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IVMOIHZIONE. 

XI conlrallo di socielá nacque, per co
sí diré, coll'uoino; trovandosi coslrello 
a loltare conlro gli oslacoli che una na
tura ribelle opponeva alia soddisfazione 
dei suoi bisogni, e disperaudo di vincer-
li da se solo, l'uomo si é avvicinalo al suo 
siniile per combaltere, e per dividere suc-
cessivamente con esso i risultali degli 
sforzi coniuni. 

Anche allonlanandosi dalla sua origine 
primiliva.questo principio conservó sem-
pre lullo il suo vigore, ed anzi ne acqui-
sló sempre piíi, seguendo i progressi 
delluniaiia famiglia. Si é sviluppato e 
trasforniato insiemc con essa; nía la 
trasforniazione cadde sollanto sul mo
do di applicarlo. Perció 1' uonio, do-
po aver doinandalo air associazione ii 
sussidio della lorza conlro gli oslacoli del 
mondo materiale , si é servilo piü lardi 
dello stesso mezzo per lotlare conlro le 
violenze di una barbara dominazione , o 
conlro le disuguaglianze di una civilizza-
zione oppressiva. Dovunque presenlavasi 
un oslacolo piü potente della volontá, delle 
forze, della energía di un'uomo solo, sor-
gea tostó l'associazione; essa ritinh a in un 
sol fascio tulle le forze disperse, iusulfi-
cienti perche isolate, e le conducea per vie 
ora lente ed ora rápido, ma sempre sicure, 
al conseguiniento di uno slalo migliore. 

(i) Pasquier, Riccrche. lib. IV, cap 

Questo é un fatto di tutti i lempi e di 
tutli i luoghi: un fatto che ha la sua cau
sa nella natura delF uomo, e che puó ri-
guardarsi come una condicione essenzia-
Je della sua esislenza. 

Nel medio evo, una odiosa finzione con
sidera il servo della gleba come un' ac-
cessorio del suolo fecoudato dai suoi su-
dori.Gli si permette di prender nioglie, e 
di fondare una famiglia : ma alia sua mor-
te, secondo la massima di dirilto leúdale 
mors omnia solvit, tultoció che egli ha 
potuto rilrarre dal lavoro delle sue brac-
cia (i) appartiene al signore da cui egli 
dipende. Non vi é diritlo di successione 
pei suoi íigli, ed é cosi rigorosa questa 
massima, che non puó avere effetto veru-
na disposizione di ullinia volontá falla dal 
servo, per quanto ne sia lenue Toggclto, 
e qualunque ne sia la forma. 

Ma ció cheruouio isolato non avea po
luto fare, lo fece 1' associazione. I serví 
riuniti sotto un medesimo telto, eviven-
ti dello stesso pane formarono tra loro 
delle societá tácitamente conchiuse; veré 
persone morali, avenli una vita indipen-
dente dai socii, socielá che veniano rin-
novate e continúate dalle generazioni suc-
cessive, o da nuovi membri che vi si ag-
gregavano. 

Quaudo moriva uno dei socii, o meglio 
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uno dei consorti (i)vomparmunieres,CO
SÍ chiamali secondo il linguaggio dei mo-
iMiinenli di quei tempi, la parte del co
mún patrimonio spellante al defunto non 
veniva escorporata, ma restava alia socie
la, la cui soslanza per lal modo ¡mpiugua-
vasi, e si perpetuava. 

II dirilto leúdale, essenzialmente for
malista, rispetló quesla ¡ngegnosa íinzio-
ne inimaginata dalla miseria contro Pop-
pressione dt-i signori, e in questo modo 
le famiglie dei servi, condotle dall' asso-
ciazione agrícola alia propriela, sentirono 
a poco a poco alleggerirsí il peso delle 
loro calene, e poterono entrare nel movi
miento di emancipazione delle coniuui e 
del terzo stato (2). 

Lasciamo ai pubblicisti ed ai Glosoíi la 
cura d'indagare e di riconoscere quale 
influenza abbia esercitata lo spirito di as-
sociazione sullo stato della civil socielá: 
ad essi soltanto spetta spiegare come la 
odierna classe dei cittadini sia giunta a 
costituire la nazione, sottraendosí a gra
ve siento, e con una lenta e dolorosa ope-

• rosita, alio stato di schiavitü, o ad uno sta
to assai vicino alia schiavitü (3): ad essi 
parimcnti incombe dar giudizio sulle teo-
rie,all'appoggio delle quali si volle ai no-

stri giorm rignardare l'associnzione co
me uno slromeuto di rinnovazione socia-
le (A). 

Quanto a noi, siccome non abbiamo al 
tro scopo che quello di stabilire con cer 
tezza ¡'origine dell'associazione commer 
ciale, ci bastera ricordare come essa si sia 
introdotta in Francia, quali siano stati i 
suoi progressi.e quali i risultali, quale in
fluenza abbia essa esercitata sulla pubbli-
ca ricchezza, e sullo sviluppo degl'inte-
ressi privati. Quando sí é vedulo nascere 
un coutratto , e si é potuto tener dietro 
alie successive sue trasformazioni, si é in 
grado di determíname piü precisamente 
il senso e la estensíone. La sloria é il mi-
glior commentario delle leggí. 

La íormazione di sociela commerciali 
presuppone un paese ove il commercio 
abbia giá raggíunto un certo grado di 
prosperitá , e 1' industria abbia otlenuto 
qualche brillante successo ; soltanto al-
T ombra e sotto la protezioue di un go-
verno regolare puó il commercíante esser 
sicuio dell'avvenire, ed esteudere la sfe-
ra delle propiíe speculazioni. 

Perció nelle repubbliche Italianc , ove 
fin dal Xll secólo la liberta aveva fatto 
nascere ¡I gasto d.dle speculazioni, 1' in
dustria, la prosperitá, l'associazione ave-
vano portato nel commercio uno svilup
po superiore ad ogni aspettazione, e fino 
al secólo XV quelle repubbliche dall* as-
sociazione solíanlo ricouobbero 1' impero 
che avevano sui niari, e quel monopolio 
di commercio e di ricchezza, di cui, mal-
grado la loro decadenza, non é forse per 
anco esaurita la sorgente. 

Ma se s'immagina invece una societíi 
túrbala da guerre, e da incessanli discor-
die, assoggetlata aH'arbilrio di alcuni in-
dividui privilegiad, una sociela ove le olas-
si medie o basse sonó minacciale da tullí 
gli eccessi aella forza, e da continué ves-
sazioni e ruberie, come mai potrehbe in 
un simile stalo di cose svilupparsi 1" indu
stria e lo spirito di associazione ? Se si 
trova per accidente un uomo spinto dal-
l'arditezza del suo genio, e dall'umilta 
della sua condizíone, a correré i rischj del 
commercio, quesl'uomo, lungi dal cerca
re un socio che potrebhe tradirlo , sve-
lando ¡1 secreto delle sue risorse o delle 

speranze, avvolgerá invece le sue spe
culazioni nell* ombra e nel mistero: tullí 
¡ suoi sforzj saranno diretti a nasconderne 
le traccie e i risultati. 

Supponete anche che vi sia un uomo do-
tato di qualche facollá inventiva superio
re alie facoltá degli artigiani che lo cir-
condano, capace di creare, accanto ai loro 
schizzi imperfetti, delle opere piü grazio-
se e d'uu gusto piü delicato, nemmeno a 

(i) Pasquier, lib. T u l , cap. 23. 
(a) Guizot, Corso di storia moderna, toni.5, 

p . i ó 9 . 

(3) Guizot, t. 5, Iezione 16. 
(4) L. Rcybuud, Studii sui rifoimalori con-

leinporanei, y. y6-3j5. 
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quest'uomo si offrirá il pensiero delFas-l 
sociazione. A quale scopo vorrá egli ini-
ziare un rivale nei secreti e nell'onore 
dclla sua fabbricazione? Per qual motivo 
non sene riserverá l'esclusivo godimento? 
Egli non é obbligato a lottare contro la 
coucorrenza; per quanto sien limítate le 
sue risorse, esse potranno senipre bastar-
gli per l'acquisto delle materie prime, e 
ii suo lavoro individúale gli sommínislre-
i á il mezzo di sopperire ai bisogni di una 
vita oscura e frugale (i). 

31a soltó un goveruo regolare, forni-
todi una forza sufliciente, nella quale tut-
li gl'interessi possono trovare la loro sir 
curezza, l'aspelto della societá é aíTatto 
diverso. La ricchezza individúale, pren-
dendo uno sviluppo parallelo alio svilup-
po della potenza pubblica, spicca un rá
pido voló, e si estende per cosi diré a tul
le le condizioni. Colla ricchezza nasce 
l'amore del ben essere, e di tulli i godi-
nieuti che lo costituiscono; le arli, 1' in
dustria, il conmiercio, destinati a soddi-
sfare a quesli nuovi bisogni, trovano in-
suíTicienti gli sforzi e i capitali delP indi
viduo. Comemai un uomo isolalo potreb-
be avere rardimenlo e la forza di attraver-
sare i mari e i contineuti, per cambiare i 
suui prodotti con quelli di una nazione 
lontana, o per chiedere ad altri climi le 
máterie brutte che mancano al suo pae-
se ? Per ottenere inoltre una produzione 
piü varíala e piü rilevante, sonó necessa-
rii degli stromenli; e dove trovarli? L'as-
sociazione si presenta allora naturalmen 
te all'uomo, come il mezzo piü efficace e 
piü sicuro per superare gli ostacolí^ Fas-
sociazione che unisce all'intelligenza i ca
pitali , senza dei quali la sua azione sa-
rebbe limítata e sterile, e unisce ai capi
tali 1' iutelligenza che 1¡ rende produltivi. 

Dovremo dunque meravigliarci che la 
Francia fino al secólo XV rimanesse in-
dietro,equasi isolatadal moviniento com-

VII 

merciale; che la sua industria silímitas-
se all'esercizio individúale delle arli mec-
caníche, alia fabbricazione dei pauni gros-
solani, e delle armi destinate al basso po
pólo ed ai soldati? Dovremo meravigliar
ci specialmente che mentre F Italia, cuo-
prendo il mare coi suoi navigli,aveva re-
sa tutta TEuropa tributaria del suo com-
mercio col sussidio dell' associazione , 
questa molla possente fosse in Francia 
sconosciuta? 

Lorganizzazione dellerepubblicheila-
liane era regolare e solida: esse erano na-
te dal commercio, e perció le loro islitu-
zioni accordavano al commercio favore e 
protezione; la nobiltá tutta, lungi dal r¡-
guardare il commercio come uu'occupa-
pazione di schiavi, si melteva alia testa 
delle speculazioui, alimentándole coi suoi 
capitali, e dirigendole coi suoi lumi. Alia 
Francia tutte queste condizioni mancava-
no. Per risvegliare il suo genio, era d' uo-
po che la potenza pubblica, condotta in-
sensíbilmente aH'unílá, mercé gli sforzi 
dei suoi re, trionfasse della resisteuza feu-
dale, e giungesse ad estendere sopra tut-
ti i punti del regno quella protezione,sen
za la quale Findustria e il commercio lan-
gtn'scono, e sonó coudannati a restare e-
ternamente bambini. 

Questo é stato il pensiero di tutti que¡ 
re che íürono veramente degni di portare 
un tal nome. 

Primo di tutti Carlomagno tentó di ri-
costítuire, e sopratutto di organizzare un 
impero. I suoi capitolari, e le relazioni de
gli storici attestano Y energía e la molti-
plicitá degli sforzi fatti da questo gran 
principe, per ricondurre F ordiue e la 
luce in mezzo ad un caos di elementi con-
fusi. 

Tutti sanno qual sorte abbia avuto Fo-
pera sua sotto i suoi deboli successori. 
« II regno poco prima cosi bene riunito, 
dice un' autore di quei tempi (^),é ora d¡-

(i) Non parliamo delle difficoltá che avrebbe 
incontrate un semplice artigiano dótalo di ge
nio sotto il regime delle corporaiioni istitnito 
da Luigi IX3 associazione dispolica 5 utile in-

sieme e fatale all ' induslria; utile e progressiva 
all'epoca in cui nacque: fatale alTepoca poste-
riore, per la sua durala ,eper la sua immobilitá. 

(2) Raccolta degli storici, T . 2, p . 5oa. 
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viso."Nonvi épiíi alcuiio che possariguar-
darsi come imperatore; invece di re, si 
veggouo dei regoli, e invece di un regno, 
dei brani di regno ». Non si conobbe piü 
alcun vincolo,néalcunaobbedienza. La di
scordia si accese fra i signori, che lavava-
no le proprie o Hese nel sangue dei loro vas-
salli, e per piú di tre secoli l'Europa pré
senlo Taspetlo di una vasta arena, nella 
quale il piü forte schiacciava senza pie-
la il piü debole. » Nou vi era piü una ca-
pilale (1) che desse 1'impulso; non vi era-
no piü grandi ciltá che potesseio ricever-
lo; erauvi solíanlo convenli e castelli se-
parati dafiumi senza ponti.da paludi sen-
za passatoj, e da boschi senza slrade . . . 
II commercio, ridotto al semplice traffico 
minuto, fuggiva gli sguardi che oggidi va 
cercando; e poi, cosa avrebbe poluto ¡1 
commercio olírire di lusinghiero ad uo-
mini bardati di ferro, e soddisfatti da uu-
merosi operai, perfino nei loro minuti ca-
pricci? II numero di questi operai sce-
mava nullaostanle ogni giorno, per la ro-
vina delle citta devástale, ora da nemici 
esterni, ora dalla guerra civile, e ben pre
sto non rimaseroaltre industrie che quel-
le dedícate alia produzione degli oggetti 
i piü indispensabili. » 

Un grande avveuimento,le crociate,ven-
ne a modificare questo stato sociale , e 
parve preparare al commercio migliori 
desuní. Da una parte, la nobillá veudeva 
o impegnava le sue Ierre, per pagare le 
spese della guerra santa, e i cilladini se-
dentarii a poco a poco arricchivansi com-
perando per modérate somme queí beni 
ai quali erano annesse tutte le prerogali-
ve del potere. DaH'allra parte, si Irovava-
no tra i crociati molti individui che ave-
vano un mestiere, o esercilavano un' arte 
meccanica. Anche 1' industria pertanto 
avea la sua crociata,e rubava ai Saraceni 
ed ai Greci dei secreti e dei melodi di fab-
bricazione ben piü preziosi di qualche 
vittoría (2). I crociati ¡mpararono a Da
masco a lavorare assai bene i melalli e i 

(i) Blanqui, Sloria dell'economía política, 
t. i , 1». 346. 1 

tessuti: Irovarono ¡11 Oriente delle mani-
fatture di cambelotto, i cui campioni ecci-
tarono rammirazioue della Regina Mar-
gherita. I vetri di Tiro contribuirono al 
perfezionamento delle belle fabbriche di 
Venezia, tanto giustamenle rinomale nel 
medio evo. 

Ció nullaoslante , fino al regno di S. 
Luigi non havvi,per cosidire,alcuua trac-
cía di commercio interno né esterno, ed 
appena troviamo ricordata nella storia 
una fabbrica di panni stabilita nella cittá 
di Arras. 

