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~ CRISI - CRISI ECONOMICHE 913 

ch e sign ifica in vece cadu ta len ta e gra dua le de lla febbre (tifo). 
In alt ri cas i il term in e crisi vie ne , utili zzat o pe r espri me re es a
cerb azione im provv isa d i fen om en i morbosi e così si parla di crisi 
gas tric he e lari n gee n ell a tab e dorsale, di cris i ep ilet tic he , d i cris i 
n erv ose , di cri si dolor ose , d i cr isi iper ten sive, di cris i an afilatti ca 
o em ocla sica . Nell a m edi cina pr ati ca in tutti i temp i s'è parl at o 

J9' 

),l ' 

)7' 

~' 

A B 
CRI SI: T racciati di tempe ratura febbrile 

A, cadu ta della feb bre per cri si; B, caduta della febbre per lisi 

. !d i crisi risolutive , nel se nso sopra in dic ato . A n ticame n te esse ave 
"van o gra nde im po rtanz a teor eti ca (dottrina della cri si) . Anche oggi 
:il me ccani sm o in t imo dell a cri si è pe r m olt e di esse mal cono 

., sciu to . Vi so no cr isi ch e di riflesso ne pr ovocan o altre, così l'a ccesso 
~+ ~angi n o s o term ina con un 'altra crisi, la crisi poliuri ca con emi ssion e 

'abbo nd an te ur ina di color ch iaro e di ' basso peso spe cifico . La 
,_risi pol iuri ca acc om pa gn a 1!1fin e d i molt e mal attie inf etti ve, spesso ' 

' !Ie pr ean nun cia , ed è seg no p rogn osti éo favorev ole . C. P. - Gi. V, 

CRISI ECONOMICHE. - Ne i sist emi ec ono mic i an te rio ri 
: ~ l mo d erno capi ta lism o, gli spos tame n ti bru schi nel ge ne rale eq u i

';,j ib rio econ omic o, le depr essi oni nel gene rale st at o di bene ssere 
~c onomi c o di una dat a pop olazion e, erano spesso det erm in ate 
~ a tr e fond amentali eve n ien ze: scars i raccolti, gu er re , epid emi e . 
l a sto ria m ostra il fr equ ent e rip ete rsi di simi li ca lami tà , m a qu esto 

;{icorso no n assum e una regolar ità di sv olgime n to e neppur e una 
,~~ri od i ci tà appr ossim ativ a. In ogni m od o le ac cennate calam ità 

" ~~ vev ano p er lo più un am b ito territ ori ale relat ivam ent e ri str etto . 
' l'1'randi ine gu agli an ze esisteva no ino lt re da lu og o a luo go n ell a ge
~~e r al e dinamic a eco n.om ica,. p oi.ch~ spesso I?r ati came~te le si? ? ole 

(~l ag h e e r~ n o, merc'~t1 qua si ~ hiUS I , sepa ra t i da ?ar,:, er~ . politi che 
e dog anali ; pe r ' la difficoltà e Il cos to de lle com uruca zio ru 1 rapp orti ' 
lom m erciali era no rel at ivam ent e ristr etti ; le ,circolazioni m on et arie 

' ~$ l svolgevano quas i , indip end ent i fr a loro. Ai caratt eri eco nomici 
~ tecnic i de ll'a tt ività pr oduttiv a co rrispo n dev a un a fo rmaz ione 
itist ret ta d i capi tale fisso . Scar so era lo, svilu p po d el cr edi to e pr esso 
,~e m an cant e il cre di to m obili are. L a p rest azion e del lavoro, n ell a 
(6rm a d ell 'arti gianat o e con l'este so irr egolare lavoro a do m ici lio , 
" òn dava lu ogo a un m er cat o dell a m an o d 'oper a, con definit a for

\a zione di pr ez zi a estes a appli cazion e e n emm en o a b ru sch e ge 
~j, ra li variazion i nel grado di occ u pazione. 
Ji L 'ec ono mia ca pitalist ica, so rt a fra il seco lo XV II e il XVIII 
liell 'Eu rop a oc cidentale e svilu pp atasi p oi rapid amente, è co n tras 
'$égn ata inv ece da un an d ame n to fort em ent e din ami co, spec ie co n 

~ 
" ' o vi me n ti gra dua li a lun go decor so (secolari) e co n m oviment i 
i\ etentis i a forma on du lare e a de cor so di pochi an n i (ciclici) . 

'~ est i ultimi m ovim ent i so no qui sin golarm ent e cons ider ati, 
It,., L a d inamic a eco nomica nell' econ omi a capit alistica n on pr esent a 

iù in gen ere la pr evalen za d i occ asiona li ca lami tà, di catas t ro fi 
.•~o n omi c o -s o c i a li -po l i ti ch e in izianti lun ghe ep och e di depr essi on e 
;, :s offerenze, m a m ostra degl i alti e bassi, delle osci llazio ni , dei 
:lt li com pos ti a lor o volta d i va rie fasi . P oich é nella vita uman a, 
'l"he coll ettiv a , è più evide n te la sensaz io ne dat a dall e pen e 
X~ qu ell a d ata dai god imen t i , co sì l' att en zion e de gli op era tori 

;t\~, d e g l i stu d ios i è specialme n te rivolt a alla ', fase di m arasm a, 
illi sc ars ità ,di affar i e di disoccu pazion e op eraia ch e figu ra in 
s at i cicl o , e so p ra tt u tto alla crisi, la fase di p recipit oso passaggio , 

; ll~ ll ' efferv esc enza alla m an can za d 'aff ari , dalla p ro sperit à al di 
"' lj io . La crisi è un o spos ta me n t o spesso repe n tino da una dat a 

ib'Sizion e d 'equilibr io a un 'altr a m olt o di ver sa ; lo sp ostam ent o è 
" solit o suss u lto rio , im pr evedut o per m olti fra gli op er at ori, e 
,term in a b rusca me n te g rav i diminu zion i d i va lor e e d i at t ivi tà 
od u t tiv a, min orazioni o cessa zioni di remun erazione ; è spes so 

"!l:om pagn ato da scon certi , da episo di drammatic i . P er qua n t o la 
~s i abbia parti colarit à di car att eri e di m anif estazioni , essa fa 
(: 
'<;'58. * E NC.J C LO P ~ DI "" it A L I AN A ' XI. 

part e in teg rante dell 'ondul azione ciclica . Il sistema caus ale d ell a 
cris i è insi to n el sistema causal e dell o sv olgim en to ciclico: la teoria 
d elle cri si più pr opri am ent e si d ov re b be d esign are come teori a 
dell a' ciclicità ne l m ovim ent o de gli affari . 

I cicli sono p oli enn ali . Da ta la pa rtico lare imp ort an za asse gn at a 
alla cris i, si pu ò cons iderar n e lo sco p p io come pu nto di p art en za 
p er la mi sur a d ell a lun gh ezza d ei cicli . 

A tit olo esemplificat ivo si r ipor ta la cronologia delle crisi fra il 1790 
e il 1925 (gli anni in cui sono sco ppiate cris i gravi sono indicat i in co rsivo) , 
in Ingh ilterra e negli Stati U niti, due paesi in cui l'econ omia capitali
stica si è ins taurata con caratter i mo lto spiccati : 

In ghilterra: I 792, I79 7, 18° 3, 1807, I 8I O, I8I5, I 8I 9, I 825, 1829, 
1831, I 837, I 847, 1854, I 857, I8 66, I 873 , 1883, I 890, I90 0, I 907, 1913. 
1918, I920 ; Stati Uni ti: 1796, 1802 , I 807 , 1812, I 8I 5, 18zz , I 825, 18z8, 
1833, I 837 , I 839, 1845, 1846, I84 7. 1853 , I 857 , 1860 , 1865, 1870 ; I 873 . 
188z, I 884, 1888, 1890 , I 893, 1896, 19°°, I9 03, I907 , 19 10, I 9I3 , 1918, 
I 920, 1923. 

Lungo un a parte del sec. X IX sembrò delinearsi un a cert a regolarità 
nell a distanza fra le crisi gravi , distanza che sembrava aggirarsi intorno 
ai IO anni. Di fronte a ques ta regolarità cronologica, talun o ravvisò nei 
cicl i e nella manifestazione più grave di essi, le crisi . un riflesso dì feno
me ni cos mic i . L 'approssimativa equidis tanza nel rico rso de lle crisi sem brò 
frange rsi poi nell'ult ima parte del sec. X IX e prima del XX . Sembra 
ultimamen te man ifestarsi una certa tendenza all 'abbreviazio ne dei cicli. 
Negli Stat i Un iti dal 1790 ad oggi i cicli han no un a dura ta media di 40 
mesi , e le più recenti indagin i in dutti ve intorn o alla dinami ca eco
n emi ca assegna no una notevole impo rtanza a quelli che si pot rebbe ro dire 
i cicli min ori, culmi nanti non già in un a grande crisi. mol to appariscente, 
ma in un regresso di att ività eco nomica, meno vis toso e men o drammat ico , 
denomi nato dagli autor i anglo- americani recession. ' 

La dottrina sui cicl i degli affar i è cont rassegnata da un a gran de 
vari età di teo rie (designate per lo p iù come teori e dell a cris i) ch e 
non ri esce agevole classificare . N el cons idera re fen om en i così 
com p lessi, quali sono le cris i, bi sogn a d istin gu er e la con cezio n e d i 
cau sa d a q ue lla di occas io ne. Il sistema cau sale dell e crisi n on 
è certo sem p lice, e va ria da ciclo a ciclo : vari ano an ch e m olto , 
d a ciclo ' a cicl o, le circos tanze oc cas ion ali; queste influ isco no in
dubbiam ent e sull a varie tà d i svo lgime n t o delle sing ole cris i, per 
qua n to l'importan za degli eve n ti occasion ali no n sia così d ecis a 
come sp esso supp on gon o osserv atori supe rficiali. 

