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Vaglia, manoscritti e cose attinenti tanto all'amministrazione quanto alla rec J .M- ' 
del giornale vanno indirizzati al Signor GIULIANO TESSARI — Capodis' 

imlt^K-**' W  .<••" i'--; 

In memoria di G. Martissa 
(Lettere deli' abate Mnise)* 

. * j 

Nel primo anniversario della sua morte 6 giusto ch'io 
seiolga un debito di riconoseenza verso 1'amico estinto, che 
per il mio paese professo  in vita una quasi entusiastica am-
mirazione 4). Al nostro glorioso passato egli aveva pošto vi-
vissirno interesse e nelle sue lettere discorreva meco dotta-
mente e con grande amore dei nostri Grandi, in particolar 
modo del Patrizio e del Moise. Anzi — come e noto — del-
Teminente filosofo  chersino il Martissa, in lunghi anni ai pa-
zienti e coscienziose ricerche, aveva messo insieme una co-
piosa bibliografia,  che poi servl al Salata per un apprezzatis-
simo opuscolo2); con 1' insigne grammatico ebbe, giovinetto, 
una interessante relazione epistolare. E di questa far6  bre-
vemente parola, perche mctte non poca luce sulle amichevoli 
relazioni mantenute dall 'abate «lunarista» (lo defini  irabizzito 
il Fanfani)  con la gioventii istriana, ed offre  alcuni dati bio-
gralici non privi d ' importanza. 

*) Queste lettere non poterono essere pubblicate nel fascicolo  di 
ottobre percM ci gittnsero qnando il fascicolo  era gi;l impaginato {IS.  d.  R.). 

') «Per Cherso (mi seriveva il Martissa) io nutrii sempre delle grandi 
simpatie, sebbene non abbia avuto mai ii piacere di visitarla. Ma conobbi 
tanti e cosi buoni suoi concittadini, da non poter non esserne proso. Forse 
in seguito, se avro lena bastante, Le narrero di alcttnc mie relazioni e. 
eontatti coi eoraggiosi e leali figli  del nostro Quarnaro.» Ma, purtroppo, 
la lena gli venne a mancare. 

2) F. Salata, ATel  terzo centincirio della  morte di  F.  Patrizio,  Parenzo, 
Coana 1897. 



•242 PAGlNE ISTRIANtE 

In una del giugno 1907 il buon Martissa, eceitandomi ii 
raccogliere la bibliografia  del Moise, mi accennava di aleune 
lettere da lui possedute; in un 'a l t ra susseguente me le inviava, 
aceompagnandole di certe frasi  sconsolate, seppnre apparen-
temente ironiehe: «A ven do rintracciato nel mio arehivietto 
privato le lettere del Moise.,., mi permetto d i offrirGliele  in 
dono... prima di far  vela per altre spiagge..., prima che la 
crudel Parca non tronchi il mio uraile ranem,..*. 

Egli gia presentiva la line, non lontana: e, dolendosi di 
una sua spossatezza incessante, dell 'insonnia e di altri acciac-
elii, r ipeteva bibl icamente: «Trislis  es/  arrima mea uscjue ad 
mor tem!* Quel latino a me risonava come un singhiozzo di 
moribondo. Ne passarono tre mesi che il buon amieo cedette 
al suo ta to. 

Son tre le lettere del Moise e einque cartoline di cor-
rispondenza degli anni 1882-84; di queste una e diretta ad 
Antonio Gregoris, eondiscepolo del Martissa, Tutte famigliari, 
ma improntate a quello schietto šapore di toseanita, che forma 
uno de' piu bei progi di stile del grammatico chersino '). 

Cherso nel Qxiarnaro. 
Jacopo ('ella. 

l. 
Ali'  Onorevole Sit/nore 

Giuseppe Martissa,  stud  en te t/itinasiale 
Capodistria. 

Gentilissinio signor Martissa. 
Insieme con questa cartolina V. S. ricevera una eopia della Strem)«  : 

l 'altra non g-lie la posso dare io, perche non ne ho punte. Scrivo si oggi 
stesso al Polverini8), che, se n 'ha aneora qualche copia, gliene invii nna. 
Caso poi che le siano esaurite tutte, appena ch'io ne saro avvisato seri-
vero costA a talilno de' nostri študenti e lo incariehero di restituirle i 
20 soldi ch'io possedo di suo. La stia bone, attonda di bu/./.o buono a' 
suoi studi, e mi čreda sempre 

Cherso, 4 maggio 1882. 
Suo ohbl.mo e dev. mo sorvitoro 

Giovanni Moise. 

Sulla sua eorrisponden/.a Ietteraria speriamo di poter dire in se-
g-uito con la condiscendenza della famiglia  Moise. Per intanto diamo ai 
lettori la novella che il chiarissimo prof.  Salvatore Romano di Palermo 
sta allestendo un lavoretto sni rapporti del Moise coi letterati meridionali. 

'•) G. Polverini Firenze), direttore della Tipoyrafia  del  Vocabolnrio, 
ove si stampava la Strenna  Is  tria na di Marco  Caio Baceelli,  pseudonimo 
deli' abate. 
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2. 

Al Pregiatissimo  Signor  e 
Sig.r  Giuseppe Mar  tirni, študente  ginnasiale 

Capodistria 
Onorevolissimo signor mio, Seppi dal Polvcrini che c 'e peranche a 

Firenze una trentina circa di copie deli'ultima Strenna'.  onde che, so Lor 
Si gnori ne avranno tuttavia bisog'no, me ne rendano avvisato, ed io scri-
vero tosto al Polverini di spediru costl le copie richieste e alcune altre qui 
per averle pronte in soguito ad ogni ulteriore domanda. Avrtl veduti i due 
veechi Dialoghi  inseriti ultimaraente neti'Istria.  Su quel gusto sarA annotata 
la Strenna  deli'anno seguente. Dicon taluni che le note di que' Dialoghi 
son troppe. ,,E sia, rispondono altri; meglio troppe che poche: qui il 
troppo non guasta, ma accomoda". Gli k impossibile prestarsi ai piaceri 
e ai gusti di tutti. Mi čreda sempre 

Oherso, 24 maggio 1882. 
Suo devoto servitore 

G. M. 

S. 
Casissimo signor Martissa, 

F o brcve risposta alla gradita sua de' 30 maggio. 
Godo che siate eontento delle note aggiunte ai due Dialoghi  inse-

riti nell' Istria  : in seguito vedrete similmente annotata tutta la Strenna. 
Ma nella nuova Strenna,  che k  ancora di IA da venire, ci vedrete un' al-
tra novitA. Sapendo io che per tutta 1'Italia i faneinllL  atudiosi e le madii 
di famiglia  fanno  un gran leggere dei Racconti Morali  di Cristoforo 
Schmid e che le traduzioni italiane che ne abbiamo sono cattivc, molto 
cattive, anzi pessime, mi son messo in capo di farne  anch' io una tradu-
zione e n 'ho tradotti giA due vohuni (in tutto sono venti). Fra i Ilacconii 
da me linora tradotti ce n' e quattro piecoli; ora uno di questi io penso 
d' inserire nella Strenna,  curioso di sentire che cosa ne diranno i lette-
rati. Che ne dite voi? 

L' albubl  o albbl  (io non valgo ad intendere perche tn ne accenti 
aciuamente Po, che, qualmente tutti sanno, e largo) io non potei darlo 
per oquivalente a madia,  perchč, sebbene veneziano e istriano, noi nelle 
nostre isole non lo nsiamo mai, e ad esprimere la madia  diciamo conca 
da  pane o semplicemente conca. 1)' altra parte non era punto bisogno 
ch' io il facessi,  giacclie dicendo che madia  6 guella  specie di  cassa dove 
s'  intride  la farina  per farne  pane, ognuno intendc di che cosa io voglia 
parlare e non c 'e bisogno d 'a l t ra spiegazione. Non ti pare ch'io diea 
bene? Tu pensi che il veneziano alb/M  o albbl  derivi dali' alvus o alveus 
de' Latini. Ch' e' provenga da alveus o dal suo diminutivo alveolus,  non 
ci ho che ridire; ma ch'e ' provenga da alvus io non lo čredo. Infatti, 
come nota il Torrellini, alveus e alveolus  si tisurpano piu volte in aece-
zione di vaso, conca o simile ; laddove alvus non ammette mai tal signi-
ficato.  Vedi dunque, Peppino mio garbato e bello, che in questo io non 
avrei potuto accontentarti. E non te ne prendere, sai. 



Ma i' vorrei ehe tu ini faeessi  un piacere, che mi dicessi cioe (Fonde 
tu sia, se di Capodistria o di qualche altro paese. tMi premerebbc di sa 
perlo, perehž vorrei darti una commissione, Vorrei che a' tuoi coneitta-
dini o compaesani tu lodassi la min, Strenna  e gl' invogliassi a farsi  soe.j 
per gli anni avvenire, a sno tempo, cioe a dire entro il mese di settembre 
me ne inandassi i nomi e i titoli. Mi farai  tu questo favore'?  Io sporo di si. 

E con questo, carissimo e gentilissimo signor Martissa. io cliindo 
la lettera. Ella attenda di lnizzo buono allo studio, continni a benvo-
lermi come. fa,  mi perdoni la liberta che seco mi prendo, e mi seriva 
qualcbe volta, che le sne lettere mi saranno tntt' ora carissime. Mi saluti 
i professori  Favento, Schiavi e Petris e, se ha oecasione di vederla, mi 
raceomandi altresi alla signorina Luigia Favento. Io resto 

Cherso, 14 giugno 1882. 
Tutto suo di cnore 

G. Moise. 

4. 

AirOnorerole  Sij/nore 
Sig.r  Giuseppe Martissa 

(W  pod  istria. 
Pregiatissimo Signor Martissa, Ebbi la cara sua de' 28 agosto e 

1' iniporto anticipato delle sei Strenne.  Ella ebbe troppa furia  a tnandar-
inelo. Ora bisogna che c'intendiamo per la spedizione. Qnella dello Zarotti 
la inviero divisamente a Gorizia, le altre 5 le dirigero a Lei. V a bene cosi? 
Se no, mi seriva come vuole. ch' i' faecia.  Una garbata signorina di Capo-
distria mi commesse ieri 27 copie della Stremi  a per altrettante tra signore 
e signorine. Che gliene pare V La e ipiesta una cara eommissione. <-he 
vuole ch' io sia stizzito con Lei? e perche dovrei essere? La mi seriva 
pitre quel che vuole con tntta liberta. Stia bene e mi čreda 

Cherso, 20 settembre 1882. 
Tutto suo 

G. M. 

1 'regiabilijssimo  Signore 
Antonio llregoris1  , Via  dei  Calzolai. 

Capodislria. 
Mio caro Antoniotto, Renissimo! voi e il vostro amico G. M. sieto 

due cari giovanotti, ed io vi voglio il meglio del mondo. Ebbi tutto, e, ve-
ne fo  mille ringraziamenti. A sno tempo sarete serviti. Della vostra citta 
sono abbastanza contento circa alla Strenna.  Ci sono 44 associati. Supero 
tutti Dignano, che me ne chiese 04 copie. Vengono dopo Pisino con 51, 

r) Giovane di fervido  ingegno, amicissimo del Martissa. Fu in reia-
zione col Moise, e con lui anehe il dott. F. Costanzo da Pirano, egregio 
t u l t o r e d i s t u d i patri, che aveva raceolto di prezldsi materiali per una 
biografia  del Santorio, 



Pola, con 50, Albona con 50, Parenzo con 30, Montona con 30, Umago con 
24, Barbana con 20, Visiguaua con 20, Autiguana con 20, Rovigno con 20, 
Pirano con 12, Buje con 10, Visinada con 10, Grisignaua con 10, Torre con 
10, Sanlorenzo del Pas. con 8, Verteneglio con 7, Cittanuova con. G, Volosca 
con 6, Carsetto con 5, Pinguente con 2 ecc. II numero coniplessivo dei soci 
Istri an i e di (509. Vedete che non c ' e malaccio. Sta bene, studiate culi 
amorc, quando scrivete a Vienna rauimentateini a Beppino, e a mate i I 

Cherso, 28 ottobre 1882. 
Vostrissimo 

G. JI. 

(i. 
Caro Beppe, 

Tu se' un giovanotto per bene, un caro e bravo giovanotto, ed io 
sono sulle undici once d' innamorarnii di te. Al tuo gentile biglietto, ri-
spondere con un altro biglietto nndo nudo mi pareva poco, ed e pero 
che adesso ti scrivo e ti ringrazio della stilna e deli' amor che mi porti. 
Hai.letto la Strenna?  DPraene via! qualcosa. Fra breve avro bisogno da 
capo del tuo aiuto. Si tratta di proeaceiare costi alcun associato alla 

'ranim,  di  mesno che spero di poter dar fuori  nel eorso di quest'anuo. 
La sar;\,«io calcolo, un bel volume in 8." di circa 600 pagine e costera 
soio fiorini  due. Costera tanto la carta Questo šara un libro fatto  apposta 
per te, e tu, ne son sicuro, te ne troverai contento. Di questi giorni sono 
occ.upatissimo a preparare il ms. pel tipografo.  Se mi vedessi lavorare, 
ne avresti paura. Come chiami tu la si di - si dice-r Io eol Gherardini la 
chiamo passivante. E la si di - si e det to-? Io la chiamo mutante, tempo. 
Ti pare che faccia  bene? Io direi di si. E infatti  che tempo e e detto? 
Preselite. E che tempo e si e detto'i  Passato: e lo stesso clie, e stato detto. 
Dunque la partic. si premessa a e detto  fa  si che e detto  di preselite di-
ven ga passato; dunque la partic. si e partic. mutante tempo. II lor pro-
fessore  la direbbe passivante • e i I Peratti la chiamerebbe per eelia si- , 
ossia si. alla  2.a potenza, si guadrato.  — Una grave difficolta  mi reca la 
doppia partic. non affatto.  Quando io dico: Non  sono contento affatto.dite, 
intento dire: Sono contento di  te, ma non in tutto  in tutto.  Altri. spiega 
invece: Non  sono contento niente affatto  di  te, Sono scontentissimo di  te. 
Chi ha ragione? 

Tante cose ali'amico tuo e mio di Via de' Calzolai. Anche lui mi 
pare un giovinotto ammodo. Ma debbo fiuire  perclie la Gramm. di  mezso 
m' aspetta. Addio, Beppe, stai bene e seguita a volermi bone, e seusami 
la soverchia dimestichezza che teco mi piglio. Vive, vale, 

Io sono e saro sempre 
Cherso, 13 gennaio 1883. 

Tutto tuo di cuore 
G. Moise. 

7. 
Caro Beppe, 

E anni Domini che non so niente di te. Ecco come seppi il tuo in-
dirizzo. Giovanni Martissa Carbonajo (ch'io sempre credevo che fosse 



carbonaio di professione,  e pero facevo  le meraviglie eh 'ei serivesse si 
bene) mi domando alquanti giorni fa  la mia Gramm. di  meszo venuta in 
luce il di 5 di questo tnese. Io, avendogli da riserivere, mi tiguravo ch'ei 
fosse  tuo padre, o frateilo,  o altro prossimo congiunto, e che la Gramm. 
egli me la commettesse non per se ma per te, e pero gli domandavo le 
tue nuove e il tuo indirizzo. Egli subito mi rispose non essere egli che 
tuo lontano parente e mi diede il tuo indirizzo. Non esser poi egli carbo-
naio di professione,  Io seppi non da lui, ma da mio nipote Antonio do 
Petris Plauno. Di' mi dunque qualcosa di te c delle eose tue, che mi par 
mili' anni di venirne informato  por lilo c per segno. Di me ti diro che da 
sette mesi in qua soffro  d' un forte  mal d' occhi che mi rendo quasi inetto 
a leggere c a serivere da per me, motivo per cui ti serivo, qualmente 
puoi vedere, per altra mano. Ora stintigno iutorno alla Strenna  c allo 
Schmid, lavori che vanno assai lentainente per via del mio male. Hai 
veduta la critica deli' Istria  'i  Privatainente mi lodarono le Gramm. di 
meszo il Kicci, il Del Prete, il Passarini, il Buscaiuo c il Castagna. 

E null' altro per ora. Stai bene, mio caro Beppe, studia con amore, 
e fai  di serivermi presto, che le tue nuove mi saranuo carissime, Addio. 
Io sono e saro sempre 

Cherso, 26 giugno 1881. t 
Tutto tuo di cuore 

Giovanni Moise. 

8. 

Ali'  Egregio  Sir/nore 
Giuseppe Martissa,  študente  di  Scienze Nalurali, 

IX,  Spiialgasse,  X.  9, II  Stiege,  III  S točk,  Th.  21 
Vienna. 

Caro Beppe, La tua letterina mi fu  gratissima, per quantu puo es-
sere una letterina  c una letterina che viene assai di  rado.  Sporo che in se-
guito muterai vezzo. La Gramm. la riceverai quauto prima: oggi stesso 
serivo al Parroco di Orsera che te la mandi per la posta. La Strenna  useira 
per le feste  di Ceppo, e allora l'avrai da Firenze. IIo seritto gia al tipografo 
per le due cOpie da te commessemi. Quando mi riseriverai, di' mi qual-
eosa dei tuoi studi e della vita che meni costi. Io stasera parto per Di-
gnano, donde non tornero a časa prima delle feste  di Natale. Stai beue, 
voglimi bene come fai,  e eredimi sempre 

Cherso, 12 novembre 1884. 
Tutto tuo di cuore 

Giov. Moise. 



Settecento poetico capodistriano 

.1/ caro umito prof.  liuccio Ziliottn 

I. 