La molliplicitá delle barriere, pedaggi 
ed altri ostacoli di ogni genere, e in ag-
giunta la tiraunia dei signori feudali ren-
devauoimpossibile qualunque speculazio-
ne, perché nessuno era sicuro. Gli Ebrei 
solí, proscrítli da lutli i paesí, viventi di 
persecuzíoni e di scherni, aveano concén
tralo il commercio nelle loro maní, e col 
culto dell' oro si risarcivano in silenzio 
degriusulli prodigati alia loro fede. 

Allellali a reñiré in Francia durante il 
re^uo di Carlomagno e dei suoi succes-
soi i, da una legislazione soltó certiaspet-
tífavorevole, avevano continúalo adimo-
rarví, malgrado le persecuzíoni incessauli 
che avevano soflerle dal regno di Filip-
po I. in poi, e malgrado anche l'appli-
cazione a loro carico delle leggi le piü 
arbitrarle. Essi erano rimasli in possesso 
del commercio e dell* industria, cui d'al-
tronde erano spinli irresislibilmenle dal 
divieto di acquistar beni immobili, che 
per molto tempo si volle da loro rigoro
samente osservalo. 

»Essi(3)cansavanole barriere e le tor-
ri. nascondendo sollo apparenze di mendi-
citá la loro reale opulenza,e il secreto dei 
loro aflari. Essi andavano a cercare a gran
di distanze i prodotti poco conosciuti dei 
piü lonlani paesi, e 1¡ somministravano 
agli agiati consumatori. A forza di andar 
vagando di conlrada in contrada, aveano 
acquistato un'esatta conoscenza dei biso-
gui di tutte le piazze; sapevano dove si 

(•i) Michaud, Storia delle crociale. t.6, p. 34<>. 
(5) Blanqui, Storia dell'economía politica. 
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doveva comprare e dove si poteva vende-
re; pochi campioni ed un librello basta-
vano loro per compiere le piü imporlanti 
operazioni. Essi leneano corrispondenza 
tra loro sulla fede degli obblighi che lo 
stesso loro intei esse coslringeali a rispet-
tare, in faccia a nemici di ogni specie che 
li circondavano. II commercio ha perduta 
ogni traccia debe ingegnose invenzioni 
che fu roño il risullato dei loro sforzi; ma 
desso é debitore sollanto alia loro influen
za di (juei rapidi progressi dei quali la 
sloria ci inoslra il brillante fenómeno, in 
mezzo agli orrori della nolte feudale. A 
poco a poco gli ebrei incetlarono lulto il 
numerario, poiché questa era la sola pro-
prietá che potevauo acquislare e meltere 
al sicuro, e tostó si oflerse loro 1' usura 
come il mezzo piü sicuro per farsi ricchi. 
Se avessero avuta la liberta di armare dei 
baslimenlied'intraprenderequalunqueal-
tra ordinaria speculazione,essi avrebbero 
forse i innóvale le meraviglie di Tiro e di 
Cartagiue: essendo ¡avece schiavi ed an-
gariali, si abituarono a ricuperare coll'u-
sura cío che loro toglieva la violenza. In
sano si pubblieavano leggi severe contro 
il mutuo a interesserqueste leggi non ser-
vivano che a tendere i preslili piü diflicili. 
c per conseguenza piü ouerosi. I sovveuto-
r¡ sapevano anche allora deludere, come 
deludono adesso, tulte le disposizioni ten 
denti ad iuceppare i loro guadagni,e ¡loro 
scontierano tanto piü usurarü. quanto piü 
gravi erano i rischi. A poco a poco, con 
lenui capitali essi divennero padroni di 
tulli i palrimonii, e le stragi alie quali sog-
giaequero non derivarono tanto dall' odio 
contro le loro eresie, quanto dalla dispe-
razione dei loro debilori (1). » 

Gli ebrei non erano i soli che facesse-
ro il commercio interno della Francia, e 
che la opprimessero coll' usura. Vi erano 
anche dei negozianti Lombardi, che ave-
vano oltenuto, coll'inlercessione del papa, 
il permesso di trafiicareiu Francia. Coslo-

jro, piü duri degji Ebrei. non davano de-
naro che sopra pegni, ed esigevano ogni 
due mesi Finleresse del df) per 100; se 
nasceauoconlrovcrsie sul paganieulo,era-
no autorizzati a larle decídete dalla corte 
di Roma, della quale fácilmente si pitó in-
dovinare quanto fossero equi e disinleres-
sali i giudizii. 

Questi Lombardi, i quali non erano che 
negozianti di Firenze, di Genova, di Pisa, 
di Venezia, chiamali pero col nome ge
nérico di Lombardi, períezionarono To
pera degli ebrei, e diedero all'industria 
ed al commercio il piü enérgico impulso. 
A questi negozianti é dovula, se non Ja 
prima idea, cerlamente Fapplicazione e 
lo sviluppo deiraccomandita (2). II genio 
Italiano del medio evo, cui va debitore il 
commercio delle piü utili invenzioni, tró
valo avea questo mezzo di limitare la 
perditadel capitalista che volesseinleres-
sarsi negli afTari di commercio, e di tran-
quillare le coscienze scrupolose contro le 
proibizioni relative all'usura, proibizioni 
che dai canoni della Chiesa eransi iutro-
dotte anche nelle leggi secolari. 

Fioriva inollre a quelPépoca la lega 
anseática, possente associazione commer-
ciale cosliluila dalla riunione di olíanla 
importanli ciltá. 

Meraviglioso effetto delPassociazione! 
La lega anseática nata nel 1164, comin-
cia nel XIV secólo a lanciare in mare delle 
flolle di duecento vele, e dichiara la guer
ra ai sovrani, per manlenere la liberta e 
i privilegi del suo commercio. 

Luigi IX e Cario VIH vengono a patli 
con essa,accordandole grandi privilegi nel 
regno, e specialmente l'esenzione dai di-
ritti di albiuaggio. Questi Iratlali erano 
stati in seguito confermati ed anche este-
si, quando le principali delle riunite cit-
tá, obbedendoagli ordini dei loro sovrani, 
si rilirarono dall'unione, e ve ne riniasero 
alcune soltanlo , alie quali la loro parti-
colare condizione di cittá imperiali e 1¡-

(i) Arturo Bengnot, Gli Ebrei d" Occidente, 
parle i., pag. 35. 

(a) Ti oplong, Storia del contralto di socielá, 
fíevue de legislation, t. i j , £>. i54~i55. 
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bere perniettea di continuare Topera glo
riosa (l). 

San Luigi volea liberare il suo paese 
dal gravoso tributo cui lo aveva assog-
gettato la niantanza di counnercio e d'in-
duslria. 

Le crociate, come abbiam detto, eser-
citavano la loro iuílueuza coll'indebolire 
il poler dei signori. e i principii del feu
dalismo, e col!1'auinenlare le ricchezze e 
la forza del popólo. L" auloritá reale teu-
deva alP imita del potere , impresa cosi 
lenta e cosi dilíicile ad efíeltuarsi. S. Lui
gi aveva lino ad un certo seguo la possi-
bilitá di effelluare ció che la sua mente 
aveva concepito. Gomiució egli dal pro-
scrivere le monele altérate. Con un edit-
to deiranno 1268,ordinóTespulsione dei 
mercanti lombardi e fiorenlini, e intimó 
ai baroni di tare altrellanto nei loro pos-
sediinenli, ed essi immediatamcnle obbe-
dirouo. 

L'usurad¡vora\a il paese; dopo l'espul-
sione dei Lombardi, furono colpili con 
un' eterno esilio anche gli ebrei che la 
esercitavano. Una sola eecezione faceasi. 
ed era per quelli » che viveano del lavoro 
i» delle loro maní, o di allre oceupazioni 
» senza usure ». 

Ría Topera capilaledel regno di S. Lui
gi, quella che portó il maggiore aggravio 
al lavoro ed alT industria, si fu Torganiz-

(i) Nel 1716, ta Francia concludeva con una 
societádinegozianti deitrattati. nei quaüs i t ro-
-vava stabilila la doltrina del la neulralitá viola-
ta in ogui teunpo dagl'Inglesi. 

Leggesi nel trattato del Tan no 1716. 
n Art. 13. So|>r¡!\ venendo una guerra tra il re 

•n e qualche potenza o potenze diverse dalTim-
n peratore e dalTimpero, ció che a Dio non 
njiiaccia, i legni di sua Maestá e quelli dei 
TI suoi sudditi armati in guerra od altrimenti 
r¡ non potranno fermare, arrestare, né trattene-
n re,sotto verun immaginabde pretesto,i basli-
n nienli delle detle citta anseatiche, neinmeno 
r> se fossero diretti alie calta, porti . od altri 
•n luoghi dipendenti dalle potenze nemiche di 
•n sua ¡Maesta, eccettuato il solo caso che fós
il sero carichi di mercanzie di contrabbando, 
r> per portarle nei paesi e piazze dei nemici 
w della corona, o di mercanzie appartenenii ai 
n delti nemici. 

zazione gerarchica degli operai soltó il 
regime delle corporazioni. 

L'intenzione di S. Luigi non era di 
daré al lavoro una liberta che allora nes-
suno cercava, ma <T introdurvi una disci
plina severa,e di arrivare con queslo mez-
zo, se non alia períezione, almeno alia 
sinceritá dei prodotti. II seguente fram-
meuto del proemio delTaltodi fondazione 
dei meslieri di Parigi, non laseia alcun 
dubbio sullo scopo cui esso mira. 

» StefanoBoileau cancelliere della pre-
» positura di Parigi a tullí i cilla.lini e a 
» tutli gli abitanti di Parigi ecc. salute: 
» Jvendo noi veduto a Parigi i qravi dis-
» (ju.sti e malumori derivanti dalla po-
» ca halla, cheebbe a causare tunli in-
» qanni e ruberie, disqusti e malumori 
» vcrlenti tra qli slranieri e quelli della 
» cittá che esercitano e praticano qual-
» che mestiere, per aver questi venduto 
« aqli stranieri alcuni oqqetti del loro 
» mestiere che non erano buoni na since-
» ri come dovevano essere, é uoslra inten-
» zioue di raccogliere nella prima parte di 
» quest'opera, nel miglior modo che per 
» noi sará possibile, tutti i mestieri di 
» Parigi, i loro regolamenti, il modo di 
» esercilarc ciascun mestiere, e le pene 
« relativo ». 

Tutti sanno cosa fosse quesfopera del 
potere nefsecolo décimoterzo.L'industria 

» Art. 14- Sotto il nome di mercanzie di con-
n trabbando s"iutendono le muuizioui da guer-
ii ra e le armi da fuoco, e in genérale qualun-
» que approvvigionamento che serva all' uso 
n della guerra. 

•n Art. 15. Non si comprenderanno nella ca-
n tegoria delle mercanzie di contrabbando gli 
n nomini, i frumenti ed altri grani, i l<ígumi gli 
r» ogli, i vini, i sali. ne in genérale tuttoció che 
n serveal nutrimento edallaconservazione della 
r> Tita; siHalte mercanzie riraarranno libere, an-
n corché fossero destínate per una piazza ne-
TI mica di sua Maesta, a meno che la detta piaz-
n za non fosse attualmente investita , bloccata, 
11 od assediata dalle armi di sua Maesta, ovvero 
n le mercanzie stesse appartenessero ai nemi-
T> ci dello stato, nel qual caso saranno conüsca-
1 ten. 
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era divisa, e percosi diré confínala in tan-
le categorie o corporazioni innumerabili, 
sepárate I'una dall' altra da ristretti limi-
t i , cui era rigorosamente proibilo di var
eare. Tra i cappellaj, per esempio , ve 
n' erano alcuni abilitati a fabbricare sol-
tanto cappelli di cotone, ed altri che po-
teano fabbricare cappelli di íe-llro-, Tatto 
di fondazione distingueva i coltellaj fab-
bricatori di manichi, e i coltellaj fabbri-
catori di lame. 

Erano inoltre regolati tutti quanli i rap-
porti: il numero d' individui cui era per-
messo l'esercizio di un dalo mestiere, e 
le condizioni del tirocinio; la tassa da 
pagarsi dai fabbricatori; i mezzi di rico-
noscere la natura dei prodotti; il modo 
di sorveglianza e di amministrazione; il 
tribunale incaricato di decidere le con-
troversie; il potere dei giudici e degli 
assessoriai quali era aflidato questo inca-
rico; finalmente i privilegi diretti a pro-
teggere le industrie che si fossero distin
te. Quando il commercio trovasi in fio-
re , é necessaria la liberta, perché essa 
produce la concorrenza.e giova al consu-
matore,senza rovlnare il produltore. Ma 
quando il commercio é ancor bambino, 
bisogna cercare che non riesrano mai in-
frutluosi gli sforzi di chi vi si dedica con 
zelo, e percló bisogna favorirli eoi privi
legi. 

Le misure pero che piü di ogni altra 
doveano in progresso riuscire pesanü 
üir industria ed alia condizione degü 
operaj , erano la dipendenza gerarehl-
ca e dispotiea dell' allievo del padrone, 
e gli oslacoli quasi insuperabili che si op-
ponevano a chiunque aspirava a diven
tar padrone. Nel seno di queste classi 
oppresse da tanto tempo sotto il regime 
feudale , eravi ( e qual meraviglia?) una 
specie d'imitazione del feudalismo; eran-
vi i signori ed i vassalli, e vi era la gleba 
per le manifatture, come per Y agricol-
tura; 1' operajo e 1' allievo lavoravano per 
un padrone, come il paesano lavorava peí 
suo signore. 

Fu pero una grandiosa idea. che tara 
onore eternamente a Luigi IX, quella di 
organizzare le corporazioni con un siste
ma di ordine. di disciplina, e di probila.Le 
corporazioni avvezzarono (1) gli operaj 
alia pazienza, alTesattezza, alia perseve-
ranza: fecero rinascere la sicurezza del 
commercio, e diedero un potentissimo 
impulso a questo importante elemento 
della pubblica ricchezza. Dal momento 
che i consumalori furono sicuri di non 
essere ingaunali sulla qualitá e sulla 
quanlitá dei prodotti, essi ne fecero piü 
vislose ricerche, e procurarono con ció 
dei mezzi di sussistenza piü estesi alie 
classi laboriose. Finalmente, l'estrema di-
visione del lavoro, se fu da una parte un' 
ostacoloaigrandiprogressideirindustria. 
tenendo imniobili dei genii inclinati forse 
a far grandi cose, ebbe pero una salul.i-
re influenza sulla perfezione dei prodotti. 
Dobbiamo anche aggiungere che se in se-
guilo la primitiva opera fu con olla, c ne 
divennero piü sensibili gl'inconvenienti, 
ció non deve altribuirsi a S.Luigi, ma ben-
si alie ordinanze dei snoi successori, che 
riguardarono le corporazioni come uno 
stromento di fiscalitá, eun mezzo per esi-
gere tlelle tasse: per dargiudizio deifatti. 
se non si vuol essere ingiusti, bisogna 
risalire al principio delle cose, ed esami-
nare i loro rapporti necessarü collecirco-
stanze deH'industria e della socielá. 

Píe a ció si limitarono gli sforzi fatti da 
Luigi IX per l'interesse del commercio. 

I rislauri delle strade le resero piü si-
cure; furono costra i ti dei bastimenli; fu
rono riordinati i porti, organizzati i nin-
rinai ed esercilali nelle manovre; tra i re 
di Francia, S. Luigi fu il primo che si tro
vó in grado di oceupare il mare, e di com-
battervi con buon successo. 

Finalmente degli edilti promulgali nel 
4254 e nel 4256 proclamarono la massi-
ma della libera circolazione dei grani, dei 
vini.e delle mcrcanzie,c la libera loro e-
sportazione. 

