fiusso di redditi J:lrodotti e dello <<stock >> 

di ricchezza. E bisognerehbe invece aumentarli ! "· 
( 1) Vedasi, nella Rifonna sociale, gennaio.febbraio 1919, l' im· 

pm-tante stuJio, ricco di osservazioni profonde : GIUSEPPE PRA· 

1'0 ; La terra ai contadini, o la terra agli impiegati ? 
( 2 ) Sociologict, ediz. francese. ( § 2316t). 
I govemi nostri, oppressi dai debiti pul>blici, avrebbero, per 

libcrarsene, il morlo spiccio, spüs:;o tL-;ato dai loro predercssori, 
di non pagarli in parte o interamentf', come ha faito il govcrno 
del Lenine. Li truttiene solo il timore di uccidere la gallina dalle 
uova d'oro, non C'erto il rispetto del diritto di proprieta, di cui 
non tcngono il 1ninimo ronto nello imporrc grav;ssimi ed inegua-
lis!<imi tribnti, ehe sono vere espropriazioni. 

24· - Fatti e leorie. 
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della moneta, il quale pone ognor maggior distacco fra 
il v&lore nominale ed il reale dei tributi fissati coll'unita 
monetaria, il crescere dell'ozio e della svogliatezza degli 
operai e degli impiegati, la distruzione dei capitali econo-
mici e l'aumento della produziono, gli alti valori reali e 
il rinvilio dei prezzi reali dei prodotti. (1) Su questi 
stessi prezzi dicono bianco e nero, come torna loro piu 
comodo. Asseriscono di volere combattere il caro vivere, 
per compiacere ai consumatori, ed il rinvilio dei prezzi, 
per conseguire fa vore presso i produttori ed i negozian-
ti. (2) Della stridente contradizione non si curano, poi-

(i) Si tenga conto dell'osservaziono fatta (( 102)). Qui ragio· 
ni=o di effetti sPpal'ati e prossi.mi, non di effetti complessi o 
lontani. 

Sugli effelti conseguiti dai governi col volere regolare arbitra-
riamente il fpnomeno economiro, vedasi : MAFFEO P ANTALEONI ; 
Danni economici della sostituzione di prezzi politici a quelli ccono-
mici - Vita ltaliana, 15 giugno 1919. 

(J) Con amena contrnddizione, il govemo francese dichiara. 
da una. parte ehe si a;'loprera per quanto c in suo potere por fare 
scemare i prezzi, e dall'altra nega di faeilitare le importazioni 
delle merci, perehe farebbero seemare i prezzi. L'<Euvre ha piu 
volte eitato il fatto ehe in Inghilterra si paga un vestito di panno 
molto meno eho in Francia, ed il governo, a simili osserva.zioni, 
risponde ehe non vuole laseiare importarP in Franeia i panni in-
glc~i, per non danncggiare i fabbricanti franec~i di panno. 

ln gener9..le poi, i governi procurano larghi guadagni agli im-
prenditori, allevano amorevolmente un'ampia schiera di nuovi 
ricchi, impongono le giornate di 8 ore, e anehe meno, favoriscono 
l'ozio coi sussidi di disoceupazione, ed altri sussidi di cui benefi-
rano gli cx-eombat icnti c lc loro famiglic, spcrpem11o i capitali 
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ehe ben sanno ehe nella logica dei sentimenti, la quale 
e quella del volgo, due proposizioni contradittorie pos-
sono sussistere insieme ( § 1416). 

Tutto cio prepara disinganni economici e sociali, a 
cui c da temersi ehe si aggiungano i politici, (1) in vario 
modo secondo i vari Stati. 

in opere eeonomieamentc di poca o nessuna utilita, pongono 
ogni sorta di ostaeoli al eommereio ed .all' indnstria, e poi paiono 
meravigliarsi del earo vivere e proelamano ehe si danno ogni 
eura per eombatterlo. Pare alquanto diffieile ehe la stessa eosa 
possa e!!'sere e non essere ad un tempo ; ma e ovvio ehe si dica 
ora !'Ii ed ora no, seeondo ehe torna eonto. 

(•) V0rranno f01·se un giorno per Ia F1·aneia, gi11 spwltano 
per il Belgio e I' Italia. Questa poteva piit nella politiea emopea 
quando era pal'te della tripliee alleanza, di eiö ehe possa ora : 
fu tenuta maggiormente di eonto a Algesiras, di quanio fu tenuta 
ora a Versaglia. Seomigliato e spesso l'odio, e non e dirnostrate 
ehe Ia. eompiuta rovina della Germania e sin anche dell'Austria-
Ungheria sia per reeare gran giovamento all' Italia. Fu eol sa-
persi destreggiare tra Francia e Rpagna ehe erebbero in potenza 
i duchi di Savoia. 

:E opinione di pareeehi pensatol'i ehe una paee eome quella 
di Vestfalia, la quale avesse all' impero germanieo, sia pure re · 
pubblit"ano, sostitnito una eonfedcrazione di Rtati autonomi, 
avrebbe, per un certo numero di anni, assai meglio assieurata 
la. pace, ehe non la pace di Versaglia.. Questa tesi fu ottima.mente 
esposta. dal sig. GEOUFFRE DE LAPRADELLE, in una. eonferenza 
dA. ln.i fatta. all' Uni,·ersita di Lo~anna, nel luglio 1919. Lo stesso 
coneetto si trova. nella. relazione del sig. Barthou, il 6 agosto 1919, 
alla eommise>ione parlameniare pcr il trattato di paee, ed e appro-
vato da molti. 

Ma la plutoerazia 0, per istinio, eoniraria a tale « indiYidua-
lismo )) di Stati, eome e eont ra.ria all' «individualismo >) priva1o. 
Vuolo l'aC"ccntmmcnto politi<'o, per('he sa di poterlo volgerq iJ1 
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XXXI. Seguita lo svolgimento not.ato nella Sociologia 
del ciclo ehe adduce la decadenza della borghesia. Questa, 
dalla meta del secolo non ha saputo opporre altra resi-
stenza ehe della fraudolcnte rassegnazione, allo alzarsi 
della, potenza avversaria. Alla d.ichiarazione di guerra dei 
socialisti, mai e poi mai ha voluto rispondere con d.ichia-
razione analoga. I suoi avversari d.icono di volcrla d.istrug-
gere, essa china il capo e non ha neppuro tma piccola 
frazione avventata ehe, a sua volta, grid.i morto ai nemici. 