F ra le circo stanz e inizi ali ch e ha nn o a ddo tt o a svolgim enti cri 
ti ci si p osson o ricord ar e, a titol o d'es empio , la spec u lazione fer ro
viaria (cri si del 1847 ) , il riflu sso d i m etalli pr eziosi in Euro pa per 
l 'introdu zion e de l cors o forzoso negli St ati U n it i ( 186 6), la spe 
culazio ne su l ram e ( 1907) . T alor a occ asioni p osson o esse re eve n ti 
che signi ficano un gr and e sp ostam ent o acci den tale n el m ovim ent o 
d egli affar i ; p er es ., lo sco p pio d 'un a gue rra. P ossono ess ere an 
che eve n ti o .fenom eni che im port an o un o spostam en to , nell' in di . 
riz zo del m ovim ent o seco lar e, un o spostam ento n el trend , Tali ' 
sono p are cchi 't ra i fenom eni che il Pi gou design a come cau se 
reali delle fluttu azioni indu stri ali (con trap poste alle cause p si
co logi che e m onet ari e) : varia zion i nei pr ocessi tecnici, nel genera le ' 
.sistem a dei gus t i, sco pe rta o sfru t tame n to di gra nd i giacimenti 
mi ne rari . Fen om eni di 'q ues to t ip o sembr er ebb er o piutt ost o esser e 
causa di 'lun ghe onde, ch e di ondu lazio n i cicliche ; m a, in fatto , 
la ' d in am ica secolare e la d inami ca cic lica s' in trecc iano fra lor o 
e, come è ar t ificiale il pr ocedim ent o sta tis tico d i sepa raz ione dei 
sint oni ie degli effett i,cos i è di fficile il pr ocedim ent o logico di Se
para zion e del siste ma cau sale . 

A spi egazioné dell 'odi erna fenomenologia ciclica e critica si adduco no 
alcuni caratteri che distinguo no l'econ omi a capitalisti ca dai. sistemi eco 
no m ici -anteriori. 

i . Pr oduzi one p er U mercat o e non p er ordinazio ne.  La produ zione di 
beni avv iene infatti generalmente in vista d'una dom an da che si prevede si' 
debb a form are su) mer cato in istanti futu ri , talora non prossimi . Si agisce 
così no n in vista di 'condizioni present i, ma di future posizion i del m ercat o 
e la previsione economica assume nel sis tem a att uale un 'imp ortanza e 
un 'efficacia molt o mag gior i che in regimi ante riori . 

2 . P sicologi a degl i op eratori.  La teori a eco no mica pura ipo tizza degli 
operatori con sci delle condi zioni del me rcato e èapaci di adottare una 
con do tta razionale. Gli . operatori reali no n hann o però simi li capacità; 
essi, mo lto spesso, hanno cog niz ioni imprecise , imp erfette e anche errate 
sulla situazione presente e cos ì fann o induz ioni infondate sulla situazione 
futuradel ·mercato. Gli errori eco nomic i che così si 'com piono in un m er cat o , 
considerati .nell a loro massa, n on so no distribuiti seco ndo la legge degli 
erro ri acci dentali, bensì, di so lito , in maniera fort eme nte asim me tr ica , e, 
prevalenteme nte svolgendosi in un dato senso , sono causa a vo lta a volt a, 

. di spo sta men ti nell a posizione del mercato in co n fro n to co n la po sizione 
che sarebbe risult ata ave gli errori -non si fosse ro comp iu t i j -così avve n-
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ga na var iazio n i nella dom anda o nell'offer ta di beni , d i servizi, d i ri sp ar
mio, ecc. , var iazioni ne ll 'attiv it à prod uttiva , n ella co nces sione d el cre di to , 
nella produzion e di segn i monet ari, nei p re zzi , n elle m erce di , ne i sagg i di 
in ter esse e d i scon to , nei costi di prod uzio ne , nei pr ofitti , n ella d ist r ibu
zion e de i redd it i , ecc . G li effetti de gli err ori n on sono elimin ati dalla 
sco pert a d egli erro ri stess i, d alla corr ezion e ; m a d a que sta deri van o 
spo stame n t i del m ercat o in alt ro senso , n on m ai un au to m at ico rag
giungi me n to pe r fetto delle posizioni che si sareb bero realizzat e in u n 
ambien te d ove avessero agito solo de gli esseri razion ali . G li err o r i si com
pi on o n on so lo p er igno ra nza, m a an che p er i ca ra tt er i p sicologici d ei 
singo li operato r i , car atteri che addu cono a vis ion i di ve rgen t i in va r io 
sen so da lla realt à, a op in ioni ot timis te o pe ssim iste su lla p osizion e attu ale 
o fu tu ra d el m er cat o . Qu este opin ion i, ques ti caratte r i p sicologici , n on 
r ima ngo n o uni formi n el te mpo e n on si forma no iso la tame n te pr esso i 
singo li ope ra to r i , ma m uta no e si pro pa gano ta lora rapidament e ed este
same nte p oich é l'ambi en te econ omi co è m u te vole e pe rm ea bil e . 

3. Tecnica nella produzio ne manif atturiera capitalist ica. - L' odiern a 
pr odu zion e in ser ie secon do tip i definiti fa $1 che la vari azion e nell a 
dim ensione dell 'imp resa pr oduttri ce sign ifich i genera lm en te va r iazio ne 
nel costo un itari o di prod uz ione nel senso ch e aum en tando la qu an
tit à d i ben i pro do tt i si realizza d i solit o una dim inu zione n el cos to uni
ta r io ; da ciò d eri va un a p revale n te ten d en za alla dil at azione d ella pr odu 
zio ne, all 'amp liam ento del me rcato , alla ri cer ca d i nu ovi sbocc h i. 

4. Caratteri dell'impiego di mano d 'opera. - L 'econ omi a cap ita listica è 
car att er izzat a d alla pr odu zion e di fabbr ica s ost it uit a al lav or o a d omi cili o 
con un gra n de im pi ego concen t rato di m an o d 'op era ; le va riaz ion i ne lla 
dim en sion e d ell'a tt iv ità p ro dut t iva sign ificano qu indi var iaz ion i n ell'im 
piego di m an o d' op era , con tutt e le grav i co nse gue nze eco nomico -soc iali e 
le p arti colari azion i p oliti che che ne deri van o . L a con do tta d ell 'or gani z
zaz ione op era ia tend e p limi ta re la varia bi li tà, at tra ver so il tem p o, nel 
sagg io dell e merced i , acc resce n do la var iab ilità nella dim en sione della 
domand a di bracc ia. 

5. Posizi one delle industrie pr oduttr ici di beni strumentali a fecon di t à 
rip etut a. - Il lar go impi ego di macc hine, ut en sili, ecc ., att r ibui sce un a pa r
t icolar e ril evan za alle indu st rie m eccan ich e, navali, ecc ., qua li pr odur
tr iei dei d ett i ben i. T ali indu st r ie, in un a soci et à sta t ica, pr odurre b ber o 
solo be n i d estin ati a surroga re qu elli logorat isi ; in un a societ à d ove va ri an o 
i pro cess i te cnici , p r odu rrebb er o an che beni di nu ovo m odell o p er su rro 
ga re que lli ant iqu ati ; in un a soc ietà come è quell a con cret a , pr odu con o 
altr esl beni d estinati alla dil at azione delle pr odu zi oni m ani fatturi er e in 
genere nelle fasi d 'esp an sion e deg li affari. 

