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Esce il 1° ed il 16 d'ogni mese. 
ASSOCIAZIONE per un anno fior. 3; semestre e qna-

irimestre in proporzione. — Gli abbonamenti si ricevono 
la Redazione. 

presso 

C e n t e n a r i I s t r i a n i 
tratti dalla mia raccolta 
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... Dal Gennaio al Settembre non vi cade pioggia 
in I tal ia; il raccolto fu scarsissimo, le locuste non 
risparmiarono nè la foglia degli alberi, nò l 'erba 
dei prati, lasciarono però intatti i grani ; questo 
flagello si ripetè anche nel 592. (Vedi Muratori 
Annali d 'I tal ia) . 

... Pesi* terribile invade l ' I tal ia, specialmente le 
Provincie di Ravenna e dell'Istria. 

... Sinodo istriano con cui i Vescovi scismatici otn 
biliscono di pregare l'imperatore, perchè induca il 
Papa a desistere da o.giiL-«tt«rirfiIé-procedura con-
tro Severo patriarca di Aquileia. 

— 5 Settembre. Enrico Duca d ' I s t r ia con grande 
valore combatte in nome di Carlo Magno contro 
gli Avari e gli Unni. 

— 5 Ottobre. Placito istriano, tenuto al così detto 
Traghetto di S. Andrea dal conte Variento. V'in-
tervengono tre vescovi, i giudici di Parenzo, Ca-
podistria, Trieste, Pirano, Cittanova. 

... S'introduce in Europa l'uso delle cifre arabiche. 
... Certo Rantolfo dona in Udine al patriarca d'A-
quileja Yoldarico o Uldarico, figlio di Marquardo 
duca di Carintia, il suo castello di Nigrignano 
posto alla sinistra del fiume Quieto coli' annesso 
territorio *) 
Il Dr. Kandler pone questa stessa notizia sotto l'anno 1090. 

Vedi Istria anno II pag. 76. 

... Donna Riccarda di Montona conferma la dote 
al monastero di St. Barbara, situato tra Visinada 
e Montona sul monte Galano, fata da Artuico suo 
zio materno. L'abbate di St. Barbara era fra 
Adalberto. 
... Bertoldo, marchese d'Istria, accompagna Arrigo 
VI all' assedio di Napoli. 
— Febbrajo. Il Podestà di Capodistria avvisa Ve-
nezia di voler spedire a Muggia munizioni da bocca 

Articoli comunicati d'interesse generale si stampano gra 
tintamente. — Lettere e denaro franco alla Redazione. — On 
numero separato soldi 15. — Pagamenti anticipati. 

e di guerra, non avendo che soli LX uomini per 
custodire il Castello; Venezia offre ai villici di 
Montecavo qual luogo di loro sicurezza la Terra 
di Muggia. 

1 — 6 Marzo. Venezia manda soldati in Istria alla 
- custodia dei castelli di Belforte e di Muggia, e 

maestri lavoratori per riparare la cisterna di Moccò. 
12|»1 — 13 Marzo. 11 senato vuole messi in libertà i 

§• due canonici di Capodistria, il decano cioè ed il 
7* Sacristano, con risarcimento delle spese che incon-

| tirarono nei due mesi di loro fermata a Venezia. 
1 2 • 1 — 1 4 Marzo. Il senato vuole che giusta l 'antica 

' S % Ì L i » l e t t o - ? o d e s t à d i Muggia conduca 
1291 — 28 Maggio". Si 

di Muggia. 
1291 

ai- atterrare il castello 

- 8 Giugno. Il senato scorda il rimpatrio affli 
Istriani confinati, reinvestudoli dei loro beni 
fiscati. 1 c o n " 

1 2 9 1 8 Novembre Ottoli. da Capodistria viene 
investito dal Conte di Gazia del potere di recarsi 
a Treviso per conchmdei la pace con Venezia 

1291 — 11 Novembre. Si deci da Venezia con odierno 
concordio lo smantellando delle mura e del f •/• 
di Muggia. 01 0 

1391 — 10 Luglio. Il comuidi Udine manda armi-
geri in Istria per liberarerano, luogo patriarchino" 
che stava per cadere n mani di Venezia ' 

1491 — 31 Maggio. Vengoirestituiti a Pietro Gin 
liani i beui che erano i confiscati nel 1471 [ 
di lui padre Domenico a l 

1591 ... Girolamo Diviaco dontona pubblica in Ber 
gamo il „Compendio è vita di Carlo Zeno" 

1691 ... Si costruisce il calile di Buje. 
1691 ... Il vescovo di Citta Gabrielli celebra il »'-

nodo diocesano. 
1791 — 7 Gennajo. Venezimera i villici di Care 

sana, soggetti al comi Muggia, da orai pre-
stazione nell' escavo deo e nella manutenzione 
delle strade. 



Seminarlo o Collegio di Capodistria 
(Coutiuuaziyne vedi N. 7 e seg.) 

adì 27 giugno 1711 Capo d ' I s t r i a . 
L'111.mi Sig.i Agostino Tarsia, e Christof.o Vittori 

Sindici attuali di questa Città, esercitando il ius del 
Carico, che sostengono per la stima, che fanno della 
Relig.o, e Religiosi delle Scuole Pie, hanno eletto p. 
Predicatore nella quadragesima dell ' anno 1713 il P . 
Frane.o dell' Angelo Custode d' essa Relig.ne perchè 
abbia ad esercitare l ' impiego sud.o nel Pulpi to di questa 
Cattedrale. In quorum ecs. 

Agostino Tarsia Sindico 

Christcforo Vi t tor i Sindico 

Dom.co Belgi-anioni V . Cane.e del Sind.to 

(carte 32. r.) 
Intimatio Capitolarmi Localium, Provincialium, et G>-

neralis lo. Chrisostomus à S. Paulo Cler. Rcg.trn 
Paup.um M.ris Dei Scliolarum Pianini Praéposiìus 
Generalis. 

Cum proxime futuro anno 1712 die 2 maij habtn-
da sit in u.ra Relig.e novi Praeposi t i Gen.lis. suorumeue 
assistentium legitima electio, ut omnia, favente DÌO, 
prospere dirigantur, omnibus et singulis n.ris Provincjs, 
Viceprovincijs, Collegijs, Domibus, et Residentijs Cap.lim 
Gen.le Romae in Domo u.ra S. Pantaleouis, timi i A/UILIU U.iit o . i auuu ieuu i s , un i i )1'0 
eiusmodi Electione, tum simul una im i - iiiiaAiu<_ j£Ìam spoetare poterit . 
tù to U-'U r * - " • - •• ~ " ' i u a m u ìndicimus, et Ade r i r a i autein 
intimanius. 