' La guerra per distrnggere l'ord.inamento degli Impori cen-
ttali era logica per la plutocrazia demagogica, illogica per 
la borghesia « conservatrice n, se pure ancora c' e una 
borghesia tale. (1) Opera sana poteva essere per essa l'af-
fievolire la potenza militare tedesca, insana fu il clistrug-
gerla interamente; e col fare cio, la borghesia ha proba-
bilmente concorso a scavarsi la fossa. E vero ehe si vede 
ora spuntare un'altra potenza lievementc conservatrice 
e militare, nella Francia ; alla quale, rinnovando i passa.ti 
errori, vinta da pre::;enti cupidigie, incurante del futnro, 

suo favore ; pcl'cio anchc e favorcvolc alla Socicta dolle nazioni, 
almeno come ideale, pm vedenclone le difficolla pratichc. Che 
hella retata sarebbe pei tru.sts, se una decisione del'a Societa 
delle nazioni pones~e in loro balia tutto w1 ramo dell'attivita 
cconomica del mondo ! 

( 1) Notevole e il vedere parte, pircola invero, della borghcsia 
dir:;i "conservatrice etl essere lieta della distruzione dell0 tre 
lc-'Tandi pote11Zc << conscrvatrici " e1u·opeE', cioe dclln Gcrmania, 
clell' Austria, della Russia ; manifc~:>tar::;i ad un tcmpo ncmica dolle 
<< democrazie " ( § :!2·10) o cooperarc alla distru:t.ionc degli argini 
ehe a quE'~te si opponcvano. 1\Ia tanta e Ja potcnza dl'l :-;enl imenlo 
ehe toglie di scorgcrc simili contracldizioni. 
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h~ hmghe~;in. lli alüi f'lla Li sogna ~.li coutra ppon·c 1111 'al-
leanza colla. demagogia, far::;i capo ui partiti socialisti, 
istituire un Bolscevismo anacquato. 

Sconsigliata ed insipiente, la borghesia riproduce i 
tratti, gilt notati nella storia, dei suoi predecessori. (1) 

Non le basta di lasciarsi tosare con supina rassegnazione, 
di chinare il capo ai soprusi dei « nuovi ricchi » e dei ben 

(l) Vecla.": Sociologia §§ 2313, 2314, 2316, 2317. Ci sono alcnnc 
aggitmte nell'eclizione francese, Infiniti sono i fatti di grandP, 
rli meclio, di piccolo momPnto, seguiti ora e ehe si potrebbero 
porre comc vcrifiche dello proposizioni espostc. 

lllolti sono ora i piccoJi borghesi ehe lavorano 12 e piu orc 
al giorno, mcntre gli operai lavorano stentamente 8 ore, e parcc-
rhi altri, come piccoli pensionati c Rimili, ehe debbono campar!' 
con 5 lire, o poco piu, al giorno, mentre camerieri di caffe gua-
dagnano le 20 lire e moJti operai hanno paghe dalle 20 alle 30 lirc, 
e piu. 

Piccoli proprietari di case non sanno come sbarcarc il Iuna-
rio, mentre il governo interviene in favore dei pigionanti, talYolta 
pi u agiati del l'roprietario. 

Ncll'OEm:re del 26 luglio l9Hl, leggesi: « I-e Budjet d'une pe-
iite proprictaire .... J'ai 81 ans et je ~nis infirme. Apres taute tme 
!'xistcnce de labem' et de privations, j'ai achete sm mes cpar-
gnes nne pe1 ite proprit~te a petits loyers (Les plus eleves sont. 
de 350 francs). Bon an, mal an, charges payees, je pouvais en 
ritirer prefl de 4.000 francs qui me permettaient de vivre. :\faiR, 
depuis le clPbut de Ja gllf·rre, je n'ai plus tauche un cenlime. :!\Ies 
loc>ataires invoquent Je moratmium et profitent de ce que let'r 
Joycr est au-dessous de 500 franr:; pour ne pas le payer. Pour-
1ant, plnsieurs cl'entre-eux pomraicnt le faire. Ils sont fonctiou-
nairc~. Enfin je suis reduite a Ja misere. A mon age, je ne puis 
plus rien fairc. J'ai vendu tOllt ce que je pouvais vendn•. Et puis 
j'ai empnmte, et a quel taux ! Conunent vivre ? Bien entendu, 
l 'assistance m'e!:lt refusee, car je suis proprietai.rc, helas ! ''· 
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}ll'UV"\elluLi (ljlCnd, di ::~uLirc lc umbat:Jcie dl'l l'aro viven·, 
accorre inoltre valenterosa a portare i suoi quattrini per 
gli imprestiti pubblici, il ehe e veramente un volere pa-
gare le proprie raten<'. Ascolta a bocca aperta le pih 
strane sccmpiaggini, chiude gli occhi alle pil1 palesi con-
traddizioni, anunira coloro ehe vogliono imporre « il di-
ritto, la giustizia » e ehe traRgrediscono qu<>llo e questa 
a piu non pos~o, (1) ehe parlano con sacro orrorc di omi-
cidi eoi:npiuti in guerra e tollerano i linciaggi in tempo di 
paee, ehe proclamano l'eguaglianza di tutti gli uomini 
c Ranciscono la rlisuguaglianza del negro, dell'asiatico e 
dell'europeo, ehe dicono essere finito il tempo in rui i 
potenti barattavano i popoll come branchi di pecore, c 
ehe fanno proprio lo stesso. Almeno su ci<'>, i AocialiRti 
dimostrano maggior serieta di propositi. 

( 1) Uno spirit!"'SO paracloc:so, dove c' e parecchio cli Y€'1'0, e 
<:>spresso dal sig. FERNAND lzOUARD; L'CFhwre, -l aout 1019: 
" Le droit n'existe plus ... Cette guerro a ete baptisco - au moins 
par lo parti belligerant auquel appartenait Ja Franeo - Ja gtterr<:> 
flu ch·oit, et Ja Fm neo a 6t6 procJamee Champion dv Droit. Or l'ef-
fet lo plus manifeste de cette guerre du D!'Oit, dans Je mondo 
cntier-et plus specialcment cn France, champion du Droit, c'est 
que le Droit n'existe plus. On pourrait le demontrer, au point 
de vue international. Limitons-nous, sm· cette question, au tenain 
national.... Le Droit actuel ? Je defie bien qui que ce soit de 
pretendre le connaitre. Le meilleur jurisconf:u]te cst celui qui, 
ahonne a l'Officiel ou a des pnblications qui PU donnent l'<>~~en
tiel, aura le mieux cla.sse sm sa table de travail, par matieres 
et par dates, les innombrables prescriptions et prohibitions qne 
no relie aucun principe dircctem· et qu'un ParJemcnt prolifique, 
des ministres incoherents, des tribunaux affoJös imposcnt a des 
justicinbles ahm·is ct dcconcertes ''· 
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XX./11. l::ientimenti c<.l intcressi ueterminano princi-J 
palmente l'equilibrio sociale. Circa ai sentimenti, procu-
rammo, nclla Sociologia, di conoscerne, almeno con gros-
solana approssimazionc, la forza, dcdueendola dall'inten· 
Rita delle clerivazioni a cui davano origine ( § 17()3). Il 
nazionalismo c 1' imperialismo, nonehe il socialismo ave- l. 
vano il primo posto (§ 2390), e lo eonservano tuttora; (1) 

le minori f'rcdenze (§ 1711) conta,vano poco e eontano 
meno ora. 