«Di lui — scrive breve lo Stancovieh '), a proposito del 
poeta capodistriano Cristoforo  Gravisi, fiorito  nella prima meta 
del Settecento — di lui null' altro ho potuto rintracciare che 
soltanto quello che parla di lui Apostolo Zeno  in una lettera 
de l i ' anno 1 734 diretta ;il marchese Giuseppe tira visi, in cui 
dice: Ho letta e riletta la gentile anacreontica del s i g. mar-
chese Cristoforo  Gravisi, che secondo il genio di simil (sir) 
poesie, ne conserva la vivacita e la dolcezza.* Ne inostro di 
saperla piu lunga sul conto di Cristoforo  P annotatore della 
seconda edizione della Biografiu  stancovichiana, Aiiteo Gravisi; 
il quale, com e noto, stette pago al solo laconico avvertimento 
«che parecchie poesie inedite di Cristoforo  si cotiserracano 
tra i Mss. Gravisi in Capodistria* ')• E troppo rapido e incom-
pleto apparisce pure il cenno che a Cristoforo  dediča Dome- . t. iUHfl  l ti 
niso \!ci»turiiii nella sua recente monogratia sul Camto  dei 
majr/iesi  Grarisi3). Resta vero, a ogni modo, che il Venturini 
lui, il merito di aver esaminato una buona volta i suddetti 
componimenti poetici inecliti, e d' esser riuscito ad incuriosire, 
se non ad appagare, i eultori delle i>atrie lettere con la stampa 
di un paio di essi. Ho detto a bella posta se non ad appagare, 
parendomi che il Venturini non abbia avuto nella scelta, come 
si suoi dire, troppo felice  la mano. Del sonetto da lui recato 
naturalmente non parlo, giudicandolo cattivo (ma e allora 
perche riprodurlo?) egli stesso. Alludo piu tosto alla canzone, 
in cui il Venturini dice di trovare »nobilissimi pensieri espressi 
con agilita e larghezza di ritmo* ma che in realta s' adagia 

'i Nella liotissiina Fiiografia  eec.; Capod., Priora, I888s; pag-. 203. 
2) Id., id. 
3) Estratto dagli Atti e memorie eec.; Parenzo, Coana, 1907; pagg. 

205-208. 
4) Op. cit., pag. 20(i, 



come in un letto cli Procustc nelle sue sei dilombate e mal-
ferme  stanze. Miglior servigio avrebbc reso senza dubbio il 
Venturini alla lama del Gravisi publieando aleuna cli quelle 
svelte eanzonette alla maniera del Rolli e clel Metastasio, in 
cui il verseggiatore capodistriano veramente si solleva dal co-
mune e inette bene a profitto  la sua non grande vena ; o 
facendo  finalmente  conoscere 1' anacreontica gia lodata da 
quel consumato giudicatore di versi che fu  Apostolo Zono; 
anacreontica che si conserva autografa  nella Comunale di 
Capodistria ') e che sara offerta  qui sotto alla curiosita dei 
lettori, assieme con alcune sottili osservazioni criticlie c pro-
poste di emendazioni, parimenti inedite, dello Ženo, soggiunte 
alla lettera appunto di cui fa  parola lo Stancovich e omesse 
da chi quella inseri neU'epistolario delFinsigne erudito e poeta 
veneziano del Settecento. 

II. 

II marchese Cristoforo  Gravisi non fu  mai, che si sappia, 
in relazione epistolare con Apostolo Zeno. Ebbe in vece con 
qucst' ultimo un abbastanza vivace carteggio il marchese Giu-
seppe Gravisi2) (1703?-1774), tenuto dallo Zeno in conto d'ot-
timo letterato, si da ricliiederlo piu volte «del suo sentiinento* 3) 
a proposito di scritture di lui Zeno e anche d' altri. E Giu-
seppe, dal canto suo, non mancava mai di far  conoscere allo 
Zeno ogni sua nuova composizione letteraria, mosso anzi tutto, 
si capiscc, dali' onesto desiderio cli veder giudicata la sua roba 
da chi poteva veramente giudicarla con cognizione di eausa 
e volontieri la giudicava. 

Fu dunque a mezzo cli Giuseppe che Cristoforo  sollecito 
il parere dello Zeno intorno alla sua anacreontica. Aveva 
poetato Cristoforo: 

') In «Selva di notizie per )a vita del Muzio«, n.° J487: dove e 
unita al carteggio fra  il marchese Giuseppe Gravisi e Apostolo Zeno. 

2) Stato amieo e eorrispondeute anehe di Gian Rinaldo Carli. Vedi 
alcune lettere. a lui iudirizzate dal Carli in : Baccio Ziliotto, Trecentoses-
santasei lettere  di  Gian Rinaldo  Carli  capodistriano  ecc. (Areheografo  trie-
stino, vol. IV della serie I I I ; Trieste, Caprin, 1908). 

3) Cfr.  Lettere  di  Apostolo Zeno cittadivo  mneziano ecc.; Venezia, 
Šansoni, 17852; toino IV, pag. 280, 



Vezzosette pupillette 
Ui colei cho tanto adoro; 
Bollo labra vermiglietto, 
Per cui peno, e por cui moro; 
A voi spiego 'i canto mio, 
A voi »velo il mio (lisi.). 

In voi vcggio amore assiso, 
Čare, amabili pupille; 
Bello labra, in voi ravviso 
L' alme Grazie a mille a mi Ho : 
Piu bei labri, e piii bei rai 
Ah! chi vido 'n torra mai! 

Iu voi ehiaro, ardenti Stelle 
Schorza, o parla, o rido amore; 
Por voi, luči arnate, e bello, 
Langue ogn'alina, arde ogni coro : 
E voi intanto altere, e liete 
Vie piii belle risplendote. 

Čara boeca, in cui cauipeggia 
11 piii bel che ha in se 1'Amore; 
Bella bocca '). in cui vezzeggia 
Dolce il canto, che innamora, 
Tu sei, bocca, allor che canli 
Gioia, e pena aH' alme anianti. 

Giacche siete cosi belil, 
Occhi amabili, e vezzosi, 
Perche siete a me rubelli, 
Perche siete disdegnosi V 
Voi vedete il mio disio, 
Occhi lumi del cor uiio. 

Voi vedete un puro aftetto, 
Che in me s' erge, e in voi s' acceude, 
Ne colpevole e il diletto, 
Che virtude non offende, 
Sicche io posso, o luci, amarvi, 
Rimirarvi, e vagheggiarvi. 

Bella bocca, io non ti chieggio 
Molti vezzi, o dolci baci, 
Ma sdegnosa ognor ti veggio, 
E sdegnosa ancor mi piaci; 
Piu pieta, men di rigore, 
Per chi langue, e per chi more. 

') II ms. originale legge qui, certo per 1111 involontario lapsus «al<mt 
del poeta, »Belin labra«. 



Bella bocca, io beii vorrei 
Te da Battro insino a Tile 
Innalzar co' carmi miei, 
Boeca ainabile, e gentile, 
Se mi fossi  men sdegnosa, 
Boeca bella, graziosa. 

Se sarete meno uigrate, 
Se sarete a me pielose, 
Voi sarete piu adorate, 
Voi sarete piu famose, 
Belle labra veimigliette, 
Vezzosette pupillette. 

E aveva poetato, come si vede, nor. senza qualche grazia e 
qualche scioJtezza. foggiando  con una certa abilita, che pur 
non e praticaccia di mestiere, 1'ottonario e serbando sempre 
gradevole il tono elegiaco. Cio che per altro non vuol dire 
che alla canzonetta del Gravisi manchino del tutto i difetti  piii 
sCavorevolmente noti del genere e del tempo. Complessiva-
mente, io direi che abbiamo sotfocchio  poco men che la 
misura esatta di cio che poteva Pa r t e di Cristotoro, poeta 
forse  de- non peggio ch 'abbian prodotto ai beati, non che 
belanti, tempi d'Arcadia časa Gravisi e Capodistria. 

III. 
Lo Ženo, da parte sua, rispose al marchese Giuseppe nel 

modo che segue (Venezia, 21 aprile 17:-'.4):') . . . «Ho letta poi 
e riletta la gentile Anacreontica del sig. Marchese cristotoro 
Gravisi, che secondo il genio di simili poesie, ne conserva la 
vivaeita, e la dolcezza. La prego di riverirlo divota.te per 
mia parte. e di signifieargli  che me gli contesso obbligato del 
favore  fattomi  in comuniearmela. Ma poiche in particolare 
ella a nome di esso il mio parer ne richiede, a solo titolo 
d' ubbidirla segnerb qui sotto aleune picciole cose, senza le 
quali pero il componimento 6 ancor bello. 

St. III. v. 4. Langue ogu'  alma — Langue ogni alina. 
s t - 3 v. 5. E voi /'//tanto — E voi 'ntanto. 

4) Traseriro dall autografo,  conservato alla Conuinale di Capodistria, 
nella suddetta Selva  di  notizie ecc. La Jettera e tutta a starnpa nel gia 
citato Epistolario zeniano (tomo IV, pagg. 470-472), eccezion tat ta delle 
osservazioni ed emendazioni e del poscritto, oinessi di sana piauta. 



st. IV. v. 1. — in cui campeggia  — in cui fiammeggia. 
si. V. v. 4. Perche siete disdegnosi?  — a me sdegnosi? 

v. 5. (i. Non mi pare che ben si replichi la stessa de-
sinenza con cui pur termina la prima stanza, 
e tanto piu uscendo con le stesse parole, 

st. VI. v. 5. Sicehe io posso — Sicche posso. 
st. VII. v. 5. Piu pieta, men di rigore — Quel piii pie fa 

un suono un poco aspro, massima.te in prin-
cipio di verso. Oltre di cio crederei che di-
cendosi piv pietd,  dovrebbe anche dirsi piv 
rigore,  o se si vuo l d i re piii di  rigore,  do-
vrebbesi anche dire pik di  pietd. 

st. VIII, v. 3. Innalzar eoi carmi miei — Fa altresi durezza 
ali' orecchio tanto quel eoi car, quant.o quel 
mi mi. Mutare il verso cosi: Celebrar  co' 
versi miei. 

Anche nell' ultima Stanza parmi che il replicare quattro volte 
di seguito quel mrete non riesca molto gradito aH' orecchio. 

Tutte le suddette cose sono minuzie, ne le avrei nota te 
in componimento d' altra specie: ma in una canzonetta Ana-
creontica dee, come di sopra gia dissi. regnar sovra il tutto 
la leggiadria, e la dolcezza. Ma che ne dira V. S Ill .ma? E 
molto piii il sig. Marehese Cristoforo?  Mi accusino pure I 'uno 
e 1'altro di troppa arditezza ; ma 1' attribuiscano a 1111 atto 
di ubbidienza e di ossequio. Con che mi rassegno 

di V. S. Ill.ma 
Div.mo Obbl.tno servit.e vero 

Apostolo Zeno 

P. S. Al sig. Abate Verdani, di cui altre volte le teci men-
zione 4), ho mostrata la sudd.a Anacreontica, e 1' ha simil.te 
molto commendata. A lui piacerebbe che nel quinto verso 
della I Stanza in luogo di dire A vol spiego il canto mio, si 
dicesse : J ' voi porgo.» 

') «11 sig. abato Giaunantoniu Verdani, avea di fatti  scritto al Gravisi 
lt> Zeno, il 18 die. 1773 (cfr.  Epistolario zeuiano, tomo IV, pag. 399) .... e un 
tinissiino conoscitore del bello e del buono, e serive a perfezione  si in verso 
che in prosa, e latinamente e toscanamente; e se si risolverA a dar fuori 
certe sue traduzioni in verso, e altri componimenti tutti suoi, occupera 
cftrtamente  un bel pošto tra i viventi poeti.» Ma a me, per quanto abbia 
fatto,  non e riuscito di giungere a saperne di piu sul conto del Verdani 



Lo Zeno, come si vede, aveva corretto di proposito c con 
pieno successo, felicemcnte  assecondato com'era da una grande 
abilita tecnica e da un innato buon gusto. Quanto aH' abatc 
Verdani del poscritto, esso pure apparisce, sembrami. un let-
terato di buona lega, ed era gia noto al marchese Giuseppe 
per aver, mesi innanzi, proposto una garbata variante a un 
sonetto ch' esso marchese avea mandato a giudicare e a emen-
dare allo Zeno') . 

Da una lettera poi di Giuseppe '), datata del 3 maggio 
1734, rileviamo anehe che le osscrvazioni dello Zeno sodisfeeero 
pienamente 1'autore deli 'anacreoutica. Hcriveva di fatti  in 
essa Giuseppe: . . . « 1 1 sig.rc mar.se Oistoforo  Gravisi, che 
divotam.te la riveriace, se le professa  pure molto tenuto per 
le necessarie considerazioni, e eambiamenti fatti  in quella 
sua Anacreontica.» 

Pisino, o t to brc 1908. 
Oiovuimi (juarautotto 

DI UN C A N T O R E DELLA B A T T A G L I A DI L E P A N T O 

Crediatno che in nessun secolo della nostra letteratura 
la poesia eneomiastica abbia raggiuuto quello sviluppo, ch 'essa 
esplico nel XVI secolo per cptel glorioso tatto d'arme, che fu 
la battaglia di Lepanto. 

Alle splendide tele, onde s' orna il palazzo ducale, e col-
1'Apoteosi di Venezia ceiebrano le geste della Serenissitna, 
s' aggiungono le poesie edile ed inedite, conservate nella Mar-
eiana. E non ci fu  vate di quel secolo che non abbia cantato 
1' eroismo del Veniero e la disfatta  delle armi turehesehe, 
magari si in versi, ehe per iperboli sperticate davan punti a 
tutta quella miriade di seecentisti, che fin  cantavano i <-eava-
lieri d 'argento in campo d'oro» delle lor belle (V. Medin: La 
storia della repubblica di Venezia nella poesia). 

1 V. lett. iiied. del Gravisi in »Seiva di notizie* etre., nt itnpra. 
-') Parimenti iuedita nella suddetta «Selva» etc. eee. 



1'AGlNk isTiiiANfc  M 

Fra questi non raancarono poeti dalmati ed istriani. che 
dalmati ed istriani furono  in verita gli eroi di Lepanto. Non 
per niente Marc'Antonio Colonna volle fregiata  la sua sala a 
Roma colle galee di Arbe, di Capodistria e di Cherso, come 
cpielle al cui valore si dov6 la vittoria. Infatti,  grazie alla cor-
tesia deH'egregio Dr. Segarizzi vicebibliotecario della Marc-iana. 
potemmo aver copia di ima composizione poetica di tale i l . 
Antonio Adrario da Cherso, poeta forse  da non spregiarsi, 
certo pero poeta d' occasione. Ma tant ' e, tutto vale ad illu-
strare la patria nostra, che si vorrebbe far  croata. E dire che 
la lingua italiana vi si parlo sempre, e che si scriveva nei 
publici libri della Comunita in bella e buona lingua italiana 
— non diciamo degli scritti anteriori, tutti in latino — fin 
dalla fine  del 1300, magari si «glesia» per chiesa, o «pluan» 
per piovano, segno non ditbbio del passaggio dal latino al 
volgare (v. Fabbriceria del monastero di S. Lorenzo, archivio 
della comunita cli Cherso). Sappiamo delFAclrario che fu  discen-
dente di quel Bartolomeo dottore, medico a Cherso nel 1517, 
nobile romano; nacque dal dottore avvocato Gian Giacomo, 
figliuolo  di Bortolameo, e moriva nel 1597 come rile vasi dal 
suo testainento. Lasciava tre tigliuoli non degeneri dal padre. 
Dr. Gian Giacomo in Apollonia de Petris, Dr. Prospero, can-
celliere a S. Vineenti, in Adriana del cav. Antonio de Petris 
(intendi sempre cav. di S. Marco) e Tiburzio professore  di 
grammatica e musica; la nobilissitna famiglia  si spegne con 
un Gian Giacomo e con una Adraria negli Impastari di Veglia. 
circa la meta del XVIII secolo. 

II nostro Adrario dunque appartiene a quella schiera di 
nobili ingegni, che con cap. Stefanello,  coi cav. Zan-Zorzi, coi 
cav. Andrea, collo «strenuo> cap. Stefano,  coi cav. Antonio, 
cap. Petrisso de Petris, coi cap. Marco de Bochina, coi Co-
lombis, con Gian Pietro Moise illustrarono in quel secolo la 
lor citta na tale colle ar m i e colla soda coltura artistica e let-
teraria, e fan  degna cornice al pittore Capiccio, agli eniinenfi 
prelati padre Marcello de Petris veseovo di Cittanova e padre 
Ambrogio Capiccio arciveseovo di Antivari e al sommo Pa-
trizio. In verita si p ud dire a ragione non esserci stata citta 
d' Istria e Dalmazia dove in quel secolo lettere e scienze 
abbian avuto maggior flore  che nella gentile cittadetta di 
Cherso. Strana cosa; le relazioni pju intime esistevano appunto 



fra  Chcrao e Capodistria, 1' abbiamo provato altra volta aneora. 
Cosi amico dell'Adrario fu  un Giovanni Zarotto, capodistriano, 
che scrisse parecchi sonetti sulla guerra turchesca, al quale 
1'Adrario dediča a sua volta un sonetto. Ma ecco senz' altro 
i versi. 

P E R L A V I T T O R I A 

D E L L ' ARMATA 

C H R I S T I A N A , 

DI M. ANTONIO ADRARIO DA CHERSO. 

Con Jiccntia de' superiori. 

Di M. Antonio Adriario, da Cherso. 