Quaulo puó la volonta di un re, e quau-

(i) Blanqui. 
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to forte é l1 impulso che viene dall" alto ! 
Tulti si diedero ad esercitare il eommer-
cio; vi si dedicó una granquantitá di gen-
liluomini , e perfino i preti ebbero tanta 
sinania d'immischiarvisi.che i capí della 
Chiesa, e lo stesso Re si videro costretti 
a richiamarli coi concilii, e con apposile 
ordinanze, alia dignitá e al disinteresse 
chedebbono distinguere il loro ministero. 

Tutte queste cose pero non furouo che 
un lampo in mezzo alie tenebre; e in que-
sti prími partí dell*industria cerebereb-
besi invano la traccia delle societá com-
merciali. 

Si trovano soltanlo sparsequá e la sul 
territorio della Fraucia qtiellc assoeiazio-
ni di servi, delle quali abbiamo paríalo da 
principio, e accanto ad esse si trovano delle 
societá di uomiui liberi che cercavano nei 
vincoli di una vita comune un riíugiocon-
tro le impreso della violenza; associazioni 
universali, che si eslendevano a tutta la 
vita, eche producevano, colla confusione 
deH'esistenza e dei beni dei socii,una co-
munione assoluta e senza riserva. 

Nell'anno 1492,ebbe a compiersi un 
grande avvenimento: era stato scoperto 
il nuovo mondo. 

Imeraviglíosi racconti dovunque spar-
s¡ intorno a queste nuove contrade, ai te-
sori che racchiudevano, alio strano a-
spclto degli abitanti, alia magnificenza 
ciel suolo e delle sue prodyzioni , aveva-
no riscaldata a tulti la fantasía; la Fran
cia, desta tutto d"un tratto dal suo sonno, 
senliva il bisogno di prender parte alia 
conquista. 

Ma come procurarsi i bastimenli, le 
ciurme, e le provvigioni di ogni genere 
necessarie a siflalle imprese? 

I capilali individúan* non potevano ba
stare, e dallaltra parte il pubblico era
rio, csaurilo da guerre incessanti o da 
prodigalitá roviuose. uon aveva la forza 
di sussidiare coi suoi capitali i capilali 
dei privali ch'esso invitava a quesle peri-
colose spedizioni. 

Lo spirito di associazione vinse gli o-
stacoli: gli uomini e i capitali spontanea-
mente si unirono, e da quel momento la 
Francia ha potuto prender parle a quel 

genérale movimenlo che strascinava ver
so TAmerica tulte le nazioni d'Europa. 

La costa dei Merluzzi, o il gran Banco 
fu una scoperta falta nel 1504 da navi-
ganti breloni e norniauni associali con 
baschi. 

Quindici anni dopo, i fralelli Parmen-
tier, dopo avere scoperto il capo Brelone, 
e l'¡sola di Fernambuco, portarono nella 
Guinea il nome francese e il commercio 
francese, e i loro sforzi furono anche co-
ronati da ulili risultamenti. 

Nel 1524, il florentino Vezaran inviato 
da Francesco I. scoperse la Florida e la 
Virginia. 

Nel 1534 Giacomo Cartier, con dne le-
gni dei quali gli era stato atíldalo il co
mando dall'ammiraglio Chabot, approdó 
al Canadá, ove dovevano col tempo in-
nalzarsi i nostri piü importauti stabili-
menti. 

La legislazione seguiva e favoriva que-
sta tendenza degli animi: si pubblicarono 
nel 1537 e nel 1543 degli editli che invi-
lavano i sudditi ¿el re ad equipaggiare 
legni da guerra, e ad intrapreudere il 
viaggio delle Indie orientali e occiden-
tali, per fare il commercio. grandi privi-
legi erano loro accordali in caso di riu-
scita.Ma la Francia sosteneva allora quel-
la lotta accanita che oceupó e turbó tutto 
il regno di Francesco I. I baslimenti non 
potevano uscire dai porti: ¡1 mare era tut
to inféstalo daicorsari.e solíanlo nel 1530, 
colla pace di Cateau-Cambresis, si pote 
pensare seriamente alia effclluazione di 
lontane spedizioni. II matrimonio di Eli-
sabetta di Fraucia con Filippo II. re di 
Spagna valse a diminuiré gli ostacoli. 

Sventuratamente, alia guerra esterna 
sotlentró la guerra civile, e la Francia la
cérala durante i regni di Francesco II, 
di Cario IX, e di Enrico 111, si vide chiu-
so ancora per niolto lempo 1' adito alie 
grandi imprese. 

Lo spirito commerciale pero anche ia 
mezzo alie piü accanite dissensioni, $' in-
sinuava nelle abitudini, e facea delle veré 
conquiste. Cario IX, con lettere pntenli 
dell' anno 1565, aulorizzava i nobili di 
Marsiglia, di Rouen,edi Brettagnaj a fa-
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re il conimercio, senza che ció potcsse prc-
giudicare al loro rango (4). 

ly avvenimento al Irono di Enrico IV 
parve come il segnale di una iniova era 
per 1'industria; ed infatti queslo Re, 1¡-
beratosi dalla Spagna colla pace di Ver-
vins(2),faceva ogni sforzo per ristabilire 
neir interno del regno le arli, le manifat-
ture, e ¡1 commercio annichilali dalla av-
vcrsilá dei tenjpi; ma egli cadde sotto ai 
colpi di Ravaillac, senza aver compila l'o 
pera sua. 

Fino a quesfepoca pertanto, per un fa 
tale concorso di circostanze e di ostacoli, 
noi vediamo la Francia senza colonie, e 
senza commercio mariltimo. 

Alie Indie oriental], dove avevano esclu-
sivo dominio gli Spagnuoli, il commercio 
era \ielalo agli stranieri sotto pena di 
niorte; le mereanzie dirette a quei paesi, 
¡I negoziante francese dovea spedirle a 
Cadice, ed imbarcarle sopra bastimenli 
spagnuoli,e tali speculazioni, rovinate dal-
Tapatia o dall'infedelta dei commissionarj 
ai quali dovevasi ricorrere per lorza, era-
no in genérale infrutluose. 

Alie Indie oriental], gli Olandesi oppri-
mevano con umiliazioni e fastidii chiun-
que vi si recava per íarvi il commercio; 
i piíi fulili pretesti bastavano loro per 
saccheggiare ed incendiare i bastimenli: 
molle volte venivano anche commessi or-
ribili atli di crudelta conlro le persone 
ilell' equipaggio. Nel 1G17 e nel i Olí), 
alcuni hastimenli armati a Dieppe rad-
doppiarono il capo di Buona Speranza; 
arrivati a Sumatra, e favorevolmente ac-
colti dai re di quei paesi, feeero anche 
delle vantaggioso transazioni cogl'indige-
ni ; ma quahmque ne fosse slalo il pro-
litio, dovea loro mancare il coraggio ad 
intraprendere nuove spedizioni: le vessa-

(i) Misma di buon esempio, imitata dappoi 
«la Luigi XIII e da Luigi XIV. Luigi XIII, con 
una ordinansa del ifiai) u. invita i Franc»»si di 
" ogni qualitn e condüione a dedicarsi al com-
•n mercio, e dichiara che quei gentiluomini i 
" quali da loro stessi, ovvero per interposte 
» persone.fossero entrati a ¡>arte e in societa sui 
" bastimenli o sulle deriate e mereanzie in essi 

zioni degli Olandesi gli avevano spaven-
tati. 

La Francia non aveva ancora acqnistala 
quella influenza che dovea ben presto pro-
teggere la sua bandiera e i suoi figli con-
tro ogni pérfida rivalitá. 

Richelieu, colla possente sua mano, si 
diede a compier 1'opera incominciata da 
Enrico IV e da Sully; ma piü abile di Fran
cesco I e dei suoi successori, volle daré 
egli stesso l'impulso e l'esempio. Scoper-
tasi da Francesi 1' isola di S. Cristolbro, 
egli vi organizzó una societa per fare il 
commercio, e nel 29 Febbraio 1627 par-
tirono tre bastimenli per prender posses-
so del paese, e popolarlo. 

La via era tracciata, e non mancarono 
spirili inlraprendenti che si accingessero 
iinmediatameute a percorreila. 

Un'armalore di Dieppe, chiamato Re-
gimont, aveva a piü riprese perluslrate le 
coste d'Aírica, dal capo di Buona Speran
za fino al mar Rosso; avea visitate le rive 
dell'Arabia Felice, e il golfo Pérsico; era 
penetrato fino nel Mogol, ed aveva stu-
diate le abitudini commerciali delle nazio-
ni che vengouo alie fiere delra Mecca, per 
venderé o permutare i ricchi prodotti del
le Indie. 

Come trar profilto da quesli studii pa-
zienti ed arditi? 

Nel 1655, Regimont forma una societa 
con mol ti altri mercan ti; equipa ggia uu 
bastimento ch'egli stesso condúcela quei 
paraggi ignoti e ancora spaventosi pei 
naviganti, e ritorua nel 1657 con un rio-
co carico. 

Nell'anno seguente, d'accordo con un 
capitano della marina reale , egli intra-
prende un nuovo viaggio, ma la fortuna 
questa volta tradisce le sue sperauze. Ac-
cusato di piratería da uu Inglese, egli 

* caricate, non farebbero con ció onta alcuna 
alia loro nobiltá •». Si sa, che nell' edilto del 

669 I>uigi XIV si lagna che i suoi suddili. a 
fronte delle moltiplici urdinaiue dei suoi ante-
cessori, coltivino ancora I' assurda idea che il 
coinmercio sia uua cosa disonurante. 

(2) i5y8. 
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viene arreslato e condotto dinanzi al ca
po di una tribu Indiana; appena puó sal
vare la vita, abbandonando quelle ricchez-
ze che avevano eccitata Paltraf ingordigia, 
e suggerito il tradimento (l). 

Nantes, San-Malo, Rouen, ed altre cit-
tá sul littorale delP'Oceano, erano qnasi 
contemporáneamente il teatro di simili 
imprese; si formavano associazioni per 
trafficare nelle ¡solé dell'America, nella 
Guinea, al Capo Verde, al Capo Bianco, 
al Capo Nord. 

Parea che nemmeno i rovesci della for
tuna, nenimeno i pericoli valessero a sco-
raggiare questa lendenza alie avventure 
ed alie conquiste commerciali. Perció nel 
4642 il socio di Regimoot, il capitano Ri-
gaud , senza aver perduto il coraggio né 
le speranze, a fronte deU'infruUuosa e fa-
tale spedizione del 4637, organizzava una 
compagina composta di ventiqualtro so-
cii 
nale di Richelieu una patente, che lo au 
torizzava a fare egli solo la navigazione 
ed il commercio nelle coste orientali del-
1'África e del Madagascar. Questo privi
legio, confermalodalettere patenti del 20 
Setiembre 4643, doveva durare fino al 
4652. 

Un' incredibüe pretesa del maresciallo 
della Meilleraye impedí di metiere a pro-
lilto il tempo: uno degl' impiegati della 
compagnia, licenziato a motivo dei suoi 
disordini, aveva immaginato d'impadro-
nirsi dell'isola di Madagascar a nome del 
maresciallo, e costui, facendosi forte di 
questa singolare presa di possesso, cre-
delte di poter rivendicare la proprietá 
dell'isola stessa. In luogo di fare ció che 
si avea divisato , si dovette litigare; si é 
perduto il tempo incontestazioni, esvani-
rono tutte le speranze che erano slate 
conccpite. 

la troppo limitata somma del capitale so-
ciale; la morte di Richelieu avvenula set-
te mesi dopo la formazione della compa
gnia ; la poca premura di Mazarino nel 
sostenere Topera del suo predecessore , 
assorbito com'egli era dai pensieri della 
guerra intrapresa controlaSpagna e lim-
peratore, e finalmente la mancanza di un 
capo che sapesse daré 1' impulso a questa 
vasta impresa. Alia testa di tali societá, é 
necessario un uomo che abbia un colpo 
d'occhio esteso e sicuro, che abbracci sen
za paura e senza temeritá, il presente e 
l'avvenire; un uomo dotato di una inlet-
ligenza superiore,il quale sia in grado di 
comprendere che la prudenza, tanto ne-
cessaria in un commercio Iimitato, non é 
piü prudenza allorquando si eslende la 
sfera delle operazioni, e che qualche vol-
ta bisogna abbandonarsi alFazzardo, sol
tó pena di veder fuggire per sempre l 'oo 
casione, e con essa la fortuna. Fra i ne-
gozianti riuniti da Rigaud in questa sor 
cietá, nessuno aveva 1' attitudine e l'espe-
rrenza degli affari in grande; tullí aveva
no condotla fino allora la loro vita nella 
pratica di un'oscuro negozio,e tutti man-
cavano di quel coraggio e di quella pron
ta intelligenza, senza la quale é impossi-
bile la riuscita. 

A queste cause di rovina , un' milico 
scrittore (2) aggiunge anche le seguenti: 

La mancanza, nell'isola di Madagascar, 
di preti che mantenesscro lo spirito di 
reKgione, senza il quale non puó sussrste-
re veruna colonia; 

La facilita dei Francesi ad annojarsi, 
anche delle cose che hanno poco prima 
cércate col massimo ardore, qualora i lo
ro desiderii non sieno ravvivati dall' im
mediata realizzazione degli sperati risul-
tamenti; 

L'impazienza, che non lascia ai semi 
Altre cause inoltre aveano preparata piü fecondi il tempo di maturarsi, e di 

la rovina di quesla compaguia, ed erano^rodurre i loro frutti; 

(i) Si vede che gHnglesi non laseiarono mai 
sfuggire pretesti per rmocere al commercio 
francese j al lora ci scagliavano accuse di pira

tería ; adesso ci aggravano col sospetlo della 
tratta. 

(2) Savary. 
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La licenza dei costumi scmpre pre-
giudicevole al commercio, che esige abi-
tudini riscrvate e severe; 

Quello spirito di opposizione finalmen
te, che sembra condurre tutu i ministri 
nuovi a rovesciare i progetti dei mini
stri decaduti, e ad abbandonarc tutte le 
imprese incominciate, per quanto utili es-
se sieno ai popoli, peí solo motivo ch'es-
se ebbero il torto d'incominciare prima 
del loro innalzamento al ministero. 

Lasciando da parte la prima delle es
poste considerazioni, nella quale si riflet-
tono le preoccupazioni personali dell'au-
tore, il línguaggio da lui usato non sem
bra illinguaggío dei nostri giorni? Anche 
adesso Famore iuconsiderato dei cambia-
menti, laimpazienza, la instabilitá del po-
tere e la gelosia di chi ultimo vi arriva 
non sonó forse le cause che soffocanonel 
loro germe, o inceppano nel loro svilup-
po, i progetti piü utili, tanto per l'inte-
resse privato come per 1'interesse gene 
rale ? 

Qualunque fosse del resto il risultato 
di questi grandi tentativi, essi tenevano 
sempre disposti gli animi ad imprese lon-
tane, e si avvicinava il momento nel qua
le, raccogliendo i frulti di tanti sforzi ap-
parenlemente sterili, 1' industria manifat-
trice ed il commercio estenio della Fran
cia dovevano meltersi in gara coll" Euro
pa iutiera. 