Rispetto ai cattolici, si puo nota1e ehe, oggi, in Ita-
lia, sottomettono la fede alle eupidigie soeialiste, sino a 
meritare le eensure dei vescovi e del papa; e ehe, du-
rante e dopo la guerra, in Italia ed in Francia, apparvero 
e ne traggono vanto, prima patriotti e poi cristiani, inver-
tendo cos'l. l'ordine in cui, nei fondatori d(;lla loro reli-
gione, stavano tali sentimenti. I martiri eleggevano di 
perdere la vita al saerifieare per gli Imperatori, si gloria-
vano di preferire la patria celeste alla terrena ; molti 
cattoliei preferiseono ora le dignita ed i va.ntaggi, spesso 
ben lievi, coneessi dai governi alla difesa della loro fede. 
Un easo ameno e del sig. Denis Cochin, ehe si proelama 
fervente eattolieo e ehe, avuto J'alto onore di seclere rol-
lega ai ministri gran nemiei della cristiana religione, non 
si perito di redarguire il eapo della sua religione, perehe 

(l) 1\lAFFEO PANTALEONI; Tra le incognite; p. VII: « Politi-
ca.mente due partiti soltanto hanno ora. una ra.gione rli essere : 
il partito na.zionalista. e quello socialista. Cosl e da. noi, cosi e al-
trove. Gli altri pa.rtiti non hanno universalita di principi: ha1mo 
tm contenute piccolo, suborclina.to, ehe li condanna. a.d cssere in-
custrati, o nel partito nazionnlista, o nel purtito socialista », 
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<1ucsli uon cra :.tbl.nt:->tanZ<t favorcvuk a c;uloro c l1c gia 
a, vevano detto di volerla dist.ruggerc e c;he s~guita vano 
ad adopcrarvisi. 

Fa tti simili si osservano nei socialisti ehe trassero non 
piccolo vantaggio dall'avere anteposto all'antica fede, di 
eui era dogma: « Proletari di tutto il mondo, uuitevi! », 
la nuova, di cui e prccetto : << Proletari di tutto il mondo, 
eombatt.etcvi ! » Ora, ma 1111 poeo tard.i, paiono fare ri-
torno alla fedr primitiva. 

I partiti avversari . timano potente aceusa ai soeiali-
sti il notare rome fra questi ei siano non pochi fm·bi ehe 
arricchiscono, c rimangono sorpresi della poca o nessuna 
effieaeia dell'opera loro. l\Ja eio si spiega faeilmente. L'o-
pinione pubblica, anche senza, una preeisa dimostrazione, 
intuisee facilmente ehe in tutti i partiti c' e gentc abile 
ehe sa valersi dei sentimenti altrui in suo vantaggio. 
M:olti redditieri vedono, sia pure un poco fra le nebbie, 
ehe in ogni modo toeehera. a loro di fare le spese tanto 
dell' imperialismo quanto della demagogia. C' e chi vuolc 
piuttosto quello, e chi queeta ; ehi e indulgente per i pe-
seieani della plutoerazia, e ehi per i lueei della demagogia. 
Dei gusti non si deve rlisputare, ma rimane il fatto tangi-
bile dei pesi imposti al buon pubblieo per soddisfarli. 
Chi su questo impose le some della guerra non ha motivo 
di troppo dolersi di quelle caricate perle <r riforme sociali >> ; 

e viceversa. 
XXXIII. Oggettivamente, non si vedo perehe lo Stato 

divino deve, o non deve esscre prefcrito al proletariato 
non meno divino ; ne qu'lli sacrifiei siano da eleggersi 
tra quelli fatti per eontentare le eupide brame di eoloro 
ehe direttamcnte o indirettamente si ferero ricchi colla 
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gtwrra, c (Lltelli pcr ::,oJ.tlit,Iarc ltt guule dw lat illlJOÜn;lo 
desiderio di Rfamarsi mangiando pane di frumento e an-
ehe di avere 1m poeo di agiatezza. Sono sempliei eontrasti 
tra appetiti ed interessi. 

Le diffieolta della trasformazione sociale, al presentc, 
nascono app1illto da eio ehe simili eontrasti prevalgono 
sul eozzo dei sentimenti, dei fini ideali, dei miti. La sto-
ria ei fa palcse ehe sin ora talc stato di cose accompag:no 
sempre ogni stabile rilmovamento sociale. Non possin.mo 
eerto asserirc ehe sara indispensabile altresi in avvenire, 
ma Je maggiori probabilita sono in tal senso. 

IV. 

1\el Decamerone, diseorro ultimo Dioneo, per potere, con 
piacevole novella, sollevarc lo spirito degli ascoltatori, e 
qui, per analogo motivo, dircmo in ultimo delle deriva-
zioni, (1) pii.l per notare e:a i ameni ehe pcr utilita di 
studio. 

(i) Sociologia: " § 1416-2o. Quando si ragiona scientifica-
mcnte, se si puo dirnostrare ehe la conclusione non segue Jogica-
rnente dalle premes e, la conclusione cade. Invece nel ragiona· 
mento non-scientifico, se si distrngge una dolle forme di doriva-
zione, tosto nu sorge un'altra. Se si mostm la vanita del mgio-
namento ehe unisee un eerto residuo ad una eonolusione (allo 
seopo), il piu delle volte l'effetto e solo ehe viene sostituita una 
nuova derivazione alla primitiva, ora distrutta. Cicl accado plr-
ehö principali sono il resicluo c lo scopo ; ~econrlo.ria, e sposso di-
moHo, e la df'rivazione ''· 
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La gucna mow.lialc diud<' la :;tunt a.llo falangi dello 
derivazioni ; ee ne sono di tutti i generi o per tutti i gu-
sti. Aleune sono puerili. Tale e quella dello straccio di carta, 
ripetuta pappagalleseamente da infinite genti, arl ogni 
proposito e fnori d'ogni proposito. (1) Le derivazioni 
habent suafata, e al detto di Alesi'landro I di Russia ((146)) 
non toeco eguale forLuna di quella ehe cbbc il detto molto 
simile del eaneelliero tedeseo. La gcnte ehe diseorreva di 
tale sentenza come se fosse eosa nuova inaudita, propria 
della << barbaric » tedesea, doveva avere dimentieata la 
storia, (2) dove sono piu gli esempi di violata ehe di ser-

( 1) Sociologia; Gcnero di derivazioni (IV-a): Temtini dubui, 
indeterminati, ehe non hanno corrispondenza nel cont:reio. " .... la 
fiumana di quei vocaboli sE'nza sewm ne eostrutto dall'antiehita 
giunge sino ai giomi nostri.... si vede ehe appaga un bisogno 
come il canto, la poE'sia e le favole. Ogni tempo ha i suoi termini 
alla moda "· 