6. Ela sticità di offerta dei beni strumentali a f econdità rip etuta. - Par 
ti colari con di zio n i d i elast icità p rese nta l' offert a d ei beni strume nta li , 
consider ata att rave rso il tem po , in relazione con la d in ami ca nell a d o
m and a dei beni (gen eralm en te beni di ret ti ) alla cui produ zion e i be n i 
stru me n ta li stessi co ncor ro no. Da var iaz ion i positiv e .n ella d oma nd a di 
qu est i be ni d ire t t i (q ua li avv engo no nell a fase ascend ent e del ciclo deg li 
affari) deri va la. ne cessit à di un a ma ggior e disp onibilit à di m acchin e e 
per tant o di un a m aggior pr odu zione d elle. med esim e. M a p er l 'allesti
m ent o di macc hi n e, d'impianti indu stri ali , di navi , ecc ., occorre un temp o 
relati vame nt e lun go che giunge sino a un o e talor a a pi ù ann i, e tale spaz io 
di temp o sign ifica inc reme n to nella prod u tt ività mar gin ale , mi su rata in 
m'on eta , de i' be n i già pr odotti , sign ifica form azione per essi di quasi - ren di ta . 
Alle vari azioni negati ve nell a do m an da di beni dire t t i n on cor ri spond e 
poi un'eff ettiv a ridu zione n ella dispo nibi lità d ei be n i strume n ta li : poic hé 
p er qu est i ultimi ben i l 'el asti cità n egat iva di offerta è null a. II disin vest i
men to del cap ita le fisso im pi egato nella produ zion e è puram ente teorico , 
cos ì come lo spo sta me nto da luogo a luogo , da in d ust r ia a in d ust r ia'. La 
ridu zion e nella doma nda di be rti dir etti, o anc h e so lta n to la cessaz ion e 
n ell' aum en to di tal e dom and a, non so ltan to impo r ta l'arr est o nell ' att i
vità d elle indu stri e pr odu centi i corr ispond enti be n i st ru me n ta li a fecon
dit à r ipe tu ta, ma anc he - di front e all ' irridu cibilit à de lla m assa esistente 
di tali ben i - im po rta " annull am ent o della p rodu tt iv ità m argin ale di q ue 
sta m assa ; per un a p ar te di qu esta ma ssa il valore indu stri ale att ua le sco m 
p are ; m olte m acchin e, in vec e di valere 'come m acch in e, va lgono solo com e 
ferr o rott o . . 

7. M ercato del risparmio, - L 'econ omi a capita listica m oder n a , co l 
ri cordat o t ipo di p ro duzio ne in du stri ale da essa ins taura to, imp ort a un 
vas to impi ego d i capi ta le fisso e di capi ta le circo lan te; im p ort a un a cre 
sce n te rile vanza n ell'impie go di ri sparmi o, n ell a do m an da e nell ' offe rta 
di ri sparmi o. La din ami ca nell 'offert a e n ella dom anda .d i ri sparmi o n on 
si svo lge sem pr e in m an iera ana loga, coordi n ata . L' eco nomia capi tal isti ca 
ad duc e an che a un a cres cente im po r ta nza nella intermedi azion e ban cari a 
ri spetto al m ercat o d el ri sparmi o : qual siasi mut am ent o nell 'in diri zzo del
l'opera ba ncar ia de termina mu tamenti nelle con di zioni del mer cat o' del 
risparmi o , e nei pr ezzi che su ques to m ercat o si forma no. L' Indir izzo via ' 
via ass un to d all' azion e ban cari a - attr averso variaz ion i nei"pre zzi e nella 
massa del cre dito con cesso , n ella cron ologia della concessio ne di ta le 
cred ito e nell a distri bu zione di esso fra i vari rami di atti vit à m anif attu
ri er a e fr a le varie sin gole impr ese - infl u isce decisam en te su lla din amica 
dell 'atti vit à pr od ut ti va. 

8. M ercato fi nanzia rio. - L a racc olt a di ri sp armi o per la conversio ne 
in capita le fisso avv iene p er lo più, nell 'econ om ia capital isti ca , in m an iera 
med iata o imm ed iat a , att rave rso l'em ission e di t it oli di cred ito , special

ment e di azio n i. Il m ercat o di tali t it oli h a acqu ista to u na rtuov. 
ril evan za ed è dota to di un a gran de sensib ilità, n on solo r ispetto all ' 
condi zione de lla d om and a e d ell' offer ta d i ri sparm io , ma anChe 
alle p revision i su l ri sp armi o avvenire e sul fu tu ro tIusso di ~ro~ 
teressi : in esso h ann o in oltre m olt a pr esa i fatt ori psicol og ici. l 
di capi talizza zione pr esent a u n a gran de va r iab ilità at t ravets,i"U i! 
ta le .var iab ilità - anc he all ' in fuori dell'.orbit a pro p ri a d el '#\ç rl:à~ 
ZIan o - ~ lgnlfica spo stam ent .o nella dl st.nbu~lOn e d ella .. ~~, 
verso var raziom n el valore di m ol ti ben i- capit ale, Qu est e Va.. 
saggio di cap ita lizzazio ne ad du cono pe r ta n to a var iazioni ' . 
valore m onet ari o di m olti patrim oni e dete rmin an o in con 
zion i mo lto no tevo li n ella co n dotta eco no m ica (nel sod di 
bisogni , ne i ri sp arm i , ecc .) dei singo li ope ra to r i, ri pe rcu ." 
dom and a attua le d i b eni d ire tti e in tluend o gra n demen te , $ullli 
de gli op erato r i . '.. ' . 

9. I nterdipendenz a fr a mercato monetario e mercato t,réiliì 
svolgiment o del m od ern o cap ital ism o si acco m p agna un a' èr. 
fus ione n ell ' impi ego d i segn i ra ppre sen tat iv i della mdii~ til : 
segni rappr esent ati vi a l po r ta to re ma anche all'or d ine . I n ! 

d i tecn ica m on etari a , l' azione d ella b an ca r ispett o al valo re 
si eserci tava essenz ialmen te attr averso vari azioni nella veloci 
zion e della m on et a m et all ica ; n ell 'econ om ia cap ita listi ca · 
creazio ne di me dio circo lan te rap p resen tativ o n on è più : ~

ba nc he di emiss ione, m a è svolta anc h e d alle ban che ordir 
il m oviment o dei d ep ositi e la creazion e dei dep ositi , e' 
ultim a med iant e la conces sio ne d ei credit o . L 'az ione ban 
p orane ament e credi tiz ia e m on et aria . T ale azione è va 
nel tem po an che secon do le pre visioni su lle co n d izion i fut u 
su essa ese rci tano n atur alm ent e molta influ enz a an che ì 
logici . L e var iazion i att rav erso il temp o dell 'azion e ,b an ' 
n on solo su lla velocità di circo lazion e, ma anc he su lla . 
circo lan te, im po r tan o spos tame nt i nel valore dell a rn oi 
vello dei pre zzi dei beni e serv izi. ' . . 

IO . Rapp orti interl ocali fra i mercat i. - L 'ec on orni a', 
d ern a (anc he pe r effetto dei pr ogr essi nell a tecn ica de ii 
tr assegn ata da con ta tti, d a rap por t i fra i va ri me rcati , 
più num erosi, vas t i, rapidi e com plessi di quel che fl 
econ omi ci ante ri or i, Si ver ifica così la p ro p agaz io ne . 
sposta rnen ti nell 'equil ib ri o econ omi co gene ra le . . 

I I . Vischiosità. - I fen om en i m on etar i determin at i da 
d iale hann o messo in gran d e evide n za il fen om en o d el le 
pr ezzi dei beni e serv izi e le sue .consegu en ae , in q uan U 
der iva da gra n di e rap ide varia zio ni n ella massa de l r 
Ma il fen om en o della visch iosità ha ma n ifestaz ion i ass 
cesso econ omi co an ch e all' in fuo ri del caso ecceziona le 
stame nti nell e po sizioni dei var ! gru ppi di op era to ri .n ql,1 
temp or an eam ent e , an che se int erd ipenden ti o der ivant i. 
N on ostant e che' i mer cati format isi nel sis tema cap i' 
sia no più affin i al mer cat o pe rf ett o e così si pr esenti U9 ' 
della domand a e d ell' offerta in con fro n to co n sis tem i 
nel me ccan ism o econ omi co si m anif est an o var iam en'te 
di res istenza , d ' in erz ia che r ita rda no la p ro pagazio n è " 
nelle posizioni dei vari fatt ori determin anti la for m 
N e ri sult an o, in dati istanti, pr ezzi diver si da qu elli 4 
in amb ien ti in cu i la vischi osità n on esist esse , e COSl .5 

dom ande ci offer te di beni o se rv izi e va r iaz ion i n ella dim 
t ività p ro dutt iva : qu est i spos tame n t i si esau r isco no o dà l!' 
vime n ti in senso inv er so , con l'attenu arsi o col cessare 
zioni di vischi osit à. 