Hor pur (merce di Dio) Maumetto e vinto. 
E '1 feroce  Leon' giunto ha la. Luna, 
SI che 1'Oriente andr;t in veste bruna, 
Che '1 Mar corrc del sangue Thrac.io tinto: 

Si vedrfi  pur da 1' Isola Zacinto, 
Tanto Na v i Ottomane, et altro ch' una 
Galea, presa de' nostri, homni Fortuna 
Cangiato ha stile. e. '1 Serpe ha risospinto. 

Non piu paee non no, Veneti Horoi, 
Sii su seguite le felici  imprese, 
Vinse Hannibal, e non seppe usar poi. 

Lft  dove C li r i s t o humana forma  prose. 
Movete 1' armi, che convien' voi. 
E non a Cani qnel sacro paese. 

Cantatc meco homai, Cigni canori, 
Si che 1'Adriano, el Mar Tirrhen risponda 
A cosi dolce voci, e s'oda u Fonda 
Bagna hor Bizantio, tra dubbi, e timori; 

Gia siara' i.lodato Dio) fuor  de gli horrori, 
Nostra fc  la palma, e nostra sia ogni sponda. 
Torni pur ne la Scithia, e la s' aseonda 
II Serpe, onde serpendo venne fuori. 

Che se hora presso '1 seno di Corinto, 
Da Pio, e da Philippo. e dal Leone 
Fugato, e vinto in mar essangue giaee. 



Non varca troppo, ch' og'ni Regione 
Lieta spingerA contra, talche pinto 
Per tutto andrft  'J terren' del sangue Thrace. 

Versi da gli ocelii amaro, e tepid' onde, 
II superbo Ottoman' e vadi a terra 
L' Iinperio, e Regni sui A ferro,  e k foco, 
Paghi co '1 proprio, il fio  del nostro sangue, 
Che trascorrendo con le ardite Navi 
Sngger sempre ne volse ali' ombra, e. al Sole, 

Essaudito pure n' ha il superno Sole. 
Semuierse sono ne le horribil' onde 
Dell' Itacha, cotante armate Navi 
Dol Nemico, che fea  tremar la Terra, 
Spnrso e in gran copia il Moro, e '1 Thracio sangue. 
E quel, che fu  go i '1 Mar. abbruggiO '1 Foco. 

O Cesare, che fai?  struggi co '1 foco, 
II Niinico vicin', che in odio ha il Sole 
Del nome tuo, che ber' ti vorria il sangne, 
Spingi co '1 corso de le gelide onde 
De la Danoia, gente, e manda a terra 
Quanto e del suo, e Genti, e Terre, e Navi. 

Dove Gallico Re, son le tuo Navi, 
C hor son di gliiaccio, e prinia fur  di fV>co, 
Quando, che Gottifreddi  liebbe la Terra 
Ove nacquo, e mori il sonntio Sole, 
Deli fa,  che quelle ancor soleh ino 1'onde 
Pronto h versar il Barbarico sangue. 

Poloni, Moschi, Svizzeri, cho 'I sangne 
Fra voi spargete, bor fabrieate  Navi, 
Spiegate i lini verso d'Egeo, P onde, 
Si che 1' Oriente senta Parmi, e '1 foco, 
E che s' oseuri a pieno il chiaro Sole, 
A i Cani indegni d' habitar la Terra. 

O Vicario di cjueli che volse in Terra 
Sparger pe i pcccatori il proprio sangue, 
O quasi raggio di lucente Sole 
Re Ilibero, unite le vittrici Navi, 
Con la Reina de le Adriatiche onde, 
Talche Mahometto si spinga co '1 foco. 

Signor de i Cieli, de 1' Aria, e del Foco, 
Soimnergi in l'onde il resto de le Navi 
De l'einpio Scithn, e lui manda sotterra. 

(Miscellanea 2573, opuseolo,46). 



PAGINiS lSTklANi-i 

(Miscell. Marciana 168, 48). 

Sonetti di M. Gio. Zarotto iustinopolitano sopra la guerra 
tnrchesca. In Venetia, appresso Onofrio  Farri, 1572, di ec. 4 
non numerati. 

a c. 4 •>: 
Di M. Antonio Adrarlo 

a M. Oio. Zarotti. 
Veggo Risano volto in Hippocrene, 

Che non come solea riga Helicona 
Mereč la lama, che di voi risuona, 
Ma de 1' Istria le piu pregiate arene. 

E se a Pallade piacque, hor ben conveiie, 
Che le Muse vi dian gloria, e corona, 
Porgendo a ogn' un, ehe se medesmo sprona 
Nel mar de le virtuti a vele piene. 

Felice voi che con si dotti carmi 
Avanzando gli antichi spirti rari, 
Rendete ogu' huom' piu lieto, e piu giocoudo, 

Cosi innalzando 11 gran valor ne 1' armi, 
De' militi di Christo, illustri e chiari 
Eterno fate  il nome vostro al mondo. 

1*. 

La fiera di S. Orsola a Capodistria 

Son gia pareoehi anni, da ehe si estinse formalmente 
tale fiera,  un tempo tanto importante e frequentata  da tutte 
le parti deli 'Istria veneta e imperiale, come pure visi tata, 
specialmente negli ultimi tempi di sua esistenza, in gran na-
mero dai Triestini. Dur6 circa quattro secoli, non sempre pero 
continuata, e cio a cagione delle vicende dei tempi, per la 
nostra Provincia purtroppo tristi e avventurosi in conseguenza 
delle frecpienti  guerre perniciose e delle funeste  ealamita, che 
le inflissero  dan ni terribili. La storia anzi della fiera  di s. Or-
sola, che cerchero di sviluppare con la seorta di un mano-
scritto del benemerito eoncittadino signor Nieolb de Baseggio, 
rinvenuto fra  le carte del vistoso e prezioso legato, che con 
nobile intenzione il eompianto avvocato Dr. Giorgio de Ba-
seggio lascib alla civica biblioteca di Capodistria, dimostrera 



chiaramente lo frequenti  peripezie, a cui, in scguito appunto 
alle non liete condizioni de' tempi, ando soggctta anche la 
nostra, fiera,  la quale incominciata, si puo dire, in un periodo 
di funesti  avvenimenti, dovette pur cessnre in seguito a cala-
mita. che infcstavano  il paese. 

Difatti,  quando eon decreto d. d. 10 giugno 1494 il Po-
desta e Capitano di Capodistria Nicolo Contareno. a nome del 
Veneto Senato, concedeva il privilegio di annua fiera,  il paese 
si trovava bensi in un periodo di tregua, la quale per6 era 
appena passeggera. e se aveva calmato apparentemente gli 
animi degli Istriani e dei Triestini in seguito al concordato ') 
stipulato il 26 luglio 1486 fra  la Repubbliea Veneta, protettrice 
degli interessi delle citta venete della provincia, e Pimpera-
tore Massimiliano a tavore di Trieste, non era riuseita per6 a 
far  cessare 1'odio delle due parti, che alla prima occasione si 
sarebbe scambiato in aperta ostilita. 

Approfittando  dunque di questa epoca di quiete e dei 
patti stabilitisi fra  le due potenze nel su detto trattato, i due 
Sindici di Capodistria Lorenzo de Vittore c Michele de Bratti, 
eonsiderando 1'utile che ne sarebbe venuto alla citt;i e agli 
altri provinciali, porsero, a nome di tutta la cittadinanza giu-
stinopolitana, fervida  domanda al Doge di Venezia, il quale 
difatti  aceondiseese volentieri e, come nel rescritto su citato 
d. d. 10 giugno 1494 5), stabiliva che tale fiera  si celebrasse 

1 Qui si tratta della lotta fra  Trieste c 1' Istria, seoppiata appunto 
per questioni eommereiali. La lotta eomineio nel 1468 e dnro, con danni 
gravissimi per ainbo le parti, fino  al 1486, s' intende non continuata. 
In quost' anno si venne al concordato del 26 luglio, in cui fra  altro si 
stabiliva che la strada eonducente dalle parti siiperiori e dalla  Carniola 
in Istria. dovesse esser libera ai commereianti senza alcun inipedimento. — 
Per la storia cfr.  Carlo De Franeeselii: L'Istria,  Note storiche, cap. 
XXXIII. 

"•) Non sara discaro ai lettori se riporto i brani piu interessanti del 
icscritto del Podesta di Capodistria. 

Nos Nicolaus Contarenus pro Illustr. et Excell. Du(cali) Do^ninio) 
Venetiarum etc Potestas et Capitaneus Iustinopolis einsque districtus. 
Audita et intellecta instantia atque requisitione proborum virorum et 
Laurentij de Victore et Michaelis de Bratis sindicorum Comunitatis prae-
dictae civitatis, pro bono et ntili einsdem, instantiuni et requirentium 
declaramus): Nundinas cellebrandas . . . ad festum  divi Nazarij protee-

toris dictae civitatis, per dies quinque ante festum  et totidem post, has 
estra eivitatem proclamari et fieri  debere, franchas  et exemptas ab onrnibiis 



ogni a n n o cincpue giorni prima, e cinque giorni dopo  la festa 
di s. Nazario, protetrore della citta (19 giugno). Tale fiera  libera 
a tutti, doveva per6 tenersi fuori  di  citta  in eampo Marži o : 
e affinche  raaggiore ne fosae  il concorso e tanto piu proflcua 
riuscisse alla cittA stessa, non si doveva ritirar ne dazio  ne 
gobelin alcuna. A sorvegl iare 1'ordine e a impedire seandal i . 
errori ed estorsioni. il Podesta e O p i t a no della eittži veniva 
autorizzato a raandar dne giudici ') con trenta uomini. guidati 
da un capo, che, come i giudici, doveva essere originario di 
Capodistria e far  parte anche del Maggior Consiglio. Per spese 
ehe i giudici avevano e per pagare gli uomini di lor eompa-
gnia e per provvedere che venissero debitamente onorati i 
magnifici  Rettori e gli altri Nobili, che si fossero  portati alla 
fiera,  la Oomunita dava loro cento libre di piccoli (denari), 
senza punto gravare per cio i concorrenti alla predetta solen-
nitfi.  Certo quindi che in seguito a fante  facilitazioni  il traffico 
doveva essere molto grande e vantaggioso. 

Quanti anni abbia durato in questo primo periodo di sua 
esistenza. non si sa, ma dal fatto  che viene ristabilita una se-
conda volta appena nel 1546, con certa supposizione possiamo 
dire che fu  sospesa causa la guerra scoppiata nel 1507 fra  la 
Serenissima e Pimperatore Massimiliano. La nostra provincia 

ilatiis  atc/ue  gabellis:  adeo qiiod umt.squi.iqiie tam ciees quam dixtriftualis 
ar forensis  liberc o I absquc uila datiarin ot gabellarin solutinnc adire 
atque rodire possit. 

In nominc domini nostri losu Christi eiusquo gloriosissimao matris, 
ad laudcin ot honorom divi Nazarij protectoris praefatae  praostantissimaf 
urbis Iustinopolis . . . pronunciamus, dicimus ac mandamus qnod nun-
dinae praodictao inovari ac fieri  dobeant in campo Martio . . . . Ii borne, 
tranchao et absolutae ab omnibus datiis atquo gabollis 
Et ad obtuendum quibnseumquo scandallis, erroribus atque extorsionibus 

iubotnus quod mittantur dno judicos dictae Comunitatis cuin 
hominibus triginta, ot uno Capite do Consilio doclarando 
quod ipsi Indices, qui pro temporo ad dictas Nundinas ibunt habere do-
beant singnlo anno in dieto tompore Nundinarum Libras centum parvorum 
de denariis de dono dictae Comunitatis pro expensis a praedietis Judici-
btis faciendis  societati suae ac etiam pro honorando Magnificos  Dominn.s 
Itectores et eaeteros Nobiles ad dictas Nundinas se conte,rentes. — Estratta 
dali'Archivio della Biblioteca civiea. 

*) I due giudici deli' anno 1494 furono  Lorenzo de Vittore e Fran-
cesco Almerigoto, come si puo desumere dal reseritto ducale. 



I'Ar,INF. ISTRIANE 

oltre che indebolita ed esausta per le terribili conseguenze di 
questa lunga lotta, diirata ben 25 anni e te rminala colla paee 
tra Carlo V, 1'arciduca Ferdinando e il Doge Andrea Gritti. 
si vide eapi tar addosso una calamita aneor piu rovinosa, la 
peste cio6, che suppongo deve essere stata di breve durata , 
e eio appunto perche gi& nel 1546, dunque a piccola distanza 
della pace del 1532, a Capodistria si r innova la flera.  L a cittA 
doveva eer tamente trovarsi di nuovo in condizioni abbastanza 
fiorenti  e la pace aveva pure esercitato i suoi effetti  anehe 
nelle altre part i della provincia, Difatti  in questa epoca il doge 
Francesco Donato. accondiscendendo alla domanda presenta ta 
dai cittadini di Capodistria a mezzo di due spettabili amba-
sciatori, manda, con ducale d. d. 18 maržo 1546, al Podesta 
e Capitano della su detta citta Antonio Marceli o la decisione 
del Veneto Senato. Questo avuto riguardo che «nelli tempi 
passati si voleva far  in detta citta una solenne fiera  ogn'anno. 
la quale per disturbi di guerra, pestilentie er al tre maligni t A 
di tempi e andata in disuso con molto danno di quelli fede-
lissimi nostri* concedeva che «di novo si ritorni a far  la 
fiera  ogni anno per giorni quinrtici continui, libera, la quale 
cominzi il giorno di san Nazario, ehe viene alli 19 de zugno, 
et duri per giorni quindese continuj, nel qual tempo ciasca-
duno habbia libero addito di andarvi et portarvi de ogni locho 
eadaima sorta de mercant ie senza pagamento de datio over 
gabella alcuna per cjuelle cosi di  intrata  come di  uscita de 
dieta  citta»  ').  Interessante e che questa volta si concede ehe 
la fiera  si tenga non piu in campo Marzio, ma bensi nella 
citta si essa: la concessione pero 6 limitata ad anni due, «et 
passati li dieti anni dui debba essa citt;i mandar a d imandar 
licentia alla S(erenitži) N(ostra) di poter continuare a far  la 
fiera  predieta per quel tempo ch' a luj parera» s). 

In seguito pero alle controversie ed ostilita durate lun-
gamente fra  Venezia e 1'Austria in causa delle l'requenti in-
cursioni degli l 'scocchi, ostilita che eondussero anzi ad una 
guerra lorniale t ra le due potenze, cominciata nel 1615, pro-
priamente nell' Istria e nel Friulj. e naturale che anehe la 

') Confronta  dnealo del 18 maržo 1546. Vedi libro Dueali in Archivio 
di Capodistria. 

ž) Ibidero. 



nostra fiera  dovette essere soppressa, tanto piii che pure questa 
volta infierirono  piii clie mai le pesti, conseguenza appunto 
delle continne lotte e devastazioni ') . Anche Capodistria fu  in 
particolar modo travagliata dal terribile morbo e pordette piii 
di due terzi dei suoi abitanti. che, eessata la pesti len za, tii-
rono ridotti al piccolo numero di 18002). Terminale le osti lita 
colla pace di Madrid, e sparito dalle nosti'e contrade il letale 
tlagello. Capodistria rifiori  in breve, e, se crediamo al Tom-
masini, gia nel 1650 la citta oltrepassava le 4000 anime 3 ) . Da 
cio rinfrancata  e per ripristinare le antiehe usanze, porgeva 
nuova domanda al Senato Veneto, affinche  volesse ristabilire 
la fiera  soppressa, Difatti  questo rinnovava il privilegio con 
ducale 27 agosto 1642, trasportando peni il termine dal giugno 
alf  ottobre. 

Nella seduta del Maggior Consiglio in data 14 settembre 
dello stesso anno si decide di mandare un ringraziamento alla 
Serenissima per questo atto di benovolenza verso la favorita 
citta di Capodistria e nello stesso tempo si domanda protezione 
contro il danno «che giornalmente si procura per le grosse 
imposizioni e gabelle de Austriaci confinanti,  con cui s' im-
pedisce il concorso al commercio di quei suditti antichissimi, 
e per cosi dire naturale, a questa citta. štabi lito con v ioen do-
voli capitulazioni, diffeso  e sostenuto con tutto rigore ne' tempi 
a n dati* 4). Anche questa volta la durata r imaneva inallerata. 
cioe di 15 giorni, e preeisamente «dalli 14 sino li 28 d'ottobre»:'), 
cosi pure inalterate erano sta te lasciate le concessioni di favore 
nei dazi e gabelle. Che Capodistria ci mettesse ogni sua cura 
affinche  la fiera  venisse eseguita con tutta la pompa <j solen-
nitii, cio che dimostra anche quanto utile ne ritraesse la citta 
per il concorso a delta fiera,  lo conferma  il fatto  che, trovan-
dosi la cassa del Comune in ristrettezze, il Consiglio nella 
seduta su enunciata, pen so di far  appello alla popolazione e 

') Cfr.  De Franceschi, l. c. cap. XXXVII. — La peste nomitiata e 
la pur troppo celebre calamita del 1630-31, quasi generale in Europa. Nota 
la magistrale descrizione della ' peste di Milano nei Prornfi.m  Sponi  del 
Manzoni. 