II ministero di Richelieu aveva mira-
bilmenle preparato lo splendore di Lui-
g¡ XIV. 11 feudalismo assorbito intiera-
mente nel potere reale empieva le sale di 
Versailles. Alia tirannia delle piccole so-
vranitá locali, sempre petulante anche 
quando non é oppressiva, erasi sostituito 
un potere único, e questo potere estende-
va la sua azione sopra tutte le parti del 
corpo sociale. Luigi XIV, e non é questo 
il piü piccolo dei suoi meriti, volle uniré 
alia gloria delle armi la gloria meno stre-
pitosa, ma piü durevole, delle arti e del 

xv 
1*industria; e come se un decreto della 
provvidenza avesseriservata a questo re-
gno ogni grandezza , si trovó un uomo 
deguo di comprendere e di secondare i 
disegni del re ; ingegno vasto,che riuni-
va, come dice Voltaire, alia esattezza di 
Sully delle viste molto piü estese (1), e 
che condusse ramministrazione in modo 
da conciliare colle esigenze della guerra, 
e colle mngniíicenze del suo signore, i 
progressi del commercio e dell'industria 
nazionale. 

Quest'uomo era Colbert. 
Prima diluí, le stoffe lavorate nelle ra-

re nostre fabbriche non poteano soslcne-
re la concorrenza dei Paesi Bassi e del 
Belgio. « Dal 1665 ílno al 1673, dice 
» Vollaire (2)', ogni anno del suo mi-
» nistero fu contrassegnato dalla fonda? 
» zione di qualche fabbrica. I panni finí, 
» che prima si ritiravano dalFInghilter-
» raedall'01anda,furono fabbricati ad Ab-
» beville. II re anticipava al manifatturie-
» re duemila lire per ogni mestiere, e 
» largiva anche considerevoli gratifica-
» zioni. Nel 1666 si comincióa ñtbbrica-
» re degli specchi belli come quei di Ve-
» nezia, che ne aveva sempre fornili a 
» tutta 1' Europa, e ben presto se ne fe-
» cero di tal grandezza e bellezza,che non 
» sen'erano mai veduti di simili.Itappeti 
» di Turchia e di Persia furono superali al-
» la Savonnerie.Le tappezzerie di Fiandra 
» cedettero ¡1 primato a quelle dei Go-
» belins... Oltre questa bella fabbrica, se 
» ne fondo un'altra a Beauvais. II primo 
» fabbricatore ebbe in questa cittá seicen-
» to operaj, ed il re gli fece un presente 
» di sessantamila lire . . . Le fabbriche di 
» panni di Sedan, quelle di tapezzerie di 
» Aubusson,che erano degenerate e sca-
» dute , riacqiiistarono il loro primitivo 
» splendore. Con una nuova industria fi-
» nalmente si fabbricarono a Lione ed a 
» Tours quelle ricche stoffe che hanno 
» 1' oro e l'argento frammisti alia seta. » 

(i) n L'uno non sapeva che condurre, l'altro 
r> sapeva fundare dei grandi stabilimenti w (Se
cólo di Luigi XIV, cap. 29.) 

(1) Voltaire, ivi. 
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XVI 

La legislazione prestó il suo ajulo a 
quesli incoraggiainenti. 

Con leltere patcnti del 1664 e del i 665, 
fu concessa la nobiltá ad alcuni negozian-
ti di Marsiglia e di Parigi, associati per 
la fabbricazione dei panni a Sedan e ad 
Abbeville; la nobiltá fu estesa anche ai lo
ro discendcnti, colla dichiarazione che 
nou possa mai pregiudicare al loro ran
go la \endita ch'essifacesserodeiprodot-
ti delle loro fabbriche. Altre leltere paten-
t¡ del 1665 aggiungono che non si repu-
terá far onta al suo grado quel nobile che 
si associasse al manifatlore per falti di 
coinmercio e di mercanzia. 

Era questa una vera guerra conlro ai 
pregiudizii del secólo : era Topera di un' 
ammirabile saggezza, e di uu'amniira-
bile previdenza ! 

Come mai infatti.senza il concorso del-
la nobiltá, alia quale appartenevano qua-
si tutti i fondi, e insieme con essi tanti 
dannosi privilegii, come mai, diceasi, 
semplici privati avrebbero potuto fondar 
fabbriche, equipaggiare o noleggiare ba-
stimenli, per andar ollremare a cercar le 
materie prime, o trasportar i prodotti la-
vorati ? Come vincere dalT altro canto la 
ripugnanza di questa orgogliosa aristo-
crazia, senza esaltare il commercio che 
era Foggetto del suo disprezzo, e senza 
cancellare, almeno nella leggc. Tassurda 
¡dea che il commercio facesse onta al ca-
rattere nobiliare? 

A ció provvide il genio di Colbert, pro-
meltendo la nobilla per lui e per la sua 
discendenza al popolanoche arricchisse il 
suo paese di utili stabilimenti, e promet
iendo al nobile la conservazione dei dirit-
li inerentialla sua nascita, quaiora avesse 
secondato gli sforzi del popolano. Questi 
editti, purificando la sorgente dei guada-
gni coinmerciali, posero d'accordo la va-
nitá e 1* ¡nteresse dell1 aristocrazia. 

Ma il ministro di Luigi XIV non volle 
contentarsi di una prosperitá soltantoap-
parente: egli volle fondare Topera sua 
sopra una base solida e durevole. Aven-
do da una parte, mediante i trattati di 
commercio conclusi colT Italia , col Por-
togallo, colla Spagua, colle ciltá anseali-

che, colla Svezia, con Arcangelo, e colla 
Moscovia, procurato un* immenso spaccio 
alie noslre mauifallure, egli vegliava dal-
Taltra con severi regolamenli sulla sin-
ceritá e perfezione dei prodotti, e preve-
niva qualunque reclamo dei compratori. 

San Luigi aveva prescritto che i pan
ni difeltosi fossero pubblicamente ab-
brucciati: chi li vendeva soggiaceva ad 
una multa di 60 soldi, e se il venditore 
fosseslato convinto di averli fabbricati,era 
condannato a perderé la mano. 

Gli editti di Luigi XIV adottarono le 
massime di questa legislazione, ed aleo
ne disposizioni della medesima. Fu mi-
uacciala una multa al fabbricalore infe-
dele; le stofTe imperfette dovevano esse-
re esposte sopra uu palo elevato.coi nonii 
e cognomi del mercante e delToperajo 
che fossero stali colti in conlravvenzio-
ne, e poseía venivano tagüate, lacérate, e 
bruciate. In caso di recidiva, il delinquen-
te doveva essere rimproverato dai mae-
stri e capi della sua professione, in piena 
adunanza di lutto il corpo del mestiere 
cu i esso apparteneva. 

La terza volla doveva essere attaccato 
alia gogna per due ore, con alcuni pezzi 
deüa mercanzia confíscala. 

Pene gravi nía necessarie, onde preve-
nire i calcoli di una vergognosa ingordi-
gia, onde mantenere la riputazione delle 
fabbriche fiancesi, ed ini|)edirc che qual-
che negoziant;- indegno di tal nome, re
caudo sui mercati stranieri dei prodotti 
mal lavorati o difettosí, portasse nn col-
po irreparabilc alia lealtá del commercio 
nazionale! 

Bisogna confessare, che oggidi siffalte 
precatizioni non sarebbero piü conciliabili 
colla liberta del commercio. Cessando in-
oltre le corporazioni, dovette necessaria-
mente cessare anche la possibilitá di una 
COSÍ rigorosa sorveglianza; il fabbricalo
re non puó ajutarsi che colla propria leal
tá. In un" época pero nella quale T indu
stria cominciava appena a prender fiato, 
non puó negarsi la salutare influenza di 
questi regolamenti, che v'introducevano 
le abitudini piüregolari,e principalmente 
la probilá e la buona fede. che sonó Ta-
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n'mia del commercio. Alia vista delle fro-
d¡ troppo spesso ai noslri giorni consi-
gliate da un impazicnte e smodalo amo-
re di guadagno, non si puó che deplora
re la mancnnza di simili garauzie. 

Ma Colberl mirava anche ad un' allro 
scopo ancora piü degno delle sue visle: 
era questo ¡I commercio maritlimo, fe-
conda solvento di ricchezza e di potenza 
pegli stali, il quale, ad oula degli sf'orzi 
di Richelieu, era réstalo per cosí diré nel-
l'infanzia; cosa veramente singolare, se 
si considera la posizione geográfica clel-
la Francia, lulla circondala da mari, che 
vengooo a curvare le loro onde sulle sue 
rive (1) e sembrano stimolare il genio e 
Fallivílá de'suoi abilanti! Per alimentare 
questo commercio, bisognava richiamarvi 
i capitali dei nobili; bisognava vincere la 
loro ripugnanza, colPesempio delle repub-
blichellaliane, divenule si polentie si no
che colle speculazioni commerciali. Fu 
queslo ¡1 principale assunto di Colbert. 

» Siccome ¡1 commercio, cosi egli parla 
» nel proemio dell'ordinanza 1669, e par-
» ticolarmente i I commercio che si fa per 
» mare, é una feconda sorgente che por-
» ta negli slali l'abbondanza, e la distri-
» buisce fra tutti i suddili in proporzione 
» della loro industria e del loro lavoro, e 
» siccome non avvi mezzo piü innocente 
» e piü legittimo di migliorare la pro-
» pria sorte, questo commercio é sta-
» to sempre in gran considerazione Ira 
» le nazioni meglio regolale, ed é stato 
» universalmenle accolto come una delle 
» piü oneste occupazioni della vita civi-
» le . . . . Siccome peí maggior bene dei 
>» nostri sudditi, eper nostra propria sod-

(i) Berryer. 
(a) n II genio di Colbert ebbe in mira princi

palmente il commercio, che era poco coltivato, 
e del quale non si conoscevano i grandi prin-
cipii. GP liiglesi, e ancora pin gli Olandesi , 
facevano coi loro bastimenti il commercio del
la Francia. Gli Olandesi principalmente cari-
cavano nei nostri porti le noslre derrate. e le 
distribuivano a tutta l'Europa. Fino dall'anno 
i fifia, il re comincio ad accordare ai suoi sud
diti Tesemione da una certa tassa chiainata di-
ritlo di nulo, che veniva pagata da tullí i na-
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¡» disfazione, sommamenle c'interessa di 
» cancellare del tutto gli avanzi di una 
» opinione generalmente di Ilusa, che cine 
» il commercio mariltimo sia inconcilia-
» bile colla nobillá,enedistrugga iprívi-
» legi.abbiamo trovato opportunodi ma-
» nifestare a questo proposi to la noslra 
»¡ntenzíone, e dichiarare che il commer-
» ció mariltimo non fa onta alia nobiltá, 
» e ció con una legge che í'osse resa pub-
» blica e generalmente ricevula in tutta 
» Testensione del nostro regno. . . . per 
» quesli molivi....des¡derandod¡ non tra-
» scurare cosa alcona che possa sempre 
» piü ¡mpegnare i noslri sudditi ad inte-
» ressarsi iiel commercio, e a renderlo piü 
» fiorente.... diciamo, dichiariamo, vo-
» gliamo, edé nostra intenzione che tutti 
» i gentiluomini possano. o da se, o per 
» mezzo di interposte persone, entrare in 
» societá, e prender parte nei baslimenti 
» mercantili, nelle derrate e mercanzie 
» sui medesimi caricate, senza che per 
» questo possa ritenersi ch' essi facciano 
» onta alia loro nobiltá, purché pero nou 
» si occupino di vendite a minuto ». 

A queste parole corrispondevano i fal
lí; sotto l'iníluenza di Colbert, ¡1 commer
cio maritlimo, e con esso lo spirito di as-
sociazíone, fecero rapidi e considerevoli 
progressi (2). 

Prima ancora dell'ordinanza della ma
rina, nell'anno 1660, una societá forma-
la sotto i di luí auspicii trafficava nei 
mari della China. 

Nei mese di Maggio 1664, erasi eosli-
tuila uu'allia societá peí commercio delle 
Indie occidenlali. 

II fondo sociale era fissato a quindici 

vigli stranieri, e concesse ai Francesi tutte le 
facilitazioni, perche potessero trasportare essi 
medesimi le loro mercanzie con minori spese. 
Allora nacque il commercio marittimo; fu sla-
bilito il consiglio di commercio che sussiste 
anche oggidi, e il re vi presiedeva ogni quin
dici giorni. 

n I porti d¡ Dunkerque e di Marsiglia furo-
no dichiarati [>orti franchi, e ben presto questo 
vantaggio richiamu a ¡\larsiglia il commercio 
del Levante, e a Dunkerque quedo del Mord 
(Voltaire, Secólo di I.uigi XIV. loe. cit.) 
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inilioni; ognuno poteva entrare nella so-
cietá, senza far outa alia propria nobilitá; 
e siccome bisognava trovare delle com-
pensazioni, e principalmente delle garan-
zie contro la coucorrenza, per coloro che 
melteauo a repentaglio i beni o la vita in 
quesle lontane spedizioni, la compagnia 
oltenne: 

La proprietá dei luoghi nei quali do-
veva piantarsi, cioé delle isole Francesi 
dell" America, del Canadá, di Cajenna, 
del Senegal, e delle coste di Guinea; 

II dirilto di nominare i governatori e i 
membri dei consigli supremi iucaricati 
di amministrare la giuslizia: 

II dirilto di provvedere a tutti gli ufficii 
di giudicatura e mili tari; 

Di scegliere i curati; 
Di concederé e di ¡nfeudare le terre, e 

di íondarvi delle reudite signorili; 
Di pagare sulle mercanzie impórtate 

in Francia la meta soltanto del dazio im
posto alie mercanzie della stessa natura. 

» 11 re (1) diede alia compagnia oltre 
» sei milioni della noslra moneta attuale; 
» invitó molte persone ricche ad interes-
» sarsi nella compagnia medesima: la re-
» giua, i principi, e tutta la corte sommi-
» nistrarono due milioni in denaro eflfet-
» tivo di quell'epoca; le corti superiori 
» diedero un milione e duecento mila 1¡-
» re, i íinanzieri due milioni. seicento cin-
» quanta mila lire i corpi dei mercanti: 
» tutta la nazione secondava il suo si-
» gnore ». 

Píello stesso anno d664, si é formata 
una compagina peí commercio delle gran-
di Indie, con un capitale di sette milioni, 
e con ragguardevoli privilegi: anche in 
questa s' iuteressarono persone di ogni 
condizione. 

Ajulato da questo impulso possente 
deír opinione. che l'avea per tanto tempo 
avvilito come un' occupazione da schiavi, 
il commercio andava innalzandosi. La piü 
cospicua nobiltá non isdegnava di asso-
ciarsi alie sue speculazioni. La marina 
resa piü forte, Fonore del nome francese 

portato nelle piü lontane regioni, la na
zione libérala dalP umiliante tributo che 
avea fino allora págalo airintelligente at-
tivitá degli Italiaui, degli Olandesi, e per-
fin degl' Inglesi, tutle queste cose debbouo 
esse riguarda.rsi come altrettanti sacrifizii 
alia volontá del principe, oppure devesi 
ritenere che la nobiltá si l'osse convinta 
del vantaggio che dalla sua coo|)erazioue 
derivar poteva al paese? 

Si era ella convinta che i servigi pre-
stali nelle ármate non sonó che un modo 
di giovare al proprio paese, e che qua-
Iunque cosa tendente a promuoveme la 
prosperitá e la grandezza non é mai in-
degna della vera nobiltá? Qualunque sia 
stata la causa produtlrice di tanti beni, la 
storia deve registrare il fatto della parte-
cipazione dell' aristocrazia alie potenti 
associa/Joni créate o promosse dal geuio 
di Colbert. 