12 . Di versa' dinamica nell 'offerta di p rodotti industrie 
agrari, - .(Qu est o carat te re n on è pr opr io so lo de ll 'econ om 
m a ha , col capi ta lismo , acq uista to m aggio re rile van za) . -'11' 
d otti ag rari , ri spett o alla scad enz a d elle sue var iazi on i , 
vinco lata con hl succe ssione delle stagio n i; il cicl o p ro 
semp re an nua le e so lo in rari ssimi cas i è susc et ti b ile dj 
talvolta le var iazion i pos it ive n ell'off ert a posson o avven ire 
spazio di tem po anc he supe r iore all 'a nno (p er la form 
pi an ta gion i, ecc .). L e dimen sion i dell 'offert a sono esse~~ 
den ti da circos tanze m eteori ch e , dalla freq uenza de i pa 
vari abili co nd izion i am bien ta li, pr opiz ie o avverse . Le .~ ~. 
pr odu zion e n on sono sus cett ibil i. di pr ont o accr escimen t o! 
neppur e posson o avve n ire sp ostamen ti di di sp onib ilit à n .!l' 
le de r ra te sono spesso p oco co nse rv ab ili. L'o fferta dipe ri 
capr icci de lla natur a. Ind agin i varie sono ulti m amen t 
accer ta re se ques ta bi zzarra t radi zi onale di zion e - ç~' 
casua lità nelle vicen d e mete oriche e nei lor o effett i su lle; 
col e - n ascon da in vece un ord ine : tent at ivi son o sta ti 
ta t i ince rt i) p er dete rmina re se esista una per iod ic it à 
con dizion i meteo r iche , cui sa reb be conne ssa u n a peri odi 
zion i ag rarie, dall a quale der ivereb be l' afferm ata per io
tu azioni ciclic he -n egli "affar i . P er la produ zi on e ind us tr 
de ll'o ffer ta è genera lme n te re golabi le in via app rossim a 
din amic a in atto o p revista della d om an da : l' offert a var ia p..... 
per fatt o dell 'u om o an zi che ~e r capricci d ella n atur a ; ques ttti~ ._ 
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tale differenza è stata posta in evidenza già da vari econom ist i antich i, 
~. ,: p. es. dal Ga liani . Alla d iversa din amica delle produzio ni agrico le e in

:,:dustriali , co rrisponde una diversa dinamica nei costi e nei prezzi. Le
 
',.alternative nell 'esito delle produzioni agrarie adducono ad alternative
 
rl~ l flusso dei redditi per la sezione agraria de lla popo lazione ; per quanto
 

·/ ii tenore di vita de lla popo lazione rurale vari i sensibilme nte d' anno in
 
:t .anno seco ndo i'entità del racco lti, le sue alternative impo rtano anche spo
~. stament i sensib ili nell'entità degli scambi fra derrate e mone ta, e succe ssi
': vamente nella doma nda di prodotti industria li da parte degli agricoltori . 

Cosl , a seco nda che i racco lti agrari sono scars i o cop iosi , si hanno nella 
ià. dom an da di merci indus triali e nella connessa attiv ità produttiv a, varia
dei ,'zioni che spesso des tano esagerate aspettative presso i m ani fatt or-i. 
'Ila " Per qu ant o il sistema caus ale del pr ocedim ent o ciclico d ella vit a Ilia 

econom ica sia assa i com plesso e va ria bile e var iino le m ani festa zioni 
;'c icliche, tutt avia è possibil e tr acciar e un o schema delle vice n de più 

;!::f requen ti che si svo lgo no in un ciclo, in base alle es pe rienze p iù 
·! tè.centi . L'in ter o cicl o è d ivisibil e in p iù fasi - d 'in eguale lun gh ezza 
~è d i lu ngh ezza n on unif orme per success ivi cicli - seg na late ciasc un a 
.'ila caratteri eco no m ici assai diversi . N on v'è acco rdo fr a i vari 
~~conomis ti r iguard o al num er o dell e fasi e rigu ardo ai ca ratt eri 
ftte ~ s~ ravv isati . Il Com itato di ricerche .econ ?,? ic.he (p resso l 'Uni
J' erslta H arv ard, a C am bndg e ne gh St at i U niti ), il mag gior e orga 
il!ism o di stu di sis tema tici su lla din am ica economi ca , dist ingue 
'.ç) n qu e fasi : ascesa, prosperità, difficoltà fi nanzi aria, crisi industriale, 

Iep ressione. Ne lla segue n te ana lisi, app ros sima tiva me n te cron ologica, 
ielle vice n de cicliche, sono rich iam ate, con num eri fr a p ar ent esi, le 
lrcostanze pr oprie dell 'econ omi a 'capitalistica cui i fen om eni si 
ia nn od ano , 

L o svo lgime n to ciclico significa fon dam entalm en te fluttu azione 
ella dimen sion e dell' at tivit à pr odutt iva. L 'attivit à produtt iv a si 

~yo lge in vist a d 'un a suppos ta condi zion e del mer cat o a lla qu ale 
!:lrri spond a, per le imp rese produtt ive, un pro fit t o ( I) . L a pr e

,~j sione d 'un magg ior e pr ofitt o det erm in a un am p liame nto della 
.. '~ivi tà pr oduttiv a ( I , 3) . Pr evisioni d 'in cr em ento n el p rofitt o ri

'et t o a un grup po di im pre ndi to ri poss on o deri var e da var iazion i 
" terv en ute nell e co ndizion i dell a pr odu zione , o (più sove n te e p iù 
\cilm ente) da cir cost an ze che si ri t ien e adduca no a in cr em ent i 
ella dom and a, qu ali l'ap ertur a d 'un m er cat o stra nie ro , un o spo 
'am ento nel sis tema dei gust i, un 'abb ond ant e pr odu zion e agr a
h avvenut a o pre sunt a (12) . Qu est e e altre simi li circos ta nze 

,,..s sono esser e l ' occasion e che dà origine alla fase di ascesa. 
a qu esta fase p ot rebb e in iziar si an che sen za una speci ale de

nita circ osta nza occas iona le 'per il sem p lice esaurir si della fe
rme no log ia pr opri a della fase con clusiva (depressione) dell 'ant e

ore ciclo . 
Gl' ini zi dell a fase asce nden te sono ca ratteriz zati dall a p osi

pn e del merc at o pr op ria dell 'an teri or e fase d i mara sm a : bas si 
:,ez zi d ei b eni dir etti ; b assissimi p rezzi delle m aterie prim e e di 
rtete gia cenze di esse; domand a qu asi nulla di beni strume n
ti a fecondit à rip etut a e qua lche giace nza ' di essi, in p ar te 
.vecchi m od elli ; d ispon ibil it à relat ivam ent e abbo nda n te di ri 

a rm io, b assi sagg i di scon to; scarso sp iri to d ' ini ziati va, poca 
denza all'e m ission e di nuo vi tit oli , m er cato fin anziar io depr esso ; 
sa velocit à di circ olazion e sia dell a m oneta , sia de i beni . A qu este 

.e co ndizio ni co rris po ndo no costi di produzi one relat ivam ent e 
i. La fase di ascesa s'ini zia , dunqu e, con la mi gli or e pr ospe t
di pro fitti . Si ha la tend enza ali' espa nsio ne nell a pr oduzi on e 

Hu stri ale (1). D app rim a risulta più int en sa l'ut ili zzazione d egli 
p ianti , cioè dei beni a fec ondi tà rip etuta esistent i, la qual e ad 
~e a un 'ult erior e diminu zion e dei cos ti di p rodu zion e (3) ; si 
:fifica un pr ont o in cr em ent o nell a dom and a di m at er ie p rim e 
~9n co rris po n den te am pliam ento del capita le circolant e : 's 'in izia 
~l qua l che m aggi ore im piego d i man o d 'oper a (spe cialment e sott o 
lijn a d i più in tensa occ up azione delle esist ent i mae str an ze) . ' 
'esti feno me ni ini zialm ent e non det erminan o sensi b ili vari azion i 

pr ezzi dei beni , né dir ett i né stru me nta li, e dell e m er cedi , né 
altri elem enti del cos t o ( II); poi un lieve 'm ovim en to ri alzis ta 
d elin ea su l me rcato delle m ater ie prime. All'ampliame nt o del 
~ta le circo lante co rrispo n de un a sup erio re dom and a d i credi to, 
~,)o t to fo rma d i sconti e anti cipa zioni , sia, poi, di ap ertura di cont i 

ren ti sco pe rt i; si ha la co nseg ue n te gra dua le dilat azion e dei 
osi ti (7) e s 'in izia la diÌatazi on e del m ed io circo lante (9) ; p ro
e n do lo svo lgim en to di que st a fase si veri ficano rialzi lievi nei 
gi d'int er esse per le ope raz ioni brevi. Le prosp ettiv e di m ag

.~ri pro fit t i indust rial i ese rcitano subi to influe nz e psicologich e (2) , 
Il:'su ll 'am bien te ban cario, sia su l m er cato fina nz iario ; l 'att esa di 

~:~ 
-;. 

più alti di vid end i anima m ovim ent i spec ulativi (8) e pr ovoca ri alz i 
n elle qu ot azioni spec ialme nte p er le azio ni ; le condi zioni del m er 
cato del den aro e de l m ercat o credi tizio conse n tono la dilat azion e 
del fond o dei rip ort i. S 'ini zia il rib asso del sagg io di cap it ali z
zaz ion e e cos ì l'incr em ent o del va lore dei beni- capit ale . L a dil a
tazion e nel valore m on etar io d i m olti p at rim oni (8) è strum ent o di 
d iffusione dell 'ott imi sm o fra alt ri nucle i di ope rato ri (2 ) . L a se n 
saz ione di m aggior ricch ezza stimo la a increm enti nell a doman d a 
d i ben i dir etti e a m aggior i spec u lazioni d i borsa (2 , 8): si han n o 
nell e borse i primi afflussi d i spec u lato ri dil ett anti . Sul fin ire dell a 
fase il m ovim ent o r ialzista de i pre zzi si acce ntu a r ispetto alle 
m ateri e pri m e e si pr opa ga ai ben i d ir etti , vince ndo ne la visch io 
si tà (8) . 