Propterea unicuiquè nostrorum Provincialium prae 
L .— .> i> iloikl 11 II. Alt ti OI*r ii i\ a 4- ^ ' '"l1"" • , •"•"•UIIIU |J1 uc-

cipinius, et mandamus, it opportuno tempore ad prae-
dictoruin effectum in Dniibus, et Collegijs sibi subiee-
tis localia Cap.la rite (jlebran curent: et inde paritèr 
Provinciale Cap.lum coiiocan ; m quibus Canonum Sane-
tiones, Constitutiorum ostrarum Decreta, et Capitu-
lorum G.ralium ordinatnes, omniqua poterit diligentia 
servari elaborent 

Ut autem Pontitn Uenedictio, quam prò ejus-
modi Comitijs habeudiimpetravimus, optimum linea 
sor t ia tur ; ìnonemus o n k ut non modo consuetis, e; 
prò hac inspectioue prlcriptis orationibus instent ; ve-
nali etiaiu attentius eqieiitis intentione vaceut, qua 
Spiritus Saneti dictannj romereautur. Nemo se se in 
Capitulis ingerat, cuiusspective non interest. Nemo 
perniciosas factionum jes proinoveat. Nemo contra 
suae professionis prora stimulis ambitionis feratur. 
Omnia autem honesteJsecundum ordinem fìant. Om-
nes unum sapiaut in 1 I e su ; Niliil f ructuosius: ui-
liilque magis religionije profuturum, quam si unus-
quisque nostrum virtù exercitatioue praepolliat, et 
divinae obsequatur vdti. 

(carte 33.) 
Quamobrem Apo scribenti ad Philippenses 22. 

a t tendamus: implete um meum, ut idem sapiatis 
eadem Charitatem hai, unammes idipsum sentientes, 
nihilque prò contentiieque per inauem gloriam, sed 
in humili tate superiobi invicem arbi t rantes : non 

qua sua suut singuli consideiantes, sed ea, quae aliorum : 
Obi eniin zelus et contentio, ibi inconstantia et orane 
opus pravura. Et Apostolorum Principi pareamus dicenti : 
Quapropter, fratres, magis satagire, ut per bona opera 
certam vestram vocationem, et electionera faciatis. 2 
Pet . 1. 10. — 

Rectoribus vero n.rarum Doraorum specialiter de-
maudamus, ut in Capitulis localibus praeter electiones 
Vocalium fieri solitas, summario describant earumdem 
Domorum Pundatiouem, s tatum, Capitalia, fundos, Cen-
sus activos, et passivos, annuos redditus, et exitus, de-
bita et eredita ; Onera perpetua, et temporalia, Missa-
rura celebrandarum, et si quid praeclare ibidem gestum 
est, aut notatu dignum acciderit, Catalogum Familiae, 
Religiosorumque, ibidem defunctorum, et qui Professio-
nem in Novitiatibus emiseriut ab ultimo celebrato Gen.li 
Cap.lo usque ad praesens, et hujusmodi similia et omnia 
quidera collectim descripta subscriptione plurium con-
firment, secumque ad Prov. le Cap.lum deferant, ut ibi-
dem pariter considerata Praepositis Provincialibus con-
signentur, et ad Gen.le Cap.lum Romam transferantur , 
ut tandem in Archiviis Gen.lis regestis referantur, et 
conserventur. Si quis autem casu aliquo ad Prov. le 
Cap.lum non possit accedere, praedicta nihilominus ad 
sui provincialis manus t ransmit tat , ne quidquam P r o -
vinciae desit quod expedit Romam deferri. 

Qui vero fuerint electi cum Provincialibus Romam 
venturi, bue deferantJì iLditer praedicta omnia in unum 
collecta.^ totmsqtTé' l ' r o v i u c i a è s f à t i m i , negotia per trac-
tanda, sousuetas taxas, et quidquid ad tofàm Pfovin-

. Romae triduo ante diem 25 aprilis 
dicti anni l T l i r g n a n d o videlicet inchoandum est Gen.le 
Cap lum ut hqnet ex decreto n.ri Cap.li Gen.lis anno 

j celebrati. Praeter illos vero nemini liceat R o m a m 
accedere sub poenis Iure Pontifìcio s tatut is . 

Denique Praeposi tos Provinciales, eorumque Vo-
cales in Cap.lo Pro.l i Electos monemus, et hortamur 
in Domino, ut iter habituri Romam, memineriut se M.ris 
Dei Religiosos Pauperes esse : ne supra modum sanctae 
1 aupertatis impensas fac iant : ne curiositate ducti r o -
mauum iter suscipiant : sed ita devotae Peregrinationis 
methodum sibi constituant, ut regularis obedientae per-
tunc tun partibus in ipsa via Christum Dominum glori-
hcen t : Proximis virtutum exempla praeseferant : Sibime-
tipsis prosint orando, nulli desint occasioni, quin eorum 
pia desidena, preces, intentiones, labores innotescant 
Deo et liominibus. 

Adsit omnibus Divina Sapientia, quae fort i ter a t -
t ingat a fine ad tìnem, et suaviter omnia disponat. 

Datura Romae 24 Februari j 1711 in Oedibus n.ris 
Schohirum Pia rum apud S. Pantaleonem. 

Has lit teras publicas faciat P . Ioseph à s. F r a n -
cisco Rectar lust inopoli tanus in sua Domo coram tota 
Familia : simulque Capituli localis ibidem celebrandi 
tempus ; et locum authori tate n.ra designet : dum-
raodo numeras Vocal ium sufficiat ad huiusraodi celebra-
tionera, et quid in eo actum fueri t Nos certiores a u -
tentica 'J'estium subscriptione faciat . Capitulum vero 
Prov.le Narniae inchoandum praescribitur die 10 men-
sis Octobris 1711 ad quod accedent cum suis requisitis 



Ins haben tes . H a s I i t t e ra s l e c t a s , et p u b l i c a t a s in A r c h i -
vio D o m u s c u s t o d i a t 

Locus sigilli 
S o : C h r y s o s t o m u s à S . P a u l o 

P r i e p . u s Gen . l i s 
A l e x a n d e r à P u r i f i c a t e s e c r e t a r i u s 

Reg. fol . 128. 
( ca r t e 34 ) 

Ne l l a l e t t e r a s t e s s a , ne l l a qua l e il P . Gio G r i s o -
storno di S. P a o l o P r e p . o Gen . le acc luse la r e t r o s c r i t t a 
In t imazione , a m m o n i v a il P. R e t t . e del dubb io , che era 
sorto in R o m a , che po t e s se convocare Cap. lo loca le per 
1' «lezione del Voca le s t a n t e che q u e s t o Collegio di C a -
po d ' I s t r i a non era casa f o r m a l e , e f o n d a t a con l ' a s s enso 
Ap.lico, che si r ich iede . P e r ov ia re a ogni o s t aco lo , e 
contradiz ione, f u da l l a F a m i g l i a t u t t a c o n c e r t a t o il s e -
guente M e m o r i a l e al la S a c r a Cong .e de vescovi e Rego la r i . 