Anche questa volta F esilo non corri-
spose alie speranze:la rottura coll'ínghil-
terra, le sconsigliate anticipazioui corri-
sposte ai piantatori, il ribasso delle mer
canzie, che diminuivauo di prezzo quanto 
piü ne era abboudante Y importazione, 
glierrori inseparabili da un'amministra-
zione che abbracciava i due mondi, e la 
mancanza di una direzione potente, pro-
dussero la rovina della compagnia delle 
Indie occidentali. A queste cause devesi 
aggiungerne un'altra, clv e forse la piü 
importante di tulle, cioé la inattesa con-
correnza di societá prívate, che il gover-
no, mostrandosi piügeloso della prospe
ritá genérale che della religiosa esecu-
zione delle sue promesse, non aveva du-
bitato di autorizzare. 

Per cancellare pero questa macchia, bi-
sogna coufessare che il tesoro pubblico 
reslitui agli azionisti i capitán* ch' essi 
aveano cooferiti: poiché Colbert non ha 
voluto che la fiducia riposta in una so
cietá fondala da lni, e della quale non 
erano stati rispettali i privilegii, í'os-
se pegli inleressali una causa di danno. 
Saggia e nobile spesa, della quale il teso-

(i) Yol taire. 
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XIX 

Stabiü la differenza tra il socio in rió
me collettivo e íl semplice accomen-
dante; ammirabile combinazione appli-
cata ai bisogni del commercio dal genio 
mercantile degl'Italiani, la qunle permeU 
te al capitalista di correré i rischi del com
mercio, fissando preventivamente il limi
te delle possibili sue perdite. 

Questa ordinanza inoltre affídava de
finitivamente agli arbitri. come solo tribu-
nale competente, la decisione delle conté-, 
stazioni tra socii per fatto di societá, isti-
luzione della quale quantunque ai giorni 
nostri diventi sempre piü problemática 
la bontá, non cessava pero di cssere im-
mensamenteutilein un'epoca nella quale 
la lentezza delle formalitá, l'ignoranza 
quasi assoluta delle rególe commerciali, 
e la pubblicilá dei dibattimenti potevano 
mettere a repentaglio i dirilli dei con-
traenti e la futura sorte dei contratti. 

Sotto tale legislazione, lo spirito di as-
sociazione parve animato da un novello 
ardore. Accanto alie grandi compagnie, i 
cui sforzi venivano dal governo incorag-
giati con privilegii e sussidii, si vede sor-
gere ed organizzarsi un gran numero di 
societá prívate. 

Fino dal 4669 erasi fórmala una so
cietá sotto il nome di compagina del 
Nord. « Luigi XIV , dice Yoltaire , avea 
» conferiti in questa societá dei capitali, 
» come ne avea conferito in quella delle 
» Indie, e allora si riconobbe che ¡1 coni-
» mercio non fa disonore, poiché le case 
» piü cospicue, ad esempio del monarca, 
» s'interessavano nei suoi stabilimenli. » 

Nel 4675 fu istituita la compagina del 
Senegal, la quale nelPattodi concessionc 
abbracciava la costa d' África dal Capo 
Bianco fino al Capo di Buona Speranza. 
Era qnesto un brano del privilegio che 
prima era stato accordalo alia compagina 
delle Indie. 

Nel 1683 la compagnia dell'Acadia in-
traprese il commercio del castoro, e la 
coltivazione delle colonie vicine al Quebec. 

Nel 4685, la compagnia della Guinea 
(4) inlraprese un commercio odioso, ri-

(i) Un i>b piü tardi , nel 1702, una nuova cuniyagnia chiamala la compagina dtíll'Asieito 

ro doveva ben presto trovare il compenso 
nella sicurezza da cui si trovó animato 
lo spirito di associazione, e nel rápido 
progresso del commercio francese. 

A quest' época infatti il commercio e-
sterno aveva uno sviluppo parallello ai 
progressi dell'induslria manifattrice. 

Labandiera francese sventolava sutut-
ti i mari. Nantes, Bordeaux, La Rochelle, 
tulti i porti del ]\Iediterraneo,erano il tea
tro di vaste speculazioni sulle derrate del 
nuovo mondo, delle quali la Francia divi-
deva il commercio colle altre nazioni nía-
rittime d' Europa. Si costruivano e si ar-
mavano bastimenti, e lo spirito di asso
ciazione somminislrava largamente i ca
pitali necessarii a queste gigantesche im
prese. 

Fino allora le consuetudini erano sta-
te presso a poco le solé rególe dei com
merciali rapporti. Le leggi fatte per de
terminare i diritti e gli obblighi dei socii 
erano rimaste ineseguite: era dunque ur
gente ¡1 bisogno di fare dei regotamentí. 
che non lasciassero piü a lungo abbando-
nati all'azzardo i principii e gl' interessi. 

Un "ordinanza, che é un vero capo d;o-
pera, tanto per la suacompilazione, quan-
to peí buon senno che vi domina, definí e 
rególo il caratlere e gli eíTettí della so
cietá in accomandita. 

Prescrisse per te societá in nome 
collettivo una ragione sociale, finzione 
tolta dalle istituzioni commerciali d" Ita
lia, la quale, riguardando la societá come 
un'ente complesso, indivisibile. distinto 
dai socii individui, avente ¡1 suo patrimo
nio parlicolare, i suoi diritti, i suoi obbli
ghi, le sue azioni, attribuisce alia riunione 
degl'interessi sociali una rappresentauza. 
e le imprime il carattere di persona. 

Proclamó il principio della solidarie-
tá , giá da tanto tempo applicato dai tri-
bunali, il quale confondendo tutti i so
cii responsabili,eriguardandoli come una 
sola persona, assoggetta ciascuno di essi 
in propria specialitá alFintiero pagamen
to del debito comune, peí piü sicuro a-
dempimento delle obbligazioni sociali. 
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\x 
provato dalla morale edaH'umanilá, com
mercio che faceva oltraggio alie leggi di
vine e che puré allora si difendeva con 
prelesti di religione, la tratta dei negri. 

» Questo commercio, dice un autor di 
» qnei tenipi (l), sombra ¡mínimo a chi 
» non sa che questi poveri diavoli sonó 
» idolalri o maomeltani, e che i mercanli 
» cristiani,comperandol¡ dai loro neniici, 
» li liberano da una sohiavilü la piü cru-
y> dele, e fanno loro trovare uelle ¡solé ove 
» sonó portatij non solo una servilü piü 
>» dolee, nía la conoscenza inoltre del ve-
» ro Dio, e la via della salute, mercé le 
» sante islruzioni che vengono loro date 
» da preti e religiosi i quali cercano di 
« farli cristiani; si puó ben credere che 
» se non vi fossero questi motivi, tale coin-
» mercio non sarebbe permesso. » 

E dopo aver parlato della disperazione 
di questi infelici, alia vista del paese che 
essi abbandonavano per sempre , dopo 
aver parlato dei loro sforzi per romperé 
i íerr¡,o per melter fine ad una miserabi-
le esistenza, Tautore aggiunge: 

» . . . Quando hanno perduto di vista 
» ¡1 loro paese, cominciano a consolarsi, 
• e ció specialmcnte se si fa loro sentiré 
• 1'armonía di qualche istrumento, per la 
» qual cosa sarebbe opporluno per la con-
• servazione dei negri imbarcare qualche 
» individuo che sapesse suouare la cor-
» namusa , la viola, il violino o qualche 
» altro istromento , onde farli danzare e 
» tenerli allegri durante il viaggio, essen-
» do questo un otlimo mezzo per traspor-
» tarli sani, ed un vero vaulaggio per la 
» loro vendita, poiché quando i compra-
j» tori li vedono allegri e vigorosi, li pa-
» gano sempre a maggior prezzo . . . 

Finalmente negli anni 1698 , 1706, 
1710, si formarono tre nuove societá. 

Nel 1698 la compagina di Sau Domin
go peí commercio delle pelli fresche. Es-
sa doveva avere un capilale di 1,200.000 
franchi, trasportare in chique anni nella 

colonia 1500 europei e 2000 negri, equi-
paggiare sei bastimenli, fabbricare delle 
chiese, mantcnervi dei preli, e prowede-
re alia islruzione dei coloni. 

Nel 1706 la compagina del Canadá per 
fare il commercio del casloro, peí quale 
un decreto del 9 Febbrajo i 700 le aveva 
accordalo 1'esclusivo privilegio. 

Nel 4710 la compagnia della baja 
d? Hudson, che applicavasi alia vendita 
delle pelliccie del Nord. 

Queste imprese pero ebbero quasi tut-
te avversa la fortuna. 

Abbiamo veduto cosa era divenuta la 
compagina delle lndie occidentali. 

Quella delle lndie orienlali, indebolila 
da continué perdite, capace appena di so-
stenere un resto di concorrenza a Surate. 
e su alcune coste vicine al Bengala, era 
stata costrelta a veudere il suo privilegio, 
cedendolo ad alcuni privali uniti in so
cietá. 

La compagnia del Senegal era aggra-
vata di debiti enormi. 

Quella impresa aveva ¡ngojati immen-
si capitali, senza alcun risultato. Un com
pleto scoraggiamento soltentrava al pri
mitivo ardore, che per venti anni avea ri-
chiamati i capitali a queste speculazioni 
avenli la loro sede e il loro oggetlo in 
un mondo sconosciuto. 

Tale era la dispos¡2Íone degli animi, 
quando nel 1717 fu fondata dal famoso 
Law la compagnia delle lndie. 

Essa doveva coltiTare la Luigiana e ¡1 
Mississipi, scoperti nel 1614 da Roberto 
Delasalle. 

Considerevoli privilegi erano stali ad 
essa accordati, e la riputazione del suo 
fondatore parea un sicuro pegno di felice 
riuscita. Erano pero inulili tullí i discor-
si che si faceano con entusiasmo sulla 
magnilicenza e sulla fertililá di questa 
nuova contrada.suH'abbondanza dei suoi 
prodotti, sulla ricchezza delle sue minie-
re . che si dicevano piü importan ti di 

sottentro ron un nuovo capitale a quelta dijSonTministrare alie colonie spagnuole in b 
Guinea. Abbiamo appena ii coraggio di diré spazio di tempo 86.oou negii! 
r.h»í uno dei multi suoi ubblighi era quello dij (i) Savary. y. 32Í) . 
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quelle del Messico. A nulla valse la facol-
tá accordata agli slranieri di acquistare 
azioni coH'esenzionedaqualunque dirit-
to di albinaggio, di confisca, di rappre-
saglia; a nulla valse il prezzo moderato 
cli queste azioni, che erano di 500 íranehi, 
dei quali solíanlo una decima parte do-
vea versarsi a pronti contanti; a nulla 
valsero finalmente le altratlive della no-
vilá per ridestare lo spirito di specula-
zioue: tanto erano stati crudeli i disin-
ganni del passato! 

A quesla causa di discredito aggiunge-
vasi 1' opposizione del parlamento. 

Siccome, soltó il regno di Luigi XIV, 
esso avea perduto ogni influenza, la mi-
noritá di Luigi XV gli parve una favore-
vole oecasione per riacquistarla. Deíati^ 
gava ¡1 reggente con contmui cavilli, e mor 
strava la piü, viva animositá cqntro i pro-
getli di Law, 

Law avea detto apertamente , che col 
suo sistema di crédito avrebbe resa la cor
te iqdipeudente dal parlamento, e che es-
sa non sarebbe mai costretta a ricorrere 
ad imposte straordinarie. Prometteva in-
oltre al reggente di somministrargli un 
mezzo di pagare gli ufticii giudíziarii. 

Ognuno comprende che questo lin-
guaggio un po' troppo schietto dovea r¡-
svegliare delle prevenzioni e dei rancori, 
ed é facile persuadersi che la opposizione 
del parlamenjo era mossa, non tanlo dal
la persuasione dei pericoli inerenti alia 
nuova speculazione, quanto dalP interes-
se persónate, imito air odio delle novitá; 
cosa che é tanto nalurale in un vecchio 
corpo di magistratura. 

Quando discuteasi, il sistema della 
banca fondata coll" editto 2 Maggio 1717, 
uno dei commissarii, membro del parla
mento, aveva preséntate come obbielti le 
seguenti idee: « che qualora tulti i pos-
>» sessori di biglietti volessero ad un tem-
» po realizzarne Y importo, la banca non 
» potrebbe pagare; — che la sua cassa 
» sedurrebbe Tingordigia del governo; — 
» che i viglietti preseuterebbero il par-
» ticolare inconveniente di poter essere 
» piü fácilmente perduti o rubati. » 

Gli obbielti opposti alia organizzazione 
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della compagnia non erano piü fondati. 
II trono chiuse per sempre la bocea al 

parlamento. 
Liberato da quest'oslacolo, Law comin-

ció súbito a mettere in opera tutti i mez-
z¡, che poteano assicurare 1' esito del suo 
progetto. Legato con un gran numero di 
signori alleltali dal suo spirito, dalla sua 
ricchezza,e dalla speranza di vistosi gua-
dagni, egli li indusse a comperare azioni, 
delle quali egli stesso prometteva il rapa
do innalzameuto. Queste azioni erano a 
300 íranehi; egli ne comperava duecen-
to al pari da consegnarsi ad un'epoca po
co Ion tana, e pagava immediatamente la 
differenza ammontante a 40,000 franchi, 
peí caso che non ne accellasse la conse-
gna al tempo slabilito. 

E questo il primo esempio di contrat-
ti di símil genere. 

Nella novilá di questo fallo eravi qual-
che cosa che potea colpire lo spirito, e rÑ 
scaldare 1' immaginazione. II crédito di 
Law si rialzó e si accrebbe, e nel mese di 
Aprile 1719 le azioni si avvicinavano al 
pari. 

Era quello per lui un momento favore-
vole onde mandare ad efletto i suoi disc-
gui, Egli riuni al commercio delle Indie 
occideutali quello delle Indie oriental^ un 
editto del Maggio \ 719 concesse alia com
pagina da lui fondata il privilegio esclusa 
vo del commercio dal Capo diBuona Spe
ranza fino ai rnari del Sud; d'allora in 
poi Madagascar, Borbone e l'isola di Fran
cia non potevano esser frequenlale che 
da quella compagnia: lo stesso dicasi del
la costa di Sofala in África, del mar Ros-
so, della Persia, del Mogol, della China e 
del Giappone; finalmente Law acquistó 
anche il Senegal dalla societá che lo pos-
sedeva. La compagnia di Law abbraccia-
va COSÍ in un immenso privilegio il com
mercio francese in America, in África, e in 
Asia. 

Sotto Y influenza di tutte queste cause, 
le azioni ebbero un rápido aumento. 

Una disposizione tolta daglí editti del 
4664 dichiarava, che 1'esser proprietario 
di azioni non pregiudicava al rango di 
chi le aveva; si vedeva perció la piü co-
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spicua nobiltá affollarsi alie porte del pa-
lazzo di Law, per avere delle azioni. In-
debitatá questa nobilta , al pan del te
soro reale, in conseguenza dello scia-
lacquo e delle lunghe guerre del secó
lo , cercava nelle azzardate speculazío-
ni ¡1 mezzo di guadagnare almeno una 
somma eguale a quella dei suoi debiti. 
Attorniava Law, e gli faceva la corte, e 
Law, bramoso piü assai di farsi dei parti-
giani che di giovare al suo interesse, di
stribuí va quasi tutte le azioni a'suoi amici. 