Ne lla fase dell a pien a pr osperità, dell' efferve scenz a de gli affar i, 
le pr ospett ive di p iù laut i pr ofitti si re ali zzano essendo i cos ti an
co ra bass i, la pr oduzi on e am p liata e i pr ezzi di vendi ta accresc iu ti 
(3, l I). L' ott imism o si diff ond e ma ggiorm ente (2) fra i produttori , 
sti m olato dalle vicende di borsa, dal facile cre di to (7) e d all 'effet
tivo lar go spa ccio dei prod otti (8) . Si accentua vivame nte la ten
denza all 'es pans ione della pr oduzi on e : si cre ano nu ovi impia nt i 
indus tri ali e si h a un 'affann osa domand a di beni stru me nta li a 
feco ndit à rip etut a (5); talora si form a un a spro po rz ione di di sp o
nibilità fra qu esti beni e le m ateri e prim e . G ià n ell a fase pr ecedent e 
si avev a un a fioritura di brevetti , di pr ogetti ; l' ad ozion e di n uovi 
pro cedimenti tecn ici si p rese n ta agevo le e oppo r tu na e pr omuo ve x 
un'ult eri or e d om anda dei d etti b en i st ru me nta li (5) . L 'att iv ità 
d elle industri e cost ru ttr ici di tali beni , che già ripr end eva nell a fase 
pre ced ent e, diventa ora febbril e ; m a per la pro duzio n e d ell e m ac
ch in e occo rre del temp o (6) . Si rialzan o ancora i pr ezzi dell e ma
teri e p rim e, m aggiore è il ri alzo che si pr esent a nel pre zzo delle 
m acchin e, nel cos to dei nu ovi impi anti. L 'es pans ione gene ra le 
n ell' atti vità de gli affari significa in crem ent o nel vo lume de gli 
scam bi , m a relativament e più forte è l'in cr ement o n ella pr oduzi on e 
di ' mon eta b ancaria attr averso la più larga conc essione d i cre dit o 
(2) . Si estende e d iven ta genera le l'a um en to del liv ello d ei pr ezzi 
(9) ; m a il rial zo non è un iform e ( II) ; talun i prezzi e serv izi ri ta r
da no l'ascesa rend end o p iù m ar cat o il m ovi m ent o pe r alt ri ; ma g
giore è semp re la m obil i tà dei prezzi dell e mat erie prim e e anch e 
dell e macch ine; per que st e ultim e i l rial zo in clude in parte il va
lore dell a qu asi-r endit a ch e si form a risp ett o all e m acch ine e im 
pi anti esisten ti in conf ro nto con quelli in corso di pr odu zion e 
(6). L 'occup azion e di m an o d' op era si estende dand o luogo alfin e 
a un rialzo nell e m erc edi (4) . L' azion e delle legh e di resist en za di 
vent a vivace ; sono fre qu enti gli sciop eri di offesa e spesso si ch iu 
don o co n succ esso . Tutt avia i pr ofitti , nella pr im a part e dell a fase, 
si mant en gon o anco ra alt i , in teg ra ti d a quas i-re ndi te . All a cre 
sciu ta altez za dei pro fitti .e d ell e m er cedi corr isponde un diffu so 
senso di ben esser e, un a lar ga form azion e di rispa rm io, una di
minu zione nell a m ortalit à e m orbilità , un acc resci me n to nell a na
t alità 'e nella nu zialit à . Son o fr equenti le cos titu zioni d i nuov e 
società e le grandi emiss ioni di tit ol i, sia di azioni, sia di obbli
ga zioni; l 'an im azione del m er cat o finan ziar io si esten de (8) nell a "' ~ 

.Òe.diffusa aspe tt ativ a di pr ofitti ult eri orm ent e cresce nti. L 'espan sione
 
dell'attività indu stri ale giun ge talvolta a dar luogo a un a ver a ten

den za all 'accap arrame nto di mat erie prime , di ma cchin e, di operai, i
 
L'incr em ent o dei salari e degli alt ri redditi significa ma ggior e do

m and a di be ni dir etti ; m a qu est o aume nto esse ndo sta to tardi vo j
 
e relati vam ent e . tenu e (II ), l 'accr esciment o nella dom and a di l . 1
 
beni diretti . si pre sent a pur semp re in ferio re alla pot enz ialità co r
 •
risp ondent e alla cum ulativa pr odu zion e dei ben i st rume nta li; si 1, 
ha qui una discord anz a fra dom and a attua le di beni dir ett i e po

I 

tenzi ale offerta dei beni st essi che si acce ntu a man m an o che nu ove i, 
m asse di beni stru me n ta li a fecondi tà rip etut a di ven gon o di sp on i "Jl bil i , dop o de corso il temp o necessa rio alla lor o produzi on e (6) . 

C on lo svo lge rsi dell 'atti vità produtt iva - sia per i beni dir etti , 
sia per qu elli stru me ntali - attraverso il gra dua le inc re me nto degl i 
eleme nti del cos to, il saggio dei profitti tend e a decl in ar e. L 'ascesa 
dei d ivide ndi cessa e s ' in iziano spo radic i cas i di ridu zione . Qu esto 
mutam ent o segna il passaggio alla terz a fase , qu ella dell a difficoltà i 
fi nanzia ria. -Succe ssiv e schie re d i sp ecu lato ri si t rovan o via via 
in condi zioni" m en o pr opizi e, cosi come success ivi gru ppi di im
pr endit ori vedo no via via svani re le speranz e di larghi pr ofitt i 
e si tr ovan o · di front e a cost i supe rio ri alle aspe tta tive. L 'est esa 
e sem pre cresce nte at tività di affari e vastità d 'imp ianti, svolt asi 
n ella pr eced ente fase , ha tr ovato sempr e più largam ent e la sua base 
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nel credito e nella conn essa produzione di moneta bancaria (9). 
L'aum ento dei pre zzi dei beni diretti significa ridu zion e d ei redditi 
reali e alter azione dell 'impiego dei redditi dei singoli e adduce 
a quel fenomeno che taluni economisti ingle si designano con l'ap
pellativo di «risparmio forzato », cioè a una diminuzione dei con
.sum i, non sem pre percettibile chiaramente da coloro stessi che ne 
sono oggetto, specie di prelevamento di ricchezza operato dai ban
chieri attraverso l'inflazione creditizia. Il ricorso al prestito ban
cario s'est ende anche alla provvista del capitale fisso, presentandosi 
deficienza di risparmio disponibile per la conversione in capitale 
di fronte alla crescente domanda per gl'impianti industriali . Si ac
centua in questa fase, e con rapidità crescente, l'aumento dei saggi 
d'interesse, risultandone un ulteriore incremento nei costi di pro
duzione (7). 1 rialzi nel saggio di sconto sono fra i fenomeni che 
primi ' e maggiormente influiscono a mutare le sensazioni psi
cologiche . Presto si delineano spostamenti nella posizione del mer
cato finanziario, in relazione ai mutamenti nella condizione cre
ditizia (8) ; si hanno minori disponibilità liquide per la speculazione 
di borsa e si verificano i primi accenni di un'ascesa del saggio di 
capitalizzazione, cioè di un ribasso nelle quotazioni dei titoli. 

L'attività industriale e il mercato finanziario hanno trovato 
via via una larga base nel movimento creditizio; il collocamento 
dei titoli in forma definitiva è divenuto più difficile ; si è verificato 
quel fenomeno che gli economisti .americani designano come «svol
gimento piramidale del credito» (pyramidizing 01credit) ; l'eccessiva 
produzione di moneta bancaria risulta pericolosa. Una minima 
circostan za può essere indizio di mutamento nell 'indirizzo della di
namica economica e dete rminare il passag gio alla fase di crisi. Stru
mento di mutazione dinamica può anche essere il venir meno delle 
condizioni ambientali che determinarono e diffusero l'ottimismo; i 
mutamenti "psicologici sono facili a delinearsi (2) ; basta un dis
sesto più ' o meno casuale , qualche delusione d'imprenditori im
provvisati -e .mal .preparati. Delle voci sorgono facilmente e dif
fondono la sensazione che è finita l'epoca dei facili guadagni . 
Alla .fìdu cia subentra la' riservatezza e poi presto il pessimismo, 
la paura, .il panico (2). La sensazione del mutamento 'si presenta 
dapprima agli uomini di banca e di borsa; ciò, non solo per la psi
cologia loro e la loro posizione in un plesso molto sensibile .dell'or
ganizzazione economica, ma più ancora per cir costanze obiettive 
connesse sia con l'accentuarsi nelle esposizioni creditizie (tanto 
conti correnti 'scoperti come cambiali scontate), sia con I'irnpossi
bilità di procedere indefinitamente all'incremento della massa di 
moneta . bancaria (9).1 fenomeni attinenti alla circolazione della 
moneta .ba ncaria , così come quelli , attinenti al mercato finanziario, 
al trasferimento interlocale del risparmio ; alla tendenza all'espan
sione del mercato "dei prodotti , influiscono grandemente sulla pro
pagazione interlocale delle fasi cicliche (IO) e quindi sulla prod ù
zione di moneta bancaria. Ma esiste una vischio sità in que sta 
propagaz ione ' degli spostarnenti nella 'condizione del mercato , per 
cui zone ' .gradu alm ente più . remote da quella in cui l'espansione 
degli affari si è svolta . inizialmente sono in ritardo rispetto alla 
dinamica: discendente e qu esta si presenta meno marcata; differenze 
di . grado nello svolgimento ciclico risultano anche da diverse con
dizionivd'ambiente. Questi dislivelli di tempo e digrado , rendono 
sensibile 'l' inegu ale produzione di moneta bancaria nei vari mer cati ; 
si verificano disl ivelli nel potere d'acquisto del medio. icircolante 
e quindi variazioni nei cambi, movimenti d'oro , spostamenti negli 
scambi .internazionali di -rnerci, fenomeni che contribuiscono a ren
dere necessari .inasprimenti nel saggio dello sconto nel mercato dove ' 
l'espansione ciclica del movimento degli affari è stata più marcata, 
con le .r ipercussioni già ricordate sul mercato finanziario. 