E m i n . m i e R e v . m i Sig.i 
Il R e t t o r e e F a m i g l i a di Capo d ' I s t r i a Rel igiosi 

de Chierici reg. i del le Scuo le P i e P o v e r i de l la M.re di 
Dio r i v e r e n t e m e n t e r a p p r e s e n t a n o al le E. E. V . V. 
che nel mese di G iugno 1 6 9 9 g i u n s e r o in q u e s t a Ci t t à 
la p.a vo l ta spedi t i in c o n d o t t a pe r c inque anni dal 
n.ro P . Gen . l e con p e r m i s s i o n e di co tes t a Sacra Cong .e 
per t u t t o il d.o t e m p o il P . Car lo di S. P i e t r o P r ep .o 
P r o v i n c i a l e con a l t r i t re m a e s t r i pe r e se rc i t a rv i l ' i s t i -
t u to n . ro del le scuole , e t a s s i s t e re a l l a d i rez ione de 
Convi t tor i , che vi concorse ro , e r i s p e t t i v a m . t e vi si sono 
m a n t e n u t i , e si m a n t e n g o n o sino al p resen te . 

Dal 1 7 0 4 fu r i nova t a t r a la Re l ig . e e la C i t t à l a 
condo t t a iu pe r sona del P . Claud io di S. S t e f a n o 
sup .e pe r a l t r i anni c inque con incer tezza de l la F a m i -
g l ia p re sen te , se vi fosse nuova- l icenza di c o t e s t a S a -
cra Cong.e f o n d a t a sù lo sc rupo lo , che m o s s e a lcuni 
del la famig l ia di quel t e m p o , che ne sc r i sse ro al P . 
Gen. le per a s s i c u r a r s e n e : e si a c c h e t a r o n o al la risposta 
del med.o , che li a m m o n i v a a non ce rca re più o l t re , ed 
a perseverare dove l ' o b b e d i e n z a gì ' impiegava . E su 
ques ta buona fede hanno c a m m i n a t o i P a d r i , che p r e -
sentemente vi sono. 

L ' a n n o s e g u e n t e 1 7 0 5 essendo s t a t e m a n d a t e l ' i n -
timazioni de Capi to l i , fu c h i a m a t o il sud .o P . Claud io 
di S. S te fano sup .e ad in te rven i re al Cap. lo P r o v . l e in 
Narni : verso dove p a r t i t o g iunse in A n c o n a , dove d e -
siste dal p r o s e g u i m e n t o del suo viaggio per 1' avviso r i -
cevuto, che la S . t à di N . S. haveva sospeso i Cap. l i r i -
serbandosi 1' e lez ione di nuovi S u p . r i Maggior i . 

1 S'atqgĴ ftSJSJ'® 

I N D I C E 

DELLE CARTE DI RASPO 
(Archivio provinciale) 

F i l z a 5. 
(Continuazione vedi N.o 8 anno XXIV e seg.) 

Ordini di Leonardo Loredan patron all'Arsenal, senza data, 
emanati coli' autorità del Consiglio de' Dieci e fatti publicare a 
Montona, Portole, Pinguente, Pietrapelosa, Piemonte, Grisignana, 
Visinada e da doversi registrare nelle cancellerie di quei luoghi. 
Per es*i ordini è vietato dì tagliar legna nel bosco di Montona 

e comminate pene severissime ai contravventori. Dal mese di marje 
sino a tutto maggio è vietato di condurre animali nel detto bosco. 
I ponti, gettati attraverso il fiume da particolari persone per il 
passaggio del bestiame, devono togliersi immediatamente. Quelli 
che tagliano, quelli che mandano a tagliare e quelli che comprano 
cerchi di frassino del bosco sono puniti. Vietato tagliare, sramar 
e troncare quercie, olmi, frassini o altri alberi e vietato parimenti 
di estirpare piante del detto bosco. 

Invito del detto Loredan, di Montona 28 gennaio 1541, ai 
rettori e giurisdicenti dell 'Istria di prendere in nota nelle rispet-
tive loro cancellerie li legni boni e per venir boni per la Casa 
del Arsenal che si trovano nei boschi della loro giurisdizione. 

Domenego de Biasio, incaricato della segnatura dei legni 
per l'arsenale dal nominato Loredan, fa registrare sotto il dì 23 
marzo 1542 avere insieme con cinque altri uomini, che si firmano, 
segnato nei boschi posti entro i confini del capitanato N. 2608 
legni. Ai quali si aggiungano segnati in quel di Sovignacco e fatti 
registrare nell'ufficio del capitanato sotto il dì 30 marzo 1542 
legni N. 1119, sotto la villa di Verch legni n.° 2270, sotto Ra-
cize legni n.° 1001, sotto il Castello di Draguch legni n 0 1401 
sotto Colmo 1629 e sotto Rozzo 1605. 

Lettera ducale 25 agosto 1542 di Pietro Landò al capitano 
b. Giustimau concernente i] successore di lui Nicolò Loredan, 
nominato capitano di Raspo. 

anno 1540, 1541 e 1542 pag. 33-44 
Capitano Bernardo Oiustiniau 

Comiliorum liber 
Nove adunanze del consiglio comunale di Pinguente presie-

dute dal capitano. Di esse leggesi registrato soltanto il risultato 
delle elezioni degli ufficiali comunali, quali i due giudici, i giu-
stizieri, gli estimatori, i fonticari, i cattaveri, gli esattori del dazio 
e il cameraro. Quindi i cappellani e i gastaldi della chiesa mag-
giore. In taluna di quelle sedute vedesi fissato anche il prezzo 
delle carni. 

anni 1540, 1541 e 1542 pag. 45-86 
Capitano Bernardo Giustinian 

Condueta et solutiones stipendiariorum Raspurch 
Registro concernente la così detta Compagnia di Raspo, e 

cioè nomi dei due contestabili (Bernardino de Castro e Antonio 
C V soldati tutti del aese. I n d i c a z i a m ^ ^ i — 

mente del pelo che aveva il cavallo di ogni Suiuaio. Segue il registro 
delle paghe contate ai cavaleggeri di Raspo. Sono in tutto veuti 
paghe, dal 3 di giugno 1540 sino al 25 di settembre 1542. Dicianno-
ve vengono contate a ogni mese e mezzo, 1' nltima per 34 giorni. In 
cadauna delle 19 ciascun contestabile riceve 1. 49.12 e ogni sol-
dato 1. 18.12; nell 'ultima il contestabile riceve 1. 37.10 e il soldato 
1. 14.1. — Due mostre dei detti cavaleggeri fatte dal capitano 
Giustinian, la prima il 29 maggio 1541 e la seconda il 21 agosto 
1542. 