(
2

) La conoseeva il M:ACHIAVELI.I qnando scriveva: (ll prin-
ci1;e, eap. XVIII) « Quanto sia lauelabile in nn prineipe man-
tcnerc la fcde, o vivere con integrita, e non con a tuzia, ei:lseuno 
lo intende. Nondimanco si vede per esperienza ne' nostri tempi, 
quelli prineipi avero fatto grau eose ehe della fede hanno tenuto 
poeo eonto.... Non puö pertanto un signore prudente, ne 
debbe osservare la fede, quando tale osservanzia gli torni eon-
tro, e ehe sono spente le cagioni ehe la feeero promettere. E se 
gli uomini fossero tutti bnoni, questo preeetto non sarebbe buo· 
no; ma perch& sono tril;ti, e non l'osservercbbero a te, tu ancora 
non 1' hai da osservaro a loro "· Tale appunto fu il pretesto in-
voeato _!Jer giustificare la. violazione, con tradimonto, eompiuta 
dall' Inghilterra, della. neutralita danese, e poi da rapo invoca.to 
clalla Oermania per violare, maneanrlo ai patti firmati, la neu. 
tralita belga. '' Te mni acl un principe mnncheranno eagioni le-



-370-

btLL<L fetlo ai LmLW.Li, c 11011 nwlLo louLtmo dali<L violaziona 
germanica della neutralita belga puo stare la violazione 
inglese della neutralita della Danimarca, compiuta dal 
gran Nelson. 

Bimilmente, la erudeltu e le stragi dell' invasione te-
desea nel Belgio e nel settentrione della Francia non sono 
per nicnte un caso peculiare dclla « barbarie n tedesea, 
ma ham1o inveee eonvenientc scde tra i easi generalissimi 
ehe si osservano quando le umane belve si dilaniano a 
vicenda, eioe in tutti i tempi e presso tutti i popoli, poi-
ehe ognora e dappertutto gli uomini straziano, uecidono 
distruggono i loro simili ; e quando eio non possono fare 
ad uomini della stessa razza lo fanno ad uomini di razze 
da loro dette « inferiori >>, quando non possono inferocire 
nelle guerre esterne, inerudeliscono nelle eivili. 

E ameno il notare ehe proprio un eoneittadino del 
Wilson, eioe il generale Sheridan eonsigliava di trattare 
erude1issimamente le popolazioni eivili dei tenitori ne-
miei. (1 ) 

giltimc rli colomre la inosscrvanzia >>. Infatti non mancnrono 
noppur0 ora o.ll' Intesa ed ai suoi a.lleati, ehe, dopo cli eyere pro-
mcsso p'lce secondo i famo;:;i punti del Wilson, la imposero con· 
trruia. 

(i) 1\fAURIOE Bt:.:EZCH; Les mhnoiti'B de Bisrnarck, t. II : « (p. ll5) 
On a parle de Bazeilles. Abeken a trouve qu'on avait trait6 la 
ville trop tlurcmcnt et a dit qu'on de'\Tait mener la guerre d'nn<> 
fa90ll plus humaine. Le gf.neral americain Sheridan lui, est cl'IIDO 
opinion tout a fait differente. Il trouve qu'en temps de guerre 
il faut traiter les populations aveo la dernü!re rigueur. Il s'est 
cxprim6 comme il suit: " La veritable strategie (p. ll6) consisto 
a infliger cl'abord ]O plus dc pertes possible a l'Ul'ffiCO cnnemie 
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1\lolli antori, o tn.1 questi llerbcrt. fipcnccr, bchcrui-
~:>cono ottimamente coloro ehe, in talc materia, vcdono 
la paglia nell'occhio del vicino e non scorgono la trave 
nel proprio. (1) 

et ensuite i>. faire souffrir tellement les habitants qu'il.;; deman-
dent d'eux-rnemes Iu paix et forrcnt leur gouvcrnemcnt a la fai-
re ; il ne faut lai:;~er aux populations que lcms yeux pour plrn-
rrr ". L'opinion du general Sheridan paraitra qurlque peu feroee "· 

Se lo Sheridan fosse ancora vivo, pare ehe clovrebbe ragione-
Yolmente stare sul baneo degli accusati,nel proccsso ehe si vuole fare 
ull'ex-Kaiser, ed essere imputatodiapologia di fattoreputato dclitto. 

(i) HERBERT Sl'ENCER; Introduction a la scicnce socia7e -
edizionc francese - Paris 1888. Dopo di avcre dotto ehe, Ye-
dendo le crudelta degli Europei, nasce il dubbio ehe i popoli 
detti "selvaggi,. meritino tal nome, l'autore prosegne: " (p. 230) 
I1 est difficile de contester que ee doute soit raisonnable, lorsqu'on 
a lu le recit des cruautes diaboliques eornrnises en Amerique 
par les Europeens, lors de l' invasion .... L'Anglais all6guera-t-il 
que ees actes de dernons et des myriades d'autres du merne genre 
ont ete eomrnis dans d'autres ternps par des races ciyjJisees qui 
ne sont pas la siennc, et qu'ils sont irnputables a Ia religion cor-
rornpue que lui, l' Anglais, rcpudie ? Il est bon, en ce cas, de lni 
rappel01· que plusieur;; des faits preeites parlent contre nous-
mi>mes, ct que sa. religion epuree n'a pas empech6 sa race de 
traiter de la meme fa~·on les Indiens cle l'Am&rique du Nord. 
Nous pourrioml le faire rougir en lui racontant les (p. 231) abo-
roinations qui se commettent dans nos colonies, dc nos jours. 
Sans entrer dans les details, il suffira de rappolar tm fait notoire, 
le dcrnicr en datc. Nous voulons parlcr des razzias ct des massa-
crcs qui ont 6to fnits dans les mers du Sud. C'esL toujonrs la 
mrme repetition: - trahison a l'egarcl d'un grnncl nombre clc 
naturels clont on Racrifie la vie sans pitie ; mince vengeancP tircc 
a l'occasion par les mdigenes; C'CUX-Ci QC'CUSCS d'tm rnenrtre 
atroco; finalment ma~flacre genoral des nnture!R, coupahl<'s ou 
innocents •>. Proprio t"io t"he fecero ora i tedesc!Ji nel Belgio. 
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:Jla c inutile proseguire, perchc, a chi c persuaso dal 
sentimento, i ragionamenti logico-sperimentali sono car-
boni spenti ; e impossibile il recarc parte, anche sol pic-
cola, delle numerosissime prove ehe Ai hanno, perche, 
a volere cio fare, sa.rebbe necessario trascrivere qui partc 
grande della stmia dell'uman genere. 