Questa smania degeneró ben presto in 
furore. Le azioni, che erano in origine di 
500 franchi, toccarono in pochi mesi la 
cifra di8000;nel mese di INovembre i 719 
giunsero alia cifra di 15000 franchi che 
e quanto diré ad una somma uguale a 
trenla volte ¡1 capitale. Wel Dicembre del
lo stesso anuo furono vendute a 20,000 
franchi (quaranla per uno di capitale). 

La contrada Quincampois era il teatro di 
questo sfrenato agiotaggio. Tutte le clas-
s¡ della societá vi si precipilavano iue-
briate dalle stesse illusioni; vi si vedeva 
noconfusi nobili divenuti celebri suicam 
jiidibattaglia, magistrati, preii, commer 
cianti, tranquilli cittadini, e perfino ser-
\ilori; lo spettacolo di fortune tanto rá
pidamente acquistate accendeva in tutti 
gli animile piü insensate speranze. Labo-
riosi artigiani, e perfino creditori diren-
dite dello stato, malcontenti di una medio-
critá felice e tranquilla, si lasciavano tras
portare su questo mar burrascoso. I pro-
piielarii cambiavanoleloroterrein capi-
tali, e le dame del piü alto rango vende-
vano i loro diamanli, e H cambiavano in 
carte della banca. 

Agli abitanti di Parigi aggiungevasi un 
gran numero di provinciali e di strauie-
ri , Guasconi, Provenzali, Genovesi, Ve-
neziani, Ginevrini, Ebrei Tedeschi, Fiam 

genere, le menzogne, le assurditá sparse 
ira questa folla, per far alzare od abbassa-
re i valori? Chi puó enumerare i patrimo-
nii impinguali e distrutli daquesli movi-
menti ciechi e disordinati? Si poteva gua
dagnare un milione al giorno; e vi furo
no dei servitori, che con un fortunato tiro 
di dadi divcnnero tanto ricchi quanto i 
loro padroui. 

II lavoro sollanto rende degno Tuomo 
di una fortuna, e gl' insegna a goderne 
con tnoderazioue. La possibililá di arric-
chire da un momento all' altro desló in 
tutte le classi, e soprattutto nel popólo, 
una detestabile anibizione, una pericolo-
sa tendenza al lusso, ed una funesta ga
ra di piaceri grossolaní e brulali. 

Giammai crollo si forte aveano sof-
ferto in Francia i costumi. Coloro che 
erano divenuti ricchi cercavano tutti quei 
piaceri smoderati e violenli, che sonó ne-
cessarii ai giuocatori. Nei palagi da loro 
acquistati un giorno prima, e ch'essi me-
desimi si meravigliavano di oceupare , 
eravi un" immagine di quel lusso gigan
tesco che avea caratterizzato l'epoca del
la corruzione romana ; mobili d' oro e 
d'argento massiccio, pielre preziose, pro-
fumi, fontane d' acque odorose , frutti i 
piü rari dei due mondi, pesei mostruosi. 
Uno di quei del Mississipi, mettendosi in 
gara col gran signore, pagava duecento 
lire una gallina (1). 

Si avvicinava pero il momento,nel qua-
le tutte queste illusioni doveano sparire. 
La carta non ha valore, se non in quanlo 
rappresenti un capitale efFettivo. S'avvi
cinava il giorno nel quale le forze della 
compagnia dovevano essere riconosciute-, 
nel quale dovevasi cercare se il commer-
ció delle Indie avesse veramente prodot-
ti, e se potesse produrre tanti guadagni, 
che valessero a giustifieare la prodigiosa 

minghi, Inglesi. Molte persone trattenute elevazione del capitale , e ad assicurare 
da liniiditíi o da ¡gnoranza incaricavano il pagamento di un proporzionalo inte-
intrepidi usuraj di giocare per loro contó. 

Chi potrebbe ridire le false vocidi ogni 

(i) Enciclopedia |>io^ressiva, articulo La/r. 
compílalo da Tlners. 

resse. Per pagare il 5 per 100 sopra que
sto capitale cosi rápidamente accresciuto. 
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sarebbcro slati necessarii 4, o 500 milio-
ni, e le rendite giungeano appena a su
perare gli oltanta milioni. 

Dovea ben dissiparsi la illusione, uua 
volta che fosse stato fatto il confronto tra 
la finzione e la realtá: alia iine di Diceni-
bre dell'anno 4719, le azioni erano salite 
a 20,000 franchi; nel giugno 1720 avea-
no súbito un ribasso lino a 2,500 fran
chi; in Ottobre non ne valeano che 200, 
e nel successivo Novembre, un'anno do-
po la inassima loro elevazione, non se ne 
parlava pin. Sulla piazza Vendóme , che 
era divenuta una specie di bazar, si ven-
deano gli oggetti d'oro, i mobili preziosi, 
le carozze,icavalli dei giuocatori rovina-
l¡. Imezziviolenti, ai quali siebbe ricorso 
persostenere il sistema, non valsero nem-
meno a ritardarne la caduta. II terrore 
avea progredito colla stessa rapiditá del 
precedente fanatismo, e di tante apparen-
ze mendaci nuiraltro reslava che una fa-
tale memoria, congiuuta ad una genérale 
rilassatezza di costumi, ad un numero di 
patrimonii scandalosi, e ad una quanlitá 
di disperati che nulla valeva a calmare. 

Da quel momento le graudi imprese, 
colpile di discredito e di morte, non de-
slarono che ribrezzo e paura. Lo spirito 
pubblico, seguendo la nalurale sua ten-
denza,atlribuiva alie cose unrisultato che 
era dovuto soltanto ai vizii ed alie imper-
fezioni dell'uomo. Queste associazioui,da 
principio cotanto magnifícate, non erano 
riguardate che come altrettante occasio-
ni di frode e di rovina , e non avrebbesi 
potuto trovare in alcuna classe della so-
cietá un uomo che volesse ricominciare 
tanto funeste esperienze. 

L'azione del contralto di societá si tro
vó pertanto limitata ad alcune specula-
zioni particolari, e questo stato di cose 
continuó senza osservabili modificazioni, 
fino alio scoppio della rivoluzione fran-
cese. 

L'inevitabile conseguenza di questa scos-
sa terribile doveva essere la sospensione 
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di qnalunquc operazionc comniorciale. II 
comniercio infatli ha bisogno di pace e di 
sicurezza. Quali operazioni poteva esso 
intraprendere, se il popólo, strappato al 
suo lavoro, si getlava sulla pubblica piaz
za, e se Foperajo, abbandonando la sua 
officina, correva alia frontiera, per difen-
dere la patria dalle straniere invasioni ? 

Ma le rivoluzioni sonó come i tonen-
t i , che inondano solíanlo momentánea
mente i terreni sui quali si scagliano; la 
slessa agitazione dovea lar tornare la cal
ma. Una grande nazione non puó star lun-
go tempo senza comniercio e senza indu
stria. 

Sotto il direttorio, tornarono in onore 
le dotlrine dell'ordine, del dirilto e della 
giustizia, e ció fu sulliciente per far cam
biare T aspetto della societá. 

» Una sicurezza, della quale ¡I paese 
» avea perduta l'abitudine, fece rinascere 
» la confidenza, e con essa il conimercio 
» e rindustria ... Per produrre un si gran 
» bene, non era stalo necessario che un 
» abozzo di liberta légale per venti mesi 
» ( t ) . » 

Perció , allorché il governo consolare 
dominóla rivoluzione, il popólo, disingan-
nato da una triste esperienza delle san-
guinose commedie, nelle quali erasi, sen
za alcun persónate profitlo, indebolita la 
sua energía, ritornó naturalmenle alie a-
bitudini regolari. Sotto la possente volon-
tá che avea dominata I' insurrezione, il 
comniercio prese un rápido slancio, ed e 
osservabile che il capo dello stato, ani-
mato dalle viste di Luigi XIV e di Col-
bert, non credette che bastasse air indu
stria 1' accordarle protezione. Egli volle 
onorarla. come uno degli essenziali ele-
menti della pubblica prosperitá. Luigi XIV 
nobilitava i cittadini che avevano reso 
grandi e reali servigi all' industria colla 
fondazione di fabbriche; Napoleone apri-
va loro le porte del Señalo. Gli uomini 
utili camminarono nello stesso rango dei 
piü grandi capitani, e di quelli che dal-

(i) II conté Porlalis, Elogio del Sig. Simeón 
alia camera <lei parí; p. 36. 
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1* accidente della nascita erano stati col-
locali alia testa della societá. Ammirabile 
polilica, che onora nell' uomo ció che co-
stituiscela sua vera superioritá,vale a di-
re 1' iutelligenza, e che chiama tutte le at-
Ütudiui e tutti i talenli a concorrere con 
una generosa emulazioue all' ingrandi-
mento della patria! 

L'impero non dovea tardare a racco-
gliere i frutti dei suoi atti. L' industria di 
Lione cominció fin da quell'época ad en
trare in una via di progresso dapprima 
sconosciuta. Le manifatture della Nor-
mandia e del Mezzodi ebbero un lumino
so sviluppo; le íabbriche di Sedán au-
mentarono il numero e la perfezione dei 
loro prodotti. A quel tempo cominció a 
prosperare anche l'Alsazia, e liberato dal
le trisli rimembranze, sotto il peso delle 
quali pareva oppresso, lo spirito di asso 
ciazione si risveglió, e riempi la Francia 
di lavori e di importanti stabilimenli. A 
quest' época si iondarono o si consolida 
roño, come avvenne della banca di Fran 
eia, tutte quelle istituzioni che tanto gio-
varono colla loro influenza alia prosperitá 
del commercio interno; finalmente, come 
era avvenuto sotto Luigi XIV, una nuova 
legislazione venne chiamata a regolare i 
rapporti alterati dal tempo, e dalla rovina 
delle antiche istituzioni. 

II códice di commercio dell'anno 1807 
determina con maggior precisione e chia-
rezza il caraltere, le condizioni, e gli eí-
fetti delle associazioni commcrciali. efa-
cendo un'aggiunta alie disposizioni del-
l'ordinanza 1675, permette la divisione 
in azioni del capitaie appartenente alia 
societá in accomandita. 

Chi mai a quell'época avrebbe pensa-
to che questo nuovo mezzo, diretto ad 
agevolare la riunione deicapitali, fosse 
per divenire occasione ai piü mostruosi 
abusi, e sorgente di frodi e di scandali? 
Chi avrebbe prevedulo ch'esso giunges-
sc perfino a comprometiere l'esistenza 
deiraccomandita, cambiándola agli occhi 

earattere e nei suoi effetti dal contratto 
che con questa parola dinotavasi sotto 
l'ordinanza 1675. 

La societá anónima, come 1' ha orga-
nizzata il códice di commercio, é una riu
nione di capitali; essa é lo stromento per 
mandare ad effetto quelle grandi specu-
azioni mercantili, a compiere le quali 

dilficilmente potrebbero bastare i patri-
monii degl" individui, e nemmeno le forze 
delle societá particolari. 

Essa non produce, come la societá in 
nome colleltivo, alcuna obbligazione so
lídale nei socii; essa non produce nem
meno alcuna obbligazione personale a ca
nco dell' amministratore che tratta coi 
terzi. Semplice mandatario, egli non ha 
che a render contó agli azionisti della 
esecuzione del suo mandato. Le sue ob-
bligazioni non vanno piü in lá. 

Ognuno poi vede che il legislatore do-
veva in qualche modo contrabilanciare le 
eccezioni al diritto comune che caralte-
rizzano siffatta societá. Non avendo essa 
per COSÍ diré alcuna individualita, non a-
veudo amministralori responsabili,ma es-
seiulo invece diretta da mandatarii che non 
sonó mai esposti col loro particolare pa
trimonio, nemmeno in caso di rovina degli 
afíari sociali, la societá anónima potea 
divenire una sorgente di abuso e di fro-
de, un mezzo di batter moneta a spese 
del pubblico. A ció provvide la legge, po-
neudo questa societá sollo rimmediala 
controlleria della pubblica autorilá. La so
cietá anónima non puó esistere senza l'au-
torizzazione del governo. Gli elementi del
la progettata associazione, le sue basi, i 
suoi statuti, i suoi mezzi di esecuzione , 
i pericoli o la probabililá di riuscita, tutte 
queste cose sonó oggelto di severi ed ¡1-
lumiuati esami,ed affinché la fede dei ter
zi non possa essere ingannata,é prescrit-
ta la pubblicazionedell'intiero atto di so
cietá. 

Non devesi pero csagerare 1' importan-
za di queste saggie precauzioni. La con-

degli speculatori mal contenti in una cau-itroUeriache precede Fautorizzazione non 
sa perenne d'inganno e di trufferia? le altrimenti un pegno della sicura riusci-

Al códice del 1807 é dovuta anche la ta . II governo non deve esaminare e non 
societá anónima, tanto diferente nel suo esaniina che una cosa sola, se cioé nello 
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scopo contemplato dalla societá,e nei mez-1 
zi destinali a conseguirlo, siavi qualche 
cosa di serio e di probabile e se l'oggel-
lo della speculazione presenti le condi-
zioni di una durevole esistenza: la riu-
scita pero sta nell' avvenire; essa é sem-
pre incógnita, ed é tal cosa che non si puó 
prevedere nemineno da quelli che per vi
ste d'interesse personale, sempre inquie
to e sospettoso , aguzzano il proprio in-
gegno e la propria sagacitá per potería 
indovinare. 

Non direbbesi in tal condizione di cose 
che la prosperitá del commercio dovesse 
sempre piú progredire?ll vigile favore del 
capo dello Stato, la tranquillitá del paese al 
di dentro,la sua preponderanza al di fuori, 
T industria naturale degli abitanti, il beu 
essere generale,erano per cosi diré altret-
tanti pegni di buon successo. Ma per con
solidare la potenza del commercio , non 
basta proteggerlo, onorarlo, e regolarlo 
con savie leggi. E necessario ancora che 
esso non trovi ostacoli nelle complicazio-
ni della guerra e della política. Uua guer
ra felice é un ajuto peí commercio; esso 
cammina di pari passo colle armi vilto-
riose, estende con esse la sfera delle sue 
operazioni, e porta i suoi prodolti fin do-
ve arriva la conquista. Ma se la sorle si 
cambia , se le truppe disfatte ritornano 
sul territorio minacciato, si chiudono tut-
to ad un tralto gli spacci in vista dei qua-
li 1'industria ha moltiplicate le sue pro-
duzioni: la fabbricazione langue e si an-
nienta, e il negoziante, in mezzo ad una 
quantitá di prodolti accumulati nei suoi 
magazzini, non ha altra prospettiva che 
la rovina. 