^ Anni 1540, 1541 e 1542 pag. 87-86 
Capitano Bernardo Giustinian 

Dispensatio tansarum 
Distribuzione di 7 tanse ai cavaleggeri di Raspo fatta di 

quattro in quattro mesi dal maggio 1540 all' agosto 1542. Ogni 
contestabile e ogni soldato riceveva ad ogni tansa 1. 16.16. 

anni 1540, 1541 e 1542 pag. 97-108 
Capitano Bernardo Giustinian 

Appellationes Adignani 
Registro di alquante appellazioni sopra sentenze pronuuciate 

dai podestà di Dignano presentate nell' ufficio del capitano. Deci-
sioni relative del capitano e dispacci di questo diretti ai podestà 
di Dignano Lodovico Bragadin e Jacopo da Canal risguardanti 
le appellazioni stesse. 

anni 1540, 1541 e 1542 pag. 109-302 
Capitano Bernardo Giustinian 

Civilium primus 
Registro di termini e sentenze in affari civili. 

anni 1540, 1541 e 1542 pag. 303-376 
Capitano Bernardo Giustinian 
Extraordinariorum primus 

Atti diversi in numero di circa 320. Estimazioni di Btabili 
o di danni dati ai campi eseguite dagli stimatori del comune di 



Pinguente. - Contraddizioni a vendite di immobili. - Compromessi. 
— Locazione di masi sul Carso solitamente per la durata di cinquo 
anni fatte dal capitano alla presenza di due testi e con la pre-
sentazione di un fideiussore. — Disdette alle indicate locazioni. — 
Locazioni dell' erbatico e di terre coltivate, di ragione di San 
Marco, nonché locazioni delle taverne esistenti nelle ville del Carso. 
— Presentazione nell' ufficio del prezzo di stabili venduti allo 
scopo di ottenere la ricupera per diritto di affinità col venditore. 
— Concessioni della vicinanza di Pinguente, di Sovignacco o d'altra 
villa, con triennale esenzione dalle contribuzioni solite a pagarsi 
a San Michele e a San Giorgio, a chi la chiede per essersi diviso 
dal padre o dal fratello e vuol essere sui iuris. — Atti di pro-
cura generale e particolare. — Fideiussioni per il pagamento 
di debiti e sequestri. — Sentenze di arbitri e sostituzioni di pro-
cure. — Relazioni del chirurgo in merito a visite fatte d' ordine 
del capitano a individui feriti in rissa ecc. — Precetti ai zupani 
del Carso che non debbano concedere l'erbatico a villici forestieri 
sensa licenza. — Licenze di seminare terre poste attorno il ca-
stello di Raspo o altra villa del Carso verso il pagamento della 
decima o d' altro importo convenuto. — Sentenza del capitano in 
materia di pascoli tra Rozzo e Colmo. — Obligazioui. 

(Continua) G. V. — Portole 

: . 

i s r o t ì z i e 

La Dalmazia ha perduto Antonio Baja-
monti, il migliore dei suoi figli per un fortu-
nato accoppiamento di qualità insigni: l'ingegno 
grande e sagace, il cuore magnanimo, il ca-
rattere forte ; un tal uomo che da solo bastala 
a tenere alte le tradizioni nazionali della sua 
patria infelice. Noi non ci sentiamo da tanto 
<u ;™rTviVvisare neppure un al>1 waw^-dolln-l«A-
lissima figura sparita da questa terra, nè vo-
gliamo ripetere le comuni frasi, che servono 
a tutti come il drappo nero del tempio. 

Ci inchiniamo riverenti davanti la bara del 
grande patriotta coi voti più fervidi che 1' e-
sempio suo frutti un migliore avvenire alla der-
solata Dalmazia. 

Abbiamo spedito un telegramma di con-
doglianza alla egregia famiglia Bajamonti; e 
veniamo a sapere che molti telegrammi furono 
pure spediti dalla provincia; notiamo quelli 
della società politica istriana, e di quasi tutti 
i municipi. 

D O M E N I C O M A N Z O N I 
Abbiamo perduto un 110.1110, nel vigore delle 

forze, di ingegno svegliato, di cuore generoso; virtù 
che aveva dedicate al sacro culto della patria ; — la 
perdita è dolorosa e più che mai oggi che si com-
batte soli e pochi a salvezza del nome italiano, su 
questa terra che fu sempre italiana. 

Domenico Manzoni aveva di poco raggiunti 

i 4 5 anni, e fu 1' ultimo di famigl a patrizia ca-
podistriana, di quelle famiglie che hanno fatto illu-
stre il nome della città nostra, e che vanno ahi 
troppo rapidamente estinguendosi ! 

Aveva percorso parte degli studi in questo 
ginnasio, di dove venne allontanato perchè era mal 
tollerata la sua vivacità, non comune. La sua tempra 
impressionabile, colpita fuor di misura quella volta, 
se ne risentì, e forse si deve ricercare in queir epi-
sodio della sua vita la causa di una modificazione 
del suo naturale e di tutto il suo avviamento; quella 
vivacità saviamente • diretta, que' impeti generosi 
favoriti e guidati, lo avrebbero condotto forse per 
vie più larghe a migliori destini. 

Si provò studiare la medicina per compiacere 
al padre, 1' egregio Gian Andrea, distinto medico, 
e si inscrisse all 'università di Torino nel 1862, ma 
ben presto s' accorse di non poter proseguire; studiò 
le leggi nell' università di Padova dove fu laureato. 
Ritornato in patria, si diede a occuparsi pieno di 
fede, delle questioni politiche e nazionali, e talvolta 
nel dimostrare i suo sentimenti, senza paura, rischiò 
la prigione. Eletto rappresentante comunale, prese 
parte alla vita pubblica e s' avvide ben presto delle 
meschine e vergognose questioni che vi si intrec-
ciano come le muffe sui tronchi della foresta; in-
tollerante di opposizioni, credette facile vincere ciò 
che sta nella natura stessa delle cose ; fu vittima 
degli intrighi "dèt furbi che approfittavano della sua 
buona fede, tardi se ne accorse e sfiduciato si r i t irò. 