Nel scguito infinito di delitti, di crudeltit, di barba-
rie, di stragi, di infamie ehe essa ricorda, e di cui gli in-
dividui, le stirpi, i popoli sono, a vicenda, nel tempo, 
autori e vittime, ehi e inclinato alla teologia puo vedere 
l'opera di 1111 dio ehe pUI).isce nell'individuo le colpe di 
lui, nei discendenti i delitti dei padri, nei concittadini i 
peccati di aleuni di essi (derivazione III-q ; chi e incli-
nato alla metafisiea puo discorrere della « giustizia imma-
nente delle cose » o di altra simile entita (derivazione 
III-r.) ; chi si diletta di letteratura puo dire con Eschilo (1) 
« essere legge ehe il sangue dell'omicidio, sparso in terra, 
richiede altro sangue l> (derivazione III-a), e via di se-
guito ; chi sta attaccato all'esperienza vede semplicemente 
manifestazioni dell' indole umana, la quale, e vero, si fa 
piu mite coll'audare dei secoli, ma molto lentamente e 
con improvvisi ritorni alla ferocia antica. 

Nell'ampia letteratura sulle colpe e le giustificazioni 
dei heiligeranti della presente guerra, si scorgono facil-
mente molte derivazioni della classe I. (2 ) 

( 1) A1i;SCH; ('hoeph., 400-102 : 'AU&. 'll:ifl.O\; !Jk'l t(IO'Ila\; atay6·1a~ 

X•Jf!S'IIX\; E\; 1ttaov &Ho rcpoaa~'ts!v arf!.a. 
( 2 ) Sociologia ( § 1419) <: Classe I. Affermazione. (I-a) Fatti 

spPrirncntali, od immaginal'i - (I-~) Scntimenti - (I-y) Misto 
di fatti e di senlimenti >J . Principalmenie : << 1428 (I-p). Senti· 
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Delle derivazioni mediante le entita metafisiche (ge-
nere III-E} si e fatto larghissimo uso. La verita, la giusti-
zia, il diritto, I'ttmanita, la democrazia pugnavano per 
I' Intesa ed i suoi alleati ; gli interessi vitali, la gran pa-
tria tedesca, l'organizzazione, coll'aiuto di un entita teo-
logica (III-{;}, cioe del buon vecchio Dio tedesco, stavano 
dalla parte degli Imperi centrali. Subordinatamente ap-
parvero anchc le entita giuridiche (1) (III-~), ehe si ma-

mcnti. L'affermaziono puo Pssere 1m mouo indiretto rli espri-
mere certi sentimenti ed e accolta ~ome « s1Jiogazione » da coloro 
ehe hanno tali sentlmenti.... 1429. Quando da Ull sentimento 
indivirluale li'i t.rae un' uniformita od un preeetto, il residuo ehe 
si aggiunge e ehe serve alla derivazione e il sen1.imento ehe tra-
sforma i fatti soggettivi in fatti oggettivi ». 

(
1

) Sociologia: '' 1501. (III-~) . . llJntita giuridichc. V uomo ehe 
vive nelle societa civili acquista dimestichezza con certe relazioni 
morali o giuddiche ehe dauno ognor forma nl viver suo, di cui 
s' impregna la sua mente, ehe finiscono col far parte dell'esser 
suo intellettuale ; poscia, per la persistenza degli aggregati, per 
l'inclinazione a dare carattere assoluto a eio rl1e e relativo, egli 
le estende altre i confini entro a.i quali possono avere va.lore .... ». 
Cosi ebbero origino i processi criminali contro anima.li e uomini 
morti; ai qua.li esempi, si dovra ora aggiungere il processo con-
tro un vinto sovrano. 

Analoga parodia rli giustizia !'i trova nel "giudizio >> ehe segui 
la capitolazione di Pla.tea. e di cui Tucidide ci ha tmmandato il 
racconto. Invece dei 14 punti Wilsoniani, gli Spartani ehe asse-
cliavano Platea ne avevano uno solo, cioe promisero ehe i Pla-
tcani sarebbcro giuclicati, puniti i colpevoli, scn7..a giudizio, nes-
suno ( .... -rou~ -re cX~!Mt~" xo/..ce~eLv, Mpi ~i-.t"')'l ~S: c-üMva) A quei'tn 
promessa iu mantennta fede come ai principii Wilsoniani ; ed 
ecro quale Iu il « giudizio >>. Agli arcusati si rivol~;c solo la do-
manc'la: "Se ai Lncodcmoni ocl a.gli allcati di qncsti rwes::.ero I·e-
cato alcun bencficio ». Poic~bc era imposkibilo lo1·o ,li J·i!;;pondcn' 
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nifestano splend.idamente nel processo ehe si voleva fare 
all'ex-imperatore tedesco, e ehe sfumo in conseguenza del 
resistere dell'Olanda, la quale venne in buon punto per 
liberare da grave impaccio gli Alleati. 

Le derivazioni dell'a1ttorita (classe II) appaiono al so-
lito in molti scritti degli adulatori dei potenti ; esse sono 
propriamente la parte centrale del lrf anifesto degli intel· 
lettuali tedeschi e delle repliche a cui questo d.iede origine. 

Per sapere se si, o no e stata fatta strage della popo-
lazione civile nel Belgio, vale piu ccrtamente la testi-
monianza d.i testimoni oculari, o almeno d.i chi. tali te-
stimonianze rife1isca, ehe le asserzioni di tutti i piu ec-
celsi « intellettuali » ehe vivono sul globo teiTaqueo. Che 
ne sanno i 93 dottissimi << intellottuali »ehe hanno firmato 
il manifesto tedesco, dei fatti seguiti nel Belgio, dove essi 
non erano 1 Un professorc d.i « teologia >> discorra di teo· 
logia, un professore di « filologia scandinava >> ci faccia 
conoscere tale letteratura, un professore d.i « chimica >> 

c' insegni eome sono le combinazioni chimiche, e via di 
seguito, ma facciano il piacere queste eecellentissime per-
sone di non farci perder tempo testimoniando su cose 
a loro perfettamente ignote, o note solo per sentito dire. 
E per ispirazione divina o metafisica ehe scrivono : « IL 
N'EST PAS VhAI que nos soldats aient porte atteinte a In, 

cli si, furono trucidati gli uomini, e lc donne ridottc in sch.iav.itü. 
Diodoro (XII, 56) aggiunge la domanda: se i Plateani aves'5E'ro 
rccato alcun danno ai Lacedcmoni ? 