*) Cfr.  De Franceschi, I. c. cap. XXXVIII e XLII. 
3) Ibid. pag. 345. 
4) Cfr.  libro dei Consigli deli'anno 1612. — Arehivio di Capodistria. i ^ 
») Ibid. X 



domandar un prestito di ducati cen to «per coprire le spese 
necessarie per la detta fiera*,  che deve essere solennissima 
e fatta  con ogni decoro *).-

Come prima si e aecennato. la Veneta Signoria si era 
riservata di concedere di tempo in tempo il permesso di riat-
tivare la testa, che con buon successo fu  continuata ogni anno, 
tanto piu che il paese, dopo le ultime lotte del 1615 e 1'ultima 
peste del 1630-31, godctte lungo periodo di pace, che ristoro 
la provincia nostra abbattuta si moralmente come anche ma-
terialmente. Caduta la veccliia e gloriosa Repubblica di san 
Marco (17 otfobre  1797), 1'Istria venne in mano deH'Austria, 
che perdutala nel 1806, la riebbe detinitivamente nel 1815. 
La nostra provincia at traversa quindi un nuovo periodo di 
lotte travagliose, che certo la rovinarono economicamente: 
dunque anche la fiera  di Capodistria non ebbe quasi pili 
ragione di vivere, tanto piu che venne a mancarle quel con-
corso stragrande, godu to nei tempi passati, detrattole anche 
dal crescente sviluppo deli 'emporio commerciale di Trieste. 

Andrea Capello podesta e capitano di Capodistria nella 
sua relazione in data 8 ottobre 1732 diceva: «Dacche principio 
in Trieste il traffico,  a l i ' Is t r ia ha cessato quel poco che le 
portava qualclie sorta di vantaggio. L 'abbondanza di merci 
nel l 'es tera citta confinante  chiam6 tutto il concorso, ed il 
supposto Porto Franco fa  che gli Eastimenti che una volta 
approdavano alle Venete Rive, cola si conducono. A cio si 
aggiuuge clie i Cesarei rigorosi divieti hanno intieramente 
levato il commercio che a particolari produceva considerabili 
soccorsi. Capitavano gli Austriaci a provvedere šali, vini ed 
ogli particolarmente a Capodistria, ma corrono molti auni che 
piu non si vedono, atterriti dalle pene comiuinate ed in piu 
iueontri eseguite contro gl' inobbedienti» Da tale documento 
chiaro apparisce quanto in ribasso si trovasse il commercio 
d' Istria, impedito specialmente dalle barriere doganali, sicche 
quei dei paesi limitrofi  erano impediti di venir a vendere o 
comprare nelle citta venete. 

Ma Capodistria non vol le rinunziare del tutto alla a vita 
fiera  e, passati i tempi burrascosi, rivolgeva devota supplica 

') Libro Consigli 1642. Archivio Ji Cap. 
-') Vodi Do Franmehi, 1. c. pag, 464 o nota, 



allo imperatore d' Austria Francesco I, perche volesse rinno-
A-arle il decaduto privilegio, cio che anche ottenne. avendo 
I' imperatore con decreto d. d. 27 maržo 1818 accondisceso 
alle preghiere dei Capodistriani, concedendo la fiera  per la 
dura ta di o It  o giorni c fissandone  il principio ai 21 ottobrc 
festa  di  S. Orsola.  In breve ricomincio a lussureggiare tanto 
che divenne la piu importante di tutta 1' Istria, perche vi 
concorrevano quci dei limitrofi  distreLti di Pirano, Buic, Mon-
tona, Pinguente, Castelnuovo, poi in gran numero anche i 
Triestini, inoltre t'requenti erano i commercianti provenienti 
dal Friuli e dalla provincia di Udine, e quivi facevano  buon 
commercio di Metalli, Chincaglie, Panni, Stoffe,  Legnami, Ani-
mali bovini e lanuti. Riguardo allo smercio delle carni anzi 
6 notevole r i levare, che, sebbcne esistesse per la vendita delle 
stesse una Pr ivat iva per tutto l ' anno . in oecasione della fiera 
di s. Orsola »formo  1' obbligo del pagamento del dazio erar ia le 
e dell 'addizionale, poteva chiunque oltre l imprenditore ven-
dere in questa citta carne di ogni specie senza che vi si possa 
far  luogo ad alcun indenizzo e pretesa» '). 

Fino al 1867 si pno dire clie la nostra fiera  sia durata 
in interrot tamente; ma appunto in ques t ' anno il Podesta Fran-
cesco Dr. de Combi mandava il giorno 9 ottobre un avviso, 
in cui si notifieava  al popolo che «stante le attuali circostanze 
sani tar ie veniva sospesa la fiera  di s. Orsola, la quale aveva 
luogo ciascun anno in questa citta dal g iomo 21 al 29 del 
corrente mese> 2). E proprio in quell" anno, come anche n e l ' 
precedentc inficri  a Capodistria il terribile colera, che decim6 
la cittadinanza. Inoltre s 'aggiunga che con T anno 1868 fu  in-
trodotta la corsa dei vaporetti , cio che met teva la nostra cittii 
in piu frequente  c facile  comunicazione con Trieste, e čredo 
bene, che questo fatto  molto infltd  alla cessazionc completa 
della fiera,  di cui sono t racce sporadiche quelle singole baracche 
di terragl ie o al tre cose, che di tanto in tanto si veggono com-
parire in piazza del Duomo. 

(}. Urliauas. 

l) Vedi quaderno delle coudizioni verso le quali seguir.i la deli bera 
deli' Impresa del inaiitenimento delle Carni per la citta di Capodistria, 
neir anno militare 1848. 

r;> Atti municipali del 1867, 



Delle arti belle nelP Istria 

Coloro che si occuparouo tiuora delle cose dei tempi au-
dati nell 'Istria non fecero  oggetto dei loro studi e delle loro 
ričerche che quanto interessava la storia politica o quella 
letteraria ud intine quella delle leggi. Essi trassero dagli archivi 
i piii polverosi manoscritti, ricorsero alle piu svariate biblio-
teche, uuicamente intenti a render degna d" ammirazione la 
loro patria pei meriti dei letterati, degli storiografi  o dei 
legali. 

Erattauto pero le cose piii belle, piii rare e le uniche che 
sia immediatamente possibile di apprezzare: i dipinti e le 
sculture, o prendevano senza rumore alcuno, congedo da noi 
o marcivano abbandonati alla mereč del tarlo e delle intem-
perie. 

Eppur ognuno e d' accordo oggi con Ruskin, il quale 
disse, che l'arte, Puniversale energia creatrice e plasmatrice 
delFiiomo e un esponente matematicamente esatto, il quale 
deterinina la forza  vitale di un popolo; eppure ognuno sa che 
in pari tempo l 'arte o Pamore che per essa nutre un popolo 
e anche 1'espressione del complesso *di tutte le sue virtu so-
ciali e politiche! 

Logicamente non e dunque neppur possibile un' efticace 
rivendicazione dei meriti di un popolo nei tempi passati, senza 
aver preso in riflesso  anche quanto esso fece  per le belle arti . 

Di chi la colpa se fino  ad oggi non si soddisfece  anche 
a quest' esigenza postaci dalle condizioni attuali degli studi V 

Di tutti e di nessuno. (Hi avveniinenti politici resero 
anzitutto possibile che quanti furono  padroni delle nostre terre, 
disponessero liberameute, senza domandarci il consenso di 
quanto loro piii piaceva*). Ognuno conosce le pirateric del 
barone de Carnea-Stelfaneo  e ricorda il depauperameuto d 'o-
pere d" ar te sistematicamente intrapreso dai Veneziani nel 
XVI secolo. 

A tanta sventura devesi aggiuugere 1' unilateralita degli 
entusiasmi dei tempi passati e che ancor oggi sussiste: per la 

*) Ca[>rin,  „Istria jiob,•' I vol., pag. 15. J, 



gran parte degli istriani puo dirsi aneor oggi, che il programraa 
di lavoro del Kandler, i gusti stessi di quel grande storiografo, 
si sono mantenuti fino  ad oggi invariat i : non si conosce 
cosa piu bella della romanita o dell 'epoca dei parucconi e 
quanto si trova fra  uno e 1'altro, tutto il Medio Evo, non e 
buono che per ricercarvi i poeti, i eronisti, ed i legulei. Era 
naturale un simile ordine d ' idee al tempo di Pietro Kandler, 
perche da poco erano spirati e Canova e Napoleone I, l 'uno 
dopo aver fatto  quasi riviverc il bello classico, 1'altro dopo 
aver reso possibile la partecipazione alle maggiori glorie a 
1' una o l 'altra persona di quasi ogni famiglia  europea. 

E nel Medio Evo, in queH'epoca che puo dirsi della mas-
sima ricchezza di tutti i comuni italiani, noi eravamo ricchi, 
quasi quanto qualunque al t ra parte d' Italia, perche per noi 
non isdegnarono di lavorare ne i Carpacci, ne il o ima da Co-
negliano, ne i Vivarini, ne probabilmente anehe il Giambellino. 
Le nostre chiese, i nostri palazzi mostravano quel lusso nelle 
suppellettili che rese invidiata 1'agiata vita degli italiani del 
quattro e del cinquecento. 

E di tutto cio oggi nulla si vede e poco si sa, per non 
dir niente affiafto  e noi, superiori a quelle inezic che si chia-
mano culto delle mentoric ed amore del bello, non ci curiamo 
neppure di raccogliere, di studiare quant,o ci resta. Non ab-
biamo in tutta la provincia una pinacoteca la quale dimostri 
che se ci tu rubato il meglio, tuttavia ve n' e aneora. di bello 
a sufticienza  per formare  una galleria che nulla abbia da te-
mere nel confrouto  eventuale con qualche altra grande rac-
eolta. A quanto ci rimase dei grandi maestri uomiuati piu sopra 
sono da aggiungere le cen to tele che giacciono ignorate nelle 
cappelle abbandonate, negli oratori, nei magazzini, nei solai, 
quasi dalla pieta velati dai ragnateli come se esse 11011 volessero 
che 1'ingordo rivenditorc ne scopra le bellezze e le allontani 
da questa nostra po vera Istria. 

E diffatti  i nostri uomini d 'at tari dicono, ehe i comuni 
nostri sono poveri. Ma allora anehe le spese per ridurre a ri-
covero adeguato un qualsiasi ambiente ora umido e inadatto, 
chc finora  nulla frutto,  devono esser basse e con una di certo 
piccola spes-i si potrebbe ivi raccogliere fino  ad un' epoca 
piu propizia quanto marcisce immagazzinato senza riguardo 
1)6 ntilita, 



E, ripetiamo, noi non siamo tanto poveri ; tra quanto non 
ei tu rapito vi ha certamente qualehe pezzo di pari valove a 
quello che fu  asportato ed ora e vauto di diverse celebri pi 
nacoteche, solamente noi non ne abbiamo liuora riconosciuto 
il valore. 

Noi non abbiamo tinora pen,sat,o a custodirc con amore h1 

opere d ' a r t e della piu belia epoca ed ecco perche la nostra 
provincia conta si pochi ar tis ti nati nelle sue citta. 

•»Nella pittura non e come nelle altre scienze. gli elementi 
«delle quali possono esser riprodotti e moltiplicati con la 
«stampa. Ogni quadro di valore non esiste che in un esem-
»plare singolo e per se stesso. Lo studioso de ve vederlo, direuio 
*quasi, deve conosccrle personalmeute, perche i modelli che 
«ci offre  la natura non sono surficienti.  essendo anche 1'arte 
«d'iraitare la natura, frutto  di lunga esperienza. E questa 
«11011 si consegue che copiando, profondamente  sviscerando le 
»opere dei grandi maestri. E, avanti tutto. 1'interesse stesso 
«del paese, se esso desidera aver un giorno degli artisti, che 
«richiede si dia grande peso alPistituzione di un Museo d'arte>-. 

Cosi s 'espr imevano nel 1802 i membri del Comitato per 
una Pinacoteca a Bruselles, mentre fra  noi. coU'abbietta anna 
delle miuaccie, il barone de Carnea-Stettaneo s' impossessava 
man mano di tutte le piu belle opere d 'ar te , senza che una 
sola persona reagisse. Ed oggi, cento anni dopo, nori siamo 
arrivati ancora a ragionare per P interesse nostro come in 
allora facevano,  con lodevole alacrita, i bruxellesi. 

Appena negli ultimi ven t' anni si scrisse alcunche dei 
11 ostri cimeli artistici: Paolo Tedeschi, Pulgher e specialmente 
il Caprin si distinsero, purtroppo non destando che poco inte-
resse non solo altrove, ma quel che e peggio, nella provineia 
stessa. 

Quauto prima di loro si scrisse o e incompleto o punto 
corrispondente agli studi moderni. E percio che invano i uost.ri 
scrittori si atfannarono  per far  apprezzare quanto riraaue an-
cora nell 'Istria di scultura, di pittura o cParchitettura. Ancor 
ultimamente ci 6 toccato di constatare che alcune nostre ul-
time reliquie artisticlie sono state giudicate senza che lo scrit-
tore neppur le conoseesse. Ma cio non e tutto. Nella Galleria 
degli TJffizi,  a Firenze, e precisamente nella celebre raccolta 
di autoritratti hanno Ponore di figurare  anche due Capo<lis1rinnr. 



Angelo e Francesco Trevisani: a nulla valse che dei concitta-
dini loro inviassero persino copia autenticata della loro fede 
di nascita, aneor oggi tanto nel catalogo, quanto sui dipinti. 
quegli artisti figurano  come nati I 'uno a Venezia e 1'altro a 
Treviso! 

E necessario dunque faici  valere, ma e pero anehe ri-
chiesto dal nostro decoro che si provveda alla miglior conser-
zione di quauto aneor ci resta di bello. Siamo purtroppo poveri, 
ma non e detto che la poverta materiale debba andar appaiata 
con quella morale! 

In questo ultimo numero delTannata mi sia dunque sola-
mente concesso di animare coloro che possiedono opere d'arte 
a conservarle con umore e darnc notizia agli studiosi aftinehe 
si arrichisca la storia dell 'arte e si completino le biogratie 
degli artisti. Ci sia inoltre permesso di ripetere alle autorita 
comunali, che non di solo pane vive 1'uomo e che ben triste 
figura  fanno,  come dicemmo in principio, quei popoli che non 
possono vantarsi di qualche merito dinanzi all ara di Apollo. 

Italo Sen ni o. 

Elementi gerinanici 

friul.  conole. canolc -ai s, f.  -
= garden. cfujnodld  = fass.  cunoia. 

Pirona (Vocab. friul.  XCVI11): conole = polso, la prima 
serie delle ossa del carpo e 1'articolazione carpo-radiale. 

Questa strana voce fu  finora  quasi del tutto. negletta, 
pi-obabilmente per 1' unico motivo che a in se aleunehe d : e-
nigmatico per la sua rarita. 

Se neoccupo solo Salvioni. alla sfuggita,  iRomania XXVIII, 
9&j: ma 1'etimo da lui proposto con titubanza e evidentemente 
errato. Per cui fara  d' uopo cercarne un altro. Se mi sia riu-
scito di sciogliere 1'eiiigina, lascio giudicare chi la sa piu 
lunga di me, 



Per conole (-a)  non si trovo nel campo romanzo nessun' altra 
voce sorella; eppure il gardenese e il fassano  ne conoscono una, 
che non esito rainimaniente a chiamare identica con la friulana. 

Gartner, Die Gredner Mundart 129: knodla,  kunodla 
nialleolo, rotella del ginocchio, polso. 

La forma  fassana  conoiu mi fu  eomunicata dal prof, 
Musner, nativo di Pozza in val di Fassa. 

La voce gardenese ci prova due fatti: 
1) che la vocale protonica della voce friulana  e epente-

tica, cio che, fisiologicamente,  e facilissimo  a spiegarsi, trat-
tandosi del nesso lin; 

2) clie -bla risale ad un 6l(n)la,  -t)Tla  oppure -6c(ti)lu, 
rtcla,  poiehe il nesso d!  del gardenese e il riflesso  di un 11 
o cl (v. Gartner, Grd. Ma. 59 e (vi); -oiu tassano risale a 6<:'la. 

La vocale protonica generala tla, epentesi sara stata, per 
riper cussione della vocale tonica. originariamente, o, che pote 
poi variare con a per intlusso della consonante nasale seguente 
Questo scambio di vocale sara avvenuto appena quando r (li) 
davanti ad a non si palatalizzava piu. 

Veniamo ora ali 'etimo. 
La parte caratteristic-a della conole (-a)  e 1' osso rotondo 

sporgente. Alla denominazione di quest' osso sara, ti parer mio, 
da ricondursi la voce retorornanica. Mi confermano  questa 
mia asserzione i significati  del garden. cunodld,  cioe nialleolo, 
rotella  del  ginocchio, polso. 

Come si vede, i gardenesi denoniinano con cunodla  le ossa 
rotonde che piu marcatamente sporgono nelle gambe e nelle 
braccia e, come i miei conterranei ed altri > vedi piii sotto), am-
pliarono il significato  di »rotondita sporgente* in quello di 
«osso rotondo*, «polso». 

In base alle forme  retoromaniche iladinei si dovra rico-
struire un etimo *cnot{i)la  o *cndt{u)la,  donele *cu6c'ta  oppure 
*enuVla,  *cnuc,la. Una voce latina che cominci in en- la cer-

•cheremmo invano. 
La diffusione  della parola ci consiglia di rivolgerci a 

cpialche linguaggio parlato in regioni contermini alla terra re-
torornanica, al tedesco. 

Delle parole comincianti in kn- che potrebbero aver dato 
origine alla voce friul.  ci sono tre: 



1) Knollen  (•= pezzo compatto, bulbo, protuberanza) 
alto-ted.-medio knolle,  che secondo 1'Adelung (cfr.  Grimm. Dt. 
Worterb. V. 1465) signifiea  anche «malleolo e nocca della 
raano». Ma la forma  gardenese <• fassana  ci costringono a 
ripudiare quest' etimo. 