Le banche sia di emissione, . sia ordinarie risentono dunque, 
in varia guisa, la convenienza di restringere le loro esposizioni 
creditizie, di procedere a contrazioni nei fidi .e a liquidazioni , ope
rando . all'uopo una rigorosa sele zione della .clien tela (la quale si 
era molto dilatata nella fase anteriore). Il rigore che s'instaura 
nella condotta bancaria,altera le posizioni di molti imprenditori, 
ne rende ' alcune pericolose e determina,' .in 'seguito a selezioni fon
damentalm ente benefiche, la caduta - delle imprese meno vitali. 

: Gli spostarnenti avvenuti nel mercato del credito, la cessa
zione 'della 'speranza di crescenti dividendi e il timore che - i di
videndi debbano declinare e cessare , provocano ribassi nelle quo- . 
tazioni dei titoli - te determinano .ifacilmente fenomeni psicologici 
gravi (2); si estende la tendenza ai realizzi e il :movim ento decli
nante .dei prezzi dei titoli .•facilmente si svolge rapido e grave. . 

soprattutto per le azioni. Per molte cri si la cronaca ri cord a ' 
c1amor~si, in. cui i riba ssi. rovinosi segnan .o fal:idie, ta~orl\ '~qò 
nella dimensione monetana di molti patnmom e gravi nluìàn 
nella posizione economica di molti singoli operatori, dete~ 

un diverso indirizzo nelle scelte, una brusca grande" Hdu: 
nei consumi e nella domanda quindi di ' beni diretti. N~U': .~ 
rale diffidenza che invade tutto l'ambiente economico '~i' 1l~ 
tendenza alla pronta liquidazione delle posizioni e un inçr~ 

nella domanda individuale di moneta : non si ha soltan \ò .'Ja,':
zione della massa di moneta bancaria, ma anche un a ' H- ' 
ancor più marcata della velocità di circolazione . Si ma ni 
un grave attrito nel giro degli affari: si presenta diffu sa ' 
zione inesplicabile per molti - di una misteriosa In at> 

denaro; non si compera più, cessa ogni iniziativa; . , "
 
senso di diffidenza, si ha una riduzione generale di a
 
nomica 'e un esteso ribasso del livello dei prezzi . Il p!' .
 
nel movimento degli affari si accentua poi paurosame n
 
la diffidenza si diffonde fra i Clienti delle banche e si
 
i! panico fra i depositanti . La storia di molte crisi na r
 
drammatici di cadute di banche, anche di banche cosp i é
 

Nella nuova situazione determinata dalla crisi si h a
 
sazione assoluta di domanda di beni strumentali a fec
 
petuta ; dati i caratteri propri della dinamica relativa .
 
di tali beni (6), data la lunghezza del ciclo produtti vo .
 
tali beni, prosegue ancora la produzione e si verificano-a ]
 
segne di simili beni rispetto a impianti in corso di
 
queste tardive produzioni sono, per cosi dire, dei
 
non più desiderati, che derivano da. una situ azion e .lj
 
ziatamente chiusa; la tardività nella produzione di ..q
 
che prim a impinguò i profitti per mezzo di quasi-r er
 
centuò l'ascesa nei prezzi , ora rende difficile la situ a
 
imprese committenti e accres ce la disce sa dei prezzl. " ,.
 

Durante la fase della . depressione, la domanda dei , "
 
risulta sensibilmente ridotta; è più fortemente . dimi n
 
manda di beni strumentali a fecondità semplice ed è c!
 
totalmente la domanda di beni strumentali a fecondi
 
è notevolmente diminuita la domanda di , mano d'a l"
 
mente rispetto alle indu strie costruttive; si presenta g
 
occupazione operaia (4), con tutte le sue immancabili
 
sociali . Alla gradualità nella variaz ione della doma
 
tipi di beni corrisponde la gradualità nella disce sa
 
prezzi; . si verifica nella dinamica discendente una
 
prezzi e nelle mercedi analoga a quella constatata cl
 
di ascesa (II). La vischiosità dei prezzi dei beni
 
anche dalla resistenza dei produttori e dei commerc
 
tuare considerevoli ribassi, dalla loro tenacia a non
 
non rovinare il mercato , ciò che accentua la riduzione .
.
Cosi la vischiosità delle mercedi è accres ciuta dall a
 
delle leghe operaie a consentire riduzioni di mercedi Pc
 
neggiare durevolmente la classe lavoratrice; si verifìcan c
 
fase frequenti scioperi di difesa, spesso con insuccess o"
 
via questa azione delle colleganze operaie tende ad ._ao
 
disoccupazione . La dinamica del livello dei prezzi ' 14
 
di crisi -e poi di depressione è In realtà più marcata di
 
paia dalle curve dei numeri indici consueti perché i beni
 
a fecondità ripetuta -n on sono considerati in tali elabo
 
tistiche , mancando spesso per essi quotazioni di mer cà
 

Nella dinamica della domanda e nella dinamica '
 
sembrerebbe aversi una reciprocità di svolgimento ,
 
ascendente e la fase di crisi e di depressione. Ma non si
 
metria fra le due branche di queste curve, cosi come
 
molte altre ' manifestazioni della ciclicità: si ha una s
 

, dualità nell'ascesa e invece un andamento precipito so 
la crisi significa per molti aspetti del processo economi 
brusco da una posizione a un'altra molto diversa q 
Questa asimmetria e le manifestazioni violente della 
spondono al fenomeno, bene avvertito dopo la guer r, 
secondo cui .il meccanismo economico sopporta me g' 
zione non ecces siva che una deflazione anche lieve ; si ,li 
all'ascesa dei prezzi che non alla discesa. Tanto nell'u n 
l'altri:> caso il fenomeno accennato è connesso con la J 
zione e la diversa psicologia degli speculatori e dei 

_Nella fase di depressione appare in tutta la sua grav i
 
genza, l'asimmetria che si presenta spesso 'r ispetto ~i
 
di. offerta dei beni e servizi, ..tra variazioni positive e 'ti
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negat ive: le r idu zion i ne ll'offe rta spesso avve ngono solo con l' an
. ' "tr:1l. nullame nto del valore di im pianti, con la cessazione d' imprese, per 

' N,~ , cu i cess a la do manda di br accia e di capac ità um ane ; ciò per la 
11~ ; poca fluidità in terp rofe ssionale e in terloca le sia di uomi n i (lavora 

, . ', tori o im pre nd ito ri), sia di capi tale fisso ; l'elasti cità negativa ha 
spesso ma ni fes taz ioni assai gravi (6). Dur ante la fase della de
pressione si svolge il ribasso in par ecchi fra gli elem enti del costo, 
sp ecie nelle m er cedi ; tutt avia con la r idu zione nella dom and a dei 
prodotti, i pr ofitti talora declin ano, talora scompa iono; talora alcune 
imp r ese lavor an o in perd ita; l'a ttività prod u ttiva si r estri nge . 