La. derivazione sta nella forma ginridica data ai sentimcnli 
di vendetta ed all'interesse per cui Lacedemoni e Tebani volevano 
distruggare i Plateani, 
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vie ou aux biens d'tm seul eitoyeu belge [guarda ehe si-
curezza di informazione : neppme uno !] sans y avoir 
cte forcespar la dure ncccssite d'nne defense legitime. Car, 
en depit dc nos avertissements, la population n'a eess6 
de tirer tra1treuscment sm· nos troupes, a mut.ile des bles-
ses et a egorge des madeeins dans ]'eMreiec de lcur pro· 
fession eharitable ». (1 ) 

Tali derivazioni non possono ovidentcmentc csscr ac-
colte ehe per l'autoritU. dei loro autori o perehe si eonfanno 
ai sentimenti di ehi le aceoglie, cioe sono principalmente 
derivazioni (II-~) : autorita, e sussidiariamcnte derivazioni 
(III-~) : accordo con sentimenti. 

Nella risposta data dagli Alleati, il 16 giugno l!Hü, 
alle osscrvazioni del governo tedesco, ~i ammira un vero 
fuoco di artifizio di derivazioni. I tedosehi debbono essere 
puniti perehe cc ils ont, par tous los moyens on lem pou-
voir, forme l'esprit de leurs sujets a la doetrine que, dans 
les affaires internationales, la foree e'est le droit ». Si sono 

(i) A. MOREL-FATIO; Le,q versions allemandes Pt jmnrrlise du 
manife.stc des intelle.~tuel.s allcmands dit des quutre-vingHrcize. Te-
Rlo tedeseo: E8 IST NWHT wAHR, dass eines ainzigen belgiseben 
Bürgers Leben tmd Eugentun von 1.mseren Soldaten angetastet 
worden ist, olme dass die bilterste Notwehr es gebot Denn wieder 
tmd immer wieder, allen Mahnungen zmn Trotz, hat die Bewöl-
kenmg sie anR dem Hinterhalt beschossen, Verwundete verstum-
melt, Arzte bei der Awmbung ihT'CS SamaritPrwerkes ermori!Pt. 

Noti il Jettore ehe sono proprio gli stessi pretesti ehe, com<' 
notö lo Spencer ((p. 3RO)) sono invocati in casi annloghi. Appunto 
perehe le derivazioni sono eo;;l rip1·oclottc costantement<' e ntilo 
clac;Rifiearle e studiarle in Re. · 
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vedute le guerre cl.i metafisiea. C' e una eerta dottriua sullc 
relazioni. della (( forza )) c del ( diri.tto )) eho e 6rtodossa, 
un' altra ehe e eretiea, e ehe deve essere ropressa dalla 
sacra Inqui.sizione dell'eretica pravita, aiutata dalla spada 
secolare. Logicamente, non la sola Germani.a, ma iutti 
gli autol'i ehe professano la perversa dottrina dovrebbero 
essere rieercati e puniti, e le loro opere bruciate dalla ma-
no del boia. 

Ogni. religione ha i suoi misteri. Non e di piccolo mo-
mcnto quello ehe appare nel discorso del Presidente 
Wilson (6 aprile 1916) eitato nella risposta degli alleati : 
« Que toutes nos paroles, mes concitoyens, que desormais 
tous nos projets et tous nos actes soient en harmonie avee 
cette reponse, jusqu'a ee que la majeste puissante dc no-
tre pouvoir eombine, penetre a son tour l'esprit et ancan-
tisse la foree brutale de eeux qui raillent et dedaignent 
ee que nous aimons et nous honorons [Con questo prin-
eipio, si possono accendere i roghi. Gli eretiei sono ap-
punto rei di seherni.re e disdegnare eio ehe gli ortodossi 
amano c onorano]. L'Allemagne a dit une fois de plus 
que la force, et la foree seule, dccidera si la justiee et la 
paix regiront les a:ffaires du geme humain. Si le droit, 
tel que le eon<;oit l'Amerique, ou l'hegemoni.e, teile quc 
le eon9oit l'Allemagne, presidera aux destinees de l'hu-
manite, i1 y a done pour une seule reponse possible [at-
tenti, ehe ora viene una bella derivazione], la forcc, lct 
force jusqu'au bout, la force sans borne et sans frein, 
la force justici.aire et triomphantc qui fera du droit ht 
loi du monde [dunqne, in questo caso, &'tra la forza ehe, 
nelle relazioni. internazionali, imporra il di.ritto] et fera 

os. - FatiJ c leoric. 
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mordre la poussiere a toute domiuation dont }eR fins tiOllt 
cgoitites )). Ed eeeo apparire la nuova cntita dell'egoismo, 
di eui prima non si era fatto cenno. 

La eontraddizione tra l'affermare perversa la dottrina 
ehe la forza produee il diritto, e lodevole la dottrina ehe 
ht forza cleve imporre il diritto, sfugge per ht solita ra-
giene ehe, nella logiea del sentimento, duo proposizioni 
contraddittorie pos ono sussistere insiomc. Le dcrivazioni 
dell'aeeordo eoi sentimenti farn1o si ehe una stessa propo-
sizione e stimata perversa se e dei nemici, lodevole, so 
c degli amici. 

Ci sarebbe forse un mod.o di togliere ht eoutraddiziono 
e sarebbe di rieorrere ad una derivazione delle entita 
metafisiehe (III-~), o teeJogiehe (III-(;). Supponiamo ehe 
ci sia un' entita assoluta, quasi un dio, ehe ha nome di-
n·tto. E eretieo l'asscri.re ehe questo dio e creato dalla 
forza, e ortodosso l'asserire ehe egli erea la forza, e quindi 
naturalmente so ne vaie per impone Ja sua fedc. Empio 
sarcbbe il dire ebC' il dio dei musulmani e stato ct·eato 
dalla forza degli Arabi, pio e il dire ehe egli ha creato la 
forza degli Atabi, della quale poi si vale per imporre la sua 
fede. E ehi a eio non erede, sia pereosso col ferro. Amen. 

Diseorrendo agli operai del Creusot, il sig. Thumas, 
allora sotto secretario di Stato per le munizioni, ora grau 
maestro degli nffiei dellavoro della Societa delle Nazioni, 
soeialista sempre, disse, il 24 agosto 1915: << Nous parlons 
do vietoire paree que nous avons aequis, dans notre ei-
fort eontinue la eertitude de la vietoire. Nous I'avions 
deja eette eertitude, puisque nous sommes les defenseurs 
du droit. Mais lorsque nous voyons les moyens materiels 
se mult.iplier .... qui clone pourrait eneore en rloutel1 )) Da 
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cio appare ehe questo signor diritto e un quid simile del1o 
~eus dcll'Iliade. None detto HO questo diritto eonferma~sc 
la promessa della vittoria eon un segno del eapo, e ne 
tremasse l'ampio Olimpo. 

Gran eonsumo di dcrivazioni si e fatto per fare ga-
bellare quel mostro giuridieo ehe e il processo da farsi 
all'ex-imperatore. in cui ehi aecusa e giudice, e giudica, 
senza aleuna legge ehe ci sia, ma guidato solo dalsentimento. 