2) Knochen  ''ossoi, donde Knochcl  (— malleolo, nocella, ecc.). 
Gartner (1, o.) fa  appnnto risalire a Knochcl  la forma  gar-

denese. Io čredo che la derivazione del mio maestro non quadri 
perfettaniente. 

a) Anzitutto ne l l ' a tm. knoche  e usato pochissimo: nei 
documenti alto-fed.-anticbi  non lo s ' incontra mai: 

b) Knochcl  =» atm. knochcl.  knochcl  (cfr.  Grimm, Dt. \Vb. 
V, 1452) passo alla lingua letteraria dal tedesco mcdio. 

c) Schopf'Tirol.  Idiotikon) non conosce la parola Knochen. 
Lexer (Karntn. Wb.> la dice di scarsa popolarita. La voce 
popolare per *osso» nel bavar.-austr., dialetto limitrofo  al re-
toromanico (ladino), non e Knochen.  bensi Betu. 

8) Knoten  (nodoi atm. h note, knode  (nodo naturale o 
artiticiale) — ata. h no t o, knodo,  il cui signiflcato  originario 
(.cfr.  Kluge. Etym. \Vb. 216; Scliade, Alt d t. VVb. 502: Grimm, 
D t . A Vb. V, 1500) e : nodo  nel corpo, osso sporgente  detle 
g luni ure. 

Al diminutivo di quest' ultima voce šara da farsi  risalire, 
secondo me, il frl.  couble (-a),  il garden. c(u)nodln  e il fassano 
conoia. 

Anzitutfo  il signitieato e la forma  quadrano a pennello. 
L' atm. usa la voce anche nel signitieato specializzato di mal-
leolo (knodeu  am /no:.  . 

Di capitale importanza e pero il fatto,  che Knoten,  rispet-
t ivamente il diminutivo in -el, e la voce popolare per il let-
terario Knochcl.  nei dialetti tedesehi contermini e nelle oasi 
tedesehe del i 'a l ta I ta l ia : 

Schopf  (Tirol. Idiot.) 329: knodeu.  Zingerle (Lusernisches 
VVorterb. 381: knutel  dusernico e «cimbrieo»), Bacher(Die deut-
sche Sprachinsel Lusern, 297): knudl  = malleolo, nocella. ecc. 

In base alle due ultime forme  si pito senz'altro ricostruire 
Tetivno richiesto dalle voci retoromaniche: 

ata. *kuutita  (*k.nudi/a)  piccolo Knoten  (nodo), osso 
rotondo, malleolo, nocella. 



Essendo che il nesso •// (-el)  e risolro come nelle parole 
latine, *hmitila.  (leve essere stato assunto, quando 1' influsso 
veneto era nullo o lievissimo, alfrimenti  -/ 'la avrebbe dato -m/a. 

Le voci ladine risalgono dunque ali'alto-ted.-ant. 
La voce friulana  fu  poi assnnta dagli sloveni, che la 

nazionalizzarono. alterandola alcjuanfo:  komolec,  komolca 
polso (cfr.  štrekelj , Archiv fiir  slav. Phil. XII. 459). 

Ed ora, dopo aver cercato di sciogliere 1' enigma di co-
n.ole (-a),  in cui ravviso un elemento germanico di vecchia data. 
e.onfuter6  le possibili ipotesi d' una derivazione dal latino. 

Hi potrebbe tirare in campo canna, *cammlla  o *eannu-
cela, ma a torto, e per le ragioni addotte sopra e porehfe 
manca la palatalizziono del nesso ca, che avrebbe dovuto su-
bentrare e d 'a l t ra parte avrebbe eliminata la possibilita d 'una 
variante eonbla. 

A cona* non si puo ricorrere, perche, senza tenor conto 
di tanti altri argomenti, il frl.  coni. e un italianismo, come lo 
dimostra la desinenza i. 

Anche eolhim {>  k"el) non regge per i motivi esposti 
sopra e per altri aneora: che poi non si abbia pensato a ri-
correre ad un diminutivo, lo dice ene! dai  pil eol In de 
il(lu) pode. 

Non ostante la grande somiglianza esteriore, noti si puo 
riconginngere la 11 ostra voce eol ven. e padov. ant. eanole, 
eanaule = gola (cfr.  Mussafia.  Beitrag 141), alto-ital. eaaaala — 
collare delle armente, che Nigra tentč da prima (Archivio 
glottolog. XIV, 368-9) di far  derivare da un *aitenahalvm,  poi 
(Zeitschr. fiir  rom. Phil. XXVII, 129-136) da cannalntla,  mentre 
Salvioni (Romania XXVIII. 95-96) penso a cannabis (canape). 

Pirona registra la voce friulana  corrispondente: chančide. 

istr. pais, paic s. m. 

nella frase:  mdtar  in pais (detto della carne) - macerare 
la carne nell' aoeto, marinare. 

Usasi anche in Friuli. almeno aH' Isonzo. 
La nostra frase  e la traduzione dalla tedesca (dialettale) 

«('/?.  die  Pa i:- lec/en*,  ove Pa i,; risponde al letterario Bel še 
s. f.  ™ aceto preparato con droghe. in cui si macera la carne, 
specialmente la selvaggina. 
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La tenue iniziale invece della media ci dA pei- eerta 
]' assunzione della voce tedesca dal bavaraustriaco. 

Non si andra eerto lungi dal vero, se si ammettera che, 
come altri termini di culinaria, anche «paiz» sia giunto a noi 
per mezzo di cuoche o cacciatori tedcschi. Non gode pero una 
grande popolarita fra  noi. Notai anzi che regna una tal qualo 
incertezza nella pronuncia della eonsonante finale. 

Pochi conservano la sibilante sorda s. che rispoude al-
r affrieata  s (t&)  deli 'etimo, mentre si preferisce  la s'.  che 
potrebbc anche riflettere  la variante Paiss (v. piu sotto), op-
jaire vi si sostituisce il nesso ty (e). 

Maneanclo la vocale caratteristica dei sostantivi femmi-
nili, 6 ben naturale, che le cuoche — note ovunque per le 
loro cognizioni linguistiche — abbian preso pni:, per 1111 so-
stantivo maschile. 

Per ragioni fonetiche  e raorfologiche  (vedi piu sotto ed 
anche Weigand. Dt. Wb. I, 162 e Grimm VII, 1529) non puo 
duiKjue essere di vecchia dara 1'ingresso di pni s nelle nostre 
c uci ne. 

E' invece certamente 1111 prestito antico i I 

ven. paissa s. f. 
i - fonetic.  p;Psa) elie Boerio (Dizion. venez. 465) glossa 

con «selvaggina». 
Pirona (Vocab. frl.  280) riporta la voce anche per le terre 

friulane  e nello stesso significato.  A me pero cid non eonsta 
per la regione sonziaca. Vi si usa invece la frase 

f(i  ta p tiha't 

= attendere al varco. in agguato, «fa  la uaita». 
La voce ricorre anche in buona parte della regione reto-

romanica e deli' alta Italia orientale: 
Gartner (Gredner Mundart 139) pdisO  esca, richiamo: 

Alton (Die ladin. Idiome 280) paisn in quasi tutto il ladino 
centrale, isolatamente peha; paisene equivalente alla frase 
friulana  su riferita,  ma dicesi solo d i bestie. 

Schneller (Rom. Volkmaa. 159): trentino paissa ^ esca, 
r ichiamo; paissar - adescare : bresciano paisa, Bormio paiza, 
bergam. comasco paissa = id. (cfr.  Rosa, Dialetti, costumi 
di Bergamo e Brescia). 



1 tirolesi denominano Paisu (cfr.  Sc-hopf,  Tir. Id. 27/ la 
caccia di volatili coi falcone;  Schmeller-Frommann I, 206: 
Baiss, Bal z — caccia; esca, richiamo. 

A base delle forme  romanze non si puo porre la voce 
dialettale, del cui rifiesso  parlai appunto sopra, bensi 1'alto-
ted.-ant. peizn (beiza),  che si trova glossato con eonfectia, 
<tl  »men. 

La sibilante z 6 ritlessa come 1' s sorda latina. 
Si tratta dunque d 'un presti to. che risale ai tempi della 

dominazione longobardica o giii di li. Beiza sar/t stato trapiali-
ta to sul suolo romanzo da eaceiatori. 

L' alto-ted.-medio conosce heize (Lexer. Mhd. Hwb. I, 161) 
nel significato  di «c-accia coi faleone»  e «il marinare». 

La frase  friulana  fa  la pri/sta  avrit significato,  in origine, 
preparare /'  esca (specialmente il sale per i caprioli, eamosei. 
cervi ecc.), poi: mettere  il richiamo per la selvaggina,  appo-
starsi per attende.ee  la preda  al varen ed intine stare in 
ngguato. 

il significato  di setraggina  si šara sviluppato cosi: 
per macerare la selvaggina, la si pone nella paissa ; il 

liquido ali' uopo c-onfezionato  forma  un tutto con la carne, 
una sola vivanda, cioe setraggina  marina!a: la selvaggina, 
ehe sembra venisse di preferenza  marinata, divenne la carne 
per la »paissa* y.n.x' e quindi si amplio il significato  di 
«paissa» in setraggina  in geuere. 

La voce germanica fu  dunque assunta da noi in due 
differenti  e ben distanti epoche, e ben differenti  doveano di 
neeessita esserne i riflessi. 

Igo Pellis. 
Capodistria, dicembrp '08. 



L' ARCHIVIO ANTICO DEL MUNICIPIO DI CAPODISTRIA 
(Continuazione c line. vedi i numeri preeedenti 

N. 1500. Corrispondenza pri vata. Lettere 81 *). 
N. 1501. Lettere 482 in massima parte famigliari  e eonfiden-

ziali dirette al Conte G. R. Carli. 
Parecchie di queste lettere sono del Marchese Gir. de Ora visi e. 
trattano di argomenti ietterari. Fra queste c' e una lettera del 
Carli agli Aceademiei e una memoria per il Sig.r Marchese I.o-
renzo ctegli Albizi. 

X. 1502. Miseellanea di lettere, fra  le quali non poeho d i ri-
servate ed importanti. X. 181. 
Parocehie di qneste lettere si trovano copiate nella Corrispondenza 
scientifiea  e letteraria ordinata dal Carli stesso. La lettera 6G o 
di Giampaolo Polesini, in qnesta b eopiato il privilegio aocordato 
da Leone X ad Andrea Antico di Montona. Seguono minute e 
lettere per la maggior parte di carattere ufficioso.  In line del 
fascin  si trovano: 1) Copia di parte deli'Epistola del Petrarca 
al Boccaccio, riguardante il clima di Ginstinopoli e di Tergeste. 
2 Sonetto stampato a Trieste nel 179"» per il Passaggio ali 'altra 
vita di S. E. il sig.r Gio. Rinaldo Conte Carli di Capodistria, 
Consigliere intimo ecc. ecc, lino de' piu eolobri, e rinomati Let-
terati d 'I tal ia, 3) II n. 1(1 del periodico Notizie cncielopediche 
leticrario con una lettera del Sig.r I). Isidoro Bianehi -SuUe 
lettere amerlcane del Carli», 15 maržo 1781. 4) Informaziono  circa 
agji affari  euriali attivi per parte nostra Carli contro gli orocii 
Barbabianca. C. s. 7. 

N. 1503. Documenti particolari facenti  parte della Cole/.ione 
«.Manoseritti Carli«. 
1 L' Istria recngnosciuta. Capitoli 9. Fasc. di c. s. 24. 2) De la 
alflitione  et persecutione fatta  sopra quei di Capodistria nell' anno 
1548. Ms. di c. 21. •'! Io. Georgii Sehelhornii apologia pro Petro 
Paulo Vergerio Episcopo Iustinopolitano adversus Ioannem Casam 
Archiepiscopum Beneventanuni rjlmae et Memmingae Sumptu 
<iantniano M.DCCL1V. pag. 80. 4) Delle antichitft  Romane del-
I' Istria. Libro a stampa di pagg. 201 con postille. 

N. 1504. Documenti del l 'epoca, la maggior parte stampati. 
1 Defense  de monsieur Gaetano Grassi de Milan ecrite par lui 
mPmo contre monsieur E. Antoine Poisson nativ de Pariš pagg. 
NI.II. 2) Disamina in materia di monete. G. B. Trot ti 1738, pagg. 
39. 3 Patenti e regole della Fiera esentc di Trieste, ehe de' Porti 
Franchi. I.nbiana Gio. Gior. Mayr. 1730 pagg. 20. 4) Editto dol 

*) Una lettera autografn  di Giuseppe Tartini diretta al Carli fu  pub-
blicata dal Prof.  Ziliotto nelle ^ Pagine Istrianei- II, 7. 



1777 rigtiardante le condizioni deg'l' Impiegati e divieto relativo. 
5) Dispaccio manoscritto riguardante 1' amministrazione. C. s. 4. 
(i) Carissimo in Christo fllio  losepho Hnngariae Regi Apostolico, 
nec non Bohemiae Regi illustri in Romanorum Imperatorem electo 
Piu<I Papa VI. C. H. 3. 7) Sonetti per la raorte di S. M. C. R. 
Apostolica M ar i a Teresa, dedicati ali' eminentissimo Cardinale 
Angelo Maria Durini da Francesco Mainoni. Sonetti due. 8) Di-
spaccio di M. Teresa che riguarda gli Alberghi dei Poveri e gli 
Orfanotrofii.  9) Detto al Governatore e Capitano generale della 
Loinbardia atistriaca Conte Gian-Luca Pallavicini. 10,i Dispaccio 
deli' 11 luglio 1671 con lettera di Carlo II di Spagna interno al-
I' alleggerimento della Provineia del Ducato di Milano ms. in 
folio  di c. s. 8. 11) Dispaccio come sopra di data 14 aprile 1673 
al Sonato. Ms in folio  di c. s. 3. 12 Editto di Maria Teresa ri-
guardante i dazi. 1770. 13) Editto di Ferdinando riferentesi  ad 
nn prestito a forma  di lotteria. 1795. 14) Fatto nella Causa pen-
dente nanti 1'Eccelso Supromo Consiglio d'Economia della Lom-
bardia Atistriaca per 1' UniversitS de Macellari di Milano con 
P Universita de Confettori.  Carte otto stampate. 15) Notizie che 
si rieercano dalla regia Deputazione degli studi. Stampa di pagg. 

16) Ripartimento formato  per Tiberio Filiasco Ragionato gene-
rale deli' Estimo delle merci del Stato di Milano. Stampa di pagg. 
4. 17) Facti specics Pro D. I. C. Laurentio Zanella Reo convento 
cum aetore escellentissimo D. Comite Don Antonio Cribello. 
Stampa di carte 9. 18) Capitoli per il regolamento della nuova 
amministrazione generale mista di Mantova. Stampa di c, 6. 19) 
Restrictus Causae pro Eratribus de Barbiano de Belgiojoso cum 
nobb. DD Marcliione, et fratribus  Trivultiis, con un albero ge-
nealogico di Antouiolus Trivultius. Stampa di c. 9. 20) Pro March. 
Rinaldo Alberico d' Este, aliisque fratribus  comitibus de Barbiano 
de Belgiojoso cum nobb. DD. March. Don Theodoro Georgio, et 
fratribus  de Triultiis. Stampa di c. 8. 21) Decisione del supremo 
tribunale di giustizia di Firenze (1779) nella causa contro Giuseppe 
IVAfflisio  di Napoli ed altri coinquisiti per falsita  di cambiali. 
Stampa di e. 56. Manca la line. 22) Breve istruzione eirc' ai 
modi di accreseere il pane col meseuglio d' alenne sostanze ve-
getabili. 1766. Stampa di c. 8 in folio.  23) Ali' ornatissimo cav. 
il sig. Conte, Ippolito Fenaroli Giuseppe Colpani ode. 24) Lettera 
del sig. Girolamo Gravisi intorno alla fabbrica  della Porpora in 
Cissa deli 'Istria. Milano. Nell'imperial Monistero di S. Ainbrogio 
Maggiore. Pagg. 18. 25) Capitoli per il dazio delle pelli verdi 
della citta e contado di Cremona. Stampa di pagg, 8. 26) Capitoli 
del dazio della scannatura bestie vive e eonfettoria  dalla citta e 
contado di Cremona. Stampa di pagg. 11. 27) Editto di Carlo VI 
contro le monete d' Argentina. 1740. 28; Altro di Maria Teresa 
riguardante il regolamento delle monete. 1755. 29) A Sua Sacra 
Maestž, Ricorso del Principe di S. Pietro Conte D. Francesco 
Pietrasanta. 1789. Stampa di pagg. 13. 30) Capitoli tra la regia 