L 'ulti ma sezione della fase ascendente è sta ta segnalata da alti 
livelli n el saggio d 'int eresse per il risparmi o investi to a lun ga sca 
den za e anc he da alt i saggi di sconto . L a crisi, con la r icord ata 
ridu zione della ve locità di circo lazione della mon et a, acce ntua la 
domand a di pre sti ti br evi : la storia segna la, in talun e crisi, livelli 
altiss im i raggi un ti dal saggio di scon to e spec ialm en te dai pr ezzi 
pe r i pr esti ti brevissimi : in alcune cr isi recent i l' inaspr im en to dei 
tassi è sta to men o pro nuncia to poic hé le banc he ha nn o com preso 
la conven ienza di dilatar e i pr estit i, di dilatar e la m assa del m edio 

~" circo lan te pe r att enu ar e gli a ttrit i, pe r lubrifi care il m ovim ent o 
fYdegli affari, e ridu~re al.quan t<:>la freq ue nza delle .c~~strofi e dei 
~i di ssesti . T ras corso ti peri od o pIÙ acut o della crrsi e mrzrata la lun ga t fase della dep re ssione, del m arasm a, un a condiz ione psicologica 
. , (2) poco pr op izia alle iniz iative domin a sul merca to: una spe cie di 

' m alinconia economi ca. Il rallent am ent o e il ristagno ne gli affari con 
"ducono alla r idu zione nei pr estit i, al ri tir o della m onet a ban cari a . 
An ch e dop o tr ascors i gl' istanti più gravi e peric olosi, pr osegue, 

"nell'am biente pe ssim ista (2, I ), l' assen za di iniz iative ; è cessat a ogn i 
fioritura d'id ee innovat rici : sono ra re le propos te di nuov i processi 
tecn ici e non tr ovano accog lime nto: d i fron te al declinare del sag 
gio dei pro fitt i , e del pr ezzo dei prodo tt i, non si fann o progett i 

"l per nu ovi imp ianti ; è ridot ta al min im o la dom and a di ri sp armi o 
t ;per lun ghi invest im enti: un a specie di inapp etenz a econo mica do
:l'mi na l'indu str ia e non è vin ta dal basso livello d 'int eresse che gra
jdualmen te si form a su l mercato del risparm io . Sul mer cat o fina n
' ziario gli affar i languon o ; le cronac he delle borse lamen tano l'assen za 

~:Fe l ~isparmi? privato, dur am ent e prov~t~ dalle falcidie .subi te dai 
'~tt tolt : non SI form a su l me rca to finanz iario né offer ta ne dom anda 
:cli nuovi titoli : sono null e o min ime le emissioni .e non si delin ea 

,'!klcun r isveglio di spec u lazione, nell 'assen za di pr osp ett ive di ere 
.':Scen ti pr ofitti e di cre scenti divid endi (2, 8). 
~ . L a fase della depre ssion e eco no mica è lun ga. Il pes sim ism o 
.t'solo lent am ent e si atte nu a ; e le condizioni del m ercat o solo lent a

en te mi gliorano, per i descr itti car atte ri p ropri dell' elast icità 
ì'pegat ~va J.lell'0!Ie~ta d! m olti beni e se~i~i (S, 4). Il basso livello dei 
!:preZZI del beni di rett i, anc he di qu elli di consum o pop olare, segna 

Hlggio relativam ente alto dei sa lari reali per la m an o d 'op era oc
up ata ; m a l'occup azion e è ristr ett a e spesso si svo lge con orario 
idotto. L a lun gh ezza nella fase di depr essione è connessa con la 

..,rradualità ascende n te o discendent e con cui si svolgono i m ovimenti 
~.S'."co lari : è con ness a anc he col prese ntarsi di event i eccezio na li 
~(gùerre , ec c.), e di ci rcos tanze acciden tali di din amica economica. 
,~t L e var ie fasi del ciclo sono fra loro conca tenate; lo svolgime nto 

,ell'una dà imm an cabilm ente luogo al sorge re della success iva : 
·!lJ.ascuna fase segna forma zione di sq ui libr i su l me rcato : talora 
fra-la disp onibilit à attua le o la pr odu zion e in corso (dis po nibili tà 
ùtu ra) di be ni dir etti , di ben i strume nta li a fecond ità sem plice 

, ,"be n i a fecond ità r ipetut a ; ta lora fr a cap ital e fisso e cap itale cir 
lit Iante ; tal ora fra dom and a e offerta di r isp arm io. Il procedim ento 
ill: lico si potr ebb e d ire un m eccani sm o con cui il siste ma econo 
'm!co tend e a cor regge re gli sq ui libri e le spro porzio n i e tend e a rag
- \ynge re un a posizione norm ale di stabi le equilibri o. Ma "in questi 

l,Ilvim enti corr ett ivi, gli spos tame n ti - per l' impul so meccanico ch e 
'd etermi na - sono facilm ent e eccess ivi, si tr adu cono in nu ove sp ro 

' ~'rzi oni tr a i fatt ori che agiscono sul m erc ato, in nuov i sq uilib ri 
krcui derivano ulteriori mov imenti. , ' 
f,'La crono logia delle m ani fest azioni cicliche n ei var i .aspetti 
"Lsezioni del movim en to economico è lun gi dall 'essere unif orme 
a,tut ti i success ivi cicli e in tutt i i p aesi ; i cicli non sono conform i 
';u n uni co m odello. L o schema gene rico (qui somma riame n te 

cciato) pone in eviden za ta luni fra i sin tomi pi ù notevoli e più 
;~qu ent i . M a i ,sintom i sono m olt o più nume ros i e vari di qua nto 

ulti ' dalla nostr a sommari a esposiz ione . T utt e quan te le man ife
"llioni qua nt ita tive dei fenome ni che avvengo no su l mercato, 
t ti i dat i sta tistic i atti nenti al moviment o degli affari, mostr ano 

gli effetti del genera le svo lgimen to cicl ico. Così la sin toma to logia
 
de lla ciclicità si r itr ova più o m en o evide nt e nelle sta tistiche r ela

tive al volu me dell 'offerta e dell a dom and a dei vari beni e serv izi,
 
al grado d 'int en sità di im piego deg l'i mpi anti e della man o d 'op er a,
 
ai vari pr ezzi dei vari ordini di beni , ai salari, all'o fferta e domand a
 
di rispa rmio, alla dim en sion e delle opere creditizie; ai saggi d ' in 

teresse del risparm io e del den aro applicato a investim enti br evi;
 
alle qu otazion i dei tit oli e alla din am ica degli affari di bors a, alle
 
com pensazioni, alle emiss ioni di tit oli , alla circolazione di segn i
 
mone ta ri e alla mo ne ta banc ar ia ; agli scam bi comm er ciali int erni
 
ed este ri; ai traspo rti; ai cons umi ; alla creazio ne, ampl iam ent o,
 
cessazione di imp rese ; ai pr ofitti ; alle mi grazioni di lavora tori ;
 
ai pro testi e fall imenti , al paup eri sm o, alla mortal ità , alla m orbil ita ,
 
ai suici di; a talun e spese pub bli che, al gett ito di molti tributi
 
quale sin tomo della dim en sione raggiunta da produ zioni , scamb i,
 
trasporti, consum i, remun erazion i, profitti, ecc .
 

Le recenti ind agin i di economi a indutt iva - svolte spe cialm en te 
negli Sta ti Un iti , in In ghil terr a e in Germani a, con appli cazion i 
anche di met odi sta tist ici r affina ti - sono pr evalent ement e rivolt e 
allo stu dio dei sinto mi delle varie fas i dei cicli econom ici, sia con l 'in
tent o scientifi co della mi glior e nozion e della dinamic a economi ca, 
sia con l'int en to utili tari o della p revision e delle vicende nel m ovi
ment o degli affari . Ta lune di ques te ind agini si sono rivolt e all a 
consi derazione della cronologia dei sintomi, cro no logia connessa 'con 
il fenom eno della vischiosità; e alla consi deraz ione della diver sa 
sensibilità dei sintomi, della d iver sa dim en sione dello svolgiment o .j 
ondulare. La grande var ietà e vari abilità nel sist em a causa le dei 
cicli sem bra sme n tire la spe ranz a di ravvisare delle rig orose unif or
mi tà (pr op izie alla prevision e economic a) nella suc cessione cro
no logica dei sint omi. 

Non sarebbe possibile svo lgere qui un esame particolare delle nume

rosissime teorie formulate intorno alle ·crisi (o, meglio, intorno ai cicli
 
negli affari). D ue recenti notevoli tent ativi di classificazione e analisi si

stematica delle teorie - eseguiti dal pro f. Warr en M. Persons e da Wesley 
C. Mit chell - sono citati nella bibliografia. La classificazione ' rigorosa
 
ri esce difficile (anzi, impossibile) , poiché si può dire che tutt e le tratt a

zion i siano eclettiche e che nessun economist a assegni una sola causa,
 
una sola origine a una fenomenologia cos ì complessa e int ricata quale è
 
quella dello svolgimento ciclico degli affari.
 

Ricordando rapidament e solo lepiù no tevoli analisi teorich e, abbiamo
 
anzitutto dottrin e che ravvisano nella ciclici tà economica la ripercussione
 
della ciclicità meteorica (e agraria) e vedono in questa l'effett o dei feno

meni cosmici ; tali sono la teoria di W . Stanley Jevons, basata sulla p e

riodicit à approssimativamente decennale delle variazioni delle macchie so 
 r, : 
lari , e quella di H. L . Moore, basata su periodi di 8 anni att inenti alla 
rivoluzione del pianeta Venere into rno al sole. L 'economis ta tedesco
 
Wem er Somba rt ritrova invece la causa fondamentale nella dissimilarità
 1;. ~ 
del ritm o seco ndo cui .avvengon o le produzioni di materie organiche e di " ;
 

materie inorganiche. Parecchi econo misti assegnano poi quale causa pre

valente delle fluttuazioni nelle att ività economic he, le alternative di otti 

mismo e pessimismo presso la gente di affari ; questo fatto re emotivo è
 
·messo in primaria evidenza dal Marshall e poi dal più eminente dei se 

guaci della scuola marshalliana, dal Pigou, nel libro citato nella biblio

grafia, che è la migliore trattazione che ora si possegga sulle fluttua zioni
 
industriali. Una ben singo lare ipo tesi sul fattore emotivo quale causa del
 
ritorno delle crisi, è avanzata dall'americano M . B. H ext er, il quale crede
 

,:, ~ -,
di ravvisare una coincidenza fra le crisi e le fasi di accentuazione della 
mortalità e r iconnette il pessimismo della gente d' affari al dolore deter

min at o dai frequenti deces si. Al le tesi che assegnano decisiva impor

tanza alle alternative nella psicologia presso la gente d'affari , fanno
 
riscontro le dott rine che vedono nelle fluttuazioni cicliche gli effetti di 

. errori di calcolo-da parte dei produtt ori ; l'economis ta tedesco Brentano sin 
dal r878 .affermava che "i casi di ristagno nello spaccio e le loro conse
guenze per gli im pre nd itori Don sono che le meritate pene per gli errori 
da essi comm essi nei calcoli eco nomici ». 