F u collaboratore stimato della Provincia per al-
cun tempo, e fondò poscia il periodico L' Unione con 
nobili propositi, e lo diresse per sette anni con sin-
golare bravura, tanto che in quella cronaca capo-
distriana attingerà ogni studioso delle cose nostre. 
Dovette cessare la sua pubblicazione, i cui frutt i 
erano devoluti all' asilo d ' infanzia , per mancanza 
di abbonati ! 

Raggiunta 1' età dei 40 , la sua fibra co-
minciò a fiaccarsi ; non poteva rassegnarsi, costretto 
dalla ragione, a vedere lontani ancora quegli ideali, 
che la sua fantasia gli aveva fatti vedere in coloriti 
miraggi, vicinissimi; fu preso da terribile ipocondria 
e non potè riaversi. 

Sofferse molto, di carattere maschio lottò con 
animo indomito; tra indicibili sofferenze e in con-
dizioni economiche non floride, continuò gli studi 
di belle lettere, scrisse alcuni racconti inspirati a 
sentimenti patriottici, e in 1111 italiano del tibi soli 
come disse Paolo Tedeschi; ma il male fu più forte 
di lui ; e già da molti mesi se ne poteva prevedere 
la fine fatale che avvenne la sera del 7 corrente. 



Povero Ghino, noi tuoi coetanei, tuoi compagni 
di scuola, ti mandiamo 1' ultimo saluto ; la tua 
memoria sarà conservata da quanti ti hanno cono-
sciuto, perochè fosti un forte ed onesto cittadino. 

Al comitato provinciale pel centenario Tartini per-
vennero le seguenti ulteriori oblazioni. 

Dai cittadini di Montona, frutto di una colletta 
privata f. 43.40. — Dal municipio di Albona f. 50. — 
Dal signor Giovanni Pettener quale ricavato di una so-
scrizione aperta fra i docenti delle scuole comunali po-
polari e medie a Trieste fior. 148. 

L'egregio nostro amico Paolo Tedeschi, profes-
sore di belle lettere nella scuola normale femminile di 
Lodi, ha conseguito la medaglia di bronzo all' esposi-
zione di Torino per scritti d'arte stampati wWArchivio 
storico lombardo, n^W Archivio storico di Trento e Trieste 
e per la Storia delle arti belle raccontata ai giovanetti. 

Togliamo dalla Gazzetta Piemontese: 
„Dal Circolo dei letterati in Erfau i signori L. 

Iioux e Corap. editori, hanno ricevuto la seguente let-
tera, che volontieri riproduciamo : ,11 nostro Circolo ha 
ricevuto 1' opera : La figura di Mefistofele nel Faust del 
Goethe, che 1' autore ci ha gentilmente donata e che 
loro hanno avuto la bontà di spedirci. 

„Io sono stato incaricato di esprimere al signor 
prof. dott. G. Curto i più sentiti ringraziamenti del 
Circolo e mi rivolgo a loro perchè vogliano farsi di 
ciò interpreti presso il detto professore. 

„ll lavoro del dott. Curto contiene tante— 
nuove e profonde che io l ' h o letto con molto iute-
resse, e iutorno a quest' opera che senza dubbio farà 
epoca (dieses oline Ziveifel Epoche machenden Werhes), 
questo inverno un cultore del Goethe terrà nel nostro 
Circolo una conferenza. 

„Con ogni stima e rispetto T, , . , , „. , 
° r II segretario del Circolo 

M. Wernictce" 
Ce ne rallegriamo coli' esimio nostro comprovin-

ciale, ora professore nel regio Istituto tecnico di Torino. 

L 'on . presidente della società triestina di igiene 
ci ha partecipato che la direzione della Società ha de-
ciso di tenere nei prossimi mesi un ciclo di letture po-
polari. 

Tali letture verranno tenute dai Signori: Dr. A. 
Costantini: Sulla tubercolosi e sulla cura Koch. — Dr. E. 
Geiringer: Sul provvedimento d' acqua e sulla canaliz-
zazione per Trieste. — Dr. E. Morpurgo : Sulle istitu-
zioni di salvataggio. — Cav. Dr. G. Biglietti: siili' igiene 
della casa. — Dr. B. Scliiavnzzi: Sui pregiudizi po-
polari in medicina. — Prof, A. Vierthaler: Sull'igiene 
della cucina. 

L' ordine ed il giorno delle singole letture verranno 
pubblicati mediante i giornali ed appositi avvisi. 

Il giorno 8 gennaio si è festeggiato il novantesimo 
genetliaco del conte Francesco di Manzano, l ' i l lustre 
autore degli Annali del Friuli e di altri pregevoli la-
vori storici. 

Voci del pubblico : 

P E R I 0 N S . G I O V A N N I DE F A V E N T O 
Prima che il Comitato promotore dirami l 'appello 

e i fogli di soscrizione per erigere un busto a mons. 
Giovanni de Favento, faccio nota uua mia idea che spero 
sarà appoggiata dai comprovinciali. 

Non mi pare ben fatto di determinare l ' importo 
da pagarsi dai soscrittori. Qualche povero diavolo che 
darebbe volentieri 50 soldi — giacché non saranno sol-
tanto i vecchi discepoli del defunto canonico che con-
correranno — deve fare a meno di procurarsi questo 
piacere perchè non può spendere un fiorino ; e viceversa 
(e questa e storica) un' altro, agiato, crede non sia per-
messo di dare di più. Vorrei perciò che restasse libero 
ad ognuno di dare ciò che può e ciò che vuole. In questo 
modo si raccoglierebbe una smima sufficiente non solo 
per erigere il progettato busto ma anche per istituire 
uno stipendio ginnasiale per un giovane italiano, povero, 
della provincia dell' Istria, studente nel ginnasio italiano 
di Capodistria. 

Secondo me il podestà sarebbe chiamato ad am-
ministrare il fondo e a conferire lo stipendio. 