Caniera et i! regio Zecchiere di Milano. 1725-1 783. C. 9. 31> Editto 
di Maria Teresa sui sensali. 1770. 82) Editti di M. Teresa sulic 
monete. 1749, 1757, 1766. .'i;! Editto di M. Teresa sulla grida del 
Šale. 1778. 34 i Modo di scodere il Dazio principale delle bestie 
v i ve, scannatura e confettoria  di Cremona. 85) Editto di M. Teresa 
clie ordiua di girare di notte per Milano col I ume. 1780. 36 Editto 
di M. Teresa per la modificazione  dei Da/.i a favore  delle fabbriche 
di majolica. 87) Series facti  cum animadversionibus ex faeto  ipso 
scatentibus pro regio Eisco in causa pendento coram Senatu ex-
eellentissimo cum Ven. Caenobio Carthnsiae prope Papiam. Stampa 
di c. 11. 88) Stato dei Dritti che si esigono dalle regie gabelle. 
del Piemonte per il Transito ossia Dazio Grande di Susa sulle 
mercanzie proeedenti dalla Francia eec. Stampa di pagine una. 
89) Promemoria del Tenente Don Luigi forti  nella causa contro 
il Signor Segretario Don Ilario di lui fratello.  Stampa di c. 8. 
Conipendiuui facti  ac i uri s ad cognitionein eausae ferventis  inter 
D. Alovsium Corti, cum egregio a Secretis D. Ililario tratre. 40' 
Iuris aniinadvcrsiones Iosephi Bagatti pro DI). Maria Clementina 
et Maria Paula sororibus de Careanis cum Iosepho earum fra  tre. 
Stampa di c. 12. 11) Allegationes et proces Estenses ante senten-
tiam Senatns 28 giugno 1697. Stampa di c. 12. 42) Eornelli per 
tilare la seta. Stampa in folio  con disegni di c. 4. 43) Stampa 
dei Capitoli fra  i cittadini di Pavia e 1'illustre Signore D. Eran-
ciscum Sfortiam  vieecomitem eec. 1452. C. 11 ed una seriua. 44 
Tenninationi tre sulle monete. Dal 1770 al 1778. 45) Regolatnento 
di Maria Teresa intorno alFantministrazione della Giustizia. Stampa 
del 1771. 46) Terminatione Tron sulle arti. Stampa del 1784. 47) 
Istruzione generale ai ricettori per li tra športi dei grani di interna 
circolazione. 1776. Stampa di c. 3. 48) (I vid a sui dazi del 1767. 
49) Memorial ajustado hecho en virtud de decreto de la Oamara, 
concitation, v asistencia de las partes, del expediente causado 
entre el sorenissinio seuor don Pedro Leopolde Principe Real de 
Ungria eec. con el serenissimo senor infante  duque de Parma 
Don Fernando ecc. Stampa di c. 16. 1778. 50) Editto di Carlo VI 
sulle monete. 1787. 51) Editti di .Maria Teresa su vari i argomenti. 
Stanipe dal 1759 al 1778. 52 Cinque tavole statistiche a stampa 
contenenti i bilanci dei luoghi l'ii di Milano negli anni 1784 e 
1785. 53i Stampe diverse. 1 Module di statistiea 1769. 2i Regola-
niento sul dazio Milano 1770. 8) Editto di Leopolde. Vienna 1701. 
4) Al legati a cause diverse. C. 29. 5J Arrest du conseil d 'e ta t 
du Roi. Pariš 1761. Reglement de la. societe d'agriculture de la 
Generalite de Lvon 1761. Editto di Pietro Leopolde riguardame 
I' amministrnzione della giustizia. Firenze 1771. 7; Terminazione 
sopra le decime in Rialto. Venezia 1766. 8) Proclama dei einc|ue 
vSavj alla Mercanzia. 1794. 9) Piano Cerato ]ier istruire li Maran-
goni, Tagliapietra e Murari. Padova 1771 

* E qui faro  mie le parole del Luciani seritte nella Pravincia ilcl-
l'Istria  XI, 1H77 n. 17. »Come capirete non tutti gli scritti enumerati fin 
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B. Carte del Co. A gosti 110 Carli. 

N. 1505. Co. Agostino Carli. Manoscritti. 
1) Saggio politico ecl economico sopra Trieste in 4° Fasc. tli 
pagg. 45. 1802. 2) Lettera riguardante la vita del conte Agostino. 
3) Memoire sur les Droits et les Convenances de S. M. I. R. A. 
sur 1' Istrie et sur quelques Provinces de la Terrefenne  Venitienne 
fait  a Trieste lo 30. luni 1797. pagg. 41 in folio.  4) Essai politique 
et eeononiicjue sur 1'Istrie fait  a Trieste le 10. november 1797. 
pagg. 76 in folio. 

N. 1500. Come sopra. Memorie. 
1) Bapporto fatto  dal Corpo Mercantile tli Trieste prosentato al-
P Eccelso Governo di quella citta e portofranco  li 10 settombre. 
1792. Fasc. in folio  di pagg. 113. 2 Sur la nčcessitfe,  1' utilitčs et 
la convenance do construire un Port et un Bassin clos dans la 
rade de Trieste. Carte scritte 4, in folio.  3) Lettere al Sig.r March. 
Girolamo Gravisi. 1797, intorno al nuovo Govorno essendo immi-
nente la partenza dei Francesi da Trieste. C. s. 9 4) Carte seiolte 
cli vario contenuto. C. s. 16. 

X. 1507. Come sopra. Studi. 
1) Dol Principio et origine dol Dogato di Venezia. C. 80. 2j Au-
gustini Valerij Ep.i Veronensis Opusculum. C. s. 35, ineompleto. 
3) Estratti da varie oporo di geogratia, c. s. 85. 4) Atlantide. 
Fasc. di pagg. 72. 5) Memorie. Fascicoletti 4. c. s. 29. 6) Proposta 
di parte da prendersi nel Nobile Consiglio della Cittft  di Capo-
distria. C. 6. 7 A sua Eccoitenza il Conte Carlo de Zinzendorl'. 
Lettera del 1792. Carte 4 in folio.  8) Dodici carte seiolte cli vario 
argomento e 17 a stampa, contenonti notiflcazioni  e tariffe. 

N. 1508. Come sopra. Studi sopra vart argomenti e carte d'in-
teresse di famiglia. 
1) Fascicolo manoscritto di c. s. 15. Scereti o ricette mediche, 
estratti da vecchi libri. 2) Studi su Cristoforo  Colombo, manoscritto 
di c. s. 37. Una lettera di Americo Vespucci, risguardante il suo 
terzo viaggio a Lorenzo Pietro de Medici. C. s. 10. 3 Dissertation 
sur Pesistence du corps de St. Marc Evangeliste dans notre Ba-
siliqne Patriarchale do Venise, imprimče a Ve,niso a P Imprimerie 
Pieotti I' annee 1811, traduite par P autour on Franeais pour l 'u-

qui (e il Luciani non parla che di 17 numorij hanno eguale importanza, 
alcuni anzi non sono che il primo materiale od abbozzo di studi, ai cptali 
il dotto ed infatieabilc  nutore diode piu tardi maggioro sviluppo o corrono 
gih da qnasi un secolo per le stampe separati o compresi nelle Antichita 
italiche o nei 19 volumi delle altro sne opore, o nella Raecolta Calogera. 
Nullostante por noi Istriani hanno tutti una speciale c direi quasi ecce-
zionale importanza.* Aggiungo io oho mi parvo ben fatto  di pubblicaro 
anche 1' elenco dei manoscritti o degli studi del conte Agostino, i quali 
se non hanno P importanza degli altri, possono tuttavia servire quali 
fonti  agli studiosi, siccome quolli cho trattano la massima parte della 
storia di Trieste e deli' Istria. 
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sage de Mademoiselle Rieu. Ms. C. s. 44. 4) De F interet de  la 
Monarehie Prusienne dan s les con.jonctures aetuelles en Iauvier 
1796. Ms. di e. s. S  in folio.  o') Donne lettc.rate. Indice alfabetieo 
ms. di e. s. 20. 6) Rifiessioni  sopra la sentenza della 11. Corte 
di Appello di Venezia, pubblicata il di 16 luglio 1S10. Fasc. di 
pagg'. 95. 7) Carte s. 48, riguardanti il proeesso per 1'ereditA di 
Gio. Stefano  Carli. H Spigolature storiche. Fasc. di c. s. -26. 9) 
Sur la Maison Bonaparte et sur divers sujets liistoriqnes. Due 
fasc.  ms. di c. s. 55 e. <50, piu nove carte sciolte, che riguardano 
il medesimo argomento. 10) Fascicolo in folio  contenente : a) I n.i 
172, 173 e 174 della Gazzetta Privilegiata di Venezia, dal 8 al 5 
agosto 1819. b) Estratto dal Codice ms. della Biblioteca Cesarea 
di Vienna. Storia Profana  DCXXXIV. Nell'indice in 4" capitoli 
antichissimi e, leggi fondamentali  deli' Inquisitori di Stato 1504. 
10 zngno in mazor Consiglio. C. s. 10. 11) Carte relative al Com-
mercio fra  1' Austria e la Spagna. (J. s. 79 in folio.  12) Dal G ru-
te ro Corpus Inscriptiomun. Estratto c. s. 6. Altre 16 carte sciolte 
di vario argomento. 

K. 1509. Come sopra. Studi, memorie e doeumenti appartenenti 
ai manoscritti. 
I) Memoria sopra lo stato araldico delle provincie venete, scritta 
in Vienna li 7 Dicembre 1803, per commissione deli' aulieo eon-
sigliere de. Roner, presentata a S. K. il Sig.r Conte di Goes li 17 
giugno 1816. Manoscritto in folio  di c. s. 38. 21 Memoire concernant 
le commerce entre 1' Espagne et 1' Autricbe, fait  a Vienne le 8. 
mai 1802. Pagg. 85 in 4". 51' Osservazioni sopra i Fe.decommissi 
ltello stato Veneto inviate alla Cancelleria di Stato nel 1799. 
in 4" di pagg. 26. 4i Relazione della Patria del Friuli, suo Par-
lamento e Governo e orig'ine delle famiglie  nobili. Fasc. in 4" di 
c. s. 12. 5) Fragmei)trnu Pragensc Evangelii S. Marci vulgo au-
tographi. Edidit lectionesque variantes critice reeensuit los. Do-
browsky Clericus Ecelesiasticus, Pragae. Literis Regiae Scliolae 
Normalis, MDCCXXVIII. Copia ms. pagg. 88. 6) Estratto d ' una 
lettera, che tratta della storia di Costantinopoli. C. s. 8. 7) Extrait 
dal' lournal de Francfort  n." 275. Exposž de la eonduite reciproque 
de la France, et de 1'Autriehe depuis la paix de Luneville. C. s. 
5. 8) Estratto dagli Annali d' Italia del Muratori. Ms. di c. s. 33. 
9) Memorie storiche. con riguardo aH' Istria in francese).  C. s. 37. 
10) Notizie tratte dalla relazione della Corte di Torino, fatta  dal 
Proc. Marco Foscarini Ambasc. Slraord", li 1 maržo 1743. Pagg. 
4. 11) Lettere di carattere storico-politico al Cav. de Rossi, diri 
geant la Chane.e d' etat des atfaires  etrangeres de S. M. Sarde 
A Rome. C. s. 49. Le. lettere sono involte in una lettera confiden-
ziale di Ang'elo Calafati.  12) Memoire sur la possibilite du r^.ta-
blissement du Rov. Adriatiqne en faveur  de l'Aug. Maison Rovale 
de Saxe regnante en Sardaigne. C. s. 16. 13) Codice civile uni-
versale. Copia. Incompleto. 14 Al Sig.r Cav. Bargnani Comiii. 
del Real Odine della Corona di Ferro, Cons. intimo attuale tli 



Stato di S. 31. I. R. Cristianissimo por il regno d' Italia nella 
Sezionc deli' Interno. Milano 1806. Lettera apologetica sull'istoria 
deli'Istria. Pagg. o. 15) Dieci lettere. 16 Carte seiolte di poea 
iniportanza n" 88. 17 Stampe diverse che fanno  parte della col-
iezione. a Delle lane del Portogallo. Rapporto ai P. P. Gesuiti 
d i vise in vohuni o sia raceolte X\ III. Indice in 16" di c. 8. Lu-
gano 1762. b'i Editto risguardante la seta. 1780. c) Ordine circo-
lare del Ces. Reg. Governo di Trieste e deli' Istria Austro-veneta 
1804. d) Tre nuineri deli'Osservatore Triestino. N.i 12, 13, 20 
anno 1806. e) Nuniero LNXXYIII Nouvelles Extraordinaires de 
divers endroits dtt vendredi 1. novembre 1793. Le.vde. t') N.i 211 
e 212 del Journal de Francfort  30 e 31 litglio 1807. g Convenzion 
di Franeesco II in tedesco e francese,  20 luglio 1806. c. 7. h) 
Traite de paix fait  a Campofonnio  le 17 octobre 1797, pagg. 14. 
i Traite de paix fait  a Luneville le 9. fevrier  et ratitie a Vienne 
le 27. fevrier  1801. j) Convention entre Sa Majeste, 1' empereur, 
roi de Hongrie et de, Boheme, et la Repttl)lique Frant;oise ete. 

• 1803. pagg. 10. 
N. 1510. Come sopra. Studi e corrisponclenze. 

1 Rapports importants trouves dans 1'Are bi ve des Inquisiteurs 
d' Etat. de la Rčpublique de Veni se. qui concernent les societes 
secretes et les gesuites. Grosso fascicolo  di pagg. 381. Estratti 
da.IPArchivio di S. Teodoro di Venezia. 2) Estratto di tutte le. 
bolle de' somtui Pontelici esistenti nel Bullario della edizionc di 
Roma, in folio,  171"), le quali sono in favore  o contro i Gesuiti. 
Fasc. di c. s. 47. 3) Capitoli baliottati ed approvati dalla Com-
pagnia de 24 gentilhuomini del casino, li 23 decembre 1710 a 
a Capodistria. C. s. 4. Seguono le leggi per la erezione e eonser-
vazioue del casino aperto in Padova da una Compagnia de nobili 
di detta citta nell' anno 1727. Stampa di pagg. 16. 4) Corrispon-
de.nza ufticiosa  e privata. Pezzi 75. 5) Carte diverse di minore 
iniportanza 126. 

N. 1511. Come sopra. Studi c documenti. 
I) Studi sni Gesuiti. Fascieoli c. s. 305. 2) Documenti inanoscritli 
in carte seiolte e fascicoletti  relativi alla storia dei Gesuiti c. s. 
eomplessive 132. 3 Documenti stampati. a) Breve di Cleniente 
XIV. 1773. Pagg. 23. b Coup d'oeil d 'un vieux observateur sur 
1' origine de la revolution fran^aise  ou la destruetion des lesni te«. 
1794. Pagg. 17. e Osservazioni sopra 1'arresto del parlamento di 
Parigi. li 6 agosto 1761. Pagg. 104. Aggiunti al libro vi sono due 
brevi del Papa Cleniente XIII del 1762. Pagg. 15. di Lettere 
apostoliclie di Papa Pio VII contro la Societa dei Carbonari 1821. 
e) Brevi di Pio VI, 1791. f)  Dei Templari e deli' abolizione del-
I'ordine. loro, memoria. 1813. Pagg. 25. g) Proclama dei deputati 
alle cause Pie. Venezia 1773. h) Ordine dei Riformatori  dello 
Studio di Padova. Venezia 1772. i) Breve del Papa Cleniente XIII 
al re di Portogallo con la risposta del Re, 1767. Pagg. 15, j 
Breve di Cleniente XIV. Pagg. 36, 



N. 1512. L e t t e r e 37 di Agost ino Co. Carl i Rubbi , d i r e t t e allo 
zio Stefano  Co. Car l i negl i ann i 1806, 1807, 1808 e 
1810, con t en en ti no t iz ie di famiglia  e degli a v v e n i m c n t i 
a v v e n t u r o s i di que i t empi *). 

N. 1513. C o r r i s p o n d e n z e v a r i e . L e t t e r e pe r lo pin di a r g o m e n t o 
famigl iarc  a l Co. Agost ino Carl i -Rubbi . 
Lettere 554, fra  queste 29 del Vescovo di Capodistria Bonifacio 
Da Ponte e 39 di Gir. Gravisi. 1770-1799. 

N. 1514. C a r t e d 'affari  e l e t t e r e al Co. Agos t ino Car l i . 
a) Carte seritte 35 riguardanti la citta di Parenzo che iinplora 
I' I. R. Eccelsa Commissione Araldica, sia riconosciuta la Nobilta 
del suo cossato Municipale Consiglio. 1818. b) Carte d' affari  tra 
il Conte e la citta di Parenzo con riguardo ali' eredita pe.rveuuta 
ad esso dal Conte Stefano.  C. s. 68. c) Lettere 57 relative ai 11.i 
a o b. d) De S. Paula vidita Romana Betlehemi in ludaga. Fasci-
colo in 8° di pagg. 146. Note ed estratti di argomento vario. C. 13. 

N. 1515. L e t t e r e al Co. Agos t ino Car l i . 
Lettere 291 di vario eoutenuto por lo piu d' interesse pri vato. 

N. 1516. C o r r i s p o n d e n z a del Co. Agos t ino Car l i e misce l l anea , 
a) Corrispondenze del Couto con celebri personaggi. 1782-1795. 
Due fasc.  in foglio  di c. 104. b) Lettere 125 seritte al Co. Agostino 
e alle contes.se Marianna, Paola Eleonora e Cecilia. Alcune sono 
del Co. Agostino. c) Miscellanea di c. s. 118, piu 3 n.i deli' Os-
servatore Triestino i!7 luglio 1797, 5 febbraio  1802, 24 giugno 1815;. 
Uu faseicoletto  di 16 carte seritte intitolato: La mia Iliade vien-
nese, scritta a Trieste li 31 maggio 1801. 

N. 1517. Manoscr i t t i e s t a m p a t i de l la R a c c o l l a Co. Agost ino 
Carl i . 
a) Lettere 33 al Co. Agostino. 1777-178!). bj Raecoita di poesie 
diverse traseritte ed un' epigrafe  a Gir. Carli. Poesie 68. c) Mi-
scellanea. C. s. 15. Stampati. d) Appendiee al n" II deli'Osser-
vatore Triestino il di 2 febbraio  1798. e) Notizie ufticiali  di guerra, 
venute la sera del 3 maggio 1799. f)  Rapporto sulla uecessita e 
sui niez/.i di abolire i Dialetti rozzi e di rendere 1' liso della lingua 
francose  uuiversale. Letto da Gregoire ali' adunanza del 16 Pra-
tile, 1' anno 2" della Repubblica una ed indivisibilc. pagg. 35. 