Altre dottrine attribuiscono la causa dello svolgimento ciclico alle 
innovazioni tecniche, all' invenzione e adozione di nuovi processi pro ' ~ 

dutt ivi) i quali determinerebbero espansione nell 'attività industriale con ~ . ~ 

ampliamenti nell'impie go di ri sparm io , rialzi nei saggi d'inte resse, nelle 
i"m ercedi, nei prezzi i seguirebbe poi un periodo di raggiustament o , di crisi 

e depressione. Il più importante sostenitore di questa tesi è lo Schum 
p et er i ad essa si accosta . in parte il Casse}. 

Molte spiegazioni dello svo lgimento ciclico s 'imperniano anche sulla 
dinamica nella formazione e nell'imp iego del risparmio, ritenendo le 
fasi d'in sufficiente formazione di' risparmio causa di limit azioni nell'atti
vità produtti va; il più insigne elaboratore di questo prin cipio è il russo 
Mentore T ougan-Baranovski. L 'in glese Giovanni A. Hobson parte da una 
tesi opposta: l'eccessiva formazione di risparmio presso le classi ricche 
in date epoche , adducente a un a -soverchia form azion e di capitale fisso 
e quindi alla dep ressione. economica. La dinamica nella formazione del 
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?armio e n el suo im pi ego breve o lun go ha mo lta p art e nell a co mp lessa 
iscu ra teori a d ell a cicl ic ità, u lti mam ente formul at a d al pr of . De n n is 
Robert son. 
Numero se teor ie su lle cr isi si fond an o su lla din ami ca n ell a at ti vit à 

-du t t iva . T alor a si afferma gene r icame n te l' es isten za d i epo che di 
r app ro dus ìon e o di so tto cons umo, cui succe do no , pe r reazion e, d elle 
sch e di min ore pr odu zione . P iù fin i analisi so no sta te r ecen tem en te 
rdotte in to rno alle circostanz e che ad duco no a q uesti ecces si o a queste 
icien ze d i pr od uz ion e. Tr a le dot tr in e p iù n ot evoli in q ues to sens o si 
.sono ric ordar e quelle del francese Alber to Aftalion e del russo Me nto re 
.miat ian , basate lar gam ent e sui part icolar i ca ra tter i de lla di namica 
la pr oduzi on e d ei be ni st rume n ta li a fecon di tà r ipetut a ; ta le di nami ca 
pur e larga pa rte nei sistemi teor ici escogitati dal Rob er tson .e da] Pi gou 
.a parecchi altri econo misti . , ~~..~ 
Molto ril evan te è in fin e la parte assegnata da numer osi sche mi dor !. 

iali alla fen om en ologia re lati va alla mo ne ta e al cred ito . L~ rile~a ritè 
·te ~he il cred ito .e la mon et a hanno . te? uto n ella dinamica.econò~·ci · ~~ ~ '~ "~:n~y...~":' ~~~ I!~' ' !5;." ~P 
a~tIre da llo. SC:0ppl~ della guerra , ha ~ lchlamato ~uovame~te ..1 'a ttehZ:!,?,,~-., , ." - ' .. . :.ti,,· ~~;r;'~':; I; >. '1-LJ :"- 'JJ. . c' :~'\~ 
:h econ orru sn sull aspetto monetar ro del movimen to ç tt:I~ .. La-t esi u~~:.~: . " - -4~ : ~,,:" . _... ..' .1 
rem a è a!f~~~ta ~aU'econo~sta bri~nnico R.. G . H~~r~y , ;~~~f~J~ .:~ ~:·: :",l~,,;,: ~j,:*);.t-j} j ":.". 
~ ne lla clcl.1Cl!a ~nl camente I effetto d I alte, rna nve ne~Ja~-.~.rd~;t~ .tP-S\f\.: ~~ ~~, ::"l "'" 
la. Le va r razio m nella m assa, e nel valore d ella mone t:t ' ~.'!.'!IlO Ml:>!f8 .~; :r.À~"'i 
te nelle teon e formu late dali amenca no Irvi ng Fisher , dal no tler.lfQb r. ' 

.al Pigou ; il Pigou ve?e però nelle altern at ive <Iella po ~ i ii~e.. èr~~i~';/, .' , ' 
>nzla, lm en te un a m an ifes tazion e di alternarive' <)1ott m, ", spw. ' è.~." ~~ . '. .~,' 
.isrno. Ta lune dott rine, sem pre ponen do in ' grand !i .~idlM~. fet)iI'!:i:; 'i4
 
ni mone~ ari , t rova no l' immediata . ~usa delle: ~ 4till"1lz1btft~rt . ~~:~ :;;
 
I indu str iale , nel r it ar di con CII I vana Il fìusso al"I'Plfilt9st!.(i'
 
lomand a di beni dir ett i ; qu est a tesi è.s ta~ ul!ilPà'!Ìen i '
 
ti Uniti d a ya ri econ omi sti ap pa rten~ Q ti alfa .:p"U:;"
 

" ·momic Research , . . . .' 'tr...\ti.":~~ ' 
Nella letter atur a econ orru ca i ta lian a SI ha-" "'-(h.'''~ 

nte notevoli alla teoria delle c ti ~t. . 
le crisi economiche pubblicata da' F 
vol. IV (2" ser ie) della Bibli.o, 
delle dottrine degli econ 
le cr isi di difett o , ~i ,~ 

·rm a che le cri si. ;der-i . 
rei , da un « i.nc~at - ~ ' 

an a create» ~ ,~,';i n~!~ 
nte prod otte ,e' pl;c,c 
luali ,. ben ché . • 
o '~ i (ého 
,e t~ r,1 

~~:~ 
:ci j~
 

M 'no :· tiWs1ii i"f~ gl'~
 
va ~he'; è' ,ì?n<:~~~~t!,
 
:alheo '; ma. : ,qt,~e'l#"cl\ç. .l' .' .•
 
ere te m p est lVam en te. ar r,esta~ a.: .r'n ~~I~ 
U n altro no tevolissim o contr ibu to; .recat o 

tri na d elle crisi è la r elazion e peritalo· "st~à.~~',~~~ 
ui to a sentenza della cor te d 'appello di Roma ' d èn.~. 
I co n trovers ia giudiziaria fra l'amm inist ra zione "t:d el 
:0 e l ' im p resa fra ncese per le costruzioni .meccatJJçh~e"~t 
n a larga monografia d ocu m entata , in tor no ai fen om eni 
il 190 5 e il 1907, e culminanti nella crisi del ' 907 ; essa ~cp n t iblél'éQ"'F."," 
azio ni assai originali intorno all' azione de i vari fattori di· >g~nera l~ .c1it 
niea econo mica e intorno alla sintomatolog ia de llo svo lgime n to' ,:=ic.J.leo •. 
In un o studio dovuto a Gustav o D el Vecchio, Sulla teoria economica 

'e crisi (Giornale degli Economisti, giugno 19' 4) , oc çasionat ò dalla èhru 
rblicaz ione dell ' opera, dianzi rico rdata, de ll' Afta lio n , sono . posti in , iIJrrl'ens. 
denza pa recchi eleme nti de termi nant i lo svo lgime nto ciclico : « la · es  dr :ç;stii 
za mon etar ia d elle cri si » p er cui allo svo lg imento din ami co asce n gli IJ~"ill, 
ite della produ zione fa r iscontr.o un au me nto genera le dei prez zi; il di cg(9r lv, 
.rdo nell ' ascesa de i salari che dete rm ina u n in cre me nto nei p ro fittj.; r o.ss.e Q! ,(I~( . ., 

ipro po rz ione fra le produ zion i dei vari ben i lung o la fase asc en den te ; c. fU/,rea ll. 
c ia lme n te fr a i beni a proce sso p rodutt ivo lungo e . bre ve ; i fen om en i là C . cjoa~ea 
: avv engo no al ch iu der si de lla fase d i pr osperit à co n l 'arre st o nell ' asce sa azzu~~e .c! . v~et~ ~ 
pr ezzi , per cu i si ri vel a l' esu be ra nza , la sov ra p p ro d uzione avve nu ta verd ast r l e,con" .., 
taluni be n i , spec ie str u me n tali; ne co nseguo no, nell a fase di depre s di rosso, verd è, ~;;Z-{ , 

Ile, la min ore pr oduzi on e, i m in ori con sumi e inve stim ent i. azzurr i, l 'add~"1~~ tOSlfl 
noto e de l me tan ot o,~ rb:
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