Fra tali derivazioni, bella assai e quella ia quale asse-
risce ehe tale processo avra per effetto di impedire le fu-
ture guerre, perehe non le vorra piu muovere chi sara 
sotto minaccia di perdere la vita, per altro simile pro-
cesso. Come se, nelle guerre, il pericolo della vita si avesse 
solo da lm posP.ibile proeesso, e eome se tale pericolo avesse 
mai trattenuto aleun eapo di prendere parte alle guerre, 
alle ribellioni, alle eontese per impadronirsi del potere. 
Rolo derivazioni per aceordi di sentimenti possono togliero 
di vedere cio. Per prova, ei sarebbe da citare tutta la sto-
ria ; ma simili derivazioni non si possono prendere sul 
serio, e solo lo Reherzo e ad esse convenevole risposta. (1) 

( 1) L'(EuvrL; .J. acut 1919: « A Ja derni<~re seance de l'Aca-
demio clcs sciences moralos ct politiqnes, M. Fauchille nous a 
clonne qudques preci--ions intere<>santes s1.u· Ja proPhaine gucrrc .... 
1\1. Fauchille a ajoute qu'on pourrait eviter une parcille guerre en 
infiigeant a ses auteLw; des chfttiments pcrsonnels. A tCJ7t8 scs au-
t lll"l'l, eYidennnent. Ce serait efficace, mais ce n'est guere prati· 
que. Cur c'est seulcment quand Ja guerre cst finie, qu'on nommo 
l'aulcm·, le !'Oul auteur responsable: "La guerre quP nous ve-
nons d'avoir l'honncur cle reprcsE'nlcr devant vous e;::t cle 1\r. Cuil-
lanme do Hohenzolle1n ". - Et romme i'Ot' hnsurd. l'nutC'm' se 
trotwe toujours f>tre le vaincu », 

• 
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Per l'uso Üf'lle ckrivazioui, nc::>Hiuo dei belligcranti 
porta il vanto sugli altri. 

Vcdiamo ehe diee un germanofilo, Conra.d Falke, nel 
J oumal de Geneve, 2-3 juin 1 n In : cc Lorsque <lans le camp 
a.dverse [a quello dei germanofili~ on parle de brutale 
cc politique d'expansion », nous, now:; sommes portes a voir 
une eruelle neeessite (a). Quiconque grandit et se deve-
loppe avec une telle puissance [Ja GermaniaJ doit force-
ment faire eclater son habit (b ), et Ja societ.e au lieu de 
s'en indigner, ferait mieux de prendre t1anquillement une 
nouvelle mesure (e). La gueue actuellc cst peut-etre avant 
tout la lutte tra.gique d'un peuple qui, l'epee a la main , 
est foree (d) de prouver au monde son droit (e) a l 'e ·is-
tcnce ll . 

Appaiono evidenti le seguenti derivazioni : 
(a) Derivazione IV--ß) Te1·mine indicante mza coso 

e ehe ja nascere sentimenti accessori. Il tcrmine necessita 
suseita il sentimento ehe la volonta dei Tedeschi non 
ba parte nella guena.. n termirre crudelt> e llna coneessiom 
agli a vversari. 

(b) Bellissima derivazione (IV-a), .ilJetaforc . Essa t..,_ 

interamente simile a quella. del sole c della luna. (§ Hlli), 
a.dopera.ta al tempo della eontesa dclle investiture. Per-
ehe il potere papale e simile al sole, il potere laico alla 
hma, deve il seeondo essere sottomesf'o al primo. Perehe 
la Germania ha una vestc ehe e cliventata troppo Stretta, 
devono gli a.ltri popoli provvedergliene nn'altra pih am-
pia, e percio laseiarsi da essa eonquistare. E gran disgra-
zia ehe il sarto chiamato per campiere talo operazione, 
restrinse, inveee di allargarla, la veste germanica ; e cosi 
la metafora e rimasta campa,ta per aria. 
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( c) ~ltra. me(,a fora, f>imilc alla precedenlc. 'J'olt e lc 
derivazioni, ei ha il sempliee eoncetto ehe gli altri Rtati 
clebbono sottomettersi a eio ehe vuole la Germania. Le 
clerivazioni sono utili per mutare i sentimenti ehe nasee-
rebbero dall'enunci.ato nudo e crudo di tale proposizionc. 

(d) Derivuzione simile a quella (a). E da chi e CO-

stretta la Germania ? Da qualehe entita metafisiea o 
teologiea ? E simili entita non possono costringere gli al-
tr·i popoli a.d oppm·si a.d cRsa ? Tntto cio e vaneggia-
mento parolaio e metafisico. 

(e) Derivazione (HI-s). Questo signor diritto e evi-
dcntemente diverso dall'a.ltro fh'ritto di eui e devoto il 
Wil on. Poiehe questo preval c sn quello, potremo asso-
migliarlo a Zeus, e i1 primo a Po eidon. Potremo anehc 
clire ehe uno di quei due diritti c il prineipio del bene, 
l'alteo il prineipio del male; e se non diciamo qua.le e il 
prineipio clel bene, e quale, del mal.e, eontenteremo tutti. 

~'otiamo ehe il sig. Falke non vuole menomMnente 
C'he la forza erei il diritto ; egli e in eio d'aecordo col 
\Vilson, vuole solo ehe la forza imponga un dü·itto ehe 
c' e gia. Mi dispiaee di tale aeeordo, perehe. per sua ea-
gione diventa molto ineerta la spicgazione ehe avevo 
trovato per togliere In. eontraddizione delle proposizioni 
del \Vilson. Eppme que ti, dottore honoris causa di tante 
mai Univcrsita emopee, sor-io di tante eecelse aecademie, 
deve essere certamente uno seienziato di prirnisf:imo or-
dine. Un qualehe modo di togliere la notata contraddi-
zione vi e dunque di sicuro ; ma agli ignoranti rimane na-
scosto, eome il senso del Pape Satan, pape Satan aleppe 
di Danle. 



INDICE 

Aleune rclnzioni ü·a lo f'l::tlo socialc c Je variuzioni della 
})l'Ospcrita economica 

La. gucua o i suoi principali fatturi ..;ociologici 
l dcbiti pubblici tlopo Ja gucrr!l . . 
l...'aggio c il carubio . . . . . . . 
:Forme cli Fenomeni economici o p1·cvisioni 
Economia. sperimcntalo . . . . . 
Apres quo.tre annees de guerre . . . 
n suppo::.to principio di nazionalita 
Preface ...... . 
I l futmo delle finanze di Statu 
Errori suo cambio 
Speranze e tlisinganni . . 
11 fenomono dcl bobccvismo 
Co o vccchie sempre nnove 
Healta .. . .... . 

_ R ispost a all' inchiesta . . 
Stato economico pro&ente 
EPILOGO. . ..... 

