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» facili t ar e l ' affrancazione dei li velli a t ti vi che rappresen tan o la
» maggior parte del redd ito di q ues t ' Op era pia e d i altre dell a
» Toscana, e la cui esaz.i one è causa di inconvenient i e aggravi
» sensibili ss im i. »

Per l'affrancazione dei FONDI L1VELLARI di mano-morta.

« 1. Da tut ta l ' economi a della legge 17 luglio 1890 sulle Ist i
tuzioni pubbliche d i beneficenza emerge chiaramente che sco po pre
cipuo de l leg isl atore fu que llo di meg lio assi curare il ' pat ri moni o
del povero, co l circondarlo de lle maggior i cautele. Difat ti l ' art. 28
d i detta legge prescr ive, che le som me di cu i le Opere pie possono
di spor re, debb ano essere invest ite in t ito li del D ebi to pubblico
dello Stato, o in alt r i t it oli emess i o garantiti dall o Stato : e ciò
perch è lo Stato è qu ello che presen ta soli d ità maggior e, e offre un
reddi to cer to ; e meglio si ammi nist ra u n titolo d i cred ito che un
im mob ile.

Di guisa che , quando la trasformazione del patrimon io de lle
Opere pie, da immobi liare" in mobiliare, si po tesse effet tuare in un
te mpo re la t ivamente brev e, sa rebbe per esse eli un g ra nd iss imo
va n tagg io. Qu ind i è a desider arsi che vengano adottate r iform e le
gi sl at ive, le qual i ne facili t ino l' eve nto, specialmente per le p ro 
vi ncie toscane , e pi ù ~per la provincia d i Lucca, dove, può dirs i,
il patrimoni o im mobil iare'[deg! ' I st i tu ti pubblici di ben eficenza , non
esc lusa l ' Oper a pia dei RR. Spedal i ed Ospizi, si compone ancora
per du e terzi di reddit i enfiteutici, dei qua li la metà circa deriva
sempre da cont rat t i d' en fit eusi pa ziouate in for ma antica.

II. L 'en(it ensi, comunement e conosciu ta in T oscan a sot to il
nome di Iicello, fu ne lla sua or ig ine una sorgente di ri cchezza pub
blica, e se rvì in mod o speciale alla coltura della terra ed al m i
gliora mento de lla propri età fond iaria j di guisa che e ercit ò nna
influenza g randiss ima sull o stato moral e ed economico della civile
soci età. Onde i pri vat i e i pubbl ici stabili me nti, le Com un ità e la
Chiesa ne fecero us o gi ornali ero e freq uente : ovunq ue furo no li velli
laicali ed ecc lesiastic i d i ma no mo r ta esente e non esente .

Ma come tut te le altre is ti tuzion i anche l'enfiteusi ha avuto
un principio, u n progresso, un o sv iluppo, e questo non tanto come
contratto, quanto come ist ituzione, regolata dalla pubblica au tor ità
con nor me p iù o m eno variabili e modifìcab il i a seconda de i b i-