N. 1518. Come sopra , 
as Almanaeh Roval contenant les aetions les plus memorables de 
Guillaunie Troisienie Rov de hi Graud' Bretagne avec le jour et 
P annee qn' elles sont arrivees. Par le P. Vincent Coronelli Cosino-
graphe de la Serenissime Rep. de Venise, et preselite a S. M. par 
lui mesme. Libro in 4° legato in pergamena di c. s. 18; in fine 
del libro vi sono altre 1 carte seiolte. b) Dell' origine e governo 

*j I Jono del Dott. Pietro de Madoiiizza. 



della Repubblica cli S. Marino. Breve reiazione al molio Ill.ino 
ed Eee.nio Sig.r Gabriele Nancleo, Gentiluomo di belic lettere 
deli' Ein.o Sig.r Card.e di Bagno. Fasc, di c. s. 26. c Arte ve-
traria Pratiea tratta da quanto ne scrissero Antonio Neri iioren-
tino, Cristoforo  Meietti luglese, Giovanni Kunkel Sassone. Pre-
sentata a gli eecelsi Protettori delFArte in Marano da N. Venezia 
1752. Pagg. scritlo 173. d') Suggeriinento per la perpetna Conser-
vazione ed osaltazione della Repubblica Veneta, atteso il preselite 
stato deli' Italia e deli' Europa, diviso in tre parti ed estratto dalla 
storia del March. Scipione Maffei.  Fasc. in folio  di c. s. 26. e) 
Studio per determinare i I vaiore della lira Marehesana con docu-
lnenti copiati dagli Archivi capitolare e areiepiscopalo di Ferrara 
1303-1896) e da queIlo di S. Ambrogio di Milano (735-995 . Fasc. 

in folio  di e. s. 20. f)  Rimostranza del Cardinale Gius. Bathiani 
Areiv. di Strigonia, Primate cli Ungheria a S. M. Imperiale sopra 
alcuni decreti riguardanti la Chiesa, presentata 1'anno 1781. g) 
Miscellanea (note, eonti, proinemorie, estratti, studi, documenti, 
atti diversi e carte inconcludenti). C. s. coinplessive 187. li Staui-
pati: 1 Termiuazioue dei Sig.ri Conservatori ed esecutivi delle 
Eeggi 30 aprile 1768. Terminazioue sopra le decime in Rialto, 12 
inarzo 1768. Parte presa del Maggior Consiglio, 27 novembre 1771, 
contro il giuoco. 2' Editti del Magistrate eivile deli'Istria datati 
da Capodistria e proelami ed avvisi del governo italo-fraucese. 
1805-1812. Pezzi 27. 3) Lettera deli'abate U. Ant. Eximeno a Toni. 
Maria Mamaeehi sopra Popiuione del Sig. abate D. Gio. Andres 
intorno alla letteratura eccles. dei secoli barbari: Mantova 1783. 
Pagg. 22. 4) Ant. Zanoni, De Humanitate, Mercatura et Re nau-
tica optime merilo epitaphios logos. M1)CCLXX. 5) Arinee cPItalie. 
Actes du gouvernement du 24 Pluviose au 9, PP. 23. 6) Elogio 
storico del P. I). Clauclio Fromond pagg. 64. Maucano le prime 
otto pagine deli' iutroduzione, 7) Memoriale stampato riguardante 
i lavori pel disarino del Volto Ileale della Strada Eugenia con-
ducente ai Reali Giardini. C. 7. 

151U. ( lome sopra . 
a i Rendite del Real Erario di Napoli ricavato dalle opere de' Re-
gnicoli Scrittori e dalle Patrie leggi. C. s. 26. b) Memoire sur le 
cominerce aetiv et passif  de Salonique. Pagg. 26 in folio.  c) Tra-
duetion de Canonnatne du Sultan Suleiinan 2.me represente a 
Sultan A m urad 4. me pagg. 53 in folio.  d) Lettere 84 al Co. Ago-
stino e 18 minute di lettere. del Conte stesso. e) Miscellanea. C. 
s. IDI. f  Stainpati: 1 Volgarizzamento della Elegia di Calliniaco 
su la Cbioma di Berenice secondo la versione latina fattane  da 
Catullo. Pagg. 11. 2 II senso coniune d'I tal ia alla Confederazione 
Cispadana. 3 Ode di Antonio Scarpelli Romano. 4; L' Osscrvatore 
Triestinc, 9 gennaio 1790. 5) Giornale dipartimentale deR'Adria-
tieo. 8 settembre 1812 n. 76. 6) Eleueo delle famiglie  nobili sog-
gette al Governo di Venezia, alle quali S. M. ha aceordato 
ereditariauient« Titoli Araldici, 7) Supplimento alla Gar.zetta 



Piemontese n. 127, li 22 ottobre 1818. 8) Aper^u cl'un plan de 
Finance soumis a la C h ambre drs Communes de la Grand' Bre-
tagne. 1807. 

N. 1520. Come sopra. 
a) Discorso sopra la politica del Sig.v Abate Montagnini, tradotto 
dal francese  dal Conte Medin. Fasc. di c. s. 23. 1763. b") Risposta 
al discorso del Card. degPAlbici cho le Corone hanno im di esclu-
dere i Cardinali dal Pontificato,  fatta  dal Card. de Lugo. C. s. 
ti. c) Compendio di notizie riguardanti la famiglia  Soresiua. Pagg. 
8. d) Lettere 42 del Conte Agostiuo ad alti personaggi, 4 minute 
di lettere colle rispettive risposte e due istanze. e) Lettere 58, 
dirette al Conte Agostiuo Carli. f)  Jliscellanea (studi, note, copie, 
estratti ed atti diversi). Carte seritte 218. 

Prof.  F. Major. 

BIBLIOGrRAFIA 
Riccardo 1'itteri: I  primi pati: Venezia, istituto veneto di arti gra-

fiehe;  MCMVIII. 
Con questo nuovo libretto di versi, ch' egli chiaina modestissinia-

meute conferenza,  Riccardo Pittori si fa  interprete del superstite amore 
deli' Istria per Venezia madre ed offre  a quest'ultima. ,,pregando si ch' Ella 
sempre s 'augusti", un omaggio di versi; quell'omaggio, cioe, che piu 
deve, oggimai tornarle caro e gradito, illuminato com'e dali' inconsutile 
fiamma  deli'ideale e animato dagli intenti nobilissimi doll'arte. 

E ben questo il degno poema degli splendori e dei dolori della 
magica citta surta, come l'Auadiomene, dalle azzurre profondita  del luare 
altaureo bacio del sole e aH'ammirazione del mondo. II poeta muove, 
ispirato, dalle, origini, dai tempi remoti in cui 

. . . eol lungo lento fluir  de' fiuuii  a I'oude 
Che sospingean le meline a le crescenti sponde, 
Col risali re assiduo del flusso  orientaie 
Accumulando sabbie, alghe, conchiglie c sale, 
A poco a poco al sole. come perle disperse, 
Di piccole isolette un semicerchio emerse; 

saluta lo sprofondarsi  augurale, nel malfermo  suolo, del primo palo ,,sacro 
come la prima pietra"; ricorda che 

Invano i Longobardi, gli Ungheri, i Franchi e, pravi 
Ribelli ad ogni seme di eivilta. gli Slavi 

v S' avventar quali lupi famelici  a la nova 
Preda per divorarla ; 

applaude all'arte che, ,,prol'usa con mano signorile", 



. . . avmonizzando il fasto  lombardo e bizantino 
Con 1'impronta simmetrica dello scalpel latino, 
Di propria inimitabilo (isonomia suggella 

la nuova gemma, „piu d'ogni bella gemma d'Italia bella"; rammeinora 
gli Zono, gli Ziani, i Dandolo, la consacrazione della basiliea, le nozze 
eol mare, tutti gli eroi e tutte le glorie della Kepubblica; nialediee al 
nefasto  sopruso napoleonieo che gittava la citta dogale 

Neglettamente in braceio d'insoliti padroni; 

esalta quindi lo straziante martirio del '49, 

. . . epopea di foraa  sovrumana 
Che illustrera la storia. finche  il mondo lontana ; 

e narra, in fine,  commosso, 1'entrata di Venezia, ,,piena di gloria e 
arnore" nell',,itala famiglia",  e 1'ascesa trionfale,  su per le tre aste della 
piazza cui sorreggono i bronzei pili di Sandro Leopardi, del ,,labaro d'Ita-
lia", del vessillo tricolore, simbolo augusto della compiuta redenzioue. 

Questo, sommariamente, il fllo  principale della entusiastica e quauto 
mai evidente celebrazione ; tilo cui s 'aggiungon piu volte, coni'era, da 
parte dell'illustre poeta tergestino, naturale e giusto, opportuni accenni 
minori alle storiche dimostrazioni e prove d'affetto  tributate dal Friuli, 
dali' Istria e dalla Dalmazia a Venezia, amorosissima madre e signora 
splendidissima. E cosi avviene che nel civile poemetto sia 1'atta conve-
niente parola e di 

. . . que' di cui l ' ingrata leggenda il nome scorda 
Pescatori di Umago, che gettaron la corda 
A 1'arenata barca, seuz' albero ne vele 
Curva sul flanco,  rotta da bufera  crudele, 

che recava a Venezia i resti delPevangelista San Marco, tuturo patrono 
della citta; e di Aquileia che tutto dono a Venezia; e. di Perasto clie 
seppelli sotto  1'altare il vessillo glorioso della Iiepubblica ; e delle 

. . . citta frequenti  deli'istria niarinara, 
Che dall'antica patria il patrio mar sopara., 

accorse ,,pronte con nobile volere, non vassallo, ma libere sorelle" in 
poterc delTadriatica regina, 

Recando a piene mani da le piazze e da' niouti 
I marmi per le chiese, i sassi per i ponti, 
Per i pali c le navi 1'assi delle boscaglie 
E il braccio, il sangue, ranima per tutte le battaglie... 

Fin qui abbiamo voluto parlasse il poeta medesimo, sia perche 
ncssuna parola meglio della sua avrebbe potuto dare al lettore 1111' idea 
di cio che nel vigoroso e auimoso poemetto si contiene, sia perclie non 
v' ha cosa al mondo che con piu efticaeia  appoggi e conforti  una rassegna 
di versi che i versi stessi di cui si discorre, qualora, beninteso, essi sieno 
di quelli che veramente possano pretendere d'esser chiamati tali. 

Ora, tacendo il poeta, e tempo si nfaccia  vivo il critico. Dal quale. 
e d'uopo sia ricordato anzitutto questo : che il Pitteri, poeta nativamente 
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ed essenzialmente portato piu al ragionare e al descrivere che al fanta-
stieare, f'a  sfoggio  in q nest o suo ultiino lavoro di tale una saldezza, va-
stita e logicita di concepimento c di tale una novita e varieta si di lince 
che di colori da meravigliare e eonsolaro insieme il leltore; il quale poi, 
a lettura coni pilita, non puo 11011 scntirsi come riteinprato c nel senti-
mento e nella imaginazione : offotto  questo che sole le vero o geuiali 
opero d'arto sono in grado di produrre. E vera e geniale opera (Parte e 
il nuovo poeinetto dol Pitteri anche per ia circostanza che in esso il poeta 
seppe valersi dol vecchio inartelliano a volte sveltendolo a volte frenan-
dolo e quasi, a dir cosi, appesantondolo > in gniisa da conferirgli  uu aspotto 
t utt'allatto originale e moderno e da t rame iuio\i e lnirabili cffetti,  specie 
d'armouie imitative. Ma il verso o, a dir piii esatto, la ineccanica del 
verso e nel poeinetto del Pitteri il meno. II piu e il meglio e la visione 
poetica: visione forteinente  e noliilniente inateriata di sentimento vivo e 
profonilo,  d'agilissiina fantasia,  di soda, vasta o, infallibile  cul tura. 

G. (J. 

<«. 4'ostaiiliui. Topoiioiiiastiea  <lel  comune di  Tritvuimo.  In Atti dol VI 
Congresso Goog. Italiano di Venezia«. Venezia, Ferrari, 1908, pp. 424-443. 

Sono 300 notni propri riferentisi  alla niorfologia  torrestre. alla ve-
getazione e alla geogratia antropica. raceolti dalPA. a Tricosimo, comune 
di 4700 ab. in provincia di Udine. 

I nomi sono riportati nella forma  dialettale friulana,  senza speciali 
segni diacritici. Abbondanti sono le notizie topogratiehe e i raffronti  con 
uomi ioeali di altre regioni italiane. Spesso si accouna anche alPetimologia. 

II Costantini fa  voti che in tutti i coniuni d' Italia persone eompe-
tonti raccolgano il materiale toponomastieo locale prinia che esso veuga 
travo)to dal movimento accelerato che il progresso subisco ai nostri giorni . 

G. 
II Doli. It. Benussi puhlica in Atti e Mnmorie  delto  Societd  istriana 

di  A reheologia  e Storia  Patria  IA. XXIV, Vol. XXIII, 1908) un suo lavoro 
dal titolo «Spigolature polesane», in cui investiga le cause dello spopo-
lamonto di Pola dal secolo XVI fino  alla meta del secolo XIX. Pola, che 
nel secolo VI viene salutata «eitta imperiale e realo, per tempo e dignita 
liglia di Roma , in seguito alla peste, (1527), alla inalaria, alla depreda-
zione degli Uscocchi ecc. o ridotta nella meta del secolo XVI a neppure 
<>00 anime. Col 1850 nierce i lav ori di prosciugamento incomincia per la 
eitta una nova era, e la popolazione s' aumonta sempre piu lino a giuugere 
nel 1900 al numero di 28.643 abitanti (piu 7.584 uomini di guaruigiono). 

II lavoro dotto e, paziente del Dott. Benussi, basato su dati di fouti 
sieure, o 1111 prezioso eontributo alla storia di (juesta citta. L. V. 

III occasione del Congresso musicale didattico per il eentenario del 
Regio Conservatorio »Giuseppe Verdi- di Milano, il maestro cav. Filljipo 
Hanara, direttore del Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini» di 
Trieste, publica coi tipi del Llovd (Trieste) uu elegante opuseolo, che 
dediča ,,A 1111 musieista poco noto", Evaristo Felice dalPAbaco, veronese, 
poco noto e per lo scarse notizie cho si hanno di lui e por la dimenti-
c.anza, in cui purtroppo sono eaduto lo sne eoinposizioni, 
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L'A. , che ha po tuto rovistare tra le carte vecchie della fainiglia 
dali'Abaco, orinai diveuuta triestina, riusci a darci, anche con 1' aiuto di 
al tre opere di storia musicale, una biografia  abbastanza estesa deli' illu-
stre uiusicista, raddrizzaudo qualche dato falso  di alcuni storici uiusi-
cali, e a collocarlo nel suo dovuto pošto, quale uno degli autori piu illu-
stri di musica da camcra tra la secouda meta del seicento e la prima del 
settecento, epoca veramente gloriosa per tale musica in Italia. 

Nis 1'A. si limito alla biografia  di Evaristo, ma ci offri  puro dei 
particolari storici d 'al t r i menibri della fainiglia  dali'Abaco, che diede 
vita a piu d' un musicista. Trovo inoltre un diploma di nobilta rilasciato 
a questa famiglia  i' anno 176(5 a Monaco, dove Feliee. Evaristo era stato 
ai servigi del principe elettore, Massimiliano Emanuele II, e un ritratto a 
matita, che secoudo l'A. potrebbe essere quello di Giuseppe Clcmente, 
figlio  di Evaristo. — Chiude 1' opuseolo una critica delle opere, del musi-
cista, coHvalidata anche da giudizi del Saudberger e deli' Untersteiner. 

Lo ricerche del Mauara, eucomiabili sotto ogni aspctto, riusciranno 
certo interessanti ai cultori di musica, e vogliamo sperare che si terra conte 
della sua raceomandazione, che le opere di Evaristo Feliee dali'Abaco ab-
biano il pošto che si meritano noi prograimni dei concerti. L- A. 

Arriuiuo Colasanti. Gentile  da  Fabriano,  con U-' illustrazioni e 2 
tavole. Bergamo, Istituto italiano d' a rti gratiche editoro 190!'. 