B. 
— s s s -

C o s e l o c a l i 

E L E N C O 
dei P. T. Signori che in ricorrenza del Capo d'anno 
1891 elargirono in surrogazione alle visite d'augurio, 

, l „ l l '<1 , , p ; t a i 0 O h i TOT 
Baicich Dr. Nicolò f. 2. — Bonifacio Mons. Don 

Giacomo f. 2. — Famiglia Bonne f. 1. — Bratti Ales-
sandro f. " 1-, n ' " 
f. 2, — 

2 - Belli Dr. Nicolò f. 2. - Cobol Giorgio 
Cadamuro Morgante r imcesco f. 2. C0_ 

stantini Luigi f. 2. — Calogiorgij Giorgio e famiglia f 
2. — Cobol Antonio tipografo e>itore f. 1. Derin 
Giambattista f. 2. — Dolnitsche Caterina da Trieste 
f. 3. — Dragovina Francesco f. . — Dandruzzi Nicolò 
f. 1. — Depangher Giovanni e faiiglia f. 2. Driuzzi 
Giovanni f. 1. — Debellich Pietro f2. — Decarli Francesco 
f. 1. — Decarli Giuseppe s. 5 0 . - Disertori Prof Pie 
tro f. 2. - E B. e famiglia f. : - Fonda Francesco 
Coop. par. t. 1. — de Favento horgio f. 1. Franza 
Francesco f. 1. — Genzo Cav. iovauni f. 2. Go-
miscig Ernesto f. 1. - Gerosa rof. Oreste e famiglia 
f. 2. — Gregoretti Antonio f. 1 . - Gravisi-Barbabianca 
Gius. f. 2. Gravisi famiglia fu Giamdrea f. 2. — Gallo Avv 
Dr. Augusto e famiglia f. 5. -Ga l lo Michele s. 50* 
— Korb I. R. Com. d. G. di fanza f. 1. - _ Kalcher 
Adolfo ammiuist. delle i. r. career. 2. — Krebs Luigi f 1 
— Jakopich Augusto Giudice f. — E. Longo f.°l 
Longo Dr. Luigi f. 3. — Mahosch Cav. Rodolfo I." R 
Dirett. sup. delle carcere f. 2. —laly Giuseppe uff. Do-
doganale f. 1.— Mecchia Mons.ario Par . Decano'f 2 
— de Madonizza Nicolò f. 5. — Madouizza Dr. Pietro 
f. 3. — Marsich Andrea fu Domeo f. 1. — Majer Prof 
Francesco f. 2. — Marsich Don gelo f. 1. i»e M o r j 
Nazario f. 2. — Merkel Prof, figlia f. io . — Mar-
sich Nazario fu Nazario f. 1. - (a r t i ssa Carbonaio G 



f. 1. — Matejcicli Francesco f. 2. — N. N. f. 1. —• Pau-
lovich Dr. Antonio f. 2. — Pecchiari Pietro f. 3. — 
Petronio Francesco Prep. capitolare f. 2. — Pacanoni 
Vittoria Ved. nata Marsich f. 1. — Pellegrini Antonietta 
f. 2. — Petris Prof. Stefano f. 1. — Pattai A. f. 2. 
— Padovan G. B 1. — Padovan Pietro tavoleggiante 
s. 25. — Pennello Guido i. r. Segretario di Luog. f. 
2. — De Riu Francesco e Consorte f. 3. — Revelante 
Cav. Don Giovanni f. 2. —• Riccardo f. 1. — Schiavi 
Mons. Lorenzo Can. f. 2. — Schaffenhauer-Neys i. r. 
Capit. distrett. f. 5. — Sparovitz f. 2. — Santalesa 
Giovanni di Giovanni s. 25. — Sandrin Giuseppe e con-
sorte f. 2. — de Totto Maria Contessa nata Vicco f. 2. 
—Del Tacco Teresa e fratello f. 2. — Conti Totto 
Giovanni e Gregorio f. 5. — Utel Ved. Paolina f. 1. — 
Witwar Giuseppe Controllore Doganale f. 1. — Venuti 
Leonardo f. 1. — Vogel Ferdinando f. 2. — Vogel Ved. 
Caterina f. 1. — Vidacovich Francesca e famiglia f. 2. 
— Wiedmanu Cav. Adolfo f. 2. — Stabile P. f. 1. 
— Rebek Antonio f. 2. 

Il consonzio agrario distrettuale appena ricostituito 
diede lodevole saggio della sua attività; domenica scorsa 
il segretario del consorzio prof. Gerosa tenne una con-
ferenza sul modo di usare i concimi chimici ; intenen-
nero molti agricoltori e il bravo conferenziere venne 
applaudito. 

— 

Appunti bibliografici 
Dottor Carlo Gregorutti. L'antico limavo ') 

È un lavoro di polso, come si dice, e in tatto 
degno dell' illuotie Gieguiuiii, il Nestore dei nostri 
antiquari. Ed ecco in poche parole esposta al let-
tore profano 1' intricatissima questione. L 'a t tua le 
Isonzo pei Greci era il Timavo; al principio del 
secondo secolo ebbe il nome indigeno di Sontius. 
Ma V Isonzo non puì» essere il Timavo, alferma il 
Biondo da Forl ì ; perchè Virgilio ci dice che, su-
perato il Timavo, Antenore arrivò a Padova. Pel 
Biondo adunque e p?r molti eruditi il Timavo vir-
giliano è il Brenta. Non occorre dirlo ; con ottime 
ragioni il Gregorutti dimostra falsa 1' opinione del 
Biondo, che anche <ggi ha qualche seguace presso 
quegli eruditi che itudiano geografia a tavolino. 
L' autore passa quinti ad una seconda questione : 
il Timavo virgiliano » il Sontius, l ' I sonzo; non il 
piccolo Timavo, che la le misteriose sorgenti a Sau 
Giovanni di Duino, cune sostenne a spada tratta 
il Kandler. Saltiamo a piè pari altre questioni di 
secondo ordine sul al«o antico dell' Isonzo chiamato 
a torto il fiume pii moderno dell' Europa dallo 
Czoernig, e veniamo alla terza e più grossa que-
stione: I marmi trorati presso Ronchi di Monfal-
cone, e che ora avellano il Museo civico a San 

]J Neil' Archeografi Triestino Voi. XVI, Fase. 1. 

Giusto, appartenevano a monumento, come vuole il 
Kandler, o sono ruderi del ponte sull' Isonzo che 
allora scorreva in altro letto? Le ragioni del Gre-
gorutti convincono pienamente: i marmi di Ronchi 
sono, senza dubbio, ruderi del ponte romano snl 
Sonzio. Abbiamo dunque tre principali questioni. 
M'affretto a dire che sulla prima e sull' ultima sono 
pienamente d 'accordo con 1' egregio Gregoruttf ; 
solo avrei qualche dubbio per la seconda, ed amerei 
che con altre ragioni l ' i l lus t re erudito convincesse 
me ed altri lettori profani e di grossa pasta simile 
alla mia. 

Poniamo anzitutto ben in chiaro l 'argomento. 
Il Gregorutti dice: il Timavo virgiliano è l 'Isonzo; 
il Kandler invece: non è 1' Isonzo, è il Reca che 
sgorga a San Giovanni di Duino. Ecco intanto il 
passo di Virgilio: 

Antenor potuit mediis elapsus Achivis 
Illyricos penetrare sinus, atque intima tutus 
Regna Libumorum et fontem superare Tintavi, 
linde per ora novem vasto cum murmure montis, 
It mare proruptum et pelago premit arva sonanti. 
Eie tamen ille urbem Fatavi sedesque locavit. 