P(/g 5 
2!l 
57 
ü3 
87 

JO.l 
139 
171 
185 
l9tl 
2 17 
:.!25 
251 
2H!l 
277 
283 
287 
30() 


	Seite00001
	Seite00003
	Seite00005
	Seite00006
	Seite00007
	Seite00008
	Seite00009
	Seite00010
	Seite00011
	Seite00012
	Seite00013
	Seite00014
	Seite00015
	Seite00016
	Seite00017
	Seite00018
	Seite00019
	Seite00020
	Seite00021
	Seite00022
	Seite00023
	Seite00024
	Seite00025
	Seite00026
	Seite00027
	Seite00028
	Seite00029
	Seite00030
	Seite00031
	Seite00032
	Seite00033
	Seite00034
	Seite00035
	Seite00036
	Seite00037
	Seite00038
	Seite00039
	Seite00040
	Seite00041
	Seite00042
	Seite00043
	Seite00044
	Seite00045
	Seite00046
	Seite00047
	Seite00048
	Seite00049
	Seite00050
	Seite00051
	Seite00052
	Seite00053
	Seite00054
	Seite00055
	Seite00056
	Seite00057
	Seite00058
	Seite00059
	Seite00060
	Seite00061
	Seite00062
	Seite00063
	Seite00064
	Seite00065
	Seite00066
	Seite00067
	Seite00068
	Seite00069
	Seite00070
	Seite00071
	Seite00072
	Seite00073
	Seite00074
	Seite00075
	Seite00076
	Seite00077
	Seite00078
	Seite00079
	Seite00080
	Seite00081
	Seite00082
	Seite00083
	Seite00084
	Seite00085
	Seite00086
	Seite00087
	Seite00088
	Seite00089
	Seite00090
	Seite00091
	Seite00092
	Seite00093
	Seite00094
	Seite00095
	Seite00096
	Seite00097
	Seite00098
	Seite00099
	Seite00100
	Seite00101
	Seite00102
	Seite00103
	Seite00104
	Seite00105
	Seite00106
	Seite00107
	Seite00108
	Seite00109
	Seite00110
	Seite00111
	Seite00112
	Seite00113
	Seite00114
	Seite00115
	Seite00116
	Seite00117
	Seite00118
	Seite00119
	Seite00120
	Seite00121
	Seite00122
	Seite00123
	Seite00124
	Seite00125
	Seite00126
	Seite00127
	Seite00128
	Seite00129
	Seite00130
	Seite00131
	Seite00132
	Seite00133
	Seite00134
	Seite00135
	Seite00136
	Seite00137
	Seite00138
	Seite00139
	Seite00140
	Seite00141
	Seite00142
	Seite00143
	Seite00144
	Seite00145
	Seite00146
	Seite00147
	Seite00148
	Seite00149
	Seite00150
	Seite00151
	Seite00152
	Seite00153
	Seite00154
	Seite00155
	Seite00156
	Seite00157
	Seite00158
	Seite00159
	Seite00160
	Seite00161
	Seite00162
	Seite00163
	Seite00164
	Seite00165
	Seite00166
	Seite00167
	Seite00168
	Seite00169
	Seite00170
	Seite00171
	Seite00172
	Seite00173
	Seite00174
	Seite00175
	Seite00176
	Seite00177
	Seite00178
	Seite00179
	Seite00180
	Seite00181
	Seite00182
	Seite00183
	Seite00184
	Seite00185
	Seite00186
	Seite00187
	Seite00188
	Seite00189
	Seite00190
	Seite00191
	Seite00192
	Seite00193
	Seite00194
	Seite00195
	Seite00196
	Seite00197
	Seite00198
	Seite00199
	Seite00200
	Seite00201
	Seite00202
	Seite00203
	Seite00204
	Seite00205
	Seite00206
	Seite00207
	Seite00208
	Seite00209
	Seite00210
	Seite00211
	Seite00212
	Seite00213
	Seite00214
	Seite00215
	Seite00216
	Seite00217
	Seite00218
	Seite00219
	Seite00220
	Seite00221
	Seite00222
	Seite00223
	Seite00224
	Seite00225
	Seite00226
	Seite00227
	Seite00228
	Seite00229
	Seite00230
	Seite00231
	Seite00232
	Seite00233
	Seite00234
	Seite00235
	Seite00236
	Seite00237
	Seite00238
	Seite00239
	Seite00240
	Seite00241
	Seite00242
	Seite00243
	Seite00244
	Seite00245
	Seite00246
	Seite00247
	Seite00248
	Seite00249
	Seite00250
	Seite00251
	Seite00252
	Seite00253
	Seite00254
	Seite00255
	Seite00256
	Seite00257
	Seite00258
	Seite00259
	Seite00260
	Seite00261
	Seite00262
	Seite00263
	Seite00264
	Seite00265
	Seite00266
	Seite00267
	Seite00268
	Seite00269
	Seite00270
	Seite00271
	Seite00272
	Seite00273
	Seite00274
	Seite00275
	Seite00276
	Seite00277
	Seite00278
	Seite00279
	Seite00280
	Seite00281
	Seite00282
	Seite00283
	Seite00284
	Seite00285
	Seite00286
	Seite00287
	Seite00288
	Seite00289
	Seite00290
	Seite00291
	Seite00292
	Seite00293
	Seite00294
	Seite00295
	Seite00296
	Seite00297
	Seite00298
	Seite00299
	Seite00300
	Seite00301
	Seite00302
	Seite00303
	Seite00304
	Seite00305
	Seite00306
	Seite00307
	Seite00308
	Seite00309
	Seite00310
	Seite00311
	Seite00312
	Seite00313
	Seite00314
	Seite00315
	Seite00316
	Seite00317
	Seite00318
	Seite00319
	Seite00320
	Seite00321
	Seite00322
	Seite00323
	Seite00324
	Seite00325
	Seite00326
	Seite00327
	Seite00328
	Seite00329
	Seite00330
	Seite00331
	Seite00332
	Seite00333
	Seite00334
	Seite00335
	Seite00336
	Seite00337
	Seite00338
	Seite00339
	Seite00340
	Seite00341
	Seite00342
	Seite00343
	Seite00344
	Seite00345
	Seite00346
	Seite00347
	Seite00348
	Seite00349
	Seite00350
	Seite00351
	Seite00352
	Seite00353
	Seite00354
	Seite00355
	Seite00356
	Seite00357
	Seite00358
	Seite00359
	Seite00360
	Seite00361
	Seite00362
	Seite00363
	Seite00364
	Seite00365
	Seite00366
	Seite00367
	Seite00368
	Seite00369
	Seite00370
	Seite00371
	Seite00372
	Seite00373
	Seite00374
	Seite00375
	Seite00376
	Seite00377
	Seite00378
	Seite00379
	Seite00380
	Seite00381
	Seite00382
	Seite00383
	Seite00384
	Seite00385
	Seite00386
	Seite00387
	Seite00388
	Seite00389
	Seite00390
	Seite00391
	Seite00393