II decadimento della prosperitá com-
merciale si fece sentiré in Francia pri
ma ancora che le cose fossero giunte a 
quesli estremi. Sonó giá note le conse-
guenze del blocco continentale , e si sa 
quali danni esso avea recati al commer
cio mariltimo. Appena ardivasi arrischia-
re una spedizione sui mari, che erano oc-
cupali dagl'incrociatori Inglesi, e pareva 
che gli ostacoli innalzati dalla guerra a-
vessero spento perfino lo spirito delle 
grandi speculazioni. 

xxv 
i Ma venne la pace, e gli animi si risve-
gliarono; si vide allora il commercio slan-
ciarsi in tutte le direzioui.con un'ardore 
che non ebbe piü alcun ritegno. Cosa sin-
golare! La ristorazione parea ricondurre 
con se le idee e i pregiudizii di un" altra 
época, il disprezzo di certe occupazioni, 
Tantipatía peí commercio. A fronte di ció, 
si vede ricominciare il movimento che era 
rimasto interroüo sotto 1' impero; esso 
slrascinó nella sua sfera, non solamente 
l'uomo oscuro ¡1 cui avvenire non dipen-
dea che dall'altivo impiego delle sue for-
ze, ma slrascinó ben anche i pió chiari 
nomi della monarchia: da quell' época 
tutti cominciarono a far calcoli e proget-
ti, colla decisa volontá di parlecipare a 
guadagni. dei quali poi si esagerava Y im-
portanza. 

Ben presto inoltre le speculazioni or-
dinariedel commercio non baslano a que-
sto ardore febbrile: si tenta 1' azzardo 
della borsa. giocando sull'aumento e sul 
ribasso dei fondi pubblici. Quante fortu
ne improvvisamente nate,e quante distrut-
le in mezzo a tal frenesia! Quanli patri-
monii divorati! Quanti scandali e quante 
rovine! 

\ ¡ sonó delle epoche fatali, nelle quali 
1' amor del denaro diventa il solo moven-
te dcll" umana attivitá. La ristorazione 
segnó il principio di una di queste epo
che. Soltó T impero, la gloria delle armi 
lusingava tutti gli animi,etraeva suicam-
pi di baltaglia una gioventü che cercava 
ávidamente i pericoli. Combatiendo per 
la patria, si correva in traccia di gloria, 
di liloli, di fortune. Sotto la ristorazione 
invece tutte le classi della societá si veg-
gono invase dall'amore del lusso, e tulle, 
con uir accecamento appena credibile, si 
gettano a gara nelle piú insensate impre-
se. Non si cerca la realtá: essa vien trop-
po lenta; si cerca la finzione, col suo or
dinario corteggio di asluzie e di raggiri. 

Sotto questa delestabile influenza, si 
organizzarono quelle societá inaccoman-
dila,che coi loro disastri e coi loro scan
dali furono cosi fatalmente dannose al 
commercio ed air industria. 

Miniere, delle quali non era nemmcno 
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verisimile l'esistenza, ovvero aíTatto esau-
rite, e tali che lo stato appena appena avea 
creduto di esaraiiiarle alia sfuggita; privi-
legii d'invenzione impossibili ad essere 
applicali, anche nelle maní dell'inventore; 
metodi non aventi alcun valore attuale 
né futuro; scoperte che si leggevano da 
piú di un secólo stampate sui libri, mes-
se venli volte alia prova, e venti volte 
condannate dalla dimostrazione della lo
ro inutilitá; sistcmi di fabbricazione ¡n-
compalihiii; i bitnnii di lutti i colorí, le 
paludi, le montagne, i marmi, le pelli. le 
cándele, la dote delle Gglie appena nate, 
i danni della grandine, la mortalilá del 
besliame, e perlino le spese delle conlro-
vcrsie giudiziali, tutto divenne materia 
di societa in accomandita. Oguuno ha vo-
Itilo essere fondatore, socio amministra-
tore, o per lo meno azionista; gentiluotni-
ni e popolani gareggiarono di zelo; per
lino i possessori di rendile pubbliche non 
creilellero piü alio stato: ebbero a noja i 
fondi pubblici, perché I" aumento o il r¡-
basso dei medesimi avviene sempre len
tamente e per gradazioni inseusibili, e 
vollero abbandonare questo sicuro impie-
go dei loro capitali.per participare ai nuo-
vi guadagni che con tanta pompa veniva-
no anuuQziati. 

Di (juali frodi e trníTerie non é stata 
mai causa questa febbred'induslrialismo! 
Ció che i tbndatori delle societá aveano 
cómpralo per qualche migliajo di franchi, 
vendevasi a delle compagnie d'azionisti 
per un prezzo dieci. venti, ed anche cento 
volte maggiore! Ma chi era allora che an-
dasse a cercare quanto valesse in realtá 
l'oggelto posto in comune? Non si tralta-
va per nessuno di un'industria seria. 

Peí fondatore, 1' associazione non era 
che uiroccasione di fare una trufferia; pei 
socii un pretesto onde esercitare l'agio-
taggio. Cosa importa cercare il vero va
lore della cosa comune, se le azioni che 
Jarappresentano, prima ancora della loro 
emissione, sonó segnate alia borsa ad un 
prezzo due o tre volte maggiore del loro 
valore nórmale? 

E cosa dolorosa, il vedere, fra le cause 
che piü altivamente contribuirono a que

sta depravazione commerciale, Tazione 
della stampa, faltasi cómplice dci furbi 
che fondavano la speranza della loro for-
tuua sulla rovina delle loro vittime. Chi 
é che nonabbia letto, per piü mesi ed o-
gni giorno, fastosamente nnnunziate üelle 
colonnc di certi giomali tulle le meravi-

lie promcsse dalle societa che i giomali 
stessi aveano prese a proteggere? 

II meno che si promeltesse era un di
videndo del 20 per cento oltre l'interesse 
permesso dalla legge commercialel E que-
ste menzogne, penetraudo perfino nelje 
uinili capauue, vi destano una cieca in-
gordigia. Ognun vede come il confronto 
continuamente ripetuto tra i risultali len-
ti e diíBcili dell'agricoltore e la ricchez-
za a larga vena fluente dalle speculazioni 
induslriaii dovesse scoraggiare il lavoro 
paziente e modesto, acceudere la sete del 
guadagno, e richiamare i capitali a specu
lazioni che uon poleauo durare nemnie-
no lino all'indomani. 

Ecco come dopo uu secólo, e sotto l'in-
fluenza di cause analoghe, tornava in cam
po il rovinoso agiotaggio cui aveva data 
occasione la compagnia del Mississipi. Da 
ció si vede quanto sia vero che il tempo 
e la civilizzazione dilTicilinente possono 
modificare le uiiiane passioui, e che l'e-
sperienza del passato nulla giova alie nuo-
ve generazioni! 

Questa fu la storia dell1 industria dal 
1828 al 1857. Da una parte la menzo-
gna e il raggiro; dall'altra un'insensato 
amor di guadagno; agiotaggio da per 
tutto, e in mezzo a questa folla di truíFa-
tori e di giuocatori, pochi individui con-
fidenti e creduli destinati in ogni tempo 
ad esser vittime dei piü sfrontati raggiri. 

Ma Tesagerazione e la menzogna sonó 
necessariamente cose passaggere, e ben 
presto viene il giorno in cui la realtá ri-
prende il suo impero. Un socio ammini-
stratore, consumando una parte del fondo 
sociale, puó per sei mesi, e forse per un 
anuo, pagare agli azionisli l' ¡ulerease e 
il dividendo annunzialo uel programma , 
ma la commedia poi é finita; non vi é piü 
interesse a prolungare l'errore; una láta
le veritá fa sparire tulle le illusioni. e 
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schiude il precipicio agTimprudenti che 
si lasciarono accalappiare. jNascono alio 

w v i i 
In queslo modo degli asluli ciarlatani, 

valendosi di uno stromento utile e pos-
ra delle cause , ma il risultalo delle me- senté peí maggior beue, quando trovisi ia 
desime si riduce sollanto a sveiare lenien-maui oneste, hanno potuto inipadronirsi 
zogne e le immoralitá che presiedetteroldei risparmi accumulati da un gran nu-
alla costituzione di siíTatte societá, poiche 
procedendo contro il socio responsabile 
non si colpisce mai il vero autore del 
male.il socio responsabile é ordinariamen
te un industriante di bassa sfera, che per 
avere una piccola quota ROÍ guadagni ha 
venduto il suo nome , cuoprendo sotto 
la propria responsabililá quei iurbi, che 
dopo aver concepito il loro piano, 1' han-
no sfrontatamente magnifícalo, fingendo 
di essere affalto estranei al medesimo , 
e che colle mani imbraltate di un'impu
ro guadagno, si sonó astutamente nasco-
sti, per distornare dalla loro lesla le iue-
vitabili procelle dell' avvenire. 

La giuslizia perció é stata quasi sempre 
impotente nei suoi mezzi di repressione. 
Ella ha colpito dei fantasmi, mentre la 
realtá sí'uggiva alie sue invesligazioni; e 
a fronte di una trulla manifesta, abbomi-
nevole, alia vista di contratti d'inescusa-
bile immoralitá, perché Fautore dei nie-
desimi non aveva potulo nemmeno per 
un momento illudersi sul milla e sulla 
meuzogna dei promessi risultati; mentre 
Tintcresse genérale e Fiuteresse prívalo 
sollecilavano egualmente una luminosa 
riparazione, le armi della giuslizia si so-
no spuntatc sopra uomiui oscuri e senza 
crédito, e i veri colpevoli hanno poluto 
godere impunemente delle loro rube-
rie, insultando nel tempo stesso all'impo-
tenza dei Iribunali, e alia miseria delle 
loro vitlime. 

mero di capitalisti piü ingordi che saggi. 
» Contemporáneamente a quesle dolo-

» se associazioni,dice Rossi.se ne forma-
» roño delle altre sincere e leali,che han-
» no peródeluse túllele speranzedei fon-
» datori, che hanno aperlo Fatuta a spe-
» culazioni oneste bensi ma rovinose , e 
» che hanno inútilmente consumata una 
» parle della nazionale ricchezza. Quesle 
» perdite tanto piü sonó deplorabili, ¡n 
» quanto che consumano i risparmii dcl-
» le classi laboriose, aumentano il nunie-
» ro dei proletarii. ne esacerbano lo spi-
» rito,neavvelenano i sentimenti;ed édif-
» licile che quel povero il quale ha esbor-
» sato il suo piccolo peculio non si creda 
» la viltima del ricco che lo ha ricevuto.i» 

Nel d858,in mezzo alie giudiziali con-
troversie suscitale dalla rovina di tanle 
societá in accomandita dolosamente orga-
nizzate , un grido genérale erasi álzate 
contro la forma di tale contralto; l'opi-
nione giustamente allarmala sollecitava 
un pronto rimedio a questo male. Fu pre-
parato nei consigli del governo un pro-
getlo di riforma. 

Ma questo progetto, esaminato da una 
commissione della camera dei deputati. 
non fu assoggettato alia prova di una pub-
blica discussione. Esso fu ritirato ; e gli 
onesti negozianti chiedono ancora istan-
temenle che si facciano le opporlune mo-
dilicazioni, e si riconduca sulla via dol
ía moralitá un contralto che viene adope-

Aífrettiamoci pero adirlo: quelli che'rato come uno stromento di frode. ISon 
portarono i lororeclami ai tribunali nonié permesso di essere indiíferenti, quando 
avevano tutti un' egual diritto alia pro-
tezione ed alia pietá, Quanto pochi vi 
crano che comperassero azioni senza sa 
pere il loro vero valore! Agli occhi lo 

si pensa agli enornti capilali che le so
cietá in accomandita atlraggono uella lo
ro sfera di attivitá; vi sonó stalistiche 
degne di fede.che fanno ascenderé ad un 

ro il delillo della societá non consisteva'milliardo 1'importo dei capitali impiega-
allrimenti nell' avere emesse delle azioni 
di un valore chimerico, ma consistevg 
solíanlo nel non aver continúalo l'ingan-
no , fino a tanto che anch' essi avessero 
poluto trame un qualche profitlo. 

ti in siffalle societá! 
La legislazione dell' impero non ebbe 

in mira questi fatti. Le sue previsioni fu-
rono supérate. II movimento industriale 
della Francia d*al 1807 in poi subí una 
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completa trasformaziane. A nuovi fatti,' 
a nuovi rapporti.occorrono nuove leggij 
Bisogua pero guardarsi dal credere che 
i ricordati malí e le accennate circoslan-
ze puramente passaggcre. siano la condi
cione nórmale dell" accomandita. per sop-
prímere poi intieramente questo contral
to, o per circondarlo di troppi oslacoli. 
L" accomandita e uno dei piíi atliví slro-
iqentl del crédito e dell'associazbne; poí-
ehé soltanto per essa i piccoli capitali, ri-
clúamati alT industria ed al comtqereio. 
vcngono a cercare un hqpiego migliore, 
c nelle basae classi delle nazioni fauno ná-
scere delle aggregazioni di capitali e din-
telligeqza, che possono contribuiré all'in-
cremento del loro ben essere. Bisogna 
dunque Iimilarsi a regolare 1' accomandi
ta e mantenerla. 

Ma in qual senso ed a quale scopo 
dev'essere diretta la r¡ forma ? Se noi do-
vessimo scegliere tra i varj mezzi di con-
<ilia/-íonepropostinel 1838,nonesiterem-
mo un'ístante a domandare per l'accoinan-
dita 1'intervento del govemo, come lo si 
rsíge per la societá anónima. Non voglia-
ino giá diré con ció che questa ingeren-
za della pubbltca amministrazione negli 
afTari del commercio privato sia un' in-
lallibile preservativo contro la rovina del
le societá; « piíi di uno stahilimento isli-
» tuito con leltere patenti fece cattivi af-
» fari; piú di una societá anónima anche 
» ai giorni nostri vide in un falimiento sa-
» criücato il capital sociale e Tinteresse 
» dei terzi ». Chi potra pero negare, che 
un preventivo esame del consiglio di Sta-
to , sia una reale e vera garanzia ? Se 
rattento esame delle clausole contenu-
te neir atto di societá , dello scopo che 
la societá si propone, e delle sue forze, 
non polrebbe lar nascere la certezza della 
riuscila, perché essa appartiene all" av-
venire, e perché le umane previsioni non 
possono penetrare nel futuro, ccerto pe
ló che questo intervento del govemo var-
rebbe almeno a sbandire quelle tanle giun-
terie,dalle quali silasciaronocoglierecosi 
fácilmente l'ingordigia e la stoltezza; non 

si vodrebbero piü societá fúndate coq un 
capitale assolutameute sproporzionato al-

oggetto preséntalo agli azionisti; non 
si vedrebbero piü quelle frodi delle quali 
abbiamo ancora la rieordanza, e delle 
quali inútilmente vorrebbesi rilenere ¡m-
possibile la riproduzione. 

Ora, dal quadro che abbiamo tracciato 
delle vicissitudini che ebbe in Francia lo 
spirito di associazione,dei suoi eccessi,deU 
la inutilitádei suoi sforzi,dovremo noi con-
chiudere,conalcune mentí melaucouichc, 
che i canali, le strade ferrale destínate a 
portare una si profonda modilicazione 
nelle relazioni industrian* e nella econo
mía genérale del paese, sjeno cose fuori 
di pórtala per le societá prívate, e che 
pjeste ¡mprese, alia riuscita delle quali 
sonó necessarii mezzi, tempo», intelligen-
za e crédito, non possano essere condolte 
utilmente ad eflello, senza iL concarso e 
senza Tazione diretta dal goYerno? 