Aeneidos. Lib. primus 

E il Caro traduce, o meglio parafrasa così : 

„Tal non fu già d' Antenore 1' esilio 
Ch' ei non più tosto de 1' achive schiere 
Per mezzo uscio, che con felice corso 
Penetrò d' Adria il seno ; entrò securo 
Nel regno de' Liburni; andò fin sopra 
Al fonte di Timavo ; e là 've il fiume 
Fremendo il monte intuona ; e là 've aprendo 
Fa nove bocche in mare, e mar già fatto 
Inonda i campi e romoreggia e frange, 
Padua fondò 

Avete capito? Con quel po' po' di T a g l i a m e l o , 
di Livenza, di Piave in mezzo, Virgilio salta a 
dirittura nel Padovano, e, passato il Timavo o l ' I -
sonzo che sia, conduce Antenore a fondare la sua 
città. E non vi pare una questione de lana caprina 
questa del Timavo o Isonzo, poiché è così fondata 
sul falso, nata cioè per ispiegare i versi d ' u n grande 
poeta sì, ma debolissimo geografo? Al passo di Vir-
gilio però si aggiungono altri brani di scrittori antichi 
e di Virgilio stesso nelle Georgiche; e la questione 
quindi si fa più grossa, ed ha la sua ragione di 
essere. 

Confesso però che per accettare la spiegazione 
del Gregorutti, e condannare quella del Kandler 
provo una certa repulsione, proveniente da impres-
sioni personali e da inveterati pregiudizi, che sono 
pur troppo i più difficili a togliersi. Nel 1S38 (me 
ne rammento come di cosa jeri accaduta) io, triestino,. 



studiava prima classe latina a Trieste nel Ginnasio 
privato del Professor Jechlin, buon uomo, Dio lo 
riposi. Due volte all' anno ci recavamo poi a Go-
rizia per sostenere gli esami in quel ginnasio pub-
blico tedesco. Oh che viaggio, che viaggio ! Im-
ballati in due carrozzoni dei tempi di Carlo Ipsilone, 
si andava su su al passo delle lumache, vincendo 
la noja della via sassosa con 1' inaffiare con certi 
cristei, vulgo schizzetti, le sciave. 11 viaggio durava 
due giorni, e si faceva sosta per cenare e dormire 
nel vecchio castello di Sestiana tramutato allora in 
osteria. Giunti sopra San Giovanni di Duino ad 
fontem Timavi, il professor Iechlin, data una voce 
all'Automedonte, ci faceva discendere, ad ammirare 
con relativo commento i miracoli virgiliani. Ma tutte 
queste chiacchere c' entrano in argomento come il 
lumen Christi in sinagoga; torno dunque subito a 
bomba. 

Pare indubitabile però che il fiume Reca, le 
sorgenti, e le nove bocche del Timavo abbiano de-
stato una forte impressione negli antichi come il 
fiume Alfeo dei Greci, e Virgilio può quindi be-
nissimo aver descritto il Timavo e non l ' I sonzo 
ne' versi citati. E non facciamo per amor del cielo 
questioni di sette o di nove bocche; dopo quell 'altro 
sproposito patavino sono zuccherini questi. Anche 
ammetto che per ora si debba intendere boccile l iT 
mare, e non le sorgenti o polle del Timavo, rimane 
però sempre un dubbio. Antenore, secondo Virgilio, 
arrivato alle fonti del Timavo, vede più in là un 
grande lago (allora l ' Isonzo, come dimostra il Gre-
gorutti, formava un gran lago) in cui il Timavo 
precipita per nove bocche. Dell' Isonzo che vien da 
lontano nessuna notizia ha Antenore; è il Tinnivo 
che forma il lago e si confonde col mare. Questa 
spiegazione non è mia, ma del Burton che visitò 
palmo a palmo il terreno;1) e così scrive: . . . . . . . 
Il fiume (Timavo) entra nel golfo per due parti, 
nord e sud, il primo rapido interrandosi. Qui r i-
ceve il Lukovae, e il ruscello Clave (Luka). L 'ul -
timo alimentato da una moltitudine di sorgenti 
minori, sotto l 'orlo del Carso fa parte del siste-
ma Timavo. Così potete trovare sette e nove ora, 
oppure anche una dozzina. „ Ritengo perciò che 
non si abbiano a cercare le novem ora virgi-
liane nelle bocche dell' Isonzo in mare ; il Sonzio 
non esiste per Virgilio, ma il misterioso Timavo 
lo preoccupa tu t to ; il fontem Timavi è adunque 
la sorgente, e le ore novem le bocche del Timavo 

') The Tlierme of Monfalcone. London. — Vedi La Pro-
vincia dell Istria XVI, 16. 

nel Iago che si confonde col mare. Se il Kandler 
ed altri hanno errato nel confondere le sorgenti 
con le bocche, ciò nulla toglie all ' ipotesi del lago 
e alle nove bocche che il Timavo faceva nel lago^ 
mare. Il Caro un po' chiacchierone, imbercia la 
questione traducendo... là 've aprendo fa nove boc-
che in mar, e mar già fatto inonda i campi... Che 
poi l ' Isonzo formasse qui un lago è provato dal 
Burton e con la sua solita erudizione come ho detto 
dal Gregorutti stesso. Molti fiumi italiani nei tempi 
di mezzo lasciati scorrere qua e là a casaccio for-
marono dei laghi. Così è viva la tradizione, ornata 
di molte leggende, del grande lago Gerundio, for-
mato dall'Adda, tra il Cremasco (Geradadda) e il 
Lodigiano ; Lodi stessa è situata sul colle Eghez-
zonio antico rivone del lago; qua e là molte le 
alture, isole un tempo, e teste di ponti e passaggi 
indicati coi nomi di Portodore, ecc... Se in tutto 
l ' ipotesi del Burton non combina con altri passi 
di Virgilio e di classici scrittori, non è a farne gran 
caso ; la geografia non era il loro forte. 