La serie di monografie  illustrate: Pittori,  scultori,  architetti,  che 
sotto la direzione di Diego Angeli vien pubblicando 1' Istituto italiano 
d' arti gratiche a Bergamo s 'e arricchita d'un nuovo volume. Gentile da 
Fabriano, di cui disse il Vasari che aveva gentile il pennello come il nome, 
ha trovato in Arduino Colasanti un illustratore amoroso <• colto. Ricordati, 
discussi e commentati i documenti che risguardano la vita del Fabriane.se. 
egli si domanda donde sia venuto un artista, che senza rinegare la realta 
della vita seppe eircondare d' un sorriso di poesia soave e gentile le suo 
creazioni. E trova ch'esso e figlio  del proprio paese, di quelle Marelic, 
che oscuri pittori locali fiorirouo  di ancone dagli sfondi  d' oro, e di sacre 
storie, profondamente  sinceri nella loro ingenuita infantile.  e quindi com-
moventi ed efficaci.  E uno dei rappresentanti piu tipici dello ,,svilupp<> 
di un' arte che, prese le mosse da un patrimonio comune di cognizioni 
e ti o rita in .uno stesso tempo, per quanto in paesi fra  loro loutani, doveva 
conservarc quellc somiglianze, che indicano uno stato generale di coscienza 
e di evoluzione". Passa quindi ad esaminarne le opere, studiando nella 
loro diatribuzione cronologica 1'evolversi deli'arte del pittore marchig-iano : 
e lungo la via discute eon buona critica le opere che in passato od ai 
nostri giorni gli fnrono  attribuite, sofifermandosi  con parficolare  dottrina 
&\VAdoruzione  dei  Magi,  gemina invidiata deli' Accadeuiia fiorentiua.  Iuliiie 
studia le iuflueuze  deli' arte di Gentile da Fabriano, e trova che, quan-
tunaue non giiuigessero fino  ai fratelli  van F,vek, come vorrebbe lo Schmar-
so\v, tuttavia furono  graudi nelle Marche particolarmente e nell'Abruzzo. 
In Toscana il Fabrianese eoneorse a prolungare la vita a quell' arte che 
moriva di sfinimento  nell' idealizzazione della forma  evanescente, delle 
movenze aggraziate, deli'espressione ratiinatamente delicata, mentre Ma-

, saccio uutriva 1' arte mio v a di realismo sano e fortc.  A \'enezia non solo 



laeopo Bellini, amoroso discepolo del Fabrianese, ma anche i pittori di 
Murano piu volte si ricordarono di lui, che aveva dipinto nella sala del 
Gran Consiglio del palazzo ducale, allorquando presero JI togliere la pit-
tura allo schematismo tradizionalc dei bizantini. 

Interessantissima o 1' iilustrazione grafica  per le eose nuove, o poco 
eouosciute, con cui accompagna il testo; ne inai smentisce quella signorile 
ricchezza e perfezione,  a cui con tante splendide pubblieazioni ci ha abi-
tuati 1' Istituto italiano d' arti graflche  di Bergamo. M. 

Un grande poeta novatore. F. T. Marinetti, che trionta attnalniente 
in Francia, riscuotendo gli elogi unanimi dei critici piu accreditati per i 
suoi volumi di recentissiina pubblicazioue: La Ville  CliarneUe;  Les ditsuT 
s'en cont, D'  A nnumio rente, ed e ormai considerato da tutti come un 
caposcuola della giovane poesia francese,  continua ad esplicare anche in 
Italia la sua ineravigliosa, geniale e multiforme  attivita letteraria. 

La splendida rassegna internazionale «Poesia», da lui fonda  ta 
quattro anni or sono, a Milano, va incessantemeute crescendo d' iuipor-
tanza ed estendendo la sua influenza,  col pubblicare versi iuediti dei piu 
illustri poeti d' ogni paese e col rivelarc al pubblico giovani poeti di 
grande valore e di grande originalita, come Paolo Buzzi. Enrico Cavac-
chioli, Corrado Govoni e taliti altri. 

Inoltre, il poeta Marinetti, la cui propaganda d' arte avveniristica 
non potrebbe essere piu fervida,  ne piu beneliea, ne piit effieaee  contro 
il torporc senile al cpiale, da tanti anni, sembra soggiacere irriniediabil-
uiente 1' intellettualita italiana, va dedicando cure e sacritiei sempre niag-
giori alle Edizioni  di  «l'oesia»,  tanto brillantemente iniziate con opere 
ijitali L'Esitio  di Paolo Buzzi, I'  bleubo teta to di Enrico Cavacchioli, Gio-
vanni Pascoli di Einilio Zanette, che ottennero, tutto, un grandissimo 
successo editoriale, ed attende ora ad arriechirne la serio con nuovi vo-
lumi, infaliibilinente  destinati ad ineontrare, come i precedeuti, il favore 
del pubblico. 

Uno di questi nuovi volumi delle Edizioni  di  «Poe$ia» e uscito ap-
punto in questi giorni, e ci e grato annunciarlo a i nostri lettori E' uu 
libro di versi di Federico De Maria, il forte  poeta siciliano, e s' intitola 
La leggenda  della  vita Federico Do. Maria e in primissiina linea fra  i 
giovani poeti italiani. Noto gia ai pubblici intellettuali delle nostro prin-
cipali citta per le sue magnitiehe e sempre applaudite declamazioni di 
versi e per un numero considercvole di pubblieazioni in vohune e nelle 
maggiori riviste letterarie. egli e, nell' arte sua, un novatore, un ribelle, 
uu neniico d' ogni formola  antiquata, un ricercatore d' aruionie nuove. 

Federico De Maria vuol essere anno\erato fra  quei poeti che sen-
tono irnperiosa la necessita d' infondere  sangue nuo\ o e generoso nelle 
vene della nostra poesia decrepita, languente, schiava aneora, salvo rare 
eccezioni, di un convenzionalismo secolarc, ehe quantnnque abbia radici 
in un fulgido  e glorioso passato, le e certamente fatale.  — La vita oclierna, 
frenetica,  pervasa di uevrosi, elettrizzata dai portenti del progresso, ehe 
ne accelorarono il ritmo e ne mutarono, profondamente,  molti degli aspetti 
piu snscettibile di colpiro. la sensibilitA deli' artista, pno essere ispiratrice 



di canti non meno belli, non meno alati di quelli rimasti, come splendide 
gemme, nei patrimonio della nostra letteratura classica. 

Questo ha sentito il giovane poeta De Maria, e questo io ha indotto 
a trarre spesso le sue ispirazioni dagli spettacoli che la vita offre  oggi 
al genio; questo lo ha spinto a cercare forme  poetiche nuove per espri-
mere cio che aneora non era stato espresso in versi italiani, cosicchč, nel 
suo vohune edito da Poesia, egli s' impone ali' attenzione, al rispetto della 
critica piu autorevole e piu severa, per una fjuantitA  di atteggiamenti e 
di manifesta/ioni  assolutamente originaii, che recano 1' impronta di nn 
ingegno audacissimo. 

Essendosi liberato, con gesto sprezzante, dal ciarpame di tutti i 
fronzoli  presi a prestito dai poeti morti, fronzoli  di eni aneora si compiace 
la ridicola civetteria di tanti nostri verseggiatori, Federico De Maria do-
veva necessariamente divenire un cultore entusiasta del verso libero,  al qttale 
F. T. Marinetti fa,  nella sua rassegna, una propaganda tanto efficace. 
K, inlatti, nella leggenda  della  rita, noi troviamo esempi bellissimi, — dei 
migliori fra  i poehi flnora  tentati in lingua i tal iana—di liriche composte 
indipendentemente da ogni vecchia regola di prosodia e mirabilmente 
armoniehe nolle loro linee nonehe ricche di ritmi e di assonanze. 

II De Maria, per altro,. sa maneggiare da maestro anehe i metri 
piu ardui, e qttando si costringe a cantare in endeeasillabi e ad intreceiar 
quartine o strofe  alla maniera del Leopardi, egli sa farlo  con una forza 
sicura e con un' arte impeccabile. 

La sua originalita e d' altronde nella sostanza piu aneora ehe nella 
forma,  ed e appunto pereio ehe essa ha grande valore. 

Federico De Maria e, insomma, un vero e. nobilissimo poeta, e noi 
non esitiamo ad affermare  ehe la sua leggenda  della.  rila  e uno dei mi-
gliori vohuni di versi usciti in Italia in questi ultimi anni. 

Altri volumi annunciati nelle edizioni di Poesia sono : II  verso libero, 
poderosa opera di critica storica e letteraria, dovuta alla formidabile  ge-
nialita demoiitriee di Gian Pietvo Lncini; 1'evolrerate.',  versi liberi, por la. 
maggior parte satirici, dello stesso Lueini; Le ravoeehie ture/line,  versi di 
Enrico Cavacchioli, l 'autore deli' liicnbo ve/alo:  Versi  liberi  di Paolo Buzzi, 
il possente romanziere deli' Esilio,  e, inflne,  I'  inehiesta sul verso libero, 
vohune nel quale saranno raceolte tutte le risposte che pervennero a 
F. T. Marinetti, quando egli, nella sua rassegna internazionale, interrogo 
i inaggiori serittori viventi, intorno ali'importante questione delle riforme 
metriche. 
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NOTiZSE E PLBBLICAZIONI. 
* Notizia letteraria. La publioaziono che il prof.  Ziliotto fa  nel-

1'Aretieografo  triestino  tli treoentosessantasei lettere, la piu parte inedite, 
di Gian Rinaldo Carli, ci fa  raimnentare (cio che forse  non 6 peranco noto 
a tutt ' i cultori della patria letteratura i che anche quel grande eapodistriano 
ha tinalnlente trovato pošto nell' insigne e usitatissimo Manuale  detla  let-
teratura  italiana  dei professori  Bacci e d'Ancona. Diano di piglio i lettori 
al IV vol ume della uuova edizione interainente rifatta  (settima tiratura)*) 
delt' opera in discorso e vi leggeranno a pagg. 378-380 una ecceUente espo-
sizione della vita e un compiuto e razionato eleneo delle opere del Carli; 
del quale poi a carte 380-388 del medesimo libro e ristampato intero il 
celebre discorso Della  patria degli  italiani;  discorso gia da tanti e recen-
temente pur dal professor  Turri . Dizionario storieo manuale della  letteratura 
italiana,  3.a ediz., Paravia, pag. 49, art. Caffe)  erroneainente attribuito. 
a Pietro Verri. 

-S II prof.  Pier Gabriele Ooidntncli di Lnssiupiccolo fu  chiamato a 
coprire la cattedra di storia comparata delle lingue classiche e nco-latinc 
ali'universita di Bologna. vacante per la morte del piu illustre dei lati-
nisti italiani G. 15. Gandino. La sua attivita letteraria s'esplico in vari 
pregiati lavori linguistiei. II giornale di tilologia romanza di Strassburgo 
riporta una monografla  del Goidanich sull' origine e la torma della ditton-
gazione romanza. 1/ autore rileva il earatcere peculiare delle lingue ro-
manze nella dittongazione, fenomeno  .piesto che generalmente si ritiene 
avvenuto in tempo romanzo, laddove il Goidanich e d' avviso che tale 
fenomeno  sia uno svolgimonto di tendenze latenti nella pronuncia del 
latino. L' autore dimostra nella trattazione del tema una profonda  cultura 
lilologica e storica e grande venerazione per 1'Ascoli. 

II Consorzio di Milano in accordo con un Comitato di cospicue 
personalita costituitosi appositamente in Roma, a deciso di convocare in 
4 nest a citta nei giorni »i, 7, 8 e 9 dicembre il l.o Oongvesso Kazionale 
delit•  p.ihtioteche Papolari. 

* Dopo aver trionfato  a Vienna e a Pola, 1'illustre. nostro eom-
provineiale Antonio Smareglia l>eo di sua musica anche il popolo di Trieste 
e ({tianti delle altro province, spocialmente deli' Istria, orano accorsi in 
(jnolla citta per udire Sozze,  Istriane.  L' opera forte  e geniale del nostro 
Smareglta ebbe un vero successo al Politeama di Trieste, e. 1'udi tono 
rimerito P autore — se anche un po' tardi - di applausi fronetici,  inliniti. 

-S Salvatore Besso, un giovane di famiglia  triestina, residente a 
Roma, puhlica un libretto «Tra roccie e novi«, in cui, intrepido alpinista, 
de seri ve vivamente le sne impressioni della montagna. Lo stesso giovane 
a publicato Idillio moderno«, una sorio di novelle, nelle. ;iuali pure spira 
1' aria limpida delle Alpi. 

*) Firenze, Rarbora, 1908. 
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* A. Reiehsfreilierr  von Teuffeiibarh  zu Tiefenbach  n. MasKncg, 
Der Patriarrhenstaat  Aquileia u. seive Ijp.ziehmigen  m den  lMndern  umere.i 
osterreichisch-ungarischen  Uetehen,  Wien, Philipp Jacques, 1909 pp. 18. 

K lin libriccino che eontiene una breve storia (li Aquileia, interes-
sauti notizie su il suo vetusto d uomo e su una societa ultiinamente costi-
tuita per la eonservnzione del medesimo. 

* Elda Giauelli parlo ali' universitii del popolo di Trieste della 
poesia del popolo rumeno, rivelata al mondo da dne doline: Carmen Svlva 
ed Klena Vaearesco, citando brani e leggendo intere composizioni di questa 
poesia di sogno, d' amore e di dolore, d' estasi senza fine.  e di tristezza 
profonda. 

Per 1' onomastico del nostro Nicolo Cobol, direttore del civieo 
Tliereatorio triestino fu  tenuta in onore del medesimo una bella festicciola 
dai docenti e ra'g'azzi deli'istituto,.consistente in eanti, snoni, reeitazioni 
e ginnastica. 

» l l a Borisi Camboii li. publicato teste <Le rondini simboliehe«, 
libro pieno di poesia viva e forte.  Ne diremo nel prossimo numero. 

& A S. Domeniea di Visinada fu  scoperta una lastra di pietra 
c a le are, incornieiata alta fi3  cent. e larga 90, con una dediča al dio Libe.ro 
(Bacco datata eol nomi dei consoli deli' anno 17(i d. Cr. e fogiata  del 
busto della divinita in bassorilievo. Essa ci fornisce  novella prova del 
culto che 1' Istria vitifera  professava  al grande nume della feeonelita. 

* Nella sua villa a Posillipo di Napoli mori 1' 11 dicembre a. c. 
il tonore Francesco Mazzoloni di Sebenico, nell 'eta d'80 anni. II Mazzo-
leni aveva ottenuto splendidi successi nei principali teatri d' Italia e 
d'America. A Trieste pure canto nella Zingara di Bolfe,  nei Lombardi, 
Rigoletto e Otello. Benefico  ampiamente i poveri della sna patria con 
concerti, e questa diede il umne del tenore al suo teatro. 

& Al Congresso musicale di Mi lan o per le feste  centenarie del 
Hegio Conservatorio Giuseppe Verdi anche Trieste partecipa con un co-
mitato. il M.o Salvatore Dolzani parla sul tema ,,L' istruzione musicale 
nelle scuole", il dott. Giuseppe Vidossich sul ,,folklore  musicale", il M.o 
Fortunato Cantoni ,,Sulla diversita dei sistemi in uso nell' insegnamento 
della musica e sulla loro possibile unificazione,  massime per cio che ri-
guarda la nomenelatura". U M.o Teodoro Costantini, bibliotecario del 
Conservatorio musicale di Trieste, publica ,,Sei lettere inedite di Giuseppe 
Verdi a Giovanni Bottesini" e offre  in dono a tutti i congressisti il suo 
opuseolo. 

* E uscita la „Guida Generale di Trieste" pro 1909, edita dalla 
Časa Mora e C. 

Nella Miseellanect  di.  Studi  eritici pubblieati in onore di Guido 
Mazzoni dai suoi discepoli (Firenze. tipogr. Galisciana, 1907, vol. 2 in 8"), 
notiamo alcuni scritti che riguardano le nostre regioni o letterati nostri: 
(lins. Vidossich, Inventario  polemno inedito  <lel  ipiattroce.nto.  E' un registro 
dei beni apparteuenti al defunto  Giovanni Mestro, agricoltore di Pola. 
Nel testo latino fanno  capolino vocaboli veneziani e. indigeni. L'atto e 
seguito da un Glossario, fatto  con grande accuratezza; Ferdinande Pasini, 



Uva  strofa  pariniana. Discute l' interpretazione, dei versi della Cadiua: 
,,Buon eittadino al segno - Dove na tura c i primi —- Časi ordinar, lo 
ingegno — Drizza cosi che lui la patria estimi: Attilio Ueutile, „Un' edi-
zione triestina dei elassici italiani — Antonio Racheli'* — in cui illustra 
P operosa attivita del prof.  Racheli, svoltasi dal 1854 al '59, nel pubbli-
eare edizioni di elassici italiani con i tipi del Lloyd austriaco. 

JU Nell'ultimo nuinero &&]\'Archeografo  triestino  (Vol. IV, serie III, 
19081 1'egregio prof.  Carlo Gratzer della Scuola Reale sup. di Trieste 
pubblica l' introduzione di un suo nuovo lavoro su la Fisionomia  o t?t-
tonica della  Regionc Gialia. 

-S Prof.  C. de Štefani,  geotectonique des deux versants de 1'Adria-
tique, con una carta geologica 1: 1500,000. — H. Vaillant, Carmanne, 
Liegi, 1908. 

E uscita la <• Strenna letteraria per il 1909» del prof.  C trlo 
Aieardi, contenente versi e proso di autori triestini qnali Riccardo Pitteri, 
Cesare Rossi, Aituro Bellotti, Enrichetta Barzilai-Gentili ecc. e di autori 
del regno, quali F. T. Mariuetti, Notari. 

•S Per la retta grada d' un ve vso. 
Riccviamo e di buon grado pnblichiamo : 

Egregio signor direttore, 
tni eoncede, La prego un po' di pošto nella Sua pregiata rivista, 

per una doverosa correzione V Si tratta di ricondurre alla forma  autografa 
itn verso del Besenghi ehe il proto non fede.lmo.nte  riprodnsse nella mia 
ATuova  brkciea  hcsengltiana,  a carte 219 deli' ultimo (X) faseicolo  delle 
Pogine Mriane. 

Non gia 
tanto ehieggoti sol: recami un' ora, 

ma si 
tanto chiegg/oti sol: recami un' ora 

serisse ehiudendo il suo frammento  Un'  ora il pensoso poeta d' Isola ; il 
quale aH' i tli chieggioti ei avra tenuto indubbiamente per questo : che 
tnal s' adatta soverehia asprezza di suoni a verso terminante blanda e 
sominessa elegia. 

La ringrazio e tni raffermo 
di Lei de, v. m o 

Giovamri Qvarantotto 
Pisino, nov. '08. 
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