Secondo il parere di alema.. Timpotenza 
dello spirito di associaziono fra noi do-
vrebbe attribuirsi alia centralizzazione. 
La centralizzazione política ed aiqmini-
strativa fa nascere nei popoli delle funeste 
abitudini d' inerzia e di non curanza. « É 
» quesla una perpetua tutela ehe finisce 
* a rendere incapaci le naziojni ch 'essa 
»dichiara eternamente minorenni. Iq 
» questo modo Passocíazione superiore e 
» genérale, in luogo di fecondar il prínci-
» pío della sociabilitá , e di fargli pro-
»durre tutti i suoi frutti, lo assorbe 
» e lo fa dimenticare. Si lasciarono al 
» governo tanti aífari grandi e piccoli, 
» e perfiuo delle inezie, che oramai é fa-
» cile persuadersi ch'esso deve far tut-
» to, che questa é la sua missione, il suo 
» dovere, e che i privatidebbono soltanto 
» fargli conoscere i proprii brsogni. Per-
» che pensare ad associazioni particolarí 
» quando si é convinti di avere nell'as-
» sociazione genérale un niezzo infallihilc 
» di far tullo, e un onorevole pretcslo per 
» ahhandonarsi senza rímorso alia beatí-
» Indine dell'inerzia (t)? » 

Serondo altri invece (2) il male deriva 
(i) llossi, Storia della economía política. (i) Troplong, storia del contralto di societá, 

nella fíex'ue de legiílaiion. 
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dal senlimento dell'indipendenza indivi-
duale, dal gran valore persónate dell'uu-
nio entrato a mezzo del cristianesimo e 
delle razze germaniche negli elementi 
della civilizzazione moderna. Sí teme di 
trovare nell' associazione degl' interessi 
civili quella tírannia, dalla quale l'ordine 
político si é emancípalo; anche nelle cose 
relative alia proprietá privata, come nelle 
materie che riguardano i diritti del cilta-
dino, si teme semprela dipendenza. II go
verno necessario ad ogni societá industría
le dcsta per cosí diré la stessa diffideuza 
che desta il governo dello Stato, , . 

G¡ sia permesso di ritenere, coirillti<-
stre professore, di cui abbiamo riportale 
le parole, che questi lagni sonó privi di 
qualunque fondameuto. La centralizzazioT-
ne puó indebolire lo spirilo político del 
paese, ma non puó avere aicuna influenza 
sugrinteressi prjvati, La centralizzazione, 
non vi é dubbio, si forma solíanlo a spe-
se delle forze individuali ch'essa tende ad 
nssorbire, ed avvíene del senlimento po
lítico ció che succededitutti quauli i mez-
z¡ di attivitá che sonó al servizío dell'uo-
rao. L'esercizio frequente lo sviluppa e lo 
fortifica; se resta invece iqoperoso, esso 
perisce. 

Per quanto riguarda la potitica e gl'in-
teressi generali del paese, siamo d'accctr-
do che il potere, traendo a se il governo 
e Famministrazione, addormenta i citta-
diiu in una certa indifferenz,a, che si avvi-
cina assai allínerzia. Qual cura infalti do-
vrebbero prendersiiciltadini,allorclie ve-
dono coi proprii occhi che senza il loro in-
lervento lamacchina agisce, efa circola-
re per tutte le vene del corpo sociale il 
movimento e la vita? Ma quando si tratta 
d'interessi puramente individuali, del pro-
grcsso, e dello sviluppo della privata ric-
chezza, come potrebbero queste cose sen-
tire 1' influenza della centralizzazione? 
Sarebbevi forse ai nostri giorni taluno 
che pensasse di attribuire al governo la 
missione di mudare e di aumentare i pa-
trimonii particolari,lasciando vivere i cit-
tadini in una perfetla mazione ? « E un 
» voler esagerare l'obbietto il pretendere 
» chesso si applichi a tutte le cose, per-

x \ : \ 
» fino a quelle nelle quali 1" intei vento di-
» retto del governo é impossibile». Si puó 
giungere a persuadersi che una slrada 
ferrata eseguita dagl'ingegneri del go
verno, e col mezzo dell'imposta, sará me-
glio e piü sicuramente coslruita <he nol 
sarebbe da prívate societa, senza innna-
ginare per questo che nessuno debba oc-
cuparsí seriamente dei proprii affari, che 
nessuno debba cercare nel concorso dci 
suoi vicini e dei suoí amici i mezzi ch*e-
gli non trova in se stesso. 

» Gome credere, aggiunge con ragione 
» il sapiente professore, che popoli, i 
» quali hanno imparato dalla loro orga-
» nizzazione política a conoscere la po-
» tenza del principio delP associazione, i 
» sacrifizii ch'esso richiede, le ricompen-
» se che offre, e gl'immensi risultali che 
» se ne traggono, come credere, io dico, 
» che questi popoli non sappiano, in lutti 
» quegli affari nei quali non é possibile 
» Tazione dirella del potere, ricorrere al 
» pensierodell'associazione privata, eda-
» re a questa associazione l'organizzazio-r 
» ne, i mezzi, e la forza di cui abbisogna? 
» Un principio non puó produrre conse-
» guen^e contrarié alia sua natura ». 

Quelli che attribuiscono alia centraliz
zazione política Pefletto di addormentare 
glí animí in una apatia, dalla quale non 
varrebbe a risvegliarli nemmeno 1' idea 
del loro particolare inleresse, senza dub
bio s'ingannano. lacentralizzazione non 
é il dispotjsmo, e mentre 11 dispotismo 
trova in se stesso gli elementi della pro-
pria forza, e pretende di non avere biso-
gno di alcun immaginabile ajuto, la civi
lizzazione attinge e rinforza necessaria-
mente nel seno stesso della nazione il po
tere di cui ella dispone, 

Lungi dal fare ostacolo alio sviluppo 
dell'umana attivitá, « 1'autoritá lo desi-
» dera e lo seconda, e le associazioni par-
» ticolari in materia di scienze, di com-
» mercio, ed'industria vengono a coordi-
» narsi in una potente armonía colFasso-
» ciazione per eccellenza, che é la civil 
» societá. Uno stesso principio anima e 
» rinforza la centralizzazione política, e 
»le associazioni parlicolari.le stesse abi-
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» ludini di organizzazíone le agevolano 
» e le fecondano : e nessuno ignora che 
» senza rególe e senza gerarchia, qualun-
» (pie cosa diventa impossibile (1) ». 

Chiunque interroga la storia non puó 
non ricouoscere lo sviluppo che prese fra 
noi lo spirito di associazione, soltó tutle 
le forme, e alutte le epoche. I comuni, le 
cnrporazioni dei mestierí, le universitá,i 
parlamenti, il loro, i corpi ecclesiaslicí, 
e poi la Jacr/ume, la Lega, la Fronda, 
i club del 1 ?92, e íinahuenle le mulle as-
sociazioni che si sonó fórmate, tosloché la 
pace e la liberta permisero alia Francia 
di slanciarsi nella carriera dell' industria, 
non sonó altretlaute prove irreíragabili 
che lo spirito tráncese, storico e pratico 
al lempo stesso, seppe vigorosamente ap-
plicare il principio dell associazioue a 
tutte le cose, seppe farne uno stromento 
di ricchezza o di potenza, un mezzo di re-
sistenza o di aliáceo , e spingerlo fino 
all'esagerazione piuttostoché lasciarlo in 
lievolire? tanlo lo spirito di corpo e lo 
zelo degl'interessi particolari o il fana
tismo político, si son moslrati ardenli e 
perlino terribili, in molle di quelle asso
ciazioni che abbiamo testé ricordate (2)! 

Ma se dobbiamo riconoscere l'esistenza 
dello spirilo di associazione nel passato. 
la sua energía, ed anche i suoí eccessi. 
non dobbiamo poi anche riconoscere che 
la causa da cui esso derivava é ormai 
seomparsa ? che 1" associazione, considé
rala come stromento di resislenza e di 
aliáceo in uno slato di oppressione, di ven
ta un' arma alíalto inulile, quando questa 
condizione di cose sia cessata, per lasciar 
luogo ad un"organizzazione migliore? che 
¡1 voler formare delle associazioni in un 
tempo nel quale 1"individuo é in grado di 
bastare a se stesso, e di fissare un punto 
di appoggio nella propria indipendenza. 
sarebbe fare un passo indietro, e dopo e-
slinta una tirannia, fondarnc una nuo-
va (3)? 

Le circortanze, non vi é dubbio, han 

( i ) R o « ¡ . 
(i) Mein. 

no una gran parte nella vita dell" uomo , 
e in genérale i sentimenti che si svilup-
paño nellenazionidebbonoessere spiega-
te dalle necessila sociali o poütiche. Ma lo 
spirito di associazione non ebbe forse fra 
noi un'altra causa assai piü pótenle di 
quella cui lo si vuole attribuire ? líípetia-
molo ancora una volta: seguiamoquesto 
spirito uelle sue manifestazioni. Yedremo 
ch" esso non si limita ad applicare le sue 
forze soltanto a tentativi di riforma , o 
di emancipazione política; esso si ripro-
duce in tutle le direzioni, ed abbraccia le 
lettere, le scíenze, l'induslria. INon é dun-
que chiaro ch! esso sta nel carattere stes
so della nazione? E cosa giova allora ri-
cordare le trasformazioni poütiche e so
ciali, alie quali fu soggelta la Francia? 

11 caraltere francese é facile, socievole, 
simpático; quesle sonó le quaíilá richie-
sle dalP associazione, ed é certo che il li-
more della dipendenza non ha una for-
za tanto potente, che le suggestioni del-
l'interesse persónate non valgano a cal
marlo. 

Non furono associazioni prívate quelle 
che costi uirono le strade Iérrate di Or-
léans, di Rouen, e quella da Strasburgo a 
Basilea? Nou é cosa di fatto che tutte que-
ste opere sonó state ultímate prima del-
l'epoca stabilíta peí loro compimento? 

Sí suppone che gü animi possauo spa-
ventarsi delle dílficoltá che accompagna-
no 1' associazione. Ma 1* essenza del con-
tratto é 1' eguaglianza di diritti e di ob-
büglii, di sacrítizii e di vantaggi. Sotto 
quale aspetto adunque sarebbe olfeso lo 
spirito d' indipendenza e d' individuali
smo ? Inoltre , 1' associazione riunísce 
le forze destínate ad effettuare le grandi 
imprese, senza assorbire intieramente gl' 
individui; il vincolo che lega i socii fra 
di loro non é tanto stretto ch' essi non 
possano muoversi. 

No: lo spirito di associazione non é in-
compatibile coi caraltere francese; e noi 
non pensíamo che 1" attuale organizzazio-

(3) Troploog. 

BUAH



ne del paesc , né i nuovi sentimenü ira 
noi sviluppati dalle rivoluzioni contera-
poranee sieno un'ostacolo reale all' in-
cremento dell" associazione, e le impedi-
scano di divenire per noi, come lo fu per 
T Olanda , e come lo é ancora per P In-
ghilterra e pegli Stati Uniti, uno stro-
mento di beo essere individúale, ed una 
fonte di grandezza e di prosperitá gene-
rale. 

Non debbono certamente vincolarsi uni
formemente nell' associazione tutti quan-
1¡ gl'interessi; la Francia non dev'essere 
sistemáticamente organizzata in socielá 
civili, industriali, ed agricole, per l'am-
ministrazione delle prívate ricchezze. INó: 
bisogna lasciare ampia liberta alia varie-
tá degli interessi e delle abitudini; ma noi 
crediamo ferinamente che 1' associazione 
sia chiamata ad eífettuare in avvenire dei 
grandiprogressi economici. Perqual mo
tivo nou vi potranno essere delle associa-
zioni agricole, che pongano un rimedio 
alio smembramento ogui giorno piü sen-
sibile della proprietá fondiaria, smembra-
meuto, che é senza dubbio utile sotto un 

XXXI 
certo punto di vista, ma che é poi sem-
pre funesto ai progressi delFagricoltura? 
Perché non potranno istituirsi in Francia 
delle associazioni territoriali di crédito , 
come ve ne sonó in Polonia ed in Prussia, 
per sottrarre il piccolo proprietario al fla-
gello dell'usura, che in certe contrade as-
sorbe i frutti del suo lavoro , e il patri
monio della sua famiglia? 

Benché le societá fondate negli ulti-
mi tempi abbiano avuto quasi tulte una 
fatale riuscita, non é questo un motivo di 
disperare per 1" avvenire. II male é nato 
piü assai dagli uomini che dalle cose. 
Faccia ognuno il suo dovere: il governo 
colproporre per l'accomandita le modi-
ficazioni che l'esperienza ha dimostrato 
esser necessarie; — il pubblico ministe-
ro col tener d'occhio costantemente le 
frodi che hanno disonorato 1' industria; 
allora i capitalisti rassicurati non si al-
lonlaneranno piü dalle speculazioni com-
merciali; e l'associazione animata da una 
maggiore fiducia diventeráuno degli es-
senziali elementi della pubblica prospe
ritá. 
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COMMENTARIO 
SULLE 

SOCIETA DI COMMERCIO 
ni H>c iiii !• 

Art. 18 del Cod. di Comm. II contralto di societá viene regola to dal diritto civile,dalle leggi 
particolari al commercio, e dalle convenzioni delle parti. 

II Códice di commercio definisce la so-J 
cietá commerciale, determina le differen-
ti site speeie, e gli effetti particolari che 
da ciascuna dcrivano. Ma esso non si oc-
cupa del conlralto considéralo in se stes-
so, della sua formazione, del suo princi
pio, del suo fine: tuttoció che riguarda 
questi punti essenziali si trova nel códi
ce civile (1). 

Bisogna dunque daré un' occhiata al 
códice civile, e benché il piano di questo 
libro non comporti lunghe spiegazioni sul 
diritto comune, é tuttavia necessario di 
esporne le rególe, in succinto si, ma com
pletamente , onde evitare ad un tempo 
tanto le ripetizion¡,quanto la oscuritá,che 
sarebbe troppo penosa. Le disposizioni 
del códice civile sonó per cosi diré una 

prefazione obbligatoí ia della legge ccrc-
merciale. 

L'opera che noi publlichiamo sora di
visa in tro parti: 

La prima é destínala alia espos'zione 
dei principii sulla natura, suH'oggetto, 
sulle condizioni eostiluthe del cculratlo 
di societá, e sulla distinzione delle societá. 

Laseconda edutffra un circostanzialo 
commento degli articoli del códice di com
mercio risguai danti la soci< tá in nome 
collettivo e queMain accomaudila, la so
cietá anónima, e le associazioni in partcci-
pazioue. 

Nella tcrza parle si tratterá tuttoció che 
riguarda lo scioglimento della societá e 
i suoi cfletti.la lújiiidazioue, la divisioue, 

¡ e la prescrizione. 

(i) II códice civile Austríaco al § i a i 6 , col quale termina il capitolo sol coutratto di so
cietá, cosi si esprime: «Le disposizioni contenute i a questo capitolo debbono applicarsi anche 
•n alie societá di commercio, in qitanlonun sianvi per esse disposizioni speciali. » Peí Regno 
Lombardo-Véneto queste disposizioni speciali sonó contenute nel Tit . III del códice di commer
cio Francese ch'é tuttora in vigore. Dobbiamo quindi rítenere che le societá di commercio so-
no presso di noi regolate dal T i t III del códice di commercio in tutli quei rappoití sui quali 
il códice di commercio dispone, e dal códice civile Austríaco in tutti quei rapporü sui quali 
il códice di commercio non dispone. Eeco percha, oürendo agli studiosi la versione Italiana 
del commento di M. Delangle sulle societá di commercio, si e tróvalo opportuuo di richiama-
rc all" occasione le disposizioni del códice Austríaco sul contralto di societá, e le altre leg^i 
posteriori che si riferiscono all'argomento. (¡Snta del Traduttore) 
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