Conclusione : il Timavo Virgiliano è il Timavo 
non l 'Isonzo. A ragione il Kandler pensava alla 
coesistenza dell' Isonzo e dell' antico Timavo, che 
per lui era solo il Reca, il quale dopo essersi pre-
cipitato nelle voragini di S. Canciano, ricompariva 
nelle sorgentr~ctl~Sr"trtovamil. Questa ftr sempre 
l ' idea prediletta dal Kandler, e sostenuta con co-
stanza per tutto il corso della sua vita. „ Solo se-
condo me ha errato nel cercar il fontem Timavi 
alle sorgenti del Reca, il fons è invece a San Gio-
vanni; lo difficoltà superate non sono a cercarsi 
nel monte Catalan ; ma in "tutto il Carso in tutta 
la Vena-che sta sopra Trieste; e questo così al-
l' ingrosso, e con quella geografia a manica larga, 
come soleva Virgilio. Lo sbaglio di Antenore è 
finalmente spiegabile, spiegabilissimo. Viste le sor-
genti di un fiume, (fons Timav) e le nove bocche 
nel mare lago, credette il lago fermato dal Timavo 
stesso, e confuse questo con l'Isonzo. E in quanto 
al Kandler, lo ripeto, se in ina cosa ha errato, 
non ne viene di conseguenza eie in tutta la sua 
opinione sia da riprovarsi. Troipo si è forse giu-
rato un tempo in verba magitri; non vorrei si 
desse oggi nell' eccesso opposto 

Ma non certo per opera teli' illustre Grego-
rutti che tanta moderazione ha serbato anche in 
altri argomenti come in quello lei ponte di Ronchi 
dove ha evidentemente ragione 3 torto il suo av-
versario. 

P. T. 



PUBBLICAZIONI 
Abbiamo ricevuto dal l 'egregio nostro amico e con-

cittadino dr. Domenico Vascoui, professore di lettere 
latine e greche nel r. liceo Cesare Balbo di Casale, un 
nuovo suo lavoro Le Esagerazioni di Valerio Anziate. 
Ringraziamo; il nostro bibliografo ne scriverà. 

. 

Prega t i pubblichiamo : 

RINGRAZIAMENTO 
Coli' animo compreso della più viva riconoscenza 

i sottoscritt i compiono il grato dovere di porgere cor-
diali ringraziamenti a tu t te quelle gentili persone ami-
che, che durante la lunga malat t ia del suo diletto fra-
tello e rispettivo nipote lo circondarono di cure affet-
tuose e li estendono a tu t t i coloro, che prendendo parte 
ai funerali di lui o con lettere o con telegrami, procu-
rarono di recare qualche conforto al loro dolore. 

Capodistria IO Gennaio 1891 
Amalia de Manzoni 
Adele e F rancesco de Bruti 
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1 N DI C E 
DEGLI SCRITTI DI P. T. N E L L A PROVINCIA 

li 
L I N G U A E L E T T E R A T U R A 

R 
Riosa Giovanni. Compendio di storia della peda-

gogia. Ap. P . T. X V . 13. 
Rivista cr i t ica della le t teratura i ta l iana. Ap. P . T. 

x i x j 3 . _ i tem XXIII , 12. — Itcm XXIV, 7. 
Rizzi Giovanni. Della critica in Italia. Conferenza. 

Ap. P . T. XVI I , 8. 
Rondani Alberto Versi . Ap. P . T. XIII , 2. — Item 

Saggi di critica letteniria. XVI , 1. — Item Voci del-
l ' anima. Nuovi Sonetti. XVII, 10. — Item. Il mito 
italico nella filosofia positiva del secolo 14. XXIII , 11. 

Rossi Cesare. Vaisi. Ap. P . T. XXIV, 5. 
Rovere P ie t ro . La chiave del metodo per l ' i n se -

gnamento della scrittira e della le t tura contemporanea. 
Ap. L. 0 . X V I I I , 15, 

Ruffini Giovanni. Lorenzo Benoni. Memorie di un 
esule italiano. Ap. P . T. XV, 13. 

S 
Sani Luigi poetaed i suoi scritti. Ap. P . T. XII, 13. 
Sbarbaro Pietro Regina o Repubblica? Ap. P . T. 

XVIII , 14. 

Schiavuzzi . Poemetto s tampato dal Glezer. Ap. P . 
T. XX, 16. 

Spinel l i . Fogl i sparsi del Goldoni. Ap. P . T. XX, 8. 

Stancovich Pietro. Vedi lettere inedite. Corrispon-
denza dal l ' in terno. XVII I , 9. 

Stoppani Antonio. Il bel paese. Ap. P . T. XII I , 4. 

Strat ico, vescovo. Biograda. P. T. X V I I I , 6, 7 . 
- Item. Lettere. V. B. X V I I I , 12, 15. — Item. Le t -

tere. prof. Antonio Ive. XX, 12. 

Sull ' insegnamento del la l ingua materna. L. G. 
XVIII , 10, 12, 13, 14. 

Szombately. Dante e Ovidio (Nel programma del 
ginnasio di Trieste) Ap. P . T. XXII , 22. — Item. Gia-
como Zanella. Ap. P . T. XXIV, 17. 

Serrao Mat i lde . Il romanzo della fanciulla. Ap. 
P. T. XXI, 7. 

Settembrini Lu ig i . Ricordanze della mia vita. Ap. 
P . T. XV, 2. 

T 

Tamaro Marco. Di un grammatico istriano (Gio-
vanni Moiae) Ap. P . T. X X I V , 18, 19. — Item. No-
tizie r isguardanti la vita del Moise. X X I I , 4. 

T a r r a Giulio. Cent ' una storielle al focolare di casa. 
Ap. P . T. XIV, 11. 

Tedeschi Paolo. L ' amore nella vita e negli scritti 
di Giacomo Leopardi. Boi. bibl. G. XII, 19. — Item. 
S. Paolo nelle leggende, nei misteri e in un passo della 
Divina Commedia. Ap. Z. M. XVIII . 8. — Item. Bio-
grafia di Carlo Combi. XVII I , 19, 20, 21, 22. — I tem. 
Macchiette dell ' emigrazione veneta. Cronaca Trevigliese. 
X X , 7. Notizie. — Item. Il monumento dei caduti di 
Dogali. Pubblicazioni. XXI , 12. — Item. Commemora-
zione di Paolo F e r r a r i X X I I I , 14, 15. — Item. Manuale 
di Pedagogia pratica. Appunti. XXIII , 17. — Item. 
Fes te popolari istriane XXII I , 20. — Item. Sempre. 
Romanzo. Pubblicazioni X X I V , 3. — Item. Artistri istri-
ani poco noti. Pubblicazioni X X I V , 7. — Item. Due 
feste istriane. XXIV, 12. — Item. Suoni Carme. Biblio-
grafia. II, 8. — Item. Per un effe. Viaggio da Venezia 
a Trieste. A . G. Bollettino bibliografico. V, 5. 

Timeus Francesco. Saggi d ' is t ruzione intuitiva. Ap. 
P . T. XIV. 4. 

U 

Unicuique suum. (Vi si parla del Besenghi, del 
Hassecli, dello Zanella ecc. ecc.) Un istriano. XXI I , 24. 

(iContinua) 


